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Basiliche 
aperte 

Cartina del silenzio attorno a un libro di Mtn-
st£nor Baldassarri, arcivescovo di Ravenna 

l Le responsabilita della crisi della famiglia neirI tal ia d'og^i 

l*n libro deliberatamente 
ignorato. C'e. quindi. da 
supporre che l'mconsueto 
silenzio che finora circonda 
le non molte pagine di 
€ Che cosa retla'.' > 'starn-
pato da «La locusta », l'e-
ditrice italiana di Mounier, 
Mazzolari e Illich) si *aldi 
aU'ostracismo decretato dai 
reggitori della Confercn/a 
episcopate contro SaUatore 
Baldassarri, arcivescovo di 
Ravenna. In realta si tratta 
di articoli gia appart-i sul-
Y Avvenire ditufia, di Ra-
niero La Valle, cui s'inge-
gna di dare una smussata 
supplenza questo odierno 
• Avvenire» di Leonardo 
Valente, ma la loro ripub-
blicazione ha il senso di 
tentar di colmare mesi, o r 
mai, di forzato silenzio di 
uno tra i piu eorajjuiosi ve-
scovi conciliari italiani. 

Baldassarri anche negli 
scritti rimane un vescovo 
« scomodo ». Ricordo la con
versazione, tutt'altro che ac
c o m o d a t e , che ebbi con 
lui, nel suo episcopio, pri-
va di ogni traccia di quel-
l'« irenismo » spicciolo che 
in taluni prelati maschera 
una effettiva intolleranza. 
Aperto al dialogo, attento 
ai segni dei nuovi tempi 
egli muoveva, pero, con fer-
mezza sul rettilineo di sal-
de convinzioni si da evoca-
re immagini di bianche 
gtrade contadine che taglia-
no nette penombre verdi e 
ambigue che i bizantini 
reinventarono per le loro 
impareggiabih basiliche. 

V e — ad esempio — una 
sua costante corrisponden-
za alle posizioni di coloro 
che asseriscono — da Sue-
nens ad altri — che gran 
parte del rinnovamento ec-
clesiologico dipende dal ri 
pristino effettivo della col-
legialita, che, in primo luo-
go, comporta la riqualinca-
zione del ruolo episcopate 
fatto, si, di funzioni di ma-
gistero ma anche di ricer-
ca autonoma, di rinnova
mento teologico. « Puo dar-
si che le due fasi parallele 
arrivino alia divergenza? — 
egli si chiede —. Si, e la 
storia ne e buona testimo-
ne sin dallo gnosticismo, 
ma non cominciamo il la-
voro con questa mentalita 
pregiudiziale ricordando che 
quando si e cominciato di 
qui non si d giunti solo 
alia condanna di errori. ma 
anche a fermare la cultura 
teologica ». E in altra par
te, a proposito di una strut-
tura verticistica esasperata 
fino alia crisi negli ultimi 
cento anni: « Alle volte la 
Chiesa viene identificata con 
la gerarchia: mai nella Ri-
velazione, mai nei Padri, 
mai neirautentico Magiste-
ro, ma solo in una corta 
mentalita, nata, forse dalla 
paura deila gerarchia e dal-
l'inerzia degli altri. E' sor-
ta cosi l'idea di una gerar
chia omnisciente e omnipo-
tente con in mano una bac-
chetta magiea per far par-
lare e per far tacere; e 
nato cosi il mito della ge
rarchia e di questo mito ri-
mane ben poco ». 

II«caso »• 
di don Milani 
II « caso » di don Milani 

Ju colpi profondamente. Ne 
tratto piii volte, poi, nel 
luglio del '67 ando a Bar-
biana per dire la messa nel
la chiesa di don Lorenzo. 
II pellegrinaggio fu, in so 
flan/a. la riflessione di un 
enstiano, clevato a un ran-
go che spesso impone silen-
t\ prudenti e ripieghi fino 
al compromesso, lino al pec-
cato di omissione, dinanzi, 
aH'csempio d'un povero pre-
te che testimonia il Vange-
lo « sine glossa»: « ...Ho 
parlato con alcuni dei suoi 
e mi son sentito a disagio, 
un disagio indcfinihile che 
in certi momenti mi sem-
brava un rimprovero... rim-
provero per ogni compro
messo, per ogni ombra di 
compromesso, per tutto cio 
che anche solo sembra com
promesso... Lassii a Barbia-
na ho parlato con un suo 
ragazzo di S. Donato oggi 
uomo maturo e opcraio, ho 
ascoltato le lucide critiche 
alle volte durissime contro 
un sistema c una prassi, 
e mi sembrava di cogliere 
la sostanza di un insegna-
mento: i poceri, e senza 
glossa ». E a tal punto, ve-
nato di rimpianto, erompe 
in lui il succo amaro di un 
viaggio cspiatorio: « La ve
ra storia della Chiesa non 
gi fa ponendo a margine le 
voci profetiche, ma collo-
candole al loro posto cen-
trale. Questa e la vera sto
ria della Chiesa, forse an-
cora tutta da fare ». 

Su un altro prete «dif
ficile », mons. Baldassarri 
ha modo di scrivere e di 
compiere. una volta ancora 
a mo' di purificazione per 
la condotta di un suo pre-
decessore e della Chiesa di 
papa Ratti, una accorata, 
gencrosa autocritica. L'oc-
casione gliela fornisce un 
libretto di don Lorenzo Be-
deschi dedicato, piu sped-
icamente, alia «crisi uma* 

na > di don Giovanni Min-
zoni il parroco di Argenta 
massacrato. la notte del 23 
agosto 1923, dagli squadri-
sti ferraresi di ltalo Balbo. 
Ma laddove il vescovo di 
Ravenna — «il suo vesco
vo » di oggi — par la di 
« don Minzoni sacerdote sco-
modo; scomodo ai supe
rior!, scomodo alle organiz-
zazioni ufficiali, scomodo ai 
benpensanti, scomodo per 
quella regolarita che assi-
cura il quieto vivere e il 
buon governo...» come si 
fa a non correre con la men-
te al generate eontesto in 
cui la iragedia avvenne, 
caratterizzato dallo scambio 
frenetico di amorosi sensi 
tra il nascente regime e il 
pontificato di Achille Ratti, 
eontesto che il sangue del 
povero prete non doveva 
offuscare. Sicche alia noti-
zia dcll'assassinio l'allora 
arci \esco\o di Ravenna — 
mons. Antonio Lega — spe-
dito un sommario telegram-
ma. si cliiude in un rigido 
riserbo facendosi « rappre-
sentare > ai funerali, la ri-
vista diocesana seppellisce 
l'« incidente » in dodici ri-
ghe e perfino nel registro 
curiale si evita di dire la 
verita annotando Iacomca-
mente accanto al nome del 
prete: c Proditoriamente uc-
ciso con bastoni di ferro 
mentre si recava dalla piaz
za di Argenta al Circolo 
cattolico », mentre ben no-
ti. sin dal primo momento, 
erano mandanti ed esecu-
tori materiali un anno piu 
tardi coraggiosamente de-
nunciati sul Popoio da Do-
nati. 

II problema 
del divorzio 

La convinzione profonda 
della necessita di innovare, 
di infrangere steccati ana-
cronistici e assurdi, di ri-
meditare tradizionali posi-
zioni dalle basi culturali e 
storiche assai incerte, affio-
ra continuamente dalle pa-
gine di mons. Baldassarri, 
ancorata a temi concreti 
del suo magistero fondato 
nella realta multiforme e 
inquieta del tempo. 

Nel lautunno del '67 scorn-
pare il patriarca Maximos 
IV, una delle figure piu lu
cide e significative del « Va-
ticano II ». Mons- Baldassar
ri, ripercorrendo taluni mo
menti della battaglia conci-
harc del patriarca melchi-
ta, non puo ignorare quel-
Ja tempestosa giornata del-
1'ultima sessione allorche, 
su ispirazione di Maximos 
IV, il suo vicario, mons. 
Zoghbi, chiese una interpre-
tazione piu aperta del van-
gelo di san Matteo in rela-
zione alia indissolubilita 
matrimoniale. Zoghbi col-
piva l'indissolubilismo asso-
luto ricordando il divorzio 
« ex fornicatione » ammes-
so dall'evangelista per lo 
sposo non colpevole. Una 
replica durissima venne, lo 
indomani, dal cardinale 
Journet a sostegno della 
tradizione romana. 

Ma mons. Baldassarri, cn-
noscitore espertissimo delle 
fonti ecclesiali e della sto
ria, e tutt'altro che convin-
to di tale replica e com-
menta: « La nsposta del 
card. Journet tendente a 
ndurrc il dato patristico ad 
un dato politico contiene 
qualche elemento valido, 
ma storicamente k molto 
opinabile, perche l'interpre-
tazione dei Padri e anterio-
re a Giustiniano. e d'altron-
de neppure il Tridentino 
s'azzardo di dare l'interpre-
tazionc sicura ed esatta del 
testo ». E alle prime avvi-
saglic della crociata antidi-
vor/istica fa appeilo non 
alia lotta cieca e indiscrl-
minata ma ad un « sereno 
esamc della questione ». 

La rapida ricognizione 
tra le pagine di un libro, 
cui sinceramente auguria-
mo di riuscire ad infrange-
re la barriera di un artifi-
cioso sik'nzio, vorremmo 
conchiuderla con una figu-
ra/ione che lo stesso mons. 
Baldassarri evoca in una 
« lettera aperta » rivolta a 
don Zeno allorche l'anima-
tore di N'omadelna trovo 
serrate le porte delle catte-
drali alia sua messa corn-
men lata da danze, secondo 
il segno di una vetusta tra
dizione. 

« Vedi se ti e possibile — 
scrive Parcivescovo Baldas
sarri — di celcbrare cosi 
nella tua comunita. Vedrai 
quello che si puo fare, e 
quello che si deve evitare. 
E allora si puo passare alle 
cattedrali, c se le cattedra-
li non ti saranno aperte, 
ricorda che accanto alle 
cattedrali ci sono sempre 
ie basiliche di Ravenna *. 
Nasce cosi dall'arido e ac
c i d e n t a l panorama di una 
chiesa italiana tradizionali-
sta e chiusa, 1'immagine di 
t basiliche aperte », serene 
piu che per la fiabesca lu
ce di perla e d'oro che I'ar
te lontana irradia ancora. 
per l'umanita profonda di 
un cristiano * sine glossa ». 

Lib«ro Pierantozzi 

La madre contadina e la f iglia operaia 
Le vere « arrampicatrici sociali» sono le giovani lavoratrici impegnate in una collettiva avanzata di massa - L'abisso tra una ma
dre di quarant'anni e la figlia diciottenne - II doppio fronte del patriarca e del padrone - Anche una lavatrice puo essere la cerniera 
tra iin'epoca e un'altra - «Noi della Lebole»: quattromila che cambiano il volto di Arezzo - Viaggio di nozze sulla Luna? 
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IL BCRSAGUO mpX'APOLLO 

Povranno after rare in quel cerchietto. 
Su questa splendida fotografi* della 
Luna (scattata dall'osMrvatorio di San 
Jose In California), il cerchio bianco 
Indica I'obiettlvo di «Apollo 11 t: II 
Mare della Tranquilliti dove Neil Arm
strong posera piede il 20 luglio all'alba. 
seguito poco dopo da Aldrin. 

In attesa di realizzare questa difficile 
impresa, i tre cosmonaut! (II terzo e 

Michael Collins che, com'* noto, restera 
a bordo dell'Apollo 11) sono oggetto di 
tutte le cure possibili. Fra queste, dopo 
I'arrivederci di ieri alle famiglie, e la 
loro complete segregazione nel timore di 
un f contagio >. Particolarmente perico-
loso, in questo senso, e stato giudlcato 
Nixon: il pranzo con il presldente, che 
doveva avvenire alia vlgllia della par-
tenza, e stato Infatti annullato. A Nixon, 

tuttavia, tara concesso di assistere al 
ritorno in quanto, e stato ufficialmente 
spiegato, «cib non pud in alcun modo 
mettere In pericolo la missione ». 

Tutto bene per I'Apollo, dunque, e ma
le — invece — per I'astroscimmia Bon
ny che avrebbe dovuto battere II record 
di resistenza nello spazio (detenuto dal 
sovietici): le sua salute s'e « deteriora
te » e, in nottata, e stata fatta rientrare. 

Dal B«ttro UTUIO 
AREZZO, luglto 

Le vere arrampicatrici socia
li sono loro, le ragu^e ope 
raie impegnate neiia quotidia 
na guerr* di massa contro \ 
posti dj blocco ch=> il padrone 
e la societa frammettono a'.ii 
loro irruenta spinia in avan-
t*. Lo sono con clamorosa ev:-
denza in queste zone do.« 
una madre contadina. di qua
rant'anni, pub essere vista co
me un'antenata dalla tiglia di
ciottenne. ma mai come una 
matura da disprezzare perche 
non ha fatto la sua parte. 

A Foiano in val di Chiana, 
nel podere deU'ex mezzadro 
che si e comprato la ten a 
« con 1'autostrada del sole », la-
vorando cioe, per anni. dicias-
sette ore al giorno, parte sul 
campo, parte sul « nastro d'a-
sfalto» come manovale inv 
provrisato. Carla. giovanissima 
operaia della Lebole, si misu-
ra con i suoi genitori ogni 
porno, e anche adesso, sulle 
differenze die a loro sembra-
no troppe e c&ui lei ritiene 
invece continuita ideale, in al-
tre condizioni e in altre for
me, con la tradizione di bat

taglia della famiglia.« Mamma, 
se tu lavorassi in fabbrica sa-
resti come men. Cioe ribelle. 
bellicosa, rivendicazionista di 
piccole e grandi Hberta, con 
l'ombretto sugli occhi e la ves-
sera del partito in tasca, con 
il ballo e lo sciopero. Messa 
alle strette. la madre ammet-
te: « Pud darsi, che a veder 
mi un padrone alle eostole di 
venterei cosi anch'io. Ma e d:f 
firile per noi capirvi fino in 
fondo. Vol avete I'ambiftto t'Jt 
to. anche le totte. Si ripete in 
ogni situazione lo stesso bru 
sco salto che e'e tra la tua 
vita e la mia ». 

«Peggio per 
sette volte» 

Lei, appunto, quarantenn«, 
da sempre casa e campi, « L-i 
va ancora un monte con le 
mani »; a dioiott'anni zappava. 
con pane e cipolla a colazio-
ne; a sua madre «non potw-
va chiedere cose che non e'era-
no ». « Viaggi? SI. da un fon
do airaltro, da Torrita a Foia
no, ho visto Siena ma non .o 
visto Firenze ». E c onclude: 
« Una vita peggio di quella ..'he 
fanno queste ragazze, peggio 
per sette volte». Prepara da 
anni il corredo per Carla, she 
intanto pensa ad altro, cos1.: 
«L*ho scelta io la mia stra-
da. Messo da parte II lavor") 
di sarta — tutte noi qui in 
campagna J'abbiamo imparaf> 
dopo la scuola — sono entra 
ta in fabbrica. Ho capito da 
me che l'idea era giusta. Ade.> 
so sto in commission*1 

interna ». 
Dalla bandi«ra rossa sm 

covoni di grano ail'impegno 
pcJitiro e sindi-^le nel colos 
so mezzo ENI, PIAZ/O nadmn 
Lebole. attraverso il corredo 
il monte di panni al livato:o. 
l'acqua da prendere, il silen 
zio da conser^are, il padre 
suH'autostraoa, 'a madre neil» 
stalla. Carla e una miccia che 
propala il fuoco dell'autonf)-
mia ovunque pos^i. Ma non e 
sola. Paola, a ':astiglion Fi-
bocchl. dici-innovenne operaia 
della Lebole, afferma; « La vi-

Dal Balaton ai monti Matra 

Un paradiso di selvaggina 
Novantadue specie di uccelli fra i canneti del lago — I branchi di cervi del Bakony — Viaggio fra le bestie sul tre 

nino della riserva di Gemenc — A Galyavar e Agasvar si riempie il carniere piii di una volta al giorno 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, Luglio 

A caecia e a pesca in Un-
ghena: oramai non e'e ango-
10 del paese che non sia uv 
teressato alle carovane di cac-
ciatori c pt'hcaton provenien-
ti da og-ni parte d'Europa. In-
tere regioni offrono selvaggi
na a non finire poiche ogni 
anno viene praticata una azio-
ne di npopolamcnto, mentre 
le nserve contnbuiscono a 
salvare migliaia e migHaia di 
animali. Fiumt, ruscelli e la-
ghi, dal canto loro, oflrono 
pesci m quantita. 

Compiere un « giro» nello 
loralna di carcia e pesca e 
stato per me — inesperto sia 
di caecia che di pesca — co
me andare alia scoperta di 
un mondo nuovo. Mi sono 
stati di utile guida due arru-
ci, appassicnati cacciatori e 
pescatori. Imzia cos) da Bu
dapest il nostro « tour » alia 
ricerca dei punti di maggiore 
rilievo e questo vuole essere 
un racconto sommario del 
viaggio che non ha la pretesa 
(e come potrei?) di indicare 
agli esperti le astuzie della 
caecia e della pesca. E \ quin
di, il racconto di un profano 
che ha, perb, scoperto che cae
cia e pesca vanno ottimamen 
t« d'accordo con il turismo. 

Da Budapest puntiamo ver
so il lago Balaton preveden-
do pert una prima sosta al 
lago di Velence, non lontano 
da Sajek«feh*rvar. H lago e 
11 terzo dTJngheri*. La peaoo-
aitk e lmpre*sionante e fra le 
canne a i giunchi one nasco-
no aulle rive e poaaibUe aoor. 

re re in silenzic, nascondersi 
ed attendere ar.( ne il passag-
gio delle anatre aelvatiche. E 
mentre si attendono le ana
tre nulla vieta di gettare lo 
amo. Ed e quello che hanno 
fatto le mie due «guide». I 
risultati — data la brevita 
della sosta — soddisfacenti. 
Gli esperti del luogo — che 
tra l'altro sono tutti oUunl 
cuochi sia dj pesce che di 
cacciagione — affermano che 
nel lago si trovano 13 specie di 
pesci, mentre tra i canneti so
no 92 le specie di uccelli. 
Andiamo oltre: il Balaton e 
vicino. Ma la pesca, ora, pub 
attendere. Cosi puntiamo vsr-
so Veszprem per raggiungere 
le colline del Bakony che si 
estendono per 40 chilometri a 
nord del Balaton. 

Si tratta di una catena moo-
tuosa, selvaggia, cope rta da fo-
reste e percorsa da numero-
si corsi d'acqua. Le localita 
sono tutte interessanti e sono 
un po' il punto di ritrovo dei 
cacciatori. E qui lnMano le 
battute cooftro branch! di 
cervi. 

Le guide deirAssociazlone 
nazionale del caociatori e del
la Mavad, cioe l'lmpres* ttata-
le per U oommercio della sel
vaggina, prowedono ad orga-
nizzare ogni cosa. Gia In par-
tenza si pu6 fare un preven-
tivo: quanti cervi, quanti ca-
prioli, quanta lapri eoc. Per 
noi 11 problema noo osisto 
perche siamo a oorto di soldi 
e, quindi, ci dorremo aooon-
tantara dl qualohe lepre. La 
guide, infatti, controllano 11 
numero degli animal! uccisl 
a per i oarvl la «taaaa» va-

ria da animale ad animale. II 
Bakony, comunque. e uo ve-
ro e propno paradiso per i 
cacciatori. Si cammtna per 
ore attravcrso una fitta bosca-
glia e il silenzio e rotto sol-
tanto dal guizzo delle lepri e 
dal frusciare delle foglie scon-
volte dal passaggio di qualche 
cervo. Poi i colpi dei fucili, 
i latrati dei cam e le grida 
di entusiasmo del cacciatori 
nelle hngue piu svariate. Ora 
ne abbiamo abbastanza. Si 
torna al lago, cioe al Balaton 
dove non e'e che 1'imbarazzo 
delta scelta. 

Le sponde offrono magnifi-
ci panorami e localita turisti-
che. Ma questo non sembra 
uiteressare i miei amici che 
ben conoscono i canneti del 
Balaton e sanno molto bene 
delle possibilita che offrono 
ad un provetto pescatore. Co
si: via in barca. Ad offriroe-
la e rassociazione urujherese 
dei pescatori alia lenza che, 
tra l'altro, ha provveduto a co-
struire, nel corso degli ultimi 
anni, special! alloggi per i pe
scatori offrendo cost una as-
sistenza incomparable. 

Puntiamo verso la riva nord 
che e — stando sempre agli 
esperti — quella piii pescosa: 
per ottanta chHometrl e co-
perta da canneti per una lar-
ghezza di quasi cento metri. 
Pesce d'obbligo: la carpa. 

Altro pesce del Balaton U 
11ogas » — una apecie di aal-
mone — che, al contrario dol-
la oarpa. aboooca in tilentio 
e con tutta tranquillita ai fa 
issart a bordo. Sempra aul 
Balaton tutti i poatl a riva 
aono ottiml par la paaea In 

quanto le sponde sono sasso-
se. Biempito i'-n cesto con car-
pe e « fogas », senza danni, si 
riparte. E questa volta si 
punta alia carcia prossa. 

A Budapest avevo sentito 
parlare del « trenino della ri
serva di Gemenc » e cosi que
sta era l'occasione buona per 
vedere la realta di una riser
va e scoprire il misfero dol 
trenino. 

La foresta di Gemenc si in-
contra dopo Pecs e la riserva 
si snoda suite rive del Danu-
bio per una cinquantina di 
chilometri. Prima della Libera-
zione era propneta dell'arci-
vescovo di Kalocsa. Ora e ri
serva dl caecia e con un per-
messo — che si ottiene facil-
mente tramite l'associazione 
cacciatori — oj;nuno ha la pos
sibility di esplorare tutto U 
terntono. La sorpresa — spe-
cialmente per chi non e abl-
tuato a simj.'i battute — e 
grande. Ma procediamo con 
ordine. 

Sbrigate le modalita pren-
diamo posto sull'oramal famo-
so trenino. Una locomotiva 
dtesel lillipuziana e un vagon-
cino scoperto che assomiglia 
pid ad un carro da Far-West 
che ad un vagone. 

La foresta e immensa e 11 
Danubio scorre alia nostra de-
stra. Ed ecco i cinghiali. ci 
passano vicini a branchi: non 
hanno paura del trenino per
che oramai sanno che da] tre-
no non si spara: si oaaerva 
soltanto. Poi i cervi, a decine 
e decine, In corsa o fermi a 
guardare maestosarnente 11 
piccolo convogllo che aferra-
glia. I bactitorl, invece, vanno 

a piedi e la caecia — mi si 
a^sicura — e magnifica. II 
Danubio, che scorre a lato 
della riserva, si presta ottima-
mente per la pesca dei lucci 
e dei «siluri» — il pesca 
carnivoro — obiettivo preferi-
to di tutti gli appassionati 
della lenza. 

Si riparte verso Gyoengyoes 
per raggiungere poi le monta-
gne Matra di origin* vuicani-
ca. La catena e di circa 40 
chilometri con vette che si ag-
girano sui mille metri. La s»»'-
vaggina non manca e a Nagy-
s6st6, in mezzo alle giuncaie, 
si trovano i casotti per la po-
sta agli uccelli migratori. A 
Galyavar e ad Agasvar, inve 
ce, 6 possibile empire il car-
mere piii volte in una gior
nata. Tutta la zona e popo-
lata di capnoli, gatti selvati-
ci, volpl, tassi, faine, martore, 
lepri e, owiamente cinghiali. 

Ultima tappa l'altopiano del 
Buek a nord della grande 
pianura. La zona e ricca di 
sorgenti e ruscelli e non man-
cano i posti adatti alia pesca. 
Per la caecia, coma al solito, 
non ci sono preoccupazionl. 

II viaggio oramai volge al 
termine e non ci resta che 
ascoltare i raceontl degli al
tri cacciatori. Si parla di mi
gliaia e migliaia di fagiani, 
quaglie, pernici e beccacce, SI 
racconta del lago di Hamor 
che a prunavera e lnvaao da 
anatre, colomba ed alcloni. 

Per un «inesperto» ogni po
sto e stato coal una aorpresa, 
per gli appaaaionatl un Invi
to a tomare. 

Carlo Bontxtotti 

ta m fabbrica e bella. anche 
se duri, ma a patto d: avere 
carattere. una personalita che 
sa farsi valere. Le calme e le 
zitte sono perdenti alia cate
na. ma anche in casa. Durante 
gli scioperi vedevo arrivars 
operaie con la eolazione pron-
ta. come ogni giorno. perciia 
la famiglia non sapesse cn^ 
quello era un altro giorno. Io 
non saro mai famiglia in que
sto senso. non tirero indietro 
dalle lotte il mio uomo agi-
tando l'argomento della sicu 
rezza. ne mtendo a mia vo' 
ta farmi frenare ». 

Non a caso la direzione del
la fabbrica manda le let'-!re 
di minaccia diret*^mente h\lt 
indinzzo at ognuna, invece che 
metterle m casella Non a ca 
so vi sono ragazze e spose : ,£ 
vorrebbero iscriversi ai parti
to e mcontrano un'opposizio 
ne che non e tanto poLtica. 
quanto di costume. Non a c *-
so, infine, le ragazze :ifonoscu 
no di essere « piu auaaci » dei 
ragazzi. La famiglia conta<1i-
na, che ha pugato il cirocesso 
di aggiomamento so-'alt> ;n 
lire, ^i emigrazione, in deqtia-
lihcaziop.e degu ai^^ari, sente 
la « frizione » — dies un sto* 
vane mecuanico — ra vecclna 
e nuov.i mentalita e ha r>aura 
di perdersi, cedendo al nuovo. 
Ha anche paura di mandare in 
malora le posizioni conquista 
te a prezzo da inflazione. 

E i ragazzi? «Sono ancora 
un ibrido tra contadtno e ope-
raio. ancora non del tutto con-
sapevoli che «il posto • 
non e un punto d'arnvo, ma 
di partenza. Sono uomini mo 
derm, ancora per metk calai; 
dentro a strutture antiche » -
dice uno di loro. Paola pole-
mizza: * Credo che se un giuj' 
po di not della Lebole si i,n-
dasse nella fabbrica di ma'e 
rassi che si chiama " Dormt-
re", il padrone sarebbe co 
stretto subito a cambiare quel 
ridicolo nome ». Not della Le 
bole, come i partigiani dice-
vano un tempo noi delle bri-
gate Garibaldi. In effetti, 6 
un'avanguardia che dalla fab
brica porta alle frazioni e ai 

poderi temi, argomenti, discus
sion i impostate in modo total-
mente nuovo. Le ragazze han
no bruciato le tappe piii dl 
tutti perche" sono entrate n 
eonflitto con la tradizione An. 
pater familias, del patnar-.'^. 
della patria potestfc assoluta e 
contemporaneainente con <a 
realta delU nuova classe, 11 
padrone, il oatemalismo del 
padrone: stessa adice per d w 
autoritarismi diversi. Sui due 
fronti, nel primo con affetto, 
nel secondo con rabbia 31 
muovono con sempre meno tl-
midezze 

Un'aitra ventenne della La 
bole mette in luce altri con
trast 1, scopre nuove carte lei-
la grande partita familiare r-he 
si sta giocando, e non solo di 
quella. Sta alia periferia d'A 
rezzo, la sua piccolo fami
glia: lei. 11 marito. il figlio. 
Gli studi: «V elementare. I 
miei fratelli vanno oltre: han
no avuto la fortuna dl nasce-
re dieci anni dopo. Ma mio 
padre, per farli arrivare all'u-
niversita, continuera a lavora-
re da muratore a Sanremo A 
a tomare a casa una sola 
volta al mese ». La matemita: 
«Ho un figlio solo. La mia 
mamma, che lo tiene con s4 
mentre lavoro, dice che non 
ne reggcrebbe due. II secon
do figlio fc un lu&so che si 
puo permettere chi ha la suo 
cera in casa ». La casa: « Gi 31 
sta per dormire, con il crono-
mctro in mano». Tempo li-
bero: « Due ore alia settima-
na. il pomeriggio della domo-
n;ra ». Televislone: « Io vorrei 
vedere le commedie, tribuna 
sindacale, ma mlo marito pre-
ferisce il varietk». II mari'o 
visto con affettuosa ironia: «E' 
abbastanza emancipato. Ci vo-
gliamo bene. Discutiamo mol
to. ma non tanto quanto io 
vorrel. Lui mi dice: lascia il 
lavoro, an questo fc motivo 1i 
scontro tra noi. Io penso inve
ce che il lavoro non sia l'unt-
co terreno di differenze di opi-
nioni, ma il punto di parten
za ». Gli altri motivi di «fri
zione »: «Io, rispetto a lui. 
trovo tutto piu interessante « 
piii appassiorvmte, anche il a-
voro, forse perche l'ho scopev-
to nel contrasto con que''o 
della casalinga o della conta
dina. Quando mi e stata pro-
posta la candidatura alia com 
missione interna, mio man'o 
non mi proibl di accettare (ne 
io avrei subito il suo « no »> 
ma me lo sconsiglib dicendo 
che non ce I'avrei fatta, cue 
forse non ero all'altezza, ch: 
andavo incontro a delle deUi-
sioni. Ho rischiato, sono en-
trata nella mischia e ne so 
no contenta ». La parita: « Gli 
uomini per lo piii la conosco
no ancora e solo nella bus*a 
paga». La carriera: «Le t»J-
che che si bloccano di fronte 
alle agitazioni sono forse qu;i-
le che aspiTano a farsi stra-
da, una strada per6 molto 
stretta nella struttura della 
fabbrica. Ma la maggior par
te di noi ha fatto un'aitra 
scelta ». 

La scelta dl una camera tut 
ta speciale: invece dei piccoll 
gradini indivlduali offerti dal 
padrone, una ambizioaa acala 
ta di quattromila donne ver
so obiettivi che vanno ben ol
tre l confinl deU'enorme m 
pannone In out si taglia, »i 
cuce, si atira per poche lire 
e molta fatica. La selealone 
delle rnifliori la fanno loro dl-
rettament*. ui baa* a un 
giudizio di merito, glooaie: ai 
va avanti per umanita, cora< 
gio. capacita. intellig-ansa, non 
per raccomandasioni. Franca 
riaaaumo lo progreaiive tappa, 1 

compiute da tutte. :ns:em^ 
Biduzione delle category da 
sei a quattro, r:duzione d î 
temoi di lavoraz:one introdot-
ti dagh « speciah-sti » (specii-
hsti in sf ruttamento) amerM*a-
ni. riduzione dell'orario di \* 
voro a 43 ore, 1 15 minuti dl 
pau^a. Via v:a maturano e =;. 
amphano gli orizzonti e le r' 
vendtcazioni: si ottiene rasa*'* 
blea. si discute lo statuto -t«M 
diritti dei Lavoraton; la po«-
tica diventa pane quotidiano 
come 1'economia. il linguagi»*> 
dei partiu comprensibile co
me quello sindacale. 

Quando suona 
la sirena 

Alle cinque, quando suona 
la sirena, con l'arrembagjpo 
alle bic:clette. ai -nntonni. a: 
pul'man questa /iiaie e sot-
ferta ricerca si sposta <1 n-
cino, o perfino a 40-50 cht'o-
metri di distanza. Le opera.e 
scoprono ancora vna volta a 
proprie spese le coipe deli* 
« societa civile », toUegano i 
vuoti della fabbrica con quel-
h dell'ambiente esterno. porr*-
no a casa idee, -oldi e mo
dem di eomportamento en* 
mutano tutto il tp^suto sociri-
le. La madre di Paola oggi rim-
piange di non aver accettat >. 
dieci anni fa. il posto in fats-
brica. Eppure ieri si oppona-
va alia decisume della figlia. A 
Tregozzano un'ex mezzadn, 
ora coltivatrice diretta. con .a 
attivita nel campo provvede 
in natura alle necessity delta 
sua famiglia di nove persons. 
«Quando deve comprarsi u*i 
vestito. con il denaro liquido, 
l'aiutiamo noi flgliole » — rac
conta un'operaia giovane. « LM 
lavatrice l'ho presa a rate -
si leva un'aitra voce — e .• 
donne anziane erano perfino 
commosse nel vederla ». « 1* 
ferie: un po' alia volta comin
ciamo a farle ». Un vestito, un 
viaggio, perfino una lavatrice 
diventano la cerniera tra una 
epoca e un'aitra delle tante 
occasion! di rottura con il 
passato. 

« E ' possibile che dopo la 
fabbrica i genitori ci dUno 
una libera uscita corta corta, 
l'ora d'ana come i soldati j 1 
carcerati?». Mara. Donella, 
Manangela, operate, si lnalbe-
rano. « Una ragazza che ha fat
to solo la V non e in grado 
di proteggersi» — osa rispon-
dere Agostino. e viene subito 
accusato di avere la « testa tn-
tica ». Gli altri ragazzi che so
no U intomo, al bar di Pon-
te della Chiassa — l'unico luo
go della frazione dove brillino 
a le luci della citta » alle 9 di 
sera — convengono di tare 
troppo spesso la parte dei «fra-
telli-sorveghanti » con un'ana-
cronistica impronta di pater-
nalismo. E allora tutti insio-
me cominciano una discussio-
ne appassionata sulla famiglia, 
arrivando volenti o nolenti a 
delle conclusion comuni: ma-
trimonio non per sisternartt1.. 
vita a due in piena paritk, a;-
vorzio per i casi serii (ritor-
na 11 leit-motiv deila serteta), 
le donne contano di piii da 
quando sono andate in fao-
brica. 

Entrano poi dl colpo m 
un'aitra attualita. «La luna? 
Vorrei andarci in viaggio di 
nozze» — ride Biancarosa, 
studentessa di III ragioneria. 
a E quando ci fosse stata? » — 
replica con scetticismo un ra
gazzo che non si e mai spin-
to oltre il Monteleone di Spo-
leto e Ladispoli, «in vespa ciin 
un amico e una valigia ». Ra
pida messa a fuoco dei doppi 
spazi fisici e ideali in cui si 
muovono le nuove generazio-
ni: fantascienza da film « 2001 >-
che a giorni diventera fatto 
alia radio, alia TV, in tutti 1 
giornali, e realta individu** 
che le classi dommanti vor
rebbero, m salutare silenzio, 
lasciare ferma nei fatti e chiu
sa nelle idee. Cadono i giova
ni nel trabocchetto dell'estu-
tazione per I'lllimitato progr<ie-
so scientifico. isolato da ogni 
nfenmento « terreno », e nel 
contemporaneo implicito invi
to a dimenticare il proprio 
coartato ruolo sociale? 

it Forse e un luogo comune 
brontolare che quel soldi do-
vrebbero essere spesi per ri
sultati immediatl, giii da noi. 
Ma e sacrosanto dire che i > 
vrebbero essere sottratti alia 
spese per gli armamenti ». « \1-
lora. si. ci sarebbe progresao. 
e non solo scientifico ». « : e 
malattie, le guerre, le ingius'l-
zie. lo sfruttamento: elimin%-
re queste piaghe e l'obiettivo 
primario ». « Chi ci garantisce 
che 1'uomo sulle sabbie luna-
ri lavori in questa direzione? ,• 
Ingenuamente o tstintivamenta 
o razionalmente, qui e alt ro
ve 1 giovani creano i nessi ..-a 
luna e terra, con una concie-
tezza impaziente dl far coin-t-
dere subito tecnologia »v»n-
zata e applicazioni sociali, *'Kv 
ri dai mitl, dagli alibi ingan-
nevoli. dagli entusiasmi a mn-
so unico. Nati dopo Hiroshi
ma, vogliono garanzie, anctta 
di fronte alia piii spettacol*-
re delle imprese, che la scion-
za sia al serviiio deU'uomo, 
non contro. Diffidano di qua-
sta societa moderna che ha 
fatto loro vedere la vita in 
negativo. riscuotendo sfiducia, 
sfiducia e ancora sfiducia. An
che nella buia frasione dl Pan
to della Chiassa, le < arramni-
oatrici» della Lebole, I ragai-
si e le ragaaxe operaie, tu:U 
queati venterml amblaioai e 
impaxienti sanno dl contare 
ogni giorno di piii • di ave:a 
una forsa reale per camblar-
la, questa societa. 

Luita Mftlognm! 


