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IN UNA 1NTERVISTA PUBBLICATA DALL'<EUR0PE0» 

KRUSCIOV PA&LA 
. • • • . . , • . . . , ^ . ; 

della sua nuova vita 
R/poso, letture, caccia, giardinaggio - Riconosce che fu 
giusto sostituirlo - Un giudizio sulfa situazione poli
tico - Progetti per gli anni che gli restano da vivere 

. - i - « 

La lotta dei negri 

Per la seconda volta nel giro dl 
[due giorni Krusciov e t o m a t o a far 
[parlnre d i s e i giornnli di lutto il 
[mondo, che gli dedicano di nuovo ti-
Itoli ne l le loro pagine piu importanti. 
[Dopo la sua appnrizione di domenica 
[in un seggio elettorale del centro di 
[Mosca, dove 6 stato salutato con ca-
[lore da una piccola folia di concitta-
Idini e brevemente interrogato da al-
Icuni giornalisti stranieri, abbiamo 
Javuto ieri la notizia della prima tn-
Etervista da lui concessa da quando 
[non 6 piu il piu alto dir igenle sov le -
h i c o . Raccolte da un giornale fran-
jcese, le sue risposte sono state pub-
jbl icate in esclusiva per 1'ltalia dal 
[ se t t imanale L'Europeo di Milano. 
[KriiBciov parla diffusamente della 
[sua nuova vita, approva gli indirizzi 
jseguiti dai suoi successori e manife-
fsta l ' intenzione di continuare ad oc-
fcuparsi di problemi politici, sia pure 
jnon piu come un diretto protngonisla, 
jma c o m e un saggio esperto che, lon-
Jtano dall'azione, ha piu tempo per 
Jmeditare. 

E' stato Pierre Jeancard, un glor-
lalista francese che conosceva il ge-
lero del l 'ex-presidente del Consiglio, 

[Agiubei , a raccogliere la sensazionale 
[ intervista Egli era solito inviare a 
(fine d'anno un biglietto di auguri a 
{Krusciov. Nel dicembre del '64 spedi 
[una vera e propria lettera. includen-
| d o nella busta una serie di dieci do-
[mande, cui chiedeva possibi lmente 
juna risposta. Questa non e arrivata 
subito. 11 giornalista francese aveva 
gia archiviato il suo progetto quando. 
il 21 febbraio. r icevette da Mosca 

[una lettera in cui trovo, ormai del 
jtutto inattese. le risposte a sette delle 
J dieci domande da lui poste: in calce 
[vi era la firma autografa di Krusciov 
[scritta con caratteri latinl. 

L'ex leader soviet ico. nella s ingo-
lare intervista, parla a lungo di se 

[e della sua nuova vita, descrivendo 
la sua esistenza di celebre pensto-

[nato. come dedita al riposo e alle 
buone letture, alia caccia e al giar
dinaggio. Egli trascorre il suo tempo 
fuori Mosca ins ieme alia mogl ie . ve-
de spesso i figli e i nipoti Oltre al 

llibri, ai dischi e alia televis ione, fra 
i suoi passatempi favoriti sono gli 
esperimenti botanici effettuati in una 
serra. con innesti e trapianti: era 

[questo uno dei suoi /lobbies anche 
[quando era primo ministro. Krusciov 
Icontinua tuttavia a seguire da vic ino 

gli avvenimenti del suo paese e del 
mondo; ogni 'giorno gli v iene man-
data anche un'ampia rassegna della 
stamps straniera Sinora non ha mal 
ricevuto ospiti di altri paesi. sebbene 
diverse • persone gli abbiano chiesto 
di vederlo: non esclude pero di po-
ter accogliere da oggi in poi un v i . 
sitatore straniero qualora questi bus-
sasse alia sua porta Egli non ha in-
fatti l ' intenzione di v ivere da ere-
mita: pensa. al contrario, di trascor-
rere un po" di tempo a Mosca nella 
prossima pnmavera . Krusciov non ha 
perso la sua vecchia abitudine di 
polemizzare ironicamente con la 
stampa o c c i d e n t a l : in questa ocea-
sione se la prende con quei giornali 
che lo rafflgurano come una specie 
di Napoleone a Sant'Elena 

Anche le domande politiche. oltre 
a quelle piu strettamente personali. 
che 1'intervistatore gli aveva rivolto. 

MOSCA — Krusciov, fotografato 
domenica scorsa, dinanzi al portone 
della sua abitazione. 

hanno trovato una risposta. Krusciov, 
. come si e detto . approva la politica 
di Brezniev e Kossighin e si dichiara 

. d e l tutto d'accordo con loro Egli ri-
• conosce di aver commesso alcuni er-
rori, indicando che. a parer suo. il 

• piii grave fu quello di voler cumu-
' lare le cariche di capo del governo 

e del partito. sottoponendosi cosi — 
ammette oggi — ad uno sforzo che 
non poteva essere compiuto da un 
solo uomo. La decisione di sostituirlo 
gli pare quindi pienamente giusti-
ficata: egli pensa perfino che sia ser-
vita ad evitargli un tracollo fisico o 
un grave incidente Medici e fami. 
liari attorno a lui si erano infatti 
most rati preoccupati prima delle sue 
dimissioni. 

Circa la situazione mondiale. Kru
sciov ha manifestato una forte ap-
prensione per l'azione americana In 
Asia, che rischierebbe di portare al 
peggio. se non ci fosse 1'atteggiamen-
to pacifico dell 'Unione Sovietica. Per 
Krusciov le divergenze con la Cina 
non sono tali da compromettere I'ac-
cordo tra i due paesi sulla necessity 
di neutralizzare il sud-est asiatico. 
Egli ha parole molto calde di apprez-
zamento per De Gaulle, mentre glu-
dica Johnson meno realista e meno 
preparato di Kennedy, pur pensando 
che i nuovi dirigenti sovietici possa-
no arrivare a convincere il presidente 
americano che egli sta eommettendo 
alcuni grossi errori 

Krusciov non scrivera memorte 
Egli aveva enunciato questa sua fer-
ma intenzione sin da quando era in 
carica Oggi la conferma Piuttosto 
redigera i resoconti di alcuni avve
nimenti storici da lui vissuti: pensa 
che scritti s imili potranno avere uri 
maggiore interesse per gli studiosi 
di domani. Pur volendo dedicare il 
suo tempo soprattutto al riposo e 
alia meditazione. egli c persuaso di 
poter essere ancora utile al suo paese 
e al suo governo. Quando non si e 
direttamente impegnati neH'azione. 
si possono vedere meglio le cose, con 

' piu distacco. ma anche con piu pro. 
fondita: nascono allora quel le rifles-
sioni savie . di cui anche chi governa 
— ha asserito Krusciov — ha sempre 
bisogno. pur non potendo dedicarvi 
tutto il tempo che sarebbe necessario 
In questo ruolo di vecchio saggio e 
di eonsigliere esDerto egli confina 
tutti i suoi progetti di attivita pub-

- blica. 

L' italiana 
in Italia 

Conversazione con il professore Misiti sui rapporti 
madre-bambino, sulla utilita della « psico-profi-
lassi» per il parto e sui limit! della psicoanalisi 
di fronfe al problema del rapporto madre-figlio 

L amor mater no > non basta 
per essere delle brave madri 

Continuando nel nostro 
lentat ivo di approfondire al
cuni aspetti della quest ione 
femmini le nell'Italia di og-
;i. cerchiamo di affrontare 
il rapporto Ira la donna e 
la maternita. E, per farlo. 
inrtiamo dalla moderna 
?spenenza della « psicoprofi-
lassi >, c ioe di quel lo che co-

u inemente v iene chiamato 
|< parto indolore ». 

Ce n e parla il prof Raf-
faello Misiti, docente di psi-
:ologia all'Universitr. di Ro-

la, che tenne. molti anni fa. 
lino dei primi corsi di « psi-
coprofilassi > e che ha matu-
rato. in proposito, una spe-
;ifica esperienza 

La donna, dice il prof Mi
siti, tende ad assumere. ge-
leralmente. I'atteggiamento 
rhe la tradizione le insegna 

che la societa si aspetta 
la lei: il suo « m o d e l l o » e 
juelio della madre c passi-

ya », che si concenira esclu-
sivamente nell'attesa del fi-
»lio e attende di reahzzare 
tutta se stessa nell"« amor 

l a t e m o » , cioe in un rap-
>rto di tipo esclusivamente 

iffett ivo 
Gia oggi, tuttavia. questo 

I« model lo >, anche in Italia. 
in c n s i La donna e sot-

toposta a richiami contrad-
littori, sollecitata verso mo-
luli di vita che sono incom-
^atibili con la mitica concen-
Irazione nella maternita E' 
la stessa pratica quotidians a 

Imettere in crisi il «model
lo » t radmona le di madre E 

cio si agqiungono le pro-
spettive aperte dal movimen-

[to di emancipa7ione. che po-
5tula un impegno permanen-

Ite e att ivo della donna nella 
societa Ne scatunsce un 
ronflitto. che. dice il profes-

fsor Misiti. si avverte subito 
Ifin dai primi colloqui tra il 
|rn«dico e la scstante , all'ini-

zio del corso di psicoprofi-
lassi. Se non ci si limita alio 
questioni tecniche. e si cer-
ca invece di aiutare la donna 
ad assumere coscienza di se. 
ci si rende subito conto che 
questa nutre I'oscura convin-
zione di aver dovuto rinun-
ciare a parte della sua vita. 
dopo un matrimonio. e di do-
ver rinunciare ancora a mol-
te cose, in vista della ma
ternita Dinanzi a questa pro-
spettiva. a seconda dei casi. 
puo esserci rassegnazione op-
pure no: c'e. pero. sempre, 
un senso di delusione 

L'intervento educativo sul
la gestante. afferma il prof 
Misiti. se giustamente inte-
so. puo offrire alia donna 
una via per uscire dal con-
flitto Innanzitutto essa ap-
prende ad avere un nuovo 
at teggiamento verso il par
to. non piu considerato co
m e un evento mitico. sovra-
stante e terribile Es<:a lmpa-
ra a partecipare att ivamente 
alia situazione. ad assumere 
un atteggiamento razionale 
rer dominare lo svo lc imen'o 
del parto. a considerarlo un 
momento felice della sua esi
stenza Questo atteggiamen
to puo essere prolunpat ">; e 
invest ire il rapporto tra ma
dre e figlio che puo es«ere 
cosi impostato come un rap
porto tra due personalita di
verse La donna, che ha un-
parato ad assumere un at-
teeg iamento att ivo dinanzi al 
parto. puo collocare razional-
mente il suo legame con il 

t ive della maternita? Eviden-
lemente no Occorre — rl-
sponde Misiti — che I'mtiera 
societa muti il suo atteggia
mento e. considerando la ma
ternita come una vera e pro
pria funzione'soc ia le . si or-
ganizzi di conseguenza. Oc
corre, cioe. che la donna ven-
ga praticamente messa in 
grado di assolvere il suo com- i 
pito di madre pur continuan-! 
do a svolgere le altre suej 
funzioni. che la impegnaim 

Scienziati polacchi 

visitano 

il Consiglio 

delle Ricerche 

scuote 

SELMA (Alabama) — I'n pacifico corteo di cittadini negri attat-cato violentemente dalla pulizia del razzista Wallace. (Telefoto) 

l-a delegazione dell'Accado-
nella societa: e qui la parola. m ) a polacca delle scienze che 
dice il prof Misiti. passa ai si trova altualmente a Roma. 
sociologi e agli uomini poll- nell'ambito del suo programma 
tici Per questa via. si pun di visile ad istituti scientifici 

! ltaliani. e siata ricevuta oggi 
insiaurare una n o , , a s e d e d e , C o n s i g | I O nazm-

nale delle ricerche Delia dele-
arnvare a 
nuova tinita. nella quale il 
nuovo atteggiamento sogget-
t ivo della madre coincida con 
le nuove condizioni oggetti-
ve del suo rapporto con il 
figlio 

In questa luce vanno con
s iderate secondo il professor 
Misiti. i risultati del le nr>-
derne ricerche della psicoa
nalisi sui rapporto madre-
bambino 

gazione fanno parte prof. Ja-
nusz Groszkouski. presidente 
dell'Accademia polacca delle 
scienze. specialista di leleco-
municazioni. prof Adam Droz-
dowicz. biologo. prof Bronislaw 
Bilinslci. direltore della biblio-
teca di Roma dell'Accademia 
polacca. filnlogo. dott Joanna 
Sz>cko. filologa 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA NEW 

YORK, marzo. 
Non da oggi. ma da piu di 

due mesi, Selma. cittadina di 
28 000 abitanti. nel cuore della 
' fascia nera • dell'Alabama, e 
teatro di una lotta. che non ha 
un solo momento di tregua. per 
ollenere che i negri, magpio-
ran.:a assoluta degli abitanti. 
abbiano il diritto di volare: 
soltanto 335 erano stati infatti 
registrati prima d'ora sulle li
sle elcttorali. L'eco di quella 
lotta arriua in Europa nei mo-
menti in cui assume i suoi a-
spetti piii aspri. Ma nelle sei 
settimanc che io ho trascorso 
a New York non e passato gior. 
no senza che qualcosa acca-
desse a Selma: manifestazioni, 
scontri, preghiere collettive, 
sciopcri » seduti -, arresli, mar-
re di protesta. E' nn'azione con-
tinua. insistcnte, perforante che 
dapprima ha finito col riempire 
di se tutto lo Stato. pot tutta 
VAmerica, infine tutto il mon
do. Simbolo odiato della re-
pressione e diventato lo scc-
rifTo Clark, il corpulento capo 
della polizia dalla faccia di na-
zista. che con I suoi uomini ob-
bligd circa 200 ragazzi negri. 
cacciandoli con scud'tsci e pun-
goli elettrici, di solito tmpie-
gati per U bestiame. a correre 
per atcuni chilometri fino a la-
sriarli stiniti e feriti in un 
prato. 

La battoglia di Selma vuole 
essere il punto di partenza di 
una nuova legislazione federate 
ch? parantisca effettivamente ai 
nepri il diritto di voto. co.sl 
come gli scontri di Birmingham 
nel 1963 furono la scintilla che 
prccipitb I'adozione della legge 
kennediana sui diritti civili 

Questo giudizio viene dal pa-
store Young, uno del dirigenti 
dcU'organizzazione capeggiata 
da Luther King: nella prima-
vcra del 1963, prima degli scon
tri di Birmingham, quella leg
ge non era ancora fra i pro
getti prioritari dell'amministra-
zione Kennedy. Approvato dal 
Congresso quando Kennedy era 
gia mono, il Civil Rights' Act 
conliene anche una parte che 
riguarda i diritti elettorali. ma 
in pratica lascia ancora agli Sta
ti razzisti la possibilita di im-
pedire ai nepri di votare. Lo 
si e visto soprattutto nel Mis
sissippi. ncll'Alabama, nello 
Arkansas c nella Louisiana, do
ve non solo la pereenluale dei 
nepri votanti c sempre molto 
ba*sa ma e aumentata di pocu 
fra il I960 e il 1964. La riven-
dicazione che viene oggi avan-
zata e quindi quella di una nuo
va legge dell'Unione specifica-
mente dedicata a questo pro-
blfma Diremo subito che Lu

sher King, il quale ne ha gia 
parlato con Johnson, ha tutte 
le probabilita di oltenerla 

I-a situazione e la lotta del 
negri nepli Stati Uniti hanno 
molti aspetti Privo della po.%-
sibtlita di recarmi nel sud. do
ve ogai il fronte e in pieno 
movimento. ne ho poluto vedere 
solo una piccola parte Della 
battaplia che in forme diverse 
e m corso nepli stati rneri-
dionali. ho colto l'eco che ar-
rirara a Seic York, attrarerso 
la stampa. attrarerso mililanli 
che Xornavano da quelle re-
gioni e che ho incontrato. at
trarerso manifextazionl di or-
gamzzaziom che apiscono nel 
sud Ho poi visto Harlem e ho 

. . ,, \conosctuto esponenti del movi 
I componenti della delega- ;,nrnio nepro a Scic York: ho 

izione hanno incontrato il pre- parioto infine dellargomento 
sidente del C N R prof P o K a n i | c o n 5ianc/ii che se ne sono a Queste ricerche hanno sot- r d n a n n o v.sitato gli uffici e le1 . oiaTlcn' V*£ ?5 ne s . o n o a 

* i- . / • -i _ i "«»>"'» *rsn«iu» KII uijici e ie lunpo occupau Tutto questo non 
tohneato con enfasi il ruolo apparecchiature dell istituio per] 0 ( 7 < , a per pretenderc di cono-
della madre nello svi luppo le applicazioni del calcolo U,-ere la questione 
della personalita del bambl- Per la giornata di domani.j L'asp^tto piu deprimenre di 

•=ono in programma una visita*un prieiio co^ie quello di Har no, particolarmente nei pri 
mi tre anni di vita Ma quan
do da questa dimostrata r 
obiettiva esigenza si passa a 
sostenere la « esclusivita » del 
rapporto madre-bambino. al
lora. continua il prof Misiti. 
si torna sui terreno del mito 
Anche la psicoanalisi non 

f i e l io tra gli altri suoi legami sembra riuscila a scuoterM 
con il mondo circostante completamente di dosso la 
Puo quindi. im pa rare a svol- soggezione verso questo mi 
gere i suoi compiti di madre 
senza rinunciare al resto del 
la sua esistenza 

Ma p sufficiente che la don
na muti le sue concezioni e 
il suo atteggiamento perchc 
mutino le condizioni ogget-

to E. su questo tema. rischia 
di perpetuare la concezione 
mitica. della « supermadre *. 
che comporta per lo svi luppo 
del bambino seri pericoli. 

Giovanni Cesareo 

J«i diffusione delle droghe. II 
risentimento represso e esplo-
so nei tumulti dell'estate scor
sa Da allora New York ha pau-
ra di Harlem. I bianchi non vi] 
st recano piu in cerca di colore. 
In questo clinia e in questo am-
hicnte fiorisce una setta come 
quella dei Musulmanl neri, e-
spressione estrcmistica, ma vel-
leitaria, di una rivoltn nazio-
nalistica, che ha la sua base 
esclusivamente nei ghetti delle 
grandi citta (Chicago c New 
York soprattutto). 

II che non vuol dire che il 
movimento negro nelle citta ab-
bia solo questo volto. Malcolm 
X. il leader neoro appena as-
sassinato (senza che ancora si 
sappia chi fabbia ucciso, seb
bene fra i present! — si e ap-
preso poi — vi fossero non po-
chi poliziotti travestiti), stac-
candosi dai Musulmani neri, 
tentd di dare al movimento 
nazionalista un carattere piii po
litico, meno settario. 11 suo pre-
stigio ad Harlem era molto for
te. Ma vl sono altri movimentl 
che si delincano nei ghetti, 

In uno sconnesso retrobotte-
ga di Hurlem. dove ha sede la 
sua organizzazione. ho incon
trato Jesse Gray, il giovane 
capo di un comitate per la 
lotta contro la miseria degli al-
loggi: un obiettivo molto limt-
tato, a prima vista, ma in suo 
nomc si forma un movimento 
che porta a una lotta quoti-
diana e che finisce con Vavcre 
un forte contenuto emancipa-
torc. Lo stesso si pud dire per 
Vagitazione che da due anni il 
pastore Galamison (non ho po
luto incontrarlo pcrche piu voi
le arrestato mentre ero a New 
York) conduce a Brooklyn, fa-
cendo appello al boicottaggio di 
quelle scuole dove si incontrano 
ancora manifestazioni di discrl-
minazione razziale. 

In rcalta qualcosa qualitafl-
vamente nuovo setnbro svilup-
parsi nel movimento negro. Lo 
si avverte nel sud. piii che net 
ghetti. L'espressione piii tipica 
e lo SNCC (sigla che si legge 
comunemente ~ Snicc • e che 
sintetizza Student Non-violent 

Coordinating Committee), una 
organizzazione di giovani che 
ha solo cinque anni di vita. La 
sua sede centrale e ad Atlanta 
in Georgia, ma e.siste un suo 
centro anche a New York Suoi 
sono la maggior parte dei mi-
litanti che si battono a Selma 
con Luther King (gia nel '63 
10 - Snicc» tentd qui un'agitu-
zione analoga. ma lo sceriffo 
Clark riuscl allora ad arrc-
slure tutti i negri che si av-
vicinavano all'ufficlo di rcgi-
strazione sulle listc elettorali). 
11 Mississippi e un'altra delle 
rcgioni dove piii tutensa si suol-
pe la lotta dello • Snicc»: qui 
esso e riuscito a orpanizzare il 
Freedom party (parfifo della It-
bertd), lo stesso che oggi in-
valida — Tion senza speranza 
di successo — I'elezione dei cin
que deputati dello Stato alia 
Camera dei rappresentanti, per-
che avvenuta senza il voto dei 
nepri. 

Come per il movimento di 
Luther King, Vinsegna della 
' non violenza - non deve in-
gnnnare. Essa serve in primo 

I J lettori ci scrivono sui«caso Gilardini 
I 

UNA CAMICIA DI FORZA 

al Centro nazionale per la fisica 
deiratmosfera e Ja meteorologia 
(Cenfami del CNR e una - ta-
vola rotonda - presso 1'Accade-
mia polacca a Roma, dediceta 
al tema- - L'accademia delle 
scienze e la ncerca scientifica 
in Polonia* Per mercoledl 17 
marzo sono in programma una 
visita all'Accademia dei Lincei 
ed un mcontro con il ministro 
per il Coordinamento della ri-
cerca scientifica italiana 

II 18 marzo la delegazione 
polacca partira da Roma per 
visitare istituti e centri di To
rino. Milano, Novara. Firenze 
e Xapnli. La delegazione la-
sceri l'ltaha il 31 .narzo. 

lem non e dalo solo dalle con-
diz oni di pcrerta (- circa il 
SO^r — legpo in un'inchiesta — 
abitano appartamenli del lutto 
inadatti, spaventosamente insa-
lubri, dove il numero dei topi 
super a quello dei bambini di 5 
o 10 volte •) in mezzo a una 
ctttd ricca. esso e rappresen-
tato piuttosto dalla disprepa-
ziane sociale e familiare (piu 
del SO^t dei ragazzi di Harlem 
virono senza uno o senza en-
trambi i genitori). dalla pas-
strird e dalla disperazione che 
vencono oltre che dalla mise
ria. dall'antico e mat smentito 
saperri condannati a uno stato 
di inferiority e che trovano le 
loro manifestazioni estrcme nel
la delinquenza giovanilt o n*J-

formalistico, della Resistcnza e in gene- I 
rale della storia contemporanea — che | 
I'Unita ha richiamato con forza l'atten- . 
zione dell'opinione pubbhea. E continuera I 
sempre a richiamarla, contribuendo cosi * 
alia battaglia per la democrazia nella i 
scuola. che c il cardine della riforma. | 

Su questi problemi, appunto, insistono 
anche tutti i nostri corrispondenti. Alcuni I 
di essi, pero. formulano qualche critica • 
nei nostri riguardi. Secondo il professor 
Riani. per esempio, non saremnio stati 
« sufficientemente chiari . . Egli scrive: 
• Delle due I'una: o si e potuto appurare 
che il professor Gilardini e incorso in 
qualche grosso eccesso perseguibile in 
via amministrativa, e allora conviene 
evitare il vittimismo che alia lunga nuoce 
piuttosto che giovare alia causa dell'anti- I 
fascismo, e semmai insistere per la ri- I 
forma anche dei regolamenti della scuola • 
pubblica (come l'Unila fa giustamente I 
anche in questa occasione): oppure la 
colpa del prof. Gilardini & soltanto quella I 
di aver parlato ai propri alunni di nazi- | 
fascismo e di Resistenza da democratico 
e antifascista, e allora I'Unita non ha ' I 
ragioni per prendere atto delle precisa- ' 
zioni di Caleffi... ». E' esatto questo ri- i 
lievo? A noi. francamente, non pare. La | 
questione non pu6 porsi in termini cosi 
semplici. Vediamo. E' possibile (usiamo I 
il condizionale perche l'« inchiesta *, co- I 
me sappiamo. si e svolta al di fuori di . 
ogni controllo) che il professor Gilardini I 
nbbia anche commesso alcuni errori sui ' 
piano pedagogico-didattico (ci riferiamo . 
all'episodio del « giuramento ». di cui ab- I 
biamo riferito nei giorni scorsi. assol- ' 
vendo ai nostri doveri d'informazione e I 
obiettivitai. Ma e anche certo che Tin- I 
segnamento antifascista e democratico 
del professore bresciann dava noia a I 
molti: fra gli altri. al Provveditore. un ' 

• nnstalgico > autore. a suo tempo, di • 
smaccate pubbheazioni fasciste. Si e cer- | 
cato allora un pretesto. lo si e • mon-
tato • e si e colpito. senza neppure tener I 
conto del fatto che la grande maggio- • 
ran7a degli alunni e dei loro familiari • 
aveva manifestato la propria stima e la I 
propria solidariota con 1'insegnante anti
fascista e chiesto che egli restasse al suo I 
po«to Nella • precisa/:one • del sen Ca- I 
lcffi ci sono. ci pare, ammissioni abba- -
stanza chiare in tal senso. allorche egli I 
dj> atto dei • merit! del Gilardini, sia co-
me maestro e uomo di cultura. sia come I 
coerente antifascista • e scrive che « I | 
fatti. presentati all'origine in dimension! 
di notevole gravita. hanno finito poi per I 
essere ridotti nei limiti di un trasferi- • 
mento che comporta un tenue saenfi- • 
cio... •: il che. ovviameme. non basta per I 
considerarle esaurienti 

La sostanza del « caso Gilardini », dun- I 
que. e e resta una sostanza politica, di I 
ordine general:. Nell'interrogazione pre- • 
sentata alia Camera dai deputati comu- I 
nisti. e citato un fatto molto significa- ' 
tivo. A Torino, rccentcmente, 1'insegnan- I 
te di un Istituto magistrate ha insultato I 
in classe gh ebrci. auspicando il ritorno 
delle • disenminaziom razziali . nei loro 
confronti: ma se Ye cavata con un sem-
plice • ammonimento . E' questo un al-
tro episodio politicamente assai grave, 
che chiarifica ancora di piii quale sia, in 
effetti, la situazione nella scuola sotto :1 
profilo della democrazia. 

II « caso » deU'insegnantc antifascista 
Gilardini, trasferito dalla scuola media 
G. Pascoli di Brescia a quella di Rezzato 
per incompatibilita con I'ambiente, ha 
avuto un'eco in Parlamento, dove i de
putati del PCI hanno prescntato un'inter-
rogazione al ministro della P.I., ed ha 
suscitato un'ondata di interesse in tutto 
il Paese. Numerosissime ie prese di posi-
zione, da quella della sezione romana 
dell'ADESSPI a quella del Circolo gio-
vanile unitario Grimau di Brescia, alle 
dichiarazioni di tanti inscgnanti. che chie-
dono la revoca del provvedimento e de-
nunciano la grave situazione antidemo-
cratica nella quale si trova tuttora, di-
ciotto anni dopo l'entrata in vigore della 
Costituzionc, c nonostante Ie recenti pa
role del messaggio presidenziale. la scuo
la italiana. 

Molte lettere sono pervenute al nostro 
giornale. Ci hanno scritto. fra gli altri, 
Luigi Donini (Milano), il professor Mario 
Riani (Genova), Giuseppe Rossi (Cornl-
gliano), il professor A. C. (Milano), il 
professor G. D. G. (Roma). • un gruppo 
di italiani » (Roma). Anch'esse dimostra-
no che gran parte dell'opinione pubblica 
ha colto bene il punto centrale. il pro
blema di fondo posto da questo preoccu-
pante episodio. 

A differenza del sottosegretario socia-
lista alia P. I., sen. Caleffi (cui i termini 
essenziali della questione. a quanto ap-
pare dalle sue precisazioni. sembrano 
sfuggire). insegnanti. student!, cittadini 
lanciano. giustamente. 1'allarme. 
- II provvedimento disciphnare contro il 
professor Gilardini — ha sottolineato 
1'ADESSPI — lede comunque - le basi 
dell'autonomia e della liberta d'insegna-
mento - e • mette in chiara luce la pre-
carieta degli attuali ordinamenti scola-
stici ». E' stata anche rilcvata l'ambi-
guita della motivazione con cui. al ter-
mme dell"inchiesta • a porte chiuse » 
svolta dal Provveditore agli Studi e da 
un Ispettore del ministero. si e voluto 
giustiticare il trasferimento del Gilar
dini: « La incompatibilita con I'ambiente 
— ha per esempio ricordato il professor 
Pietro Ver2eletti di Brescia — viene sol-
levata ogni volta che si vuol prendere 
un provvedimento nei confronti di un in-
segnante non conformista. II trasferimen-
to del professor Gilardini. gravissimo per 
le sue motivazioni qualunquistiche. so
prattutto oggi. nel Ventennale della Libe-
razione, pone in risalto lo stato d'incer-
tezza esistente nella scuola sotto il du-
plice aspetto della liberta d'insegnamento 
e dello stato giuridico. L'inseanante e 
orivo di qualsiasi orcano di difesa dei 
propri interessi. e lasc<ato in balia d'una 
struttura scolastica burocratizzata, "na-
poleontca". che e una vera e propria ca-
micia di forza per la scuola italiana, la 
quale, pure, e piena di fermenti e di vo-
lonta di rinnovamento •- Un altro profes
sore brcsciano. Vasco Frati. ha dichia-
rato- . f>tr esperienza pertonale so che 
e difficile che un insegnante possa tpie-
gare ai suoi allievi cosa hanno significato 
per I'ltalia e per il mondo il fascismo e 
il nazlsmo senza subire pressioni di ogni 
genere ». Le lettere che abbiamo ricevuto 
ribarti^conr. e documentano questi amari 
giudizi. 

E* appunto su quest! problemi essen-
ziali — il problema della liberta d'inse
gnamento; il problema dello studio, non 

luogo a porre in ei'tden:a come 
la violenza venga dagli oppres
sor!. In soli quattro mesi del-
Vanno scorso vi sono stati cin-
quanta attentali. con bombe o 
incendi dolosi, contro centri 
dello • Snicc - nel Mississippi. 
Quella che le associazioni di 
questo tipo svolgono e una pa-
ziente, ma inccssante opera di 
organizzazione. di agitazionc e 
di propayanda che da una cre-
scente cosctenza al movimento. 
Militanti negri — ma non solo. 
perche fra di loro vi sono, sia 
pure in minoranza. anche bian-
rJii — si tniioi;o»io dal nord 
verso il sud per svolgere que
sta aciowe.* sono quasi tutti gio
vani sphifi da un'nlla carica 
ideale e un forte spirilo di sa-
crificio. 

Contro di loro. piii ancora che 
contro i negri del posto. si con-
centra I'odio dei razzisti. II 
New York Times raccontava 
questo episodio. Tre pcrsqtie — 

.due negri e un bianco — scen-
dono da una macchina e si fer-
mano insieme in un bar del sud 
per fare colazionc. Vengono ser-
viti. sebbene si tratti di uno 
dei tanti locali sino a ieri vie-
tatr alia gente di colore. Men
tre i due negri ottengono eld 
che hanno ordinato (un rifiuto 
votrebbe esporre il proprietario 
alle pene previste dalla nuova 
legge sui diritti civili). il bian
co si vede portare uova marce 
e si accorge che c'e sale nel 
suo caffc: e il prezzo di quello 
che il razzista considera il suo 
* (radimcTito -. 

In pieno Congresso i due se
nator? del Mississippi, Eastland 
c Stcnnis. ai primi di febbraio 
si scagliavano contro la pretesa 
• invasione in massa • del loro 
Stato da parte dl * manife-
stanli, agitatori, agenti di pro-
i ocazione, istigatori della vio
lenza di massa sotto la masche-
ra dei cosiddctti movimentl dei 
diritti civili-: naturalmente, es
si parlavano di - infiltrazione * 
c di ' influenza comunista * nel
le ' agitazioni razziali ». il che 
e profondamente falso. II gior
nalista libcrale Stone faceva os-
servare che gli argomenti dei 
due scnatori razzisti erano iden-
tici a qurlli impiegati dal Di-
partimcnto di Stato (• infiltrm-
zione - dal nord) per spiegare 
la puerra partigiana nel Viet
nam del sud «• chiedeva ironi
camente prrche i due rappre
sentanti del Mississippi non ri-
vrndicassero in rappresaglia 
qualche bombardamento contro 
New York e contro gli Stati sct-
lentrionali 

Oggi la lotta si fa per il di
ritto di voto. Ma tutto lascia 
pensare che il movimento non 
si fermerA qui. Fra gli stessi 
bianchi. anche nel sud. vi sono 
incertezze Nelle zone rnrati e 
nelle ptantagioni di cotone essi 
non vopliono udire rcgioni: nel 
centri urbanl sono gia piii in-
clini al compromesso (all'tnlzio 
dell'agitazione a Selma Luther 
King fu invitato a pranzo dai 
maggiorenti cittadini) perch* 
temono che i - Uisordini - pos
sa no disiopliere Vafflntso di ca. 
p.tali, che oppi dal nord sembra 
pure indirizzarsi verso il sud. 

t'ino a poco tempo fa i negrt 
si sono battuti per il diritto dl 
entrarc in risforanfi c alberphi 
o di frequenlare scuole, da cui 
continueranno a essere esclusl 
nella loro ma«<j perch<5 non 
hanno i mezzi per pagare il 
prezzo richiesto Adesso si muo-
rono per poter far sentire la 
loro voce nelle elczioni Ma 
anche il voto non e un fine; e 
uno strumento Via via che 
prenderanno cotcienza dei pro
pri diritti. i negri saranno por-
tati a difendere le rirendica-
zioni fondamentali dcll'ugua-
plianza: la possibilita reale e 
non piu solo formale di acce-
dcre aph stessi lavon, alle stes
sa remuneraz.oni agli stessi be. 
ni Sard questo il momento in 
cui il movimento negro acqui-
stera tutta la sua forza. non 
solo nazionale e razziale. ma 
soeiale 

Gid adesso la lotta per I di
ritti civili ha scorso profonda
mente la vita politica ameri
cana Lo si avrerte nell'eco che 
ersa trora a New York, nellm 
maggiore attivita di tutto cio 
che, liberal o radical sta a si~ 
nistra in America Molti vl di-
cono che e un - momento nuo-
vo - nella storia del paese; o* 
almcno, una nuova speranza. 

Giuseppe Boffffa 
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