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Scuola 
Preoccupaati proposte del Centra didattico per le elemenfiri 

L'educazione sessuale 
programmata 
dai burocrati? 

I piu recenti contributi sul tema mettono in luce le radicali insufficienze 
deiristitvtt familiare e della scuola - Dai giovanissimi lezione di equilibrio 

A pochi mesi dall'uscita 
dl un libretto tradotto dal-
l'inglese (A. G. Chanter 
L'educazione sessuale nella 
scuola elementare, La Nuc-
va Italia, 1968), la Nuova Ita
lia pubblica ora gli atti del 
convegoo Aspettt etici, so
ciali, aiuridici della educa
tion? sessuale in Italia tenu-
tosi a Bologna nel novembre 
1066 su iniziativa del Comi-
tato per l'affermazione dei 
diritti della donna (Borghi, 
Carfaonaro. Marehesini Go-
betti. Musatti Educate dl ses-
JO, 158 pag., L. 1000). 

Le questioni educative so-
no viste entro un quadro 
nel quale si considerano gli 
aspetti sociali e giuridici, ol-
tre che psicologici e pedago
gic! del problema della ses
sualita infantile intesa come 
momenta della sessualita in 
generate. La relazione di 
Carbonaro muove proprio 
dai punto di vista sociologi-
eo (strutture familiari e 
struttura sociale nella socie
ty conteroporanea, lavoro 
femminile, tnutamento nei 
ruoli sociali dei sue sessi 
ecc.) e conclude che gli 
orientamenti manifestatisi in 
seno ai gruppi e a gli strati 
sociali rivelano la tendenza 
ad un certo progresso, ad 
una piu sicura ammissione 
dei diritti personal!* nelj'am-
bito dei rapporti sessuali, del 
matrimonio, del diritto di 
famiglia, ad una maggior re-
slstenza ai tabu e alle forme 
almeno piu dure di repres-
sione. 

Piu pessimists Musatti: 
non solo susslstono ostacoli 
di carattere soggettivo, bloc-
ehj psicologici negli adulti 
quando devono affrontare U 
problema della sessualita in
fantile, e nei ragazzi che 
tenderebbero ad eseludere 
11 sesso ilalla vita dei genlto-
ri per ragioni di cui la psi-
coanalisi da spiegazionl non 
certo peregrine e che percid 
ostacolano una serena edu-
cazione sessuale in famiglia, 
ma la scuola, a cui dovrebbe 
essere demandato il compito 
di €educare al sesso* , non 
e aasolutamente preparata. 

La compianta Ada Gobetti 
vedeva questo compito este-
so Insieme alia famiglia e al
ia scuola, questa come col-
laboratrice e continuatri-
ce di quella, e denuncia-
va l'ondata di provocazione 
pornografica che aggrava il 
quadro entro cui si pone il 
problema e dimostra tutta 
l'ipocrisia di una societa re-
pressiva che impone una 
morale basata sulla paura e 
la condanna del sesso, ma si 
serve del richiamo erotico 
per scopi commercial!. Ada 
Gobetti insisteva, come gli 
altri relator!, sulla necessi
ty di educare ad una sessua
lita personalizzata e ricca di 
affettivita. Ma dalla sua re
lazione appariva chiaro un 
imbarazzo: quello dell'edu-
catore che respinge il mora-
lismo ma persegue Hllusio-
ne, derivata anch'essa dalla 
morale tradizionale, che alle 
esigenze degli adolescenti 
possano bastare «piuttosto 
le gioie morali dell'appren. 
dere e del fare (...) che non 
un prematura esercizio ses
suale ». E' certo un discor-
so difficile, nel quale si cor-
re sempre il rischio di dar 
eorpo alle nostre buone in-
tenzioni. Ci6 che si dovreb- ' 
be verificare, invece, e se , 
non stia facendosi avanti nei , 
giovani la tendenza a rifiuta-
re nella pratica, con coeren-
xa, sia 1'ossessione sessuofo-
bica e l'ipocrisia moralisti-
Ca sia 1'opposta ossessione 
di certi piccolo - borghesi 
pseudo rivoluzionari secon-
do i quali 11 sesso sarebbe la 
chiave per risolvere tutti i 
problemi sociali. Chissa che 
dai comportamento giovani-
le , specie dei giovani impe-
gnati nella lotta operaia e 
studentesca, non possano ve
nire lezioni di equilibrio psi-
eologico e morale. 

Mariadele Michelini Cro-
eioni informa sulle esperien-
se recenti di educazione ses
suale (che cominciano a dif-
fondersi e di cui si hanno 
frequent! notizie sulla stam-
pa) e sulle initiative di entl 
che si oocupano di educazio
ne degli adulti, in particola-
re del genltori, dei consulto-
ri prematrimoniali, anche se 
deve lamentare che in Italia 
si potrebbe fsre di piu se il 
codice penale non interve-
nisse a mettere 11 freno. 

La relazione piu lunga e 
completa, e la piu nuova nel-
l'lmoosUzione, e quella di 
Lamberto Borghi. II pedagc-

floreotino muove dai 
che La maturazlone 

sessuale dipende dalla capa
city di «correlarsi intima-
mente e positivamente con 
gli altri, in guisa tale che 
si forma se stessi nella mi-
sura in cui ci si adopera per 
la formazione. lo sviluppo e 
il benessere degli altri >, il 
che sigmfica in definitiva 
che il problema della sessua
lita si risolve soltanto pro-
muovendo insieme I'emanci-
pazione personale e quella 
sociale. A Freud che in certi 
suoi scritti vedeva nella re-
pressione sessuale il prezzo 
da pagare alio sviluppo ci
vile. Borghi contrappone le 
vedute del Marcuse di Eros 
e civilta, al quale Freud e 
Marx forniscono il criterio 
per una proposta diversa, 
quella della sublimazione 
non repressiva, non deses-
sualizzante, talc cioe che non 
soffoca la sessualita indiriz-
zando gli impulsi istintuali a 
«mete diverse», ma rico-
nosce il diritto ad un soddi-
sfacimento delle esigenze 
erotiche all'individuo che 
lotta, e mentre lotta, per una 
societa non oppressiva. 

Le implicazioni pedagogi-
che ne scaturiscono linear-
mente: • il principale requi
site che appare necessario 
per londare su basi adequate 
la formazione sessuale dei 
giovani consiste nell'allarga-
mento della sfera collabora-
tiva in ogni ordine di scuo
la » e quindi in un'azione non 
repressiva, perche la perso
nality inibita e aggressiva, 
antisociale, mentre la perso
nality che l'educazione non 
ha frustrato nel suo bisogno 
affettivo e aperta alia pro
pria collocazione in una sfe
ra di rapporti sociali che ne 
favoriscano la liberazione 
dainpocrisia, dall'individua-
lismo borghese. Di qui anche 
in Borghi la negazione che 
una scuola come 1'attuale, a 
partire dalla scuola materna 
intrisa di spirito clericale, 
possa essere adatta a questa 
educazione liberatrice. 

II centro del discorso sul-
l'educazione sessuale sta qui. 
La letteratura sull'argomen-
to continua ad arricchirsi 
(fra gli ultimi libri usciti 
vanno ricordati Educazione 
sessuale familiare di M. Ro
land Michel, ed. Borla; Coe-
ducazione e amore precoce 
di H. Guiochet, ed. Grihau-
di; Come sei nato di K. Seel-
man, ed. Borla: Da dove ven-
gono le eieogne"*, ed. Sugar; 
L'esperienza prematrimonia-
le di R. R. Bell, ed. Casini; 
la nuova edizione con disco 
allegata di Come nascono i 
bambini di Franchini e Fer-
razza, ed. II Gallo; Castita: 
problema o liberazione? di 
G. Barra. ed. Gribaudi). Ci6 
di cui e'e bisogno. oltre e 
piu che di hibliografie, e di 
passare all'azione concreta, 
tanto piu che la pedagogia 
burocratica sta muovendosi. 
Gia nel 1067 il Centro didat-
tico nazionale per i rapporti 
scuola-famiglia aveva pubbli-
cato un quadcrno su Fa
miglia e scuola di fronte 
al problema delleducazione 
sessuale redatto da A. Vale
rian!. Recentemcnte e uscito 
il n. 2-3 (marzo-giugno 1969) 
di t Scuola di base », rivista 
del Centro didattico per la 
scuola olementare, dedicato 
a L'educazione sessuale del-
I'alunno nella scuola elemen
tare. Vi compaiono scritti di 
autori, cattolic! e no, che 
hanno competenza indiseus-
sa, da Origlia a Zavallnni, 
ma il discorso e la proposta 
educativa contenuta nella ri-
vista sono preocoupantl. Al 
culmine sta I'appello alia ca-
stiti , rorganizzazione di cor-
si per insegnanti k prevista 
secondo una divisione dei 
compiti che assegna al di-
rettore didattico il ruolo di 
pedagogista (!) e al sacerdo-
tc la funzione di valutarc « i 
problemi moral! connessi 
con lo sviluppo sessuale », 
l'articolo di apertura invita 
a tener presente « "'tntero si-
stema educattvo che anche in 
questo campo svolge funzio
ne educativa: la famiglia con 
i suoi membri, la chiesa con 
i sacerdot) che vl operano, 
la scienza con i suoi esperti, 
medtci, psicologi, sessuologi, 
assistentt sociali». Assegna-
re il primato alia famiglia, 
cioe indistintamente ai ge-
nitori, di solito repress! e 
repressivi, e alls Chiesa, d o e 
al sacerdot! che in gran nu> 
mero continuano a tormen-
tare 1 ragazzi con Possessio
ns del peccato, signifies pro-
grammare una pessima ope
ration*. 

Se si crede all'educazione 
sessuale come momenta del-
1'opera educativa tout court 
e all'azione educativa come 
opera di liberazione nella co-
munita scolastica di lavoro, 
solo chi opera nella scuola 
contro l'oppressione in qua-
lunque forma si attui puo 
assumersi anche l'educazio
ne sessuale in forma non mi-
stificatrice. Insegnanti, ge-
nitori e allievi possono col-
laborare, ma solo se colla-
borano in una atti vita edu
cativa che sia airopposizio-
ne rispetto alio spirito e al-
l'ideologia della scuola uffi-
ciale. 

Giorgio Bini 

Polemiche 

Societa americana 
Dopo la morte di Malcolm X, nazionalismo e marxismo ispirano 
le idee della liberazione sociale nei giornali diffusi nei ghetti USA 

La «sfida sotterranea» 
della stampa negra 

L'orientamento battajliero di « Muhammad speaks » organo dei Black Muslims - « Black Ameri-
ca» porta avanti II discorso di Malcolm X - La voce nazionalista afro-americana di « Liberator» 
La Imea marxista di «Challange*Desafio» - II messaggio politico filo-cinesc di «The Crusader» 
I poeti negri di «tUmbra» - Le altre voci W w i : «Werld revolutieiu, -Notes of black liberation*, 

«Inner City Voice »( « Black ghetto », « Freedom Ways » e « The Southern Patriot» 

« Nella letteratura negra non 
c'd mai stato l'equivalente di 
un Duke Ellington o di un 
Louis Armstrong e neppure 
le cose migliori possono pa-
ragonarsi alia fantastlca bel-
lezza deUa musica di Charlie 
Parker ». Questo lucido e ama-
ro giudizio del poeta negro-
americano LeBoi Jones de-
nuncia il dramma di milioni 
di negri che, ieri come oggi, 
sono stati condannati ad una 
conalzione economlca e socia
le che non ha ancora permes-
so loro di esprimere piena-
mente una reale culture. 

Le cause di questo feoo-
meno sono molteplici ma ap-
palono, comunque, tutte fa-
cilmente rioonducibiM alia 
condizione umiliante e subal-
terna cui U slstema oppressi-
vo americano ha costretto, da 
sempre, le popolazionj negre. 
Ma oggi i 22 milioni di uo-
mini di pelle nera non si 
accontentano piu di cantare 
e dl suonare. Anche nelte ma-
Clie di un potere solido e or-
ganizzato, gestito da altri, 1 
negri hanno saputo trovare 
uno spazio, prima piccolo e 
insignificante, poi sempre piu 
largo e precise 

Ma di quali sOrumentl di
spone la popolazione negra 
per affrontare, dibattere, ten-
tare di risolvere i drammati-
ci problemi che le stanno di 
fronte? I grandi canali di co-
mi'nicazione delle idee, e di 
soffocazione delle lde« (televi
sion©, cinema, radio, grandi 

catene editoriali) sono gestlU 
dai bianchi e i negri possono 
entrarvi solo a condizione dl 
accettare le loro regole. Resta 
la possibilita, quantomad du
ra, difficile, continuamente 
esposta a risohd d4 ogni sorts 
di stampare giornali propri. 
Nell'America violenta e raz-
zLsta, di Nixon i movimenti 
negri piu avanzati e intransi-
genti (Black Muslims, naziona-
listi, Black Power) possiedono 
gik una rete di giornali che 
nel niondo del ghetti porta la 
voce e i fermenti nuovi di un 
popolo ormai disilluso stanco 
di vivere una condizione su-
balterna. 

Di quest! giornali, dicevamo 
ne esiste ormai un certo nu-
mero e anche la loro diffusio-
ne comincia ad essere piut
tosto forte. E' il caso, ad esem-
pio del « Muhammad Speaks a 
organo dei Black Muslims che 
si stampa a Chicago. Questo 
setUmanale fondato da Mal
colm X quando il grande di-
rigente negro militava nelle fi
le della Nazione deU'Islam, ha 
avuto, e in parte ha ancora 
una notevole diffusione tra 1 
musulmani neri. L'orienta
mento della rivista oggi non 

Notizie 

E' utclto II numsre dl age* 
tlo di « Quindkl i , corredato 
da un manlfstto glgants; La 
luna dei padroni, che rlpor-
ta un ttito acrltta dagll oo*-
ral dai circoto « R. Psnxla-
r| i dl Marghara. 

Un flruppo d| srtlcoU dl 
Intarvanto politico compran-
da: L'alternativa rivoluziona-
na dl G. B. Zorzoll a Org*. 
nizzazione della lotta d| 
Franco Plparno (antrambl 
Incantratl *ull* lotta in cor-
to alia Flat); Un manife
sto per chi? (artlcala pola. 
mlco di Lap© Bertl nal con. 
f rontl dai i Manifesto a, II 
nuovo periodica dlatWanta 
In »no si PCI) a Pera chi 
mangia la vespa dl Virgi
nia Flml Ctilal. 

Un gnippo dl artlcoll dl 
Intarvanto culhirala compran-
da ln**ca; Per una piccola 
rivoluzione cultural* dl Oto-
vannl Blumar; Arte, imma-
ginasione • ricupero cultu
ral* dl Merle Parnlala; II 
t segno > dell'ipprofrifo d| 
Caura Mllanaaa (un* «twdl« 
•ull't Orland* furleee •« II 
racents apeHacola mess* In 
scans da l iaarda taa«HlR«* 
II t ds Lues Ptancanl); Scrit-
tunt s Weologis dl Jscejuell* 

no Rluat (etpoilzion* del 
rapporti tra linguaggio a po-
litlca nal gruppo lattararlo 
francata Tel Quel); II fan-
ciullo onnipotcnte dl Giorgio 
Call! (anallil dall'opara com-
Plata di Alfrad Jarry) a Le 
smorRe dei poeti d| Adrlano 
Spalola (intarvanto tulla ul
tima a*parl*n<a dalla poaila 
d'avanguardla). 

Nella leiiono • Documen-
II t vanno annovarati: Docu
ment*) dell'Assemblea degli 
opera) della Fiat - 19 luglio 
1969; la raquititorla tulla 
RAI: industna di servin e 
lotta operaia a cura dai co-
mitoto di b-ia dalla Ral di 
Mllano; il Messaggio al pa
pa dell'Africa in lotta: I'Eri-
trea contro l'lmpero, un'ln-
tarvifcta a Carlo* Rafaal Ro-
drlguai: Cuba e 11 movimen-
to comunistn mondial* a lnf> 
n* una dura palamka dl 
Guanlar Amandl: [1 rifluto 
uel scrvliio di guerra. 

A conclutlon* dai numaro, 
ch* I accompagnato da una 
ampla aarla dl racantlonl II-
braria, e'a un Importanta 
contrlbuto dai note atorlca 
americano Gabriel Koike tul 
Vietnam: guerra e diploma-
zia dai gennaio 1968. Un'ana-
lisi della politics americana. 

e molto battagliero; l'usoita 
di Malcolm evidermb 1 limiti 
del movimento fondato nell'an-
no 1931 da Elijah Muhammad 
e gli restitui quelle caratteri-
stiche di setta religiosa che 
esso aveva sempre avuto. U 
presUgio del giomaJe e del
la formazione one lo eeprime 
e certamente calato ma ci6 
non toglie che i\ a Muhammad 
speaks » continui ad avere una 
certa influenza in alcuni stra
ti della popolazione negra. La 
rivista che jnvece tenia di por-
tare avanti il discorso rivolu-

zionano umpostato da Malcolm 
soprattutto nel suo ultimo an
no di vita, e «Black Ameri
ca ». Essa si caratterizza net-
tamente in senso marxista e 
conta, tra i suoi coUaborato-
ri ch maggior prestigio, quel 
Robert Williams che vive or
mai da qualche anno in Ci-
na visto che ie autorita del 
suo paese di origine gli han
no negato qualsiasi possibili
ta di nentro. In sostanza la 
rivista, che esce saltuanamen-
te e in condiziom di semiclan-
destinita, sostiene una posizio-
ne di nazionalismo rivoluzio-
oano. 

Altrettanto nazionalista, ma 
non altrettanto rivoluzionaxio, 
e il periodico « Liberator », Si 
tratta di una pubblicazione 

che aifronta temi politici e cul
tural! e one reca sotto la te-
stata la dicitura «Voce del-
l'airo americano ». Vi colJabo-
rano con saggi e racconti scrit-
tori di diverse orientamento 

Un altro piccolo grup
po di giornali che invece si 
rifa alia Unea marxista indio* 
ta da Malcolm X e quello che 
fa capo alia formazione politl-
ca «Progressive Labour Pat
ty ». II piu unportante di e*-
si lia una doppia testata; si 
chiama inf atti « Challange-De-
safion (Slide) ed e 1 orga
no deiralleanza tra 1 negri 
e i portodcanl. II bilinguismo 
non si fexma naturalmente al 
titolo ma caratterizza tutto il 
gioraale ohe per meta e sorit-
to in inglese e per meta in 
spagnolo. Viene pubblicato a 
New York ed e di tendenza, 
come dicono i benpensan* 
ti, estremista. Esiste poi la 
rivista teonce del movimento 
che ha lo stesso nome dei 
partito che la eeprime: « Pro
gressive Labour Party a. Essa 
ha un indirigzo mantista-in-
ternazionaUsta e pubblica do-
cumenti espressi dalle forma-
zioni politiche rivoluaionarie 
di tutto ] | mondo, 

tore di intervento molto ri-
stretto ma entrambe di estre-
mo interesse sono • World re
volution » e « Notes on black 
liberation a. La prima pubbli
ca, senza comment! o aggiun-
te, solo document! ufficiali ai 
movimenti rivoluzionari impe-
gnati nella lotta contro il ca-
pitalismo e U colonialismo dl 
tutto il mondo. L'altra invece si 
occupa da una angolazione so-
cio-economica dei problemi-re-
lativi alia condizione dei ne
gri negli Stati Uniti. Sono en
trambe pubblicazioni speciall-
stdche, rlvolte ad un ristretto 
numero di lectori, che godono 
pert) dl un notevole prestigio 
dovuto al rigore e alia serieta 
del loro indirizzo. 

• • • 

* 

Un bolletUno dl formato in-
oredlbilmente piccolo • con 
una vest* editorials dlmessa 
e «The Crusader » di Robert 
Williams. Si tratta di un men-
site ohe viene distribulto nei 
ghetti e 11 cui messaggio po
litico e chiajwnente flio-dbs> 
se. Eseo viene infattl stampa-
to nella Rspubbllvj popoisyre 
• personalment* ourato da Ro> 
best WUUsana. 

Altre due riTasts ooo un gsc* 

• • • 

Di carattere politico, in sen
so piii contingent* e diretto, 
sono invece « Inner City Voi
ce » di orientamento marxista 
che si pubblica a Detroit e 
che proprio dopo i fattt di 
Detroit ha visto fortemente 
acoresciute sia la sua diffusio
ne sia la sua autorevolezza, 
e « Black ghetto » che si stam
pa in offset a Philadelphia e 
che deve la sua popolarita al
le coraggiose denunce della 
oppressions poliziesca, sulla 
popolazione negra. Quest'ulti-
mo glornale che viene di-
stribuito gratuitamente, si oc
cupa anche di testimonianze 
dirette e di lettere che giun-
gono alia redazione (se di re-
dazione si pu6 parlare) dai 
mondo composito e ribollen-
te dei ghetti. E ancora « Free
dom Ways» che si mantiene 
su una posizjone moderate ma 
che in molte battagHe si affian
ce all'orientamento del Black 
Power e «The Southern Pa
triot a che e un glornale U cui 
comdtato redazionale b com-
posto in massima mlsura da 
bianchi ma che politicamen-
te sposa gli indirizzi piii avan
zati dei movimenti di libera
zione negri. L'ultima segnala-
zione vogliamo nservana ad 
una rivista che si differenzia 
anche se non ideologicamente, 
dalle precedenti; essa si occu
pa infatti soltanto dj poesia. 
Si badi bene, non una rivista 
di critics o di saggtsttca. « Um
bra*, questo e il nome del 
periodico, pubblica solo poe-
sie e, naturalmente, essendo 
anche essa diretta testimo-
nianza della vita nei ghetti, 1 
poeti ohe vl compaiono sono 
negri. Essa ha una diffusione 
eccezionale (6 mila copie) se 
si tiene conto delle sue carat* 
teristiche e del livello cultu
ral* medio degli afro-america. 
ni. Un livello cultumle, one, 
sulla sola della svolta politl-
ca voluta da Malcolm X, ata 
per6 vlsibilmetne hevitando e 
che non tardera ad off rlre ts> 
stlmonlanse sempre piu ma
ture e oonsapevoli della pre-
senaa negra nssjU Statl Uni-
to d'Amsrlom. 

Sorgio Ztccagnini 

Mosca: nuove 
critiche 

a «Novi Mir» 
Dalit awttra redazioae 

MOSCA, 28 
La Literaturnaw. Gazieta, e 

uscita ieri mattina con un ar-
ticolo riassuntivo sulla discus-
sione svoltasi fin qui attomo 
a A'ori Mir e al suo diret-
tore Tvardovski che contiene 
fra 1'altro la critica ad una 
«nota redazionale» che do
vrebbe comparire nel numero 
7 di Novt Mir non ancora nel
le edicole! L'episodio e indub-
biamente indicativo del clima 
nervoso e agitato in cm si 
svolge una discussione assai 
importante per i term che so
no stati posti sul tappeto. Ep-
pure il dibattito era stato aper-
to bene lo scorso anno con 
due articoli di Cialmaiev su 
Maladaia Gvardui che avevt-
no il pregio di esprimere in 
modo chiaro una posizione che 
ha reali radici nella eultura 
del paese, di sollecitare attor-
no ad essa l'intervento cntico 
e poi — alcuni mesi dopo — 
con un polemico saggio su No-
vi Mir di Dement iev nel qua
le si replicava alle idee della 
Maladaia Gvardia con altre 
idee, in modo altrettanto aper-
to, esplicito e civile. II tema 
era grosso, comprendeva un 
groviglio di problemi: la lette
ratura nazional-popolare e il 
filone nazionallstico e conser-
vatore nella storia del paese, 
11 patriottismo « vero » e quel
lo «falso», 1'influenza delle 
ideologie borghesi nellTTnione 
Sovjetica di oggi. 

Dementiev aveva creduto di 
scorgere nell'articolo di Ma
ladaia Gvardia gli echi di una 
concezione vecchia del patriot
tismo, la presenza di una con
cezione del mondo imbevuta 
di nazionalismo « vecchia Rus
sia » e di ideologia eontadina, 
Da qui la sua polemica con
tro un modo troppo facile di 
concepire la difesa dell'ideolo-
gia socialista dagli attacchi 
delle idee borghesi, come se 
si trattasse di difendere non 
il pensiero rivoluzionario ma 
— tutto insieme — l'Ottobre 
e la eultura russa prerivolu-
zionaria, Pietro il Grande e 
Lenin, tutto cid che e russo 
contro tutto ci6 che b estra-
neo. « La lotta ideologica, dice-
va al suo interlocutore, e una 
cosa seria. Siamo minacciati 
non tanto dalla penetrazione 
della moda quanto dalle ten-
dense idealistiche e materiali-
stico-volgarx, dalle idee di di-
sarmo ideologico, dai naziona
lismo... II patriottismo sovie-
tivo ha un grande ruolo... Ma 
non si pud dimenticare che 
nella storia russa insieme al 
patriottismo di chi lottava per 
la liberta e'era anche un pa
triottismo nazionalistico e sci-
tnomsfico...». 

E' questo appunto, continua-
va Dementiev, che non vede 
Cialmaiev, le cui simpatie van-
no ad esempio ai «patrioti-
patriarchi» e non ai rivolu
zionari del 1860, perche non 
vede che nella Russia zari-
sta nc'erano due culture m 
lotta, quella rivoluzionario de-
mocratica e quella delle clas-
si dominanti». E ancora: per 
la sua natura la societa socia
lista e in grado di ngettare 
le influenze borghesi. Vi pos
sono essere certo singoli ca-
si, ma non si pu6 vedere dap-
pertutto piccolo borghesi illu-
minati... Abbiamo riassunto 
qui soltanto alcune delle mol
te questioni sollevate dallo 
scritto di Novt Mir: esse in-
vestono come si vede alcuni 
nodi — le spinte nazionahsti-
che present! oggi anche nel 
mondo socialista, il modo con 
cui affrontare la lotta ideologi

ca contro 1'imperialismo — 
che stanno di fronte a tutto il 
movimento e che richiedono 
dunque nflessione. discussio
ne, confronto delle idee. La 
nsposta di Ogoniok a Demen-
tiev era invece un'altra cosa. 
AnzRhe nhartere con argo-
menti, gli undici scrittori che 
hanno redatto la «letters» 
di protesta contro .Vor: .V:.-
hanno difeso sen2a perb mai 
entrare nel mento lo scritto 
di Maladaja Guardia per at-
taccare poi duramente Novt 
Mir. 

II torto di Novt Mir sarebbe 
stato. per esempio, di aver pub
blicato in passato articoli di 
Simiamski e « altri materiali » 
in cui si sarebbe preso di mi-
ra # tutto ctO che vi e dt sacro 
nella nostra stona», di aver 
predicato « un atteggiamento 
scettico verso gh ideah delta 
societa socialista» di aver 
colpito il patriottismo, sotto-
valutato 1'influenza ideologica 
deU'imperialismo, ecc. L'attac-
co di Ogoniok veniva sostenu-
to poco dopo da Sovieskaia 
Rossia che giungeva a par
lare di flirt « che dura ormai 
da troppo tempo» fra Novt 
Mir ed il suo di rettore Tvardov
ski e la propaganda borghe
se e infine Industrta Sovietica 
che — come i nostri lettori 
gia sanno — ha pubblicato 
con grande rilievo, alterando-
la pero gravemente, una lette-
ra di duro attacco a Tvardov
ski inviata da un lettore. Li-
teraturnaia Gazieta, con l'ar
ticolo di oggi, riassume la di
scussione (ignorando perd, e 
giustamente, l'infortunio di In-
dustria Sovietica) prendendo 
posizione anzitutto su un pro
blema di metodo. 

Cosl 1'attacco di Ogoniok 
viene criticato come un esem
pio di « estremismo nella po
lemica » e agli autori della lei 
tera collettiva contro Novt Mir 
viene rimproverata la loro uni-
lateralita perche essi «non 
hanno visto nemmeno un erro-
re in Maladaia Gvardia che 
presenta invece serie mancan-
ze quando aifronta il tema 
della letteratura nazionale po-
polare »>. 

D'altro canto l'articolo di De
mentiev — continua la Litc-
ralurnaia Gasieta — « contie
ne molte impostazioni giuste ». 
Ci6 che e perb sfuggito a De
mentiev e — secondo la Li-
teraturnaia Gazieta — «l'at-
tuahta del tema sollevato d,tl 
la Maladaia Gvardia: il reale 
pericolo rappresentato dalla 
ideologia borghese ». Ed e pro
prio su questo punto che Id 
critica che Ogoniok fa a Nuvi 
Mir «e assolutamente giustan. 

La Literaturnaia Gazieta chiu-
de poi criticando i redattori di 
Novi Mir per aver chiuso gli 
occhi di fronte alia « cosa prin
eipale » della lettera di Ogo
niok, per essersi chiusi nella 
posizione di chi respinge le 
critiche per essere caduti nel 
personalismo, accusando gli 
scrittori di Ogoniok di aver 
firmato la famosa lettera per 
ragioni personali. Vedremo nei 
prossimi giorni la risposta del
la redazione di Novt Mir. 

Dalla Literaturnaia Gazieta 
di oggi abbiamo soltanto ap-
preso che la redazione ha re-
spinto le critiche. Pino a que
sto rnomento, di fronte alia 
discussione condotta in questo 
modo attorno a problemi cosi 
veri, 6 perb difficile a nostro 
parere, non parlare di occa-
sione mancata. 

Adriano Guerra 
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Un prete che 
contesU Pautorita 
ecclesiastica sol 
caso Defregger 

Un «ac«nk>ta. cba BOO dad-
dim. sia pubblicato U auo na
me, ei ha fatto penanlra la 
secuenu lctt«ra-

Egregto direttore. ho segut-
to sulla stampa il caso del 
vescovo ausiliario di Monaco. 
Matthias Defregger. Devo om-
mettere che il caso mi ha al-
quanto sconceriato come pen-
so sia stato per tanti altri 
crtstiani senza perd intacca-
re mmimamente quella che 
e una fedelta ideologica el 
Crista e alia sua Chiesa. 

Le considerazioni che sca-
turiscono tendono e a gtusti-
ficare o a condannare un epi
sodic) in se veramente triste 
e deprecabile. Cotoro che vo-
gltono giutttttcare la Hguro 
del vescovo di Monaco appel-
landosi alia tigura di Paolo 
o Agostmo, ritengo che nan 
constdenno e non facciano 
una evatta v^'-'tazione dei tat-
ti e varticolarmente dei tem
pi in cut questt si sono venH-
cati. Si. e vero che anche 
gli apostoh avevano prece
denti di cui pentirsi ma la 
loro scelta fatta in queU'epo-
ca era un ventimento e non 
una scelta facile. A Paolo 
I'arer scelto il Cri&to e la 
Chiesa costd la vita dopo 
aver servito in amore e co
nta i suoi tratelli 

L'attuale vescovo di Mona
co con la sua scelta si & mes-
so in una posizione non di 
servizto ma di privilegto. 

Avrei visto di buon grado 
che un Defregger avesse fat
to la sua scelta mettendosi 
al servizio dei fratelli piu bi-
sognosi in un qualche leb-
brosario o in Paesi dove il 
seguire la fede del Crista aves
se richiesto un sacrificio per 
sonale. Per me la giusttfica-
zione o la condanna alia luce 
della fede redentrice deve in-
quadrarsi in una scelta di 
tal genere. E' troppo como-
do voter cancellare un pro
prio passato inserendosi in 
una categoria che anziche 
portare una personate rinun 
cia ti inserisce in una posi
zione di comodo e di coman-
do, facendoli quindt continua 
re su una Unea se non vro 
prio identica. molto stmt 
le. Che differenza passa tra 
il capitano della Wehrmacht 
che propria in quanto tale 
si travava mvestito di auta 
rita e comando e il vescorn 
di oggi che ancora proprtn 
per la carica che ricopre st 
trova investito di autorita e 
previlegio? 

II caso Defregger non in 
tacca la Dottrina del Cristo 
e chi vuole tervirla in bonta 
e amore come il recentissi 
mo esempio di Papa Giovan
ni, ma denuncia all'opinione 
pubblica coloro che di que
sta dottrina hanno voluto ser-
virsene per un proprio como
do e per mantenere previle-
gi politici ed economici. 

Cerchiamo una Chiesa ptii 
pura. al servtzio integrate del
ta carita verso il prossimo. 
allora anche i vari Defregger. 
sia pure costituiti in autori
ta. trovereb^ero posto e qiu 
stiticazione perche il loro 
inserimento rappresenterebhe 
una sconfe.isione totale di un 
proprio passato. 

Chiedo scusa di questa mw 
dtssertazione dettata non da 
acredine o avversione politl 
ca ma dai destderto di vedere 
un orientamento dt purifica 
z:one integrate dt una fede 
nella quale credo e per In 
quale vivo 

Con ossequt. 
LETTERA FIHMATA 

I pensionati dello 
Stato aspettano 
che sia applicata 
la legge 

Sono trascorsi oltre sedtct 
mesi dalla promulgazione del
la legge numero 249 varata 
per t pensionati dello Stato. 
Sedict mesi son tantt, ma i 
vecchi pensionati aspettano 
ancora la riliquidazione delta 
pensione. 

Questa legge, forse per stt-
molare le energie burocrati-
che, stabilisce compenst per 
lavoro straordinarto net limt-
ti del massimo dt orario e 
compenst speaali t_. -tstema 
del cotlimo. Perche dunque 
tanta lentezza in un lavoro 
da cut dipende la serentta dt 
mtgliaia di vecchi'' Forse i 
tunzionan e gl'impiegatt han
no rinunciato at compenso 
per lavoro straordinarto pur 
di compicrlo con cosi esaspe-
rnnte ritardo? E perche, oo 
mtnetato tl lavoro, st nota 
una disordmata distribuetone 
per cui la riliquidazione e 
stata gia data a pensionati dt 
questi ultimi anni, mentrt 
qualche novantenne e ancora 
in ansiosa attesa? Forse e'e 
btsogno. per questo favore dt 
precedenza, delle autorevoH 
sollecitaziom di personaggi di 
primo piano? 

Cara Unita, ancora una col-
ta sottolinea nel tuo glornale 
ta maniera insufficlente com 
cui viene regolata Vapplica 
zione della leooe in question* 
Grazie deWospitalitd 

LUIGI REUMBOLDT 
fNapoli) 

Scrivono dai 
Paesi socialist! 

Brtndusa B U C S A Al. Ion 
Gramada, bl J A. sc. A • Su-
ceava • Romania (ha 17 annl) 

Johannes DUSCHL - Kreua-
gang A - 93R8 OederanlSa • Re-
pubblica Democratic* Tedescs 
(raccoglie csrtoline, franco 
belli, foto attorj e jrfnrmHi di 
tutto l) mondo) 

Helen STANCU str reilor 
Bl. 2C Pitestt Romania 
(ha 17 anni, corrispondereb-
be tn malese francem e t* 
desco) 

Vera MAIUUSKOVA Pla 
cheho 16 Pi'sen (Cecoslovac
chia) (ha 14 anni, desidera 
corrispondera perche studla 
I'italiano) 

Doina CHIOREAN str 
Karl Marx 2 Clu) Romania 
(ha 16 annl, corrisponderebbe 
in ltaliano). 


