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La proposta comunista di riforma della media superiore 

Per un'altra scuola 
Due obiettivi central!: I'elevamento dell'obbligo e I'unitarieta 
degli indirizzi — Lo sforzo di definire un nuovo asse culturale 
e pedagogico — Verso la Conferenza nazionale di aprile 

• Gli Editori Riuniti hanno 
pubblicato in questi giorni, 
nella Collana «II Punto » e 
con la prefazione di Marino 
Raicich il testo della propo
sta di riforma della scuola 
media superiore presentata 
dal PCI alia Camera dei De-
putati nella scorsa legisla-
tura e ripresentata all'inuio 
di questa legislatura sia al
ia Camera che al Senato. 
(M. Raicich, «La riforma 
della scuola media superio
re » - Editori Riuniti, pp. 
101, L. 700). 

E' un'occasione importan-
te — ora che il Partito e im-
pegnato nella preparazione 
della Conferenza nazionale 
per la Scuola media superio
re, che si terra in aprile — 
per approfondire il nostro 
dibattito politico e cultura
le, ed insieme per estender-
lo a lavoratori, studenti, in-
segnanti, intellettuali demo
cratic! e di sinistra che dob-
biamo chiamare al confron-
to e all'impegno di lotta per 
la riforma della scuola. 

Nella sua prefazione Rai
cich ricorda anzitutto il fat-
to politico essenziale di que-
sti mesi: il governo di cen-
tro-destra ha consumato a 
tappe forzate una marcia al-
l'indietro rispetto a quelle 
stesse conclusioni della Com-
missione Biasini le quali, ri-
flettendo anche orientamen-
ti positivi emersi dal Con-
vegno di Frascati, contene-
vano, pur nei loro limiti, 
intenzioni innovative. L'an-
sia restauratrice del mini-
stro Scalfaro non e stata de-
nunciata solo da noi: giudizi 
negativi netti e pesanti so
no venuti da piu parti. Ener-
gica e stata la critica e la 
denuncia dei compagni so
cialist}. 

Certo, sappiamo bene che 
non basta rivendicare le po-
sizioni di principio su cui si 

. attesto una sensibile parte 
delle stesse forze governa-
tive nell'ultima fase del cen-
tro-sinistra, dal momento 
che in concrete poi finirono 
allora per prevalere l'inde-
cisione e l'immobilismo che, 
fattisi via via piu gravi, pa-
ralizzarono la situazione in 
una dialettica di speranza e 
delusione. 

Le colpe 
del governo 

Lo sbandierare riforme 
senza farle ha cost anche es-
so contribuito a ingenerare 
sfiducia e qualunquismo. Ma 
col governo Andreotti e 
emerso subito chiaro che 
sotto 1'esaltazione demago-
gica di un concretismo em-
pirico al servizio dell'ordi-
ne covava una politica au-
toritaria e controriformatri-
ce. Di fatto si e tentato in 
questi mesi di contrabban-
dare per realismo e buon 
senso una linea di conteni-
mento delle forze produtti-
ve e di compressione delle 
energie intellettuali del 
paese. 

Che altro significa — per 
trarre esempi dal progetto 
governativo in corso di (con-
testata) claborazione — il 
rifiuto di clevare l'eta del
l'obbligo, il mantenimento 
di una tripartizione del 
triennio (sezione umanistica, 
scicntifica, tecnico-professio-
nale), la conservazionc di 
una sostanziale chiusura cor-
porativa della scuola? 

A guardar bene si tratta 
di un trionfo postumo di 
Gentile, che si esprime an
che in un rinnovato amore 
per il privato e nella nostal
gia del confessionale, conte-
nuti in tutto il comporta-
mento del governo, che va-
gheggia una gioventu sotto 
tutela, a mezzadria tra le 
«autorita > (pubbliche e 
private) e la famig'.ia. 

Raicich ricorda infatti il 
rilievo in cui viene colloca-
ta, nello schema scalfaria-
no. la « formazione etico-rc-
ligiosa », che nell'art. 3 vie
ne prima ancora di quella 
« umana e culturale civica 
e fisica *. II contrasto con la 
carica democratica e laica, 
progressiva c comunitaria 
del movimento sviluppatosi 
in questi anni e stridente. 
Questo contrasto ha gia fat
to nuovi gravi guasti: la 
crisi della scuola si e fatta 
drammatica. paurose le ca-
renze di strutture materia-
li, asfittica la vita democra
tica. definitivamente invec-
chiati gran parte dei conte-
nuti. 

Ratcieh nella prefazione 
dc-finisce bene i] « dcsolan-
te quadro delPesistcnte », ri-
cordando che dopo ccnt'an-
ml di direzione politica del

le classi dominanti si e tor-
nati, per volonta dei gruppi 
piu integralisti e ottusi del
la DC, ad obiettivi di freno 
coatto della scolarita e di 
dequalificazione della <scuo-
la — come si diceva una 
volta — per il popolo », che 
sono le bandiere tradiziona-
li dei ceti piu conservatori. 
Tanto piu odiosi oggi, dopo 
che studenti e insegnanti 
hanno vissuto lotte, politi-
che e sindacali, per la de-
mocrazia, per il diritto alio 
studio, per il rinnovamento 
didattico c culturale della 
scuola. Dopo che si e radi-
cata nella coscienza di ampi 
settori del popolo e della 
classe operaia la consapevo-
lezza che la trasformazione 
della scuola e questione es
senziale nella prospettiva 
di una societa democratica e 
socialista. 

Una sede 
di confronto 
L'aggravarsi dello stato di 

crisi di questa scuola ha fat
to nascere molti dubbi sul-
la sua utilita sociale. C'e 
chi la crede ormai irrifor-
mabile; e c'e anche chi, pur 
senza stare dalla parte dei 
reazionari, nega che rifor-
marla abbia un senso. Si so
no fatte piu insistenti in 
questi ultimi tempi le voci 
che profetizzano la morte 
della scuola. La posizione 
dei comunisti non si presta 
ad equivoci: essi sono — co
me si dice nel comunicato 
della Direzione del settem-
bre '72 — per una scuola 
«qualificata e impegnativa, 
moderna e democratica ». 

II progetto di riforma del
la scuola secondaria si muo-
ve in questa direzione. Si 
tratta di una legge cornice 
formulata in modo tale da 
garantire tutte le condizioni 
— istituzionali, strutturali, 
amministrative — capaci di 
favorire l'irruzione di con-
tenuti nuovi e capaci di col-
legarla a tutte le esperienze 
sociali di segno democratico 
e rinnovatore: le istituzioni 
e gli organism! della demo-
crazia, le lotte operaie e po
polari, i progetti di speri-
mentazione didattica e pe-
dagogica, i risultati piu 
avanzati della ricerca scien-
tifica e delle applicazioni 
tecnologiche, il livello del 
dibattito tra correnti e mo-
vimenti ideal!, politici, teo-
rici. di segno antifascista. 

In sostanza una scuola ne 
« facile » ne « oziosa >, sede 
di maturazione critica, di 
confronto politico e cultura
le, di apprendimento della 
scienza. Le due cerniere del
ta proposta mi pare siano 
I'elevamento dell'obbligo a 
16 anni e I'unitarieta degli 
indirizzi. (dunque il supera-
mento dell'attuale complica-
ta gerarchia di licei e isti-
tuti). Conquistare questi 
due obiettivi significhereb-
be dare un'altra spallata a 
radicate discriminazioni di 
classe e ad antiche partizio-

ni di ruoli e profili profes
sional!. 

Restano, come spiega l'art. 
4 della nostra proposta di 
legge, le «attivita opziona-
li », che piu avanti vengono 
definite secondo quattro 
campi: a) campo delle seien-
ze matematiche, fisiche, chi-
miche e biologiche; b) cam
po delle scienze sociali, po
litiche ed economiche; c) 
campo delle scienze storiche 
e filosofiche; d) campo del
le arti. 

E' un tentativo di ridefi-
nire la struttura dell'educa-
zione scolastica secondo cri-
teri che riflettano la com-
plessita del reale, contro la 
disgregazione delle cono-
scenze e la rigidita delle 
qualifiche, per una forma
zione culturale unitaria e 
critica. La scuola che eredi-
tiamo dal passato e conce-
pita sulla base di un princi
pio di separatezze e di com-
petenze entrato in crisi sia 
in rapporto alia situazione 
attuale, che vede il crescere 
della disoccupazione e della 
sottoccupazione intellettua-
le, sia anche e soprattutto 
in rapporto all'ipotesi di un 
nuovo tipo di sviluppo eco-
nomico e sociale. Chi avan-
za la pretesa della oggettivi-
ta di quel principio o non 
ha capito che « ogni politica 
scolastica, ogni programma 
educativo e un progetto per 
l'avvenire », o e in malafede 
e si limita a difendere vec-
chi equilibri e antichi privi-
legi. 

La questione 
essenziale 

La questione essenziale e 
pero ora quella di volgere 
la carica di rinnovamento, 
espressa dalle lotte di que
sti anni in termini per mol
ti versi polemici e contesta-
tivi, al pasitivo, e awiare un 
processo di analisi e di sca-
vo sui contemtti. Lo sforzo 
deve essere quello di defini
re, insieme a tutte le forze 
disponibili, un nuovo asse 
culturale e pedagogico, su 
cui possa fare perno la vita 
della scuola riformata. E' fa
cile vedere la portata gene-
rale di un tale sforzo di ela 
borazione, come esso cioe in-
vesta interessi vitali della 
classe operaia nella sua lot
ta per la conquista dell'ege-
monia ed insieme possegga 
la dimensione di grande 
questione della societa na
zionale. 

Ed e per questo che, do
po la Conferenza di Bologna 
dell'aprile '71 pensiamo al-
l'appuntamento del Conve-
gno di aprile, in vista del 
quale — cosi conclude Rai
cich la sua prefazione — 
' sollecitiamo il contributo 
critico su tutti i temi di fon-
do, sul rapporto tra scuola 
e lavoro, sui contenuti e sui 
metodi deU'insegnamento, 
suU'esperienza dei lavorato-
ri-studenti, sull'impegno de
mocratico in questa scuola, 
anche sulle battaglie imme
diate, sulle singole speri-
mentazioni >. 

VIAREGGIO: la tradizione delle maschere e dei carri ha un secolo di vita 

i i . 
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Una manifestazione che torna alle sue origini popolari - La prima sfilata di carrozze 
nel 1873, con lancio di coriandoli e di confetti di gesso - I carpentieri che inventarono 
il « Tonin di Burio » - Lo spirito antifascista della popolazione si espresse anche nelle 
canzoni e nelle allegoriche figure di carta pesta - Burlamacco scendera dal dirigibile 

« Tonin di Burio », II primo carro'viareggino con un'orchestrina e una canzonetta proprieL 'E' stato ricostruito e aprlra domenica i « corsi» del centenario 

Fabio Mussi 

Dal nostro inviato 
VIARECM3IO, febbraio. 

Per festeggiare I cento anni 
del carnevale, in alcuni rio-
ni di Viareggio stanno cam-
biando perfino la toponoma 
stica. II nome di un grande 
navigatore scomparJra per 
qualche giorno per far posto 
a quello di una maschera, di 
un personaggio locale, di una 
specialita gastronomica. Non 
e solo un'operazione turistica, 
tanto e vero che a capire il 
significa to umoristico dei nuo
vi toponimi puo essere solo 
un viareggino, al limite un to-
scano. C'e invece da dire che 
dopo un secolo il carnevale 
ha ancora dietro di se. espres 
sa nei modi piu diversi. una 
sana spinta popolare che in-
venta sempre nuovi argini per 
impedire che Burlamacco, la 
tradizionale maschera viareg-
gina, sia del tutto o niente 
piu che un prodotta delVimpe-
rante Coris*Uffiism6. *'': '- ~ S 

Al giro dl boa del cento 
anni. il ritorno ai rioni. con-

cepito come ritorno al popolo, 
alia sua spontanea vis covii-
ca, e la strada che a Viareg
gio si sta tentando di Imboc-
care per ridar sangue. forza e 
originalita alia mani Testa- -
zione Sarebbe sclocco negare 
che il carnevale e oggi un pro 
dotto turistico ed industrial. 
ma. questo e un fatto. che ha 
anche un peso notevole aulta 
economia della zona. Tutta-
via la sua forza vera, la sua 
originate capacita di attrazio-
ne. la sua molla interna sono 
ancora 11. nelle Darsene, nella 
Vecchia Viareggio. fra i nipo-
ti ed i pronipoti di quei car
pentieri che per primi dettero 
movimento, vita ed arte ai 
carri. 

La novita piu interessante 
da questo punto di vista sta 
proprio nei programmi di ma-
nifestazioni popolari di carat-
tere rionale che si svolgeran-
no in margine ai corsi. Rl-

, torno alle origini. Non piu 
maschera coitose. opera dl 
grandi sarti. ma travestimen-
ti fatti in casa. quasi ronie i 

l'unto della padella e l'antica 
«terra rossa» che i primi 
<( carnevalari» usavano per 
truccare i ragazzi- E accanto 
al veglione d'elite, nei grandi 
locali della passeggiata. interi 
rioni trasformati per giorni 
interi in un baccanale per ma-
nente. 

II carnevale viaressino. « 
condo l'anagrafe locale, ha 
aDerto gli ochi nel 1873 quan-
do fu organizzata la prima 
sfilata fatta di semplici car
rozze con gruppi di persone 
che lanciavano coriandoli e 
confetti di gesso. Oggi, nel 
capannoni posti alia periferia 
della citta, si sta costruendo 
il «5Upercarro», un gigante 
dalla enorme «invelatura» 
(carro invelato, in termini 
marinareschi, e il carro aper-
to, nei movimenti, alle sue 
massime dimensioni). II colos-
so raggiungera e forse supe 
rera 1 sedici metri di altezza. 
Pra quelle prime carrozze e 
questo supercarro c'e tutta la ".mitivo e coreografico ottimi 

' nostra storia vista da un'an 
golazione particolare: dallo 

svilupparsl dell'industria alia 
insegna ideologica del positi-
vismo, con i carri dedicati ai 
trton/i (11 trionfo della bici-
cletta. il trionfo deU'agricoltu 
ra, il trionfo del fiammiferi, 
ecc.) all'emergere delle con 
traddizioni del periodo tmme-
diatamente successivo alia 
prima guerra mondiale. con l 
earn di piu chiara polemica 
sociale e di costume; dal ven- ! 
tennio nero. che non tappo :a j 
bocca ai «carnevalari» via- ! 
reggini. fino agli anni della j 
Liberazione. Allora fra le ca- | 
se diroccate dai bombarda-
menti, si riaffacciarono le ! 
stelle filanti del primo corso 
mascherato del dopoguerra, 
nel '46. L/epoca dell'energia 
atomica, dei viaggi interpla-
netari, degli inquinamenti, e 
rappresentata polemicamente 
nei carri mascherati di questi 
ultimi anni. Ma la carica di 

ranza, di amore per la liberta. 
II Carnevale, disse no al fa-

scismo, con un carro che re-
stera emblematico nella sto
rm politica di Viareggio: quel
lo di Guido Baroni, il quale 
costrui un asino di cartape-
sta che, circondafco da pagliac-
ci urlantj che lo frustavano e 
bastonavano, puntava le zam-
pe e rifiutava di marciare. 

«E' inutile picchiare, pic 
cltiare / I'asino non vuole an-
dare...» cantavano i ragazzi 
lanciando coriandoli. E come 
non ricordare altri due carri, 
quello del pescecane che por-
tava in groppa l'evasore fisca-
le, e quello del grosso elefan-
te con le ghette, chiara allu-
sione all'uomo politico che, 
smessa la camicia nera, ave-
va indossato da poco la divi-
sa diplomatica del primo mi-
nistro di sua maesta savoia. 

E intorno le canzonette na-
vivacita e dr -mordente - dei J te nei rioni continuavano a 
viareggini ha rovesciato il pri-

« II domino » di Nilo Lend, un esempio fra i piu spetfacolari dei carri viareggini del dopoguerra 

smo positivistico in coscien-
[ za piu piena dei contrasti, sen-
• za abbandonare tuttavia l'an-
I cora antica della speranza e 
! del buonumore. 
j Se a cent'anni di distanza, 
, si volesse nelle differenze tro-
i vare una costante, non si :»• 
j trebbe che proporne una, quel-
i la della liberta. Prima, duran-
! te e dopo il fascismo, l'ideale 
, di liberta — con alcune vena-
l ture indivldualistiche — e 
I sempre stato il supporto della 
' carica carnevalesca viareg-
I gina. 
i 1921: a maggio, un gruppo 
; di fascisti, approfittando del-

l'assenza degli operal tutti al 
I lavoro, assail la sede del s\n-
j dacati e distrusse il a Club dei 
j calafatiw. L'episodio fu ricor-

dato anche attraverso le 
note di una canzonetta carne-

1 valesca, del maestro Sadun, 
un comunista, che lancio paro-

\ le nuove di protesta: « Hanno 
i incendiato. nan devastate / 
j spargendo ovunque strage e 

terror / ma il viareggino non 
i e cambiato / oandiera rossa 
' e il suo color ». Quelle parole 
J e quelle note diventarono l'in-
| no dell'antifascismo viareggi-
j no e furono di nuovo intonate 
j da giovani e vecchi negli anni 
I della lotta partigiana, lungo 
! i sentieri delle Apuane. sul 
! Prano, lungo la Preddana, 
| sul Gabberi, non canto di ven-
! detta, ma di fiducia, di spe-

LA GRECIA A SEI ANNI DAL COLPO DI STATO 

Un f eudo del capitale straniero 
L'affluuo dei dollari confribuisce a sbilanciare la gia precaria economia - II piano governativo per i prossimi cinque anni non offre alcuna prospettiva di sviluppo - La 
demagogia della ditlatura non riesce a nascondere il faflo che il Paese sta agli ultimi posti europei per redditi, produzione, sanita, scuola • Quasi un milione di emigrati 

Dal nostro ioviato 
ATENE. Jebbraif 

La piazza della Co5titu7i»„ 
ne — Synlqgma — viene de 
finita dalla retorica dei re
gime dei calonnnelli il rnore 
di Atene e della Grecm E' 
una -.mmagine faisA della 
realta di oggi. a sei anni dal 
coipo di Stato. Sun'ottocen 
te5.co palazzo di re Ottone at 
tualmfnte sede della giunta 
miliUre. sui giardmetti di 
aranci carichi di frutti. sulle 
centinaia di sedie e tavolin; 
degli innumerevoli caffe al 
I'aperto, incombono i palazzi 
di vetro cemento delle banche 
delle compagnie aeree, di na-
vigazione. delle societa pe 
troiifere. dei grandi alberghi. 
La sera e un fantasmagorico 
rut Hare di scritte luminose. 
In questa piazza e nelle vie 
adiacenti. in poche centinaia 
di metri si ammucchiano la 
Chase Manhattan, la Bank of 
America, la First National Ci 
ty Bank. l'American Express. 
la Continental Bank. la Esso 
e la BP. in buona compagnia 
con la societa aerea di Onas 
sis. 

Syntagma, il cuore di Ate
ne. sembra un angolo di New 
York, ed 6 In realta il sim 
bolo piu evidente della rapl-
da penetrazione del capitale 
americano in Grecla, della 
colon!zzazlone alia quale 11 

paese e stato aperto negli ul
timi anni. I negozi sono lus-
suosi. pieni di roba a prezzi 
inaccessibili se non a un cer
to tipo di turisti. Ruffiani un 
tuosi ed insistent! ti si appic 
cicano uno dopo l'altro per 
offrire i piaceri di una serata 
in compagnia. 

La ricchezza p:u pacchiana 
viene a gal la in questa piaz
za nelle ore piccole del matt: 
no all'uscita dai night e dai 
cabaret: abiti da sera di tutte 
!e fogge. ori e gioielli veri e 
falsi, macchinone americane 
una dietro 1'altra: Buick, Ca
dillac. Chevrolet. Industrial!. 
armatori, petrolieri. banchieri, 
speculatori edili. arrivisti ed 
intrallazzatori di tutte le ri-
sme sembrano essersi dati 
convegno sotto i portlci di 
Syntagma, sui marciapiedi 
degli hotels Grande Bretagne 
e King George. Dietro questa 
facciata. poche centinaia di 
metri piu in la. incomincia 
la vera Atene. E* la citta 
dei piccoli bottegai e degli ar 
tigiani, dei piccoli traffican 
ti che vivono alia giomata 
raccogliendo briciole dell'in
dustria del turismo, dei com 
messi e degli inscrvienti. E' 
anche la citta degli opera! 
costretti a sbarcare il luna 
rio con salari che si aggi-
rano sulle duemila dracmc. 
circa chnquantamila ' lire al 
mese. 

Quando il 21 aprile del '67 
i colonnelli attuarono il coipo 
di Stato ed instaurarono la 
dittatura, affermarono che 
questa era la strada per por-
tare il paese fuori dell'area 
del sottosviluppo. per supera-
re le lungaggini imposte dalla 
democrazia e dal regime par-
Iamentare. per vincere la cor-
ruzione della burocrazia. E 
cos) al loro sopruso tentaro-
no di mettere l'etichetta di 
rivoluzione. Le argomentazio-
ni non avevano neppure il me-
rito della originalita, ma riu-
scirono aliora a suggestionare 
una parte della piccola e me
dia borghesia (1 grandi non 
avevano blsogno di suggestio-
ni. capirono subito da che 
parte stava il loro tornacon-
to) e a neutralizzare gli schie-
ramenti politici del centro e 
della destra. 

Oggi i partiti politici sono 
fuorilegge. davanti al Parla-
mento vuoto monta inutilmen-
te la guardia un plttoresco 
evzones. le career] sono pie 
ne di detenuti politici. ma i] 
rapido progresso che era sta
to promesso non c'e sta-to 
• Stiamo diventando sempre 
di piu un feudo del capitale 
straniero e specialmente ame 
ricano — ml ha detto un al
to csponente della borghesia 
liberale che non nasconde la 
sua opposizione al regime —. 
La corruzione dllaga a comin-

ciare dal sottobosco delle 
spie e dei confldenti della po-
lizia fino ai piu alti livelli >. 

Dalla presa di coscienza 
deU'inganno perpetrato dai 
colonnelli. daU'acutizzarsl dei 
problemi eoonomici del Pae
se. nasce la esigenza di co 
struire una alternativa. di 
realizzare uno schieramento 
di forze in grado di liquida-
re il regime. 
' La demagogia del!a dittatu 

ra non riesce a nascondere 
che la Grecia sta agli ulti
mi posti europei per quan-
to riguarda reddito. produzio 
ne, s&nita. scuola, servizi so
ciali. 

Presentando il nuovo piano 
di sviluppo economico 1973 
1977. il vice presidente Ma-
karezos ha voluto sottolinea-
re che per i prossimi cinque 
anni werra mantenuto un 
tasso elevato di crescita del. 
reconomia, dell'ordine dell'8 
per centos, lo stesso cioe 
sbandlerato in questi anni per 
dimostrare la vitalita della 
economia greca. La realta e 
che questo otto per cento in 
una economia asfittica come 
quella greca, deriva soprat
tutto dall'andamento del turi
smo e da alcuni interventi 
operati nell'edilizia. Nessuno 
sforzo organico e stato fatto. 
negli anni passati, per dare 
una base industrial al pae

se o per modemizzame la 
agricoltura ne si trovano 
acoenni in questo senso nel 
piano per i prossimi cinque 
anni. 

La produzione di acciaio ri 
mane al di sotto delle trecen 
tomila tonnellate annue (me-
no di quanto produca il For 
togallo). 

Intanto questo paese di no 
ve milioni di abitanti ha qua 
si un milione di emigrati al 
lavoro in German:a, in PTan-
cia, in Canada, in Australia. 
in ogni parte del mondo; ha 
ancora il venti per cento di 
analfabeti e la mortality in 
fan tile tocca ancora il 34 per 
mille, un livello che non si 
registra piu in alcun altro 
paese europeo. Ancora per i 
prossimi cinque anni gli tnve. 
stimenti (un totale di 660 mi-
liardi di dracme) saranno 
orientati soprattutto verso il 
turismo. 

Alcune nuove ' aree indu 
stria! 1 (poche centinaia di et-
tari in tutto) sono state di 
sposte a Tessalonica. Voke, 
Patrasso. Cavala, ma la gran 
parte di esse sono destinate 
agli stabilimentl di montaggio 
di Industrie automobilistiche 
straniere (Stayer. Peugeot, e 
Renault). D'altra parte i ca
pital! che affluiscono dal-
1'America non hanno certo 
di mira lo sviluppo a lunga 
acadenza del paese, ma «•!• 

gono un alto reddito imme
diate e quindi contribuiscono 
in definitiva a sbilanciare 
reconomia. 

Quando il 23 gennaio scor-
so il figlio di Onassis, Ales-
sandro. mori in un incidente 
aereo in certi ambienti gre-
cl sorse il timore (se non il 
panico) che Tarmatore si n-
tirasse da ogni attivita per 
andare negli Stati Uniti a le-
nire il suo dolore. La paura 
era infondata ma l'episodio 
rappresenta un indice della 
fragility della economia gre
ca, Una fragilita che i colon
nelli, non sapendo trovare ri-
medi, cercano di mascherare 
dietro frasi reboanti co
me quelle usate da Makarezos 
per Hlustrare 11 piano quin-
quennale: «noi abbiamo co
me obiettivo lTJomo come be-
neficiario dei frutti dello svi
luppo »; e ancora: «noi ap-
paxteniamo all'Europa e lot-
tiamo con tutte le nostre for-
7e per l'ideale europeo*. 

L'uomo con la U maiuscola 
sarebbe quello con i salari 
piu bassi d'Europa, con la pe-
renne insicurezza del proprio 
lavoro e della propria stessa 
liberta: l'ideale europeo del 
colonnelli sarebbe quello delle 
carceri, delle torture e dei 
campi di concentramento. 

Arturo Barioli 

far eco: «Canzone dillo per 
noi,alia gente: chi disprezsa 
le maschere / capisce poco 
0 niente I fugge la verita...». 
Oppure: «Noi siamo il trion
fo I di tutte le eta / il vol-
to sincero de Vumanita...». 

Ma questo e carnevale di 
ieri. E quello di oggi? Quel
le che domenica sui viaii a 
mare raggiungera 1 cent'anni? 
Abbiamo gia detto che la no-
vita e il ritorno ai rioni. Han
no cominciato l'anno scorso 
le Darsene con festeggiamenti 
durati piu giorni. Quest'anno 
1'esempio si e allargato al 
rione centro, al Marco Polo, 
al rione Cittadella, alia Vec
chia Viareggio che organizze-
ranno loro feste in concomi-
tanza con i quattro corsi del 
18-25 febbraio e del 4 e 6 
marzo. 

II tentativo — ci ha spie-
eato il presidente del com'ita-
to carnevale, avvocato Adolfo 
Oiusti — e quello di evitare il 
pericolo che il carnevale pos
sa autoridursi ad una pura 
sfilata coreografica di carri. 
L'innesto di nuova linfa popo
lare attraverso i rioni ripropo-
ne cosi in termini nuovi la 
vitalita delle manifestazioni 
viareggine. 

Ecco il a supercarro », fuori 
concorso, di Arnaldo Galli. 
Un enorme ordigno sulla ram-
Da di lancio « scoppiera » lun
go il corso, ma per scompor-
si in una miriade di colori. 
da cui prenderanno vita deci-
ne dl a clown», per poi ri-
comporsi di nuovo in bomba 
e riesplodere: vuole essere un 
allegro messaggio di pace. 

Ma il carnevale non rinun-
cia al confronto, alia polemi
ca. Su un altro carro, di Sil-
vano Avanzini, ci sara un An
dreotti che uscira dal televiso-
re. simbolo del potere, rircon-
dato da maschere in barca o 
a cavalcioni di un treno. Si 
emigrava cent'anni fa sulle 
navi, si emigra ancora oggi, 
sui rapidi. Tori neri assaliti 
da mascherine che impugna-
no banderillas rosse. Cosi Gio
vanni Lazzerini vedra 1'attua-
le a corridas. L'analogia con 
la situazione politica di oggi 
e chiara. II carnevale non 
sopporta il fascismo e lo com-
batte. 

Sarebbe ingiusto tuttavia 
privilegiare i carrj esplicita-
mente politici, anche perche 
uno spunto politico non basta 
a fare un buon carro. Anche 
1 carri meno legati alia pole-
mica hanno un loro valore. da 
esaltare, di espressione di sen
timent! popolari. In un carro 
— quello di Nilo Lenci. ad 
esempio — sara estremizzato 
il contrasto tra carnevale e 
quaresima. 

Ma questi non sono che 
esempi e anticipazioni. I car
ri vanno giudicati in movi
mento. Bisogna quindi atten-
lere domenica, quando un di
rigibile, atterrera a Viareggio 
e sbarchera Loretta Goggi, 
incaricata di dare il via ai 

dorsi. Burlamacco. paracadu-
tato dal cielo, sara festeggla-
to da tutte le maschere. Per 
primo sfilera quel «Tonin di 
Burio», il capostipite dei car
ri camevalescni che fu co-
struito da dleci opera!, che fu 
il primo ad avere un'orchestri
na e una canzone propria e 
che oggi viene rimodellato sot
to la vecchia Torre Matilde. 
II dirigibile dara l'awio spet-
tacolare, ma il carnevale co-
mi ncera dopo, lungo i corsi 
e nei rioni. Pra il popolo. 

Gianfranco Berardi 

Dibattito 
a Firenze 

La milizia 
di Serrafi 

FIRENZE, 13 
Sono uscite in questi gior

ni per gli Editori Riuniti due 
opere su Giacinto Menotti 
Scrrati. Ne sono autori due 
giovani studiosi fiorentini — 
Anna Rosada e Tommaso 
Detti — appartenenti a quella 
generazione che fece le sue 
prime prove nelle manifesta
zioni contro Vimperialismo e 
i fascismi europei e che poi. 
anche attraverso complesse 
esperienze politiche, e appro-
data in gran parte alia mili
zia e alia assunzioiie di re-
sponsabtlita all'interno del 
PCI. 

Ha un suo emblematico si-
gniftcato — lui ricordato En-
so Enriquez Agnoletti nel cor
so della presentazione dei due 
libri avvenuta a Palazzo Me
dici Riccardi — che proprio 
da due giovani di questa tie-
nerazione siano venuti questi 
contributi agli studi su Ser-
rati. Altrettanto significatwo 
— ha nlevato il presidente 
della Provincia di Firenze, 
Luigi Tassinari — e che i due 
giovani storici si siano for-
mati all'interno dell'Universi-
tit di Firenze e, infine, che 
da parte di un ente locale de
mocratico (appunto la Pro
vincia di Firenze) sia stata 
assunta I'iniziativa di celebra-
re il centenario di Serrati, 
certamente ancora troppo 
(tscomodamente presenter per 
poter essere degnamente ri
cordato dall'Italia ufficiale. 

Dall'opera della Rosada — 
« Serrati nell'emigrazione » — 
attraverso una attcnta ed 
acuta ricogniztone della cor-
rispondenza di Serrati nel
l'emigrazione, emerge tl pro-
fondo legume di Serrati con 
un'umile e multiforme folia 
di lavoratori, di emigrati ita-
Hani; dall'opera di Detti — 
«Serrati e la formazione del 
Partito comunista italiano» 
— cronologicamente legata al 
periodo di Serrati dirigente 
politico in Italia, risalta in
vece il legame dello stesso 
Serrati con tanti amministra-
tori locali, sindacalisti, diri-
genti contadini o di coopera
tive, quadri intermedi di par
tito. E' proprio la somma di 
questi legami, cui Serrati 
seppe essere a ostinatamente 
fcdele» nel corso di tutta la 
sua milizia politica, che — 
come ha detto Ernesto Ragio-
nieri — costttuisce il quadro 
piu degno della sua vita. 

II problema centrale del di
battito e stato quindi rico-
struire come questo tessuto 
organizzativo, politico, ideale, 
sia confluito nel PCd'I. 

Ma questo rimanda ad un'al
tra domanda: cosa fece il 
PCd'I, quale maturazione ebbe 
il suo gruppo dirigente,. qua
le processo Disse questo par
tito nato nel segno di una 
profonda rottura, non senza 
accenti dogmatici e settari, 
con -la' pre6edenteJ'tradizione 
socialista) per essere poi in 
grado di assorbire la parte 
migliore di quella tradizione? 

Non e un caso — ha rileva-
to Detti — che I'ingresso dei 
«terzini» nel PCd'I avvenga 
nel 1924, in quella fase 
della vita del partito ini-
ziata nel 1923 con il progres
siva affermarsi come gruppo 
dirigente del gruppo gram-
sciano e giunto a una sua pri
ma conclusione al congresso 
del '26 a Lione. Serrati so-
pravvive di poco alia sua con-
fluenza nel PCd'I, pure, nella 
commemorazione che pochi 
giorni dopo la sua morte ne 
fara Gramsci, 6 gia sicuro il 
senso dell'acquisizione al 
PCd'I non solo del grande di
rigente socialista, ma anche 
della tradizione politica che 
egli esprimeva. II PCd'I — 
lui rilevato Ragionieri — i. 
quindi gia in grado di riven
dicare a si la continuita del 
movimento operaio italiano. 

Giancarlo Pajetta ha sotto-
lineato questo aspetto, rievo-
cando la propria esperienza 
di giovane militante: allora 
egli pianse la morte di un di
rigente, di un compagno che 
pure non molto tempo prima 
aveva combattuto e perfino 
esecrato. Pajetta, concluden-
do la presentazione delle ope
re, ha messo in luce la varie-
ta di componenti presenti nel 
nuovo partito uscito dal Con
gresso di Livorno: accanto ai 
bordighisti stava un gruppo, 
Ordine Nuovo. con un legame 
certamente intenso dal punto 
di vista politico e culturale 
con un settore peraltro ri-
stretto di classe operaia, 
quella torinese. Di qui i li
miti del nuovo partito. il cui 
dogmatismo e settarismo 
muoveva pero anche dall'est-
genza fondamentale di creare 
(di }route ad una svolta po
litica le cui t-agiche conse-
guenze certamente n& socia-
listi, ?ie comunisti intesero ap-
pieno) una avanguardia com-
battiva e politicamente con-
creta. 

Dopo la rottura del '21 av-
viene un ripensamento alVin-
terno della frazione *terzi-
nan, reso ancora piu dram-
matico dalla repressione fa-
scista e dalla perdita di tutta 
una rete di enti locali, orga-
nizzazioni sindacali e politi
che, cooperative. Nel frattem-
po il gruppo dirigente gram-
sciano si afferma come tale 
non solo conquistando a si 
altri gruppi dirigenti, ma so
prattutto masse. Questo com-
plesso intreccio di maturazio-
ni parallele motita ta con-
fluenza dei «terzini J>. Jlfa — 
si 6 chiesto Pajetta — cosa ti-
gnificb essere <c terzini»? Bi
sogna considerare figure di 
* terzini» cosi diverse, come 
Di Vittorio, Picelli, Romano 
Cocchi; con essi entrano nel 
PCd'I le esperienze, rispettiva-
mente, delle leghe bracciantili 
pugliesi, delle barricate di 
Parma, del movimento a bian
co J> di Miglioli. 

Essere «terzini». quindi, 
non signified Vappartenenza 
astratta e formate ad una 
semplice frazione del PSI, ma 
ad un movimento oraanizza-
to che portb nel PCd'I nuo
ve forze politiche, contribuen-
do al suo profondo rinnova
mento. A questo processo la 
Terza Internazionale non p » 
se un freno, ma, con le SUM 
esplicite direttive, dette un 
decisivo contributo. 

Mauro Sbordoni 


