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II punto sugli studi 

di psicologia nell'URSS 

L'INCONSCIO 
OTTIMISTIGO 

i • • < < • . 

I due orientamenti di fondo nelVat-
tuale fase di studio e di dibattito 

Gli psicologi sovietici da ol-
tre un decennio hanno inten-
sificato gli studi e le ricer-
che sull'inconscio, col risul-
tato die intorno a questo pro-
blema si e andato articolan-
do un dibattito teorico e 
scientifico di notevole interes-
se. La natura e le caratteri-
stiche di questo dibattito og-
pi sono accessibili e conosci-
bili da un pubblico piu va-
sto di lettori che non sia 
quello specialistico, grazie 
agli Editori Hiuniti che pre-
sentano agli studiosi italiani 
c L'inconscio nella psicologia 
sovietica » (pag. 300. L. 3.000). 
un libro che raccoglie una se-
rie di saggi e di ricerche da-
gli psicologi sovietici piu a 
contatto con i problemi della 
psicoanalisi. 

Grosso modo si possono in-
dividuare aU'interno dell'at-
tuale dibattito in corso nella 
psicologia sovietica sulla psi
coanalisi due orientamenti. 

II primo orientamento ten-
de a negare l'esistenza del-
l'inconscio come categoria 
scientifica utilizzabile per una 
teorizzazione psicologica, e af-
Terma l'esistenza soltanto di 
forme inconsce delle attivita 
nervose superiori. Questo o-
rientamento, che ha una im-
postazione prevalentemente 
neurodinamica e psicofisiolo-
gica, muove alia teoria psi-
coanalitica l'accusa di sog-
gettivismo e di idealismo, e 
nega che la tecnica analiti-
ca di esplorazione dei distur-
bi psicopatologici abbia una 
validita terapeutica. 

La teoria freudiana 
II secondo orientamento, in

vece, afferma l'esistenza del-
1'inconscio come categoria 
scientifica utilizzabile per la 
costruzione di specifiche teo-
rie psicologiche. L'accusa che 
gli esponenti di questo orien
tamento muovono alia psicoa
nalisi e invece articolata sul
la constatazione che l'incon
scio nella teoria analitica freu
diana ha esclusivamente del
le caratteristiche, delle con-
notazioni negative, pessimisti-
che. (L'istinto di morte. cioe 
la pulsione che spinge l'indi-
viduo ad autodistruggersi, sa-
lebbe l'espressione piu em-
blematica di questo pessimi-
smo di Freud). 
- Questi psicologi sovietici 
sostengono invece che l'incon
scio non si basa sul pessimi-
smo, ma che esso e ottimi-
stico, positive (E* da notare 

che alcuni esponenti del mo-
vimento neofreudiano america-
no muovono la stessa accusa 
a Freud e considerano l'in
conscio come ottimistico; la 
pulsione di vita, cioe la 
tendenza all'autoconservazio-
ne dell'individuo sarebbe an-
che qui l'espressione piu si-
gnificativa dell'inconscio « ot
timistico >). 

Un dato rilevante di questo 
secondo orientamento psicolo-
gico e che esso afferma che 
la tecnica psicoanalitica ha 
una sua consistenza terapeuti
ca (riconosce ufficialmente 
che Freud otteneva dei ri-
sultati di guarigione con la 
utilizzazione della psicoanali
si). Quello che invece nega 
c la validita scientifica del 
nietodo psicoanalitico per la 
indagine e l'esplorazione del
l'inconscio. 

I metodi di indagine 
La teoria del «set» e la 

conquista scientifica piu ori
ginate di questo secondo orien
tamento psicologico che ha a-
vuto in D.N. Uznadze l'espo-
nente piu rappresentativo e 
negli psicologi della «scuola 
georgiana» gli attuali soste-
nitori. Infatti gli allievi di 
Uznadze hanno continuato le 
ricerche sul «set». che ca-
ratterizza tutta la scuola geor-
giana del dipartimento di psi
cologia dell'Universita di Tbi
lisi. 

Che cosa e il «set>? E' il 
modo con cui l'individuo, nel
la sua totalita e globalita, si 
organizza per mettere in 
movimento delle attivita te
st- a soddisfare determina-
ti suoi bisogni. cH set 
— afferma Uznadze — non e 
uno speciale fenomeno men-
tale in mezzo ad altri feno-
meni similari, ma qualcosa di 
integrate, che caratterizza lo 
stato della personality del sog-
getto>. Ed ancora aggiunge 
« se qualcosa accade di in-
conscio nel nostra organismo, 
si deve trattare naturalmen-
te del nostra set. Dunque noi 
pensiamo che l'inconscio esi-
sta effettivamente in noi, ma 
che questo inconscio non sia 
altro che il .jet del sogget-
to >. 
Nella teoria del set l'incon

scio. considerato come una 
modalita che lo stato globa-
le della personality del sog-
getto assume per trovare del
le risposte adequate e positi
ve ai suoi bisogni, < cessa di 
essere un concetto puramen-
te negativo, acquista un si-
gnificato del tutto positivo e 
deve essere analizzato scien-
tif icamente sulla base dei me
todi ordinari di indagine». 
Questi metodi naluralmente 
.sono quelli messi a disposizio-
ne dalla neurologia, psicofi-
hiologia. reflessologia. 

II «set > assume delle ca
ratteristiche specifiche, come 
quelle di essere indifferenzia-
to, differenziaio, fisso, ecci-
tabile, dinamico o statico, pla-
stico e grezzo. II «set> cosi 
configurato e in grado di mo-
dificare le funzioni mentali 
dell'uomo. come l'osservazio-
ne. rimmaginaeione, l'atten-
zione, il pensiero. 

L'oggettivazione 6 un con
cetto che ci aiuia a compren-
dere il meccanismo di fun-
zionamento del «set >: essa 
consiste nell'arresto dell'atti-
vita da parte del soggetto e 
nell'evocazoine o ricordo, at-
traverso la riflessione. di espe-
rienze vissute antecedente-
mente. L'oggettivazione e un 
atto che ci permette di ave-
TV. esperienza di qualcosa co
me di un oggetto particolare. 

SuH'oggettivazione si inne-
sta il processo di identifica-
zione in virtu del quale noi 
possiamo identificare ripetu-
tamente e confrontare espe-
r.enze particolari. La nomi-
nazione, attraverso il linguag-
gio, del tratto di esperienza 

^ identificato ed oggettivato e 
l'altro concetto che serve per 
ccmunicare, scambiare e ren-

dere partecipi gli altri delle 
nostre esperienze, dei nostri 
vissuti. Oggettivazione, identi-
ficazione, linguaggio sono i 
cardini che permettono di en-
trare in possesso delle carat
teristiche del « set >. Infine 
tutti questi tre concetti di ba
se sono storicamente determi-
nati e socialmente condiziona-
ti. variano da ambiente ad 
ambiente, da persona a per
sona, da organizzazione socia-
le ad organizzazione sociale. 

Giuseppe De Luca 

II cinquantenario di un complotto di v destra in Bulgaria 

Giuqno 1923: colpo di Stato a Sofia 
-••>v\ 

Segul in settembre, una insurrezione popolare, poi schiacciata - Le contraddizioni dell'Unione contadina e I'immaturita del Partito socialista - Una Repub-
blica di due giorni e le elezioni del 1920 - L'assassinio di Stamboliski - L'autocritica dei comunisti sulla mancata alleanza tra operai e contadini 

Alexander Stamboliski, il capo-contadino assassinato durante il complotto di destra del .1923 in Bulgaria, 
circondato da un gruppo di deputati contadini. 

La casa di Stamboliski a Slavovitza, nel distretto di Pazardshik. 

Nuovi contributi alia conoscenza della gloriosa battaglia proletaria 

Gli scrittori di frente alia Comune 
Una svolta nella stork mondiale del nostro tempo che ha segnato in modo decisho anche la letteratura - Dalle testimoniaaie di Rim
baud e Yerlaine at cCri du People* di Valles - // terrorhmo deqli inteHettaali borgbesi - / thaltati di an convegno a Gargnano sul Garda 

Che la Comune di Parigi 
segni nella sloria mondiale 
una grande stolta, i classici 
del marxismo, i pensatori del 
movimento operaio e gli sto-
rid obiettivi lo hanno ampia-
mente dimostrato, mettendo-
ne in luce gli elementi e i 
significati atti ad accreditare 
la convinzione che non tanto 
il periodo di assestamento del
le KTivoluzioni borghesi* la 
Comune chiurleva, ma che a-
priva una nuova epoca di lotte 
sociali, potentemente proleta-
rie. All'esperiema del primo 
governo operaio, del popolo 
e per il popolo, durato non 
piu di died settimane (18 mar-
zo-21 rnaggio 1871), la storio-
grafia borghese non ha dedi-
cato I'attemione che merita-
va alio scadere del centenario, 
non per odio delle celebrazio-
ni, owiamente. ma per sped-
fico disinteresse ideologico. 

In Francia i compagni del 
PCF hanno dato, dal canto lo-
ro, importanti contributi al-
I'esame delVesperienza comu-
narda non solo da un punto 
di vista strettamente storico: 
ne fanno fede, in particolare, 
il numero speciale della *Nou-
velle Critique », Experiences et 
langage de la Commune de 
Paris, uscito nel 1971, e I'ar-
ticolo di H. Mitterrand, Les 
Ecrivains et la Commune, ap-
parso nel numero di dicem-
bre 1971 della stessa rivista. 
E' ormai accertato fun con-
regno svoltosi a Parigi in oc-
casione del centenario ne ha 
costUuito autorevole confer-
ma) che una svolta la Comu
ne impresse anche alle lette-
re francesi, a dispetto di chi, 
intento a mostrare la grande 
e astorica continuity cartesia-
na e classicista della cultura 
jrancese attraverso I secoli. 
considerava e/o considera un 
accidente irrazionale la conso-
nanza con Vesperienza comu-
narda da parte di scrittori 
francesi. Grosse conseguenze 
sul piano letlerario e su quel
lo del cocabolario politico e so. 
dale dijjlcilmente possono es
sere celate o sem'altro taciute, 
quando esse passino perfl.no 
attraverso testimonianze av-
verse alia • Comune . nel piu 

Barricata in place Blanche, difesa dalle donne (disegno di Moloch). 

grandi fra gli scrittori fran
cesi dell'epoca: Gautier, Du
mas figlio, Flaubert, G. Sand, 
E. de Goncourt, L. de Lisle, 
Taine, decisamente; mentre 
ambigua e la posizione di 
Zola, anche in anni successi
ve e onesta queUa del bor-
ghese-democratico Hugo, che 
passa dalla condanna alia dife
sa della Comune quando gli 
orrori versagliesi testimoniano 
la barbarie di classe esplosa 
dopo una pagina gloriosa del
la storia deU'emandpazione 
dei lavoratorL Una caricatu-
ra terrorizzata e terroristica 
come queUa che della Comu
ne vien fuori dalle pagine 
scritte nelle piu varie occa-
sioni da Ulustri scrittori schie-
rati dalla parte della borghe-
sia deve far ricorso, in virtu 
dela stessa novita traumatiz-
sante della rivoluzione parigi-
na, al piu violento dei lin-
guaggi polemici, alle compa-
razioni piu ghiotte per i let-

terati e piu eloquenti per gli 
psicoanalisti, al simbolismo 
fra i piii fecondi e facondi 
che abbia registrato la scrit-
tura francese. Se ne veda il 
campionario nel libro di P. 
Lidski, Les Ecrivains contre 
la Commune (Parigi, Maspe-
ro, 1971). 

Ma se e ben vero, relativa-
mente all'esperiema comunar-
da come a qualunqve altra, 
che la letteratura ricela sol-
lecitazioni tmmaginarie di 
classe e falsa coscienza, e al-
trettanto e conseguentemente 
vero che, per comprendere le 
istanze particolari e generali 
che muovono alia rivoluzione 
parigina del 71 i migliori te-
stimoni di cui servirsi sono i 
cosiddetti scrittori mlnori o 
scrittori che al momento non 
hanno raggiunto i livelli piu 
elevati di scrtttura e di con
tatto col pubblico. Brevi te
stimonianze (ma quanto pos-
senti!) in Rimbaud, piccole 

testimonianze in Verlaine. 
Diffuse e sistematiche esplo-

razioni nella letteratura popo
lare e nella varia gamma del
la scrittura dell'epoca condu-
cono ad una radicale revisio-
ne del giudizio suU'importan-
za che la Comune rivesti per 
gli scrittori che nella «cau
se de peuple* riconoscevano 
anche la propria causa: Lis-
sagaray, Malot, Rochefort, 
Vermerscfi, J.-B. CUment, L. 
Michel, E. Pottier, J. VaUts. 

Anche negli antagonisti, cer-
to, il processo di mitizzazio-
ne della Comune ha luogo, ma 
ha luogo con connotazionl ne
gative; mentre nei protagoni-
stl della Comune U processo 
di mitizzazione si accompagna 
al processo di retorizzazione 
(non astratta, ma epica e po
litico) delVesperienza comu-
narda fin da quando essa e in 
fase di svolgimento. Valles 
e lo scrittore che piu di ogni 
altro off re Voccasione per se-

guire il passaggio dalla sio-
ria al mito di Parigi comu-
narda, grazie alVazione con-
giunta del diffusissimo quoti-
diano Cri du Feuple e delle 
molleplici e variate rielabora-
zioni narrative e drammatiche 
eseguite negli anni successivi 
al 11. Non e un caso che il 
nome di Valles sia echeg-
giato piu di ogni altro nel sa-
lone delle conferenze della 
Villa Feltrirelli di Gargnano 
del Garda, durante il convegno 
promosso qualche giorno fa 
dalla Societa universitaria per 
gli studi di lingua e lettera
tura francese su * La Comu
ne: ricerche slorico-lettera-
rie*. 
' Non nolo con intenti ce-

tebrativi (anche se la comu-
nicazione del compagno E. 
Ragionieri, in apertura dei la-
tori. ha passato in rassegna 
i piu importanti s Studi sulla 
Comune in occasione del Cen
tenario *), questo convegno ha 
costUuito una prova, a livello 
sdentifico (con apprezzali 
contributi di studiosi france
si), dell'interesse per un av-
renimento che nella scrittura 
lascia testimonianza e segni 
ai quali lo storico, il lettera-
to, il linguista. il mitografo, 
Vanalista dd simboli primari, 
si awidnano per rilevarne la 
forza e I'originalita e per 
constatare quindi Vinddenza 
della svolta operata dalla Co
mune nelle lettere francesi (e 
non snlo) nd decenni imme-
diatamente successivi e anco
ra net nostro secolo, come di-
mostra in particolare Varduo 
tentativo teatrale di A. Ada-
mov, Le Printemps 71 (ogget-
to di una penetrante analisi 
di A. Pizzorusso, a chiusura 
del convegno). 

Cost dunque e da salutare 
come segno positivo di inte-
resse per il signiflcato *im-
mortale » e internazionale del
la Comune la pubblicazione 
di una ricista ilaliana. 1871 -
II Comunardo (trimestrale, a 
cura dell'Assodazione amid 
della Comune di Parigi, con 
sede a Milano), che nel con
vegno ha come ricevuto il suo 
batlesimo sdentifico e ideale. 

Vito Carofiglio 

per la proprieta terriers, af-
fermava 11 principto che la 
terra deve essere di chi la la-
vora, e lo ribadiva con l'e-
nunclazlone in senso opposto 
che chi ha la terra la deve 
lavorare. 

Altri duri colpi per le vec-
chie classi sfruttatrici venne-
ro con il monopolio statale 
per il commerclo dei cerea-
li, la progressivita delle im-
poste, la conflsca delle rlc-
chezze accumulate con la guer-
ra, il decreto che autorizza-
va le nazionalizzazioni, secon
do le necessita pubbliche, di 
edifici e propriety capitalist!-
che. 

Queste riforme sono ' del 
1920-21. Ad esse si accompa-
gnano una politica estera di 
indipendenza nazlonale e di 
amicizla con la Russia rivo-
luzionaria e, elemento forse 
determinante della congiura 
monarchico-borghese, . l'unita 
obiettiva con il partito comu-
nista sul problemi decisivi, al-
dila delle differenziazioni di 
classe interne alia Unione con
tadina e di quelle politiche 
con il Partito Comunista stes-
so. 

II quadro entro il quale ma-
turarono gli awenimenti del 
1923 e estremamente intrica
t e L'Unione contadina e il 
Partito comunista si alleano 
e si combattono alternativa-
mente. La corte e la borghe-
sia lavorano ad attrarre su 
posizioni reazionarie i nota-
bill conservatori cui l'inter-
classismo lascia posto aU'in
terno dell'Unione contadina. 
Le organlzzazioni reazionarie 
e apertamente squadristiche 
pullulano: sorgono 11 «Naro-
den Zgovor », 11 « Kubrat» e 
la ccVoina Liga» e si imbal-
danzisce rorganizzazlone ter-

DAL CORRISPONDENTE 
SOFIA, 10 giugno 

Colpo di Stato in giugno, cinquant'anni fa, in Bulgaria, con l'assassinio del «lea
der » contadino e Capo del governo Alexandr Stamboliski, e insurrezione popolare gui-
data da Giorgio Dimitrov, in settembre, contro i «golpisti» monarchici e borghesi. 
Questi, schiacciata l'insurrezione avrebbero poi progressivamente fascistizzato il Paese, 
fino al puntuale approdo al disastro conclusivo, assieme alle armate naziste. Un 
elemento fondamentale e originale della situazione bulgara era allora l'esistenza di 
una forza politica come l'Unione contadina popolare, sinceramente legata agli interessi 
dei contadini lavoratori che costituivano la maggioranza della popolazlone, anche se 
guidata da un astratto « ru* 
ralismo» interclassistico, 
con tutte le illusion!, i pre-
giudizi e gli errori che ne 
potevano derivare e ne deriva-
rono. Altro elemento particola
re era la presenza, al vertice 
del giovane Stato, di una mo-
narchia straniera uscita dal 
bussolotto degli accord! fra le 
maggiori potenze europee e 
che esprimeva Interessi poli
tic! ed anche direttamente e-
conomic! estranei al Paese. 
Aspettl infine comuni alle si-
tuazioni di altri Paesi, erano 
l'atteggiamento sciovinistlco 
e famelico di una borghesia 
alle sue prime Imprese e la 
immaturity della maggiore 
forza politica della classe ope-
raia: 11 Partito socialista det-
to degli «stretti» o di sini
stra, divenuto poi Partito co
munista. 

Un episodlo insurrezionale 
si era gia verificato cinque 
anni prima degli awenimenti 
dei quali ora ricorre il cin-
quantesimo anniversario. Era 
il settembre del 1918, l'ultimo 
anno di una guerra per op-
porsi alia quale erano finlti 
in prigione sia i deputati del-
d'Unione contadina Stamboli
ski e Daskalov che 11 deputa-
to socialista Dimitrov. Messi 
in rotta, sul fronte di Salo-
nicco, dall'offensiva alleata, i 
soldati bulgari non si erano 
arrestati sulle linee apresta-
bilite» ma, decisi a farla fi-
nita con la guerra e con chi 
l'aveva voluta, avevano preso 
la strada di casa, puntando 
direttamente su Kiustendil, 
sede dello Stato maggiore, che 
per6 si era gia dileguato. Di 
la s'erano diretti su Sofia, 
concentrandosi per la maggior 
parte a Radomir, dove furo-
no raggiunti da Daskalov e 
Stamboliski, che il re aveva 
liberato in quei giorni dal 
carcere, assieme a Giorgio Di
mitrov, perche si recassero a 
«calmare i contadini», pro-
tagonlsti di sommosse in di
vers! centri. Daskalov era ac-
corso viceversa ad assumere 
il comando dei soldati rivo-
luzionari, i quali proclamaro-
no la repubblica sotto la pre-
sidenza di Stamboliski. 

L'appello di pace di Lenin, 
il suo invito a trasformare la 
guerra imperialistica in rivo
luzione, venivano accolti nelle 
decisioni dei soldati, come 
nelle sommosse delle popola-
zioni dei villaggi: a farli pro-
pri a livello di direzione po
litica erano i migliori diri-
genti dell'Unione contadina. II 
Partito socialista, che fra quei 
soldati e fra la popolazione 
aveva svolto una grande atti
vita di chiarificazione e di 
propaganda, che li aveva pre-
parati a a seguire Vesempio 
dei toro fratelli russi», al mo
mento in cui questo esempio 
veniva seguito non fu all'al-
tezza del proprio compito. La 
parola d'ordine della pace e 
della repubblica democratl-
ca popolare, aavrebbe unito 
senza contrasti la massa enor-
me dei lavoratori delle dtta 
e delle campagne* e I'tiunita 
d'azione tra il partito degli 
operai e l'Unione contadina 
avrebbe garantito il successo 
dell'insurrezione» dira piu 
tardi Giorgio Dimitrov. Ma i 
socialisti si estraniarono da 
quell'awenimento. a Senza la 
concezione leninista sulla spe-
cifidtt del processo rivoluzio-
nario nei diversi Paesi, sul 
rapporto e il legame organico 
tra la lotta per la democra-
zia e quella per il socialismo, 
il nostro partito — sono sem-
pre parole di Dimitrov — ri-
tenne che, essendo venuta Ve-
poca delle rivoluzioni sociali, 
la parola d'ordine della re
pubblica popolare, che non e 
una parola d'ordine spedfi-
catamente socialista, non po-
teva essere landata da un 
partito marxistat. 

E neppure la direzione del
l'Unione contadina — in ma-
no, in quel momento, ad ele
menti piu portati a temere la 
rivoluzione che ad attuarla — 
appoggid gli insorti di Rado
mir. Cosi la colonna di sol
dati entusiasti, ma pur sem- ' 
pre sbandati che marciava su 
Sofia, venne attesa alia stret- i 
ta di Vladaia dai cadetti del 
monarca e dai rinforzi tede-
schi affluiti d'urgenza e, in 
due giomi di combattimenti, 
battuta e dispersa. 

La repubblica era durata 
due giorni, ma gli effetti del 
sussulto rivoluzionario si vi-
dero immediatamente. La Bul
garia usci dalla guerra. II re, 
Ferdinando di Coburgo abdi-
cd in favore del figlio Boris 
e lascib il Paese. Le stesse 
vecchie consorterie dominan-
ti non furono piu in grado di 
mantenere il potere, tanto che 
nel giro di sette mesi furono 
indette due volte le elezioni. 

Le seconde, del 21 marzo 
1920, segnano la svolta verso 
gli awenimenti del 1923. LTJ-
none contadina conquista il 
39?* del voti e, grazie al si-
stema uninominale, 116 seggi 
in Parlamento su 210. La se
gue il Partito comunista con 
il 21% e 47 deputati. Stam
boliski forma un governo di 
coalizione al quale invito a 
partecipare anche i comunisti 
che pero rifiutano. La coali
zione tuttavia ha vita corta 
e in breve Stamboliski passa 
al «monocolore > dando in!-
zio a una politica di riforme 
che riduce serapre piu lo spa-
zio ove avevano sempre pro-
sperato lo sfruttamento, la 
speculazione e l'usura. La sua 
riforma agraria stabiliva un 
limite massimo di 50 ettari . 

Entro la fine del 1974 

A ParHnko 
nuova scuola 
direttada 
Danilo Dolci 

PALERMO, 10 giugno 
Una scuola nuova, salda-

mente ancorata ai proble
mi, alia cultura ed alle 
esperienze di lotta dei con
tadini della zona, nascera 
nelle campagne di Partini-
co (Palermo). Lo ha an-
nunciato nei giorni scorsi 
un Collettivo di insegnan-
ti, legato al Centro Studi 
ed Iniziative, diretto da 
Danilo Dolci, nel corso di 
una manifestazione pubbli-
ca. L'incontro si e tenu-
to neU'anfiteatro all'aperto, 
scavato nella roccia in una 
area adiacente al luogo do
ve sorgera il complesso de-
stinato ad ospitare il Cen
tro educativo sperimentale. 

Protagonisti della mani
festazione e. insieme, pro
tagonisti del cprogetto pe-
dagogico » su cui si fonda 
l'iniziativa, le famiglie ed 
i loro bambini. I brani mu
sical! eseguiti dai bambini 
violinist! di una scuola ele-
mentare di Palermo; i can-
ti popolari italiani, france
si e inglesi di un gruppo 
di ragazzi di Partinico; il 
colloquio, degli animatori 
del Centro, con i lavorato
ri e gli insegnanti: questo 
e stato il programma della 
giornata. 

H nuovo Centro educati
vo funzionera daU'ottobre 
del 74 ed abbraccera tutto 
l'arco della scuola dell'ob-
bllgo: dalla « roatema » al
ia « media inferiore ». 

Dolci ha illustrato il pro
gramma del Centro: al di 
fuori della gabbia dei pro-
grammi ministeriali, si sol-
lecitera rapporto vivo e 
creativo dei ragazzi, propo-
nendo forme di apprendi-
mento critico ' a stretto 
contatto con la realta am-
bientale e collesando or-
ganicamente 1'attivita teo-
rica a quella pratica, 

In un anno dovrebbe es
sere ultimata la costruzio
ne del nuovo edificio che 
ospitera la scuola speri
mentale: intanto, il Collet
tivo pedagogico (due mae
stri per ogni classe di non 
piu di 15 alunni) verra al-
largato e reso omogeneo 
con un seminario formati-
vo che iniziera i lavori nei 
prossimi giomi. 

Per i finanziamenti sta-
tali — si sfrutta in questo 
caso una circolare mini-
steriale che prevede la isti-
tuzione di scuole sperimen-
tali — bisognera passare 
attraverso le strettoie- della 
legislazione vigente e su-
perare, dopo sei mesi di 
attivita, lo scoglio del ri-
conoscimento ufficlale. E 
sara questo — hanno af-
fermato gli insegnanti del 
Centro — un vero e pro
prio obiettivo di lotta da 
condurre in stretto colle-
gamento con le forze so
ciali, culturali e politiche 
democratiche della zona. 

v. va. 

roristica macedone che vuole 
addirittura una nuova guerra 
per la « grande Bulgaria ». Al-
leati ideal! di queste organiz-
zazioni, e strumenti di mano-
vra, violenza e provocazione 
sono poi le guardie bianche 
della sconfltta armata di Wran-
gel, che hanno il loro quartier 
generale a Belgrado, ma sta-
zionano a decine di migliaia 
in Bulgaria. 

L'azione riformatrice di 
Stamboliski si realizza in que
sto ambiente caotico ed e an-
z! contro di essa che si diri-
gono tutte le spinte distrutti-
ve o reazionarie. Cominciano 
e s'inflttiscono gli scontri fra 
la popolazione e le squadrac-
ce. Cade vittima dei terrori
st! macedoni il ministro degli 
Intern! Alexandr Dimitrov, ca
po della sinistra contadina. Si 
costituisce un «blocco costi-
tuzionale» che chiede al re 
le dimission! di Stamboliski. 
Una mobilitazione delle forze 
squadristiche viene impedita 
da una contrapposta mobili
tazione - contadina. L'Unione 
contadina e il Partito comu
nista, conducono assieme due 
grandi battaglie politiche che 
si concludono con la cacciata 
o comunque la smobilitaziona 
delle truppe di Wrangel (che 
in parte rifluiranno tuttavia 
nelle organlzzazioni squadri
stiche) e l'effettuazlone dei 
processi contro i responsabi-
li delle due «catastrofi nazio-
nali», cioe la seconda guer
ra balcanica (1913) e la guer
ra mondiale. 

Siamo al 1923. II 22 aprile 
si svolgono nuove elezioni, con 
il sistema maggioritario. L'U
nione contadini, ottiene 1'80 
per cento dei seggi in Parla
mento. Venti giorni dopo que
ste elezioni, Stamboliski, par-
lando a Haskovo dinanzi a 
25 mila contadini, preannun-
cia un potere contadino di al
tri venti anni e il passaggio 
delle imprese capitalistiche 
« nelle mani del popolo unito 
in cooperative ». Egli sta com-
mettendo il grande errore di 
considerare la sua strapoten-
za parlamentare come una 
forza reale, con una reale ca
pacity di mobilitazione, di vi-
gilanza, di organizzazione e di 
azione quali sono necessarie 
per condurre una lotta poli
tica acuta e insidiosa come 
quella che si viene delinean-
do. E cib mentre invece j»li 
elementi di destra stanno di-
sgregando dall'interno la sua 
organizzazione e la spingono 
sul terreno dell'anticomuni-
smo e mentre nelle citta la 
Corte e 1 circoli reazionari 
riescono a volgere in awer-
sione al governo contadino la 
tradizionale paura dei ceti me-
di di perdere quello che non 
hanno. «J nemid del gover
no sono una goccia in mezzo 
al mare a, diceva Stamboliski. 
Ma questa «gocda» era a 
Sofia; era, principalmente, l'uf-
ficialita monarchica che ave
va nelle proprie mani l'eser-
cito, mentre il *mare» erano 
i contadini, dispersi per tutto 
il Paese. 

II colpo di Stato fu attuato 
in una notte nella capitale. 
Stamboliski non e'era. Stava 
lavorando alia nuova Costitu-
zione nella sua casa di Sla-
voviza, a un centinaio di chi-
lometri da Sofia. I comunisti 
avevano avuto da tempo in-
formazioni precise sul com
plotto e le avevano comuni-
cate ai dirigenti dell'Unione 
contadina; ma la risposta -li 
questi era stata che a sven-
tarlo bastavano le loro « guar
die arancione », armate per lo 
piu di bastoni. 

II mattino del 9 giugno So
fia si sveglia nelle mani dei 
militari. Dalle caserme i re-
parti si dirigono, in tutti i 
centri, a occupare le sedi piu 
importanti. In diverse parti 
del Paese i contadini si mobi-
litano e si armano con vecchi 
fucili o con forconi e zappe. 
Nelle campagne di Varna e 
Georgi Traikov — l'attuale se-
gretario dell'Unione contadina 
e primo vicepresidente del 
Consiglio di Stato — a porsi 
alia testa della sollevazione po
polare. In qualche luogo, co
me a Pleven, la resistenza e 
organizzata dai comunisti, ma 
la direzione del Partito da So
fia, li richiama alia neutralita, 
trattandosi, a suo giudizio, di 
uno scontro fra la borghesia 
cittadina e quella campagnola. 
- A uno a uno i centri di re
sistenza vengono sopraffattt 
dai reparti dell'esercito e dal
le bande macedoni. Intorno a 
Slavoviza i contadini combat
tono per cinque giomi. Poi e 
la fine. II 14 giugno Stambo
liski e catturato, seviziato le-
rocemente, decapitato. 

ml contadini non possono 
lottare con successo contro lo 
sfruttamento capitalistico che 
in alleanza con ta classe ope
rator, dice oggi Georgi Trai
kov rlassumendo llnsegna-
mento che e venuto allTmio-
ne contadina da quegli awe
nimenti. Giorgio Dimitrov ha 
chiamato nefaste e opportuni-
stica la neutndita dichiarata 
allora dai comunisti. «II •» 
giugno 1923 — egli ha detto 
— il problema si poneva cosi: 
per il fasdsmo o contro iZ 
fascismo; per la tittoria della 
controrivoluzione o per la sua 
dlsfatta nel Paese*. Ma la 
prima autocritlca, proprio sot-
to la guida di Giorgio Dimi
trov, i comunisti si acdnsero 
a compierla allora, con l'in
surrezione di Mttembre. 

F«rdinande Mautino 

\ 

http://perfl.no

