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U SIMZA E LA VITA 
A chi a b b i a s e g u i t o i d i - | c o n o m i a e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e 

batt i t i e le d i s c u s s i o n i svo l t i s i j a g r i c o l u . 
iiell'lT.R.S.S. in quest i u l t i m i L'edi tor ia le r ivo lge u n a c r i . 

t ica s e v e r a a l l ' a p p l i c a z i o n e in
d i s c r i m i n a t a dei r i trovat i del
la s c i e n z a agrar ia in tutti- le 
reg ioni d e l l ' i m m e n s a U n i o n e 
s o v i e t i c a , a f f e r m a n d o : « S o n o 
s t a t e e s t e s e s euza d i scern i 
m e n t o le c o l t u r e foraggere 
Clur iennal i c h e d a n n o una 

assa p r o d u z i o n e nel le zone 
a s c i u t t e del sud e del sud
est , e ne l l o s tesso t e m p o sono 
s ta te r idotte le c o l t u r e cerea
l ico le , c i ò che *."c r i v e l a l o 
e s t r e m a m e n t e n o c i v o per lo 
- v i l u p p o de l l 'agr ico l tura ed ha 
a r r e c a t o d a n n o nuli interessi 
d e l l o S t a t o >. Q u i . è ch iaro , 
\ ien m e s s o il di to sul la piaga 
d e l l o s c h e m a t i s m o ne l l 'appl i 
c a z i o n e d e " 
sc i enza 

Per ( p i a m o r iguarda irli al
d i set tor i scientif ic i , d i r e m o 
c h e c h i ha a v u t o la poss ib i 
l ità di s e g u i r e le p u b b l i c a z i o 
ni s o v i e t i c h e in mater ia di 
dir i t to , filosofia, e c o n o m i a e 
s c i e n z e soc ia l i , in g e n e r e tro
va p e r f e t t a m e n t e giunta la cri
t ica c h e l 'edi tor ia le r ivo lge a 
certi a u t o r i : e Molt i nostri fi
losofi, e c o n o m i s t i e giurist i 
ne l l e l o r o indag in i si rivol
g o n o p r e v a l e n t e m e n t e al pas
s a t o e non al presente , non 
ai p r o b l e m i a t tua l i >: e la vi
ta r i c h i e d e che i filosofi in
tens i f i ch ino lo s t u d i o del le 
ques t ion i d e l m a t e r i a l i s m o s to
r ico in re laz ione a l la e s p e 
r ienza de l l ' ed i f i caz ione c o m u 
n i s t a » ; c i nostri e c o n o m i s t i 
non l e g a n o s u f f i c i e n t e m e n t e la 
teor ia c o n la p r a t i c a , s t u d i a 
no s c a r s a m e n t e l e n u o v e que
s t i on i p o s t e d a l l a v i t a »: e an
c o r a < g l i e c o n o m i s t i d e v o n o 
c o n c e n t r a r e l ' a t t e n z i o n e sui 
p r o b l e m i f o n d a m e n t a l i del l 'e
c o n o m i a . de l l ' indus tr ia soc ia 
l i s ta . de l l ' agr i co l tura , dei tra
sport i e del c o m m e r c i o sov ie 
t ico >. A propos i to d e l l e sc ien
ze soc ia l i , v iene r i l eva to che 
-- il d o g m a t i s m o ha m e s s o pro
fonde radic i » in e s s e e che 
r le sue u i a n i f e s i a / i o n i sono 
m u l t i f o r m i , ma tut te h a n n o 
o r i g i n e ne l l ' in fraz ione al prin
c ìp io m a r x i s t a - l e n i n i s t a de l la 
un i tà o r g a n i c a tra teoria e 
prat i ca ». Il r imedio al d o g m a 
t i smo non p u ò trovars i che 
ne l la lo t ta per < il rafforza
m e n t o i n t e g r a l e de i l e g a m i tra 
s c i e n z a e v i ta >. E noi sap 
p i a m o c o m e g ià L e n i n av
ver t i s se c h e « la t e n d e n z a a 
c e r c a r e la r i sposta a ques t io 
ni c o n c r e t e nel s o l o s v i l u p p o 
l o g i c o de l la ver i ià g en era l e 
s ign i f i ca fare del m a r vic ino 
una c o s a b a n a l e , vuol dire 
p r e n d e r e in g iro il mater ia 
l i s m o d i a l e t t i c o » . Af f ermaz io 
ne. q u e s t a , di e s t r e m o va lore 
per tutti co loro c h e .sono in
teressat i a l la r icerca de l la ve
rità, ma t a n t o p iù i m p o r t a n t e 
per gli sc ienz ia t i sov ie t i c i . 

P e r c o m b a t t e r e c o n t r o il 
d o g m a t i s m o e lo s c h e m a t i 
s m o nel la s c i e n z a , per real iz
zare n u o v e c o n q u i s t e e n u o v e 
v i t tor ie , l 'edi toria le del Kom-
miniist s o t to l inea la necess i 
tà del d i b a t t i l o libero e con
creto, d e l l a d i s c u s s i o n e frater
na e d e l l ' e m u l a z i o n e creati
va, e r ivo lge al t e m p o s t e s s o 
un i n t a c c o s e v e r o a co loro 
c h e non s o p p o r t a n o la cr i t i ca 

tempi non s o n o potut i s f u g 
gire l 'asso luta l ibertà e, d i r e 
mo, il c o r a g g i o c o n cu i si s o 
no s v i l u p p a t e la cr i t i ca e l 'au
tocri t ica i n t o r n o a ques t ion i 
di f ondo de l l ' ed i f icaz ione s o 
viet ica . In s e n o ag l i s trat i più 
a v a n z a t i de l la soc i e tà i ta l i ana 
( io ha c a u s a t o s o d d i s f a z i o n e , 
po iché a n c o r a una voltu si è 
a v u t a la p r o v a de l la v i ta l i tà 
«li un s i - t e m a c h e mira a un 
u n i c o s c o p o : il benessere del 
l 'uomo. Nel c a m p o , poi, di 
IOIOIO che non c a p i s c o n o o 

non v o g l i o n o cap ire , il fat to 
ha p r o v o c a t o s t u p o r e o p p u r e 
lui p r o d o t t o un s e n s o di stilar-
i i m e n t o , .sùbito .superato c o n 
un ' in terpre taz ione c h e , nel la 
m a g g i o r a n z a dei cas i , t e n d e v a 
Millanto a l la de formaz ion i ' e 
a l l ' o c c u l t a m e n t o di una par
ie de l la \ e r i t à , c iò c h e equ i 
va le a l la mis t i f i caz ione . D i c a -
-i de l g e n e r o se ne potrebbero 
« itare a d e c i n e , m a r i t en iamo 
sia superf luo sof fermarvis i . 

Molti a n c o r a h a n n o n o t a t o 
( he q u a l c o s a di n u o v o era a v 
venuto ne l l 'U .R.S .S . d o p o la 
morte del g r a n d e S t a l i n . Il 
c a m b i a m e n t o deg l i uomin i 
a v e v a a n c h e por ta to a un 
m u t a m e n t o ne l l e cose . C r e 
d i a m o c h e ques t 'a f f ermaz ione 
c o n t e n g a in sé c l e m e n t i di 
vero e di fa l so a l lo s t e s so 
t empo . D ì v e t o , perchè , c o m e 
t e s t i m o n i a n o gl i a v v e n i m e n t i 
succedut i s i a l la morte di 
S ta l in , n u m e r o s i e vari s o n o 
stat i i p r o v v e d i m e n t i a d o t 
tati da l g o v e r n o pres i eduto 
da G i o r g i o M a x i m i l i a n o v i c 
Malenkov , p r o v v e d i m e n t i c h e 
non s a r e b b e s t a t o poss ib i l e 
c o n c e p i r e s e n z a le d ire t t ive 
s ca tur i t e d a l X I X C o n g r e s s o 
«lei P .C.U.S . D 'a l t ra parte , a 
tutti è n o t o l ' enorme c o n t r i 
buto d a t o da S t a l i n pr ima e 
d o p o di q u e l l o s tor ico C o n 
gresso . D i fa l so , perchè chi 
«crea di s t a c c a r e quei prov
v e d i m e n t i da i loro natura l i e 
logici precedent i e di presen
tarli c o m e isolat i o c o m m e t 
te un errore g r o s s o l a n o , nel 
c a s o c h e s ia in b u o n a fede. 
0 pesca nel torbido , s e in 
m a l a f e d e , e tanto ne l l 'uno 
(pianto ne l l 'a l i ro c a s o dà una 
vers ione c h e non ha nul la 
a c h e v e d e r e c o n la rea l tà . 

D i c e v a m o c h e l o sp ir i to di 
cr i t i ca e d i a u t o c r i t i c a h a 
toc c a to p u n t i a l t i s s imi ne l l 'o 
pera di c h i a r i f i c a z i o n e e di 
a p p r o f o n d i m e n t o di numeros i 
e c o m p l e s s i p r o b l e m i . Cr i t i ca 
• • a u t o c r i t i c a non prese a sì-
stant i m a lega te , com'è o v v i o . 
a q u e l l ' i m p o r t a n t e processo di 
••viluppo dal s o c i a l i s m o al c o 
m u n i s m o c h e o r a m a i si è g ià 
in iz ia to . Q u i n d i , non rev is io 
ne di pos tu la t i ideo log ic i , e c o 
nomic i , po l i t i c i o scientif ic i , 
IK-IIM ricerca de l l e vie per l o 

dare a v a n t i . Milla base de l 
l 'esperienza del p a - s a t o , co<i 
ric( o di insegnament i -

I" una p r o v a recente di c i ò 
l ' abb iamo p o t u t a a v e r e l eg 
g e n d o l 'edi tor ia le del n. 5 del 
\oniinuiiist, r iv i s ta teor ica e 
po l i t i ca del C.C. del P .C.U.S . . 
-u un a r g o m e n t o c h e ha in te 
ressato s e m p r e le g e n e r a z i o n i 
di c o l o r o c h e *i s o n o bat tu t i 
por la v i t tor ia del p r o g r e s s o : 
* S c i e n z a e v i ta >. B i n o m i o in
sc ind ib i l e in o g n i soc ie tà m o 
derna e c i v i l e e. in p a r t i c o 
lare. ne l la s o c i e t à s o v i e t i c a : 
e - a m e cr i tu o e autocr i t i co d e l 
l'atti* ita di a l c u n e b r a n c h e 
del l a v o r o s c i e n t i f i c o : i n d i c a 
zioni c o n c r e t e per s u p e r a r e 
il d i v o r z i o , s ia p u r e t rans i to 
rio. tra i d u e termini , verifi

catos i in a l c u n i settori de l la 
r icerca: q u e s t e le l inee e s s e n 
zial i de l l ' ed i tor ia le . II q u a l e 
ha r ibad i to c h e < nel c a m p o 
de l la s c i e n z a , c o m e in tu t ta 
'a v i ta s o v i e t i c a , v i g e la nor 
ma i n c o n i e s t a b i l e c h e il l a 
voro vi v a l u t a in b a s e a l l e 
noce-s i ta e r e - c e n t i de l la *o-
« :ctà -ov iet ica e in b a - e ai 
( ompi t i del n o s t r o progres so 
u l t e r i o r e » e c h e q u i n d i « g l i 
-t ì enz iat i s o v i e t i c i h a n n o il 
« o m p i t o di ri«oI*ere i p iù i m 
portant i p r o b l e m i d e l l o s v i 
l u p p o d e l l ' e c o n o m i a n a z i o n a l e , 
ib g e n e r a l i z z a r e le e s p e r i e n 
ze di a v a n g u a r d i a de i c o - t r u t -
iori de l c o m u n i s m o e di in 
trodurre le i-coperte sc ient i f i -
< ho nel la p r o d u z i o n e ». Q u e s t o 
r;« h ;amo a l la insc ind ib i l i tà de l 
b i n o m i o scienza-vita è da c o l 
l e g a t i a un'a l tra a f f e r m a / t o 
no « e s o n d o la q u a l e , ne l la p r e 
dente f a - c di s v i l u p p o de l la 
soc ie tà . - il c o m p i t o a t t u a l 
m e n t e p iù o r i e n t e ili t n t t o il 
popolo . . . e di r iu-c irc . a t t r a 
verso il p o t e n t e s \ d n p p o d e l -
1 indn- ir i . i »«H ia l i - ta nei pros 
a m i d u e - t r e a n n i , a s o d d i s f a r e 
i b i sogni s e m p r e crc -cent i d e l 
la p o p o l a z i o n e in beni di c o n 
s u m o p o p o l a r e e ad a s s i c u r a 
re le m a t e r i e p r i m e neces sar i e 
i l l ' indiistria l esger . i e a l i m e n 

t a r e » . A tal p r o p o s i t o . è be 
ne qui r i cordare c h e le s c i e n 
ze agrar ie , b i o l o g i c h e e gl i 
altri se t tor i scientif ic i l egat i 
a l l ' agr ico l tura *ono c h i a m a t i 
ad a v e r e u n ruo lo i m p o r t a n 
t i s s imo n e l l a r e a l i z z a z i o n e de l 
l 'arduo o b b i e t t i v o del la m e - s a 
a c u l t u r a n e e l i a n n i l*)»4-l0>i 
di tredici m i l i o n i di et tari di 
terre \ c r g i n i e inco l t e e c h e 
tali s c i e n z e d e b b o n o fornire ai 
i oleos. ai soncos e a l l e S.M.T 
"e i n d i c a z i o n i sui n u o v i me
todi di p r o d u z i o n e necr—ari 
a l l ' e l e v a m e n t o d e l l a produt t i 
vità del l a v o r o nei c a m p ì , a l lo 
s v i l u p p o d e l l a t e c n i c a , de l l ' e -

scientif ici , per a v v i c i n a r e la 
sc ienza a l la p r o d u z i o n e , c i ò 
che è p a r t i c o l a r m e n t e nece» 
sa rio nel c a m p o agr i co lo . 
vari istituti ed enti di ricerca 
fanno q u i n d i c a p o a l l 'Accade-
mia de l l e s c i e n z e del l 'U.R.S.S. . 
presso la q u a l e è s t a t o c r e a t o 
un Consiglio di coordinamen
to dell'attintili scientifica, de
s t inato ad avere un 'enorme 
importanza . 

IL SETTIMO C EVI KVAIMO DEI . « R A N D E VIAGGIATORE VENEZIANO 

Un sentimento nuovo del mondo 
nel fantasioso racconto di Polo 

Lo scopo del "Milione „ - Diversa concezione dei rapporti fra VEuropa 
p l'Asia - lì fallimento di due religiosi e il successo dei mercanti italiani 

l prob lemi cui a b b i a m o so
pra a c c e n n a t o i n d u b b i a m e n t e 
t rovano la loro rag ione d'es
sere in una realtà C h e no-i è 
so l tan to di ogg i e c h e riguar
da propr io il cara t t ere del la 
sc i enza sov i e t i ca , la qua le , per 
dirla c o n . l 'art ico lo c i t a t o , < è 

e c o n q u i s t e del la una sc ienza c r e a t r i c e c h e si 
or ienta sul la base de l la teo
ria e del m e t o d o del m a r x i 
s m o - l e n i n i s m o , e o n s e r v a gelo
s a m e n t e tu t to q u a n t o v'è di 
prez ioso nel l 'eredità scientif i
c i ma non s 'accontenta di c i ò 
e s p i n g e a v a n t i c o n c o r a g g i o 
il pens iero sc ient i f ico in re
laz ione a l le e s i g e n z e urgent ' 
de l la vi ta , non ha p a u r a di 
a b b a n d o n a r e c i ò e h e è in
v e c c h i a t o e s u p e r a t o , r ichie
de a u d a c i a , pens i ero crea t ivo , 
c o l l a u d a t o e a r r i c c h i t o d a l l a 
vi ta , p e r c h è s ia di g u i d a nel la 
prat i ca ?. 

GIUSEPPE MARIANO 

Il frontespizio del la antica ediz ione francese del « libro del le 
meravigl ie »: l'opera di Marco Polo , a sette secol i dalla nascita 
del suo autore, conthtua a susciture un diffuso interesse 

11 tùie per cui il « libro delle 
meraviglie », che da noi va sotto 
i! titolo di Milione, venne scritto, 
o meglio \enne dettato nel 129S 
dal nobile veneto Marco Polo, 
che, al MIO ritorno dall'Asia, era 
stato t'aito prigioniero dai geno
vesi, fu semplice e pratico: quel-
o di far conoscere ai « signori 
imperatori, re e duci e tutta gen
te LIIC volete sapere le diverse ge
nerazioni delle genti e le diver
sità delle regioni del mondo », 
come si diceva nel prologo « tut 
te le gratulisene meraviglie del
le genti di I rminia, di Persia, di 
Tanaria e d'I tuba e di molte 
altre prov Micie •. 

Certo Marco Polo conosceva 
bene 1 gusii, le inclinazioni, il 
mondo menti'e e morale dei let
tori ai qaali si rivolgeva; e per
tanto scostav a cautamente il si
pario di leggende, la barriera 
dell'immagine convenzionale del 
favoloso Oriente, avendo di mira 
anche lo scopo di farsi ascoltare, 
di avvincere l'atten/ione. 

bro volle essere soprattutto la de
scrizione veritiera di un testi
mone smaliziato, si avverte come, 
pur tra le cortine sontuose dello 
scenario descritto, trapeli in esso 
un sentimento nuovo rispetto al 
tradizionale tono culturale teolo
gico del Medioevo: un senso pra
tico, positivo della realtà, direm
mo boìghac, nel significato di 
avvenire che questo termine in
clude. 

lì' in rapporto a tale elemen
to che si chiarisce, mi sembra, 
anche la portata e il significato 
storico, di solito sopraffatto dal
l'interesse letterario, geografico ed 
etnologico, del Milione, come te
stimonianza di un modo nuovo di 
vedere e di sentire le relazioni fra 
gli Stati d'Europa e i grandi im
peri d'Asia. 

Circa venticinque anni prima 
che i fratelli Nicolò e Matteo 
Polo ripartissero da Venezia, nel 
1272, recando con sé anche il fi
glio di Nicolò, Marco, nell'av
venturoso viaggio verso l'Estre
mo Oriente, un altro italiano, fra-Se si tien conto però che il li 
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" IL SALE DELLA TERRA „ GRAN PREMIO AL FESTIVAL CECOSLOVACCO DEL CINEMA 

1 minatori del Nuovo Messico 
hanno entusiasmalo Karlovy Vary 

La storia vera di uno sciopero interpretata da veri lavoratori - Chiare parole dell'attrice Rosaura 
Revueltas - Vessazioni poliziesche durante la realizzazione del film - Coerenza di Biberman, 
uno dei "dieci di Hollywood,, - L'Italia nella giuria, nonostante la mancata partecipazione 

e c h e p e r c i ò < recano un d a n 
no e n o r m e a l la s c i e n z a e me
r i t a n o una r i sposta i m m e d i a 
ta >. Su l p i a n o o r g a n i z z a t i v o , 
q u i n d i , v i e n e r i l e v a t o c h e le 
a s s e m b l e e de i consigli scien-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

K A R L O V Y V A R Y , l u g l i o . 
La sorpresa più. be l la , al 

Festival del c i n e m a d i Kar
lovy Vary. l'ottavo della se
rie, c h e si è c o n c l u s o d o m e 
n i c a , c e l 'ha -portata « n a at
trice messicana. Minuscola e 
p iena di vita, dal volto di ter
racotta e dai grandi occhi ne
ri, Rosaura Revueltas ha do
vuto sorridere ed i n c h i n a r s i 
per parecchi minuti al pub
blico che non finiva di ap
plaudirla. E in quell'applauso 
era forse il significato p i ù 
c h i a r o di questa eccezionale 
rassegna: perchè esso anda
va non solo ad una attrice 
messicana, via anche, e so
prattutto, al film americano 
che l'attrice aveva portato 
con sé: lì s a l e d e l l a terra di 
Hcrber f B i b r r m n n . che ha 
ottenuto, e x a e q u o col . sor ie -
fico Gl i a m i c i f e d e l i , ti G r a n 
premio del Festival. 

Biberman era uno de i fa
mosi " dieci .. di H o l l y t o o o a . 
Si rifiutò di riconoscere l'au
torità della Commissione d i 
inch ies ta p e r le affittita a n -
tiamericane. e fu messo in 
galera. Ne è u s c i t o e ha rea
lizzato questo film: occorre 
inchinarsi dinanzi alla corag
giosa coerenza di un uomo, 
che può essere di esempio a 
tanti suo i coHeghi . 

tifici d e b b o n o d i v e n t a r e una LQ S UIUO del film t o c b b c 
tr ibuna di cr i t i ca de l l e defi
c i e n z e e deg l i errori , dal mo
m e n t o c h e o s i s o n o stat i isti
tuit i * per rafforzare i l e g a m i 
tra la s c i e n z a e la v i ta , per 
e l a b o r a r e la t e m a t i c a del la
voro sc ient i f ico , per c o n t r o l 
lare il cor=o de l l e indag in i 
v e r i f i c a n d o n e e v a l u t a n d o n e 
i r i su l tat i J. Altri i m p o r t a n t i 
p r o v v e d i m e n t i nel « a i a p o del
ia p ian i f i caz ione de l l a v o r o 
s c i e n t i f i c i p r e v e d o n o la de
c e n t r a l i z z a z i o n e d e z l i i s t i tut i 
di r icerca n o n c h é m u t a m e n t i 
ne l la d i s l o c a z i o n e deg l i ent i 
• • • l i n i • • • • t i m i i i i i i • • • • • • • • l i m i l i 

In scrittore Michael Wilson. 
Vantare della sceneggiatura di 
Un posto al s o l e . A lui era 
giunta l'eco di uno straordi
nario sciopero di minatori del 
Nuovo Messico, e aveva scrit
to un racconto. Poi, con Bi
berman. era andato sul luogo 
a controllare H racconto sulla 
realtà. Nacque Videa: perchè 
non fare interpretare i l film 
dagli stessi minatori? L'idea 
ingrandi, fruttificò. La locale 
Unione dei minatori dette il 
suo appoggio finanziario. Es
sa è la produttrice del film. 
Ma ir difficoltà erano egual
mente enormi. Innanzi tutto 
la ricerca delia protagonista, 
che doveva essere una mes
sicana. Poche attrici messica
ne avrebbero accettato quella 
parte. « Accettare quella par
te — ha detto Rosaura — s t -
gnificava chiudersi la strada 
per HoUyicood ... « Forse è per 

i q u e s t o — ha soggiunto con 
. m a l i z i a — clic io I'hoaccel-
\ tata ». P o i . q u a n d o ti fi lm 
ìera m nier.n lavorazione. Ro-
Isauro fu espulsa dagli Stati 
.Uniti. Ma il fiì^i renn 

operai m e s s i c a n i cond iz ion i 
assurde, mans ion i p e r i c o l o s e . 
Nelle loro case non deve ar
rivare l'acqua, p e r c h e ess i 
non sono dei b ianch i . Essi de
vono morire 7iella m i n i e r a , 
senza reagire.' Ma ~un giorno 
non resistono. D\ fronte a un 
nuovo gravp incidente si 
fermano, incrociano le brac
cia. Nel silenzio profondo ha 
in iz io lo sciopero. Le donne, 
unite, innalzano anch'esse i 
loro cartelli: « Vogliamo l'ac
qua nelle case ». 

Per impedire l'arrivo dei 
crumiri gli scioperanti stan-

casa ove abitano. Ma. ancora 
una volta, la solidarietà i ' ince: 
attorno ai poliziotti che vo
gliono portare via i m o b i l i di 
E s p e r a n z a si stringono i mi
natori che g i u n g o n o d a tut te 
le parti, dalle c a s e i d e i n e e 
l o n t a n e . U n m i t r o a l t o e i m -
p e n é f r a b i l e si erge di fronte 
alla legge dei padroni. Ed e s 
si desisteranno, e sarà que
sto l'inizio della fine per la 
loro politica. Perchè da ogni 
successo il nioriti ipfi /o d e i 7111-
notori esce rafforzato, 

Il s a l e de l la terra è davvero 
un film entusiasmante: e un 

sentimentali. Biberman non terna: Rosaura Rcpt ic l tas era 
cerca il facile successo della 
bella immagine (e di bel le 
i n o l i n o m i il film è p i e n o ) ; 
eg l i c erca soprattutto di fars i 
c o m p r e n d e r e , di e spr imers i 
c o » c h i a r e z z a . E c c o f i n a l m e n 
te un film senza c o m p r o m e s s i , 
s e n z a t e n t e n n a m e n t i . 

Allo stesso tavolo 
Al Festival di Karlovy Va

ry questa opera non poteva 
mancare di avere un succes
so grandissimo ed un cosi al
to riconoscimento. I l sa l e d e l 
la terra sembra essere stato 

te Giovanni di Pian del Carpi
ne, si era recato in Asia, nel 
1245, alla corte del Gran Kan di 
allora. Gli Stati d'Europa e il 
capo stesso della Cristianità sen
tivano il bisogno di stringere le
gami col grande Impero che era 
stato costituito dal tartaro Gen-
giskan, e il cui territorio si esten
deva dal Caucaso al Pacifico, 
dall'India alla Siberia settentrio
nale, abbracciando una superfi
cie tre volte più ampia di quella 
dell'Impero romano all'epoca del
la sua massima estensione. Lui
gi IX di Francia inviava il mo
naco Ilotibrouk, e il Papa Inno
cenzo IV mandava appunto il 
frate francescano Giovanni di 
Pian del Carpine. 

Missioni si>eci€tli 
Si trattava di apprendere in 

che consistesse la potenza su cui si 
fondava quell'impero asiatico, che 
sembrava minacciare gli Stati eu
ropei col suo spingersi fino a 
toccare l'Europa centrale. Mis
sione di sondaggio e di infor
mazione sopratutto sulle forze 
militari e le risorse economiche, 
sotto la forma di una offerta di 
pace e di alleanza, ma anche 
della protesta più o meno vela
ta del papa contro il trattamen
to usato in guerra verso i cri
stiani. 

L'accoglienza dei Kan tartari 
e dello stesso Gran Kan ai due 
messi, che giunsero separata
mente l'uno dall'altro, era stata 
piena di diffidenza. Per acce
dere al campo del Gran Kan essi 
avevano dovuto passare fra due 
siepi di fuoco, poiché solo il 
fuoco secondo i tartari poteva 
purificare chi sì recava con tri
sti disegni presso il sovrano. Il 
Gran Kan non aveva voluto par
lar con loro che per interposta 
persona. Il risultato delle mis
sioni del francescano Giovanni 
e del monaco Roubrouk, che al
la corte del Gran Kan discuteva 
con i tartari « sulla vera reli-accat i to ni s o u i e t i c o S e n i c u o u , 

e- i g i o v a n i regist i d e l l e d e m o - • r- • • 
eraz ie popolar i e r a n o a c c a n t o g ione», fu in definitiva nullo 
al v e c c h i o m a e s t r o d e l c ine - I II racconto del Milione di 

Un'emotiva scena d e l f i lm a m e r i c a n o «II sa le de l la t e r r a * , premialo a Karlovy Vary 

no in permanenza sulla stra
da. Perennemente, a turno es
si girano in circolo, con i loro 
cartelli. Lo sceriffo, al ser
vizio dei padroni, fa arrestare 
il c a p o d i e s s i . Ramon (l'atto
re è Juan Chacon, un vero or
ganizzatore sindacale), e lo fa 
picchiare a sangue. Ma lo 
sciopero non si ferma. In una 
fraterna assemblea dell'Unio
ne si è trovato il fulcro su cui 
poggiare: l 'uni tà tra i lavo
ratori americani e m e s s i c a n i . 
che non deve essere a nessun 
costo infranta. 

Ma un brutto giorno arriva. 
I padroni della miniera han
no ottenuto una ordinanza 

ne ter-'che vieta i picchetti dei mi 

film che dà fiducia e slancio. 
Herbert Biberman lo ha rea
lizzato seguendo la strada mi
gliore del realismo documen
tario americano: una narra
zione secca, asciutta, che non 
concede n u l l a a l l e e s e r c i t a -
r i o n i formali o agli artifici 

realizzato proprio sul modello 
di quello che e. quest'anno, il 
motto del Festival cecoslo
vacco: « Per la pace, per la 
amicizia fra i popoli, per gli 
ideali migliori dell'umanità ». 
E qui si è respirata davvero 
un'atmosfera di a m i c i z i a fra-'e altre. 

ma A l b e r t o C a v a l c a n t i , c h e e 
venuto a presentare un suo 
film. E n e l l a g i u r i a , c o m e ha 
detto il Presidente A. M. 
Brousil, si è realizzata, ad 
esempio, la -unificazione del 
la Germania, perchè ad uno 
stesso tavolo erano presenti i 
rappresentanti delle due par
ti in cui il paese è diviso. An
che l'Italia e la Francia era
no rappresentate nella giuria 
internazionale, e questo è ol
tremodo significativo, perchè 
il peso che { d u e p a e s i h a n n o 
avuto in questo Festival è 
stato purtroppo miserevole. 

La Francia ha potuto pre
sentare I tre m o s c h e t t i e r i di 
Av^ré Hunebelle. e l'Italia 
nulla, se si eccettua la proie
zione, fuori concorsogli B u o n 
g i o r n o e l e f a n t e , che ha avuto 
un bel successo. Molti qui mi 
hanno chiesto: « P e r c h è ? ». 
Che c o s a rispondere? La ve
rità: che il governo italiano 
non ama il motto di questo 
Festival: non ama la pace, 
l'amicizia tra i popoli, gli 
ideali migliori d e l l ' u m a n i t à . 
Ma la verità è, anche, che 
queste cose esistono egual
mente. 

TOMMASO CHIARETTI 

Esposizione a Mosca 
delle opere del Petrarca 

LENINGRADO. 26. — La Bi 
blioteca pubblica statale, che reca 
il nome di Mikail Saltikov-Sce-
drin. ha allestito in questi giorni 
una esposizione per celebrare il 
650' anniversario della nascita del 
grande poeta italiano Francesco 
Petrarca. 

La biblioteca dispone di oltre 
un centinaio di edizioni dei so
netti, dei poemi, delle opere filo
sofiche e delle epistole del Pe
trarca. Tra le collezioni di incu
naboli. sono tre rare edizioni dei 
sonetti del Petrarca pubblicate a 
Venezia nel 1478. nel 1484 e nel 
1490. un « Dialogo filosofico » pub
blicato nel 1475 circa, le Epistole 
agli «mici » pubblicate nel 1492 

Marco Polo si svolge oltre un 
quarto d i secolo dopo, in una 
atmosfera molto diversa. Il Ku-
blai Kan, che risiede a Pechino, 
affida A due mercanti veneti che 
gli ispirano molta fiducia, Nicolò 
e Matteo Polo, una lettera di 
retta al papa. La risposta tar
da, perchè il papa è morto; e 
si attende che ne venga eletto 
un altro. Il nuovo pontefice in 
carica due frati di recare la ri
sposta insieme con i tre vene
ziani, Matteo, Nico lò e Marco. 

Ma i frati ad un certo mo
mento rinunciano per paura a 
proseguire il viaggio; e unici 
messaggeri dell'occidente giun
gono alla corte del Gran Kan i 
tre nobili veneti. Essi si ferma
rono quindici anni presso quel
la corte, e non per discutere 
«sul la vera religione». A dif
ferenza dei messi precedenti 
quei mercanti furono onorati 
« più che ogni altro barone » 
dell'Impero, come ricordava 
Marco. Essi collaboravano con il 
Gran Kan nell'amministrazione 
dello Stato: si recavano nelle 
province in missioni diplomati
che, lo accompagnavano, lo so
stenevano nelle guerre; durante 
una d i queste fecero costruire 
un grosso mangano che facil
mente mise in rotta i nemici 
del sovrano. E Marco special
mente fu molto addentro nei 
rami dell'amministrazione, e 
portò a termine missioni diplo
matiche di molta fiducia presso 
i re asiatici. 

Nel le pagine del Milione il 
ritratto e l'elogio del Kublai 
Kan probabilmente risentono 
dell'attaccamento di chi ' stato 
un funzionario assai stimato del 
sovrano. M a non c*è dubbio che 
Marco P o l o ha penetrato più 
di ogni altro del suo tempo nel 
la realta economica, sociale, pò 

IL GAZZETTINO CULTURALE 

Notizie della Radio e della TV 

Frnlcrna «mono 
i 

! d o n n e a farli. Esperanza, la 
j m o g l i e d i R a m o n , è anche es-

II film venne terminato, e.sa pronta a tutto. Abbiamo 
lo fu per merito di quei pò- conosciuto Esperanza ne l cor-
veri minatori del Nuovo Mes- so del film. L'abbiamo vedu-

I s . co . Ess i avevano raccontato ta badare a i s u o i figli, e dar-
'• la loro storia, e raccontando- ne alla luce uno mentre i l 

PARIGI — L'alpinista france
se Claude Kogan f a r i parte . 
unica donna, della ipedix ione 
svizzera, diretta dal la not i s 
s i m a guida Raymond L a m 
bert, che darà l 'assalto a 

de l i e c i m e d e l Nepa l 

t minato lo stesso. Come? "Ci notori sulla strada. Ecco una 
Jsono c o s e ha risposto Ro-'nuova riunione dell'Unione^ L a v o c e d e l p a d r o n e 
( s a u r a delle quali e meglio'ver decidere sul da farsi. Ed orr.ai <a ;,JC. m Indocina 1 
• non p a r l a r e » . Infinite sono,ecco la proposta risolutiva: gli.un tatto (ompiuto ali sterzi 

le vie del cinema. \uomini non possono fare idealizzati per gumorrc al e cessate 
| p i c c h e t t i ? Ebbene, saranno le\it fuoco* eli una guerra che tlt-

lampaia da otto anni non Sono 
stati vani. Lo promno le mani
festazioni di jnubifo sroltcsi in 
tanti jnrn. la piena solidarietà 
espressa dall'"Anemblea naziona
le /rancef lerso Mendès-France. 
1 messaggi inviati da SChru a 
Molotor, a Ciu En luti, a Eden 
e al premier francese. E" ap
parto. dunque, a tutti chiaro il 
tabotaggio tentato dagli Stati 
Uniti e 1 isolamento in cui si è 
trovata questa potenza per aver 
totuto insistere, troppo sfaccia
tamente. nella sua politica di 
forza. Ebbene, se gli italiani non 
aressero saputo tutte queste co
te dalla stampa, ma si fossero 
limitati a quanto la RAI ha tra-
imesso in questi giorni al pro
posito avrebbero appreto cose 
veramente strane. Avrebbero ap
preso che la pace è stata impo
sta da Dulles con il suo ultimo 
rtaggio a Parigi. Infatti — ha 
affermato la RAI — « *o/o dopo 
che ai comunisti è stalo fatto 

litica e religiosa del vario mon
do asiatico dei primi secoli do
po il Mille. Ed anche con una 
misura che ancora oggi forni
sce interessanti suggestioni sul 
significato storico del Milione 
nella storia dei rapporti inter
nazionali. 

Marco Polo mostra nel suo li
bro di aver tralasciato di di
scutere il problema della « ve
ra religione»; e, pur conser
vando in tutto la sua fede cri
stiana e cattolica, ha sempre 
cautamente trattato nelle pagine 
del suo libro le credente reli
giose asiatiche, tanto varie eJ 
opposte, sempre senza fanatismo, 
e talora con spirito di tolleran
za e di comprensione, anche 
quando si riaffacciava il massi
mo problema. Toccando della 
sconfitta e della strage del re 
cristiano Naiam, Marco Polo ri
feriva l'accorta ammonizione che 
Gengiskan aveva rivolto a c o 
loro che « dicevano villania al-
li cristiani », con l'affermare che 
a nulla era valso a Naiam l'aiuto 
del Dio della Croce. 

Gengiskan, racconta Marco 
Polo, si era crucciato d i questo; 
e fatti chiamare tutti i cristia
ni, aveva detto loro: « Se il v o 
stro Iddio non ha aiutato Naiam 
egli ha fatto grande ragione, 
perciochè il D i o è buono e non 
vuole fare se non ragione. Na iam 
era disleale e traditore, che veni
va contro al suo signore e perciò 
fece Iddio bene che non lo aiu
tò. E li cristiani, racconta Mar
co Polo, dissono che egli aveva 
detto il vero ». 

N o n importa tanto di veder 
qui se l'episodio rispondesse .1 
verità; ma è certo che esso nel 
racconto di Marco Polo rispec
chia un atteggiamento alquanto 
lontano dal fanatismo teologi
co medtoevale; è un segno del 
modo nuovo in cui Marco, a n 
che nei^ temi più difficili, apre 
una visione e prospetta una so
luzione più comprensiva dei i o n -
trasti e dei rapporti internazio
nali. 

Per questo, dopo aver scritto 
a conclusione del suo libro di 
considerare un segno del volere 
di D i o che egli, invece dì rima
nere in Asia, per una fortunosa 
circostanza fosse tornato in Eu
ropa « a ciò che si potessero 
sapere le cose che sono per lo 
mondo » specialmente da quei 
« signori imperatori re e duci », 
di cui si parlava nel prologo, 
Marco inviara nel 1307 una co
pia del suo libro a uno di c s i , 
a Carlo di Valois. 

Marco Polo negli anni se
guenti tornò forse ai suoi pri
vati commerci; certo mori o -
scur.imente nel 1124. E il libro 
del Milione iniziò il cammino 
della sua fortuna, semplicemen
te come il racconto di un mera
viglioso v i a r i o in un Orienre 
lontano e favoloso. 

Contrasti intravisti 
Eppure il veridico Marco, nei 

limiti del suo tempo, aveva vi
sto di quel mondo non solo le 
selvagge stranezze e le bellezze 
sontuose- Accanto al fasto della 
corte e delle città aveva notato 
la nudità dei ceti minori, accan
to alla ricchezza dei mercanti, 
alla civiltà dell'impero, aveva 
visto la rozzezza e le barba
rie, gli usi i costumi e leggi dei 
vari popoli, la povertà de i la
voratori. E perfino aveva regi
strato il sogno di una vita di
versa nella leggenda popolare di 
un re illuminato e umanitarie 
della dinastia J~' Sone. Nel'a 
provincia dei Mangi dove, ri
feriva il Po lo , « s i girtano i 
fanciulli come sono nati, diY.i 
persone che non gli possono nu
tricare, un re dei Son? avev i 
disposto che se ne allevassero 
ventimila a proprie spese. E se 
percorrendo nna città vedeva 
due belle alte case, con una pic
cola e povera in mezzo, <e ciò 
era ner La povertà di chi l"a?>::a-
va, il Re comandava che gli fos
sero dat: ì denari per miglio
rarla ». 

Queste erano !e « grandezze », 
icome le definiva Marco Polo, 
Idei resno della Cina mend'ona-
ir 

• la avevano vinto una seconda 
volta la loro battaglia. Alcu-

jn i d i ess i s o n o ora in car-
Icerc . l / t io è stato condanna
to a c i n q u e a n n i . Ma il film 
lo hanno finito egualmente e 
il loro sciopero vittorioso sa
rà conosciuto nel mondo. 

Le cose cominciarono do
po una serie di i n c i d e n t i sul 
la f o r o . Jn q u e l l a parte del 
Nuovo Messico lavorano nel
le miniere molti m e s s i c a n i . 
Ed è q u e s t o , per i p a d r o n i , u n 
m o r i r ò di p i ù p e r a u m e n t a r e 
lo sfruttamento. Fomentando 
l'odio razziale, i padroni del
la miniera impongono agli 

marito è bastonato dai poli' 
ziotti (un momento di com
movente crudezza): l'abbiamo 
veduta stanca, indifesa, lega
ta al focolare, timida e pau
rosa. Ma ora, lentamente. 
Esperanza diviene l'anima 
dell' agitazione: organizza le 
donne, batte la po l i z ìa c o n le 
sue stesse armi. Quando l'ar
restano, andrà in carcere con 
il s u o / ìo i io l e t to di un mese, 
e ne uscirà dopo avere orga
nizzato una calma e. m e t o d i 
ca agitazione. E lo s c iopero 
c o n t i n u o , p e r m e s i e m e s i . 

Una nuova ordinanza sfrat
ta Esperanza e Ramon dalia 

intendere che ti rientro degli 
Stati Uniti a Ginevra non si
gnifica-a li possibilità di per
dere qucllr concessioni essen
ziali già assicurate alla Francia, 
si è dileguato il pericolo di una 
rottura della conferenza che 
avrebbe fatto perdere a Mendès-
France la sua scommessa col 
Parlamento francese ». « Per non 
fargli perdere questa scommes
sa — ha continuato la RAI — 
1 r imi , t cinesi. < comiiKist» in
docinesi st sono piegati a que
sto accordo di principio... ». per 
una scommessa, dunque. Ecco 
la versione che la RAI ha dato 
dei recenti avvenimenti di Gi
rici ra. 1 quali hanno sollevato 
l'umanità da gravi preoccupazio
ni che la turbaiano. Uà ormai 
ciò che e fatto rimane e n o n è 
certo la RAI a modificare la 
realtà. Tuttavia non postiamo 
accettare che un ente pubblico 
si discosti ca* sfacciatamente da 
quelli che sono i suoi doveri più 
elementari: obiettività e fmpar-
zialità di informatone. 

Purtroppo la RAI prescinde 
da queste norme r, portavoce 
della politica americana, non. «o> 

lo ha alterato, net suoi notizia
ri, la verità delle cose, in mento 
alla pace in Indocina, ma, m 
perfetta linea con i circoli di 
Wall-Street, ha già cominciato 
(Giornale radio delle ore 20.30. 
del 22 luglio 1954) a parlare 
della necessità di una € confe
renza internazionale per proteg
gere dalla minaccia comunista 
i paesi dell'Asia sud-orientale che 
si riunirà prima della fine di 
agosto ». Ivon una parola circa 
le riserve dell'Inghilterra, ma 
anzi si afferma che Stati Uniti 
e Inghilterra sono d'accordo per
chè la conferenza si faccia. Evi
dentemente non a caso Sceiba 
ha voluto il cambio della guar
dia alla RAI. I notiziari non 
erano tanto faziosi da soddisfare 
gli uomini atlantici e cedistl. 
E* per questo che Sceiba ha prov
veduto con persone fidate. 

al. sa. 
Omaggiò m fascili 

OggL martedì 27. sul Terzo 
programma, andrà In onda alle 
ore 23.25 u n * trasmissione, de
dicata a Pascoli, a cura di 
Goffredo Bellone». Già lo scor
so a n n o 11 Terzo programma 

affidò al pascoltano Belloncl la 
commemorazione del cinquan
tennio dei e Canti di Casteivec-
ch lo ». Quest'anno è la volta 
del e Poemi conviviali ». scrit
ti nei 1904. Tali trasmissioni. 
oltre a costituire- u n omaggio 
al poeta, vogliono essere un 
preludio alle celebrazioni de: 
centenario di Pascoli, che cade 
nei 195$ 
Il f i M M M di SkuTmgMTjd 

Da qualche- tempo t telespet
tatori svedesi dei villaggio d! 
SkiUingaryd assistono e d uno 
strano fenomeno. Chiarissime 
Immagini televisive emesso dal
l'Italia. dalla Svizzera, dalla 
Danimarca, dall'URSS vengono 
captate dai loro apparecchi. La 
«era del 7 luglio, gli abitanti 
di questo villaggio hanno po
tuto assistere dinanzi al lo 
schermo dei loro televisori a 
u n match di foot-ball che si 
disputava in Leningrado. 1 
tecnici, interrogati sul la que
st ione n o n hanno ancora sa
puto spiegare come questo fe
nomeno avvenga «? perché sia 
privilegio soltanto di Ski!-
llngarjd. 

Egli ne accoglieva pabb'.i-
cimente la notizia dalla voce 
popolare. Era in realtà il so
gno di un popolo che s; r>ro!c:-
rava in quella voce di leggen
da. Due secoli prima W a n ; 
Ngan-si, uno statista che ave
va tentato nel 1070 ana distri
buzione di terre ag'.i abitanti 
secondo il numero dei membri 
della famiglia, aveva incontra
to la più accanita opposizione. 
E i poeti da allora cantavamo 
che so'.o nella terra del sogno 
esìsteva uno stato . « con una 
amministrazione onesta e mora
le e dove il territorio era una 
vasta pianura comune ». 

Cosi al veridico Marco, testi
mone di circa sette secoli fa, non 
sfuggiva l'eco di una profonda 
aspirazione umana, che da que.-
le lontane radici s'è^ mossa nei 
nostri tempi per venire alla lu
ce e svilupparsi in tm p a c e 
« vecchio d i cinquanta secoli ». 
tornando a far germogliare il 
seme lungamente nascosto di un 
avvenire di ciimizia e dì ' i -
bertà. 

SALVATORE F. R O M A N O 
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