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Una pike di Giuseppe Pi Leva 

I Ciompi 
a teatro 

Una vicenda storica riesposta con 
un vivace «taglio» di attualita 

Una dimensione di massa per la politica di «informazione e formazione» dei militanti 

Si puo fare del teatro poli
tico attuale anche andando a 
cercare spunti nella Firenze 
del Trecento. I Ciompi, i la-
\oraton dell'Arte della Lana, 
< quelli di quei quaranta gior-
ni die avevano scosso il se-
colare albero feudale, e a-
\ rebbero atterrito generazio-
ni»: a loro ha ispirato una 
piece teatrale \m giovane stu-
dente trentino, Giuseppe Di 
Leva, gia attivo con varie 
esperienze in questo settore. 
Si intitola, molto seccamente, 
// tumulto dei Ciompi, Firen
ze 1278. e edito da Bertani 
(pagg. 221. lire 2.000). e pre-
sentalo da Ren/.o Vespignani 
con un discorso molto in 
chiave con i temi della con-
testazione politica (circolanti 
del resto nella stessa piece). 
c ha una nutrita appendice 
storico documentaria che gia 
di per se testimonia della se-
rieta dell'approccio. 

II tumulto matura in un cli-
ma di profonda crisi econo-
i.iico-politica. Nella Firenze in 
guerra con il papa e domi-
nata dal conflitto tra le Arti 
Maggiori (i ricchi manifattu-
rieri e mercanti) e i nobili 
proprietari terrieri, la produ-
zione sta attraversando un mo

menta difficib; gli artigiani 
delle Arti Minori reclamano 
una partecipazione al gover-
no; i Ciompi. operai tessili 
sfruttati da poche famiglie, 
prendono sempre maggiore co
scienza della loro condizione. 

Tra gli artigiani, i Ciompi 
v altre categorie di salariati 
(inservienti, garzoni, ecc) . si 
delinea un'alleanza, attraver-
so una fitta rete di riunioni 
segrete. I Ciompi. in partico-
lare, che avranno una fun
zione determinante nel rivol-
gimento imminente, chiedono 
il diritto ad « aver parte nel 
reggimento della citta » e un 
miglioramento delle loro inso-
stenibili condizioni di lavoro 
e di vita. Le classi inferiori 
prendono il potere con la for-
za, ma ben presto si aprono 
tra di loro delle divisioni. sul-
le quali faranno abilmente le
va le classi alte. Analfabeti. 
del tutto privi di un'esperienza 
di governo, soggetti al boicot-
taggio economico e burocrati-
co-amministrativo. e al pro-
pressivo ritorno politico della 
vecchia classe dirigente, ab-
bandonati dai loro alleati, i 
Ciompi si avviano alia scon-
ntta. 

In mezzo al pubblico 
Di Leva articola la materia 

ton un ritmo drammatico mol
to serrato, e con una rigoro-
sa aderenza ai fatti. riespo-
nendoli appunto con un viva
ce taglio di attualita. Baste-
rebbero il motivo della « pa
ce sociale » cui ricorrono le 
classi alte nei momenti diffi-
cili, o il ricatto della crisi 
economica per scoraggiare le 
classi inferiori emergenti, a 
garantire Tinieresse diretto 
del lavoro. Ma c'e di piu. Ve
spignani ha soztolineato nella 
.sua presentazione il «basso 
hvello * di questo teatro, non 
solo nel senso di un <r teatro 
in piazza, in mezzo al pub
blico ». cosi come lo defini-
sce Di Leva .stesso in una 
didascalia (tanto da non ir-
rigidire le indicazioni di re-
gia, lasciandole invece aper-
te a possibili contributi): non 
solo, e non - tanto, in questo 
senso, quanto neU'altro di una 
accumulazione di t materiali » 
r di -i fatti» (di un passato 
riversato costantemente sul 

presente) compiuta da un au-
tore che tende a ridurre la 
sua funzione al minimo, ad 
annullarsi quasi (non a far 
flnta di «suicidarsi», come 
certi neoavanguardisti postu-
mi). E' un'ipotesi programma-
tica: rintellettuale, insomma. 
il produttore di cultura, lo 
specialista, che si limita con 
umilta a fornire un contri
bute oggettivo a chi specia
lista non e, ma e egualmen-
te in grado — per la sua 
coscienza politica — di trar-
re da quei materiali una « di-
versa ragione ». 

II motivo, del resto. c* in-
carnato in due personaggi del-
lo stes.so dramma: un notaio 
e un maestro, non piu « omo-
genei » alia loro classe, per-
corsi da dubbi e insofferenti 
del loro status privilegiato. 
ai quali i Ciompi « si rivolgo-
no. perche scrivano quei due 
tutto quanto mai e uscito dal 
sommesso bisbiglio dei tugu-
ri ». la « petizione » insomma 
dei loro diritti. 

II «sapere» e V«agire» 
II « sapere » e l'« agire ». la 

« parol a » e la trasformazione 
della -x realta », lo scambio di 
esperienze tra il Hvello di un 
uomo colto insoddisfatto della 
propria inerzia colpevole. e il 
hvello di un popolo incolto 
insoddisfatto della propria 
condizione ingiusta. Tutti te
mi che Di Leva riconduce con-
tinuamente alle linee del di-
battito sulla funzione dell'in-
tellettuale, sul rapporto tra 
teoria e prassi, sulla necessi
ty di una regressione dello 
i.peciali.sta ai livelli della co-
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La partito 
A colloquio con il compagno Gensini - Contenuti e metodi di una attivita pedagogica che vuolc dare 
adeguate risposte, soprattutto ai giovani, anche sul piano ideale e culturale - Uno strumento indispen-
sabile per la formazione teorica e politica dei quadri dirigenti - lniziative articolate nelle federazioni 

scienza subalterna. L'incontro 
tra i due «intellettuali > in 
crisi e il « movimento di mas-
ma » — attraverso difficolta, 
contraddizioni, redtmenti — 
avviene nel segno di un reci-
proco arricchimento. I Ciom
pi danno un nuovo scopo {uno 
scopo) alia vita stessa del no
taio e del maestro, strappa-
no il loro sapere alia polve-
re delle biblioteche e alia 
funzione gregaria nei con-
fronti del vecchio potere, lo 
finalizzano a una causa giu-
sta. E per contro i due < in
tellettuali J> illuminano ai lo
ro compagni piu sottili pieghe 
della realta. Dice un fornaio 
amico dei Ciompi. a proposito 
di coloro che <. lavorano con 
la testa anziche con le brac-
cia »: * Stanno tutti dalla par
te dei padroni perche sono dei 
priviiegiati, ma quei pochi 
che stanno dalla nostra par
te spingono i loro discorsi mol
to piu in la di noi stessi >. 

Un testo vivo. dunque, un 
modo esemplare di recuperare 
attivamente il passato. che po
ne a Di Leva problemi non 
trascurabili a livello del lin-
guaggio. Che egli risolve ri-
nunciando a un ricantamento 
critico del parlato trecente-
sco, e rinunciando altresi a 
una differenziazione tra le di
verse classi in gioco (entram-
be soluzioni certamente ri-
schiose), e puntando invece su 
un moderno linguaggio medio 
il piu possibile essenzializzato 
r ripulito da forme convenzio-
nali. Non sempre l*operazio-
ne riesce, e si ha talora la 
sensazione di un certo appiat-
timento: ma nei punti culmi-
nanti (gli intrighi di Salvestro 
de" Medici, o alcuni dialoghi 
dei Ciompi e dei loro amici, 
fondati sulla forza dell'itera-
zione popolare) anche questo 
obiettivo 6 felicemente rag-
giunto. 

Potrebbe essere. comunque 
— quota trasandatezza di 
lingua e di stile — un aspet-
to piu o meno volontario di 
quella tendenza a un teatro 
di c basso livello >, da realiz-
7are < in piazza > con una 
certa liberta dal testo mede-
simo. Non una sua riduzione 
a canovaccio. naturalmente, 
ma un'attenzione portata piut-
tosto sulle idee che sulle for
me espressive. Un teatro 
quindi. da realizzare concre-
tamentc. e non soltanto da 
leggerc. 

Gian Carlo Ferratti 

Tra le impegnative scaden-
ze di queste settimane, mol-
te Federazloni del PCI h«nno 
anche quella di inaugurare 
con convegnt, attivi federali. 
assemblee regional!, l'anno 
scolastico delle scuole comuni-
ste. E' il primo anno che l'at-
tlvita delle scuole comincia a 
diventare parte integrante, or-
ganica. della iniziativa politi
ca complessiva delle organiz-
zazionl del Partito. E', que
sto, il segno di una svolta e 
di una novita politiche, le cui 
caratteristiche sono non solo 
quantitative (piu corsi. piu 
seminar!, apertura di nuove 
scuole provincial! e regional!), 
quanto innanzitutto qualitati
ve, come avvio, cioe, della 
conquista di una dimensione 
di massa della politica di 
« informazione e formazione » 
dei militanti e dei dirigenti 
comunisti. E' questo, anche, 
il segno di una ripresa poli-
ticamente molto significativa 
che supera i limiti e le chiu-
sure del passato e da carat
teristiche nuove a questo a-
spetto dell'attivita del Parti
to. 

Come e maturato questo 
rinnovato impegno del Par. 
tito per l'attivita forma* 
tiva, a quali esigenze nuo* 
ve esso risponde? Lo chie-
diamo al compagno Gen
sini, responsabile della se-
zione scuole del CC del 
Partito. . 

«C'e stata una fase della 
vita del Partito, immediata-
mente dopo il XX Congresso 
del PCUS e l'VIII Congresso 
del PCI, in cui la specifica 
attivita di formazione dei mi-
litanti ha avuto una" caduta 
soprattutto sul terreno della 
azione di massa, probahilmen-
te anche a causa di una pre-
occupazione insorta in non po
chi dirigenti del Partito intor-
no ai rischi di un distacco del
la scuola dalla realta politica 
e sociale e di un certo limite 
catechistico. D'altronde nei do-
cumenti dell*VIII Congresso 
una critica di questo genere 
era stata abbastanza esplicita; 
un rischio catechistico esi-
ste sempre e contro di esso 
occorre essere sempre vigi-
lanti. Negli anni successivi e 
stato fatto un lavoro di rin-
novamento dell'azione pedago
gica del Partito lavorando su-
gli scritti di Gramsci e cer-
cando di saldare l'attivita di 
formazione dei militanti alle 
esigenze della lotta politica. 
Si sono avute, cosi, iniziative 
di notevole interesse, si sono 
rinnovati i metodi di inse-
gnamento, tuttavia non si e 
riusciti a recuperare un'azio-
ne educativa di massa, per 
un tempo abbastanza lungo. 

«II recupero della specif ici-
ta di un'azione educativa di 
massa e divenuto urgente piii 
tardi, soprattutto con l'entra-
ta massiccia dei giovani nel
la vita politica e nel nostra 
Partito che ha aumentato for-
temente la "domanda" ideo* 
logica; ha posto al Partito la 
necessity di dare adeguate ri
sposte all'esigenza di anali-
si, di approfondimento, di co-
noscenza delle trasformazioni 
strutturali del nostra Paese, 
del capitalismo, del sistema 
imperialista; di verificare la 
validita degli strumenti del 
marxismo in rapporto alia 
problematica nuova dello scon-
tra di classe; di confrontarsi 
con le risposte che a queste 
esigenze venivano da altre cor-
renti che pure si richiamava-
no al marxismo, ma di que
sto rifiutavano la visione sto-
ricistica e dialettica. 

«A questa verifica il Par-
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tito non si e sottratto; anzi 
e stato stimolato a ritrova-
re il significato piu fecondo 
dello storicismo marxista. Nel-
lo stesso tempo, il PCI ha avu
to la consapevolezza che non 
bastava dare delle risposte 
solo sul piano politico, biso-
gnava dare risposte anche sul 
piano della elaborazione idea
le e culturale. E nei quadro 
della riaffermazione dell'im-
pegno ideale e culturale, una 
nuova dimensione, un nuovo 
spazio sono stati riconosciuti 
alia specifica attivita di for
mazione pedagogica. 

« D'altronde e stato a parti-
re dal 1970 (che si pub con-
siderare come la data di par-
tenza della marcata ripresa 
dell'attivita scolastica del PCI), 
in relazione alia forte cresci-
ta delta nostra organizzazio-
ne. aH'arrivo, nel Partito, dei 
giovani provenienti dall'espe-
rienza del movimento studen-
tesco e dei gruppi extraparla-
mentari, educati all'ideologia 
dello spontaneismo e dell'eco-
nomicismo; e stato in rela
zione, piii tardi, alia confluen-
za dei compagni del PSIUP 
che si e posta, piii forte, la 
esigenza, da un lato della uni-
ficazione politica ed ideale; e 
dall'altro della riaffermazione 
del valore di una politica di 
"formazione" che ripercorra 
criticamente le tappe della 
costruzione della teoria e del
la linea politica del Partito e 
dia gli strumenti, le conoscen-
ze, le analisi necessarie per 

"l'operare politico di oggi". 
«Di fronte alia forte cre-

scita del Partito, ai 200 mila 
nuovi iscritti del "72, e emer-
so, in sostanza, con forza, che 
un partito come il nostra non 
puo assolvere ai propri com-
piti di lotta politica, non puo 
esprimere la sua capacita di 
cogliere e rispondere alle con
traddizioni della societa, eser-
citare la sua egemonia, dare 
battaglia per una riforma mo
rale ed intellettuale, se non 
fa i conti con se stesso anche 
sul terreno della formazione 
dei suoi quadri; se non da 
loro quella che il compagno 
Berlinguer ha definito una 
"concezione razionale", cioe 
critica, della lotta per una 
trasformazione democratica e 
socialista della societa ed una 
capacita di analisi complessi
va della realta; se non e in 
grado di elaborare e far cre-
scere una ideologia di mas
sa v. - . 

Quali sono i contenuti del
l'attivita formativa del Par-

' tito? 
« L'asse della nostra attivita 

pedagogica e la linea del Par
tito nel "suo processo di for
mazione". E' il marxismo co
me si e venuto costruendo at
traverso il movimento, l'espe-
rienza, la riflessione di un 
grande partito come il no
stra, da Gramsci ad oggi. 
II nostro sforzo pedagogico 
sta nel rapportare questo 
marxismo alia realta specifi

ca, storicamente determinata, 
qual e l'attuale realta italia-
na e internazionale. La stessa 
lettura di Marx, di Lenin, de
gli altri classici e rivolta ad 
acquisire gli strumenti per la 
comprensione critica del pre
sente, a valutare la sostanza 
di quello che di loro e vivo 
ed attuale; a verificare come 
il metodo-concezione del mar
xismo possa venire utilizzato 
in una situazione storicamen
te determinata. 

D'altra parte la riafferma
zione dello storicismo marxi
sta e stato per noi il modo piu 
fecondo di rispondere alia do
manda ideologica che ci e ve-
nuta dai nuovi militanti e dai 
nuovi quadri; dai giovani che, 
reduci dalle esperienze di ri-
fiuto del Partito, della orga-
nizzazione, quindi della teo
ria, arrivati nel Partito nan-
no voluto prendere consapevo
lezza della sua storia, delle 
radici profonde delle sue seel-
te strategiche; dai militanti 
che hanno scoperto la dimen
sione della dialettica e ci han
no chiesto di capire, teorica-
mente prima che politicamen-
te, il concetto di "blocco sto
rico". il rapporto fra classe 
e Stato, fra spontaneismo e 
coscienza, tra politica ed eco-
nomia, fra democrazia e so
cialismo. Non a caso sono 
stati questi i temi al centra 
dei nostri corsi e dei nostri 
seminari a partire dal '68, 
queste le questioni ricorren-

ti al centra dei corsi e dei 
seminari organizzati nelle Fe-
derazioni e nelle sezioni». 

. Avcte gia conseguito, dun-
> que. dei risultati signifi-

cativi. Quali sono gli obiet-
tivi per il futuro? -

«II bilancio di questa ripre
sa dell'attivita di formazione 
e informazione e infatti ab
bastanza soddisfacente. Dal-
l'aprile '69 al dicembre '71 al-
l'lstituto di studi comunisti 
di Frattocchie si sono tenuti 
corsi e seminari-ai quali han
no partecipato 2928 dirigenti 
di Partito; nel *72, nei sei me-
si di attivita, la scuola e stata 
frequentata da 1025 compagni. 
Sempre nel '72 si sono svolti. 
nelle Federazioni, 57 corsi du
rante la Leva Gramsci, 84 cor
si e seminari di carattere ge
nerate, e, durante le elezio-
ni amministrative, 20 corsi 
elettorali. Numerosissime so
no le Federazioni che, nel 
*72, per la prima volta hanno 
organizzato corsi e seminari: 
ad Imola, ad esempio, ne so
no stati tenuti 40, a Lecco 30, 
a Milano oltre cento; tra no-
vembre e gennaio molte Fede
razioni (da Rimini, a Forli, 
Ancona, Trieste, Chieti, Vene-
zia, Alessandria ed altre) han
no iniziato decine e decine di 
corsi. 

« La novita e infatti proprio 
questa: l'attivita pedagogica 
non piii prerogativa centra-
le, non piii solo alia scuola 
delle Frattocchie, ma compi-
to specifico delle Federazioni, 
con una articolazione di ini
ziative veramente sinificativa. 
Sono stati tenuti corsi e se
minari di carattere generate. 

ma anche specific^ per studen-
ti, per militanti operai, per 
donne, per amministratori lo-
cali. E' un intreccio di espe
rienze e di confronti dal qua
le non puo non venire un ar
ricchimento della personalitu 
complessiva dei militanti che 
vi partecipano, la maggioranza 
dei quali e composta da gio-
vnni al di sotto dei 25 anni, 
spesso iscritti al PCI nel '71 
e nel '72. Nel corso femmini-
le tenuto a luglio alle Frat
tocchie su 102 compagne, 80 
avevano dai lfi ai 25 anni; al 
corso di dicembre per segre-
tari sczionali su 35 partecipan-
ti 28 avevano dai 18 ai 25 
anni. 

«Ci muoviamo comunquo 
verso una ricca articolazione 
delle scuole di Partito. II com
pagno Berlinguer ha parlato 
della creazione di un "siste
ma scolastico di Partito" che 
in maniera differenziata, ma 
con una impostazione unita-
ria, si rivolga al militante di 
base, ai quadri intermedi, ai 
quadri dirigenti. La scuola di 
Frattocchie. che verra intito-
lata a Palmiro Togliatti, saru 
destinata a centra di insegna-
mento superiore, alia forma
zione degli insegnanti delle 
scuole provinciali e regionali, 
alia preparazione dei quadri 
dirigenti delle Federazioni. An-
dremo quindi sempre piii ver
so corsi della durata di 4-5 
mesi ed a seminari su que
stioni specifiche. E' in svol-
gimento, ad esempio, in que
sti giorni, il corso di aggior-
namento sulla questione me-
ridionale al quale partecipano 
membri delle segreterie fede
rali; a fine febbraio si terra 
un seminario sui problemi 
dello Stato in Italia oggi; sono 
in preparazione seminari sul
la DC e sui ceti intermedi. 

Nello stesso tempo andiamo 
alia creazione di scuole regio
nali e interregional! con una 
attivita di formazione rispon-
dente alle caratteristiche delle 
singole realta. A Faggeto La-
rio, in Lombardia, abbiamo 
inaugurato nelle scorse setti
mane il nuovo istituto E. Cu-
riel che, nei suoi primi sei 
mesi di attivita ha tenuto dei 
corsi (di cui uno sulle zone 
bianche) ai quali hanno par
tecipato 836 compagni. Pre-
vediamo l'apertura, in prima-
vera. di una scuola a Reggio 
Emilia per le regioni dell'Ita
lia centrale: scuole provin
ciali sono state aperte a Mo-
dena ed a Lecce e iniziative 
specifiche sono alio studio 
per la Sardegna e la Sicilia, 
mentre stiamo lavorando alia 
apertura di una scuola meri-
dionale in provincia di Napo-
li. La nostra iniziativa nel 
Sud resta infatti uno dei pun
ti piii carenti della ripresa 
dell'attivita educativa. Rima-
ne inoltre un notevole sauiii-
brio, anche nel Centro-Nord, 
fra Federazione e Feclerazio-
ne, fra Regione e Regione e al-
l'interno di esse. 

«D'altra parte siamo co-
scienti che andare avanti lun
go questa strada. portare a 
realizzazione le idee che sia
mo venuti maturando — e che 
sottononiamo alia verifica ed 
al dibattito di tutto il Par
tito — non e certamente un 
processo facile. Dobbiamo vin-
cere resistenze nel Partito, 
mentre e sempre presente il 
rischio di ricadere in chiu-
sure di vario tipo. Evitare 
questo rischio sara possibile 
solo nella misura in cui tutto 
il Partito guardera a questo 
campo di attivita non come 
a qualcosa "a se estraneo, o 
secondario", ma come ad una 

i parte integrante della sua ini-
i ziativa complessiva, come ad 
: un altro terreno di verifica 

della capacita delle nostre or-
ganizzazioni di elaborare e 
presentare una proposta alter-
nativa anche sul terreno idea
le e culturale ». 

1.1. 

Dedicato 
all'Emilia-
Romagna 

I'inserto del 
«Calendario 
del popolo» 

A colloquio con il di* 
rettore della rivista, 
compagno C. Salinari 

Al Museo nazionale di Varsavia gli straordinari affreschi dell'antica Nubia 

IL TESQRQ DI FARAS 
// professor Michtdowski descrive le fast di individuazione e di scavo che hanno portato alia scoperia della cattedrde bizantina sotto le 
sahhie del Nilo - Centotrenta pezn di inestimahUe valore che rappresentano la sola testimonianza di una delle «civilta sepolte» 

DAL CORRISPONDENTC 
VARSAVIA, gennaio 

Un'ala intern del Museo na
zionale di Varsavia e ormai 
occupata stabilmente dall'e-
sposizione degli affreschi di 
Faras, un importantissimo re-
perto archeologico non scono-
sciulo in Europa, poiche tra il 
suo ritrovamento (1961-64) ' e 
la sua sistemazione nella sede 
deflnitiva fgiugno di quesfan-
nopuna parte di esso ha com-
piuto. grazie alia cooperazio-
ne di numerosi musei ed en-
ti culturali, una lunga taurnH 
nelle principali citta del conti-
nente. In Italia, purtroppo, 
non lo si e potuto vedere, ed 
e un'occasione perduta: ora, 
Veccezionale complesso di pit-
ture non potra piU essere spo-
stato da Varsavia, perchi e 
considerato troppo prezioso 
per essere esposto ai rischi di 
un trasporto, e perchi ogni 
pezzo i letteralmente iflssa-
to » nella galleria, contro ogni 
rischio di furto fin Italia, ri-
corda il prof. Michalowski, lo 
eminente archeologo al quale 
si dett la scoperta. sapete an
che troppo bene che cosa si-
gniflchi questo rischio). 

Michalowski e un nome trop

po nolo fra quanti si interes-
sano dellaffascinante riscoper-
ta delle citilta sepolte per
che occorra. enumerare te con-
quiste di cinquant'anni di at
tivita scientifica (egli e ora tl 
decano degli archeologi polac-
chi tuttora attivi), condotta un 
po' ovunque oce ci fosse la 
possibility di scoprire le trac-
ce di un tempo finito. Ovun
que, meno in Italia. Ma in Ita
lia ha passato un paio d'an-
ni, e parla con serieta e com-

S etenza appassionate dei pro-
lemi del patrimonio artisti-

co italiano: dai furti e vanda-
lismi a danno di opere di va
lore, all'alluvione di Firenze, 
alia paurosa minaccia che in-
combe su Venezia. 

AppeHo deininesco 
Le ricchezze italiane — egli 

precisa — sono un caso asso-
lutamente senza paragoni al 
mondo, e la loro salvagvar-
dia non pud essere affidata al
ia sola Italia ma devt essrre 
un problema comune di tutti 
i paesi. 

Ma il dtscorso, naturalmcn-

te. ritorna suglt affreschi di 
Faras. Michalowski ne riper-
corre con sempiicita esempla
re e con intatta passione tut-
ta la storia- come VVnesco 
lancib un appello a tutti i 
Paesi perche contribuissero a 
riscoprire e porre in salvo i 
tesori che dovevano trovarsi 
fe che si trovarono) sepolti 
sotto le sabbie del Nilo. co
me egli stesso, gia esperto di 
scavi in quella regione che fu 
Vantica Nubia, seppe intuire, 
grazie ad una lunga esperien-
za divenuta quasi istinto, il 
punto esatto dove poteva ce-
larsi un importante reperto 
storico, e scelse per la sua 
dquipe di ricercatori proprio 
quel punto; come, infine, nel 
breve spazio di tre anni, riu-
sc\ a portare in luce un mo-
numento unico nel suo gene-
re: i resti di una cattedrale 
bizantina costruita tra il VII 
e VXt secolo, e arricchita di 
130 affreschi che costituisco-
no la sola testimonianza com-
pleta e organica di questa ci-
viltt per questo periodo. 

Una tale scoperta, che si pud 
ben considerare come il coro-
namento di tutto la sua vita di 
studloso, git valse tra Valtro 
la nomina a presidente della 

Societa internazionale di studi 
per la Nubia cristiana, e ar-
ricchi il suo Paese di un nuo
vo grande patrimonio: i 65 af
freschi che, secondo la con-
venzione Unesco, spettavano di 
diritto ai ritrovatori. 

L'arte — afferma con con-
vinzione Michalowski — dere 
servire prima di tutto all'edu-
cazione e al godimento del po
polo. Si trattava perb di tro-
vare la presentazione adatta 
per rendere veramente frui-
bile anche ai visitatori non 
specialisti un'arte cosi partico-
tare, che parrebbe dover ri-
chiedere. per essere sincera-
mente apprezzata, una cultura 
specifica. Di evitare, cioe, la 
freddezza anonima che troppo 
spesso caratterizza le esposi-
zioni d'arte, per ricrearle in-
torno quel carattere unitario 
che rivestiva, appunto, la se-
rie di affreschi della cattedra
le di Faras. • • 

Chi entra in questa galleria 
si trova quasi ritrasportato in 
un tempio bizantino. La sugge-
stione e complelata dalle gran-
di cornici nere opache che 
inquadrano ogni pezzo, solide 
e solenni come le mura di 
un tempio arcaico. Da esse 
spiccano figure in cui la vivcz-

za dei colori. I'mtensita po
polare dell'espressione hanno 
conservato intatto il loro to-
no originate. Nessun falso re-
stauro e intervenuto a com-
pletare questi frammenti. che 
d'altronde bastano benissimo 
da soli a offrire le immagini 
remote e famtlicri al tempo 
stesso di una religiosita pro-
fondamente ricca e umana. 

Le foto degli scavi 
- Accanto alia galleria vera e 
propria degli affreschi. un'ol-
tra esposizione supplemental 
ma non secondaria ricostrui-
sce la storia del ritrovamen
to e del recupero del tesoro 
di Faras. rendendone in qual-
che modo partecipe lo spetta-
tore. Essa e costituita da una 
specie di fotocronaca delle di
verse fasi, dei dicersi momen
ti dei lavori di scavo e sco
perta, e da una presentazione 
dei mezzi tecnici implegati 
nella complicata impresa, af-
ftancati ognuno da una foto 
«di lavoro» che ne mostra i 
modi pratlci di impiego. An
che questa mostra storicotcc-

nica avra carattere stabile co
me quella dei dipinti. 

Una domanda d'obbligo: chi 
frequent a la mostra di Fa
ras? La risposta e per meta 
scontata: studiosi di tutto il 
mondo, turisti. sludenti. La 
seconda meta t molto meno 
ovvia- i tavoratori. In parti-
colore, spiega Michalowski. e-
siste una convenzione fra il 
museo nazionale di Varsavia c 
la fabbrica della *Fiat Polski*: 
il museo offre ai lavoratori 
particolari facilitazioni per vi-
sitare il museo con delle gui
de qualificate; la fabbrica a 
sua volta offre la sua collabo-
razione per i problemi tecnici 
di manutenzione, riparazioni, 
impianti. Non e un caso ec-
cezionale in Polonia, al con-
trario, visto che i palazzi sto-
rici di importanza non prima-
ria vengono afjidati in gestio-
ne alle grandi aziende come 
sedi culturali, in base a pre-
cisi accordi di cooperazione 
con il ministero della Cultura. 
E' un esempio di come posso-
no in concreto incontrarsi — 
Itrecisa Michalowski — il mon
do del lavoro c quello dcll'ar-
te. 

Paola Boccardo 

« II Calendario del popolo ». 
la nolo rivista di cultura po
polare fondata dal compianto 
Oiulio Trevisani e diretta. or
mai da jmrecchi anni. di Car
lo Salinari, dedichera il suo 
inserto. a cominciare dal gen
naio 1073. all'Emilia Romagna. 
Abbiamo chtesto a! compagno 
Carlo Salinari di illustr-'irci 
I'miziativa del « Calendario » 

« I comunisti — ci dice Sa
linari — sono stati al governo. 
nel nostro Paese. dal 1944 
al 1947, in coalizione con al
tri partiti. Giii allora essi han
no saputo dimostrare di es
sere in posti di responsabili-
ta diversi dai tradizionali uo-
mini di governo. 

«In Emilia Romagna, an
che se l'Ente regione e stato 
istituito solo nel 1970 ed an-
cora non e entrato nel pieno 
esercizio delle sue funzioni 
a causa degli ostacoli frap-
posti dal potere centrale, i 
comunisti hanno amministra-
to per un periodo di tempo 
sufficientemente lungo gli En-
ti locali, comuni e province. 
ed hanno quindi potuto por
tare avanti la loro politica. 
D'altra parte l'esperienza del-
l'Emilia Romagna non ha so
lo valore locale ma acquista 
il valore piii generate di una 
dimostrazione concreta di 
quella che e la via italiana 
al socialismo. Di fronte a que
sta esperienza si vanificano 
tutte le tesi propagandistiche 
dei nostri avversari. Noi sia
mo in grado di imporre la 
nostra egemonia, di raccoglie-
re il consenso di tutti gli stra
ti attivi della popolazione, di 
amministrare e, perche no? 
di governare in modo efflca-
ce e corretto pur nel rigoro-
so rispetto delle norme del
la vita democratica e del plu-
ralismo politico ed economi
co. Per tutti questi motivi 
abbiamo deciso di dedicare lo 
inserto 1973 del "Calendario 
del Popolo" a questa regio
ne esemplare. 

«L'inserto — prosegue il 
compagno Salinari — si arti
cola in capitoli dedicati alle 
risorse naturali. alia storia, 
al paesaggio agrario, alia strut-
tura amministrativa, all'econo-
mia, al turismo, all'urbanisti-
ca, alia cultura, alia parteci
pazione popolare al governo, 
alia realta attuale e alle pro-
spettive per il futuro. I pa-
ragraft dei diversi capitoli so
no affidati ai migliori specia
listi, emiliani o che lavorano 
in Emilia, delle dh'erse ma-
tene. La realizzazione deli'o-
pera e affidata a Franca Can-
telli, Giuseppe Guglielmi e 
Massimo Massara. Al nostro 
invito di collaborazione han
no risposto prontamente e 
con entusiasmo tutti gli spe
cialisti ai quali ci siamo ri-
volti. Si tratta di una cin-
quantina di persone, moltis-
simi sono i professori uni-
versltari. 

a Fatto molto significativo, a 
mio parere, e che abbiamo ac-
cettato di collaborare senza 
riserve persone politicamente 
di diverso orientamento. Lo 
inserto ne risulta cosi arric-
chito e con una varieta non 
discorde di voci che concor-
rono a presentare la vita e 
la realta della regione in iut-
ta la sua complessita. L*Emi-
lia Romagna e governata co
me " regione aperta ", e an
che noi ci siamo sforzati di 
attenerci a questa scelta che 
non e strumentate ma che 
affonda le sue radici nel pro-
fondo convincimento che dal
la pluralita delle voci puo 
uscire, meglio che da un'im-
postazione monocorde, il mi-
glior risultato. 

«Lo sforzo che stiamo fa-
cendo per la realizzazione del-
1'inserto sull"Emilia Romagna 
— afferma Salman — non an-
dra, naturalmente, a detrimen-
to della nostra rivista che. 
anzi, intendiamo sempre piii 
rafforzare e migliorare tenen-
do conto dei suggerimenti e 
delle critiche dei nostri let-
tori. La nostra e una societa 
in trasformazione nella quale 
le esigenze materiali e ideali 
delle masse lavoratrici cresco-
no e si precisano. Noi com-
piamo un contmuo sforzo per 
create un contatto sempre piii 
vivo e stretto con queste I-
stanze e vogliamo corrispon-
dere in pieno alle esigenze 
dei nostri lettori, soprattutto 
di quelli giovani. Vogliamo fa
re del "Calendario" una rivi
sta sempre piii combat tiva, 
attenta a tutti i fenomeni cul
turali, costantemente impe-
gnata nella demist in" cazione di 
quelle posizioni che. piii "» 
meno apertamente, tendono 
ad avaliare la restaurazione 
culturale nel nostro Paese. 

« Dal ritorno del nostro Pae
se alia vita democratica, 1*E-
milia Romagna e stata, insie-
me alia Toscana e allUmbria. 
la regione nella quale i co
munisti, confortati dal sufTra-
gio popolare, hanno ammini-
strato il potere locale. Quel
la degli uomini del nostro 
partito e stata un'amministra-
zione esemplare: correttezza 
amministrativa, sollecitudine 
per i piii profondi e reali 
interessi delle masse popola-
ri e di tutta la popolazione. 
attenzione ai problemi di un 
armonico ed equilibrato svi-
luppo economico che, pur nel 
quadro della struttura capita
list ico-borghese della societa, 
puntasse A limitare i danni 
sociali del capitalismo e a 
promuovere la crescita eco-
nomica di tutta la regione». 
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