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Arte Societa e Liberta 
» • > 

APERTO DIBAniTO 
tracineastiitaliani e sovietici 

Dalla nostra redazione v . 

, , , - . • ' • ' MOSCA, 13 . 
P e r due giornate a Mosca, nella sede del-

l 'Unione dei cineasti, si e svolto un in teres-
san te dibatt i to, vivace e amichevole al t empo 
stesso, fra u n a delegazione di esponenti del 
cinema i tal iano e i loro, colleghi sovietici. 
L ' incontro era stato organizzato dall 'Associa-
zione I ta l ia-URSS e dalla consorella Associa-
zipne sovietica URSS-Ital ia ; esso prolungava 
il dibat t i to aper to a Roma ne l l ' au tunno scorso 
con la « t avo la r o t o n d a » che si t enne in 
occasione della visita in I ta l ia di una delega
zione * del cinema sovietico. La sede e il 
momento , in cui questo confronto di idee si 
e svolto, hanno finito per conferirgli u n a am-

piezza che gli ha consenti to di abbracciare 
temi piu vasti ' di quell i della sola a r t e 
cinematografica. < ' - \ 

Un complesso d ibat t i to cu l tura le e ideo
l o g i c e oggi in corso nel l 'URSS. Ad esso si e 
espl ic i tamente ispirato il regista Alexandrov 
nel l ' in tervento t che ha • aper to il dibatti to-
Alcune sue affermazioni hanno suscitato delle 
r iserve, espl ic i tamente formulate da Alatr i . I 
problemi da lui sollevati si sono cosi t rovat i 
al centro della discussione che per due giorni 
si e piu volte soffermata sui grandi temi del 
rappor to fra a r t e e societa, dello sviluppo di 
una cu l tura e, quindi , di una cinematografia 
che siano rea lmente popolari , dei compiti e 
degli ostacoli che s tanno di fronte al c inema 
dei due paesi. 

Da una par te e dal l 'a l t ra si e par la to con 
molta franchezza e con una comune passione 
per il contenuto rivoluzionario della cul tura . 
Il d iba t t i to e r isul ta to molto aper to e, proprio 
per questo, u t i le a tu t t i coloro che vi hanno 
assistito. ' '•; ^ * < 'V 
. ,̂ Offriamo quindi ai nostr i le t tori un reso-
conto molto ampio e det tagliatp dell ' incontro, 
in te rvento per in tervento. Pens iamo che essi 
possano r i cavarne una immagine di questo 
scambio di opinioni piu completa e piu vivace 
di quan to non possa dare una sintesi del 
dibat t i to , che sa rebbe inevi tabi lmente por ta ta 
a sacrif icare mol t i aspett i , pu r di notevole 
interesse. 

Giuseppe Boffa 

Al dibattito hanno partecipato. da 
parte' italiana. il segretano del la . 
Assoclazione Italia-URSS. Paolo 
Alatri. il direttore del Centro spe-
rimentale di cinematografia. Yiora-
vanti, il produttore Coltellacci. gli 
scrittori e sceneggiatori Ugo Pirro. 
Ennio De Concini. i fegisti Castel-
lani, Lizzani e Ruffo. il critico Bal-
delli..-Da parte sovietica erano pre-
senti i registi Alexandrov. Ciukrai. 
Romm. Reisman. Kutziev. Kalik. 
Tarkovski, Daneilan. Donskoi. Ab-
dulladze, i critici Rasumni. Zorkaia 
ed altri. il direttore generale deila 
Mosfilm. Surin. critici. sceneggiatori 
e tecnici del cinema. 

ALEXANDROV 
(regista, presidente dell'Asso-
ciazione URSS-ITALIA): 

Espone le linee general! della po-
litica culturale e quindi cinemato
grafica tracciata dal PC US 

In una societa dove le * ordina-
zioni» sono fatte dal popolo. 1 ar-
tista deve accontentare prima di 
tutto il suo committente. cioe il po
polo stesso Ecco il rapporto artista-
societa. ecco perche. un artista mar-
xista pensa cbe l'arte debba non solo 
Eoddisfare cprte .esigenze ma anche 
educare secondo un certo jnodo ai 
vedere il mondo e l e - c o s e , un mon-
do sereno. cbiarq, non - pff uscato. 
Marx pensa v'a che «jion -bisogna 
vestire di nera la realta » perche la 
espressione fondamentale dello spi-
rito umano non e I'ombra, ma la 
Luce. 

In un recente articolo, apparso su 
I'Unitd. Carlo Levi ha scntto che nel 
mondo. oggi. e in corso una grande 
battaglia tra due cbnceziom, tra due 
modi di vita: i l /primo di questi e 
talmente logoro da non avere p:u 
la volonta di parlare il secondo 
non ha ancora imparato ad espn-
mere un proprio Unguaggio be sia-
mo d'accordo con Levi sulla con-
trapposizione delle due societa. quel-
la capitalista e quella socialista. non 
siamo d'accordo quando Levi dice 
che hoi non abbiamo ancora impa
rato ad esprimercL Dopo aver get-
tato un rapido sguardo sulla situa
zione di crisi del cinema italiano 
(che e crisi non solo economica. 
non solo di concorrenza televisiva. 
ma di valori umani. sociali. e quindi 
artistiei) rilevando per contro lo 
sviluppo costante della cmemato-
grafia sovietica. Alexandrov after-; 
ma che anche In questo sviluppo ci 
sono numerosi difetti. Si tratta pero 
di difetti non insiti a questa societa 
ma "importati da luoghi lontani». 
«• Sul « realismo socialista » sono ar-
rivate dall'estero molte critiche di 
vario genere Ma il realismo socia
Usta non e fotografico e convenzio-
nale. non e una riproduzione foto : 
grafica della realta come spesso si 
dice erroneamente esso esprime tn-
vece la realta non soltanto com'e ma 
anche come noi vorremmo che fos
se in base ai nostri ideali Daltro 
canto il realismo socialista. accusato 
di essere un ritorno alle forme dog-
matiche del periodo del culto della 
persona, e un'arte in continuo svi
luppo che ha continuato a sviiun-
parsi anche nel periodo del culto 
senza risultarne bloccata. 

FIORAVANTI ^ 
(direttore del Centro Speri-
mentale di cinematografia): 

E' il solo ad avere preparato una 
xelazione perche proprio con due re-
lazioni, una per parte, si era aperta 
la - tavola rotonda- di Roma La 
relazione, seguita con grande at-
tenzione dai cineasti sovietici. trac-
cia un panorama complesso e ap-
profondito della produzione cine
matografica italiana in generale. con 
particolare riferimento agli anni del 
dopoguerra. alle crisi e alle riprcse 
che ne hanno caratterizzato la stona 
piu recente. 

ALATRI 
(storico. segretario generale del-
VAssociazione ITALIA - URSS): 

Questa riunione h la contmuizio-
ne del discorso comlnciato a Roma 
in ottobre Ma da ottobre ad oggi. in 
generale. la situazione e peggiorata 
Sul cinema italiano si e abbattuta 
una crisi di notevole ampiezzn e su 
queilo sovietico. come sulla cultura 
sovietica in generale. si e aperto un 
dibattito che ha suscitato ;n Italia 
non poche perplessita Secondo Ala
tri, dal discorso di Alexandrov e 
cmersa una linea. quella che ha ca
ratterizzato il dibattito culturale an
cora in corso nell'URSS Su questo 
dibattito. o meglio sui modi come 
b stato condotto e sui risultali rag-
giunti. Alatri pensa di dover espn-
mere. le propne perplessita. E po-
lemizza con alcune delle aiforma-
zioni di Alexandrov. 

1) II regista sovielico ha citato 
Marx per dire, che - lo srinto non 
deve ammantarsi di nero di tmte 
fteche» Dietro questa cita?icr.e 
Alatri rileva un sigmficato ch'ara-
mente polemico verso un certo ci
nema. verso queU'nrte rho e stata 
accusata di vestire di nero la vita 
e di enstituire per ci6 stesso un 
« ptftoolo ». A questo proposito Ala. 

tri rileva che queste accuse, questo 
critiche. questa diagnosi del peri-
colo sono esplose in modo im- __ 

,, provviso Non si pu6 infatti di-" 
menticare che le tendenze oggi crl-
ticate non soltanto erano scatunte 
dal processo cominciato nel 19oG, 
con la condanna del culto della 
persona, ma erano state addirittura 
tncoraggiate. 

, Perche allora, d'un tratto, tutto 
cio viene cnticato aspramente? Per 
tornare a Marx, se lo spirito non 
deve vestire d i , nero, deve forse , 
vestire di rosa? Qui e'e un peri-
colo che non pub essere ignorato. 

2) Alexandrov ha detto che i 
difetti del cinema sovietico «sono 
importati da lontano»; ma dal '5l> 
nell'URSS si e fatta una giusta lot- ' 
ta contro una cultura che non ve-
mva da lontano ma che era stata 
prodotta qui. nel periodo del culto ,' 
di Stalin. Ora, dicendo « da lonta
no » non si celano forse pericoli 
di diversione da quelli che sono i 
reali problemi della cultura so
vietica? 

j> u culto, ha detto Alexanaru», 
nob ha bloccaio lo sviluppo aelia 
cultura sovietica. In questi anni si 
clebbono notare degli ondeggiamen- . 
ii, una soria ai aiiaiena neua vaiu- > 
tazione aegli eltettj negativi ael , 
culto aella persona. Oggi ci trovia- , 
nm in un periodo in cui si teude . 
ad attenuare il peso negativo di 
quel ienomeno suno sviluppo dcliu 
cuitura sovietica. Possiamo accet-
tare 1'affermazione cne U culto del-
Li persona non ha bloccato lo tsvi-
luppo aeaa cuitura soltanto ad una -
conaizione: alia condizione cne bi ' 
aiiermi chiarameme che, se nun 
I'na bloccato, lo na molto danneg-

-gjato, motto gravemente ostaco-
lato. ' 

c o n Alexandrov, Alatri e dac-
corao su un punto. quando uice 
cne l'arte oeve lormare eu euu-
care il gusto, e cio non e conci-
liaoile con una concezione dell arte 
cne si adegui in ogm tempo al l i-
vuiio medio del gusto. Ailermare 
aliora che *• questa o quell'opera 
a arte non sono valide perche U 
popoio non le capisce- e pericolo-
so. Perche, per esempio, SICCOIIIL* 
i «Concerti brandeburghesi» di 
Bach - non possono essere capai 
tenza una adeguata cultura muoica-
le, poireuue venire l u o n che Hach 
e un aegenerato, un decadente bur-

, ghese, e c c Su questo punto il PCI 
na una sua posizione precisa, an-
cne recentemente espressa sulla ri_ , 
Vista Kinasctia dalia responsabiie 
della Commissione culturale del 
partito e da Pauniro lognatti. 11 
partito tAlatri legge alcuni pasbi 
aoi aue compagm citato, non puo 
juodurre gem, non puO organizza-
re correnti, non puo decidere che 
una certa cosa e belia o brutta. 
lacidove la sua funzione e di sti-
n'.olo e di onentamento. 

RASUMNI 
(tcorico e critico): 

II discorso e andato su un pru-
blema cardinale: queilo dei rap- . 
porti fra arte e popolo, arte e so-
cieta. direzione del partito nel cam-
po della cultura in diversi momen-
ti stonci. Ci chiediamo: l'uomo e 
un essere buono o cattivo? Sociale 
o antisociale? E' possibile edificare 
una societa basata su rapporti ef-
fettivamente umani? A queste do-
mande noi sovietici diamo nsposte 
pratiche, ogni giorno, costruendo la 
societa comumsta. E' vero. che m . 
certe condizioni sociali e storiche 
si puo rappresentare la sohtudine 
deH'uomo come condizione di quel- „ 
la deterrmnata societa. ma, anche „ 
in questo caso, attraverso la cnt i -
ca. si debbono salvare i valori po-
sitivi dell'uomo Senza questo pro
cesso critico. si arriva ad ammet-
tere un gusto di massa e un gusto 
di elite, ad accettare il Hnguaggio [ 
per le ilites e a staccarc l'artista 
dalle m a ^ e , dal popolo. In qualsiasi 
condizione. il partito comuniata de
ve espnmersi suirindirizzo della 
creazione artistica. sui compiti so
ciali dell'aitista. affermare la Iot-
ta per l'uomo contro le condizioni 
disumane della sua esistenza-

tri di produzione che esistono qui. 
dove la figura del produttore. que
sto eterno nemico del regista. non 
esiste ed e sostituito dal collettivo 
dei cineasti. 

KARAGANOV 

BALDELLI 

PIRRO 
(scritlore c sccneggiatore) 

Sul cinema sviluppa una ,breve 
nlaz .one. dedicata al tema della 
l.berta di espressione ncU'Europa 
occidentale e alle condizioni in cut 
Iavorano i cineasti democratici in 
Italia. Pirro traccia la storia della 
censura in Italia, delle lotte con-
dotte contro di essa, dei successi 
ottenuti. dei ripiegamenti fatti. e 
finisce affermando che - in ItaHa ' 
il e n e m a e stato piu vicino al ., 
popolo quando piu larga c stata la 
sua liberta di espressione». • <. 

CASTELLAN! 
(regista) ' ,-•% * 

Proprio perch& non 5 oratore, * 
proprio perche il suo solo mezzo 
du espressione e 11 cinema, pensa . 
che gli piacerebbe lavorare coi mo
di di produzione sovietici, coi ccn-

(critico): 
Rileva che se il dibattito di 

• Roma fu piii ordinato di questo. , 
questo pero e piu vivo, piu - c o m -
promettente» e quindi piu utile. 
Bisogna pero evitare due pericoli: 
il confronto generico dei princinii 
ideologici senza entrare nel con-
creto delle opere cinematografiche, 
e il timore di legare i fatti del 
cinema alle questioni generali. 
quasi che queste ultime siano do-
minio psclusivo delle Segreterie dei 

f iartiti. Come critico e come socia-
ista Bildelli ha una serie di ob<e-

zioni da fare sul recente dibatt'to 
ideologico che ha investito anche 
il cinema sovietico. E precisa • i 
seguenti punti: 

1) ruolo del Partito nella cul
tura e nell'arte: ritiene che questo 
ruolo debba esprimersi in una di
rezione sola. q*,cl;a di educare il 
pepolo a capacita - a d u l t e » di 
scelta; 

2) rapporto tra arte e popolo: 
rileva che spesso si fa confusione 
tra arte popolare e arte popola-
r^sca e si defimsoe - popolare - cio 
che h soltanto un'arte da calendirio 
i'lustrato II popolo spesso sa com
p e r e rcelte giuste ma non e serr.-
pre vero che il popolo. in quanto 
tale, abbia dalla sua la ragione 
estetica Non e veio , per esempio, 
che la Corazzata Potiomkin sia stato 
immed.atamente Cr.pito dal popolc, 
prova ne sia !a testimomanza a 
Maiakovski che ncorda come il 
film di Eisenstem p,iss6 nelle sale 
n. seconda visione s«-nza essere en-
tr?to nei nrcuiti di massa; 

3) troppo spesso si dice che il 
popolo vuoie questo o queilo: il 
fatto fe che ncn tempre si mette il 
popolo In coi.di7.oni di scegl-.ere. 
Ealdeli: ha ^ufficiente stlma del.a 
maturiia del popolo sovietico per 
rztenen ch.- se >I * Dottor Zivayo 
fosse stato pubblicato nell'URSS, 
il popoio sarebbe stato in^ grado di 
fare una giusta distrnzior.e tra ,e 
porti alte e hriche del romanzo e 
ta sua incccchiata intelaiatura idea. 
logxea Attenti a non confondere il 

- popolo con le nostre private si-
tunzioni: Zdanov cominciava sem-
pre i stioi discorsi dicendo che 11 
popolo vuole questo o qiiello Ra-

. gi-'ne aveva invece Lenin quando 
d ceva cne « l a Stato e forte per il 
hvcllo di coscicnza delle masse». 

(critico) 

Riprende polemicamente l'affer-
mazione di Alatri su un presunto 
ondeggiamento nella valutazione 
delle ripercussioni del culto della 
persona su l ] a cultura sovietica. E' 
vero che quando si osserva la cro-
naca spicciola. ci puo essere que
sta impressione. Ma sotto scorre ' 
una corrente continua. uno svi
luppo coerente di un processo che 
non si e piu arrestato dal 1956 ad 
oggi. - ' — 

Parlando dei films di Antonioni 
e di Pasolini. afferma che se Tin- ' 
telletto ne rimane ammirato. il 
cuore perb non si commuove. An
tonioni e Pasolini - estraggono» 
l'uomo dalla corrente della storia, , 
dalla societa e dalle lotte in cui 
egli vive. Questo deve essere rile-
vato dalla critica. E a tale propo
sito l'oratore si dichiara in disac-
cordo con Alatri quando questi af- -
forma che se e il partito a deci
dere su ci6 che e bello e ci6 che 

1 e brutto. il critico cessa di esiste-
re. II critico invece contribuisce 

. alia formazione dei punti di vista 
del partito. e parte di esso, e par- , 
tecipe con il partito della lotta 
ideologica tra i due campi. 

TOLSTIK 
(critipo; , . - / , < • 

Prende atto, che bisogna tenere 
conto delle diverse strutture socia
li in cui opera l'artista. perche nes- ' 
sun problema puo essere risolto 
in astratto e senza tenere jonto 

, della realta in cui nasce. Gli ita
liani dunque .non devono confon-

- dere. quando esaminano i problemi 
sovietici, la tattica e la strategia 
nello smascheramento del culto 
della persona. Tenendo conto delle 
peculiarita morali e psicologiche 
del popolo la tattica pud essere di-

' versa, ma la strategia. la critica 
essenziale del culto, non e mai sta
ta mutata. Per realizzare queilo 

' che ci siamo proposti nel program-
' ma del PCUS abbiamo bisogno di 
* tutte le energie creative del po

polo. di tutta la sua iniziativa. e 
^ questo non lo avremmo se il po- -

polo avesse sulle spalle I'ombra del 
culto. Circa le influenze borghesi 
sull'arte sovietica. l'oratore ne n -

* leva di due tipi: alcune diretta-
'mente ostili. altre no. 

JURENIEV 
(•.ritico): , . n 

- Non vede alcuna crisi nel cinen.a 
sovietico di questi ultimi tempi e 
ritiene che il realismo sia in pieno 
s* :luppo. Per cio che riguarda il 
neorealismo italiano esso ha fatto 
conoscere etui la psicologia della 
dasse lavoratrice che. per i sovie
tici. e piu interessante di quella 
dei perso'iaggi morbosi e privi di 
interessp d: Antonioni o dei lenoni 
di Pasolini. 

LIZZANI 
(regista): <•. 

Parla delle esperienze del cinema 
neorealistico itaiiano che, per affer-
marsi. ha dovuto combattere su 
due fronti: il fronte della reazior.e 
conservatrice e il fronte della dif-
fidenza iniziale delle maese po
polari. Tra il '50 e il '56 il cinema 
italiano ha dovuto subire offensive 
di tipo maccartista e altre di tipo 
economico che hanno messo in 
pericolo la vita del neorealismo. Ma 
mentre si combattevano queste bat-
taglie sul vero fronte, grandi avve-
nimenti e lotte piu vastfe-trajjfor-
mavatio la societa italiana. matiT 
rava in essa una realta sociale nuo-
va Da questa realta, diversa da 
quella del dopoguerra., e nata la ci_ 
nematografia di Fellini. sono nate 
La strada e Cabiria che la critica 
marxista non ha afferrato subito 
c ;me espressione di quella realta. 
Pol sono venuti Antonioni; Paso
lini e i nipotini di Pasolini. 

Questo doveva essere detto per 
chianre - gli sviluppi storici della 
cinematografia italiana. Per quanto 
riguarda il rapporto tra cinema e 
masse popolari. Lizzani ritiene c h j , 
le - opere puramente formalistiche 
non trovano l'appoggio degli spet-
tatori. Di qui 1'utilita di un metodo 
di confronto aperto nelle correnti, 
6cnza timore che esso possa dan-
neggiare il popolo Cio accade in 
Italia e ci6 puo accadere su un 
piano internazionale piu vasto I 
cineasti dovrebbero arrivare al ri-
su-tato cui sono giunti gli scrittori 
europei. cioe creare un organlsmo 
permanente di discussione 

CIUKRAI 
(regista): , 

Le incomprenslonl che a vojte 
aftiorano nel dibattito sono gene
rate dal fatto che noi. presi nel vivo 
della nostra lotta. alia ricerca di 
giudizi nostri in difesa delle nostre 
posizioni. facciamo di tutto per tra. 
se.nare l'interlocutore all'interno 
della nostra situazione. traseurando 
la situazione che e propria all inter-
locutore. Alcuni miei compagni cri
tici giudicano Antonioni come se 
fosse un prodotto della societa so
vietica e questo e un metodo errato. 
In Italia, senza negare il «mira-
colo economico ». e in corso Un pro
cesso dj disgregazione della perso
nality umana. di aiienazione E un 
prtista vero non puo evitare di 
studiare questo fenomeno. Anto
nioni. Fellim e Pasolini. in modo 
dlverso. riflettono questo processo 
Ti-ttavia l'arte non deve solo ri-
ftotere. ma agire sulla realta ed 6 
per questo che dirTidiamo delle ope
re di Antonioni. Da noi ci sono altri 
problemi e se rivolgessimo la no
stra attenzione su quelli degli altri 
sarebbe un gioco sterile. Ma vol 
dovete atteggiarvi ad eguale serieta 
verso la nostra realta. che h com-
plessa per altre ragioni e che ha 
le sue lotte. Certo e sbagliato dire 
che il culto della persona non 
avrebbe recato danni alia nostra 
cultura. Al contrario. ha recato un 
danno colossale, non solo al cine
ma ma a tutta la vita spirituale 
del nostro popolo. Il partito e noi 
tutti combattiamo contro le conse-
suenze gravi del culto. e sappiamo 
che questa battaglia non e solo no
stra Ma ponendoci su queste posi-
z.oni di verita. di denuncia. eiamo 
convinti che sarebbe sbagliato igno-
raie tutto queilo che di buono e 
itr.to fatto nel periodo del culto 

Pirro ha parlato della lotta dei 
cineasti contro la censura e la r<»o-
zicne. Anche noi • stiamo combdt-
tendo. Come e contro chi? Diverge 
sono le nostre condizioni: una co.-a 
e la ic>tta contro la censura oscu-
rar.tista ed tm'altra cosa la lotta 
•-iejili artisti sovietici Questa nostra 
e una lotta degli art;sti rivoluzid-
nan. di un g.ovane Sfeto socialista. 
contro le tendenze che frenano II 
suo sviluppo E U partito- non pun 

ej-sero estra:ieo a questo procesin. 
D'altro canto, per lestare nel caniPu 
del cinema, qualcuno deve pur di-
rigere la produzione cinematogra
fica. Da noi i produttori non esi
stono e quindi bisogna fare appello 
agli amministratori. cioe ai buro-
crati Ma quail burocrati vogliamo? 
Vogliamo burocrati intelligenti. col-
ti ed animati da una profonda co
scicnza comunista, cioe burocrati 
non burocrati Noi stiamo lottando 
•rr. molte diflicolta pe r formarne 
di questo tipo. 

Dopo il XX Congresso £ comin
ciato un grande processo. che \ a 
avanti Ma non si pretende che vada 
avanti in modo rettilineo. perche cl 
sono sempre reazioni marginal! 
contro le quali bisogna combattere 
La lotta non e semplice, spesso la 
linea di demarcazione passa non 
tra uomo ed uomo. ma all'interno 
dello stesso uomo. perche abbiamo 
yissuto nel periodo del culto ed e 
impossibile che non ne abbiamo 
ritenuto l'impronta nel cervello e 
r.el cuore Anche in quelle critiche 
che il partito giustamente rivolce 
ad uomini di cultura. si affacciano 
i dogmatic! che vorrebbero far tor. 
nare le cose al punto di partenza: 

;noi comuni=ti. che abbiamo la re-
sponsabil'ta del progresso culturale, 
li combattiamo. Non e una lotta 

, semplice e. del resto. il comunismo 
' non e una cosa semplice. 

Ci rimproverate, per esempio. di 
' non accettare l'esperienza astrattista 

che. del iesto. e in declino anche 
da voi. Voi vivete nel fuoco della 
lotta tra i partiti Da noi questa 
lotta non c'e. Perche dovremmo tra-
sferire qui una situazione analoga 
alia vostra nel eampo culturale? E* 

' vero che ' in questa lotta contro 
l'astrattismo vengono fuori degli 
uomini assolutamente impreparati 
che confondono l'astrattismo con 
tendenze artistiche che niente han
no a che spartire con esso. Ma ri-
cordiamoci Marx: - L'ignoranza non 
ha mai aiutato chicchessia a fare 
alcunche di buono- . E quindi non 
puo servire alia costruzione del co
munismo Per questo lottiamo anche 
contro gli ignoranti. 

ARNSCSTAM 
freolsta;; 

Ritiene. dalle parole di Alatri, 
che molte cose della vita sovietica 
non siano state capite. E soprattutto 
non e stato tenuto presente queilo 
che ha significato la colossaie n v o -
luzione culturale prodottasi qui dal
la Rivoluzione di Ottobre ad oggi. 
Tutta la sua vita, datl'eta di tredici 
anni. e passata attraverso H fuoco 
di questo slancio che ha fatto sca-
turire dal popolo energie spirituali 
mai viste. Chi ha visto la gente so-

. vietica. durante la guerra civilp. 
accogliere al fronte i suoi migliori 
artisti. chi ha assistito. in una notte 
di Leningrad© assediata. alia marcia 
stentata di una folia muta. lacera, 
affamata. per le strade ingombre 

t di cadaveri. verso un teatro dove 
• si doveva eseguire Uassedio di Le-

ningrado di Sciostakovic, non pub 
senza dolore sentir parlare di livelli 
cultural! medi o bassL Alatri pud 
stare tranquillo per i suoi - Con
cert i Brandeburghesi - di Bach: 
sono richiesti ogni giorno da mi-

' gliaia di persone £d e questo il 
frutto di un lavoro gigantesco com-
piuto dal partito in qua rant 3 anni 
di lotta culturale Non si tratta per 
noi di ridurre l'arte al gusto me
dio. ma di dare nuove altezze alia 
educazione popolare. che non deve 
essere soltanto estetica ma etica-
questa e I'essenza del lavoro dei ' 
comunisti sovietici 

REISMAN 
(regista e presidente di turnot. 

Tim le somme del dibattito che 
e stato caratterizzato. come giusta
mente ha detto Ciukrai. da una at-
mosfera di reciproca preoccupazio-
ne per le sorti delle due cmemato-
grafie. E questo £ molto promet-
tente Nella battaglia tra le opposte 
ideologic, che si combatte tutti 1 
giorni in tutto il mondo. tra le forze 
del progresso e quelle della rea-
zione. gli artisti sovietici ambiscono 
ad avere al loro fianco gli artisti 
italiani Reisman ringrazia di tutto 
cuore gli amici italiani * per l'inte-
resse da loro' dimostmto verso i 
problemi dell'arte Wov'etica e per 11 
contributo dato alia riuscita di que
sti colloqui 

IL 
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THRESHER 
UW&tKBUSBai 

ERA IN 

MISSIONE 
PORTSMOUTH — II vice ammiraglio 
Austin, incaricato della inchiesta sulla 
sciagura del «Thresher», esamina alcu- < ' 
ni pezzi venuti a galla nel punto in cui 
il sottomarino si e inabissato < • 

(Telefoto A.P.-< l'Unita >) KS^^5KESSraSffiS3Sia5ffiE^EJ3w(S3HKI 
SEGRETA 

Doveva provare 
un nuovo missile? 

Augusto Pancaldi 

WASHINGTON, 13 
Una ridda di ipotesi, tutte 

cgualmente valide, alio stato dei 
fatti, si e scatenata nel mon
do intorno alia tragedia del sot
tomarino atomico Thresher 
inabissatosi per cause tuttora 
inspiegabili al largo di Cape 
Cod. nell' Atlantico Nessun 
commento ufficiale ha accol-
to Vipotesi avanzata dal gior
nate francese * Figaro », secon
do il quale il dhastro sarebbe 
avvenuto nel corso di una eser-
citazione segreta, consistente 
nel primo lancio sperimentale 
di un nuovo missile mare-aria-
mure denominato «Subrock». 
La presenza di numerosi tecni
ci civili a bordo del sottomari
no si spiegherebbe appunto — 
secondo il quotidiano parigi-
no — con questo incarico co-
perto dal segreto militare. 

La commisstonc d'incJiiesfa 
americana, comunque, prosegue 
i suoi lavori per accertarc. ap
punto, le cause del disastro Im-
portantissime dichiarazioni ven
gono fatte dagli ufllciali della 
marina che vengono interrogati 
dai componenti della commis
sione. 

La commissione si e trasferl-
ta fin da ieri a Portsmouth per 
interrogare pin agevolmente i 
vari tecnici in attivita presso la 
base di attracco del sommer-
gibile. 

H primo ad essere interroga
te stamane e stato infatti il co-
mandante Dean Axene. La sua 
e stata una dichiarazione di tec-
nico competente verchi egli fu 
per un certo tempo, al comando 
del "Thresher*. A suo parere 
la sciagura nud essere derivata 
da una infiltrazione di acqua 
prodottasi quasi istantaneamen-
te, cfo? in modo tale da non 
consentirp ai marinai di lan-
ciare qualche segnple di soc-
sorso. " II sommerpibfle» ha 
proseguito il comandante Axe
ne - si trovb gia in difficolta 
quando. poco dopo la sua entra-
ta in srrvizio. nelfaaosto del 
1961. effettud una prima im-
mersione in acque profonde. 
Durante quella prima prova fu 
necessario sospendere precipi-
tosamente il movimento verso 
il fondo perche alt strumenti 
di controllo • indtcauano che 
qualcosa non funzionava a do-
vere •». 

Ebbene. una comunicazione 
allarmante fu raccolta dal te-
nente James Waf.son. n^cinlc 
di rotta della nave di senrta 

Skylark * che dalla superficie 
aveva appunto il compito di se-
guire Vooerazinne dl mercoledl 
scorso. Anche Watson ha dfpo-
sto davanti alia commissione 
di inchiesta e ha rivelato che 
alia profondita, di poco piu di 
100 metri. il - T h r e s h e r - are-
ra comunicato »che stava ef-
fettuando controlli per una /al
ia ». ma che comunque la di-
scesa veniva proseguita. per
che", a parere dei tecnici che 
si trovavano nel somnierpibile. 
il guasto non dava luogo a dif
ficolta 

Attraverso le parole del te-
nente Watson c stato possibile 
ricostruire Qli w!ti*ni cinque 
minuti di vita del ~ Thresher -. 

Ore 9.12 (16.12 era italiana): 
il jtommeraibile comunica alia 
"Skylark* "tentiamo di risa-
lire. • » >' 

Ore 9.14: la * Skylark* co-
munica ^che il sommergibUe 
pub riaffiorare tranquilla-
mente, perche nessnna nave si 
trota nei paraggi. 

Ore 9.15: la "Skylark- chie-
de al " Thresher - dati sulla 
distanza e la posizione. senza 
ottenere alcuna risuosta. II co
mandante della nace scorta 
chiede allora per qnattro vol
te al mrcrofono <te tutto ra be
ne a bordo del sommergibUe 

Ore 9:17: il "Thresher- in-
via un messaggio confuso di 
qualche paroia. di cui possono 
essere comprese solo le ultime 
due: - . Profondita. prevista * 
Probabilmente si rateva ap
punto segnolare che il sotto
marino si trovara alia profon
dita stabilita per la r»jiscifa 
delVesoerimento Pochi sreon-
di dopo. riferisce Watson, -ab
biamo sent'rto rnmori che per 
me. che ho visto durante la 
guerra le navi fatte saltare dai 
tiluri, eraio familiari: il ru-
more di una nave che scop-

pia, come di un compartimen-
to che crolla o qualcota del 
genere, un rumore sordo, pe-
sante *. 

Grave e tl fatto' che dopo 
tale inequivocabile rumore si 
persero ore. prima di gettare 
Vallarme. Nessuno volcva rico-
noscere che il * Thresher» po-
teva essere andato perdnto 

Sull'affondamento del som-
merpibile atomico, si intrec-
ciano intanto. in tutto il mon
do i commenti. 

II giornale Sovietskaja Ros-
sija, di Mosca, scrive che il 
naufragio pud essere stato pro-
vocato - dalla eccesslva fretta 
con cui Vunita era stata costrm-
ta. In questi ultimi anni — os
serva il giornale sovietico — 

Gli ultimi 
5 minuti 

Ore 9,12 Thresher: 
«Angolazione positiva. 
Tentiamo di risalire». 

Ore 9,14 Skylark: 
« Via libera. Potele 
risalire ». 

Ore 9,15 Skylark: 
« Dated la vostra po. 
sisione e la profon
dita ». 

Ore 9,16 Skylark: 
il Tresher non ri-
sponde. 

Ore 9,16: 
« Siele in controllo?». 

Ore 9,17: 
Uultimo confuso mes. 
saggio del Tresher « ... 
profondita stabilita ». 

Ore 9,17 Skylark: 
« A b b i a m o sentito it 
rumore di una nare 
che si sfascia, come 
un compartimento che 
crolla. Poi piu nientei*. 

gli ' Staff' Uniti si sono impe-
gnati "in modo frenetico* nel
la costruzione di sottomarim 
atomici. E conclude: "In que
sta fretta di aumentare il piu 
possibile U numero dei sotto-
marini. si pud vedere una ra
gione della Derdita del " Thre
sher " *. 

A sua volta, il quotidiano 
delle forze armate sovietiche, 
Stella Rossa, supoerisce I'ipo-
tesi che la marina americana 
si aspettasse qualche guaio o 
difficolta, perche il «• Thresher -
era stato fatto ~ accompagnare 
da quella che il giornale defini-
sce " una nave di soccorso. la 

"Skylark"-. 
ET sorprendente Vanalogia 

fra i commenti sovietici e le 
dichiarazioni che il vice ammi
raglio americano Hyman Ricko-
ver, definito il • padre dei sot-
tomarini atomici*. ebbe a fare 
il 29 ottobre scorso davanti 
al congresso nazionale dei me
tallurgies 

L'alto ufficiale cito numero
si cast in cui — cali disse — 
il programma atomico della 
marina era stato ritardato dalla 
consegna di materiali dimo-
stratisi ooi difettosi. »La di

chiarazione fatta allora dallo 
ammiraglio Rickover — com-
menta, non « torto. rAgsociated 
Press — acquista ora una dram-
matica attualita a seguito del
la scomparsa del "Thresher"; 
e, possiamo agqiungere, raffor-
za la validita delle sconcertan-
tt rivelazioni fatte ieri da al
cune mogli di membri dell'equi-
paggio ». E* noto rfi c'ie si trat
ta. Alcuni marinai avevano 
paura di navigare a bordo del 
sottomarino. che considerava-
no • una bara», a causa dello 
eccessivo numero di ripara-
zioni subite a piu riprese du
rante la sua vita, del resto bre-
vissima 

Anche oqgi i parenti di uno 
dei marinai morti nella scia
gura, Walter Jack Noonis, 
hanno dich'tarato che il loro 
congiunto affermb Vanno scorso 
che il "Thresher * aveva gia 
avuto difficolta nel risalire alia 
superficie durante un'eserctta-
zione compiuta I'altra estate. 
" E' stato un momento brutto 
— disse il Noonis — c solo 
grazie al sangue freddo di tutto 
Vequipaggio siamo riusciti a ri-
montare e a tornare alia base, 
dove il sommcrgibile e stato 
completamente revisionato *. 

Questo e un punto delicatis-
simo, sul quale stanno ora in-
dagando i cinque ufficiali della 
commissione d'inchiesta. Varato 
nell'agosto del 1961, cioe meno 
di due anni fa, il "Thresher* e 
stato ricoverato in uari can-
tieri, a piu riprese, per dodici 
mesi comolessivi. L'ultima * de~ 
genza * fu di sette mesi con-
secutivi. In particolare, il sot
tomarino subi tre riparazioni 
importanti: la prima riguarda-
va gli apparati elettronici di 
controllo e il condizionamento 
dell'aria. che manifestarono di
fetti fin dall'inizio; la seconda 
fu resa necessaria dalla colli-
sione con un rimorchiatore, 
nelle acque di Cape Canaveral, 
in Florida; la terza e consistita 
nell'installazione di un nuovo 
congegno per Vcspulsione dei 
rifiuti, che rese necessario il 
taglio delle lamiere dello sca-
fo per praticarvi un'apertura 
di oltre un metro di diametfo. 
L'apertura fu quindi chiusa con 
una piastra di acciaio e le sal-
dature furono controllate con 
i raggi X. Come si vede, ,il 
curriculum tutValtro che fortu-
nato del sommergibUe offre 
una gamma molto vasta di ipo
tesi, che perb sembrano avere 
tutte un denominatore comune: 
la fretta, la frenesia di accele-
rare il orogramma bellico. a cui 
si riferiscono appunto gli acuti 
commenti della stampa sovie
tica. 

Per quanto riguarda il pe
ricolo di contaminazione radio-
attiva dell'occano, il gia citato 
vice ammiraglio Rickover ha 
detto che non c'e per ora moti-
vo di preoccupazione: gli oggetti 
ripescati. a cut si e aggiunto 
un ' tubetto di inqredienti da 
cucina, con la scritta Baker's 
Flavouring (aromi del fornaio), 
non mostrano segni di radioat-
tivita. Anche i campioni di fon
do marino raccolti dalla nave 
per ricerche occanoqrafiche 
-Atlantis II*, presso U luogo 
della sciagura, hanno dato esi-
to negativo. 
' L'ammiraglio Ivan S. Isakov, 

attualmente a riposo. in una 
intervista alle Izvestia ha di
ch'tarato che i reittori del sot
tomarino avvcleneranno "in-
dubbiamente le acque del-
VAtlantico -. "Inoltre ha ag
giunto — la tragedia ha avuto 
luogo nella corrente del qolfo 
da dove la corrente st dirtgc 
a' banchi di pesca a snd di 
Terranova c la sua controcor-
rente soltostante rechera pro
babilmente acque inquinate 
dalla radioattivita nella dire
zione opposte. cioe verso Bo
ston e Kcio York -. 

Incerta e la sorte del som-
mergibili della stessa classe del 
- Thresher * che devono essere 
costrniti nel vrossimo futuro. 
II "Jack » sard varato il 24 apri-
le e il * Tmosa • entrcra in ser-
rizio il 25 maqoio Ma gli altri 
22 in programma? II ministro 
della Manna ha detto che il 
piano di co\trn:ione sard portato 
avanti, ma ha soqgiunto che, 
prima dovra compiersi un rie-
same approfondito del proget-
to. 
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nell'intimita della 
casa una 
visione serena. 
con un 
compagno fedele 
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