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$ Saggi 
Preziosa testimonianza del compagno Alessandro Natta 
sui drammatici giorni della morte di Togliatti 

II pensiero vivo 
del memoriale 

di Yalta 
L'ultimo grande atto politico di Togliatti — Le origini del memoriale e 
I'esperienza internazionale del nostro partito - Come fu presa la de-
cisione di rendere pubblico il documento — L'eredita di Togliatti 
portata avanti fino alia Conferenza di Mosca nel '69 — La forza del partito 

Yalta, agosto 1964 La 
morte di Togliatti Un mo
m e n t a ne l la s t o n a di quest i 
ult imi a n m ancora ben vi
v o nel ricordo di tutti noi, 
ehe lo v i v e m m o da vicrao 
o da lontano con dolorosa 
partecipazione II hbro che 
ad esso ha dedicato Natta 
(Alessandro Natta, Le ore 
di Yalta Roma, E d i t o n Riu-
nitl, pagg 84, L 500) d 
certo una test imonianza di 
afletto per la grande figura 
del lo scomparso, un omag-
g io alia sua statura dt capo 
pol i t ico e di inte l let tuale 
moderno, una nevocaz ione 
v iva di alcuni momenti di 
lavoro tn comune negl i ul
timi mesi di vita 

Xi'autore n e v o c a quel le 
g iornate dalla mattina del 
mercoledl , 19 agosto, quan-
do su i n c a n c o della dire-
zione del partito lascid Ro
ma per raggmngere il cam-
po di Artek, dove Longo e 
altri compagm erano gia al 
capezzale di Togliatti mo 
rente , al 22 agosto, quando 
n e n t r 6 in Italia con lo 
s tesso aereo che riportava 
i n p a t n a l e spogl ie . II li-
bro si apre e si chiude co
m e una sempl ice cronaca di 
viaggio Ma subito la crona
ca e inframmezzata, quasi 
che l'autore r ipensasse l 
suoi p e n s i e n di allora, da 
u n succedersi di n f l e s s ion i 
pol i t iche e morah, dal sov-
venire di passati incontri , 
da una meditazione a spi-
rale su alcuni momenti cru-
c iah dell'opera di Togliatti , 
dall'evocazione infine del le 
figure (quel la di Krusciov, 
tra le altre) che si ntrova-
rono accanto a Togliatt i ma-
lato. 

Divorsi sono l tratti della 
figura di Togliatti e gli epi-
sodi della sua attivita che 
la memoria dell'autore sele-
ziona, non col c n t e r i o del
lo storico, quanto con l'af-
fetto dell 'al l ievo II 1956, la 

svolta del XX, la ripresa e 
il n lanc io della «v ia Italia
ns al social ismo >, che a 
Natta appaiono come • la 
p i ova piu alta e matura del
ta sua intel l igenza, del la 
sua forza dir igente e di 
combattente polit ico *. La 
ultima battagha nel la tor-
bida atmosfera di quel l 'e 
state contro il centro sini
stra e gia allora 1'indica-
z ione de l la necess i ta per 
risolvere la c n s i pohtiea 
i lahana « di un equihbrio 
nuovo, fondato su nuove 
maggioranze in tutto il pae-
l e e al centro > 0 I'epi-
lodio , su cui Natta formsce 
notizie sinora inedite , della 
n c h i e s t a di Togliatti , da 
vanti all'incalzare del la ma 
lattia, di essere esonerato 
dalla segreteria del partito, 
un gesto in cui Natta co 
g l ie la « consapevolezza • di 
un « i m p e g n o nel preparare 
l p r o p n successor! » 0 
ancora l 'u l l imo messagg io 
ai giovani comumst i , di cui 
e i m p o s s i b l e non sentire, 
per noi che conosciamo gli 
sviluppi degl i ult imi anni, 
un valore p ofetico* « L e 
giovani generazioni debbo-
n o venire considerate in 
tutto i l mondo come una 
forza rivoluzionaria» per 
che ci6 che le carattenzza 
e « una potente spinta ver 
so la liberta > 

Ma le « ore di Yalta », se 
sono quelle della morte di 
Togliatti, sono anche quel le 
del suo ult imo grande atto 
politico- e i l famoso memo
riale, un documento che ac 
quistera per le circostanze, 
o l tre che per i l suo conte-
nuto, «va lore d. testamen-
to >, s c n t t o cui tante volte 
si 6 tornati negl i ultimi an
ni e ancora probabilmente 
si tornera La s tona di quel 
testo e in gran parte gia 
nota Ma Natta Ja ncostrui-
sce in tutli i part icolan 
molti dei quah noti in* e 
cc non erdno sinora Ne egli 
si l imitd a far questo poi-
che aUravtrao un an ah si ac-
euiata r i c o m p o n e anrhe la 
• t o n a piu vera dell ultima 

opera di Togliatti, ncercan 
done le origini, oltre che 
ne l pensiero suo, nel la piu 
vasta esperienza internazio 
nale che il partito italiano 
ha fatto sotto la sua guida, 
ed esaltando il valore del 
le conclusioni polit iche cm 
Togliatti giunse, ma che 
tutto il partito ha poi fe 
de lmente raccolto e svi lup 
pato nel la sua s u c c e s s n a 
attivita fino alia Conferenza 
di Mosca dell'anno scorso 
II memoriale di Yalta, pen 
siero vivo, di l e n e di og 
gi, diventa cosi quasi il ve 
ro protagomsta del hbro 

Ci6 che Natta pone in n 
hevo , al di la del valore 
del memoria le in se, e la 
coerenza di questo testo sia 
• con le idee per le quah 
Togliatti si e battuto in 
questo ult imo decenn io» 
(c ioe nel l 'ult imo decennio 
della sua vi ta) , sia con gli 
ult imi sviluppi del suo pen 
s iero e della sua azione po 
htica, con quanto egli e an 
dato c ioe meditando e fa 
cendo nel corso del 1964 
Natta indica infatti il nes 
s o profondo che es iste tra 
quanto egli ha esposto nel 
memoria le e quanto ha det 
to pochi mesi prima pub 
bl icamente in occasione di 
un rapporto al Comitato 
centrale o di un viaggio in 
Jugoslavia E l la c n s i del
la poht iea miziata col XX 
congresso del PCUS, unita 
agli sviluppi dei contrasti 
nel movimento e nel cam 
po socialista che si mani-
festano in quell'anno, a por 
re Togliatti e il partito da 
vanti al compito di appro 
fondire maggiormente posi 
z iom su cui si e andati la 
vorando da tempo 

Davanti alle difTicolta 
dei paesi sociabsti « l'accen 
to batte costantemente su 
gli e lement i del ntardo, 
de l l e resistenze, dell ' incoe 
renza e del la contradditto 
n e t a n s p e t t o a quelle i inee 
essenziali — sviluppo della 
democrazia socialista, diver 
sita de l le vie di accesso e 
di costruzione del socialt 
smo; esigenza dell'autono-
mia e dell 'eguaghanza ple
na del partiti comumsti e 
dei paesi social ists come 
base del lo svi luppo genera
te del movimento e della 
sua unita — che a Toghat 
ti appaiono come conquiste 
decis ive e irrinunciabib e 
come condizioni per un ul 
t e n o r e progresso» Sono 
gli a w e n i m e n t i di quel pe 
riodo l'occasione per affer 
mare queste posizioni, dive 
nute oggi patnmonio ideale 
del nostro partito Ma, di 
ce g iustamente Natta « mi 
rendo conto che il suo (di 
Togliatt i ) sforzo di anahsi 
della realta e di o n e n t a 
m e n t o del partito e ancato 
ben al di la della contin 
genza ». Da quelle posizioni 
s iamo potuti parbre in 
fatti per scegliere con fer 
mezza la nostra posizione 
quando la realta ci ha po 
sto di fronte anche a feno 
m e m drammaticamenle nuo 
vi come la cns i cecoslo 
vacca 

P r o p n o per questo valo 
re non contmgente dello 
s c n t t o di Yalta tanto lm 
portante doveva essere la 
decis ione — che ben pre 
sto si dovette prendere e 
sulla quale l'autore s tesso 
del testo non poteva piu 
pronunciarsi — se rendere 
pubblico o n o il documento 
Anche su tale punto Natta 
ci formsce notizie e ricoidi 
medit i Fu il compagno 
Longo in quel giorni dram 
matici di Yalta a maturare 
una sua consapevole scelta 
bisogna pubbheare il me 
m o n a l e subito Ed e m t e 
ressante ascoltare da Natta 
come g l i in quei giorni 
Longo argomentata questa 
sua determmazione* < Sa 
rebbe impensabile e piu 
ancora sbagliato mantenere 
il s i lenzio o tenere riserva 
to un documento come que 
sto, i l suo n l i evo , la sua 
forza pohtiea ci lmpcgnano 
a farlo conoscere, nessun 
atto, nessun altra presa di 
posizione del nostro parti 
to potrebbe in questo mo 
m e n t o dare piu porsuasivi 
ta, rendere piu incisivi e 
penetrant! la linea e gli 
onentament i nostri nel mo 
v i m e n t o comuni s t a e in ltd 
lia e inf ine non p o s s m i o 
avere e s i ta / ion i sc s iamo 
persuasi che le no^tre po 
sizioni, le idee c sp re s se da 
Togliatti nel p r o m c m o i n 
sono g i u s t t e v ih r i c non 
solo per il nos i io p a i t i t o , 

ma piu in generaie per tut 
to il m o u m e n t o operaio » 
E' — commenta Natta — 
la «sce l ta del eoraggio» , 
che poi sara approvata dal
la direzione del partito 

A queato punto possiamo 
anche smtetizzare quel lo 
ehe e il maggior valore di 
queste « Ore di Yalta » n e 
vocare e portare alia lu 
ce non solo un momento 
doloroso della s tona del no
stro partito ma un mom en 
to che, nell atto stesso in 
cui il partito viene cosl du 
ramente colpito ne nve la 
tutta la forza, poiche e una 
fase, pait icolare fin che si 
vuole ma quanto mai es 
senziale di un vasto trava 
glio, di una ncerca che non 
pud mai arrestarsi, di una 
elaborazione ideale e poll 
tica che, partita da Toghat 
ti, continua anche dopo To 
gliatti E' la forza che ha 
consentifo al partito di 
prendere posizione in pie 
na autonomia e con rico 
noseiuta autonta anche di 
fronte alle successive e piu 
gravi vicende del movimen 
to comunista internaziona 
le 

Giuseppe Boffa 

Schede 

II compagno Luigi Longo parla a S Giovanni dopo I funeral! 
di Palmiro Togliatti 

« Realismo » 

dell'Ottocento 
On nuovo volume si e ag 

giunto alia « Collana dei clas 
sicl Italian!» di Zamchelli di 
retta da W Binni E il pr l 
mo dei due previsti per il 
« Secondo Ottocento » a cura 
dl Luigi Baldacci Del testo 
(pagg 1228 L 7 600) oltre 
quattrocento pagme sono de
dicate a Francesco De San 
ctis duecentocinquanta a Ip 
pohto Nievo, quasi altrettan 
te a Glosue Carducci e le ri 
manenti trecento ai «poeti 
mmori» Glambattista Macca 
ri Giuseppe Maccari, A Alear 
di, G Prati G Zanella M 
Rapisardl O Guerrini G A 
Costanzo E Praga I U Tar 
chetti, A Boito G Camera 
na, V Riccardi di Lantosca 
V Betteloni, P Bettini, E 
NencionI S Ferrari R Ze 
na, C Lara A Grat V A 
PompIIJ D Gnoli A De Bo 
sis La «Introauzione » e tut 
ta dedicata ai tre magpriorl 
scrlttori di cu! peraltro Bal 
dacci da una interpretazione 
che esula dagll schemi o dal 
le sistemazioni correnti Per 
lui, il carattere del secondo 
ottocento italiano consiste in 
una piu o meno progressiva 
e consapevole adesione degli 
scnttori ai principi del rea 
lismo 

Sulla nozione di reali 
smo Baldacci verifica 1'opera-
zione cntica di De Sanctis 
che da una prima Ease ro-
mantica (quella per es del 
ta «interpretazione dl Fran 
cesca») perviene nel giro di 
un decennio all adesione al 
realismo di Zola cosi per il 
Nievo, si tratta dl un « pro 
cesso realistico ( ) che si 
stabilisce tra I'idilho del Var 
mo ( . ) e il profondo scanda 
glio psicologico delle Confes 
s ioni» Tale « processo» il 
cntico vede in Carducci « nel 
passaggio della rima alia me 
tnca barbara » II dato comu 
ne in De Sanctis Nievo e Car 
ducci e che il loro realismo 
e di ordine spenmentale sic 
che si pub dire che « muovo 
no tutti verso il realismo e 
forse lo scavalcano addinttu 
ra, ma senza mai identificar 
si pienamente» Ad OgTii au 
tore minore introduce un bre
ve profile biografico critico 

Un archeologo e storico dell'orte profondamente innovatore del metodo marxista 

Bianchi Bandinelli 
compie oggi 70 anni 

La lunga milizia comunista — Fondamentali libri da « Storicita del-
l'arte classica » al recente « L'arte romana nel centro del potere » 

II compagno Ranuccio Bian 
chii Bandinelli presidente del 
1 Istikito (.ramici compie oggi 
70 ajiiu essendo nato a Siena il 
19 febbruio 191KI Bianchi Bandn 
nolln e una Jigura di pmmo pia 
no nel campo della scienza ac 
cheologjca Socio mzionale del 
i ^ccademia dei Lincei membro 
dolle Accademie delle Scianze 
dell URSS Poloraa Olanda Nor 
vegia cornspondenle dell Insti 
iut de France e dell ^ccademia 
di Berlino Bianchi Bandinelli 
hd acquisito con la sua opera 
e le sue ricerche un largo pre 
stigio mlcrnd7iomle 

Entiraio mile file del mo\imen 
to antifascist,) nel 1941 ^6nne 
ar iesi i io tome osUggio a Fi 
ren/e nel 1944 ntno nel qu i l 3 

si osci sse dl PCI DaU VIII 
Congress e membro del Com 
tato centwle tkl pirbto 

\\ compikno Banclu Band 
nelh i fiateim auguri dell Umlfl 

La fratermta che mi lega 
a Ranuccio Bianchi Bandi 
nelh dura ormm da oltre tren 
tanm lo ero un giovane pit-
tore pressoche sconosemto e 
Ranuccio un archeologo e 
uno storico dell arte gia cele 
bre Fu subito una amiazta 
che troto un suo punto chrn 
te non in un a?;7?fasnsmo 
genenco allora non raro tra 
gh uomim d\ cultura piu co 
scienti ma in una certa 11 
Sione deilfl lotto, antijascisla 
det suoi sitluppt 

Benche allora si par tasse 
molto di « fronte » e avvems 
sero colloqui ed incontri tra 
posizioni dneise e tra gh in 
tellettualt prevales\e una con-
cezione di tipo croewno o 
comunque fiberaf-socwtista 
gia ii s lnngei ano tra alcum 
di not rapportt d altro tipn 
che dovetano poi troi are uno 
sviluppo coerente nella rest 
sfeii'fi e dopo la resi^tenza 
Questa converge ma io non 
pentavo di trovare m un uomn 
dedtto agli studi <sei en in un 
archeologo cattedratico quah 
io allora mi jiauraio Ramie 
cio ed in cui vensavo lanli 
ja^cismo fosse solo dovuto ad 
una mwpportabihta della ra 
gwne e cc/ un seruso qenenco 
di umana gmstizia 

Pure con uomnu come Ra 
nmcio come Maichen come 
Banfi v stabih un rapporto 
piu sohdo di quanto nnn fosse 
il rappoilo the m quegh S'LS 
M anni i (ra tobihto ton 
alt it anm (\ Utonni Quasi 
modo Gatto) e ch at rebbe 
doiuto rmktr i piu frantic < 
iniprmiftcnU I not) i tea i > 

M compagno Ranuccio Branch! 
Bandine l l i 

Debbo anche confeisare ch" 
sapeio a*>sai tagamente chi 
fosse Ranuccio e che d pnmo 
hbm che lessi di lut fu < Slo 
rictla dell arte classica » e lo 
lessi dopo la guerra 

1 vostrt rapportt dopo la h 
beiazione si sono fatli sempre 
piu stretti Sta nella commTS* 
sione culturale del Partito s a 
nella vita e da lui abbiamo 
imparato sempre non solo la 
coerenza e il senso di giusti 
zia ma soprattutto la intelli 
qenza di soper eisere un uom > 
comune un compagno come 
qh altri 1 suoi miervenit 
nelte riumom fossero essi spe 
cifici su particolan questiom 
culturah o della scuola o di 
politico genirale non hanno 
mai aiuto un tono dietro il 
quale si sentisse la sua auto
nta di scienziato ma la. sem 
phcita e il buon senso che si 
addicouo alle numoni di par 
Uto Credo che nessun compa 
gno posso dire di non aier 
capita quel che dtceia R B 
Bandinelli in un suo mien en 
to scntt •> o prominciaio 

Non sta a vie fare una ana 
list delle sue artu dt scienzia 
lo daliionde e nolo che egli 
oggi e il pm stimato arrheolo 
go del mondo Ma io non ho 
com pel en ?a e non posso en 
trare nel meritn de suoi dbn 
Quando seppi ehe Ranuccio 
com/311 a 7D anm w ho pensatn 
rfi renderqh omaggia tentauda 
di fate un uo ritmtlo Bene 
o male che nes< a (dnt i clu 11 
mitt pi op is(n lah ai LO a) m 
senttri u un tci "eno t he n i 
c pi J s p m f n 

Pn so dire Uifiai a che da! 
la lettnra dt i film iihii n HI i 
c ' s I v t in <il 
u r m/oimut one di tipu sto 

rico scientifico tecmco Cio 
che conta e la concezione della 
arclteologia e la concezione 
della storm che emerge da tut 
ta I opera di B Bandinelli La 
possibilita che ha dt convince 
re sul mito di certi schemi e 
di rovesctarh 

Ricordo di lut un libretto 
« Orgamcita e astrazione » nel 
quale egh indicava m modo 
radicalmente nuovo il passag
gio dalle forme naturahshche 
a quelle astratte nelle vane 
societa e nei differenti momen 
ti storici E nel quale partendo 
dall arte contemporanea e da 
alcune islanze che si ponevano 
negli anm '50 egli pervemta 
a chianre come la tendenza 
verso I astrazione delle forme 
ci sia sempre stata nella sto 
ria dell arte dalla preistona 
ad oggi ma m fast alterne e 
in tempt dnersi E non come 
alternarsi di « eta d oro » e dt 
«decadenza» secondo lo 
schema noto ma per ragiom 
legate alio sviluppo delle strut 
iure e dell orgamzzazione so 
dale Una test dunque marxi 
hta che nfiuta di considerare 
come la sola vahda I anahsi 
formale e il giudizio «pura 
mente estetico» avulso dal 
contesto storico e i>ociologico 

Con quel libretto che ebbe 
peraltro molta fortuna (ricor 
do che appena dopo usava un 
saggio dt A C Blanc dal ti 
tolo « Dall astrazione all orga 
mcita») B B poneva alcune 
questiom valtde oggi come 
allora E si deve dire che dal 
a5 ad oggi malgrado si siano 

aiuti tah e tanti capovolgi 
menu del « g u s t o » (e della 
opimone cntica dello stesso 
cntico con adeguata seguiio 
o*i argomentaziom pseudo filo 
softche) poclie anahsi ge i e 
rah hanno resistito come quel 
la contenuta nell evemplare h 
bretto ut P B Bandinelli E 
propria peiche Bandinelli in 
troduceia un metodo che nan 
consentwa sbanaamentt o con 
traddizwm il metodo marxi 
sta attraverso il quale non ci 
si poneva il problema di seel 
te di gusto ma dt rapporto tra 
ti «documento sociologtco » e 
Z opera d arte 

Propria partendo da un pun 
tn di iisfa rnamsfa I uifer ien 
ro di R B Bandinelli portata 
una {hiarificazhne sia su una 
falsa mfprprelaziotte del reah 
s u o socia'islo sia put duet 
tamente nel dibattito che 
nieia assuiifo frmi esfremiMi 
ci tin astrattismo e realismo 

11 piu ret puff I bio di R \ 
Bianchi Bandinelli rtguaida > 

I arte romana e il rapporto 
tra arte e potere In questo It 
bro fondamentale R Bianchi 
Bandinelli anahzza i caratten 
specif ta dell arte romana, il 
suo formarsi aufonomo nspet
to all arte greca, in connessto 
ne alio sviluppo storico e poh 
tico di Roma, dal momento 
della crescita al momento tn 
cui ha tnizio la cnsi del mon 
do amtico e si prepara la stra 
da al medioew Egh porta 
avanti una sua tisione della 
stona dell arte nell'ambito 
la teoria marxista una visione 
che non parte da una impro-
pontbile estetica marxista, ma 
dalla realta delle opere e del 
la stona 

Si voleva con queste poche 
righe sommane solo rendere 
omaggto alio scienziato al 
compagno all amico Ranuccio 
Bianchi Bandinelli dirgh la 
sttma I affetto la nconoscen-
za che gh dobbiamo per la 
sua opera e per la sua coe 
renza dt comunista per la se 
renita del suo giudizio al qua 
le spesso abbiamo ncorso per 
capire meglio e piu 

Renato Guttuso 

Gli auguri 
del compagno 

Longo 
In occasione del luo set 

tantesimo complednno ti in 
\ io augun \ivissimi a nome 
del Comitate Cenliale e mio 
personale e ti espnmo la ri 
conoscen7a dei lavara ton e 
del comunisti italiani per il 
giande contributo che hai 
dato alia lot! i comune co 
me unmo della Resistenzd 
come dmgenlc comunista e 
particolarmcnle nella tua 
prc/iosa attivita di presiden 
te dell slituto Gramsci La 
tua vita di militautc di par 
t to e di insigne stndioso e 
nn esempio di come impe 
gno politico e culluidle pos 
sano insieme congmnger'si 
piu nella loio reciproca au 
lonom a atncchusi a \i 
cenda per formale una nuo 
la peiionalita di intellrttua 
le che wio con pienezza le 
^ io responsabilitd sociali Ti 
i nno\o 1 uiguno di poter 
d u e i n c o n al noitio pae 
si per 1 m„hi ami questo 
incstimabilt contributo 

r n t e i n a m e n t e 
I L K . I LONGO 

Programmi Rai-Tv 

giovedi I S 
TV nazionale 
9,30 Lezionl 

Inciesc Ilalnno Scieti/e 
m t u n l i S t em I ettoratu 
ra latina 

12,30 Antoloqia di Sapere 
Qumta puntata di L uomo 
e la campagna 

13 00 Io compro tu compn 

13 30 Telegiornale 

15 00 Replica delle lezioni 
del mattmo 

17 00 II Teatnno del 
Giovedi 
Quarta puntatT di Amba 
rabacicicoco 

17,30 Telegiornale 

17 45 La TV dei ragazzi 
a) L amico libio 
b) I evaso 

18,45 Turno C 

19,15 Sapere 
c) Pianolm t *. im ) 
Quarta puntata di Gh eioi 
del molodramma 

19 45 Telegiornale Sport 
CroDdcbe italidne Uggi al 
Parla mento 

20,30 Telegiornale 

21,00 Tnbuna <?indacale 
Incontio con la Uil e la 
Confagricoltura 

22,00 A qualunque costo 
Telefilm della sene hon 
side mterpretata da Ray 
mond Burr questa volta 
il detective pdrai zzato e 
alle prcbe con una affa 
scmante d n a della tv die 
ha subito un tentatno dl 
npimento Fra g i mtei 
pieti fdilev Granger 
Don Mitchell Rich ird ^n 
deison Don Galloway Ha 
na Lannaid 

23 00 Telegiornale j 
Oggi at Pailamcnto ' 

TV secondo 
14 00 Sport 

Diph Alti Tatra collega 
mento per l campionati 
mondiah di sci nordico 
staffetta masch 4x10 km 

19 00 Corso di tedesco 

21,00 Telegiornale 

21,15 Rischiatutto 
Telequi7 presentato da Mi 
ke Bongioino con la re 
gia di Pietro Turchetti 

2215 Onzzonti della 
Scienza e detla Tecnlca 
Fra gli al tn u i servizio 
girato nell Ospedale Civile 
di Venezia con i! concorso 
di clinici e degenti sul 
rapporto che intercorre og 
gi fra media e ammalati 
Intervengono fra gh altri 
Picro Avogadro Dietro 
Fontanan e Fianco Basa 
glia 

Radio 1° 
Giornale rad o orp 7 S 10 

12 , 13 14 IS 17 20 23 
ore 6 30 Mat tuhno mus calp 
7 10 Musca stop / 30 Catfe 

danzante 7 45 ler al Par 
lamento 8 30 Le camon del 
matrtno 9 Uoi ed io 11 30 
La Radio per le scjole 12 10 
Contrappunto 12 3B Giorno 
per giorno 12 43 OuadrMogl o 
13 15 11 giovedi 14 16 Buon 
pomer ggio 16 Programma pet 
i ragazzi 16 20 Per voi gio 
vani IS II dialogo 18 10 
Intervallo musicale 18 20 Su 
e giu per i l pantagramma, 
18 35 Ital a che lavora 18 45 
I nostri successi 19 05 L ap-
prodo musicale 19 30 Luna 
park 20 15 Pagmo da opereN 
te 21 Tnbuna sindacale 22 
Appuntamento con Florow 

Radio 2° 
Giornale radio ore 6 25, 

7,30 8 30 , 9 30 10 30 11 30 . 
12 30 , 13 30 15 30 16 3 0 , 
17 30 18 ->0 19 30 22 24 , 
6 Prima di cominciare 7 43 
B hardino a tempo dl musics 
8 40 I r>rotegonisH 9 Ro
mantics 10 Con Mompracem 
nel cuore 10 35 Chiamare 
Roma 3131 J2 10 Trosmis-
s oni n-gtonati, 12 35 Appun 
tamento con Mino Reltano, 
13 Perche Fellim 14 05 
Juke box, 14 VQ Trasmiisioni 
regional! 15 15 La rassegna 
del disco 15 40 Puongioco, 
IS Pomeiidiana 17 S5 Ape 
n t i vo in musics 18 50 Sta 
sera siamo osp "1 dt 19 05 
La vostra arnica Annamaria 
Pierangeli, 20 10 Caccia alia 
voce, 21 15 Dlseln oggi 21 30 
Folklore in salotto 22 10 
SrrumentJ alia nbalta il corno, 
22 43 II padrone delle fernt-
re 23 0 i Mus CE leggera 

Radio 3° 
Ore 10 Concerto dl eper 

tura 11 15 I Trh d i Fe! x 
Mendelssohn Bartholdy 11 45 
Tastiere 12 20 I maestri del 
I interpretazione 13 Intermez 
zo 14 Voci dl len e di oggi 
14 30 II disco I i vetrma 
1 5 3 0 Nuovi inrerpreti 1 6 1 0 
Muslche itahane d oggi 17 40 
Appuntamento con Nunzio Ro 
tondo, 18 Notizie del terzo 

, 18 45 Corso di stona del 
teatro 21 II giornale del ,ter 
zo 21 30 Eugen o Onieghini 

' RIvlste delle nviste 

Controcanale 
POLIZH L DITT\TLR\ -

bit Orson \\ elk m quelle set 
timane si sono spe i quasi tut 
ti git apaett 11 po hih crititi 
ma soprattuUo laudalou U nc 
cedersi dti suoi film del reslo 
deie aier conunto anche la 
vastis&ima platea telei I&IUL che 
Welles e leramcnle uno dei po 
chi gem del cinema contempo 
raneo anche quando sbaglia 
Sia come attorc che come ie 
gista mfatti egh si afferma 
sempre — e lo ha conjermato 
ancora una volta con L infer 
nale Quinlan — come un arti 
sta capace di imuorre alia lunga 
la sua idea costruendo pei 
sonaggi la cm ambiguita e po 
Inakma (cite spinge come e 
stato scntto ad uno strano 
rapporto amoic odio) von per 
questo rendono meno esphcito 
i( « messaggio » ronclusno An 
che quella dt Quinlan infatti 
e una vicenda che va lelta ben 
oltre il piano imnitdiato del 
racconto pohzicsco giacche qui 
il poliziotto amcricano lappre 
sent a tutto cio che U elles ci 
chiede d\ combatterc e contro 
cm combat te i (jl stesso la 
vtolenza the si tiasforma in 
arbitrio anche quando finge di 

avere la leqge dalla sua parte 
per sfoctare infine in ditlatura 
I n dtscorso tsplicito che 
\\ tiles attoie rende cricoid piu 
ciidnitc e che alia fine si di 
lata a giudizio su una intera 
societa Un giudizio impietoso 
aspw sul quale TJOII sono am 
messi i mezzi torn o i compio 
messi anche se lautoie ute 
ste tutto di una profonda com 
prenstpne umana 

Da rilevare infine sul piano 
della lecmca la capacita di 
questo regista dt chiamare an 
che atton troppo rwchi dt me 
stiei e hollyiioodiano a recita 
zioni significative e convtneen 
ti da Charlton Heston a Janet 
Light ad un ottimo Joseph Cal 
leja alia sorprendenle Zsa Zsa 
Gab or 

BALE\L IM COLLETTIVO — 
la seconda puntata dt L uomo 
e il mare rwonferma piena 
mente il giudizio g\a espresso 
il debiitto Jacques Yies Cou 
steau e un grande « raccogli 
tore» di tmmagini ma i suoi 
nsultati di regia sono decisa 
mente mediocri Anche questa 
lunga mdagine sul mondo delle 

balene — infatti L icca dt 
matenale pnz os\w m i e non 
manca di qualchc met itainle 
suspense nanatwa (come in 
tutta la *equcn*.a sul balenotto 
e la madic staccati dal bran 
co) ma il nsullato comples 
m o sfida con poeo successo la 
noia Curiosamente mfatti alia 
lunga si ottiene questo effetto 
che appare veccluo anche quan 
to Cousteau presenta di nuoio 
quasi fosse npieso — e non 
lo £ certamente —• da qual"he 
altw docunientano fia le cen 
Unaia che sono statt girat sul 
mondo degh animali in genet e 
Risultato probab?lj)iP?ife di quel 
suo restore a mezza na fta 
un grande imprenditore di 
scienza apphcata e un uomo 
d avientura veccluo stile per 
cut un gtnerico &amore» pet 
la natura si fonde e confonde 
piintualmente con la fredda 
impassihthta di un producei 
amencano per i\ quale conta 
soltanto la nceica del grande 
effetto capace di fay facile col 
po sulla platea c raramente vi 
riesce 
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