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Affascinanti ipotesi 
sull'evoluzione cosmica 

Prima di morire 
le stelle 

diventano giganti 
Nel cuore degli astri reazioni nucleari di inim-

maginabiii proporzioni liberano energia - Un 

ciclo " vitale» di miliardi e miliardi di anni 

LA BELLA ESTATE DI CINQUE ALPINISTI 

» / * >- & 

II « Rifugio degli 11 », a quota 4.100, fra i ghincciai dell'Elbrus: 
qui, enlro il 1968, dovrebbe arrivare la funivia che permettera 
di aprire alio sci di mnssn questa montagna 

Sebbcne siano molti i pioble-
mi che occupano oggi Patten 

[zione degli studiosi del ciclo. 
un posto fondamentale, lorse 

ji l posto principe. lo occupa 
quello che si rirerisce all'evo 
luzione cosmica. Questo pro 
blema ha origini alquanto re-

«mote che possiamo lar risali-
[ r e . almeno nella sua formula-

zione attuale, a un'epoca diffi
ci le da precisare con una da-

I ta , ma che possiamo indivi-
fduare negli anni in cui. dopo 
[essere stato riconosciuto da 
[parte dei fisici il rtiolo fonda-
[mentalc che la granriezza ener

gia svolge nel icgno della na-
tura specialmente col suo leo 
rema di conseivazione. ci si 

Irese conto che le stelle irrag 
jgiando luce irraggiano ener
g ia: se I'encrgin si conserva 

f nel suo insicme da dove pro 
'v iene quella che le stelle ir-
fraggiano? 
', Fu questo un problema di 
note vole porta ta che tenne oc-

[ cupata la mente di molti. spe
c ie dell'ini/io del secolo attua
le. anche perche fra i v a n ti-
pi di sorgenti energetiche al 
lora noli nessuno si prestava 
a dare ragione della grande 
Dotenza che ogni stella irrag-
gia. poiche tali sorgenti. per 
quanto efficaci. non erano 
adatte ad alimentarla per il 
grandissimo tempo in cui era-
no presumibilmente vive. 

Si capiva ad ogni modo che 
proprio il principio della con-
servazione dcH'energia porta-
va a dnver concludere per le 
stelle una vita finita. poiche 
la luce che irraggiano deve 
provenire da una « route > la 
quale, per quanto grande. non 
pud essere certo infinita. 

Si poteva in definitiva con 
cludere, ma una volta giunti 
al concetto fisico della con 
servazione dcH'energia, che le 
stel le debbono nascere e mo 
rire. alia stessa maniera di 
quanto accade sotto la nostra 
diretta esperienza. anche se la 
vita di quegli oggetti cosmici 
deve durare tanto piu a lungo 
di tutto cid che possiamo spe-
rimentare. 

Se questa conclusione ponc-
va sotto una luce particolare 
tutto il cielo stcllato che di 
notte si contempla e lo stesso 
sole che ci illumina di giorno. 
poneva nello stesso tempo il 
problema di conoscere «come> 
si svolge la vita di una stella 

: c quanto essa dura 
Una tappa fondamentale in 

I questa direzione doveva esse
re conseguita con la scoperta 
della natura della fonte che 
alimentnva energetienmente le 
stel le . cid che avvenne negli 
ultimi anni 11)38 3*J quando il 
f is ico americano Bethe misc 
in cxiden/a come tale fonte 
doveva essere cost Unit a da 
eventi atomici che accadono 
nel centro delle stelle. quale 
conseguenza delle decinc di 
mdioni di gradi che vi regna-
no e delle enormi densita. che 
possono raggiungere valori 
maggiori cento volte di quella 
deU'acqua (si pensi che I'oro. 
\ino dei piii densi metalli ro-
injsciuli ha Uii<i densitA circa 
20 volte maggiore di quella 
deU'acqua). 

In condizioni del genere av-
vengono oerte reazioni nuclea
ri che tras forma no 1'idrogeno 
presente in el io: cosi facendo 
liberano dcH'energia che . d a 
po un processo di adattamen 
to. attraversa tutto il corpo 
stcl lare e vicne irraggiata nel 
l o spazio dalle regioni super 
ficiali. 

Tale tipo di sorgente ha due 
m e n t i : quello di essere assai 
e f f icace . cioe di giuMificare 
la grande energia irradiata 
dal le stelle ogni seenndo e 
cosa che m a n c . u a a lie -litre 
sorgenti conosciute. di rappre 
sen;are . con tutto 1'idrogeno 
deH'intcrno stcllare da con-
vertire in elio. una fonte capa 
c e di durare miliardi di anni-
quanti erano necessari per giu 
st if icare ad esempio il fatto 
c h e le misure geologiche as-
segnavano alia terra alcuni 
miliardi di vita. 

Fu cosi stabilito che la sea la 
dei tempi cosmic: doveva n v e 
re . quale unita di misura. il 
niiliardo di anni 

Le ricerche cui si accinse 
una gran parte di astronomi 
furono allora quelle di studia 
re nei dettagli cosa a w i e n e di 
una stella durante un tale in-
forvallrt rti Iptnnn Off£i possia
m o dire di avere delle idee as-
mi precise sull'argomento, al

meno se ci si enntenta. come 
e naturale d'altronde. delle li-
nee principali. 

Una stella come il sole, ad 
esempio. nasce da un proces
so di condensazione di materia 
interstellare estremamente te 
nue ed occupante una estesis 
sima regione dello spazio e in 
breve tempo (alcuni milioni di 
anni) raggiunge lo stato termo 
nucleare. uno stato cioe in cui 
1'energia luminosa viene rifor-
nita dalle reazioni nucleari cui 
si e prima accennato. In tale 
stato rimane per circa 10 mi 
liardi di anni alia fine dei qua-
li. avendo trasformato tutto 
I'idrogcno del suo interno in 
elio. la fonte termonucleare si 
esaurisce; la stella cerca al
lora una nuova fonte cnerge-
tica nella contrazione gravita-
/.ionale a seguito della quale il 
suo interno si riscalda sino ad 
alcune centinaia di milioni di 
gradi mentre la densita sale a 
mille e diecimila volte quella 
deU'acqua. In tale condizione 
l'elio dell'interno comincia a 
dar Iuogo a reazioni analoghe 
a quelle cui dava luogo prece-
dentemente l'idrogeno in con
dizioni di temperatura e den 
sita meno e levate e produce 
carbonio, ossigeno. neon. Su-
bentrando questa nuova fase 
termonucleare. la contrazione 
si arre.sta finche l'elio si d tut
to trasformato in elemento piu 
pesante. 

Tale fase dura un po' meno 
di quella idrogenica preceden 
te ma si valuta sempre col me
tro dei miliardi di anni. Men 
tre l'elio si e esaurito la stella 
assume un aspetto assai piu 
giganlesco di quello attuale 
che si acccntua sempre piu fi-
no a divenire una vera e pro
pria stella gigante in tutto si
mile a quelle che si vedono nel 
ciclo e che si ritiene siano pro 
prio tali per aver gia compiu-
to il loro ciclo evolutivo sopra 
delineato. 

Naturalmente il lettore si do 
mandera cosa accade della 
stella quando ha assunto lo 
aspetto gigante e si e consu-
matn anche l'elio dell'interno 
stcllare 

Itispondiamo che le ricerche 
del last toris ica teorica stanno 
proprio lavorando. oggi. in ta 
le direzione ed £ prematura 
dare delle risposte definitive. 

Aggiungiamo solo che il sole 
si trova attualmente verso la 
meta della prima fase idroge
nica. quella cioe in cui ha con-
sumato un po' piu della meta 
del suo idrogeno interno e lo 
ha trasformato in elio. 

Alberto Masani 

Le dimissioni 

di Debenedetti 

dalle giurie 
dei premi letferari 

II dircttore Ictterario della col-
Inna « II Sapgintore >. Giacomo 
Debenedetti. ha imiato ai presi-
denti dei Premi lettcran Viare.c-
cio. Chianciano. Kina-Taormina. 
A^ti d'Appcllo e Vann'Anto la 
«rfi»ente lettera di dimis^inni 
dalle ri<petti\e piurie: 

t !,a mia <=itna7H«ie di diret-
tore letterano della c.i«a editnrc 
" II Sacci.itore" non ha coMi 
tmto. per molli anni. nel "=110 
cenero^o cuidi7io. raciono di in 
o>nipatit)ilita con I'altra mia p<> 
«i7ione di eiwdice di rodesto Pre-
mio letterano Qiie^to Ciudi/io 
Ctim<:pondeva. o«o dirlo ron f|i:el 
tanto di «tim.i che ho di me 
<te->«.o e rhe mi h.i nin-ontito 
fino ad 0221. di ariempiere .tl 
mio niand.ito ^twclianrin for*e. 
m.\ <b.isliando 111 riien i -erenit.i 

' Per altro. la Mtu.i/inne di 
conditio, rhe «mo a ion non e^i 
<;te\a. e nata oCCi attravcr«o la 
po<izione d i e "' II Saccialore " 
ha a."v<unto circa il pnncipio dei 
Premi letterari: deci^ione che 
apprendo da im comunicato in
terno e dai ciomali e che. indi 
pendentemente da ocni qneMione 
di forma, condivido 

t Flla vorra pertanto. caro pre 
«idente. accocltcre lo mie irre-
\0cab1I1 dimi^'ioni da compn-
nente della ciuria 1-T pre«?o vi 
vamente di portare la mia deci-
«innc a conoscon/a dei miei illu 
<tn collechi e di comimicare ad 
CSM il mio crato ncordo. di loro 
personalmente e di quanto insie 
me «i e cercato di compiere. fin 
quando I tempi lo hanno consen-
tito. per gli intcressi della cul-
lura italiana. 

* Amiehevoli sa'utl. - Giacomo 
Debenedetti >. 

«Taccuino» italiano 
dalle rampe del Caucaso 

Un incontro ricco di esperienze con I'alpinismo sovietico 

II 10 agosto scorso un gruppo di cinque alpinist} italiani parti per il Caucaso invitato 
dalla Federazione Sovietica dell'Alpinismo. Si e trattato di una visita organizzata per 
contraccambiarc la visita di cinque alpinisti sovietici invitati in Italia dalla Sczionc di 
Milano dall'Associazioiw Italia-URSS. Ormai le visite di alpinisti italiani c europci occidental! in neneralc 
nel Caucaso non snno piu un avvenimento tale da fare cronaca come sarebbe stato sette o otto anni fa. ()yni 
anno nel Caucaso vanno deleaazioni e alpinisti isolati provenicnti dal nostra paese. dalla Francia. dalla 
Germania, dall' Austria. 

I «foscabili» della settimana 

BEN BELLA AL MAGNETOFONO 
In queste uttime settimane ci & capitato frequen-

temente di denunciare certi sinlomi d'involuzlone 

della produzione economica periodica: da una parte 

il rapldo e indiscriminate) moltiplicorsl delle col-

lane, datl'altra I'abbassamento del livedo cullurale 

medio e la conseguente necessita di rendere sempre 

piu rigorosa la scclta dei titoli da acquistare. Con-

dotto su questo piano, il nostro discorso correva il 

rischio di restringersi sempre piu, e sopraltutlo di 

trascurare tutta la rimanente produzione economica, 

distribuita solamente nelle librerie, la quale — tra 

I'altro — e venuta sempre meglio qualificandosi ed 

ha ormai raggiunto in gran parte un buon livedo 

di dignita. Di qui quindi la nostra intenzione di al-

largare il discorso informativo fino a abbracciare 

tutte le collane economichc esistenli, conducendo — 

senza preclusioni o discriminazioni di sorta — 

lettore dall'edicola alia libreria e vkeversa. Natu

rale integrazione di questa nuova rubrica rimane la 
« Biblioteca per tulti », nella quale argomentl di par
ticolare interesse vengono ulteriormente approfon-
diti e corredati di una bibliografia essenziale; a 
certi titoli di rilievo, naturalmente. continueranno ad 
essere dedicate apposite recensioni. 

Doix) il rallentamento di ago
sto (dovuto non solo alle solite 
pause estive ma anche alia 
stanchez/a di molte formule 
editoriali). le collane pcriodi-
che delle edicole hanno in par
te ripreso un andamento nor-
male. offrendo la possibilita di 
sccglicre qualche titolo inte-
ressantc. 

La prima novita di questa 
settimana e costituita dalla 
comparsa in edicola in prima 
edizione italiana della vita del 
leader algerino Ben Bella, ri 
costruita dallo scrittore e sag-
gista francese Robert Merle 
sulla base di alcune conversa 
zioni registrnte al magnetofo-
no f/\/imed Ben Bella. Monda-
dori. L. 350). II racconto di 
Ben Bella, (per quanto credito 
si possa dare alia registrazio-
ne) , come spesso accade , in-
siste piu sui fatti e sulle azio-
ni che sulle idee, e chi ccrcas-
se qui un preciso contenuto 
idcologico al di la dell'istan-
za anticolonialistica resterebbe 
certamente riehiso. Quel che ri-
sulta chiaramente invece e la 
forza morale di questo combat-
tcnte rhe rivelo tutto se stes?o 
nella lotta | x r la liberazione: 
certo egli d inette muoversi fra 
molte contraddizioni sue (qua 
si ingenuo c il tentativo di giu-
stificare l interdizione del par-
tito comunista algerino) e dei 
movimenti nazionalistici alge-
rini. Sono queste contraddizio
ni for ce che fra qualche anno 
ci potranno indicare le vere 
ragioni del colpo di stato del 
colonnello Bumedien del 19 
giugno 1%5 e della conseguente 
scomparsa di Ben Bella dalla 
scena pnlitica del suo paese. 

L'altro titolo che vogliamo 
raccomandare ai nostri letton 
e un celcbre romanzo di Di 
derot. / ainiclh indiscrctt (San 
«oni. I- 4.V)>. tradotto da Mar 
cclla Bonsanti e preceduto da 
un'introduzione esnunente e 
dettata con grande finezza dal 
cnmpianto Glauco Natoli. I-a 
trovata -ipintosa e hcenzio^a 
rhe e a I fondo del rarronto di 
DidereJ non <i e s a u r i t r o in >-e 
•»ti"!sa ma M prcsta a una -e 
rie di rifcrimenli al mon«lo at 
tuale. fino a of fnre un qua 
dro della societa di Luigi XV. 
si che in quest "opera si posso
no scorgere. come sottolinea 
Natoli. tutti i tratti piu rile-
vanti del pensiero e drll'arte 
deH'illustre enciclopediMa. 

In tono minore la rimanente 
produzione periodica: Monda 
dori ha ristampato uno dei ro-
manzi del lult imo stanco Stein 
beck (L'ir/rerno del nostro 
sconfento. L. 350). Casini ha 
presentato un altro libro di 
Folco Quilici (Girofrrm. Lire 
450). 

• • • 
DaU'edicola alia libreria: qui 

stanno facendo la loro appari-
zione le prime novita della sta-
gione autunnale, fra le quali 

questa settimana si distingue 
per interesse e varieta di ti
toli il « lancio » di Einaudi. 

Continua la scelta ben con-
trollata della coliana « N u o v o 
Politecnico ». ormai avviata a 
diventare la miglior coliana 
economica di saggistica d'at-
tualita esistente sul nostro mer-
cato; in essa c ora uscito un 
volumetto degno di ogni atten-
zione (L. 1.000). al quale verra 
dedicata su queste colonne una 
ampia recensione. Ci basti per 
ora anticipare che si tratta del
la cronaca (corredata di vari 
documenti, che possono costi-
tuire un ulteriore oggetto di 
studio) della piu massiccia ri-
volta studentesca venficatasi 
negli Stati Uniti, la rivolta av-
venuta nell'Universita di Ca
lifornia nell'autunno del 19&4: 
non si tratto allora soltanto del
la rivendica7ione della liberta 
di parola aH'interno del « cam
pus » ma anche di una serrata 
critica a tutto il s istema. che 
arrivo a coinvolgere la stnit-
tura stessa della socirtn ame-
ricana e Torganizzazione del-
rijniversita subordinata ai 
gruppi di pot ere industrials co 
me ben mctte in rd ie \o Rober
to Guimmanco nella sua mtro 
duzione. indicando anche i li-
miti della visuale dcll'autore. 
Hal Draper, bibliotecario del-
TUniversita. II volumetto s'in-
titola La rivolta di Berkeley, 
ed e utile anche per meglio co

noscere il volto dell'« altra 
America ». dell"America che si 
batte per la concessione dei 
diritti civili ai ncgri e che pro-
testa contro I'inumana aggres-
sione al Vietnam. 

Nell'altra bella coliana eco
nomica di Einaudi, la PBE. 
trnviamo un saggio di Angelo 
M. Ripellino. ben noto ai cul-
tori di letteratura russa. inti-
tolato IMajakorskij e il teatrn 
russo d'avanf/uardia (L. 1.000): 
in esso lo studio si allarga a 
tutta una storia del ftiturismo 
russo e di un'epoca fra le piu 
movimenlate nella storia cul-
turale soviet ica. Nella coliana 
dedicata alle opere di avan-
guardia. invece. « L a ricerca 
Ictteraria». c uscito uno dei 
primi romanzi della scrittrice 
d'avanguardia francese Natha
lie Sarraute, Martercau (Lire 
1.000). 

Segnaliamo infine la ristam-
pa del commento di L. Carctti 
all'Orffinrfo furioso, gia eom-
parso nella coliana Ricciardi e 
in forrna piu ridotta nella col 
lana s.co!astica di Locscher: 
trattando>=i di una ristampa 
(anche I'introduzione e r i ca \a 
ta da un noto saggio del Ca 
retti gia stampato da Einau
di ) . il prezzo di L. 4.500 ci 
sembra \ cramente tutt'altro 
che economico. 

a.a. 

r 
I La merenda 
i 
i dell'anima bella 
i 
i 

Cera uia vo'ta tf.no i po 
co Ja. wn buom soc;e'a as 
sai difficile da coohere e da 
desenrere. che non era pr& 
tmamentr taccendc di das 
<c " >i\ ensm* <E<<a vacine 
crt-j I'eooci nfyiema *\ilr,3n 
•/<.-•; ic claso -Tsfio'i-': c'n r-J 
j ii'r? JI » a 'JT"i die verzi in 
ciiTnn'e e aMiMe common a 
M'frt / i 'Ki cm -tin *cnr*( 
pTo<<;imo m una terra fit r.e* 
'a io . not leoai.i ct »ira fvr.zio 
ne socialc». Dove lacero le 
sue prove (incsla bvona socie 
ta? In € salottt odorosi di te, 
d» cera. dt rn*e >. nei c prari 
dove 5i jacevi merenda •»: 
* m ccrle felpaie pcn^ioni $m 
coJIi di Firert2e » e enn c i i 

Twtfo qvcxto ci racconta ml 
Cornere d^lLi Sera Elemire 
7jo\\a. con tono rfi lieve no-
sta/ffia. E continua: t La buo 
na rocieta era un cttlto che 
are io per doama di tacere 
i dogmi. e per coruindimento 
di tanorare. incombeme. tat. 
ture e persone trinoli o fa 
stidicse. i suoi membri pole-
vara occuparsi, non doveva-

no prcoccupftrti „ > /T ejtrl 
tt. e'e da dnmandarsi di che 
tnxt po>sana es<ere le preoc 
C'ipaz-cmi di an pfr^r.nanwn 
tmei'f). tra lo sfaldant delle 
c'.nm ivj-che. a \ir r\erc~.nn 
"i Ut pTc'O 

Tn i co'trvltnri di Tr.<:r. rii 
r:re-Jr,T;n. lo coifes* nmo la 
T)«-Tn *>rnpat'0 ra in!i uf<> 
.-> -ti (nrrke d *ociil'<-no ci> 
ri" c r.r.ln. nc aniorera di il 
/n-trij. GU apolorft'tt d"l pis-
^TTO. le amme belle che $2 
r.e sercono per giu:tdicare i 
proprt raffir.att coimmi ci 
irdi*ponio*io. 

Sard (Vrttiro misto Ma cone 
isumresle il nvslo di chi di-
rrentica ehc la « eterea » biin-
n i soncla ottocintesca fiorr-
n , c<m elette norme e sqm 
?ifi prntaioiisti. da una t i,ir 
pe » e « vtV.ana » dins-one del 
lacOTO. di cui erano uttime, 
lanto per dire, miahaia dt 
bimhmi? Certo. vn'amma bel 
la not dete preoccvpaner.e 
Tanto piu che opgi le clas*i 
non esistcno e le buone ma 
mere si salcaauardano con il 
blocco dei salari. 

La nostra delegazione era 
formata da tre accademi-
ci del CAl (Riccardo Cas-
sin. Paolo Com,iali(), Franco 
Allettn). dalla auida Awubale 
Zuccln c dal snUowrilto chia-
matu saprattutto per la s»« 
commcema della linqua russa. 
Siamo part it i dall'ltalm sen
za idee precise su quello che 
'ivremmo dovuto fare, ami 
pensavamo che il nostro com-
pUo fosse soprattuttn quello 
di conoscere I'alpinismo sovie
tico e le attrezzature turistico-
alpinisticlie del Caucaso. le 
montagne sovieticlie che sen
za dubbio sono piu vicine alle 
nostre Alpi come struttura, al-
tezza e possibilita di sfrutta-
mento. Conoscevamo un solo 
oblncltivo sicuro per le nostre 
scalate: VElbrux. Sapevamo 
che I'Usba e la pin bella vion-
tatpia del Caucaso. 

II giorno 11 eravamo gia ad 
Adul Su. i( campo della socie-
td sportiva Lokomoliv. uno dei 
tanti che preparann le nuove 
leve dcll'alpinismo sovietico e 
costituiscono le basi di parten 
za per ascensioni, Iraversate. e 
tentativi dei migliori zmaestrh. 

Un edificio principale dove 
si trovano la mensa, la sola 
delle riunioni e le camere de
gli istruttari, alcuni edifici au-
siliari, le tende dei novellini. 
Tutto in mezzo a un magnifico 
bosco di pint robusti dal co
lore argentato meridionale. 
Non sono i nostri obeli col 
loro verde cupo, quasi nero. 
non sono i cembri, non sono i 
larici. Sono pini simili a quclli 
che crescono lungo le nostre 
coste, chiari, d'un verde ar-
gento. II fiume corre vicino 
color del caffellatte. In fondo 
alia valle spuntano i ghiacciai. 

I nostri amici sovietici si 
interessano subito per cono
scere le nostre intenzioni e per 
prepararc un programma. Se-
condo loro dovremmo prima 
compiere un'asccnsione secon-
daria nella valle del Ciantu-
gan, poi partire per VElbrus, 
poi... Noi accumuliamo idee su 
idee: vorremmo satire VElbrus 
perche. nonostante la sua fa-
cilita, e la pin alta cima d'Eu-
ropa. vorremmo satire I'Usba. 
perche e la piu bella e diffi
cile montagna del Caucaso, 
vorremmo vedere la catena di 
Bezinghi perche e quella dove 
sono dislocati ben 5 dei sette 
5000 del Caucaso. 

I nostri amici a guardano 
quasi trasognati per tanto pro
gramma. Praticamente in quin-
dici giorni dovremmo satire e 
scendere per le montagne co
me se si trattasse di correre 
su e giu per treni, autobus e 
funivie. 

II programma vicne subito 
ridimensionato con Vesclusione 
della Valle del Bezinghi. Oc-
correrebbero quattro giorni so
lo per c vedere » le montagne 
(due giorni di viaggio per Van 
data e il ntorno. due giorni di 
marcia su per In valle e il 
g'riacciaio lungo V) chdomeln). i 
Secondo i sovietici I'Elbrus r« 
chicde almeno I giorm perche 
I'altezza di 5K30 metri non pud 
essere affrovtata senza la dn-
vuta acclimatazione. Noi ac-
conserAiamn ma in cuor nostro 
pensiamo di ridurli a tre quei 
giorni. 

Partenza per VElbrus in ca
mion. Qui i camion sono il 
mezzo di Irasportn ideate quan
do e'e da salire per strode di 
tipo particolare. 1M doppin tra-
zione permeitr di atfrontare 
ancne le mulnttiere. IM stra 
da dell'Elhriis e mealio di una 
mulatliera c si snoda in un 
parsnnqio d'inennto IM *tra 

Bivacco a quota 4.200 sulla spalla glaciale dell' Usba (sullo sfondo I'Elbrus): lo lorri di roccia 
fanno parte del massiccio della Schelda 

stict berretli di pelo a larga 
tesa che di volta in volta pos
sono servire per riparare dal 
sole o dal freddo. 

Decidiamo di partire il gior
no dopo per la velta: una cam-
minata e basta, tin rito, un 
dovere. Per mio conto sono 
contento perche sard il mia 
primo 5000. Gli altri son tutti 
reduci da spedizioni extraeuro-
pee. quindi non hanno certo i 
miei problemi. 

Si parte alia una di notte 
per sfruttare la neve dura. Si 
cammina bene. La pendenza 
non e forte. L'alba arriva che 
siamo gia sopra i 5000 metri. 
Dalle ultime rocce si sale in 
diagonale verso la sella tra le 
due relte. La vista intorno si 
e allargata all'infinito. Ricono-
sciamo I'Usba con le sue due 
vette c ri facciamo un pensie
ro. L'altezza la si sente. Pro-
cediamo piano c regolare. 
Qualcuno pero rest a indict ro e 
con tutta probabilitd in cima 
non ci pnlrd arrivare 

Al colle tra le due cime 
(J300 vi.) cominciamo duvvero 
a pensare che gli amici sovie 
tici avevano aviito ragione 
quando ci avevano consiqliato 

un giorno di acclimatazione. 
Mi getto dentru una piccolo 
capanna pienu di neve e im 
addornienlo di colpo. Oramai 
ho rinuiwiato. Bastano pero 
quei pochi minuti di sonno, on 
sfano le parole di Cassin, il 
vecchio leane: « Se voi restate 
io vado su da solo », e ci av 
viamo di nuovo su per Vultima 
rampa che porta alia velta ac-
cidenlale, la piu alta. 11 tem
po si 6 guastato, fa freddo e 
arriviamo in cima con la 
nebbia. 

Al campo ci consegnano i di-
stintivi di salitori dell'Elbrus 
Siamo soddisfatti e ci sentiamo 
francamentc incoraggiati per 
le nostre richieste future. 
Non e'e piu dubbio. dopo la 
piu alta vogliamo la vetta piu 
bella e piii difficile: I'Usba. 
Tutto sommato abbiamo dimo 
strato che con un po' di bitona 
volontd abbiamo saputo vin 
cere anche I'altitudine senza 
acclimatazione: perche do 
vremmo spaventarci di fronte 
a una montagna solo perche 
ha due vette affilatc come 
denti di bestia feroce? 

Anche gli amici sovietici so
no conrinti che I'Usba e il mi-

si dice cosi 3 
/Z linguista 
al cinema 

Pit'the in nut*'!!' -tttiiii.mc l.i 
XXVII M(!-tr.i intern.i/mtuile di 
xene/ia h<i nempito di *e 1-J p.i 
Cine dei ciornali dedic.ite apli 
cpettncoli. non n^ultera intcmpe-
>tiva qjalche do-nanda (che non 
trovera corto rispoMa esnunen
te in que«ta rubrica) cul hn-
cuacffio della critica cin^mato-
crafia o^ci opemnte: per e=;.. su 
Tiali apcettni chiave 'landatorn 
o necati\ i . non importa) poeaia 
no provalcntomente le rrten^io-
ni della eettima arte** Quali «o-
nn i «y;tanti\i rhe mnceiormente 
•=er\r>no da ' \ . o i co lo i ai piudizi 
e alle vaIufaz'oni? Che co^a fdet 
to alfrirrentO «i cerca e =: f\\ 
fa. ci Mioie f rnn «i MK*'^ in 

nn̂ Li-M e i i i d l u f «i fnoto i f.tt 
ton ri ultepliei rli-l leak- e di ^m 
prinif le ic-cipioche tonni">-n> 
in. c.i|MIL1 di r.on .umiill.ii ~i tiel-
l.i commozione e nella iatnma. 
cap.ite di ^corpcre e denuncia 
re il n«\olto xercopno^o di tan
ti <" c am principu --. ecc. 

Acpettivi come palpitanle c ap-
pa<<;,o>ialo <wio si repenbili. nia 
non frequenti. e piii volte s in-
contrano acrompasnati e «cor 
rctti s da forme del lino detto 
sopra (npjiasunnnto e lucido): fie 
lain, poi, e uvito spes=o in ^cn^o 
po^itno, in quanto rollepabile a 
idee di razionalit.i di anti^enti 
mentaIi«no di controllo della 
materia, t-cc Tra i «o*tanti\i spia 
i- nter»»-«anfe discorso (di-cor*o in fi!r 

. prr i i f i c o v i nrordato elio j riicmato'irafico) poiche moiti lo 
da sale prima tra i p n i . yyn » n,^Xo eei,* re rii nr. rra -otio^ i -:-.ino con I intenzione di recu 
in un terreno a-pro di rncco 
viilcamche Colonne di basnlto, 
mezze volte, qhintom mfinili. 
la cascata ' Treccia di fan 
ciulla ». i/ii prnto dnlcr do e 
serpegqn il tnrrenic che bnl 
la alia bice della nattma con 
dietro d qiannic nnnrn del 
VEIhru* S'nrro nUi-*mi, nb 
biamo supcritn i .»00 metri. 11 
camioi rr.acina una strada che 
sembra cosparsa di scorie d'al-
tn farno I colon del terreno 
ranno dal arigio al rossastro. 
11 qhiarcinio potente dell'El
brus q-,a tcevde motto al di 
sotto di noi. 

Ci ferminmn a circa XW0 me 
tri. ma la strada continua an 
cora a salire su questa monta
gna di scorie d'altaforr.o. che 
<cricchiolano sotto qli scarpo 
ni L'n'ora e mezza di ahiac 
ciaio e si arriva al * Riingio 
degb undid * a 4100 metri d'al-
tezza. 

C'c un mucchio di gente. so-
prattutto ragazzc, che si cro-
giolano al sole col naso ripa-
ro.ro da cartoline e caralleri-

loiriro-linL'iii-t.ra <T\:C^ ad il | pfrarre il sicn fir.ito ehruoiopico 
liirninare i Mxnrvoh pui =icnifi 
enrti ;n una c* rta area r!i ro 
/•un o i i att'Mt.i i* emit lea 
re le f«p- ' -" oi l «u c.:: pui in 
T i r o h^i'tf l . c r f r ' o ) rier.'ra 
r.ell.t crii'd':Ct'n ln ticr.'r,-! i "i,i 
h'anca delta "•cmn'-ra * - - ' I I 

d o dri -unifcpti r>f.\\.- parn'ei 
i .1i i - ' i tuz ive ,'hba-faii'a re<rn 
' te . e \ a tcnu'o p r e e n v rhe. i ta batt.ijlia an'iromant.ca 

fel ca-o epeciTico. la t'-rmiro- e ehui'a 

e fi'iindi di n! t \arne il lalore 
analitico fit latino di^ciirr^re p io 
mfatti *icnit:c.ire * pa«ar con 
la mente da nn coruetto all al 
tro ». * dMincu'-re - ) ; alln \r«,i 
t^li rii tinta attine e impicp.iti 
ron ficqtuTi/a «ono Co-triiziWie. 
ht'iic.i. moUi nz"n e e apjuinto 
T.ab^i: riMiIta ir.-rKnma die Cr.r-

non 

locia drlla cnt'ca rirematocra 
fica andrehbe ^tudiata in un eon 
testo piii va^to. :n*ieme con quel 
la letterana e ficurati\a. e con 
tante altre co<e. 

In ogni ca«o. ?1 pud dire che. 
entro il citato «campo >. un 
ruolo qunlitatuamente e quan 
titativamente note\o!e rieoprono 
i eeiruentt aepettivi: articolato. 
smitizzante e demiitificatnrio lu 
ndo. *ecco. preciso. puntuale. 
*p>ctato e impictosa. crudo. ?m 
nlacabtle t'«ate tutte in funzin-
ne po'^diva e non limitatrirc. 
queste forme fpresenti «oprattut-
to nella critica «rii sinistra >. 
ma anche a It rove) conrien^no 
ed esprimono chiaramente 1'csi-
Penza di una cinematografla non 
liricizzantc. controllata da una 
ragione n"j?oro<a. capacc di rico-

^pr';^. dunqiie. la ricerca te^ 
eicolociea *eopre realta fiia no 
te. ma e pur \ e r o che le puo 
documentare as?ai partitamente 
Le cocnmoni sono poi amplia-
bih studiando i «campi hnpui 
s t ia » nrlle loro trasformazioni. 
o-sia nel tempo: si verir^ per 
es. come, nelle valutazioni e n 
tiche. molti accettivi < cambino 
<Ii sepno». di\entino cioe da 
elopiathi a «troncaton o vice 
ver^a (neH'amhito della .ett^ 
ratura. categone come accvicn 
tnlc, ascuro. dilaccrato. che (Joe 
the e la tra di zione precedent e 
auebbero considerato negative. 
di\cnnero po^'ti^e con No\ahs o 
con altrj scnttori romantici po
steriori). 

tjltur pie into ihe i i pussaim 
dare, e commciaiiu lonjaiiiz 
zazione della mint a |» ,M' del 
nostro soggiornu nel Caucus 

In Svunetui ci puitemiinu 
con I'ebcottero per ei itaici un 
giorno di marcia. 

L'L'.sJ.»(i I'ubbnimo i ista mul 
to da vicino, I abbiamo toe 
cata, siamo an nut i (in sulla 
sua spalla dove abbiamo an 
che dormito, ma m ictta non 
ci siamo arnvati e it distmtivo 
disegnato da liototuev e von 
segnalo solo ai cmiqulslatun 
della belltssimii montagna e 
ancora la net cassetli di 
Adi)l Su. 

Le difficolta dell'L'.->ha stanno 
in questo: a ) marcia d'aivwi 
luimento tutt'altro che elemen 
tare; b) pendit dt ghiaccto die 
tuccuna i CO gradi d'niclimtzin 
tie e per i inuili ocenne un 
congiitti numeri, dt chiodi da 
lasciare se si vital toiuaie dal 
la stessa parte. 

Si tratta dt una t ella put 
nnpegnativa del nostro Ceiui 
no, put impetinatna, / O I M ' dt 
quaLiusi altra ctiita delle Alpi. 

II ntorno dalla spalla del-
1'l.sba c stato compnttu senza 
elicottero in due ginnn 

llo descntto tnnlto brevemen-
le la nostra avvenlura alpini
st ica nel Caucaso perche pro
prio col successo e I'tnsucces-
sii dei nostri due tentativi ab
biamo potato conoscere motto 
bene i problemi e lo spirito 
dell'alpinismo sovietico. 

Gli alpinisti sovietici erano 
sinceramente dispiaciuti che 
noi italiani non n r c w i m o rag 
(ininto la vetta dell'U\ba. era-
no pero altrettanto contentt che 
per una que-tinne di pitntigbo 
non avc-^imo mes'-o loro net 
quai Aleiandr liororil.ov. men 
ire p'irlai ani'i drlla cosa. ct 
h>i detto the "ibtameiite una 
uihla ante I'Lsha per gh al 
pnn-ti sot lettci ii'tii c una delle 
tunic sable di una stagione. 
ma e I'mnca saltta della sta-
giune In prattra durante un 
sogqionio di /"> giorni nelle 
condizioni del Caucaso c con-
sigliabilc pensare ad un'unica 
montagna tra quelle principali 
e prcparar^i snlo j>cr quella. 

Mentre noi eravamo impe-
gnali sull'Usba un gruppo di 
giovan: sorietici era impegna-
lo sui tfirri'im della Schelda. 
Sci giorni tra roccia e ghiac-
cio. un temprtrale d'inferno 
che scarico sulla montagna 15 
centimetri di grandir.e e neve 
fresco, tvoni e fulmmi che il-
luminarano spigoh e parett. 
\ o i fortiinatamente eravamo 
ni lira tci.'lma >~. quota WW. 
tjuclla tela che ci heparin a 
r'alle tiite^ipene ci dava una 
impre^^ione di s;citre::a. Pern 
fimrt hi ncie cadeva e riem-
piia ogni rr^cia. oqii apjn-
qlto drlla montagna che avrem-
mo dovuto sabre. 

I giocani sovietici (lituani e 
russ-i) reduci dalla Schelda 
parlavano con le facce Urate 
dalla fatica dei fuochi d'artifi-
cio cui avevano assistito, delle 
scariche rfi mssi che cadevano 
lungo le pnreli. drlla neve, del 
freddo e della fame che ave
vano palilo durante qli ultimi 
giorni della traversata .Voi 
intanlo regalavamo loro s-cato 
lette di came e altre provvi-
<te pensando anche all utile al 
leqgcrimento dei nostri zami 
che avrrmmo dovuto portarr 
allraverso il passo Buciok alto 
3300 metri 

t. r. Emilio Fritia 
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