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A colloquio con il prof. Popov, vice-direttore del Centro idro- I L?« Archeologia del cinema » d i C . .W. Ceram 
meteorologico e direttore dell'Ufficio per le previsioni idrologiche --^ ¥ ¥ p - v 

Dalle «tantasmagorie» 
Come SI COntrolla nell'URSS alcinema deiLumiere 
il pericolo delle inondazioni 

Un servizio pubblico moderno e adeguato — Le stazioni idrometeorologiche — Due esempi recenti: 

lo straripamento dei (iumi Volkov e Lovat a Novgorod e a Staraia Russa e I'inondazione a Krasnodar 

Un investimento di 400 mila rubli ha fatto salvare beni per 20 milioni - La situazione del Caucaso 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. d icembi e 

Si sono vorif icato o si pos-
sono v t ' i i f icare neH'Unioiie So 
vict ica improvviso inondazioni 
c o m e quel le ( h o hanno colpito 
in te re regioni i ta l iane in que 
sti ginrni? Conic funzimia m l 
l 'URSS il s i s t ema ( Id le p r e \ i 
sinni meteorologiche e idro 
logiehe? Come e s ta to rat io c 
si fa nolle zone minacc i a t e da 
inondazioni? 

Ques tc od a l l i e d o m a n d e ab 
bicimo rivolto a K. l 'opov, vice 
d i r e t t o re del Cent ro idruniele 
orologico f lcirUHSS e ( b e dii i 
go. ins ieme al prof. I*. Miliukov. 
l'liffieio |M>r le previsioni idrolo 
gicho. x La s i l ua / ione idrologica 
de l l 'Unione Sovietica e r e r t a 
m o n t c molto d h e r s n da (|iiella 
i t a l i ana . T u t t a v i a : inondazio 
ni si ve r i r i cano ancbe da noi — 
r i sponde Popov —. Non si puo 
pc ro parlar<> di inondazioni tal 
volta imprnvvise . II probleina 
non c pcro sol tanto quel lo <Ii 
p revcdoro se e (|iiando si ve 
rif it-hern in una da ta zona una 
innnda/ . ionc: la v i ta , il lavoro 
del l ' i iomo. 1'atlivita wo.' unica 
di una ei t ta come di tin vil 
laggio non possono ce r to ba 
sa r s i su labili previs ioni . II 
Rollett ino idroineteorologico. r e 
da t t o dal nost ro een l ro . da 
q u n t i d i a n a m e n t e un ( | i iadro 
comple to cli tu t te 1c p e r t u r 
bazioni c b e si ve r i r i cano nel 
I ' a tmos re ra . nei f iumi. nei la 
ghi e nei m a r i del nos t ro pae 
se . nonche in a l cune zone (xea-
n iehe *. 

Popov ci po rge a ques to pun-

to d u e fogli g randi come pagi 
lie di g iorna le cbe r ipor tano 
previsioni meteorologiclu> e 
idrologichc r igua rdan t i brevi «• 
lunghi periodi di t empo, dati 
Millo spes -o rc dcgli s t ra t i di 
n e \ e . sulla tempei a tu r a del 
I 'acqua, sulla \ e loe i la del \ e n 
to. sulle cnndiziniii dei fiumi. 
laghi . m a r i . e cc . 

•<. P e r noi il p roblema prin 
( i pa l e — conl inua poi — e <|iiel 
lo della neve cbe . n c l l T K S S . 
a l l o i i g i n e d e i r a u m e u t o del II 
vello dei fiuini e dei laghi . Dal 
le stazioni di control lo, s p a r s e 
per lut to il P a e s e . r icev iamo 
t e m p e s t i v a m e n t e tu t t e le noli 
/ i e sulla qunnt i ta di nest- ca-
duta , sol livello ragg iun to dai 
fiumi e dai laghi . a t t r a v e r s o 
t t- lcgrnmmj con l r a s scgna t i con 
sigla " M e l e o " o. (juando si 
t r a l t a di st"gnalaziutii urgi nti , 
dal la sigln " u r a g a n o " . Que 
ste inforinnziniii \ cngonn poi 
comple t a t e (on quel le d i e ci 
pei'vciigonn da l le stazioni me 
tenrologicho e idrologiche del 
I 'aviazionc cbe contrnl la rego 
l a rmcu tc con el icotleri e aere i 
le zone difficili da r agg iunge re 

Tu t t e ques te informazioni vt* 
n ivano e l a b o r a t e linn a qua lche 
t empo Ta da meteorologi e 
idrologi del nostro cen t ro . ora 
invece vengnno e l a b o r a t e da 
maccb ine c le t t ron icbe . I liol 
lettini inrormat iv i vcnumm |xii 
inviati in tu t t e le zone minac
c ia te da l le a l luvione. Quando il 
pericolo si fa r ea l e tut t i i nicz 
zi di e m e r g e n z a locali vengono 
mobi l i ta t i : r ad io , telefono. te 
l egrafo . s tnffe t to motor izza te . 
ecc . e. c o n t o m p o r a n e a m e n t e en 

STRENNE 
LATERZA 
GIORGIO BOCCA 
STORIA DELL'ITALIA 
P A R T I G I A N A Settembre 1943-Maggio 1945 
Dopo venti anni la Resistenza esce dal mito. in 
una storia che ha I'evidenza narrativa del repor
tage e la spregiudicatezza del giudizio critico. 
• Storia e soaetJ », 2* eJtz, pp 680. L 4000 

TUTTO PLATONE 
Un'edizione rivolta ad un largo pubblico di tutta 
I'opera di Platone. nelle traduzioni rigorose e 
commentate di M Valgimigli. F. Adorno. P. Pucci. 
G. Sill itt i. A Zadro. A. Maddalena. F. Sartori. 
L Minio Paluello. C Giarratano. G Giannantoni. 
« Filosofi antichi t media alt ». 2 to// . , pp 2720, L 9.500 

GASTONE MANACORDA. 
IL SOCIALISMO 
NELLA STORIA DITALIA 
Un'antologla documentaria che costruisce — at
traverso la voce dei test) puntualmente com-
mentati — la prima storia generale del socialismo 
italiano dal post-quarantotto alia Repubblica 

• Stona t loctcti: pp XI1-86&. L 8 000 

MICHAEL EDWARDES 
STORIA DELLINDIA 
L'lndia dall'invasione aria all'indipendenza; un li
bra chtt 'consente dl collocare storicamente le 
trasformazionl In atto in un paese-chiave del 
Terzo Mondo 

« Storia e societi », pp 360 L 6.000 

LEONARDO BENEVOLO 
STORIA DELLARCHITETTURA 
MODERNA 
L'edizione definitiva di un'opera classica: in oltre 
mille pagine splendidamente illustrate le vicende. 
le tecniche e i maestri dell'architettura moderna. 

• Opere \uori coHana*. 3 ' ediz., 2 roll., pp. 1150 con 
1040 ///.. L 18.000 

ALBERT SOBOUL 
LA RIVOLUZiONE FRANCESE 
La Rivoluzione dei sanculotti e dei borghesl, pro-
logo dell'intera storia contemporanea. nella piu 
aggiornata sintesl storiografica oggi disponibile. 
• Universale Latent*, 2 voll, pp. 792; L 1.800 

t ra in fun/ ionc l 'organizzazione 
della d i r e s a : inentrt- si proce 
de a H ' e \ a c u a z i o n e della popo 
lazione si prendono le misure 
per s a l v a r e ponti. deposi t i . abi 
lazioni. ecc. (Questo per (plan 
lo conccrm- i piccoli cent r i . 
m e n t r e le e i t ta . i centr i indu 
s t r ia l i . i t»randi villag^i ven 
uono difesi prevent iva iuei i te con 
la cos t ruz ione di d igbe . t e r r a 
picni. " f a s c e " di cemento o 
di t roncbi d ' a lbe ro lungo i 
fiumi ». 

Ma cbe cosa ca ra t t e r i zza — 
cb icd iamo — il servizio di pre 
visioni meteorolot i icbe del 
1'1'KSS ris|M'lto a quello di al 
tri I ' aes i? 

— Nel l 'Kuropa occ identa le , e 
non so lamen te in I tal ia , ma an 
d i e in F r a n c i a . Inidi i l terra . 
Spat-'na, Morvegia ed in altri 
paesi — risponde Popov —. il 
servizio im-tcorologico e idro 
logico e o rma i supera to . La 
maiifiior pa r t e del le previsioni 
metereolot l icbe sono d e m a n d a 
te alTav iazione 

Nei paesi de l l 'Kuropa occi 
den ta le . s|Ks^'i. le stazioni 
id rau l icbe sono poi monopolio 
dc i r in i z i a t iva p r iva t a e non 
s e m p r e quest a ba in te resse ad 
inves t i re Torti s o m m e in g rand i 
cen t ra l i id roe lc t t r i cbe . Kcco 
p o r d i e ques to p rob lema cbe 
non e solo tecnico ma socia le 
non puo e s s e r e af f idato o de-
m a n d a t o ai p r iva t i . 

Dieci anni fa. si 6 svolto il 
2. Coimresso deH'orjianizzaziri 
ne mondia le metcoro log ica . In 
queU'occas ione la de legazione 
soviet ica p ropose di t r a s fn rma-
re (piesta or i ianizzazinne in 
id rometeoro log ica . m a la p ro 
post a venue respin ta da molti 
paes i occ iden ta l i . K' c e r t o e b e 
le c i r r e pe r il m a n t e n i m e n t o 
di una stazioiie id rometeoro 
loUica, c o m e quel le es is tent i in 
Ul iSS , sono a l t i s s ime . m a e s se 
sono s e m p r e mil le volte inre 
riori (e di re i n e p p u r e pa rago-
nabil i ) a quel le dei dnnni can 
sati da l l e inondazioni . pe r 
c s e m p i o a F i r e n / e , Hrosse to . 
in T o s c a n a . nel Veneto e in 
a l t r e -zone i ta l iane . 

II p ror . Popov ci ba poi illu-
s t r a to nlcuni esempi concret i 
di in tervent i jx-r la difesa di 
zone e ei t ta deH'UKSS colpite 
o m i n a c c i a t e da a l luvium. 

— Nella 7ona del le i ;«endario 
lajfo i I lmen » (non lontauo da 
Leningrad!)) sorgono due ant i 
che e i t t a : Novgorod e S t a ra i a 
Russa . Nel febbra io scorso dal 
cen t ro idrometeorologico e p a r . 
t i to il p r i m o a v v e r t i m e n t o : la 
(pianti ta di neve cad u t a nei m e 
si p receden t i aveva gia suix* 
r a to di ( r e volte il livello nor 
ma le , cosa tnai a c c a d u t a a m e 
mor ia d ' uomo. II 1(1 m a r z o era 
o r a m a i c h i a r o c b e . col soprag-
Uitingere del d isgelo . tu t ta la 
zona intorno al lago «=arebbe 
-stata p res to a l l a g a t a . I.e previ 
«ioni si r ive la rono e s a t t e . Xci 
pr imi siiorni di m a y g i o i venti 
caldi p rovrn ien t i da l sud sciol 
s e ro i gbiacc i . II livello del 
Tacqua del lago r agu iunse i 
fi.5 met r i ^ u p e r a n d o di 2 m e 
t r i il l ivello n o r m a l e ) . I fiumi 
Volkov e I .ovat. emi s sa r io e 
immis sa r io del lago . s t r a r i p a 
rono nel la p i anu ra c i rcos tan 
te inondando p a r z i a l m c n t e Nov-
«*nrod e t o t a lmen te S t a ra i a 
R u s s a . Ancbe se il livello del 
I 'acqua con t inuava a c r e s c r r e 
gli abi fant i e r a n o p e r o t r a n 
quil l i . 

P r r v e n t i \ a m c n t e e r a n o s ta t i 
cos tn i i t i d ighe e t r r r a p i e n i nei 
punli piu pericolosi . p a r t e del 
la portf^lazione e cen t ina ia di 
mic l i a ia di capi di bt-^tiame 
e r a n o s ta t i e v a i u a t i . Apparec 
c b i a t u r e . o p e r e d a r t e . <uppt 1 
letlili e r a n o <tati t r a spo r t a t i in 
t empo noi piani sM[>«-riori de 
• l̂i rdif ici m e n t r e !<• por te e 
le finest re d« He ah i ta / ion i e 
dogli edificj pubhlici e r a n o sta 
te t a p p a t e con snechi di sabhia 
P e r c i r ca un m e s e Ie comu 
nica7ioni a t l r a v e r s o la ei t ta 
venne ro tenu te con Ie b . i rcbc . 
Fini ta I 'alltivione e r i to rna ta la 
norn ia l i t a . n\\ a m m i n i - t r a t o r i 
del la zona colpita potorono Ma 
bi l i re che i 4(i0 mila nsbli in 
ve<tit: nel le o p e r e di a r a i n a 
m e n t o p reven t ivo a v e v a n o rn r 
mes«.o di » s a l v a r e » 20 milio 
ni di rubl i . 

I ' na s i tuazione ana loga si e 
ve r i f i i a t a nella zona di Kra 
sno<lar. rn^l Sud del pacse . 
Qui pt^ro I ' inondazione non e 
s ta ta c a u s a t a da l di«geIo ben 
si da una pioggia to r renz ia le 
c ad u t a p»r una in ie ra setti 
m a n a d u r a n t e Tes ta te . Come 
gia p e r Novgorod e S t a r a i a 
Russa l ' avve r t imen to p reven t ! 
vo . la p ron ta azione dei mezzi 
di d i fesa h a n n o p e r m e s s o di 
e v a c u a r e in b r e v e t e m p o ben 
.1500 famiglie e di salvare il 
patrimonii) zootecnico ed indu-
striale che altrimenti sarebbe 
andato quasi completamente di-
strutto. 

(Irossi problemi — di t ipo. 
(juesti. « ilaliani » — p r e s e n t a v a 
e p re sen ta tu t to ra la zona del 
Caucaso dove le popolazioni 
per secoli hanno subito conti 
nue inondazioni e f ranc . Qui 
sono s ta le cos t ru i te . o ra , u r an 
di d iube e stazioni idroelettr i 
che eon le quali --i e risolto 
non solo il p iob lema delle inou 
dazioni ma ancbe quello del 
l i i r igazione di va s t e regioni. 
de l l ' energ ia e le t t r ica pe r i ecu 
tr i industr ia l i . del la navit_'a 
zione. ecc . 

Una s tazione idroele t t r ica e 
s ta ta da t empo cos t ru i ta ad 
esempio . sul fiuine Kura . Kssa 
non ha pero pern iesso di risol-
vere il problema del le inonda
zioni che si verificiino nella 
zona, pc rehe il c a n a l e a r t i l i 
c ia le clie porta Pat-qua dal fin 
me alia cen t r a l e non e suffi 
c ientc pe r r ego la re ed assor 
h i re I 'acqua d u r a n t e i periodi 

di p iena . Si e dovuto quindi 
cos t ru i re una diga al ta SMI me
tri che ha da to or igine ad un 
lago art i f icialo c a p a c e di rac 
eogliere tu t ta I 'acqua che in 
un anno s c o n e nel f iume. 

Sempre nel Caucaso e in eo 
struzione a t tu i i lmente una diga 
alia iillll met r i sul f iume In 
guri . I.a d iga c i o e r a un mar t 
ar t i f ieiale dal la capae i t a di l/> 
iniliardi di m'\ di acqua . II tin 
me, incana la to in un tunnel . 
port e ra l ' energia alia s taz ione 
idrica « Ingurska ia » che av ra 
la potenza di l.o milioni di 
Kilowatt. Questo complesso por 
ra fine al le inondazioni che pe 
r iod icamente d a n n e g g i a v a n o 
(|iiesta zona agr icola col t ivata 
ad ag rumi e vignct i . Ancbe il 
veccbio letto del f iume ve r r a 
t r a s f o r m a t o in un fert i le c a m 
po col t ivato . 

- I 

a. g. 

Una delle immagin! di a Archeologia del cinema », di Ceram. Si 
tivo proiettore che serviva ad animare una serie di immagini scorr 
in alto, e la sua cinepresa montata su cavalletto 

tratta del teatro prossinoscopico di Reynaud, una specie di primi-
evoli, e per mezzo di specchi. A destra, Robert Paul, nel riquadro 

NELLA GIUNGLA 
DI KIPLING 

Di due nuovi eleganli volumi 
si e arricchita la collana < 1 ca-
polavori » deU'editort* Mursia, 
che a un pre/zo veraniente con-
veniente (L. 2.000 il volume) of-
fre una discreta scelta delle m:»'i-
giori opere di grandi narra to i i . 
valendosi ilfU'nbhondante mate-
riale d i e viene acciiniiilandosi 
neH'altra collana dello slesso e-
ditore i 1 grandi scrittori di ogni 
pacse *. 

II primo (ti quesli due volumi e 
dedicato a Turgenev: a un'ampia 
ed e.ssenziale scelta delle opere. 
t h e permelte di seguire Ie tappe 
foudainentali della c a m e r a dello 
scrit lore. e preniessa una chin 
ra prefazinne di Fl tore l » Calto. 
che si preoecupn di fornire al 
leMore gli elementi essenziali per 
eoniprendere e colkK-are storica
mente a I loro posto i testi narra-
tivi e teatrali poi riportati . 

II sreondo volume invece e de 
dicalo alio scriltore inglese Rutl-
yard Kipling, di cni vengono 
presentati per intern fj lihrn del 
\o nitiiHila e Kim. o'.lre una nu 
Irita scelta di racconti e poesie. 
Kipling, si sa. era un convinto 
asser tore della superiorita della 
razza bianca. un sostenitore ac-

canito della missione iinperiali* 
stica del popolo inglese. un am-
miratore della politica di gran-
de7za e di progresso tecnico del-
l ' lnghilterra vit toriana; qui for-
se. osserva nell'introduzione Ugo 
Hottalla. sono da r icercare le 
origini delle difdcolta incontrate 
dalla critica nel definire la sua 
opera, per molti aspetti contrail-
dittoria. ma rieea di pregi arti
stic!. La sua animirazione per il 
mondo favoloso deH'India. la enn-
trapixisizione Tra il mondo della 
civilta e la bonta del mohdo 
primilivo. hanno conlribuito. per 
altro verso, a una grande diffu-
sione dei suoi ronianzi magginri 
fra il pubblico dei ragazzi. 

FILOSOFI 
E UMANISTI 

II terzo volume della serie 
* ('entouno caiwlavori » dell'edi-
tore . Hompiani e dedicato alia 
letteratura tedesca <il prezzo d 
sempre di L. 500): non ci sof-
rermiamo un'altra volta sni li-
initi di questa iniziativa. che giA 
ahbiamo illustrato a proposito 
dei due vnlumetti iirececlenti. Os-
serviamo soltanto che il c u r a t e i 
re Vincenzo Maria Villa, preso j 
atto della necessita di trasceglie- i 
re dal Dfcinnarin non piu di 101 | 
opere. ha preferito sorvolare sni 
primi secoli della letteratura (in 
40 pagine si arr iva al '700) e in 
dogiare invece sull'eta moderna. 
comprendendn fra le opere im
portant! ancbe cli scritti dei mag 
giori filosofi da Kant a Hegel. 
da Marx a Husserl. 

Al solito. segnaliamo all'atten-
zione dei nostri lettori il nuovo 

volumetto della serie dei Prota-
gonisti (CKI. L. 350). il n. 14 
comprendente una monografia di 
Alberto Tenenti su Erasmo ed 
una del francese Jean Bachelot 
su Montaigne: uno dei massimi 
esponenti riell'iimanesimo europen 
ed un import ante espononte del 
mondo francese del secondo t in 
quecento. 

ROMANZI 
E RACCONTI 

Diverse, questa settimana le 
opere di narra t iva . che offrono 
una certa varieta di scelta, selv 
bene nessuna si distingua per 
particolare mo'ivo d'interesse. 
Ksse vanno dal noto ronianzo di 
Fogazzaro. Piccolo mondo antico 
<L. .'150. Mondadori). al secondo 
romanzo di D. II. Lawrence, lo 
scriltore inglese sul quale ci sia-
mo piu volte soffermati. Di con 
trabbando (Dall'Oglio. L. 350). 
al romanzo non certo impegnati-
vo dell 'americano \V. Morris, A-
moTP tra i cannibnli (Garzanti. 
L. 350. gia s tampato e ristam-
pato da Feltrinelli). 

Una sjrana formula viene inau 
gurata col n. 6 della collana 
* II 2 7 * dell 'editore HieMi: nella 
prima parte del volumetto fLire 
250) si presenta un testo lette-
rario (fjnesta e la volta dei fffic-
conti di Xotalc di Di( kens) e nel
la seconda par te si trova una 
specie di rotocalco in miniatura. 
con notiziole e fotografie su at-
tori e cantanti. L'n'inizialiva di 
cui non si riesce proprio a ca 
pire il significato. 

a. a. 

II curioso volumetto di uno psicologo inglese 

Possiamo sapere quanto 
siamo intelligenti? 

j In un 
! Kvstnck 
• (Kizzoh. 

cuno*o voion.e-to II. J . j «cia normale qnella coiiiprrsa 
fra il lanite mimmo e il nuissi-
tr.o dei valori entro a n sta il 50 
p*-r cento di ti.tto il nunteggio. 

N'el vaiutare i! contenuto di 

L<F prove d'i7.nUin'n:a 
VM'<2). uno ps.colocn in

glese si p r o l i n e di divulgare le 
tecniclie piu agevoli di misura. 
anzi di autonvsr . razor .e di cio 
che. in praT.cn. chiamiamo in-
te'.l gt-n/a. «<»prattntiO sco!a>tica. 

I re.iHivi. ci rieorda lo Ky-
*t-:i(k. non soi'o sorti su foTvt.i-
n v n ' n !n>: a i . a : j ».s r . - r ' . ; ' ' «••»; 
j»ir:ei. e \a lgono r.ei limsti a cni 
li r.d;:ce la !-iro o rp ine . Pi-ri"> 
e**] <;ervor.o p;n!to>'o tx-r.e i«-: 
dett-rnimare con b:tr>na appro--1 
ma/ione. nel.'i-ia evolativa. il 
qt:07iente intellettaale <Q. L> ci(H" 
A rap|»iT*o tra eta meiitale e et.i 
crono:ogira. II Q. I . infatti. ^: 
m.intt-ne «t)la-t.i:]za co-:an:e ii.ii 
sei "e'tt- ai qu.ndic: se»i.< 1 anni. e 
penr . r i t r i«-r. io un pre<-o»-e ora-n 
tanit-oto <lei ragjzzi m-i vari t 'p : 
di sco->!a nied a inferii>re. qua;: 
e^i^tono anc«irj in Iniih-llprra. 

Pii'i tardi io:to sen-pre lo F.y 
senck). la drlerminazione dt-1 
Q. I. non e pos-ihile. pen he le 
attivita mentali non si sviluppa 
no in modo quas : lineare come 
prima, ma diventano complesse e 
risentono mo'.tissimo di d;versita 
culturali. Pcrcio vengono propo-
Me al t re tecniche. come il r ap 
porto t ra il punteggio ottenuto dal 
singolo. e il punteffgio medio di 
un giuppo omogenco a cui e*si 
appartengano, coniiderando f«-

ques 'o «aggio. dohhiamo distin 
iroere fra cio che lo Kysenck dit-e 
iitl Q I . cell eta evolutiva. e gl. 
. r t r i en t e r , di valutazione. 

La fi<<ata del Q.I. anche nei 
1 rr.i'i d'eta iridicati dall'A. e 
i-.cm molto d;«eu<«a; il Q.I. puo 
- t rv i r e a da r t i la d.fferenza at 
t-.a'e tra d : e raga/71. in d*ter-
nunate torid.zii.ni. ma non poo 
t-vi.-re uTili7zato r«-r decidere del 
'.uro fiit-.;ro. come si fa con mol-
la !eagere/ /a r.elle scnole inglr-i 
eon la prova eo- iddefa d»-l-
':'* II - » (r-r<i\a fatta a und:ei 
jr.ni. r<-r det idi-re »e I'.ilnnr.o 
ilt-ve e--ere : nd i i z / a to a qi:e*to 
o a o.iiel tiixi di senola). 

K' invec-e e<atto (tie il confron 
•o fra l r:=iilT.iti di un soggetlo 
a un ir.<:enie di prove e la me
dia dei ri«u!tati di un gnippo 
oaioceneo di soegetti sottoiwsTi 
alle medes:me prove, puo dirci 
se egli si trova in vantaggio o 
in svantaggio. purche si tenga 
conto anch<; di fattori non sol
tanto intcllettuali che possono 
modificare le risposte. come la 
apprensione. la fat ica. lo stato 
generale o specifico d'ins-curer-
za. ecc. 

Nel eaao dellt pror* riporut* 

nel litiro si t rat ta di realtivi r;-
giiardanli le c a p a c t a verbal). 
n-.imeriehe e perccttivo^paziali 
d i e st anno alia hase di molie no 
- tre conuini prestazioa:. e impli-
i ano at!en7ione. memona . app!:-

rappresen:azione logica. eaz.ione 
rr.t-nta'f. 

In Itah.i r.on 
te lar.ite. o«sia 

sono ancora sta 
non si e misura-

!o per quali eta e in qual: grnn-
p.i siano valide. I Te*-t jvifeblK* 
ro ri^ultare troppo faed: tsupt--
rati da tutti .n on tnnpip m m 
mo) o troppo riiflicili isujiera'i 
da mt-no del 75 per cento, e con 
Tempi lunehi). (iiuMair.ente lo 
Ly-enck f--tlode che il lettore j 
d i e vo*l:a app'.icar<i da se Ie i 
prove po'-^a. in tia-e ai r.«u!tati. 
-<-r\ ir<i-ne |n-r deci* on; imjxirran 
Ti: p<>'ra valer-t-ne. dice il no 
^Tro p<i(o!«iiio. j>er diveitirsi. o 
I>fr * cono-cere meglio se s»e>; 
-o ». 

Forse pero neppure que«ta ro 
r:o«cen/a, cr«-diamo. gh sara po*-
•=ibile. anche perche spes«o i n-
-ultati negativi verranno nfiutati 
come ass;jrdi e privi d: signifi 
cato. Pero il volumetto servira a 
riaprire la discussione su que
ste tecniche. e a r inviare qualai-
no — il che non sarebbe poco — 
ai presupposti teorici che stanno 
alia loro base . 

A. Massucco Costa 

Atlorno alia nuscila del cine
ma come urunde fatto tecnico 
ed artistico del diciunnnrcshnn 
aecolo (un secolo di ricerclie, 
di messe a punto e di tentativi 
di anni ijenere) v'e. aitualmen 
te, tutto un filone di studi di 
noterole interesse slorico e cul-
turale. Dopo il ponderusa volu
me di Sadoul Stor ia gene ra l e 
del c inema - Le origini e i pio 
nieri. che comprende un arco di 
tempo che va dal IW> al M'J. 
ecco ora uscire Archeologia del 
cinema di C. \Y. Ceram (Mon
dadori). In Sadoul, oviiamente. 
la ricerca dei particolari tec-
nici si accompatina continua-
menle ad un raffronto della si
tuazione dell'industria einema-
toarafica. ai primordi. con la 
situazione culturale piu acne-
rale e. in particolare. con quel
lo francese. II quadra die se ue 
ha e completo e permelte di 
collocare esottamente le prime 
figure di studiosi del cinema. 
di industriali della « s e t t i m a 
arte •». di operatori e fotoqrafi. 
Anche la fuse di passaagio dal
la fotoyrafia alia fotografia 
animata e al cinema vera e pro
prio, e compresa e volorizzata 
in tutte le sue diverse eompo 
nenti. 

Le ricerclie di Sadoul sono. 
comunque. svolte ad alto livel
lo e il sun volume suite ori
gini del cinema e i pionieri, e 
un testo classico e di valore 
per gli studiosi e gli speciali
st i. II volume di Ceram (che 
gia nel IMS aveva pubblicaio 
un saggio sidle origini del ci
nema) e invece pensato ed im-
paginata per un pubblico pin 
largo e meno specialistico. Ce
ram. noto per una fortunata se
rie di libri arclieologici. ha co
munque svolto il sua lavoro con 
noterole impegno. 

Varticolarmente ricca ci sem-
bra la parte illustrativa: ac-
canto ad immagitii gia utiliz:a-
te da Sadoul e da altri studio 
si. ve ue sono una serie di ve
raniente inedite ed important/. 
anche per la comprensiinie dei 
vari procedimenti tecnici. Ce
ram. e un divulgatore. un dili-
genie cronista e racconta nel 
sua lihro cio che ha scoperto e 
trovato. con un piglio demisti-
ficatorio die non guasta. Egli 
scrive nel capitolo intilalato 
Pionieri piu o m e n o s e r i : * Co 
si la cinemalografia. prodotto 
di scienze divenute dinamiche. 
inizia nel SIX secolo. e non dal
la cono'icenza sonnecrhiante in 
uno statico sensn della vita di 
Krone di Alessandria, di Clau
dia Tolomeo, di Ibn altlaitam. 
I'ertanto, non ha ale it n senso 
scervcUarsi intorno ai pochi 
versi di Lurrezio suite "Trnmo-
gini die si rr.uovono". K ancor 
meno senso arrebhc il trntare 
di ge.ttore un ponte fra le pit-
lure rupe-tri di Altarr.ira. le 
teorie dei rilierj egizi. i \regi 
del I'arten'iiie e le "surcessio 
ni di immag'nii animate" del 
XIX secolo 

Scoperte 
« efficaci » 

< Tutto cio deriva dalla pro 
pensione verso le teorie mecca-
nicistidie deU'eroluzione. se
condo le quali la sforirt della 
civilta umona non e che vn 
progressn ininlerrot'o attrarer-
so cinque millenni >. Ceram 
continua ar,cnra: * Per la storia 
non lia importanza die si "re 
rifichinn" delle sraperte ca.<ua i 
li. bensi l,a u:ipjirlan:a die ' 
queste seojx'rle "direngano ef l 
jicaci". Ed efficaci in questo I 
sensn. qiuili elementi impre-
srindibili della somma che si 
sarebbe rhiamata cir.erntogra-
fia. lo dirennero soltanto le 
scoperte fra il 1792 e il ISSS, 
formulate secondo un criteria 
tecnico dall'ingegner Thun nel 
seguente modo: riprnduzione 
del movimento tramite Vavvi-
cendarsi di suceessioni di im-
magini; riproduzione di imrna-
gini continuamente animate 
tramitt fessure mosse rapt-

damente; movimento a scatti 
delle succession! di immagini 
fisse con arresto completo o ap 
prossimativo; coinpensazione 
ottica del movimento delle im
magini per mezzo di lenti o 
specchi; lunghi nuslri di imma
gini; proiezione di immagini 
animate ». 

Questa parte introduttiva del 
libra e imporlunle per capire 
in die modo sono state condot-
te le ricerclie sulla « nascita 
tecnica » del cinema. Solo piu 
tardi. infutti. si parlerd di ar
te. Ceram esemplifica le tesi 
che abbiamo riportato sopra 
con questa frase: Le «fanta-
smagnrie » preludonn il cinema-
tografo dei fratelli Lumiere 
nello stesso modo come Vauto-
ma, < lo scrivano » di Jacquei 
liroz, prelude una moderna TO-
tativa, oppure come la ruota 
portante (la draisina) del si-
gnor von IJrais una motociclet-
ta. Qui non esiste uno sviluppo 
die calleghi una cosa all'alt ra: 
fra queste cose esiste una mu 
lazione, la mutazinne del pen-
siero meccanico al pensiero 
tecnico. Del resto, per una ra-
gione puramente tecnica. la 
preistoria del cinema non com
prende nemmetio il « t auma-
tropio » e i « quadri scorrera-
li » della lanterna magica. 11 
•J taumatropio » effettivamente 
non presenta nessun tipo di mo
vimento. ma semplicemente 
trasforma due diverse imma
gini in una nuova immagine 
grazie a un'illusoria identifica-
zione. E neppure i «quadr i 
scorreroli» mostrano un mo
vimento vcro e propria, ma sol
tanto un c cambiamento di po-
sizinr.e ». 

Le origini della 
fotografia 

L'autore dl Archeologia del 
cinema, appttnto nel comggioso 
lentalivo di demistil'icare una 
storiografia ancora oggi troppo 
eonfttsa e eontradditloria. di-
mentica die gli studiosi che 
hanno cvrcato e trovato » m'.s--
si i consistent! fra il mondo 
« tecnico ^ del diciannni esimo 
secolo e luomo della preistoria 
o del mediaevu. lo hanno fat
to unicamente per dimostrare 
come da sempre Yuomo avesse 
ben presente il senso del mo
vimento e come tentasse di 
rappresentarlo in tanti diversi 
m<xii. Comunque, il libra di Ce
ram scorre in mnibi piacevole 
senza mai diventare noiosa-
mente tecnicistico. Varticolar
mente ampin e ricca di risul-
tati e stata la ricerca sulle 
origini della folnqraha come 
prngenilrice del ci.iema. 

Valide e ditcumeiilate sono le 
diverse e fondaineiiJuh connes-
sioni fra la *. foioarafia del 
morimentit* e i primi tentativi 
di siriittnre il nolo feeomeno 
della pcrsislciKa retmica sul 
quale si ba.<a. da sempre. il ci
nema. Dal /v"?2 alia nascita del 
dagherroiipo nel /.S.V) (la prima 
fotografia su peltro c del \S2f, 
e i primi dagherrotipi risalqo 
no invece. senza ombra di dub-
hi. al ISl'.'i e fma agli esjye-
rimenti di Plateau e di Slamp-
fer e da questi a quelli di Tal 
hot, Mareg. Aii'diuiz. Mug-
bridge (con i suoi studi sul mo
vimento animate* Edison. Ro
bert I'aul, i Lumiere, Path^. 
Oskar Messier, Melies. V.ecca. 
Ambrosia e a quelli di Filoien 
Alberim. nel lihro di Ceram si 
ritrnrann tutti i personaggi, i 
tecnici. gli arti--ti. oh inventori 
reri e fa<ulli cue hanno conlri
buito. in un modo o nell altro, 
all'afiermazinne nV/ cinema. 
Archeologia del c inema, che 
si conclude con il ltf>7 quando 
il primilivo * fer.omeno da ba-
raccone» comincio ad affer-
marsi come industria. eontiene 
quasi trecento preziosissime 
ilhistraziom ed e di noterole 
interesse per gli studiosi e gli 
appassionati di cinema. 

Wladimiro Settimelli 

IMOVIT/t 
DE D0NAT0 
ED1T0RE 
Viktor Sklovskij 
TEORIA DELLA PROSA 

11 testo fondamentdle per la 
coitoscenza del ' formalisma ' 
russo Una delle opere critt-
che piti art$inali del secolo, 
ogpj scopertu e valutata in 
tutta la sua importanza 
244 pagine, lire 1800 

Piero Santi 
RITRATTO DI ROSA1 

Piero Santi, saddle dell'ar-
tista per un lungp pcrtoda, 
restititisce con tjueilo suo 
ritratto la cornplcssita e 
insieme la forza element art 
della ' persona ' straordtna 
ria che fu Rosat 
128 papinc. lire 1300 

Rattier Maria Rilke 
I QUADERN'I DI MALTE 

Nel Malte di Rtlt-e, come nel
le prose di Kafka e nel Tor-
less di Alnsil, sono latere 
Vangpscia la solitudine la 
alicnazione dell'unmo d'ngtj 
176 pjpine. lire 1800 

KAFKA DA PRAGA 1963 
La prima prcsa di postziont 
della culttira marxista net 
suoi orienlamcnti avanzati co-
me in quelli negativi, daian-
ti all'opera di Kafka 
272 p-iRine. lire 2500 

Polco Quilici 
MALIMBA 

Un documento di altn livello, 
in parole c immagini, sul 
festival delle arti negrc Nel 
naturale folklore delle danzc 
c delle mimchc afneane piu 
antiche st muovono e jcrmen 
tann le idee della nuova 

Africa 

200 p.ipinc. ilIitNtr.no c rilcfj.no. 
lirc 4000 

Rino Rocco 
LA GRANDE TRAPPOLA 

£ il racconto di una tnteta 
stagione di caccia grossa 
nella re gione ettoptca del 
dalla Sidama, sullo tfondo 
di una natura immcnf* e 
fatcinosa. 

300 p.icinc. illustrato e nlcgato 
lire 3500 

Rircardo Varvelli 
AFGHANISTAN 

Le ttcende di una r.aziont 
rncdierale sulla \trada del 
rinnaiarv.cnto, la conquula 
di una tetta di 7000 meln 
i:el cnore dcH'A'ia. la vita 
dczjl ull:"ii i err r.nmadi 
credi del mon^o'.t dt GengtS 
Khan e I amcrlano narratt 
per la prima volta in Italia 
3l)<) p.i?;nc, ilaiitrato e nlegato. 
hre 4000 

Nezami di Ganje 
LE SETTE PRINCIPESSE 

Le sette giovant spose di Re 
Bahrain, * per meglio rapire 
tl cuore al sovrano e fargh 
gustare delle sue dolcezze. 
varr.nan fiabe che eccitavan 
I'am ore » 

250 pipine, illusirjto e rilcgjto, 
Iirr 3500 

Novella Sanaoni Tnt ino 
SCUOLA E T E R R I T O R I O 

f L'organizzazione cducativ* 
del temtorto» questo e il 
significato del volume una 
ricerca operative, nclVamhi-
to della piu ampta piamfi-
cazione urbanistica 

192 piginc. illusiraio c rilcgno, 
| lire 8000 / 
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