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// Comune cerca di risolvere il problema degli inquinamenti 

revocando le licenze agli stabilimenti balneari 

GENOYA: PRIMA DEL TUFFO IN 
MARE PENSATE ALL'ECOLOGO 

Una lettera alle autorita di un esperto in problemi di ecologia - Le petroliere scaricano in mare 
residui di na/ta che poi finiscono per raggiungere le coste - II pericolo dei liquami biologici - he 
misure che dovrebbero essere adottate per impedire Vaumenlo crescente degli inquinamenti 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 20 giugno 

Immaginate di avere un a-
mico ricco con villa e piscina; 
ma che I'amico sia anche co
st matto da riempirvi la pi
scina con acque di scarico di 
una rafflneria cinque volte 
concentrate: sareste disposti a 
tuffarvi? Probabilmente prefe-
rireste rinunciare per sempre 
a lavarvi. e vi radichereste 
nclla terribile idea che se ttno 
possiede villa e piscina, invi-
tera metalmeccanici ' e brac-
cianti solo al fine, poco cri-
sliano, di avrelenarli. E inve-
ce — se dobbiamo credere a 
(itiido Manzonc. del ijruppo 
di studio delle acque delta 
FAST., sezionc di ecologia — 
// tttffo nella rafflneria e in 
agguato per chiunque voglia 
trascorrere la stagione balnea-
re sulle coste liguri. 

E' una stagione che. pro
pria per questo. inizia all'm-
scgna dell'incertezza. II Co
mune di Genova (che non ha 
tatto nulla per attettuare gli 
inquinamenti) sembra voglia 
risolvere il problema a modo 
suo, rerocando la licenza ad 
una serie di stabilimenti bal
neari: c'e chi parla di died 
c chi addirittura di renti. 

Intanto, in una lettera tn-
viata un po' a tutte le auto
rita (dai presidenti del Sena-
to c delta Camera agli asses-
sori all'igiene) I'ecologo Man
zonc espone consideraziom c 
dati che definire «un grido 
d'altarme» e ricorrere agli 
cufemismi. Prendiamo la sto
rm delta rafflneria moltipli-
rata per cinque: il limite di 
acceltabilita delle acque di sca
rico di un impianto di raffi-
nazione e pari a 20 milligram-
mi per litro di idrocarburi: 
ebbene, nelle acque liguri sa-
rebbero state trovate concen-
trazioni che raggiungono i 
cento milligrammi ogni litro. 
Qualche esempio: a Sanre-
mo si parla di 42 milligram-
mi per litro in superficic (e 
52,6 a quattro metri di pro-
fondita): ad Alassio 98.2 mil
ligrammi, ad Albissola 61. a 
Pegli 22.6. a Nervi 12,4. a Va-
razze 21.2. 

Lo spumone 
di cioccolata 

Poi. come alia fine di ogni 
pramo che s» rispetti, arriva 
il dolce. Ricordiamo infatti 
una curiosa espressione usa-
ta in un convegno inlemazio-
nale sulla polluzione marina: 
spumone di cioccolata. Si trat-
ta del petrolto rersato in ma
re dalle petroliere, trasporta-
to dal vento, liberato grazie 
alVevaporazione delle sue par
ti piii viscose, tra3formato in 
un gigantesco budino ben ag-
grumato e catramoso. Se lo 
spumone di cioccolata naviga 
nell'Oceano Pacifico i guai so-
no relativi, ma nel Mediterra-
neo prima o poi raggiunge le 
coste: e allora non e nemme-
no piii il caso di parlare di 
tuffi: sullo spumone uno rie-
sce perfino a sedercisi sopra. 

Naturalmente questi ingre-
dienti hanno proprieta non 
precisamente terapeutiche nei 
confronti dell'uomo. e soprat-
tutto distruggono sia lo flora 
che la fauna, di superflcie e 
di fondo. Quanti spumoni di 
cioccolata stanno riaggiando 
verso le spiaggc, mentre noi 
pensiamo alle vacanzc? Nel 

1968 almeno un milione di 
tonnellate di petrolio e stato 
scaricato in mare dalle petro
liere. e quesl'anno il quanti-
tativo sembra destinato a rad-
doppiarsi. 

Eppure qui siamo solo al-
Vinizio. a Ben piii gravi c piii 
pericolosi per Vuomo — scri-
ve I'ecologo Manzone nclla 
sua lettera — sono gli inqui
namenti di origine biologica 
provocatt dai liquami di fo-

i gna causati dagli scarichi ur-
\ bani non devurati». E se a 
i questo punlo state per met-
\ lervi a tavola vi consigliamo 
j di rinviare la lettura a tempi 
' migliori cscludendone (come 

direbbe la TV) i congiunli 
non perfettamente maturi. 

11 protagonista c I'cschcri-
chia uoli. un germe che pren-
de il nome dal battcriologo 
tedesco Th. Escherich. Si trat-
ta di batteri a grande difjti-
sione, generalmente ospiti in-
nocui dell'uomo e degli ani-
mali. ma che in determinate 
condizioni diventano patoge-
ni e possono provocare ma-
lattie gastrointestinali, infe-
zioni urino-genitali. riscnti-
mento menigeo. Ora secondo 
dati rilevati Testate scorsa 
avremmo. nelle acque liguri, 
le seguenti concentrazioni di 
escherichia-coli per litro: a 
Genova, zona delta Face, 
spiaggta libera 23 mila esche-
richia ogni litro: in un altro 
punto di Genova, grosso mo
do all'altezza di corso Italia. 
4 mila 600: nel porticciolo di 
Nervi 11 mila: sulle spiagge 
libere di Nervi 23 mila. 

<r Sono risultanze — scrive 
ancora I'ecologo ~~ teramen-
te terrorizzanti. tenendo prc-
sente che i limtti massimi di 
accettabilita per Vuomo. con-
templati nei vari regolamenti 
di igiene sia nazionali che 
stranieri, danno come stan
dard massimo e invalicabile 
500 escherichia coli per litro in 
caso di acque per uso bal-
neare. e 60 nel caso di uso 
alimentare. Si pub quindi of
fer mare. senza tema di smen-
tita. che le acque costicre li
guri oggi coslituiscono una 
perfetta coltura fecale per ger-
mi patcgeni di ogni generc e 
tipo. Un habitat patogeno ma-
rino in stato di a per la viru-
lenza, che rappresenta un pa-
lese pericolo potemiale di cc-
cezionale gravita per tutti co-
loro che ne possono venire 
in contatto ». 

II guaio e che i rimedi in 
qualche caso sono peggiort 
del male. Sembra infatti che 
molti comuni liguri abbiano 
dotato n i propri scarichi di 
macchinc tritafcci che spap-
polano i residui fccali ren-
dendoli invisibili. ma non per 
questo eltminandoli ». Gli sca
richi acquistano allora un pe
so specifico inferiore a quel-
lo delle acque marine, con il 
brillante risultato di non es
sere piii miscelabili ma di 
* galleggiare » sul mare. 

Poi vi sono i prodotti di-
sperdenti che provocano I'af-
fondamento del petrolio; e 
qui saremmo a posto, se nnn 
fosse per il dettaglio non del 
tutto trascurabile che i pro
dotti disperdenti «r hanno una 
tossicita ancora superiorc a 
quella degli idrocarburi*. Non 
solo: * distruggono le vane 
specie di carbossi-batteri (cioe 
i batteri <r digestori» di idro
carburi, ndr) siccht il petro
lio cost trattato rimanc inal-
terato nel tempo seppure in-
visibile alia rtsta ». 

/ rirrcdi veri stanno — co

me s'usa dire — a monte del 
problema. Bisognerebbe ade-
guare la legislazione. ma au-
spicarlo e fare deliumorismo 
involontario se si pensa che 
la vecchia legge, del 20 giu
gno 1896, impone appena una 
distanza minima di 200 metri 
fra scarichi cloacali e localita 
balneari. E' una legge senza 
dubbio superata dai tempi e 
soprattutto dall'esplodere fre-
netico delta speculazione edi-
lizia; e ciononostante nessuno 
la rispetta: a Genova i metri 
di distanza. in certi casi, non 
sono piii di cinque: e se un 
pretore Inncia un grido d'al-
larme (e accaduto nel 1970 e 
forse si ripetera quest'anno) 
si trova subito chi versa sul
le acque il dolce rosolio del-
Tottimismo e dell'oblio. 

Scarichi 
di petrolio 

Per lo scarico del petrolio, 
poi, basterebbe forse estende-
re il sistema cosiddetto loand-
on-top » (letteralmente carica-
re sopra). Si tratta. in breve, 
di questo. Suite superfici in
terne delle petroliere rimane 
sempre uno strata oleosa pa
ri alio 0,4°'n del carico (ben 
400 tonnellate in una tank 
delle dimensioni delta a Tor-
rey Canyon »j. e al momento 
del lavaggio questi residui fi
niscono in marc formando le 
chiazze che poi raggiungono 
le noslre spiaggc. 

Con il sistema <r loandon-
top» un'apparecchiatura spruz-
za Ire getti d'acqua ad alta 

pressione sulle pareti: poi gli 
scarichi del lavaggio vengono 
pompciti tutti in un'unica ci-
sterna chiamata « slop tank » 
(cisterna dei fondami) e da 
qui Vacqua, separata per de-
cantazione dai residui oleosi, 
viene immessa in mare abba-
stanza pulita. I fondami re-
stano nella « slop-tank ». che 
una volta in porto viene riem-
pita nuovamente di grezzo al 
pari delle altre cisternc. 

C'e un solo ' inconveniente: 
il petrolio contenuto nella 
«slop-tank» acquista un'alta 
percentuale di sale che po-
trebbe corrodere gli impianti 
di raffinazione. se i proprie-
tari delle raffinerie non af-
frontano la spesa di una ap-
parecchiatura supplemental. 
Ma quanti benemeriti baroni 
del petrolio sono disposti a 
farto (se non li si cosiringe 
per legge) rinunciando cost 
al sacro principio del massi
mo profitto? 

a Si sta purtroppo ripeten-
do — conclude la sua lettera 
I'ecologo Guido /Manzone — 
la stessa triste e disonorante 
esperienza dell'alluvione ge-
novese, allorche le numerose 
e autorevoli voci d'allarme fu-
rono lasciate cadere nel si-
lenzio e nell'inoperositd piu 
assoluta, associata alia totale 
dimenticanza delle leggi e 
dei regolamenti pubblici di 
idraulica da parte degli orga-
nismi politici genovesi. salvo 
poi simulare il piii accurato 
stupore al momento delta ca-
tastrofe ». 

Flavio Michelini 

Rubate a Fiumicino 
le valigie 

(senza gioielli) 
tlella Fuerstenberg 

ROMA, 20 giugno 

Moglie e marito, dipenden-
ti dell'AIitalia, sono stati ar-
restati stanotte all'aeroporto 
di Fiumicino per un traffico 
di valigie. Lui cambiava i 
cartellini ai bagagli in par-
tenza e li «dirottava» ver
so il deposito. Lei, con altri 
complici, andava poi a riti-
rare i colli con i tagliandi 
sottratti dal marito. 

I due, Domenico e ' Paola 
Calabro, rispettivamente di 
24 e 22 anni, sono ora a Re-
gina Coeli. Poliziotti e cara-
binieri hanno scoperto il gio-
vane mentre sostituiva i car
tellini a sette valigie (tra le 
quali due dell'attrice Ira Pur-
stenberg). che dovevano es
sere portate sull'aereo diret-
to a Venezia. Lo hanno se-
guito poi, quando il Calabro 
e andato a prendere la mo
glie a Roma per consegnarle 
gli scontrini che le avrebbe-
ro permesso di ritirare i ba
gagli dirottati. 

Sembra che il traffico del
le valigie durasse da diverso 
tempo. 

Nei bagagli della Fiirsten-
berg non e'erano i preziosi 
gioielli «Tiffany » che, pare. 
l'attrice porti sempre con se 
per non correre il rischio di 
spiacevoli inconvenienti. 

Quarto matrimonii* per BB? 

limed) 21 giugno 1971 / l ' U n i t a 

SAINT TROFEZ — Quarto matrimonie p«r Brigitle Bar dot? Le voci eorrono iniittcnti n«i soliti * m -
bitnti mondani. II future «pr inc ip* contort*» sartbba I'attuaU forturtato accompagnator* • f itto » 
dal la stalla, il maestro di sci Christian Kalt. Sembra che il matrimonie si celebrera in un pacsino 
della Corsica, prima della par tenia di BB per la Speajna dove deve girare vn f i lm. Nella foto: BB e 
il probabile quarto marito, 

Wajda e i suoi allievi alia settimana cinematografica 

Verona: felhemente iniziata 
la «sei giorni»polacca 

Interessanle discussUme su « La vita di 
famiglia» del giovane Krysztof Zanus-

ISotevoli risultati del disegno animato si 

DALL'INVIATO l 

VERONA, 20 giugno 

II giovane cinema polacco 
non ha avuto fino ad ora 
molta fortuna in Italia. Me-
sl fa, in un locale specializ-
zato di Roma, una rassegna 
di nuovi registi si interrup-
pe dopo il secondo film, per 
mancanza di pubblico. La 
stessa cosa si e ripetuta pun-
tualmente e fedelmente a 
Milano. Eppure I'opera inau
gurate era. in entrambe le 
citta. un fior di film intito-
lato La struttura del cri-
stallo. premiato in varie par
ti del mondo e diretto da 
un registra di origine ita-
liana. come rivela il suo co-
gnome. Zanussi. 

leri sera, al «Filarmoni-
co» di Verona. Krzysztof 
Zanussi si e preso una sorta 
di rivincita (anche su certe 
critiche sbrigative apparse 
sulla nostra stampa, in oc-
casione del recente festival 
dl Cannes) guidando una in-
teressante discussione sul 
suo secondo film La vita di 
famiglia, calorosamente ap-
plaudito dal vasto e infor-
mato pubblico. composto in 
gran parte di aderenti ai 
cineclub di Verona. Manto-
va, Brescia, ecc, e qui con-
venuto per l'apertura della 
settimana dedicata al cine
ma polacco. 

Parlando un italiano piu 
corretto di quello di certi 
veri o presunti giornalisti 
cittadini intervenuti nel di-
battito, il trentunenne ci-
neasta, uscito dalla scuola 
del cinema di Lodz, dopo 
aver studiato fisica e filo-
sofia. ha con molto garbo 
e modestia difeso le sue con-
cezioni cinematograflche, le 
quali si possono riassumere 
in un forte accento etico, 
in un profondo interesse per 
il destino dell'individuo e in 
un bisogno di espressione 
personate che lo spinge ad 
essere autore libero e com-
pleto dei suoi him, senza 
mediazioni letterarie. 

L'attenzione portata all'in-
dividuo da tutta la nuova 
corrente di registi, quelli 
che costituiscono per moti-
vi generazionali il cosiddet
to «terzo» cinema, non e 
secondo Zanussi un passo 
indietro rispetto aH'impegno 
pitt visibilmente storico e so-
ciale dei colleghi piu an-
ziani e famosi. ' -

II fatto e che i cineasti 
nati durante la guerra o su
bito dopo non possono ap-
passionarsi a questo tema. 
come facevano i loro mae
stri Wajda. Kawalerowicz o 
Munk. D'altra parte la nuo
va generazione e stata edu-
cata ed e cresciuta nello 
studio del marxismo e nel-
l'ardua e contraddittoria, 
ma presente, realta sociali-
sta. • 

E sebbene il cinema polac
co fosse stato il primo, fra 
quelli deU'Est. a non tra-
scurare il dramma deiruo-
mo — come ha dimostrato 
oggi pomeriggio Pokolenie 
ovvero Generazione. che nel 
1954 fu il film d'esordio di 
Wajda, scelto per inugura-
re la sua importante retro-
spettiva —. e anche vero 
che l'eccessiva insistenza su 
argomenti bellici o resisten-
ziali. e piu tardi una certa 
predilezione programmatica 
per resistenzialismo e il fel-
linismo. poi improwisamen-
te sfociata nel gusto del co-
Jossale ill faraone di Ka
walerowicz, per esempio, op-
pure Ceneri dello stesso 
Wajda), hanno segnato un 
periodo di crisi e di stasi, 
dal quale il cinema di Var-
savia ancora non si e sol-
levato, almeno nella consi-
derazione degli spettatori 
stranieri. 

Come voi italiani — ha 
detto efficacemente Zanussi 
— state ora passando nel 
vostro cinema dai rapporti 
individuali a quelli di classe. 
noi polacchi percorriamo in 
certo senso il cammino in-
verso, ma dopo aver acqui-
sito. e senza mai dimentica-
re, certe norme fondamen-
tali del vivere collettivo. 

La settimana polacca e 
nata a Verona come terza 
manifestazione cinematogra
fica delKestate teatrale. do
po quelle dedicate negli an
ni scorsi a 1 I'opera fin trop-
po famosa di Disney e agli 
ini7i. fin troppo ignorati. del 
cinema africano. Animatore 
ne e un professore di sruola 
media. Pietro Barzisa, che 
da un quarto di secolo di-
rige senza perdersi d'animo 
il circolo del cinema piu an-
tico d'ltalia. riuscendo sem
pre a condurre in porto la 
sua navicella. nonostante 
ogni diffidenza o indiflcron-
za. e a dispetto di ogni osti-
lita piu o meno conclamata. 

Un anno fa ci fu perfino 
un esercente Veronese che 
ri mi.se in cartel lone, a pochi 
passi dal «Filarmonico», il 
documentario Africa segrcla 
per dimostrare alia cittadi-
nanza che cosa pensa va lui 
della manifestazione africa-
na che veniva ospitata in 
quei giorni. 

Bisogna dire che l'organiz-
zazione della Rassegna po
lacca e stata facile per Bar
zisa in confronto a quella 
del 1970, che doveva riunire 
i prodotti di un continente 
appena nato al cinema. Cer
ti film dell'Africa nera par-
tivano regolarmcnte dall'ae-
roporto di Dakar ma, per 
disguidi vari. approdavano 
in Brasile prima che a Ve
rona. E i film egiziani non 
arrivarono mai. Adesso, in-

vece, il «Film Polski» ha 
collaborate da vicino e con 
scrupolo alia meritona ini-
ziativa, mettendo a disposi-
zione opere e registi cosl da 
costitulre tre seziont piutto-
sto complete sul giovane ci
nema, sul cortometraggio 
documentario e di animazio-
ne, e sull'intera attivita di 
Andrzej Wajda fino agli ul-
timisslmi titoli. 

C'e da farsi un'idea pre-
cisa di quel che avviene sul
la Vistola e da recuperare, 
con un balzo solo, tutto cl6 
che la stagnazione del no-
stro mercato e il conseguen-' 
te assenteismo del nostro 
pubblico. ci hanno impedito 
di vedere per molto tempo. 

Non sappiamo se l'esercen-
te di Africa segrela. era pre
sente ieri all* inaugurazlone 
della Mostra del manifesto 
cinematograflco polacco. Fa-
rebbe comunque bene ad an-
darci (o a tornarci) nel pros-
simi giorni, perche a una 
forma pubblicitaria dl Hvel-
lo cosi elevato e pertinente, 
lui e i suoi soci non han
no certamente abltuato i lo
ro client!. La graflca polac
ca pud ben essere orgoglio-
sa dei traguardi raggiunti 
in questi decenni. e che 
l'nanno posta sempre alia 
avanguardia in questo set-
tore cosl delicato. Sembra a 
volte che gli artisti. i quali 
lavorano con le tecniche piii 
svariate. riescano a cogliere 
l'essenza di un film meglio 
di un critico o del suo stes
so autore. 

I notevoll risultati ottenu-
ti dai giovani e dotatissimi 
capiscuola del disegno ani
mato di Varsavia, di Craco-
via e di Lodz, si spiegano 
anche con la severa e poetica 
tradizione della grafica pub
blicitaria. 

Ieri sera, prima della Vi
ta in famiglia del quale vi 
ha gia parlato Savioli da 
Cannes, abbiamo visto un 
documentario • lirico della 
francese Yanick Bellon su 
Varsavia distrutta e rico-
strulta, e un piccolo antici-
po di quella che sara la 
grande lezione complessiva 
del cinema di animazione 
polacco. Si intitola Le gab-
bie e mostra un prigioniero 
e un secondino che vogliono 
vincere la noia del carcere 
giocando con una scatola di 
costruzioni, litigano su di 
essa e finiscono col rive-
lare che non c'e alcuna dif-
ferenza tra i loro due stati, 
perche le gabbie li rinchiu-
dono alio stesso modo, e c'e 
sempre un guardiano al di 
sopra di ogni guardiano. 

L'autore della regia. del
la scenografia e del disegno 
e un caricaturista, Miroslaw 
Kijowicz; il suo tratto e cor-
rosivo quanto fulmineo. E' lo 
stesso tratto che aveva Emi-
le Cohl, il sublime pioniere, 
agli inizi del secolo e del 
cinema. 

Quanta strada non e sta
ta percorsa da allora, gra
zie alia dittatura di Walt 
Disney sul disegno animato 
mondiale. Si potrebbe spe-
rare di aver finalmente rot-
to con questo tipo di supre
mo guardiano, che per tan-
ti anni ha paralizzato ogni 
ricerca e ogni fantasia. 

Ugo Casiraghi 

TELERADIO 

reaiv!/ programmi 

TV nazionale 
12,30 Sapere 

« Le maschere degli ita
liani * a cura di Vittoria 
Otlolenghi 

13,00 Non e mai troppo 
presto 
La rubnea di Vittono Fol-
l inl ci parla ancora delle 
\acanze ma di quelle « in 
citta » 

13,30 Telegiornale 
14,00 Ostia: Festa della 

Guardia d i Finanza 
17,00 Per i p i i i piccini 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
Immagini dal mondo; Skip-
py iI canguro 

18,45 Tu t t i l i b r i 
Settimanale di Informazio-
ne libraria a cura di Gm-
lio Nascimbeni e Inisero 
Cremaschl 

19,15 Sapere 
« Scienza, storia e sccie-
l l i i cura di Paolo Casl-
ni, Giovanni lona-Lasimo e 
Giorgio Tecce 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 

20,30 Telegiornale 

21,00 Le donne degli a l t r i 
Film. Regia di Julien Duvi-
vier. PrOtagonisti: Gerard 
Philips, Danielle Darrieux, 
Anouk Aimee. Adattato da 
un'opera di Emile Zola, 
questo fi lm, realizzato nel 
1957, conserva ben poco 
dello spirito del grande ro-
manziere francese. In esso 
si narrano le vicende di 
un dongiovanni, interpreta-
to da Gerard Philipe 

22,50 Prima visions 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Cento per cento 

Panorama economico a cu
ra di Giancarlo D'Alessan-
dro e Gianni Pasquarelli 

22,10 Stagione sinfonica TV 
Musiche di Mozart, Haydn. 
Direttore: Karl Munchin-
ger. Orchestra da camera 
di Stoccarda 

10 
del 
Di-
Fe-

radio 
PRIMC PROGRAMMA 

Giornale radio- ore 7, 8, 12, 13, 
14, 15, 17, 20, 23,05 Ore 6. 
Mattutmo musicale, 7.45- Leggl 
e sentence, 8.30 Le canzoni del 
mattino, 9,15 Voi ed IO, 
Speciale G R ; 11,30: Gallena 
melodramms. 12,10. Smash! 
scht a colpo sicuro, 12,31: 
derico eccetera eccetera, 13,15" 
Hit Parade, 13.45- Due campioni 
per due canzoni, 14,15- Buon po
meriggio, 16- Programme per i 
ragazzi, 16,20" Per voi giovani, 
18.15 Tavolozza musicale. 18,45. 
Italia che lavora, 19 L'approdo; 
19,30 Questa Napoli; 19,51; Sui 
-lostri mercati, 20.20. II convegno 
dei Cinoue, 21,05- Rassegna di 
giovani direttori. Oirettore Vale-
no Paperi, 22.05: XX Seco'o; 
22.20 .. E via discorrendo; 23. 
Oggi al Parlamento. 

RADIO SECONDO 
Giornale radio- ore 6,25, 7,30, 
8,30, 9,30, 10,30, 11.30, 12,30, 
13,30, 15,30, 16,30, 17,30, 19,30, 
22,30, 24 Ore 6: II mattlniere; 
7,40: Buongiorno con Romina Po
wer e Rossano; 8,14- Muslca e-
spressc; 8,40: Suoni e colori del-
I'orchestrn, 9,50- MiO, di Virgi-
ho Brocchi; 10,05: Vetrina di un 
disco per Testate; 10,35: Chiama-
te Roma 3131; 12,10: Trasmissio-
ni regionali; 15.15: Selezione di-
scografica; 16.05: Studio aperto; 
18,15: Long Playing; 18,30: Spe
ciale G R ; 19.02- Roma ore 19,02; 
20,10: Ccrrado fermo oosta; 21: 
II Gambero; 21,30: Un cantante 
tra la folia; 22. Apruntamento 
con Scnabin, 22,40: Le awen-
ture di Raimondi. Originate re-
diofonico di Enzn Roda. 

RADIO TERZO 
Ore 10: Concerto di apertura; 11: 
La Scuola di Mannheim; 11,45: 
Musiche italiane d'eggi; 12,20: Ar-
chivio del disco; 13- Intermezzo; 
14: Lierieristica; 14,30- Interpre-
ti di ieri e di oggi; 15,30- L'im-
presano delle Canarie. Intermez
zo in due parti di P etro Metasta-
sio; 16,15- Concerto da camera; 
17,35: Jazz oggi; 18: Notizie del 
Terzc, 18.45: Piccolo pianeta; 
19,15- Concerto di ogni sera; 21: 
II Giornale del Terzo; 21,30: Eu-
ridice. Commedia in quattro at-
t i di Jean Anouilh. 

Gli orari delle emission! radio-televisive aster* si intendono riferill 
all'era solare, non essende in vigors ne in Svizzera, ne in Jugosla
via Cora legale, istituita, com'e noto, par il periodo eitivo in Italia. 

Televisions svizzera 
Ore 13.35: Mimmondo; 19,10: Te
legiornale; 19,15: Qui e la; 19,50: 
Obiettivo spoM. 20,20 Telegiorna
le. 20.40. L'altatena. gioco a premi 
presentato da Enzo Tortora (a co
lon). 21,10. Lavon in corso, pa

norama internazionale c i cultura; 
La \erttgine del futuro; 22,25: 
Jazz club. Festival Big Band. 23: 
Oggi alle famere federali, 23,05: 
Telegiornale. 

Televisione jugoslava 
Ore 17,30. Notiziario; 17,35: La 
TV per i ragazzi, 18.15- Notiziano, 
18,30. Scienza 1971; 19.05 Vaneta 
musicale, 20 Telegiornale della 

sera; 20.35- Lunedi teatrale. 22 25: 
Telegiornale della notte. 22,45: 
Crcnjca registrata di un avveni-
mento agomstico. 

Radio Capodistria 
Ore 7: Notiziano; 7.10: Boon 
giorno in musica. 7,30 Ufaton, 
trasm 'sione musicale per i tun-
sti di lingua tedesca; 8,30: 20 000 
lire per il vostro programme, 9: 
E' con noi .. ; 9.10 La ricetta del 
giorno. 9,15: Sotto I'ombrellone; 
1C Successi di ien. di oggi, ci 
t-mprc, 10.15 Chiaroscuri musi-
cah; 10,45- Appuntamento con . ; 
11. Musica per voi; 11,30. Gior
nale radio: 11,45: Musica per *o i ; 
12- Bnndiamo con . ; 12.07: Mu
sica per voi; 13- Notiziario; 13.05: 
Lunedi soort; 13,15 Ccmplessi di 
mus.ra leggera. 13,30: Longplaying 

club; 14: Fogh d'album musicale; 
17 Notiziano, 17.10: I vostri can-
tanti, le vostre metodie, 17,30. II 
cantuccio dei bambini: < II p.cco-
lo Diogene » di D. M. Marni; 
17,45 Success! di ten, di oggi, 
di sempre; 18: Concertino pomeri-
diano. 1. Juri| Gregcrc: Tre can-
roni per voce femmmile e orche
stra ci'archi, 2. Dane Skerl: Sere-
nata per archi; 18,30: Discorama; 
19.15: Notiziano; 22.20: Orchestre 
nei la nctte; 22.30: Ultime notizie; 
22,35- Solisti e ccmplessi famosi: 
Duo S/istcslav Richter pianoforte 
e Manslav Bcstropo/ich vio'on-
cello. 

La stagione pubblica dell'orchestra sinfonica della RAI 

L# Elektra» di Strauss 
riscuote grande successo 

ROMA, 20 giugr.o 
Scrive Giorgio Vigolo, in 

quell'aifascinante e proprio 
stregato suo libro o Mille e 
una seran, parlando di Strauss 
ie lo scritto risale al 1951»: 
«Quanto poi alia musica di 
Strauss in genere, e previsto 
che essa tornera in grandis-
sima voga intorno all'anno 
1970. Farciamo pereio conto di 
saltare vent "anni e di parlare 
come se ne parlera allora ». 

Mai profezia e stata cosi az-
zecrata. Strauss e tuttora al
ia ribalta e. di questi tempi, 
appunto. a in grandissima vo-
ga». La stagione sinfonica 
pubblica della RAI-TV di Ro
ma si e conclusa. infatti — 
dopo una « Salome » diretta 
da Zubin Metha — con la pre-
sentazione di un altro capo-
lavoro straussiano: «Elektra», 
che si e awalsa della direzio-
ne di Wolfgang Sawalhsch, sa-
bato sera, all'auditorio di via 
della Conciliazione. avuto in 
prestito — o, chissa. in subaf-
fitto — dall'Accademia di San
ta Cecilia. »E tomeremo sulle 
peregrinazioni alle quali e sta
ta costretta l'orchestra della 
RAI romana, scacciata dall'au-
ditorium del Foro Italico. di-
chiarato inagibile. ma che sta 
11, intatto, come torre che non 
crolla t, 

Dopo la prima profezia (il 
nuovo interesse intomo al 
1970 per la musioa di Strauss), 
Vigolo — fingendo nel 1951 di 
essere ai tempi odierni — az-
zarda anche un suo discorso 
inteso a liberare Strauss, c de-

cadente di pelle dura», dal 
clima di un decadentismo « se-
condario e posticcio n, che e 
«intimamente nfiutato dallo 
stesso musicista». Strauss vie
ne cosi sospinto — in quella 
che vorrebbe essere un'antici-
pazione di atte^qiamenti cri-
tin — in una diversa dimen-
sione nella quale «va pren-
dendo nlievo certo impetuo-
so vigore che gli era conge-
nito. certa sia pure massic-
ria forz-a dj cost nit tore, di 
propulsore ». E Vigolo conclu-
di»va puntando — con un trat
to di geniale intuizione — sul
la « dinamira deil'instancabi-
Ie lavoro di miLsicista che ri
vela, tutto sommato. una ener-
gia immensa. una vitalita sen-
7\ pari all'orecchio del poste-
ro ». 

La sgargiante esecuzione di 
« Elektra », cent rata da Sawal-
Iisch proprio nella puisante 
vitalita della musica, ha reso 
pregnanti le profetiche parole 
di Vigolo, le quali, anzi, nel
la riscoperta di Strauss e di 
una sua coerenza, per cui 
« Zaratustra non ha mai scrit
to una messa », sembrano tut
tora soprawanzare certi minu-
ziosi. ma aridi soppesamenti 
tra uno Strauss neoromanti-
co (in tedesco si dice «neuro-
mantik» e il termine, riferi-
to a Strauss, e gia servito ad 
essere glocato in « neuro-man-
tik») e quello che potrebbe 
avere qualcosa In comune con 
respressionismo. II c ^ cer
tamente succcde nello scor-
cio finale deH'opera. Ma so

no presentiment!, sentimenti 
e dissolvunenti «espressioni-
stici» gia awertibili in Mo
zart (quando la statua incom-
be nella stanza di Don Gio
vanni) e in Wagner (quando 
Sigfrido, ignaro di se, conqui-
sta Brunilde per offrirla ad 
altri). 

Wagner e — lo dioeva lo 
stesso Strauss — e per l'au
tore di « Elektra» come la 
terra per il gigante Anteo. Nel 
caso in questione. poi. l'an-
tico galoppo delle Valchine 
torna a scandire il ntmo di 
una folle invasata «cavalca-
ta» della figlia di Agamen-
none nelle regioni d'una ven
detta furente ed isterica. 

Pnva del gesto scenico. la 
opera ha perduto qualcosa 
della pur necessaria teatra-
lita, acquistando, tuttavia nel 
canto « fermo » di Birgit Nil-
sson (Elektra) una forza stra-
ordinaria, una tensione spa-
smodica, una precisione In-
fallibile. Clitennestra, attra-
verso l'arte di Viorioa Cortez, 
ha dato al suo canto il sen-
so d'una morte gia consuma-
ta vivendo. La sorella dl Elek
tra, Crisotemide, ha portato 
alia tragedia una pieta inten-
samente \nbrata. II canto di 
Oreste — Thomas Stewart — 
si e imposto per una spieta-
ta e pur rassegnata (e il de-
stino) ansia vendicativa, vo-
calmente cspressa ad alto li-
vello. 

e. v. 
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