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I grossi nodi al pettine del football italiano 

Bisogna ridimensionare Progetto delta FIdCper 
tutto nel nostro calcio» i poteri alle Regioni 

Sottolineata con forza la necessity di difendere I'ambiente e d'indicare le vere cause della rarefazione della 
fauna - Netta opposizione al disegno di legge del CNR • Insostituibile funzione delle zone di ripopolamento 

» 

Secondo Beppe Bonetto, general manager del Torino, il disavanzo delle societa po* 
tra diventare un autentico disastro se non ci sara una precisa inversione di tendenza 

Approvato all'unanimita dall'assemblea nazionale 

TORINO, 25 luglio 
Corso Vittorio Emanuele: 

nel vecchio palazzo della To-
rino-bene dove ha sede il so-

• dalizio granata c'e aria di 
smobilitazione. Tra qualche 
giorno tutti in ferie e poi 
di nuovo il campionato, la 
Coppa e tutto il resto. 

Intervista con Beppe Bo-
netto, general manager del 
Torino, e «pezzo da novan-
ta» al «Gallia » durante la 
compra e vendita. 

Aria condizionata e asetti-
ca. Beppe Bonetto, che una 
volta era il fratello del famo-
so arbitro internazionale, ora 
vive di luce propria. E' l'ar-
bitro ormai ad essere il fra
tello del famoso « manager ». 
Bonetto (il manager) e IUIO 
dei pochi del mondo del cal-
cio che riesce a spartire il 
tifo e la scienza del foot-ball. 
E' l'unico nel mondo del cal-
cio, tra 1 pochi «dottori», 
che si e laureato con una 
tesi suH'amniinistrazione del
le societa di calcio, molti an-
ni prima che queste diven-
tassero societa per azioni. 

In breve: ha le carte in 
regola per parlare del calcio 
in modo serio. Non ci atten-
diamo la verita, tutta la ve
rita, nlent'altro che la verita, 
ma quanto meno l'opinione di 
uno che c'e dentro sino al 
collo, nel bene e nel male. 

Abbiamo detto all' inizio 
« pezzo da novanta» perche 
al «Gallia » 11 « mammasan-
tissiman e senza dubbio al-
cuno Italo Allodi. E' lui che 
ha ereditato da Gipo Viani 
questo titolo e Allodi e il 
primo ad ammettere che il 
« Gallia » fu un'invenzione di 
Viani e del principe Lanza 
di Trabia (il presidente del 
Palermo che si tolse la vita). 
In quel tempo, negli anni '50, 
anche Pasquale (si proprio 
lui, quello del fallimento sviz-
zero) e Mazza erano di ca-
sa, poi molti uomini hanno 
avuto il cambio e alia ri-
balta, con Allodi, si sono af-
facciati i Bonetto, gli Arrica 
(Cagliari), i Passalacqua (Mi
lan), i Manni (Inter), i Fa
rina (Vicenza), i Colantuoni 
(Sampdoria). Questi i noml 
piii importanti e in piu due 
mediatori di un certo livello: 
Romeo Anconetani e Walter 
Crociani. 

Da piii parti si fe urlato che 
il «Gallia» e uno scandalo 
e lo stesso Campana, a no-
me dei giocatori, ha detto che 
quello del 1971 e l'ultimo 
<( Gallia ». 

Cosa dice Bonetto? 
«Per me va benissimo se 

verranno utilizzati i local i del
la Lega. Sono anch'io dell'av-
viso che non sempre il cli-
ma del Gallia e edificante, 
ma essenzialmente perche e 
un locale pubblico e chiun-
que puo venire a ficcare il 

naso, compresi 1 non "ad-
detti ai lavori" ». 

Chiediamo a Bonetto se si 
riferisce essenzialmente ai 
mediatori, ma il general ma
nager granata crede che la 
piaga dei mediatori sia la 
meno grave. 

«Durante il mercato, che 
voi definite delle vacche, ar-
rivano vecchi allenatori, vec-
chi giocatori, vecchi personag-
gi che dovrebbero avere il 
buon gusto di sparire, e so
no questi che creano i di-
versivi. I mediatori se non 
ci fossero bisognerebbe inven-
tarli. I sensali finche ci sara 
il mondo esisteranno sempre. 
Da millenni vivono e prospe-
rano e non si annullano con 
un paio di norme. Forse spa-
riscono dai mercati generali 
ortofrutticoli? Servono a sge-
lare situazioni immobili. ad 
awicinare le parti, e poi al-
cuni, come Crociani e Anco
netani, hanno ufiici organiz-
zatissimi, con migliaia di sche-
de e se godono del diritto di 
cittadinanza al "Gallia" vuol 
dire che non hanno mai fre-
gato nessuno». 
• Crediamo Bonetto sincero 

sul piano pratico. Forse e ve-
ro che quelli che contano 
stanno sulle dita di una ma-
no, ma cosa fanno certi me

diatori al «Gallia» e scan-
daloso e non si salvano nem-
meno i sacerdoti. cha dai lo-
ro lontani oratori si portano 
dietro i «gioielli» del paese 
per farli vedere a quelli che 
contano. 

Torniamo a Campana che 
in difesa dei giocatori non 
vuole piii il « Gallia ». 

Dice Bonetto: «Le stesse 
cose che awengono al "Gal
lia" awerranno in Lega, per
che il problema non pub es
sere quello del locale dove 
avviene il mercato. Campana 
dice che e assurdo il vincolo 
e pub darsi che abbia ragio-
ne, ma se non ci fosse il 
vincolo chi e quel presiden
te che si mette a spendere 
soldi per il vivaio se poi non 
e sicuro di disporne. Nessu-
no investe per niente. Ogni 
anno per i vivai giovanili si 
spendono in Italia almeno 3 
miliardi di lire. Sono circa 
300 gli allenatori impiegati in 
questo settore e lo stipen-
dio totale oscilla attomo ai 
700 milioni di lire. Un gio-
vane costa, lontano da casa, 
almeno due milioni di lire 
all'anno e fuori sede sono al
meno 500: un altro miliardo 
di lire ». 

Per Beppe Bonetto il pro
blema dei giocatori non sta 

II presidents granata Pianelli, a dtstra, a colloquio con Rocco. 

II pallone elastico ha cent'anni 

Richiamo per turisti 
in cerca di folklore 

Nelle Langhe cd in Uguria lo si gioca anche nei cor-
tili e sulle piazze - I nuovi «astri» Bertola e Berruti 

SERVIZIO 
ALBA. 25 luglio 

11 pallone elastico ha cen
t'anni. Questo vecchio ma 
pur sempre giovanissimo 
sport, che si gioca d'estate 
nelle Langhe ed in Liguria, 
quest'anno viene celebrato in 
mille modi: con teste e lu-
minarie, premi arttstici e let-
terari, commemorazioni uf~ 
ficiali, musica in piazza c 
consegne di medaglie e di-
plomi ai piii vecchi e com-
battivi sodalizi. 

II pallone elastico oltre che 
sport t anche spettacolo tu-
ristico. richiamo irresistibile 
per villeggianti che pur non 
conoscendo le regole del gio
co. tie sono attratti dallo 
straordinario folklore. Un fol
klore che sa di pane fatto 
in casa, perche ripropone tut
ta la temalica dello sport 
spettacolo popolare. 

II pallone elastico e nalo 
come sagra, come riempiti-
vo dei giorni di festa. co
me la processione. la parti
ta alle carte, il mezzo litro. 
il grapptno, la partita alle 
bocce. Vincanlo della focac-
cia. il «cinema» alia sera. 
o if ballo a palchetto con la 
musica che suona le tecchic 
polke e mazurke. 

Gustarlo. vuol dire nlro-
vare la gioia di un diverti
mento purissimq e senza in-
fingimenti, un relax autenti
co, specie per chi non e tt-
foso (perche. qui sta il con-
traslo; c'e furore nel pallo
ne che oltretutlo c un gioco 
«$atanico» perche permette 
le scommesse e sono scom-
messe da incontri di pugila-
to al Madison di New York). 
E chi c in vacanza. va alia 
ricerca di queste emozioni. 
di queste genuinita. come i 
cibi cd i vini di fattorie. Va 
una volta, e andra una se-
conda volta. 

Per questo il pallone e di-
ventato uno sport turistico, 
per questo gli sferisteri, spe
cie in Liguria (che vanta a 
proposito una tradizionc pa
ri a quella del Piemonte. si 
pub dire ami che tra queste 

due regioni non esistano, in 
proposito, contrasti di sorta; 
nessuna linea di demarcazio-
ne: I'una si fonde nell'altra) 
si moltiplicano di anno in 
anno; sorgono anche nei pae-
si piii piccoli. Nascono a per 
volonta-a popolare, e dove 
non ce nc sono si continua 
a giocarc sulla piazza, nei 
cortili delle tratlorie. Natu-

Nuoto a Milano 

La Calligaris 
senza rivali 

MILANO, 25 luglio 
Novella Calligans. primatista eu-

ropea dei 400. 800 e 1500 metn 
stile libera, ha vinto oggi nella 
piscina «Bonacossa» di via Me-
rcnate a Milano. la Kara dei 100 
metn stile libera in IT"2 e quel
la desli 800 metri stile libera in 
10'12"3. 

La Calliftans. che ha dimo^tra-
to di ev*re in buona forma, si e 
agevolmente imposta MI tutte le 
altre concorrenti. nevoina delle 
quali e stata in grado di impe-
pnarla a fondo La prova della 
nuotatnee aznira e stata icguita. 
Ira Rli altri. dai suo alienator? 
Gianni Gross, pnmattsta dei 100 
metn rana. 

Nella maitinata si era svolta '.* 
finale delle Intcrelub B » maschilc. 
I a gam e. stata \inta dai nuota 
tori della a R N . Milano» che si 
sono Imposti con tre puntt di 
vantaggio sugli atleti della « R N. 
Torino »; al teno poMo si * clas-
sificata la « R N. Bologna ». 

Baseball: il Milano 
in finale nella Cd .C 

MADRID, 25 luglio 
Nella semifinals della Coppa dei 

Campioni. il Milano ha battuto in 
squadra madrilena del R«>o V'al 
lecano per 7 5. quallficandosl QUln-
dl per la finale. 

ralmente il gioco ne risente; 
non e quello robusto, sangui-
gno a lunga gittata degli 
sferisteri. ma e corto, breve, 
rapido, seattante, nervoso, che 
diverie ed entusiasma egual-
mentc. 

Oggi il pallone elastico e 
ancora. nelle sue linee essen-
ztali. quello di tanti anni fa, 
di sempre: quello che veni-
va giocato dalle quadriglie 
capitanate dai mostri sacri 
come Filippa. come Fuseri, 
come Laferrere, come Mag-
giorino, Panizzi e. piii recen-
temente, da Balestiz e dai piii 
grande di tutti, Augusto 
Manzo (che rappresenla la 
leggenda stessa di questo 
sport e che ispiro grandi scrit-
tori come De Amicis, Pavese, 
Fenogho. ecc). 

I nucvi « mostri», c doe 
Bertola e Berruti, giocano 
ancora sul metro dei loro 
predecessori. C'e da dire pe-
rb che questi giovani e gio-
vanissimi (Berruti e ancora 
un ragazzo e Bertola e solo 
da poco che non lo e piii: 
come smise i pantaloni cor-
ti aveva preso a vincere i" ti-
toli di campione d'ltalia... 
cd a ricetere ingaggi fato-
losi. tan to che fu sopranno-
minato il «golden boy del 
pallone n> hanno portato una 
freschezza e una spavalderin 
che vengono trasmesse im-
mediutamente alio spcttatore. 

Certo anche loro sanno 
combattere. soffrire, si alle-
nano mettcolosamrnte (forse 
giocano troppo e tra coppe 
e tornei sono sempre sul ti
ro, per cui arrivano a fine 
stagione stremati, anche se 
caricht di trofei e d'altro), 
ma c la loro capacita di im-
provrisazione, la loro fantasia 
che li distingue dai «tfcc/ii». 

E' proprio la loro esube-
ranza ed inventiva che ha ri-
portato questo vecchio sport 
non solo ai fastigi di un tem
po, ma che lo ha saputo tra-
sformarc in un autentico 
sport per turisti che svagati 
o meno. interessati o no, non 
sanno rcststere al suo fascino. 

Francesco Ualt 

in quel termini e non crede 
nemmeno che i giocatori se-
guano Campana senza fiata-
re. « Forse — dice Bonetto — 
io sono messo fuori fase dai-
l'atteggiamento dei giocatori 
del Torino, ma la categoria 
mi sembra estremamente a-
slndacale ». 

Quali sono le paure dei 
giocatori? 

« Essenzialmente — dice Bo
netto — quella di rompersi 
uno stinco e di chiudere sen
za il conto in banca. Ma io 
sono deH'awiso che anche le 
societa sono in parte respon-
sabili se questi ragazzi alia 
fine della carriera non vedo-
no altra strada che quella 
deH'allenatore. Quando gioca
no nessuno si cura di loro, 
per cui dopo la partita d'ad-
dio hanno il terrore di af-
frontare la vita come tutti gli 
altri. II loro attaccamento, 
morboso quasi, ai soldi, e de
terminate proprio da questa 
paura. 
«Adesso — prosegue Bonet

to — abbiamo la superprodu-
zione di allenatori e con la 
superproduzione la crisl. 
Guardate l'elenco degli alle
natori a spasso e quanti so
no i nomi di ex giocatori 
famosl». 

Per Bonetto eslste una si-
tuazione di crisi latente e non 
si capisce come mai i tanti 
segnali d'allarme non abbia-
no ancora chiamato tutti at
tomo a un tavolo: dirigenti, 
sportivi e politic!. 

Perche il mercato del « Gal
lia » e stato stracco? 

«Tre sono i motivi princi
pal!. In primo luogo la si-
tuazione economlca generate. 
Essenzialmente i nostri pre-
sidenti sono tutti inseriti nel 
settore edile (un modo come 
un altro, diciamo noi, per di
ventare importanti e avere 
appalti importanti) e nessuno 
ha voluto scoprirsi oltre il 
necessario. In secondo luogo 
i vivai giovanili stanno dan-
do i primi frutti. Terzo ed ul
timo motivo, l'eliminazione 
del torneo "De Martino" ha 
gettato sul mercato 300 gio
catori ». 

Ha influito il fatto che la 
Juventus abbia piu venduto 
che acquistato, finendo la 
campagna con oltre 200 mi
lioni di attivo? 

«Anche la Juventus con il 
suo atteggiamento ha blocca-
to le altre. Se Allodi fosse 
sceso in campo con un mez
zo miliardo da spendere, i'ln-
ter ci stava dietro, ma cosl, 
quelli che hanno venduto ti-
po Varese, Sampdoria e Fog-
gia, non hanno comprato (ne 
sa qualcosa Heriberto Herre-
ra) e cosi i soldi de! Milan 
non hanno dato il via alia 
corsa ». 

Come si presenta il futuro 
del calcio italiano? 

Bonetto alza gli occhi al 
cielo. Ha lo sguardo dolce di 
un chierichetto. Non si af-
fida certo al tifo o alle spe-
ranze per dissipare le nubi 
che gravano sul cielo calcisti-
co. 

« Grosso modo — risponde 
Bonetto — sono 35 miliar
di di deficit generale che 
rappresentano circa 3 miliar
di di interessi passivi annua-
li. A questi tre miliardi biso
gna aggiungerne uno e mezzo 
per via di quel famoso mutuo 
di 12 miliardi e si arriva a 
circa 5 miliardi l'anno. Sic-
come questa cifra non salta 
fuori dagli attivi di gestione, 
la logica ci induce a pensare 
a un ulteriore aggravamen-
to del disavanzo con conse-
guenze che nessuno pud an
cora immaginare ». 

Cosa si pud fare per dare 
il via a un'inversione di ten
denza? 

«Bisogna ridimensionare 
tutto e i giocatori devono es
sere i primi a comprendere 
che il periodo delle vacche 
grasse e finito. Certi stipen-
di da capogiro non sono piu 
ammissibili». 

E se provassimo con l'in-
gaggio di giocatori stranieri? 

« Peggio che andar di not-
te. I mercati che contano: 
quello inglese. quello tedesco 
e il sud americano non so
no piu in liquidazione come 
un tempo. Anche loro han
no alzato i prezzi e rischie-
remmo di esportare dai 3 
ai 5 miliardi che non riusci-
remmo ad ammortizzare in 
pochi anni. II problema in-
fatti. e quest'anno ne abbia
mo avuto la prova. non e il 
pubblico, ma il costo del foot
ball. Se a uno straniero ven
gono corrisposti 50 milioni di 
ingaggio, l'anno dopo 50 mi
lioni di lire li vuole anche 
Cereser n. 

Cosa rimane? La pubblici-
ta? 

« Nel calcio la pubblicita 6 
da respingere. La gente ama 
fare il tifo per una squa
dra e non per la marca di 
un'auto o di un frigorifero. 
Noi poi. a Torino, abbiamo 
un'amara esperienza. Quan
do ci siamo abbinati al Tal-
mone (cioccolato) siamo fini-
ti in B. Molti sostengono che 
e la pubblicita a tenere in 
piedi il ciclismo. A parte che 
dai punto di vista spettaco-
lare e piu difficile da segui-
re e quindi manca il pubbli
co pagante ma non esiste 
nemmeno la prova contraria, 
per cui sono propenso a pen
sare che forse la pubblicita 
invece di aiutare il ciclismo 
l'ha danneggiato. Alia palla-
canestro, per esempio, la pub
blicita ha gia fatto salire gli 
stipendi che per certi atleti 
oramai si awirinano a quelli 
del calcio ». 

Cosa si deve fare allora? 
« Ho sentito parlare di so

cieta che si potrebbero quo-
tare per il calcio e poi la 
Lega dovrebbe decidere per la 
pubblicita. Una stessa squa
dra con piu insegne • una 

insegna pubblicitaria con piu 
squadre ». 

Stiamo per chiudere. Bo
netto ha sentito la « voce del 
padrone». Nell'altro ufflcio 
Pianelll non riesce a telefo-
nare con Montecarlo. Bonet
to: « O i dirigenti si decidono 
a essere meno generosi o e il 
caos ». 

Pianelll, come chiamato da 
un tavplino a tre gambe, ar
riva in tempo per dire la sua. 
Prima parla di cose serie. 
Delia sua azienda (e una suc-
cursale) In Sardegna, viclno 
a Carbonia, in sciopero da 
alcune settimane per via dei 
« maoisti ». II presidente Pia-
nelli almeno cosi la racconta. 
Parla di delegati e di ore re-
tribuite e per portare ac-
qua al mulino un signore 
(con una maglia marinara) 
dice: «Ma quelli dovrebbe
ro solo andare al pascolo! ». 

SI avverte subito che non e 
uno studioso e tanto meno 
uno storico, ma essenzialmen
te si dlmostra indelicato. Lo 
informano (sottovoce) che 
Gustavo Giagnoni e sardo, 
nato ad Olbia nel 1932. L'uo-
mo vestito alia marinara «ab-
bandona ». 

Tentiamo di riportare il di-
scorso sul calcio, sul meno 
serio cioe, ma anche il cal
cio scotta. Pianelli, e la sua 
voce e quella di un procla-
ma: «Quest'anno i giocatori 
riceveranno ingaggi in con-
fronto alio scorso anno infe
rior! di almeno 11 15 per cen
to. Ho fatto fare i conti a 
Bonetto degli incassl dell'ul-
tima stagione. Prendere o la-
sciare ». 

Noi, personalmente, lascia-
mo... che si arrangino. 

Nello Pad 

ROMA, 25 luglio 
Un progetto di legge-qua-

dro, che trasferisce alle Re
gioni tutti i poteri in mate
ria venatorla, e stato appro
vato dall'assemblea naziona
le della Federcaccia svoltasi 
ieri al Palazzo delle Federa-
zioni. Indipendentemente da
gli sviluppi che il progetto 
avra allorche seguira il suo 
iter parlamentare, esso co-
stituisce un importante atto 
della politica venatoria della 
FIdC, che con questa scelta 
si e realisticamente schierata 
su posizioni aderenti alle pres-
santi esigenze del momenta. 

II lavoro, soprattutto prepa
ratory, di quest'atto non de-
v'essere stato facile per le 
forze innovatrici, larpamente e 
tenacemente operant! in seno 
alia Federcaccia, un organi-
smo che per I'origine e la va-
rieta delle sue componenti e 
stato spesso caratterizzato, 
per quanto riguarda soprat
tutto il suo vertice, da un ov-
portunistico immobilismo. Ma 
proprio per questo, per I'aver 
saputo trovare uno sbocco 
unitario alle pressioni da tem
po eststenti, per aver inflne 
approvato con voto unanime 
il documento. I'operato della 
assemblea romana acquista 
particolare rilievo. 

II progetto di legge. com-
posto di 18 articoli, appare 
caratterizzante in modo spe-
cifico laddove tratta dei «ter-
reni vincolati per la prote-
zione e produzione della sel-
vagpina», cioe all'art. 11, il 
quale recita: «Alio scopo di 
conservare la fauna e I'am
biente naturale, il vaesaggio 
ed i particolari equilibri bio-
logici, di difendere ed incre
mental la produzione della 
selvaggina, la razionalizzazio-

ne dell'esercizio venatorio e 
la sua regolamentazione, le 
Regioni provvedono alia vo-
stituzione di oast di prote-
zione. zone di ripopolamento 
e cattura, zone di caccia con-
trollata, zone di addestramen-
to cam e con altri istituti e 
con particolari concessioni, 
sottoposte al pubblico control-
lo, disciplinate da appositi re-
golamenti. Gli enti pubblici 
proprietari di terreni, ove 
non ostino problemi di rilie
vo, sono tenuti a concederli 
per gli istituti di cui sopra 
e per I'esercizio della cac
cia ». 

Come e facile rilevare, que
sto articolo da piena facol-
td alle Regioni — oltreche 
di creare idonel strumenti 
per la difesa e I'incremento 
della selvaggina e per un ra-
zionale esercizio venatorio -~ 
di abolire le riserve private, 
sostituendole proficuamente 
con istituti a carattere pub
blico. 

Altro articolo di notevole 
interesse e quello contrasse-
gnato dai numero 3. dove si 
stabilisce che la licenza di 
caccia venga « rilasciata dalle 
autorita regionali o dagli or-
gani da esse delegati, dietro 
pagamento delle tasse di con-
cessione regionale che devono 
essere utilizzate per I'attivitd 
venatoria». Cib non esclude, 
naturalmente, che le licenze, 
come e precisato nello stesso 
articolo, abbiano «validita 
per I'intero territorio nazio
nale ». 

Gli articoli portano i se-
guenti titoli: 1 Potesta regio
nali; 2 Esercizio di caccia; 
4 Selvaggina e sue proprieta 
(cib che deve conslderarsi 
selvaggina oggetto di caccia): 
5 Selvaggina stanziale protet-

ta; ft Animal! nocivi; 7 Inclu-
sione ed esclusione dall'elen-
co della selvaggina stanziale 
protetta e dagli animali no
civi, cattura dei passeri e de
gli storni per esigenze agri-
cole; S Selvaggina per la qua
le vi e divieto generale; 9 
Periodi consentiti di caccia e 
uccellagione; 10 Periodi ecce-
zionali di caccia ad alcune 
specie; 12 Zona delle Alpi ad 
esercizio venatorio nella stes
sa; 13 Laboratorio di zoolo-
gia applicata alia caccia; 14 
Associazioni nazionali venato-
rie; 15 Sanzioni; 16 Oblazio-
ni; 17 Tasse per il porto di 
armi, per licenza di caccia, 
per appostamenti rissi, per 
concessioni regionali; IS Con-
tnbuti da proventi delle con-
trawenzioni. Vi sono poi po-
che righe di norme transito-
rie e fmali le quali stabili-
scono: <t Tutte le competenze 
amministrative in materia di 
caccia passano alle Regioni. 
Tutte le norme attualmentc 
in vigore si intendono abro
gate nel territorio regionale 
dai giorno in cui esse siano 
in contrasto con le leggi e-
manate dalla Regione stessa ». 

II progetto e stato appro
vato all'unanimita dopo una 
proposta dell'on. Mazzoni, 
riassunta in un o.d g. presen-
tato dai vice presidente na
zionale Luigi Ronconi, con lo 
impegno che il Consiglio na
zionale direttivo della FIdC 
accetterd variazioni non so-
stanziali al progetto stesso 
suggerite eventualmente dalle 
organizzazioni periferiche fe-
derail entro il termine mas-
simo di 30" giorni. 

L'assemblea si era aperta 
con una relazione del presi
dente on. Caiati, il quale, do-

Tecnica e sport alia base delle affasdnanti attivita subacquee 

Nello spazio sottomarino 
come in un mondo lunare 

Necessitci di un addestramento complete per poter praticare uno 
sport che interessa a fondo e completamente Vorganismo umano 

L'ltalia e un Paese circon-
dato da ben tre mari, per cui 
sarebbe logico pensare che 
gli sports dell'acqua, princi-
palmente nuoto e attivita su
bacquee, siano molto diffusi 
e praticati. 

Purtroppo non e cosi. So
prattutto le attivita subac
quee, pur avendo trovato in 
questi ultimi tempi una di-
screta diffusione, sono anco
ra ben lontane dall'essere se-
guite e conosciute come me-
riterebbero. 

Diciamo subito che, andan-
do sott'acqua, si possono fa
re molte cose sia di carat
tere strettamente sportivo, 
che tecnico e scientifico. 
' II mondo sottomarino si a-
pre al neofita In tutta la sua 
interezza, in tutta la sua com-
plessa e antichissima vita ani
mate e vegetale, non appena 
questi, messa una maschera 
sul volto che gli consenta una 
visione normale come in su-
perfice, entra in contatto con 
una dimensione che lo tra-
sporta immediatamente e let-
teralmente in un altro pia-
neta. 

Come dire la luna in casa. 
Gli astronauti di Apollo 15 
vanno su, su, e basta inve
ce una piccola maschera di 
gomma con un pezzo di ve-
tro davanti agli occhi per ve
dere, se non capire subito, 
uno spazio e un infinito che 
ci proiettano oltre i normali 
limiti terrestri che comune-
mente conosciamo. 

La base delle varie attivita 
subacquee, sperimentazione 
medica, biologica, archeologi-
ca, esplorazione sottomarina, 
fotografia, cinematografia, at
tivita lavorativa vera e pro
pria, e la pratica essenzial
mente sportiva. che consen-
te al subacqueo di raggiun-
gere queH'esperienza, quelle 
cognizioni, quella sicurezza. 
necessarie ad operare sqtt' 
acqua come se si fosse in 
terraferma. 

L'attivita subacquea e infat-
ti essenzialmente e fondamen-
talmente una pratica sportiva. 
che non solo interessa I'appa-
rato somatico in senso stret-
to. ma anche e soprattutto il 
sistema psichico neurovegeta
tive. 

Chi va sott'acqua si muove 
in condizioni di sub-gravita 
all'incirca come gli astronau
ti. I'apparato muscolare e le 
varip funzioni organiche pro-
ducono quindi uno sforzo 
maggiore, contrariamente a 
quanto erroneamente si po-
trebbe credere. Essendo ri-
dotto il coefficente della for
za di gravita. minimo comu-
ne denominatore delle leggi 
della natura, le leggi fisiche 
che regolano le nostre funzio
ni sono alterate. E' necessario 
allora un particolare allena-
mento, non solo per supe-
rure la fatica, ma per trova
re un nuovo equilibrio orga-
nico a condizioni di lavoro 
tanto diverse: non a caso gli 
astronauti, e per contro gli 
oreanauti. sono sottoposti ad 
anni di training e a innume-
revoli prove ed esami' clini-
ci. Ma Tallenamento fisico 
non basta. Bisogna raggiunge-
re l'Autocontrollo assoluto, 1' 
equilibrio psichico, e 1B quie-
t« neurovegetativa a qualala-

Un barracuda, l'aggra«iive tqualo dai mari tropical!, fotografato dai 
«tub » del Karkaradon Club di Sasto San Giovanni durante una *pe-
diiione nel Mar Rosso. 

si tipo di stress. In un atti-
mo, cultura, tecnica, cognizio-
ni tecnologiche, programma-
zione scientifica, sensazione e 
percezione dell'ambiente, au-
tocontrollo, devono raggiunge-
re una sintesi assoluta e defi-
nitiva che si traduce, nell' 
idrospazio o nello spazio a-
strale che sia, nella decisio-
ne a fare questa o quella 
cosa. a premere questo o quel 
bottone, dalla quale decisio-
ne dipende la soprawivenza 
propria e degli altri. 

Nessun altro sport interes
sa cosl a fondo e cosi com
pletamente 1'organismo in 
toto. non per niente gli a-
stronauti hanno un'eta che 
varia dai 35 ai 40 anni, il 
penodo in cui 1'uomo rag-
giunge la maturita di giudi-
zio. di valutazione e di ana-
lisi. e dove lo sforzo bruto 
e sostituito dallo sforzo vis-
suto e interpretato. 

Lo sport subacqueo si di
vide in due grandi seltori. 
entrambi validi e affascinan-
ti. la pesca sportiva, attivita 
subacquea in apnea, e la tec
nica subacquea. attivita sub
acquea con autorespiratori. 

Entrambi hanno problemi e 
difftcolta, che ora esaminere-
mo brevemente. ed entrambi 
richiedono una specifica cul
tura e preparazione. 

Pesca sportiva subacquea in 
apnea significa andare sott'ac
qua solo con i'ausilio dei pro-
pn polmoni, senza l'aiuto di 
apparecchi che consent ono la 
respirazione subacquea, e cer-
care il pesce nel suo habitat 
particolare, fiocinarlo. e ri-
portarlo in superfice. 

Detto cosl sembra anche fa
cile. Ma in realta non lo e 
affatto. Innanzi tutto l'apnea 
richiede un lungo allenamen-
to in piscina, per nbituarsi 
a trattenere il fiato sempre 
piii a lun^o. per vinrere psi-
cologicamenle la claustrofo-
bia e il senso di oppressio-
ne dato dalla massa d'acqua 
che opprime il torace, per a-
biiuarsl a compensare l'au-
mento dl pressione sulle o-
recchia man mano che al cer

ca una profondita maggiore. 
La manovra di compensa-

zione e molto importante, 
perche altrimenti si va in-
contro quanto meno alia rot-
tura del timpano e ad altri 
inconvenient! all'orecchio me
dio ed interno. 

Perdurando lo stato di ap
nea, gradatamente si riduce 
la percentuale di ossigeno in-
camerata nei polmoni, ed au-
menta quella di anidride car-
bonica che deve essere eli-
minata, ad un certo punto, 
detto punto critico, interrom-
pendo l'apnea. Ora. se I'atle-
ta non ha un perfetto auto-
controllo delle sue reazioni 
organiche, pud non accorger-
si di aver raggiunto il punto 
critico con conseguenze facil-
mente immaginabili. Oltre a 
tutto questo discorso squisi-
tamente lisiologico e biologi-
co, si aggiunge il fatto che 
raggiunta la quota stabilita. 
bisogna cercafe il pesce, e 
poi anche prenderlo. 

E qui si apre ii vasto ca-
pitolo sui van tipi di pesce. 
il loro habitat piu congenia-
le, il modo e le tecniche di 
pesca. i fucili da adoperare 
secondo le condizioni e le ne-
cessita. la fatica che si deve 
fare, e il coraggio che biso
gna avere per entrare nelle 
tane stanare delle bestie di 
10 o piii chili e trascinarle 
in superfice. 

Nelle gare si delimita uno 
specchio d'acqua stabihto, e 
si concedono dalle 6 alle 8 
ore di pesca. Alia fine si pe-
sano i carnieri e si attribui-
sce per ogni preda un parti
colare punteggio. Non basta 
quindi essere dei forti apnei-
sti, ma e necessario conosce-
re a fondo flora e fauna de
gli ambient i ove si va a pe-
scare, oltre che le varie tec-
niche di pesca. Un'altra at
tivita sportiva • rhe rientra 
nell'apnea, e l'apnea pura, re
cord di durata o record di 
profondita. Attualmente il re
cord di durata e di 15', ot-
tenuto in piscina con parti
colari secorgimenti, e quel
lo di profondita di 76 metri, 

appartenente a un atleta fran-
cese. 

L'attivita subacquea con au
torespiratori e altrettanto 
complessa, e implica l'uso di 
autorespiratori ad aria e ad 
ossigeno. 

Ci sono tutta una serie di 
esercizi per apprendere il 
buon uso degli autorespira
tori, esercizi che sono la ba
se dei programmi di varie ga
re di tecnica subacquea. Que
ste gare tendono a mettere 
in risalto l'autocontrollo del 
subacqueo, la sua acquatici-
ta in senso lato, come si di
ce in gergo, la sua adattabi-
lita a permanere in immer-
sione, le sue doti di orienta-
mento, di prontezza di ri-
flessi, di precisione. Con 1' 
autorespiratore ad aria si 
possono raggiungere notevoli 
profondita, 60-90 metri. Biso
gna tener conto perb nella 
risalita della hberazione di 
azoto, un gas che da accu-
mulo, e che richiede tempo 
ad essere smaltito, per cui 
pu6 dare origine a stati em
bolic! con conseguenti gros
si disturbi organiri fdolori 
articolari, paresi. etc.). Ulti-
mamente sono state messe a 
punto speciaii miscele gasso-
se a base di elio, ossisjeno. 
idrogeno. che consentono. me-
diante l'uso di particolari ca-
mere iperbariche. rattivita la
vorativa a 150-200 metri di 
profondita. 

Attualmente in un simula-
tore di pressione si e rag
giunta la profondita di 457 
metri, Maboratorio fisiologico 
della Royal navy di Alversto-
ke). mentre il record di pro
fondita in mare con autore
spiratore in miscela e di 214 
metri con I'ausilio della ca
mera iperbarica. e 171 metri 
a corpo libero. Come si vede, 
1'idrospazio non e da meno 
del sider-spazio, anzi. si pub 
affermare che dai nunto di 
vista dell'uomo e piii sempli-
ce andare sulla luna che non 
in fondo al mare. 

Resterebbe ancora qualche 
cosa da dire sull'autorespi-
ratore ad ossi«eno. un autore
spiratore squisitamente spor
tivo come concezione e co
me uso, e col quale il subac
queo si trasformn veramente 
in un uomo rana. acouistan-
do sott'acqua duttibfa. pla-
sticita e scioltezza. Basti di
re. che oltre le tre atmo«;fe-
re di pressione, I'ossigeno. 
component e fondamentale del 
nostro vivere ouotidiano. di-
venta molto tossiro e quindi 
enormemente pericoloso. Que
sto aggrava i rischi d«l suo 
uso. ma esalta l'abilita P il 
controllo di chi lo adopera e 
lo sa adooerare. Per contro 
I'ossigeno iperbarico e un va-
lido aiuto in molte malattie 
dell'apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio. 

Di questi e molti altri pro
blemi del mondo subacqueo 
riparleremo in qualche altro 
articolo, tanto, il mare e 
grande e antico, e pub an
cora per qualche tempo a-
spettare gli sportivi del 2000, 
inquinamento permettendo, s' 
intende. 

Francesco Zuanazzi 

po aver rilevato che oggi la 
caccia e continuamente mes
sa sotto accusa da campa-
gne « protezionistiche » che le 
attribuiscono responsabilita 
nella distruzione dell'ambien
te naturale c della fauna che 
vanno invece ricercate soprat
tutto negli inquinamenti del 
sttolo. delle acque e dell'at-
mosfera, ha tracciato alcune 
linee programmatiche che si 
possono cosl sintetizzare: e-
ducazione venatoria: creazio-
ne di efflcienti zone pilota 
per la produzione e la tutela 
della selvaggina: ricerca di 
antidoti agli inquinamenti, svt-
luppo delle attivita sportive 
attraverso i vari campionatt, 
potenziamento della stampa 
federate. 

Per quanto concerne le zo
ne pilota, Caiati ha messo 
Vaccento sulla « piena adesio-
ne del CONI» a queste hit-
zialive per le quali ha deciso 
di fornire uno stanziamento 
straordinario di 25 milioni. 
che dovrebbe presto essere 
raddoppiato. Caiati ha anche 
fatto notare che spesso si 
rivela assurdo insistere nel-
I'operare ripopolamenti indi-
scriminati negativi sotto il 
profilo biologico e che rap
presentano soltanto sperperi 
di pubblico denaro. 

II presidente ha poi riba-
dito la netta opposizione del
la Federcaccia al progetto di 
legge del Consiglio naziona
le delle ricerche con il qua
le «si vorrebbe annullare il 
concetto della selvaggina qua
le res nullius a vantaggio di 
altre formute superate nel 
tempo e nella concezione mo-
dcrna». A proposito dt leg
gi contro la caccia ha inol-
tre ricordato le combattute 
fasi della battaglia sull'uc-
cellagione, evidenziando la 
parte sostenuta dai rappre-
sentanti della Federcaccia. 
Caiati ha sostenuto che per 
superare queste difflcoltd oc-
corre I'impegno di tutte le 
forze politichc che hanno a 
cuore gli interessi della gran
de massa dei cacciatori. 

Alia relazione hanno fattn 
seguito numerosi interventi. 
II rappresentante regionale 
deU'Emilia - Romagna Adelmi 
ha ribadito la necessitd di 
combattere energicamente il 
progetto del CNR. e ha propo-
sto un convegno nazionale su
gli inquinamenti. Adelmi ha 
poi messo in evidenza Vim-
portanza dei ripopolamenti di 
selvaggina naturale attraver
so la diffusione delle zone di 
ripopolamento e cattura. che 
in Emilia hanno fornito nel 
solo 1971 ben 27.000 lepri e 
2000 starne, oltre all'irradia-
mento che, dato il criterio 
ispiratore di dette zone, ha 
fornito indubbiamente alme
no altrettanti capi al terreno 
libero. 

Morelli di Bologna ha an-
ch'egli trattato nella parte int-
ziale del suo intervento il 
problema degli inquinamenti. 
sollecitando la FIdC a farsi 
promotrice di una forte cam-
paqna che la qualifichi c che 
chiarisca gli equivoci ingc-
nerati nell'opinione pubblica 
dalle campagne protezionisti
che a senso unico. Morelli 
ha poi dimostrato, con preci
sa argomentazione tecnica, che 
le zone di ripopolamento me-
die e a piccole» sono quelle 
che danno i migliort risul-
tati. soprattutto per Virra-
diamento, sostenendo che oc-
corre puntare su quest'ultima 
forma di ripopolamento piii 
che sulle catture ed i «lan-
ci», che servono solo a fare 
vistosi carnieri all'apertura. 
Ha infine riferito le esperien-
ze spesso negative fatte a 
Bologna con selvaggina di 
importazione, manifestando la 

j opinione che per ottenere 
risultati sicuri e durevoli si 

! deve puntare sullo sviluppo 
I della. selvaggina naturale au-

toctona. 
Lati'ii di Firenze ha insisti-

to sulla difesa dell'habitat so
stenendo che la FIdC quando 
parla di inquinamento deve 
wicire dai generico, indican-
do le responsabilita precise e 
facendo concrete proposte per 
una efficace difesa dell'am
biente. Ha invitato anch'egli 
gli organi direttivi federali ad 
opporsi energicamente al pro
getto del CXR e ha sollcci-
tato una sempre maggiore 
collaborazione tra Federcaccia 
e CPC per la realizzazione del
le zone di ripopolamento. La-
tini ha prescntato un odg sot-
toscritto da Bertoli. Mane-
schi. Del Frate nel quale sono 
riassunti i temi del suo inter
vento (difesa dell'ambiente. 
incremento della selvaggina 
tramite le zone di ripopola
mento e opposizione al pro
getto del CXR). Lodg e stato 
successiramentc approvato dal
l'assemblea 

Sugli stcssi argomenti di 
difesa dellhabitat contro gli 
inquinamenti e intervenuto pu
re il rappresentante dt Ferra-
ra Colombani. che ha illu-
strato con datt di fatto la 
dannositd per la selvaggina 
di certi anticrittogamici usati 
nei fmtteti Questi anticritto
gamici fulminano gli uccelli 
addirittura quando sorvolano 
le zone avrclenate. 

Di particolare rilievo, infine. 
Fintervcnto dell'avv. Bertoli 
di La Spezia. che ha dimo 
strato come il progetto del 
CNR abbia un marcato con-
tenuto di classe poiche, se do-
vesse essere trasformato in 
legge, solo una m ilite » di pri-
vilegiati. in grado di sborsare 
notevoli cifrc. potrebbe eser-
citare con profitto la caccia. 
I noi tre, con una dotta espo-
sizione. ha sostenuto che il 
progetto c anticostituzionale. 
perche non tiene conto delle 
funzioni attribuite dalla Co-
stituzione alia proprieta vri-
lata. 

Giuseppe Cervetto 
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