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Come sono equipaggiati e come lavorano i subacquei nelle profondita marine 

La tecnica spaziale in aiuto dei sub 
alia ricerca del tesoro sommerso 

L'lmportania delta miscela elio-ossigeno nelle Immersion} attorno alio scafo delh Andrea Dorian - Ogni anno vengono scoperte nuove specie 
anlmali e vegetali abltatrkl deqll ablssl • I giacimentl dl petrollo e mineral! • Galeonl carlchi d'oro nei fondall dei Caralbi • Sottomarini tascablli 

L'uttuale tecnica subac-
quea, assomma una serie dl 
esperienze e di ritrovati di 
varia provenienza: la vec-
chia. classica tecnica del pa-
lombaro al lavoro con un pe-
.sante scafandro, la tecnica 
del sommozzatore militare e 
quella del subacqueo sporti-
vo. che. se viene utilizzata se-
riamente. e assai meno sein-
plice di quanto pare. A questa 
sonuna di ritrovati e dl tec-
niche, se ne aggiungono via 
via aitie: dispositivi elettrici 
a battena, motore ed elica 
che « rimorchiano » il subac
queo, risparniiandogli tempo 
e fatica; veri e propri vei-
coli sottomarini, di solito bi-
posto, piu grandi. con mag-
siore autonomia, « sui » quali 
prendono posto due uomini 
miiniti di «muta» (la classi
ca tuta protettiva aderente 
in gommai e di sistema re-
spiratore autonomo. Nume-
rose nazioni hanno proget-
tato ed atterezzato veri e pro
pri piccoli sommergibili bi-
posto o triposto. di media au
tonomia, capaci di scendere 
anche a diverse centinaia di 
metri, e muniti di organi e-
sterni. manovrati dall'inter-
no, che consentono di prele-
vare campioni del fondo ma-
rino. della fauna, dell'acqua. 
ed in certi casi effettuare 
semplici operazioni (ad e-
sempio aggianciare un cavo 
ad una parte di un relitto 
particolarmente jnteressan-
te). 

In certi casi, come nel ten-
tativo in atto di recuperare il 
« tesoro » dell*« Andrea Do
na ». si puo individuare un 
contributo persino della tec
nica spaziale: i «sub» al la
voro, mediante manichette, 
ed eventualmente bombole, 
respirano una miscela elio-
ossigeno anziche azoto-ossi-
geno. La cosa ha un motivo 
di verso che in campo spazia
le (ove la ragione principa-
le e la leggerezza dell'elio in 
confronto all'azoto). Infatti. 
se un palombaro o comunque 
un «sub» permane ad una 
profondita rilevante (oltre i 
dieci metri), per un tempo 
relativamente lungo, nei 
suoi tessuti, causa la pressio-
ne cui sono sottoposti. si 
sciolgono quantita rilevanti 
di azoto, Se il «sub» in ta
li condizioni emerge brusca-
mente e si ritrova alia pres-
sione normale. questo azoto 
si libera nei suoi tessuti. sotto 
forma di vere e proprie bol-
licine. che possono recare 
danni gravissimi all'organi-
smo. A tale pericolo si ov-
via con la «camera di de-
compressione ». grosso cilin-
dro a tenuta stagna, attrez-
zato con brandina. apparec-
chi di misura per le condizio
ni del «sub». che vi viene 
chiuso subito dopo Temersio-
ne ed un sistema che. all'i-
nizio. porta 1'ambiente alia 
pressione cui aveva lavorato 
sott'acqua il «sub» stesso. 
indi la fa decrescere lenta-
mente (il processo puo dura-
re. a seconda della profon
dita e del tempo di perma-
nenza sott'acqua anche oltre 
un'ora). Se il «sub» ha re-
spirato sott'acqua una misce
la elio-ossigeno anziche azo-
to-ossigeno, il fenomeno del-
l'assorbimento e il pericolo 
delle «bollicine» di gas che 
si sviluppano dopo il perio-
do di lavoro a pressione. si 
attenuano notevolmente. 

L'insieme di queste appa-
recchiature. macchine, som
mergibili di vario tipo. sono 
ben altrimenti costose che un 
semplice respiratore e di una 
semplice «muta» per pesca 
sportiva. C'e da chiedersi co
me mai numerose imprese. 
organizzazioni pubbliche e 
private, enti diversi. siano 
impegnati oggi. e con un as-
sortimento piu o meno am-
pio dei mezzi succitati. ma 
sempre assai costoso. nell'e-
splora7ione dei fondali mari-
ni. entro i limiti di profon
dita che i'uomo puo soppor-
tare senza una protezione 
•( stagna ». e cioe alcune deci
ne di metri. oppure profondi
ta maggiori. del tutto protet-
to entro uno dei numerosi 
tioi di «sommergibili tasca-
bili ». 

II discorso. su tale punto. e 
assai complesso ed interes-
?ante. In pnmo Iuogo, l'u-
manita. alia ricerca di fon-
ti di cibo per uomini ed ani-
mali da came (pesci per il 
ronsumo diretto. alghe per il 
bestiame) sta guardando con 
5empre maggiore attenzione 
a I mare, onde conoscere me-
glio la fauna (che e tutfal-
tro che nola in modo soddi-
sfacente,, le abitudini. Ie mi-
grazioni in funzione delle 
correnti. delle stagioni. ccc. 
l'equilibrio ecologico. le pos
sibilita di variarlo a favore 
di « coltivazioni » a scopo ali-
mentare diretto o indiretto. 
Per far questo. occorrono ri-
hevi complessi e prolungati 
svolti da navi particolarmen
te attrezzate. secondo pro-
grammi precisi, con lausilio 
di subacquei o sommozzato-
ri che dir si vogliano, di som
mergibili «tascabili » di va
rio tipo c altro, oltre a tut-
ta una serie di attrezzature 
speciali. E' impressionante 
notare come, nel corso di ta
li rilicvj. ogni anno vengano 
« scoperte » migliaia di spe
cie animali e vegetali perfet-
tamente sconosciute, il che 
eonferma che le nostre cono-
scenze sul mare sono ben lun-
gi daH'cssere complete, anche 
alle deboli profondita. 

Un secondo punto dell'e-
splorazione del fondo mari-
no, che richiede attrezzatu-
re altrettanto complesse an
che se diversamente assort! -
te. lo svolRimento di pro-
grammi coordinati e mctodi-

ci da parte di numerose unl- | 
ta collegate, riguarda l'aspet-
to geologico del fondo marl-
no: ample rlserve petrolife-
re giacciono sotto il mare, in 
zone dl acque basse, e quin-
di e Interessante reperlrle 
per poterle sfruttare; si co-
mincia a parlare della possi
bilita di sfruttare anche gia-
cimenti sottomarini di mine-
rali diversi; lo studio delle 
profondita marine fornlsce 
poi dati preziosi sulla na-
tura e la struttura di isole e 
continenti, sulla possibility 
o meno di costruire ponti. di-
ghe, opere diverse, di posa-
re cavi per telecomunicazio-
ni, elettrodotti, tratti di oleo-
dotti su determlnati fondali 
e cosi via. 

Non mancano infine 1 
cercatori di tesori, siano essi 
gruppi dl «dilettanti» for-
niti pero di buone attrezza-
ture e di notevole esperienza, 
siano essi riuniti come nel 
caso dell'Andrea Doria, in 
spedizioni organizzate e mu-
nite di attrezzature di 
prim'ordine. 

Nelle acque del Mar dei 
Caraibi ed in altre zone, tea-
tro secoli fa delle gesta di 
navi da guerra. di pirati e 
bucanieri. sono stati portati 
a galla non solo reperti sto-
rici. se non archeologici, che 
hanno sempre un mercato 
notevole, ma veri e propri 
«tesori» in monete ed og-
getti d'oro. Ferve, da vari an-
ni ormai. lo studio di docu
ment di tre o quattro seco
li fa, per trovarvi notizie dl 
affondamenti di imbarcazioni 
cariche di preziosi in acque 
non troppo profonde, e non 
troppo mosse da correnti, per 
localizzarne il relitto e «cer-
care il tesoro ». 

E' probabile che negll annl 
futuri tale attivita continui. 
se non addirittura si incre
ment!. non solo per i risulta-
ti incoraggianti che ha dato 
finora. ma anche per l'indi-
scutibile fascino che imprese 
del genere presentano, spe
cie se si tratta di cercare il 
« galeone affondato dai pira
ti », e portarne a galla le par
ti ancora in buono stato 

• (cannoni di bronzo, parti del-
1'alberatura, del fasciame, de-
gli omamenti). sia che si ri-
trovi veramente, grande o 
piccolo, un vero e proprio 
«tesoro». ., •... ,-~'. ~ ' 

p. S. 

A CACCIA DELLE RICCHEZZE 
DELL'*ANDREA DORIA» 

FAIRHAVEN — C h r l i DtUicchl ( a * i n ! s t r a ) , 2 2 

ann i , • Den Rodock i r , 27 ann i , i due a c q u a n a u t l 

impegnati nal r i t rovamtn to del t tsoro del l '« An

drea Dorla » , nonettante le difficolta incontrate f i 

nora , hanno dichiarato che n o n desisteranno dai 

loro ten la t iv i . E n i .sono c o n v l n t i d i t rovare circa 

due m i l i o n i e mezzo d i dol lar! nella cassaforte 

de l tranaatlanl ico affondato nel 1 9 5 6 , al largo 

de l le co i te del Massachuset ts , in seguito alia c o l -

l i s ione co l transatlantico svedese « S t o c k h o l m » . 

t e r i , n o n o s t a n t e le acque fossero infestate da 

branchi d i squal i , i due , sono r i u j c i i i a pene-

t ra re nella nave itatiana e a r icuperare alcune 

posate d'argento e qualche strumento per la na-

, vigazione. Nella telefoto AP: I due acquanautl e 

- bordo del loro batiscafo. 

PRESSO SEUL, NELLA COREA DEL SUP 

Un mare di benzina in fiamme 
dilaga treno: 29 vittime 

// carburante, trasportato dai convoglio deragliato. ha invaso le abitazioni che costeg-
giano la linea ferrata - Centinaia di abitanti sorpresi nel sonno dalla cortina di juoco 

SEUL — Un'al lucinante visione della sciagura ferroviar ia che ha provocato 2 9 m o r t i . (Telefoto AP) 

SEUL, 12 agovro 
Ventinove morti. una venti-

na di dispersi. decine e decine 
di feriti. case distraite dalle 
fiamme. per il deragiiamento 
di un convoglio di carburan
te, nei pressi della cittadina di 
Yong-Ehong, duecento chilo-
metri a sud-ovest di Seul. 

La tragedia e awenuta nella 
notte e fra le vittime sono 
stati numerosi gli abitanti del
le case che sorgono in pros-
simita della ferrivia. La pove-
ra gente e stata sorpresa nel 
cuore della notte dalle lin-
grie di fuoco scaturite dai 
containers in fiamme. 

Dopo il deragiiamento, cen
tinaia e centinaia di ettolitri 
di carburante in fiamme so
no fuoriusciti dai serbatoi e 
hanno invaso le abitazioni che 
sorgono di fianco alia ferrovia. 
Le case hanno immediatamen-
te preso fuoco; gli abitanti 
sono stati sorpresi nei loro 
Ictti dalle fiamme. 

II convoglio. costituito da 
venticinque vagoniserbatoio e-
ra in viaggio verso Seul. La 
tragedia e awenuta mentre 
entrava nella stazione di Yong-
Dong. Non si conosce ancora 
la causa del deragiiamento e 
Ie autorita hanno gia dispo-
sto 1'apertura di un'inchiesta. 

«Non ho mai visto tante 
fiamme in vita mia», ha det-
to un impiegato della piccola 
stazione. «E ' stata una cosa 
impressionante. un immenso 
rogo. sembrava che il mondo 
intero avesse preso fuoco ». 

Dopo 1'urto contro il terre-
no. dall'acciaio accartocciato 
dei venticinque containers e 
uscito un mare di benzina. 
E ' bastata una scintilla, pro-
vocata probabilmente dallo 
sfregamento delle lamiere. a 
provocare il disastro. 

Un attimo dopo era I'infer-
no: la benzina in fiamme si 
riversava nelle strade vicine 
alia ferrovia, simile ad un Hu
me di fuoco, ad una colata 

di lava, e cdrcondava in po-
chi istanti tutte Ie case che 
sorgono nelle immediate vi-
cinanze. 

In un attimo il caos: le gri-
da di tanta povera gente, sor
presa nel sonno, la confusio-
ne. L'allarme. i primi soccor-
si. 

Gli abitanti del villaggio so
no accorsi sul luogo e hanno 
cercato di arginare le fiam
me, perche non si estendes-
sero ad altre case, nel quar-
tiere. 

Sono accorsi i pompieri, 
ma e apparso subito cniaro 
che i mezzi erano assoluta-
mente insufficienti a porre ri-
medio ad un tale disastro. 
Sono state organizzate squa-
dre di civili, ma ormai le 
case bruciavano come immen
se torce. 

Al termine di tutto, quando 
11 fuoco e stato spento. si so
no contate le vittime: 29 mor
ti, venti diapersi, decine • 
decine di feriti. 

Si e concluso 
il congresso 

dei ((Testimoni 
di Geovan 

ROMA, 12 agosto • 
Una manifestazione alia qua

le hanno preso parte circa 
55 mila persone affluite da 
tutt'Italia ha concluso questa 
sera sugli spalti dello stadio 
Flaminio il congresso nazio-
nale dei «Testimoni di Geo
van. 

Com'e noto, i «Testimoni 
di Geova» praticano la non-
violenza e si rifiutano di pre-
Stare il servizio di leva o 
anche semplicemente di in-
dossare l'uniforme. 

All'Arena di Verona 

Una «Cenerentola» 
di successo, ma 

poteva dare di piii 
Le carenze della scenografia e della dire-
zione musicale - II ruolo della Fracci 

DALL'INVIATO 
VERONA, 12 agosto 

Rappresentata la prima vol-
ta al Bolscloi nel 1945, Cene-
rentola e considerata, a ragio
ne, una delle plu geniali par-
titure di Prokofiev. Come nel 
precedente Romeo e Giuliet-
ta, il musiclsta riprende il filo 
cialkovskiano del racconto 
danzato e riesce a tesserlo in 
modo nuovo senza spezzarlo. 
Dalla tradizione egli ricava il 
gusto di avvolgere l'antica fia-
ba tra vecchi rltmi di danza 
e di melodie cantabili: ma-
zurke, polacche, valzer, pic-
cole e grandi marce si susse-
gono senza interruzione, 
creando una atmosfera da 
racconto della nonna, costel-
lato di inflessioni arcaiche e 
di profumo svaniti. 

Ma poi il fondo nostalgico 
viene attualizzato dalla luci-
dita essenziale dei temi e 
dalla mirabile secchezza del-
l'orchestrazione; un sottile 
contrappunto ironico si insi-
nua tra le righe e sotto la cuf-
fia della nonna appare il vol-
to della nostra epoca che ac-
cetta l'illusione sapendola ta
le. Oggi le fanciulle ingenue 
cresciute accanto al focolare, 
non sposano i principi, nep-
pure con l'aiuto delle fate, 
ma non e proibito ricercare 
tra le pieghe della tola una 
morale di bonta e di grazia. 
In Prokofiev questo gioco di 
ammiccamenti e di sorrisi e 
realizzato con tanto virtuosi-
smo che neppure il logoro cli
che registico - coreografico di 
Menegatti-Gai e la modestia 
dell'esecuzione orchestrale di-
retta da Carlo Felice Cilla-
rio, riescono a disperderlo. 
Una autentica opera d'arte si 
difende sempre con successo 
e cosi e stato anche iersera 
all'Arena. 

Va detto tuttavia ' che in 
questa battaglkt contro la me-
diocritk Prokofiev non e ri-
masto senza alleati, da Paolo 
Bortoluzzi, ammirevole dan-
zatore a Beni Montresor che 
ha portato sulla scena la poe-
sia e il gusto di un pittore 
di classe. Montresor e un ar-
tista che vive quasi sempre 
in America e da 11 invia ogni 
tanto in patria un libro fine-
mente illustrato o una raffi-
nata scenografia; nel mondo 
dell'infanzia da il suo meglio 
equilibrando la fantasia con 
la cura del particolare, la de-
licatezza sfumata del colore 
con l'incisivita del - disegno. 
non si potrebbe trovare uno 
scenografo migliore per Cene-
rentola: la sua citta d'oro ba-
luginante, con le cupole alia 
russa, i particolari preziosi, i 
costumi ad un tempo sontuo-
si ed eleganti, hanno creato 
una festosa cornice aderente 
alia musica e alia trama; an
che qualcosa di piii di una 
cornice poiche, nella poverta 
degli altri elementi, e tocca-
to sovente alia scenografia, 
abilmente realizzata, il com-
pito di accompagnare i fatti. 

Qui, purtroppo, tocchiamo 
il punto debole: regia e co-, 
reografia. Diciamo subito, a 
scanso di equivoci, che Loris 
Gai come coreografico non 
manca di gusto e di mestiere, 
cosi come Menegatti, regista, 
ha talora qualche trovata. Ma 
queste possibilita scompaiono 
quando essi lavorano in trio 
con Carla Fracci; in tali oc-
casioni tutto e subordinato 
alia presenza della diva che 
deve aprire e chiudere lo 
spettacolo con una scena 
strappapplausi secondo una 
ricetta collaudata. 

Con un simile scopo, tutto 
si banalizza e affiorano le 
debolezze di Gai e di Mene
gatti, incapaci di andare oltre 
l'episodio, oltre la citazione 
illustrativa. 

L'ironia con cui Prokofiev 
disegna il mondo di Ceneren-
tola si riduce al meschino ri-
piego della sorella grassa e 
delia sorella magra; il resto 
diluisce la vecchie e non en-
tusiasmante regia di Rodri
guez; il fasto dei divertisse
ments — le quattro stagioni, 
la festa — e cancellato dalla 
poverta di idee coreografiche; 
i movimenti slegati non si col-
legano in uno sviluppo coe-
rente e sembra che Gai non 
sappia come utilizzare il cor-
po di ballo che en tra ed esce 
senza scopo; alia fine la so-
luzione viene pescata in un 
cattivo rimedio spettacolare 
(e qui entra il Menegatti) che 
sa di Luna Park come il fi
nale del primo atto, o di avan-
spettacolo, come quello del 
secondo con assurde ragazze 
in calzamaglia nera, fuor di 
tempo e di stile. 

Nel contesto anche la Frac
ci. che dovrebbe risaltare nel 
contrasto, riesce illanguidita: 
il personaggio non fa che ri-
petere — con la consueta abi-
lita. s'intende — le mossette 
sbarazzine o patetiche di altri 
balletti del suo repertorio. Da 
Coppelia a Giselle, alia stessa 
Cenerentola di Rodriguez (il 
valzer con la scopa e via di-
cendo). Sicche il ricalco ap
pare scialbo e perfino i gran 
passi-a-due (compreso quello 
finale tagliato arbitrariamente 
su misura) si raggelano nel 
neoclassicismo di un Balan-
chine annacquato. 

II compito di salvare co-
reograficamente l'assieme vie
ne percib a ricadere, involon-
tariamente, su altri personag-
gi. II Principe si trasforma 
in protagonista assieme al 
Buffone suo amico. Vero e 
che le due parti sono affidate 
a danzatori di prim'ordine, 
Paolo Bortoluzzi che eonfer
ma qui uno stile e una clas
se che fanno di lui uno del 
maggiori ballerini della nostra 
epoca, accanto a Vassiliev e 
ad altri «mostri»; il pubbli-
co l*ha compreso benissimo 
e gli ha tributato le salve di 
applausi piii oalorose della se-
rata; accanto a lui Niels Keh-
let ha dato al carattere del 
Buffone una vivaclta scattan-
te piena di gusto. (Va detto 

che a questl due Gal rlserva 
alcuni felici invenzioni). Nel 
lesto della compagnia si di-
stinguono Vera Colombo (la 
fata), Anita Cardus, Jacqueli
ne De Min, Loredana Forno 
e Laurence Nerval (Quartetto 
delle stagioni), assieme al lo
ro « accompagnatori» Flavio 
Bennati, Federico Palladino, 
Julio Alvarez e Julio Guinez, 
oltre al duetto delle sorella-
stre (Attilio Venen e lo stes
so Gai) e all'intero corpo di 
ballo. 

Dell'esecuzione musicale non 
occorre dlr molto. L'orche-
stra non e In grado di suo-
nare Prokofiev e il direttore 
Cillario non la porta oltre 
un diligente tran-tran. Tutta
via, come notavamo, 11 suc
cesso c'e stato: moderato du
rante i primi due atti e inten-
so alia fine. Risultato equo 
poiche, se e vero che il pub-
blico accorso foHissimo alia 
Arena ha avuto soltanto una 
pallida idea di Cenerentola e 
altrettanto vero che anche 
quel poco merita rispetto. Ma, 
a nostro avviso. si dovrebbe 
pretendere molto dl piii. 

Rubens Tedeschi 

Si e concluso 
ad Anagni il 

« Cantaestate » 
ANAGNI (F ros inone ) , 12 agosto 

Nello stadio comunale di 
Anagni si e conclusa la flna-
lissima del « Cantaestate », un 
tour canoro ideato e diretto 
da Carlo Siena, partito il 26 
luglio scorso da Peschiera del 
Garda. 

Tra i giovanl cantanti in 
gara ieri sera ad Anagni si 
sono affermati ex aequo, per 
le donne, Fathima e Donatel
la Rettore; fra gli interpreti 
maschili, Massimo. 

Concluso U 26° festival clnemQtoqratko 

«llluminazioni» del 
polacco Zanussi 
vince a Locarno 

Al posto d'onore 11 film « / / cuglno Q'wlio)) dl Benkhetl 
Le dlscutiblll scelte della giurla per I restantl preml 

DALL'INVIATO 
LOCARNO, 12 agosto 

« Illuminazione » del regista 
polacco Zanussi ha sbaraglia-
to il campo a tutti i film 
concorrenti a Locarno 73, gua-
dagnando ben tre premi di 
tre diverse giurie: il • Pardo 
d'oro della giuria internazio-
nale del festival, il premlo 
della giuria della Federazione 
stampa cinematograflca. il 
premio della giuria ecumeni-
ca (quella cioe in cui con-
fluiscono rappresentanti di 
dli'erse confessioni religiose). 

Tante attestazioni di meri-
to al film di Zanussi non 
giungono, d'altronde, del tut
to inaspettate: « Illuminazio
ne)), infatti, e un'opera di 
grande maturita e significato 
sulla quale pochi o addirit
tura nessuno degli «addetti 
ai lavori» hanno espresso va-
lutazioni anche minimamente 
riduttive. , 

La tematica e il rigore sti-
listico coi quali il lavoro di 
Zanussi affronta in «Illumi
nazione » quelle che sono le 
radici, tanto di una diffusa 
angoscia esistenziale, quanto 
di scompensi e di traumi del 
nostro vivere sociale, sono 
del resto pertinenti ed esau-
rienti ragioni per spiegare a 
fondo il catalizzarsi dei viol-
teplici consensi e dei merita-
ti riconoscimenti venuti dal
le parti piii diverse, 

Al posto d'onore, subito do
po il film di Zanussi, la giu
ria ufficiale del ventiseiesimo 
festival ha ritenuto di dover 
porre in particolare evidenza 
il film di Dominique Beni-
cheti « II cugino Giulio », as-
segnandogli un premio spe-
ciale di indubbia importanza, 
specie tenendo presente che 
si tratta di un'opera prima e 
oltretutto di severa ed essen
ziale portata spettacolare. 

Anche nel caso del film di 
Benicheti, premiato ancora 
dalla giuria dei giovani, non 

TELERADIO 

radio \!7 WOGRAMMI 
^ ^ ^ j JL^^mLi 

TV nazionale 
10,15 Programme cinematogra-

f i c o 
(Per la sola zona d i Messi
na) 

1 8 , 1 5 Goshu i l v i o l once l l i s t s • 
Fo tos to r i e 
Programma per i p i i i p i c c i i i 

1 8 , 4 5 La T V de i ragazzi 
< Galassia » - « Regazzo d i 
pen fen a » 

1 9 , 4 5 Te leg io rna le s p o r t 

C ronache i ta l i ane 

2 0 , 3 0 Te leg io rna le 

2 1 , 0 0 Souven i r d ' l t a l i e 
F i lm . Regia di Antonio Pi»-
trangel i . Interpret i : June Lz-
ver ick, Isabelle Corey, Inos 
Schoner, Gcbriele Ferxeit i , 
Antonio Cifar ie l lo, Masun-o 
G i ro t t i , Alberto Sordi e V i t -
tc r io De Sica. 
Ccmmedia d i costume o'e* 
gante e scorrevole. « Souve
n i r d ' l ta l ie » alterna tuttavia 
acute ed evidenti intenzicm 
satinche con un sarcasmo i n 
po ' p r o v i n c i a l . Orccscr i t ta 
«i modul i narrat ivi del JUT 
genere, i i f i l m non epproda 
quasi mai ad un'acuta inda-
gme d i costume e resta coJ 
vincolalo al ia formula anec'-
ooiica spicciola, ssrrei to t . 
sclusivamenle da un'efficace 
arrbientai ione. 

2 2 , 5 0 P r i m a v i s i one 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Incontri 1973 
c Un'ora ccn D.ego Vj!er.: 
i t i nerano d i una poesia » 
(repl ica) 

2 2 , 1 5 Rassegna d i c o r i 
« XX Concorso pol i fonico i i 
ternazionale int i to la io a Gui -
do D'Arezzo » 

PRIMO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO: ore 7, 8, 12. 13. 
14. 17, 20 e 23; 6.05: Mat lu t ino mu
sicale; 6,15. Almanacco; 8,30. Cen-
zont; 9. 45 o 33 purche g i r i ; 9,15: 
Voi ed io; 11,30: Quarto prcgrani-
ma; 12,44: I I sudamericanta; 13,2"!: 
Hit Parade; 14,10: Corsia preferei.-
ziale; 15: Per \ o i giovani. 17.05. 
II girasole; 18,55: Country and we
stern; 19,25: Banda... che passicne!; 
20.20: Concerto; 21,40. Orchestre 
varie; 22,20: Andata e r i torno 

SECONDO PROGRAMMA 
GIORNALE RADIO: ore 6,30, 7,3C. 
8,30, 10,30, 12,30, 13,30, 16,30, 17 
e 30, 18,30, 19,30 e 22,30. 6: i l 
matt in iere; 7.40: BuOngiornc; 8,IS: 
Complessi d'estate; 8,40: Come e 
perche; 8,54- M-lodramma; 9.35: 
Senti che musica ' . 9,50: « Eugenia 
Grandet »; 10,05: Un disco per I n 
state; 10,35: 'jpecial eggi con G. 
Fer r i ; 12,10: Regicnali; 12,40: Al o 
gradimento; 13,35- Buongiorno sono 
Franco Cerri e \ c i ' , 13,50: Ccme 
e perche; 14. Su d i g i n ; 14.30: 
Regicnali ; 15: « La Certcsa d i Pai-
ma »; 15,45: Cararai; 17,35: 'Jf-
ferta specials; 1935: Superestat-: 
20,10: Andata e n t c rno , 2 0 ^ 0 : 5-J-
perscnic, 22,43: Jazz i tahanc; 23.05: 
W.ustca leggera 

TERZO PROGRAMMA 
O'e 9.30: Benvenuti in I ta l ia; 10: 
Ccicer tc , 11. I QLirtesti d i Bocci i ' -
f i m : 11.40. Wusic*-e i tal iane; 12,15: 
La musica re l tempo, 13.30: Inter
mezzo; 14,20: Musiche d i Haence^; 
14.30: Pol i fcma, 15. I I '900 s;o-
nco ; 15,35: « La cerrbia'e c i t~»-
t r imcn io », 17,10: Musiche d i Ca-
selia: 18 Vusiche d i Kaydn; 13.15 
A i t i ch i organi; 19,15: Concerto >i-
rale, 20.15- Inccntn musical i . t l : 
G'Crnale del Terzo; 21.30- « Vervs 
Damasco »; 23: Trasmiss.cni spe
cial) 

I programml Jugoslav! e tvineri ti riferitcona all'ora locale • non 
a quella legale in vigor* in Italia. 

Televisione svizzera 
Ore 1S3C Fer i bamb'ni- Ojarxfcj 
sar6 granoe . I l qvacr i fog ' io per-
tafortuna (a cc'cri) . 19.10. Te'e-
g crnale (a co 'en ) . 19.20 I I ce-
stello oel grancVca (a c e ' e ) -
19.45- Ob etuvo spcr: . 2 0 .X Te-
legcrna 'e - 20.43 A- co- f -n i oe! 

terrore (a ec lc r . ) - 21.30 Cac-
c a t c r i d i ucmmi (a ec lor i ) -
72 20 V.usica a^tica ccn sTrfy-e-iri 
n t i c r r Corrioosiz Oni d i L CC*J-
oerm, J J Frchberge'. C '.'cn,:c-i. 
1 H Sc(~e,n e ar.cn rr,i (a cc 'c r i ) -
22.45 Te eS'Crra'e. 

Televisione jugoslava 
Ore 17,43. Nc-.ita - 17.45 . O t t o 
fiabe », maricnette - 18,15- La cro-
i i c a . 18,30 Ritratto del music -
sta B o r n Paoaidop-j!o - 19- Prc-
3r*m-ra per i ragazzi . 19.45. Car-

•c-.i a-ii-p»'i - 20 Te'eg c—a e T -
70 20 Ri t ra: t i . 21 « Seoo'tu-a ». 
-ira-r.ma 22. Te'eg crna!* 2 -
22^0 Festival nus ca'e d i Du-
D'cvn te. 

Televisione Capodistria 
Ore 70: L'engolino dei ragazzi -
Cartoni animat i (a eoler i ) . 20.15: 
Telegiornale - 20,30: Musicalmen-

te - Ray Cinenctes - « I r l r re r -
chiatcr i » . Documentano del c ic lo 
< La s*ida del marr » (a c o l o n ) . 

Radio Capodistria 
Ore 7: Apertura. Buon giorno in 
musica . 7 ^ 0 . Nctiziarro - 7.40: 
Boon giorno in musica . 8,30: Ven-
l im i l a l i re per i l vostro program-
ma - 9- Melodie in voga - 9,15: E' 
con no i . . . - 9,30- Notiziar io . 9.35-
Le awenfure d i Fru-fru - 9,41: I n 
termezzo musicale - 9.45: Vanna, 
un'amica, tante amiche - 10.15- M u . 
sica novita Ritz Saiwa - 10,21: Di 
mclodia in melodia . 10.30. Rio 
mare in line a . 10.45 c Close ro 
the Edge » con i « Yes » - 11-13-
Musica per voi - 11.30. G o rna l * 
radio . 12: Br.ndiamo con.. . - 13: 

Lunedl sport - 13,10. D scO p.u, 
disco meno - 13.30. N c l u n n o -
13.40: Min i juke box . 14- Ga'-
leria rnusica'e • 14.30: E' con 
noi . - 14.45: Longplay c lub -
15 .X : « Rally canoro » ccn Cor-
rado e Sandra Mondaini . 16- Quat
t ro passi con . - 16.30: Not iz iar io 
. 16,40- Parata d orchestre - 20-
Buona tera in musica . 20.30: No
t iz iar io - 20.40 Palcoscenico ope-
rist ico . 21.30 Chiaroscuri musi
cali - 22: Canzom canroni . 2 2 . X : 
No tmar io . 22.35: Grandi interpre
t i ; I I t rombett ist* Adolf Scherbaun. 

si pub non sottolineare come 
lopera si sia imposta di for-
za sia alia critlca, sia agli 
spettatori piu attenti, come il 
lavoro di un autore di ap
passionato e coltivato talento. 

« II cugino Giulio» soprat-
tutto ha il grosso merito dl 
affondare la propria disami-
na in un terreno soltanto 
sporadicamente frequentato e 
per lo piii con risultati ora 
stucchevoli, ora jrancamente 
inadeguati. «II cugino Giu
lio ». anzi, costituisce un pro-
bante esempio di quel cine
ma nutrito dell'alta civilta del 
mondo contadino e popolare 
in genere. e mediato e pro-
posto secondo una cfiiave di 
controllata misura realistica, 
non disgiunta da un intenso e 
tutto naturale afflato poetico. 

I restantt premi, per con
tro, sono stati attribuiti con 
bizzarro criterio di valutazio-
ne al film ungherese di Pal 
Gabor «Viaggio con Giaco-
mo» e a quello statunitense 
di George Lukas «American 
graffiti ». 

Se Vopera magiara infatti 
ha una sua innegabile digni-
ta e pregnanza di significati 
tutta permeata come e delle 
inquietudini, dei problemi e 
deqli slanci dei giovani, la 
pellicola americana, invece, 
non e che una commercialis-
sima e furbastra rievocazione 
dei mitt e delle mode impe-
ranti tra i giovani statuniten' 
si degli anni Cinquanta e Ses-
santa con le. semplice trova
ta. sintetizzata nel titolo, di 
presentare tali miti e tali mo
di come una sorta di reparto 
archeologico. 

Inoltre, va detto che se 
« Viaggio con Giacomo » mo-
stra la sua maggiore fragili-
ta neU'esilita e nelle preve-
dtbilita delle situazioni e del 
personaggi. pur approdando a 
un onesto sbocco. « American 
graffiti», rivela invece tutta 
una serie di ammiccamenti 
e di motivi di suggestione 
spettacolare decisamente e 
volgarmente mercantisti. 

Nel panorama dei premi 
maggiori. come si vede, man
ca per altro ta presenza del 
cinema itaiiano che pure era 
rappresentato al festival di 
Locarno da due opere di alto 
livello quali «Storie scelle-
rate » di Sergio Citti e « Stre-
gone di citta » (segnalato sol
tanto con una menzione) di 
Gianfranco Bettetini. 

La cosa. anche al di Id del
le gravi perplessita che desta 
per se stessa. appare per lo 
meno sconcertante. E cib. spe-
cialmente, se pensiamo al film 
di Citti. un'opera unanime-
mente salutata dalla critica 
piu avveduta come un mo-
menlo culturale di grande in-
teresse e accolta anche dai 
pubblico piii eterogeneo con 
manifesta simpatia. 

Per Voccasione, percib, vie
ne fatto di chiedersi un po' 
paradossalmente non tanto se 
« Storie scellerate » ha corri-
sposto opoure no alle aspet-
tative della giuria del Festi
val, quanto piuttosto il con-
trario e, cioe. se la stessa 
giuria b stata oppure no alia 
allezza del film che era chia-
mata a giudtcare. 

Le particolarita linguistiche, 
culturali e storiche che stan-
no al fondo del film di Citti 
costitutscono infatti una ma
teria abbastanza densa e com-
plessa per un osservatore che 
abbia scarsa consuetudine col 
mondo tipico del cineasta ro-
mano., 

Non vogliamo invocare. per 
Voccasione. giustificazioni o 
motivi che possano suonarc 
in qualche modo sciocinisti-
ci. ma c un fatto che nella 
giuria del Festival di Locar
no non figurava nessun rap-
presentanle itaiiano. 

La qucstione non t. come 
puo sembrare. tanto irrilecan-
te. poiche. sempre riferendo-
ci a e Storie scellerate », il giu-
rato itaiiano avrebbe rerosi-
mtlmente poluto assolvere un 
utile ruolo di mediatore per 
illustrare a fondo le caratte-
ristiche piii peculiari della 
stessa opera e fornire cosi 
la possibilita per un conse-
guente giudizio di merito dav-
tero radicato ad una cogni-
zione approfondita della ma
teria in qucstione. 

E ancora. non ta dimenti-
cato che il Festival di Locar
no costituisce o dovrebbe co-
stituire ancor oggi, nonostan
te alii e bassi. la manifesta
zione piu importanle ed em-
blematica della cultura sviz
zera di lingua itahana: ebbe-
ne. questa stessa manifesta
zione che dovrebbe avere Ira 
i suoi compiti specifici quello 
di farsi portatrice. non cer-
to in modo previlegiato, delle 
cose della cultura italiana, 
nella pratica si riduce invece 
sotanto ad una gara anacroni-
stica. dote i tirocini prodotti, 
rengono mandati alio sbara-
glio di raccogliticce giurie e 
a non meno eterogenee opi-
nabUi scelte. 

D'altro canto, t superfluo 
riprendere qui ancora una tol-
ta il discorso annoso delVinu-
tilitii se non proprio della 
dannositlt delle competizioni 
in campo cinematografico: 
l'episodio che riguarda appun-
to «Storie scellerate» e un 
esempio significatito e pro-
bante dei guasti cui si va in-
contro quando ci si ostina a 
voter costringere i film ai na-
stri dt partenza come fosse
ro cavalli bolsi, impegnati in 
una insensata corsa. 

Sauro Borelli 

http://ar.cn

