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ARTI FIGURATIVE 

Un importante contributo di Ernst Gombrich 

Arte e 

Non c'e alcun duhbio che il 
motodo migliorc di imparare 
una lingua sia quello di par-
larla; lcggcrnc i tcsti. apprcn 
dome I termini, le esprcssioni. 
farsi, come si dice, un orce-
chio; e che solo un lungo uso 
e una pratica direttn siano in 
grado di metlerei in conditio 
ne di rapirla vrramenle. di 
giudicarla. di fame, infine. la 
storia: di valutare Ic innova 
zioni del pneti e le siirammati-
oaturc degli illetterati. Ed 6 
nuesto. in offotti. il mndo. ef-
fieace cd emnirico, in cni fino 
ad oggi. si e apprcso e si o 
parlato (i pochi che lo hanno 
nppreso rd imparato sul serin) 
II ensiddetto « linguaggio figu 
rativo ». 

Mentre. tuttavia. nel campo 
delle lingtio parlato oramai 
tutti abbiamo sunoratn da tern 
po la fase della conoscenzn 
empirira per addentrarci nel 
campo della ennnscenza « scion 
tlfica ». e studiamo cos! la 
grammatica. la sintassi. la fo 
nologia delle singnlc linguo e 
dialelti nei diversi moment i 
storici (c di queste conoscon/c 
ci serviamo utilmente nnohe 
iiell'esame dei Dili cnmplessi 
testi poetici). nel settore delle 
c lingue figurntc» non si puA 
certamenle dire che gli studi 
siano allrettanto progrediti 

Eppure i primi tentativi in 
questo senso non sono certo 
reccntissimi e. pur senzn risn-
lire agli antichi trattatisti 
(ognuno dei quali. a suo mo-
do. scriveva la propria « gram-
matica normativa > della lin
gua figurativn contempora-
nea) bisogna qui almeno ricor-
dare rintelligente Grammaire 
des Arts du Desxin di Charles 
Blanc (1807). il fondatore della 
« Gazette de.s Beaux Arts ». un 
tentativo di « grammatica sto-
rica > che si legge nncor oggi 
con utilila. 

Ma in epoca moderna una 
ripresa di studi In questo sen
so la si 6 avuta. con maggio-
re sistematicita. in seno alia 
scuola Viennese di storia del
l'arte ed ha dato luogo ai varl 
tentativi. oggi assai noti e pro-
pagandali. dello Sclosser. del 
Warburg, del Panofsky. In que-
sta tradizione si inserisce con-
sapevolmente Ernst Gombrich 
con l'importante volump che ci 
6 ora offerto dall'editore Ei-
naudi nclla traduzinne. chiara 
e scorrevole. di Renzo Fedo-
rici: Arte e illusione. Studio 
sulla psicologia • delta rapprc-
sentazinne pittorica (Torino. 
Einaudi. «Saggi >. 1965. pagi-
ne 525. figg. 319. L. 8000): vo 
lume in cui I'autore riaffronta 
da capo, con l'ausilio dei mo-
dcrni studi di psicologia della 
percezione. il problema della 
« visibility ». chicdendosi che 
cosa csattamente sia la «vi-
sione » ed attraverso quali mec-
canismi psicologici sia possi-
bile la t rappresentazione > 

Cio che gli studi di psicolo 
gia riegli ultimi cinquant'anni 
hanno sempre piii messo in lu
ce c il ruolo attivo che la men 
te umana. in quanto seleziona-
trice ed interpretatrice drgli 
stimoli. ricopre nel proce.ssu 
conoscitivo: lungi dall'essere 
uno schermo. una « tabula ra
sa >. su cui si imprimono i 
dati sensibili. la mente ne co-
stituisce anzi il ccntro organiz-
zatore. II proccsso doll'apprcn 
dere va inTatti dall'indefinito ai 
definito. non dalla sensazione 
alia perce/ione: non impariamo 
ad avcre percezionl. ma a 
differenziarle. Ogni nostra os 
scrvazione non e una scmpli-
ce registrazinne di stimoli ester 
ni. ma il risultato di una do 
manda che noi rivolgiamo alia 
natura. il risultato di una no 
stra «ipotcsi di lavoro >. Noi 
crcdiamo di vederc qualcosa 
perche la nostra ipotcsi di par-
tenza fa si che ci aspctliamo 
ccrti risultati: sc essi coinci-
dono con essa. bene: se inve-
ce risultano contraddittori. al 
lora modifichiamo I'ipotesi II 
proccsso visivo, insomma. non 
si svolge dirfcrcntcmente dagli 
altri proccssi conoscitivi 

Queste semplici constata/inni 
hanno cohscguenze moltcpli 
ci implicanti la formulazionc 
e la lettura del linguaggio fi 
gurativo; innanzitutto la neces
sity dello schema di partenza. 
deH'ipotcsi (il « simile» me-
dioevalc). strumento di aggrcs-
sione della realta su cui misu-
rare e controllarc gli stimoli: 
il proccsso dell'imitazione pro 
cede attraverso il ritmo di 
schema e correzione: lo schema 
non c il prodotto di un proces 
so di « astrazione» o di una 
tendenza a * semphficare ». es 
so rapprcsenta la prima, am 
pia. approssjmati\a categoria 
che e poi gradualmcnte ristret 
ta per adeguarsi all.i forma che 
dexe riprodurrc: il concetto 
gcncrale acqinsta concrcttv/a 
e vicne modificato sulla base 
dcH'csporienza particularc 

Si \ede quindi che nella con 
templazione degli oggetti natu 
rali crisi come nclla lettura dei 
segni che li rapprcsentano noi 
non possiamo fare a meno di 
dare un'interpretazlone, una 

possiamo sostituire 

una lettura ad un'altra ma non 
poss'amp faie a mono di aver-
ne una: I'ambiguita in quanto 
tale non puo esscrc percepita 
e rinterpretazione (la classifi 
cazione iti una data categoria 
del visibile) influenza a sua 
\oIta la visione. Questo spiega 
da un lato perche 1'artista ab 
bia bisogno. al pari dello scrit 
tore, di un vocabolario (un re 
pertorio di schcrni pronti per 
essere « riernpiti » di esperien 
za) e. dall'altro. il perche del
la gradualita (perlomeno appa 
rente) delle muta/ioni stilisti 
che. Ogni coniunica/.ione uma 
na avviene attraverso simboli. 
attraverso la media/ione del 
linguaggio. e quanto piu questo 
linguaggio e articolato tanto 
rnaggiore e la probabilita che 
il me.ssaggio arrivi a destina 
zir)ne; tutte le scoperte stilisti 
che sono seonerte non di sorni 
glianze ma di cquivalenzc (tra 
ccrti LTittograimiii e certi ef 
fetti naturali) che ci permet-
tono di vederc la realta in 
terpiini di immaginc e I'im 
inagine in termini di realta: e 
questa somiglianza non si basa 
mai sulla somiglianza degli 
dementi singoli quanto sul-
I'identita delle risposte a cer
to relazioni. Non bisogna in 
fatti sottovalutare quale sia. 
in questo rappoito tra artista e 
pubblico che si stabilisee at 
traverso Popera d'arte. il run 
lo rieoperto dallo spettatore: 
Tefretto del quadro. refflcacia 
della sua oomunicazione. sono 
condiVionali dal piano menta 
le dello spettatore e dal suo 
orizzonte di attesa: cioe da 
quel che noi ci atlcudiamo 
neirambito di quello stile e 
che possiamo prevedere sul
la base della nostra preecden 
le e.sperien/a visiva e capaci 
ta di lettura figurativa; a noi 
da un'impressione di «astra
zione > una pittura di Giotto 
che ai contemporanei (la cui 
mente era assestata al livello 
di attesa Coppo di Marcoval-
do — Giunta Pisano — Cima-
bue) dovette apparire (nel 
senso molto reale di c fare 
reffetto». quasi un Tatto fisi-
co) un miracolo di rmitazione 
della realta. e percio dobbia-
iiio fare uno sforzo di adatta 
mento se vogliamo intenderia 
per il giusto verso. 

Queste e moltc altre cose si 
possono trovare. dimostrate 
spcrimentalmente cd illustra 
te attraverso una abbondante 
escmpliflcazione. nel rrcco e 
ben presentato volume del 
Gombrich: ne noi possiamo 
pretendere di riassumere e di-
scutere qui nei dettagli un'ope 
ra che va senz'altro letta per 
intiero: solamente. per riassu
mere in poche parole il signi-
ficato positivo ai fini della sto
ria dell'arte vera e propria, ci 
sembra che esso investighi co 
me meglin non si potrebbe qua 
li sono i limiti nella scclta del 
1'artista. il suo bisogno di un 
vocabolario e Ic sue non illi 
mitate possibility di allargare 
la propria presa sulla realta. 
la coscienza del mondo pro 
prio e dcll'umanita. Bisogna 
dire infatti che concetti cle-
mentari c divenuti luoghi co-
muni della storiografia politi-
ca. come quello che la liberta 
e sempre liberazione da qual-
chc cosa di concreto. che essa 
non esiste in assoluto. che le 
vere rivoluzioni non sono mai 
rinnovamenti totali ma modifi-
cazioni profonde di una certa 
snecifica realta. che il signifi-
cato degli atti e delle parole 
c sempre rclativo al fine per 
seguito in un dato momento. 
ecc. e c c , stentano ancora a 
divenire operativi nel campo 
della storiografia artistica. do 
vc la sciocca convinzione della 
assoluta ed incondizionata li
berta cspressiva dell'artistn 
ha fatto si che si ponesse sot-
to accusa perche «\ iz iata di 

naturalismo > ogni lettura nor 
male (cioe in termini dj real 
la) dei document! flgurativi ed 
ha. d'altro canto, provocato 
gli artisti alia ricerca di una 
e.spressione assoluta in pro 
della quale hanno creduto di 
poter gettare via gli strumen 
ti (linguistic!) con cui quella 
sia pure parziale liberta era 
custodita. 

Noi pensiamo che una presa 
di coscienza dettagliata del
la molteplicita e del peso di 
quei limili dovrebbe avere il 
vantaggio di ridare tutto il lo 
ro significato positivo agli sfor 
/i di rottura della crosta lin 
guistica tradizionale compiuti 
dagli artisti. di fare nuova 
mente apprezzare nel loro giu 
sto valore le singole. parziali. 
conquiste verso una rnaggiore 
nnturalezza e le differenti ri-
curche in diversi settori del 
reale di cui e intessuta la sto 
ria dell'arte neeidentale. 

Naturalmentc lo storico del-
Tarte e strictu sensu * non po 
tra certo eontentarsi di questa 
psicologia della rafligurazio-
ne ne della grammatica storica 
che no deriva. ne infatti se ne 
contentava del. tutto nemmeno 
lo stesso Gombrich nella sua 
introduzione panoramica alia 
storia deH'arte tradotta per 
Mondadori qualche anno fa: 
suo compito sara sempre quel 
lo di render conto dello svi 
lupjio. mettendo in luce la ra-
dice indivr'duale delle muta-
zioni. Per quanto importante 
sia I'ampliamento dei mezzi lin
guistic! come mezzo ad una piii 
articolata presa sulla realta. 
e per quanto oltre si vogliano 
spingere le analogic tra il pro-
cedimento deH'artista e quello 
dello scienziato mettendo in se-
condo piano il fattorc « espres-
sione » nei confronti del carat-
tcre di comunicazione (conosci
tivo) del fatto arlistico. resta 
sempre il fatto che il giudizio 
storico non puo. senza rischia-
re di tornare all'ingenuo evolu-, 
zionismo vasariano. vertere 
esclusivamente sulla rnaggio
re o minore ampiezza del vo
cabolario figurativo. ne limi-
tarsi alia constatazione delle 
genealogie maestro allievo. o 
seguire il pedigree degli sche-
mi o « simili ». esso non puo as-
solutamente trascurare di pren-
dere in considerazione che. al-
I'interno di un medesimo siste-
ma linguistico. di una certa 
sintassi e di un certo vocabo 
lario.' si possono dire ancora 
cose contrastanti e deve quin
di. in definitiva. dare valore de-
terminante a c id c h e 1'ar
t i s t a ha v o l u t o d i r e ed 
alia sua importanza e signifi
cato in un certo detcrminato 
contesto storico. Fuor di me-
tafora. al contenuto. Non si 
pud considerare equivalente 
(proprio ai fini del giudizio di 
valore) che Masolino dipin-
gessc dei paggi eleganti in un 
paesaggio fantastico mentre 
Masaccio creava dei popolani 
come eroi antichi in una Fi-
renze contemporanea. o che 
Boucher dipingessc contcsse 
come ninfe negli stessi anni 
che Chardin le sue nature 
mortc, Hogarth le sue satire 
di costume. Ceruti i suoi pitoc-
chi! So bene cosa mi si potreb 
be obiettare: che pero anche il 
linguaggio. lo stile, di questi 
artisti e tutt'altro che identico! 
E non ci sarebbe che dire se 
non fosse che in una frase del 
genere Ic parole « linguaggio •> 
e < stile » non significano gia 
piu quella coscienza linguisti 
ca (e visiva) generale di cui si 
occupano il Gombrich e gli 
s»udiosi della sua scuola (dal 
cui punto di vista potrebbe dir-
si che questi artist! si servono 
della medesima lingua) ma or-
mai linguaggio e stile indivi
dual!*. nel senso appurrto in cui 
lo usano gli storici dell'arte. 

Giovanni Pre vita I i 

Esposti a Torino i «tesori 
del museo di Baghdad » 

L'ARTE FIORITA FRA 
IL TIGRI E L'EUFRATE 
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Ernesto De Martino 
scienziato e militante 

TORINO, maggio. 
Si e aperta al pubblico la mostra « Tesori del museo di Baghdad, sei millenni d'arte mesopo-

tamica », organizzafa, per concessione del Governo dell'lrak, dal Museo Clvico torinese e dal 
Centro Scavi e Ricerche di Torino nel Medio Oriente ed in Asia. La Mostra che durera fino al 31 
Maggio, comprende circa duecentoclnquanta oggetti, tra statue di divinita, nei piu svariati 
material!, dalla pietra alia terracotta, vasi, ornament! aurei, bronzei, tavole dalle iscrizioni prei-
storiche, che testimoniano della civilta degli antichi Sumeri e degli Assiri di stanza tra i biblici 
flumi del Tigrl e dell'Eufrate. Tracce affascinanti, non solo per i millenni di storia che riassumono, 
ma per I'intrinseco valore arlistico dei singoli manufatti straordinariamente « attuali > per la pro-
blematica da essi proposta: religiosa e simbologica, certo, ma anche a formate». L'iniziativa 
culturale non manchera di interessare vast! strati degli amanti della storia e dell'arte alle sue 
genuine fonti protostoriche. Nclla foto: t Figura femminlle » ( I I secolo d. C ) . 

La fine immatura di Ernesto 
Dc Martino. scomparso a soli 
57 anni a Roma, induce ad 
alcune considera/ioni sulla sua 
personalita e sul ruolo da lui 
escrcitato in un settore di stu
di. 1'etnologia. del quale egli 
ora probabilmente il massimo 
esponente in Italia. De Mar
tino. caso abbastan7a singola-
re. non proveniva da una fa-
colta umanistica. ma si era 
laureato in scienze naturali. 
Solo successivamente. per la 
direttn influenza dell'ambiente 
culturale najxiletano. e di Be
nedetto Croce in particolare. i 
suoi intcressi si orientarono 
verso le ricerche di etnologia 
e di folclore. Ma la sua for-
mazione inizialc di scienziato 
non e rimasta senza tracce nel 
suo lavoro:oltre ad affrontare. 
in tutti i suoi libri. a partire 
dal saggio Naturalismo e sto-
ricismo ueWetnologia, che e 
del 1M0. problemi di imposta-
zione teorica e metodologica. 
De Martino fti un appassionato 
ricercatore « sul terreno ». Egli 
seppe cioe unire costantemente 
al lavoro di biblioteca e di ela-
borazione conceltuale. quel-
I'altra piu ntinuta. paziente. 
spesso faticosa attivitA di in-
dagine e di inchiesta che avvi-

cinn talune discipline sociolo-
giche ai nietodi delle scienze 
naturali. 

Non mancava. prima di lui, 
una tradizione nostra, italiarui. 
nel campo che egli prescelse: 
e bastera ricordare il nonie 
del Pitrd e la sua attivita volta 
a raccogliere e conscrvare i 
tesori del folclore siciliano. in 
un'epoca in cui era certo piu 
facile di oggi riscontrarne la 
profonda influen/a non solo 

nei canti. nolle poesic pojwlari, 
nei proverbi. ma in quella piu 
vasta zona culturale che si de-
finisce, comunemente. < costu
me >. Ma non si puo dire che. 
quando De Martino intraprese 
i suoi studi. tale tradizione 
fosse particolarmente viva: al 
contrario, essa appariva sotto 
rnolti aspetti messa ai margi-
ni. come quasi tutto cid che si 
riferiva. per usare una espres-
sione gramsciana. alia « storia 
delle classi subalterne ». 

La nuova apertura e il nuo-
vo vigore impressi da De Mar
tino alia etnologia in Italia non 
rrmasero senza inlluenza. 
anche oltre i limit! di questa 
disciplina. E' stato gia sotto-
lineato 1'interesse che egli sep
pe suscitare. gia prima della 
guerra. nel gruppo di intellet-

SCIENZA E TECNICA 

MACCHINE UTENSIL): Si estende I'applicazione di dispositivi 
che sostituiscono i tradizionali << cambi » di velocita e 
permettono una piu vasta e accurata gamma di lavorazioni 

In ogni momento 
il tornio alia 

velocita richiesta 
Nelle rcccnti Mostre e Fiere, 

nclle pubblicazroni. nelle conre-
renze tccnichc. vicne trattato or-
mar con una certa sistematicita 
un argomento di notevole into 
resse e di prcna attualita: gli 
azionamenti a velocita variabile 
in tnodo continuo. Questa dcf'i-
nizione. chiara ai tccnici. e me
no chiara ai non esperti. indica 
un gruppo co^tituito da un mo-
tore e da altre macchine ed ap 
parecchiature. di caratteristiche 
tali da permettere di far mar-
ciare il motore a una velocita 
qualsiasi compresa tra una mav 
si ma ed una minima. Un e$em 
pio chianra meglio il concetto: 
considcriamo un tornio di medie 
dimension!, di tipo convenzionale. 
come se ne trovano in qualunque 
fabbrica od oflficina. II motorp 
che presicde alia rotaziore della 
testa, e un asmcrono trifase. e 
cioe un motore adatto ad essere 
alimentato dalla rete di distribu-
zione. che e appunto tnfase, al-
ternata; tale motore procede. per 
la sua intima costituzione. ad 
una velocita praticamente cty 
stante. Per esigenze owie di Ia-
vorazione. occorre invece che la 
testa del tornio. che porta il pcz-

/o da la\orare. poss;i riiotare a 
\eIocita molto differenti. La so-
luzionc tipica e quella di munire 
la macchina ill un cambio di 
velocita ad infiranappi. simile. 
come principio e come co^tnu 
zione. a quello delle automobili. 
soltanto assai piii complesso. 

L*n moderno tornio di medie 
dimensiiini ha oppi di solito al
meno una vcntina di velocita. 
|K?r cui la sua testa pud fare 
da quindici venti giri al minuto 
lino a duemila. NIa tale varia-
zione di velocita non e «conti-
nua > bensi «a gradini *: tra 
una velocita e quella successive 
esiste uno scarto ben preciso. e. 
naturalmentc. abba-tanza nlc-
vante. in quanto non e nossibile 
complicare il cambio meccanico 
oltre ccrti limiti. 

Se le dimcnsioni o il matenale 
di cui c costituito il pe/70 ria 
lavorare. e le caratteristiche del-
lutcnsilc consipliano una velocita 
di lavoro intermedia a due di 
quelle realizzabib con quella mac-
china. non e'e nulla da fare se 
non scepliere quella piii vtcma. 
anche sc la scelta non c tecni-
tamente la migliore. Lo stesso 
ragionamcnto vale per pli avan-

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Coesistenza ideologica e sviluppo 
del marxismo in Cecoslovacchia 

Nclla sede romana della Casa ogni nazione giocano un ruolo 
della Cultura. il compagro Lichm. 
redattorc di Lifcrorni Sonny — 
una delle piu diffuse nviMe cul
tural! t ecoslov acche — na te 
nu'o qualche piorno fa una vn 
vace conferon7a suir.itiualr di 
baitito culturale ool sito Pac*e 

l.ichm ha voluto in pnmo luo 
Co *mentire una optmnne molto 
diffu<ia in ccrti ambicnti ocn 
dentalr quella. cioe che la si 
tua/inne ix>'itic.i «ocia.e e cui 
turaie dei paesi sociali>t! abbia 
sempre irientiche caratteristiche. 
e che qumdi sia sufficiente ren 
dorsi conto t del meccamsmo ge
nerale » per poter comprendere 
le molteplici marrifestaiioni del
la vita di ognuno di essi. AI 
contrario — ha affcrnvato I'ora-
tore — le tradizioni proprie di fattori storici ha avuto rilevanti 

determinante. anche in un regi
me sociahsta nel caratterizzare 
vanamente la vita culturale e 
politics di esso Per fare un esem 
pio il compagno Liebm ha sot-
toimea'o come, a differenza di 
quanto e awenuto in Poloma e 
in altn Paesi dell Eurooa oncn 
'ale. in Cecoslovacchia sia man 
cata una nobilti nazionale cai>ace 
di dare una propria impronta 
alia cultura indiRcna e. panmen-
ti. come la chiesa cattohca ab
bia nel suo Paese. rapidamente 
assunto un carattere arrti-nazio-
nale. che consente di comprende
re il ruolo assai relativo che la 
cultura da essa ispirata ha svol-
to. spedahnente in Boemia. 

Questo particolare complesio di 

conseguenze su tutta la vita ce-
eoslovaeca: in pnmo luogo. la 
cultura si e andata carattcriz-
zando come cultura democratica. 
sorgente cioe « dal basso > e le 
pata alle aspirazioni delle masse 
popolari. 

Altro tratto tiptco della stona 
di quel Paese e stato il contt-
nuo impegno degli uommi di cui 
tura nor stabihre un rapporto pa 
*itivo con le tradmoni nazionali 
Durante I'occupazione nazista e 
successivamente negli anni « sta-
liniani» la cultura bocma si e 
trovata nella impossibility di con-
tinuare in questo suo impegno 
e ostacolata nella sua ricerca di 
assimilare le esperienze cultura-
li europee. adattandole alio spe-
cifico ambiente nazionale. 

Xel corso dell'ultimo decennio 

la rimozione del dogmatisrr.o sta-
liniano ha fatto si che gli intel-
lettuali potessero riprendere a 
pcrcorrere il cammino tradizio
nale. 

Enlrando nel mento delle ca
ratteristiche dcll'attuale dibattito 
culturale. I'oratore ha indicato 
due momenti fondamentali della 
vita intellettuale pnM stahmana: 
un pnmo. in cui il compito pnn 
cipalc era quello di combattcre 
ocni tabu che lo stahni«mo avc 
va imposto. e un secondo. in cui 
I'impegno degli intellettuali va 
ormai nel senso di costnnre una 
nuova e piu ncca cultura marzi-
sta. attraverso la piu libera ed 
ampia conoscenza dei diversi mo-
vimenti cultural! europci e mon-
dialJ. , . g < 

zamenti: il movimcnto degli uten-
sili c dei bancali delle macchine 
utensili puo avvcnire solamente 
a determinate velocita alle quali 
presicdono un motore a velocita 
costante (che puo essere lo stesso 
che miiove la testa o uno lndi-
pendt-nte) c i dispositivi di tra-
smissione e cambio meccanici. 
ad inpranappi. 

Per le macchine utensili di 
prandi dimensioni. c per le mac-
chine operatrici (pru. nastn tra-
sportaton. teleferiche industrial!'. 
montacarichi. ecc.) pia da tempo 
sono in u«o sistemi per realiz-
zare sul motore principale una 
velocita vanabile in maniera 
contmua. entro limiti piuttosto 
ampi. II motore stesso per lo pio 
e di tipo difTerente e cioe im 
motore a rorronte continua. mu-
nito di collettore a lamelle. Ali-
mentando questo mo!ore con ten-
sioni re^olate. tanto sullo statorc 
che sul rotore. £ possibile otte 
nere vanazioni continue di ve
locita e di coppia motrice del 
tutto soddisfacenti. e pienainenle 
rUpondente alle piu diverse esl-
penze Solamente. i sistemi per 
ottenere queste tensioni e cor-
renti continue repolate. sono piut
tosto complessi e costosi. ed han
no limitatn quindi per molti anni 
Tapplicazione del motore a cor-
rente continua a velocita vani>-
bile in modo continuo a unita 
molto grardi (pni industnali. 
crandi alesatnei e alesatrici 
nial.'e. treni di laminazione. te>-

Armadio di contenimento di un gruppo di alimentazione 
corrente continua regolata per macchine utensili. 

diretta mente dalla rete. cd ac-
coppiato ad un cambio di velo
cita ad inpranagpi si pud sosti
tuire oggi un motore a corrente 
continua. a velocita variabile in 
modo continuo. alimentato da tin 
gruppo di alimentazione costitui
to da clementi al silicio. tran
sistor di controllo. condensatori, 
eccetera. il quale a sua volta 
viene alimentato dalla rete tn
fase di di^tnbuzione dell'enerpia 
e'cttrica per uso industnale. 

Le prestazioni delle macchine 
e dei dispositivi muniti di un 
un motore a velocita vanabile 
in modo continuo sono indtibbin 
mente superiori alle prestazioni 
fornite dalle macchine e dai di
spositivi muniti di un cambio « a 
pradini ». ed anche la manuten-
zione di un cambio ad ingra 
nappi e assai piu onerosa di 
quella di un dispositivo c sta-
tico» basato su clementi al si-
liao e transistor. 

II prez/o dei dispositiv i « sta-
tici » e ancora. per Ic piccole 
potenze. superiore al prezzo di 
un cambio convenzionale ad in 
cranapci. ed un motore a cor-

mai. quindi, il «pruppo motore 
a corrente continua gruppo di ali
mentazione statico al silicio > pun 
gia far concorrenza al «gruppo 
motore asmcrono cambio ad in-
pranaggi » anche nel campo delle 
macchine utensili di media po-
tenza. Con ogni probabilita, di
minuendo ancora i costi dei si
stemi statici a dei moton a cor
rente continua, costruiti in sene 

tuali che si raccoglievano in-
torno nlla casa cditrice Einau
di, per la quale De Martino 
fondo e diresse una collana di 
studi ctuologici. la prima — se 
non andiamo errati — in Italia 
ad alto livello sciontifico. Si 
puo an/i affermare d ie fu 
limpulso escrcitato da De Mar
tino a coagulare e precisare 
la spontanea atten/ione svolta 
da uno scrittorc come Cesare 
Pavese alia vita popolare e al 
mondo contadino delle Langhe. 
come pure a taluni aspetti esi-
stenziali c simbolici del pen-
sicro: aspetti culturali che. ri-
presi in una originate interpre-
tazione. costituirnnno uno dei 
filoni piu autontici deH'opcra 
di Pavese e. attraverso di lui, 
ponctroianno abbastanza lar-
gamente in tutto un settore 
della cultura letteraria ita-
liana. 

Come per Pavese. del resto. 
anche per De Martino, non 
si trattava di meri intcressi 
«scientifici >: alia radice di 
tutto il suo lavoro di ctnologo 
non e difficile riscontrare una 
volontn di comprendere il mon
do popolare e contadino che 
nasceva sul terreno di un le-
game profondo e diretto. da 
una vera e propria passione. 
verso questi strati, che era 
anche consapevolezza critica 
delle condizioni di miscria e 
di oppressione cui apparivano 
condannati dalle strutture di 
|H)tere non solo semifeudali di 
ieri ma anche borghesi di oggi. 

Su questo terreno nasce la 
adesione di De Martino al mo-
vimento operaio. e, a partire 
dal 1950, al Partito comunista: 
un'adesione medilata e matura 
nel cui quadro s'inseriscono da 
una parte i contatti con la 
cultura sovictica, cui vennero 
dedicati gli scritti in Etnologia 
c folclore nell'Unione Sovietica 
c Scipnza e cultura nell'URSS: 
dall'altra I'impegno con cui 
seppe trarre dallo studio del-
1'opera di Gramsci nuovi im-
pulsi, e nuove indicazioni di 
metodo, per le sue ricerche. 

« Occorre altendere Gramsci 
— serivera De Martino nclla 
introduzione a La terra del ri-
morso (196T) — per ritrovare 
spunti ed accenni, se non pro
prio ad una storia religiosa del 
Sud come nuova dimensione 
della questione meridionale, al
meno ad una valutazione del 
cattolicesimo che tenesse con
to della sua dimensione socio-
logica e che quindi includesse 
nella propria documentazione 
— per quel che conccrne la 
societa italiana — il cattolice
simo popolare e il folklore». 

E' qui adombrata, insieme 
con il riconoscimento all'opern 
di Gramsci, un'altra compo-
nente essenziale della persona
lita e della impostazionc cultu
rale di Dc Martino: il legame 
strelto che egli acquis! tra le 
proprie ricerche e la grande 
problcmatica della questione 
meridionale in Italia, cui egli 
seppe da una parte dare una 
nuova dimensione culturale, 
dall'altra recarc un contributo 
personale di partocipazione e 

rente continua. a pan poten/a. 
fenche industnali di grande p°r j costa piii di un motore asmcrono 
tata). 

Necli ultimi anni. pero. la "1 
ttiazione ha avuto una rapida 
evoluzionc. rendendo i dispositivi 
per ottenere qî cMc correnti e 
tensioni continue repo'ate assai 
mero inpombranti e costosi L'ele 
mento determinante. e stato il 
«;emicondirttore. nella sua forma 
di transistor di controllo e di 
diodo al silicio di potenza Basti 
pen^are che i pnmi sistemi rea-
lizzati tre o quattro anni fa con 
1'impiepo di diodi raridnzzaton. 
utiltzzavano elementi di questo 
tipo che coMavano piu di cento 
mila lire I'uno mentre tale costo 

di scne. • \ji sit ua zione. pero. 
anche qui sta cambiando Da un 
lato diminui*ce il co^to dei com 
poner.ti essenziali dei pnippi di 
regolazione statin (elementi aj 
silicio. transistor, condensatori). 
dall'altra il costo di costruzione 
c di mor.tappio dei pruppi stessi. 
in quar.to cominciano ad essere 
costruiti in sene. Anche il castn 
dei moton a corrente continua. 
poichc e possibile costruirli in 
«ene di una certa consntenza. 
tenrte a s e n d e e Per contro. le 
dimmuzioni dei costi di produ 
zione dei cambi ad ingranap^i 
e dei mofon asincroni. costruiti 

e otfpi sre«« a poco piu di cin ! da derenni in crande sene po 
qnemila Al diodo semplicemerte 
rnddruzatore che permettcva di 
ottenere corrente continua utiliz 
z.indo qiiella allernata fornita 
dalla rete. si ^ nftiancato il riindo 
controllato. che permette diret 
tamente. con un solo elcmen'o. 
il raddriz7amento e la rcgola 
zione dell'intcnsita della corrente 
rcsa. 

Cos!, al gruppo convenzionale 
costituito da un motore elettrico 
a velocita costante, alimentato mente awicinando al venti. Or 

sempre piu consistent!, questa ,. , ,. , . , „ 
competitive scendera anche nel di_ lotta c o m e membro del Co-
campo delle potenze vicine ai 
dieci cavalli. investendo cosi tut 
ta la gamma delle macchine 
utensili classiche che vengono 
costruite a centinaia di mipliaia 
all'anno ed hanno un'enorme dif-
fusione. 

Numerosi prototipi spcnmcnlall 
sono ormai in funzione. anche 
nella gamma delle macchine leg-
cere. in particolare torni. che 
utihzzano moton da cinque o sei 
cavalli di potenza. II loro fun-
zionamento e pienamente soddi-
sfacente. e la manovra del cam-
biamento di velocita si svolpe 
semplicemente facendo niotare 
un volantino. La macchina. priva 
del cambio a ingranaggi. e meno 
ingombrante. in quanto il gruppo 
di alimentazione. contenuto entro 
un armadio metallico a parte. 
non ne fa parte integrante. 

Oltre a cio. sono in fase di 
spcrimentazione avanzata dispo
sitivi. sempre basati su elementi 
al silicio. per ottenere. anzichc 
correnti e tensioni continue re-
polate. correnti alternate di fre-
quenze variabili. onde far mar-
ciare a velocita variabile in mo
do continuo i motori asincroni di 
tipo classico II funzionamento di 
tali sistemi e ottimo: si pongono 
«olarrente questioni di costo che 

j li rendono .per ora. poco com-
I petit ivi con i sutemi a corrente 
j continua regolata. 

Appare chiaro. comunque. co
me nei prossimi anni ci sia da 
attendersi nel campo delle mac
chine utensih med'e e legpen? 

tra scendere in un jirossimo fu 
turo in modo assai piu lento 

I risultati di tirtto questo non 
hanno tarriato a farsi sentire- ! r "' a l ' n azionamenti di media 
mentre fino a pochi anni fa. 
azionamenti a velocita vanabile 
in modo continuo venivano n 
chiesti solamente per potenze 
piuttosto rilevanti (net La mente al 
di sopra dei cento cavalli) opgi 
tale hmitc e gia sceso sui trenta 
cavalli circa, e si sta rapida-

e piccola potenza. una profonda 
evoluziorc costruttiva e funzio 
nale. portata dallo sviluppo della 
moderna clettronica applicata al-
rindustria. il cui elemento fon-
darrentale e oggi il diodo (con
trollato o no) al silicio. 

mitato nazionale per la rina-
scita del Mezzogiorno. In que
sta integrazrone tra scienza ed 
azione culturale e politica, Er
nesto De Martino teneva fede 
ad un suo programma, chia-
ramente enunciato nella citata 
introduzione a Ixi terra del ri-
morso. < Noi non possiamo ab-
bas5are Ic armi della critica 
davanti al " numinoso *' e ri-
nunziare a ritrovare gli uomini 
e Ic motivazioni umane che 
I'hanno di volta in volta gene-
rato nella concrctczza delle di
verse situazioni culturali. La 
coscienza della origine e della 
destinazione umana di tutti i 
beni culturali non c una fra 
le tantc coscienze possibili che 
se ne puo avere. ma e la no
stra stessa coscienza di etno-
graf i che ci segue come un'onj-
bra. 6 lo strumento di analisi 
piu indispcnsabile che portia-
mo con noi... Possiamo salutare 
tutte le proposte che 1'uomo 
ha avanzato per vivere in so
cieta: ma a patto di non met-
tere mai Tra parentesi la pro
posta umanistica nella quale 
siamo dentro e che d nostra 
compito avanzare incessante-
mente...». 

Piace concludere il nostra 
breve ricordo di Ernesto De 
Martino con queste parole: 
egli ncerco e operd proprio 
per fare avanzare incessante-
mente la proposta umanistica 
che e al fondo della dottrina 
politica del partito in cui egli 
voile militare. 

Paolo Sassi Mario Spinella 
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