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SCIENZA E TECNICA 

I 
I II provvedimento sard adottato a partire da domenica prossima 

COME NASCE 
L'ORA LEGALE 

i 

La convenzionaiitd della misurazione del tempo — II problema dell'« orologio biologico » 

ORA SOLARE ORA ESTIVA 

Gil orologl oggi sono delle macchlne 
prasioche perfelte. Con la Invenzlone 
degli orologl atomlcl abblamo rag-
glunto una precislone incredibile. Tut-
tavla, con nessuno del nostrl modern! 
orologl possiamo avere la precislone 
di una merldlana ben costrulta: que-
•to perche II « tempo » scandlto dagli 
orologl e un tempo conventionale, una 
costante vallda ovunque, menfre una 
merldlana, che funziona essenzialmen-
te In base all'ombra prolettala dal 
sole, da in ognl istante il < tempo 
reale» dl un luogo. Infatti, quando 
(secondo gli orologl regolatl sul se-
gnale orario della radio o della tele-
vlslone) a mezzoglorno a Lecce, lo e 
anche ad Aosta. In realta, invece, 
quando a mezzoglorno a Lecce ad 
Aosta saranno la 11,20, a cosl via. 
Coma si veda da questo esempto, II 
tempo a una convenzJone, comoda In-
dubblamsnts, par unlformara I tempi 
dl una nazlona • dl un oruppo dl 
nazlonl. A questo tcopo sono statl 
Istltultl I c fusl orarl Intemazlonall», 
cloe del fusl determinati da meridian! 

dlstantl I'uno dall'altro 15 gradl; ognl 
fuso a un'ora: cloe, ognl territorio 
compreso In un determlnato fuso ha 
lo stesso tempo in tutll I suol punti. 

Non ci dilungheremo a parlare del 
fusl orari, che ormal vengono splegati 
In tutte le scuole: ne rlleveremo sol-
tanto le irregolarlta: ad esemplo, I 
contornl del fusl non colncidono per 
fettamenle con I meridian!, che sono 
rettilinel, ma tendono a segulre per 
quanto e posslbite I confinl politic!. 
Ma c'e dell'altro. Quell! riprodotti di 
solito nelle cartine sono I fusl orarl 
«teorici • : In pratlca le cose vanno 
molto diversamenle. Ad esemplo, si 
reglstra II fatto curioso che, dalla 
Spagna alia Polonla, CEuropa (com-

presa la Scandinavia) abbia lo stesso 
tempo; cloe che sla mezzoglorno a 
Roma, a Madrid, a Varsavla, sebbene 
In realta a Madrid slano circa la 10 
• 40 a a Varsavla sla circa la una. 
Da tutto d a dariva che moltl statl 
(tra cul fURSS) hanno adottato, per 
tutto I'anno, un'ora legale, che non 
coincide. In plu o In meno, con I'ora 

del fuso cul appartengono. Questo 
fatto non reca alcun dlsturbo al cltta-
dint: dato che II tempo, ripetiamo, a 
una convenzione, una volta che tuttl 
sono d'accordo che quando e la una 
si dice che e mezzoglorno tutto andra 
come se fosse realmente mezzoglorno. 

Alcuni stati per6, pur avendo adot
tato un determlnato tempo, non lo 
conservano immutato per tutto I'anno, 
ma lo postictpano ( di solito di un'ora) 
nei mesi estivl. Dato che, nelle latl-
tudlni temperate, la durata della luce 
solare varia sla quantitativamente che 
nella sua disposizlone lungo I'arco 
delle 24 ore, e dato che non a posslbite 
modiflcare opportunamente la rotazione 
della terra, si sposta appunto quesfar-
co rlspetto alia posizlone della ora 
diurna su dl esso. In parole povere, 
sa la montagna non va a Maemetto 
a Maometto che va alia montagna. Co
ma si pud ben vadera dal dlagramma, 
cha pubbllchtama qui accanto, abbla
mo, con Kora astlva o legale, una spo-
stamento c In alto» del gruppo delle 
ora dl luce: ad esemplo, in luglio 

II bulo dovrebbe termlnare alle 4 (ora 
In cul la gran parte del clttadlnl dorme 
a non ha blsogno della luce) a rlco-
mincerebbe alle 20, mentre con Cora 
legale II bulo, nello stesso mese, ter-
minerebbe alle 5 e rlcomlncerebbe ol-
tra le 21. In tal caso, la giornata di 
un normate lavoratore, comprendendo 
i tempi di vlagglo, quelli del lavoro e 
quell! del cosiddetto c tempo libero >, 
si svolgerebbe prevalentemente alia 
luce naturale. 

VI sono, d'altro canto, tra gll ollrl, 
atcunl aspettl della questione che pos-
sono lasclare perplessl, a sono quelli 
dl ordlne flsiologlco: I'organlsmo uma-
no ha un suo proprlo c tempo >, un suo 
orologio biologico, che a regolato su 
dl un rltmo ben deflnlto: non a posit* 
btla c metterlo» avantl o Indletro, ma 
occorrono alcuni gtornt percha si adattl 
alia variazlona. Ma su questo tornt-
remo plu avantl. 

Gastone Catellani 
J 

Un saggio di 
Gioacchino Forte 
sui rotocalchi 
fomminili 

Chi sono i 
«persuasori 

rosa » 
Quale ultenore testimonianza 

del fatto che ormai i settori piu 
aensibili della moderns cultura 
italiana non disprezzano di stu-
diare attentamente i fenomeni e 
gli strumenti della cosiddetta cul
tura di massa. le Edizioni Scien-
tifiche Italiane, di Napoli, pubbli-
cano i c Persuasori rosa > di 
Gioacchino Forte, autore gia se-
gnalatosi per un saggio — uscito 
presso la stessa casa editrice — 
dedicato ai ' comics' ed ai loro 
aroi di carta. Come chiarisce lo 
stesso aottotitolo, questo volume 
rapprcsenta un'opera di csocio-
logia curiosa del rotocalco fem-
minlle in Italia*. Cid signifies 
che I'A ha consapevolmente scel-
to la strada della narrazione vi
vace, discorsiva, non appesantita 
da teorizzazioni. la strada. insom
nia, che porta a realizzare con 
11 lettore un rapporto immediato 
• a fare del libro una lettura 
piacevole. ma destinata a solle 
citare un modo nuovo di leggere 
la stampa femminile ed a guar-
dare con occhi nuovi (cntici. 
doe) tutte quelle pubblicazioni. 
die " surretiziamente " sono vei-
colo di una idedogia deterrruna-
ta, quella delle classi dominant!. 
die fungono da organi della ma-
ainolaTionf delle cosdenze. Che 
questo e infatti il risultato a cui 
gfunge I'A.: mostrare come, con-
dderata globalmente ma anche 
particoiarroente. la stampa fem
minile funziona nei senso di per-
petuare, sia pure nei modi e nelle 
forme di una societa capitalistica 
avanzata ed interessata all'espan-
sione di certi consumi. la figura 
tradizionaJe della donna, a nba 
dire la sua collocazione sociale 
subaKema. A fame insomma 
quell'angelo del focolare (o. se si 
vuote, quella pencoiosa tentatri-
ce: si tratta in realta delle due 
facce di una stessa medaglia). 
che, di nuovo, non ha ottenuto 
•Jtro che reJettrodotnestico. E* 

. mteressante infatti come I*ana-
Bsi che Forte conduce delle cor. 
rtspondeme di alcuni del prind-
pan settimanali femminili, con-
Tinea del permanere sotto le ap-
pareme di una societa evoluta 
— che fruisce do* di "merer 
move — di una sensibile arre-
tratezza culturale e dunque mo
rale. Arretratezza molto spesso 
incoraggiata. segnatamente. da 
que * teologt rosa'. che dalle 
cokmne di quests o quella pub 
bUcazione femminile danno indi 
cazkmi per risolvere anche t pro-
Nerd piu mtimi delle lettrici, se
condo i criteri del piu vieto oscu-
tanMamo a malapena mascherato 
aatto le vesti di un tocco di 

s.g. 

MEDICINA 

Operati prima di nascere 

L'«arma segreta»contro 
le malattie congenite 

Le « eritroblastosi fetali» — Due quesiti che sono stati risolti 
Si e saputo qualche mese fa 

di un caso eccezionaJe: il chi-
rurgo olandese prof. Seelen e 
riuscito a salvare la vita di un 
nascituro cambiandogli completa-
mente il sangue mentre si trova-
va ancora nei grembo matemo. 
Le trasfusioni fetali (o pre-nata-
li) da un paio di anni non sono 
piu una novita. ma questa non 
era una semplice trasfusione, 
bensl una sostituzJone quasi coro-
pleta del sangue fetale. quella 
che si dice exanguinotrasfusione, 
e che da tempo viene eseguita 
nei piccoli appena nsti quando 
esista la famosa incompatibilita 
Kh. Nei caso in questione. invece 
che sul neonato. I'intervento e 
stato eseguito sul feto. 

Per captre come si sia amvati 
a tanto conviene ricapitolare in 
breve U dramma che si prospet-
ta quando un bimbo sta per na
scere da una coppia in cui il 
sangue paterno cootiene il fat-
tore Rh. mentre quello materno 
non lo contiene. Siccome il na
scituro credits non solo dalla 
madre ma anche dal padre, nei 
suo sangue si trova tale fattore; 
esso perd non e in grado di 
attraversare la placenta, e per-
tanto di solito non passa dal 
feto alia ge^ante. 

Vi passa in due cast: I ) o al 
momento del parte perche aUora 

A Gorizia 

Inconfro di poesia 

m miftt learopeo » 
Dal 19 al 22 maggio nelle sale 

del Castello dj Gorizia, si svot-
gera il Primo Incootro Culturale 
Mitteleuropeo orgamzzato dalla 
nvista c lniziauva Uontina > e 
patrocinaio dall'UNESCO e dal 
I'assessorato della cultura della 
regione Fnuli Venezia Giulia. 

Al convegno. U cui tema e 
c La poesia, oggi ». parteciperan-
no poeti e cntici austriaa, ceco-
slovacchi, tedeachL Jugoslavi. un-
ghcresi • italianL Saranno prt> 
scoti. fra gli aJtri, BiagJo Marin, 

accade che qualche goccia di 
sangue fetale vada a Qnire nella 
circolazione materna; 2) o nei 
corso stesso della gravidanza, 
quando perd il sopraggiungere 
di una malattia alteri la normale 
struttura della membrana pla-
centare. Se il fattore Rb penetra 
nell'organismo materno. nella sua 
qualita di elemento estraneo. ne 
provoca una reazione difensiva 
che si manifesta con la com-
parsa di anticorpi specificL entro 
un certo tempo ctoe si creano 
delle sostanze antagoniste del 
fattore Rh in grado di distrug-
gerlo. 

Ora poiche tali anticorpi sono 
capaci di attraversare anche la 
placenta normale. le eventual.ta 
sono le seguenti: 1) o la gravi
danza decorre senza akruna ma
lattia. e la penetrazione di Rh 
nei sangue materno si verifica 
all'atto del parto; in tal caso 
il bimbo viene alia luce normal-
mente. e gli anticorpi che si 
formeranno nella madre saranno 
pericolosi per i nascituri delle 
successive gravidanze; 2) o nei 
corso della gestazione si e avuta 
qualche malattia che ha Ieso la 
placenta. U che ha fatto passare 
il fattore Rh dal sangue fetale 
a quello materno: ed allora la 
successiva produzione di anti
corpi nsultera pencoiosa per lo 
stes'0 pnmo fisjlio. cioe per quel
lo della gravidanza in corso. 

In questo secondo caso infatti 
(come pure nelle gravidanze che 
seguooo alia pnma. andata li-
scia) i detti anticorpi, Sltrando 
attraverso la placenta, muovono 
all'attacco del fattore Rh pre-
sente nei sangue del feto. e cod 
distruggono il sangue medesimo, 
fl che provoca queDe gravissime 
anemie dette eritroblasUm fetali, 
capaci di coodurre a morte fl 
nascituro prima deBa nascita o 
subtto dopo. 

Qual'e rincidenza sodale dl que
sto pericolo? Le donne Rh nega
tive sono U 17 per cento della 
popolazione femminile. e dato che 
tre di esse in media sposano 
un uomo pure Rh negativo per cui 
non si verifies incompalibilita. il 
problema si presenta a 14 donne 
su cento, £ si presenta, npe-
tiamo, o fin dalla pnma gravi
danza se nei corso di essa u> 
terviene una malattia che leda 
la placenta, oppure oeDa sole 
gravidanza suocessive. 

Far salvart 1 neonaU coo «rt-
auMasloal al rioarra afla 

tuzione quasi totale del loro san
gue (exanguinotrasfusione) ma 
pud accadere che un simile in-
tervento non arrivi in tempo. Di 
qui la necessity di Intervenire 
prima, quando il bimbo non e 
ancora nato. Se si a quasi alia 
One della gestazione e si pud 
anticipare il parto senza rischi 
per la soprawivenza dd picco
lo, lo si anticipa. Se invece il 
feto e ancora troppo immaturo 
per affrontare il mondo esterno, 
si e costretti ad attendere il 
momento buono e a somministrar-
gli intanto del sangue che gli 
sostituisca quello distrutta 

In breve, i due quesiti da ri
solvere sono: 1) stabilire se in 
una gravidanza del genere si & 
prodotta o no una eritroblastosi 
fetale; 2) se dd e accaduto tro-
vare il modo di praticaxe al feto 
delle piccole trasfusionL La so-
luzione dd primo e semplice; 
basts esaminare un po* del uV 
quido amniotico in cui si trova 
il piccolo, e in caso positive d 
si scopriranno I residui dd glo-
buli rossi distrutti. Per la so-
luzione del secondo si rapgiunge 
con un ago la cavita peritoneale 
del feto. dalla quale egli assor-

bira il sangue ivi trasfuso sotto 
rapido controllo radiologico. 

Ma oggi d fa di piu. Si ese-
guono trasfusioni direttamente nd 
letto vasale dd feto. anziche nd 
peritoneo, purch6 sia raggiunto 
U settiroo mese: attraverso una 
piccola incisione dell'organo ma
terno ospitante si fa l'inocula-
zione sanguigna nella vena di un 
piede fetale. Si e passatl cosl 
dalla trasfusione endoperitoneale 
a quella endovenosa. E adesso. 
con I'episodio olandese. abbiamo 
avuto addinttura la trasfusione 
totale. o exanguinotrasfusione. 

Tutto cid e stato pionieristico, 
nei senso che ba aperto nuove 
possibilita nella prevenzione di 
talune malattie congenite, specie 
negli stati morbosi come quelli 
legati a squilibri ormonicL Pren-
diamo il caso di una gestante 
diabetica, il cui piccolo nasce 
dj proporzioni mostruose per di-
fetto di insulina; col metodo usa-
to per le trasfusioni sari possi-
bile evitare il rischio di un tale 
sviluppo abnorme inoculando d 
feto poche unita di insulina. 

Gaetano Lisi 

ARTI FIGURATIVE 

UNA BELLISSIMA MOSTRA D'ARTE NEGRA A MILANO 

Muore nei magici feticci 

il passa to dell'Africa 
120 pezzi che ripropongono un tema centrale del dibattito artistico del Novecento 

r_ — 7 "1 
I Fortune del Boccaccio 
I 
I 

nelle arti figurative 
La Fondazione Nadonale per gQ studi su Giovanni Boccac-

I do organizstra per la primavera 1167 un convegno di studi 
suDa fortuna dd grande scrittore ndlt arti ngurative. I mag-

I giorl artisti ttaliad • atrameri illostreranno episodi a perso-
| naggi tratti dalle oovefle dd Boccaccio nd «Decameron». 

I Dette opere verranno raccolte in una nostra cha avra luogo 
a CertakJo. in provinda di Firenze. nella Casa di Giovanni 

I Boccaccio e successivamente a Roma. I disegni verranno 
utilizzati per un'edtzione del «Decameron >. 

I
Molti sono gli artisti che hanno adento all'imziativa e fra 

I piu noti: Amengo Bartob. Massimo Camptgh. Pencle Faz-
zini. Emiu'o Greco. Carlo Levi. Ernesto Treccam. Giacomo 

IManzd, Lorenzo Vespignani, Domemco Purificato, Mino Mac-
can, Orfeo Tamburi, Aligi Sassu. Domemco Cantatore, Age-

I n o r e Fabbrt Anche il pittore argentino Demetrio (Jrruchua 
inviera alcuni disegni per fl c Decameron». bencha da impe-

. gnato a flnira la ffluattadonl della cDivlaa Commedia*. . 

Stando a quello che racconta 
Francis Carco in un suo libro 
di ricordi su Montmartre e U 
Quartiere Latino, sarebbe stato 
Vlaminck a * scopnre * in un 
bislrot di Bougivdl, intorno al 
1907. una scultura negra: egli 
portd la statua nello studio di 
Derain. allora suo compagno in-
separabile. la mise su di un ca-
valletto, e, disse: < E' quasi bella 
come la Venere di Milo! ». De-
rain guardd a sua volta la scul
tura e poi esclamd: « Non quasi, 
ma come la Venere di Milo >. 
Non riuscendo a mettersi d'ac
cordo, i due amici andarono a 
chiedere il parere di Picasso. 
Picasso esamind la statua. ascol-
td i due giudizi discordi, e poi 
sentenzid: «Avete torto tutt'e 
due: e molto piu bella! ». 

Secondo altri storici dell'arte 
moderna invece, lo < scopritore > 
sarebbe stato Matisse, che, in 
quello stesso anno, avendo acqui-
stato nella boutique di Hevman, 
in Rue des Rennes. un feticcio 
afneano, attiro per pnmo I'atten-
zione degli artisti sull'arte negra. 

Non ha molta importanza se 
questi episodi siano autentici o 
meno, cid che importa d che 
essi sottolineano come proprto 
nei giro di quegh anni gli arti
sti europei incominciassero a n-
volgersi con vivo interesse al-
l'arte negra, ricercando in essa. 
come del resto in tutte le altre 
espressioni plastiche primitive. 
un'alternativa alia cultura tra-
dizionale. Era la parola d'ordine 
di Rimbaud che dava i suoi frut-
ti: «Diventare selvaggi! >. l"ut-
to cid faceva parte di quel mo 
vimento di rivolta e d'evasione 
che ha caratterizzato la vicenda 
degli intellettuali europei tra la 
fine dell'Ottocento e I'inizio del 
nuovo secolo, la rivolta che Tu 
in genere matrice delle avan-
guardie. 

Vi furono artisti. specie in 
Francia. che ricavarono dall'ar-
te negra soprattutto una lezione 
formale. Essi furono scossi prin-
cipalmente daU'energica forza 
di sintesi che nelle maschere e 
nei feticci negri predomina su 
qualsiasi aJtro valore plastico. 
Da tale osservazione essi derl-
varono la suggestione a costrul-
re il quadro o la scultura con 
modi piu dedsi e marcati, con 
struttura ferma. Si trattava in
fatti di una lezione senza pre-
cedentL Insoddisfatti delle ultime 
schiume dell'eloquenza romanti
cs. nonche dello sfarfallio di tan-
to facile e spurio impressioni-
smo. quegli artisti riconoscevano 
in tali statue barbariche un in-
segnamento sorretto da un estre-
mo rigore. capivano che la lo
ro efficacia dipendeva dal fatto 
che in quelle sculture il proce-
dimento narrative- era ridotto al-
l'essenziale. 1 modi plastici ne
gri erano semplificati al massi-
mo: larghi piani, volumi netti, 
deformazioni sommarie. In quei 
legni neri, insomma, usciti dal
le mani di un artista anonimo 
dd Congo o della Costa d'Avo-
rio. I'immagine viveva nella fer-
mezza contratta di una forma 
assoluta. 

Diversa invece fu la sugge
stione che ne ricavarono taluni 
artisti espressionistL Questi ar
tisti, infatti. sentirono che U va
lore di queste statue oltrepas-
sava i semplici dati formali. 
Essi ciod sentirono palpitare nei 
cuore dei feticci le oscure po-
tenze del cosmo. il dramma del
la natura. 

E* chiaro che in questa scul
tura gli artisti europei proietta-
vano volentieri i propn proble-
mi. I problem] che li assilJa-
vano. Comunque 1'influenza di 
tale arte d stata delle piii dure-
voli. anche per I'interesse che, 
fin da prindpio, dimostrarono 
per l'argomento alcuni poeti de-
stinati ad avere un peso im-
portante nella vicenda dell'avan-
guardia. da Apollinaire a Tzara. 

Apollinaire scrisse i'introdu-
zione a un Ubro edito da Pad 
Guillaume. il primo mercante di 
arte moderna che. a partire dd 
1913, si occupd sul piano com-
merciale della scultura afneana. 
Tzara nei "17 e nei '18 inststette 
particolarmente sul valore poe-
tico di questa scultura mtima 
mente legata alia concezione del 
mondo propria degli artisti e dei 
popoli che ne erano produttori. 
In questi scntti non v'e molto di 
sdentifteo. v'd perd il segno di 
un interesse vivo, appassiona
to. carico di soUecitazioni. In ge-
nere gli studi degL* specialist! 
etnografi sono incomlnciati solo 
intorno al '20. 

Quale sia stato e continoJ ad 
essere rapporto della cultura ne
gra e dell'arte negra in parti-
cdare alia cultura e all'arte 
contemporanea rabbiamo sentl-
to anche nelle settimane scorse 
al coneresso della cultura negra 
di Dakar. II problema e aperto 
e for«e soltanto osgi si pud ar. 
frontare con queliampiezza e 
quella profonriita cfte esso ri-
chiede: «oltanto oggi che la II-
berazione dell'Africa ha portato 
alia nbalta con estrema eviden-
za tutto il ricco complesso di 
problem] di questo prodlpioso 
Continente. 

Le iniziative che favortscono 
la conoscenza dell'arte negra tn 
Italia sono seropre state assd 
rare e sino ad oggi, se non 
•ado errato. sono state sempre 
proroosse da gallerie private. E" 
anche 0 caso della stupenda mo-
stra organizzata m questi glor-
ni dalla Galleria Milano a curs 
di Franco Monti Si tratta di 
una mo<tra ncca di oft re cento-
venti pezzi. numerosi dei quali 
degm di im mu«eo Vi d presen 
tata 1'intera tematica deH'arte 
negra: t feticci. le statue degli 
antenati. le maschere della dan-
za e di riti magici. le sculture 
tfanimalL I pezd appartengono 
alTintera area della produdone 
artistica africana. un'area che or-
tnil gli stodiod concordano nd 
•oddiddcra k tra narti: Taraa 

di Influenza Sudanese che com-
prende il Mali (ex-Sudan occi-
dentale), le regioni dell'Alto Vol
ta e quelle settentnonall della 
Costa d'Avono, do\e Parte ap-
pare improntata ad una decisa 
astrazione; quella della Co<;ta 
della Guinea — che dalla Guinea 
si estende fino al Camemn — 
dove si nvela invece un natu-
ralismo che. se e abbastanza 
evidente, e pur sempre idealiz-
zato; l'area Congolese (oltre alle 
due repubbliche del Congo com-
prende il Gabon ed alcune zone 
dell'Angola e della Rhodesia) do
ve l'espressione d piu aderente 
alia realta, anche se talvolta si 
esprime con forme convenzional-
mente distorte o esasperate fino 
al grottesco. 

Va da sd che queste sono in-
dicazioni generali abbastanza 
approssimative, data la fitta va-
neta dei gruppi che compongono 
la struttura etnica di ognuna di 
queste aree. Korse si possono 
indicare con minore approssima-
zione alcuni caratten specilici 
dei pochi temi o soggetti in cui 
si articola quest'arte cosl stret 
tamente collegata alia vita del
le tribd rurali negre. alia reli-
gione. ai riti magici. I feticci, 
per esempio. sono scolpiti con 

maggiore liberta creativa che non 
le statue degli antenati. Nelle 
statue degli antenati infatti gli 
artisti negri ccrcano spesso una 
certa rassomigliaiua con lo scom-
parso, realuzano un'ispiraziono 
umana piu intima. Di frequente, 
anzi. si preoccupano di intro
duce nella statua gli strumenti 
che il morto adoperava per ll 
lavoro o quegli oggetti che ave-
va piu can. Nelle statue degli 
antenati, insomma. lo scultore 
resta legato alia realta di una 
storia e di una fisionomia. Scol-
pendo un feticcio, invece, no. 11 
feticcio d una creazione del tut
to fantastica, un'associazione di 
elementi disparati, bestiali ed 
umani. I feticci hanno di solito 
le gambe corte e il busto allun-
gato- Lo scultore che h fabbnea 
ha la virtu di unire lo spinto 
della natura al legno della sta
tua. Se perd lo scultore muore. 
allora lo spinto abbandona il 
Teticcio. e la statua resta disa-
bitata. Nessuno la venera piu. 

Una liberta ancora maggiore 
I'artista negro se la prende quan
do deve scolpire le maschere. 
specie le maschere che devono 
scrvire per i riti magici, nella 
celebrazione dei quali e bene non 
farsi riconoscere dagli spiriti del

la natura per evitarne le ven-
dette, dato che la magia d con-
siderata dai negri come una spe
cie di religione illegale, un modo 
per costrmgere gli spiriti. per 

forzar loro lUecitamente la ma-
no a concedere particolari aiuti. 

Ma questo discorso or"mai st 
dovrebbe fare al passato pehche 
col logorarsi, col modilicarsi a 
trasfonnarsi delle credenze e del
le religioni tradizionali, sotto la 
spinta inarrestabile di una evo-
luzione stonca. anche I'arte ne
gra, intimamente connessa alle 
vecchie concezioni, va scompa-
rendo. I feticci muoiono perclid 
i negri sempre meno credono in 
essi. II tentativo di farli vivere 
commercialmente, per la pressio-
ne dei mercanti che ne cluedo-
no la produzione da vendere in 
Huropa, non ha dato e non pud 
dare risultati aitisticnmente ven. 
Con la liberazione dell'Africa e 
con il suo progress nascerA 
dunque necessanainente un'arte 
nuovu, anche ê non pntra non 
tener conto della trndizionc Le 
sculture che noi oggi animina-
mo appartengono gia ad un'epo-
ca trnmontata o che sta tra-
montando. 

Mario De Micheli 
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IQU ATTRO VOLTI 
DEL FASCISMO 

Dore nacque il Jascismo. com* 
si estes* in Europa, the cosa si
gnified come fenomeno di ma 
epoca? A queste domande indub-
biamente interessanti e pertinen-
ti 5t sjorza di rispondere il te-
desco Ernst Solte in un mas-
siccio volume di 850 pagine fitte. 
ora pubbheato tn italtano dallo 
editore Sugar sotto il tttolo I tre 
volti del fascismo (L 5 000). Lo 
autore i nato nei 1923 nella Ruhr 
Apparliene alia generazione che 
guarda al fascismo come ad un 
fenomeno passato ma non supe-
rato e tenta di comprenderne 
I'inlima essenza. 

II Solte cerca cioi i nesst co-
muni fra tre diversi aspetti di 
fascismo: quello francese sino ol 
governo di Vichy, quello italta
no e quello tedesco. Li cerca, ma 
non li trova. almeno in maniera 
convincente. Egli infatti commcia 
col personalizzare il fenomeno 
facendo coincidere ogni fase con 
la btografia del personaggio prin
cipals: Mourras. Mussolini. 
Hitler. Di ognuno egh ci offre 
una mlerprelazione del pensie 
to leonco che non sempre va 
d'accordo coi falli. Cost U Musso 
lim c marnsta > sopraevwe alia 
rotlura col parhlo socialista in 
uno strano personaggio amleii 
co sempre dilacerato tra I'aspi-
razione sociale e la reallA con 
servattice. Ora non v'e dubbio 
che in Mussolini, come in tmtti i 
transfughi, soprauvivano vena-
tun esteriori di sodalismo (atta 
epoca di Said vi fu addirittmta 
un rigurgito di questo csociali-
sno* wuA digerito), ma bisogna 
stare attenti a non prendere 
troppo sul serio le afermazio-
ni verbali del duce. altrimenti 
ci si fa imbrogluue una volta 
di pii. 

E* quanto succede al Solte che 
cuol costruire un sistema fUoso-
fico su tali xncerte premesse e 
arrwa a fumose conclusioni di 
questo genere: c La ntoluzione 
fascisto pud essere considerata 
una specie di rivoluzione con-
servatrice. ma bisogna tener pre-
sente che in determinate circo-
stanze essa pud diventare una 
rivoluzione contro i coiueroatori, 
dal momenta aha non 4 mai etata 

esclusivamente con loro. £* ov-
vio che questo essere contro pud 
coincidere solo apparentemente 
con la rivoluzione vera (che 
impone Vascesa di strati per lo 
innanzi spodestati e dotati di 
minori diritti): perche. pur es-
sendo nella realtd dei fatti vicina 
alia rivoluzione popolare. ha ideo-
logicamente la sua ragione d'es
sere proprio nei suo essere osti-
le a questa. e si allontana dot 
due poli opposti nei momento tn 
cut sembra avuicinarsi all'uno o 
all'altro *. 

• • • 
Vn quarto vollo del fascismo 

viene presentato. sempre nelle 
edizioni Sugar, dal francese Mar
cel Giuglaris. autore di una 
Storia della guerra del Paciflco 
(pag. 4T8. L. 2.800 che ha il pre-
gio di raccogltere in un volume 
tutta una serie di fatti assai poco 
eonosciulL La guerra <T Europa 
mise infatti in secondo piano gli 
avvenimenti dAsia, tanto che la 
sconftlta giapponese apparve in 
ultima analtsi come un semplice 
coroltano di quella tedesco. Lo 
autore rovescia addinttura la 
lest offrendoct un panorama sm 
troppo giornalistico dei quatlro 
anm di scontn nei Pacifico e. 
assieme. un quadro assai piu con-
fuso dei motivt interni del fa
scismo giapponese che sotto la 
guida di fojo. impose la lotto. 

• • • 
Veditore Alberto Peruzzo ci 

of re infine un quxnto ritratto e. 
questa volta, di uno dei campioni 
detta vittoria contro U nazismo. 
Churchill (Pag. 150, L. tJOO) Si 
tratta ana di una sene di n-
tratti poiche I'interesse del volu
me sta tutto nelle 140 fotografte 
in cui la vita del famoso uomo di 
stato & suggestivamenle presenta 
to. II testo di Alan Moorehead non 
si scosla invece dalla mediocre 
agiografia con accenlt Unci per 
I'aspetlo piu conservatore della 
altivitd chuTchdliana. II perso 
naggio, affascinanle proprio per 
la sua complessitd. viene cost ap-
piatlilo e banalizzato come sem
pre accade nella biografie euffi-
ciali*. 

r. t. 

Modena 

II quinto 

festival 

del libro 

economico 
L'Amministrazione Comunale aH 

Modena, in coUaborazione con la 
Case Editria italiane mteressa-
te all'editoria economica, alle-
stira dd 2ft maggio ai 12 giugno 
p.v. la quinta edmone del Fe
stival nazionals del libro eco
nomico. 

Anche quest anno ?onu in pro-
gramma vane mutative che af-
fiancheranno la ormai tradizto-
nale esposizione e \endita dei 
volumi e delle collate apparsi 
in Italia in edizione economica. 
Particolare Interesse presentano 
fin d'ora due convegm di studio. 

O primo - mercoledl I giu
gno — liunira editor!, ammi-
mstratori. rappresentanti dells 
stampa e della Rd T.V.. diret-
tori e redattori di riviste cultu
ral], organizzatori di cultura. h-
brd, lettori. per esaminare le 
caratteristiche della editona eco
nomica. le tendenze. la \alidr.a 
delle scelte. le csigenrc per il 
futura 

II secondo - saOatu II e do
menica 12 giugno - approfon-
dira il discorso iniziato lo scor-
so anno durante il Festival, tra 
gli Assesson alia PI. e ai Ser-
vizi Cdturali dei Comuni e dal
le Province, sd ruolo degli Enti 
locali come promotori ed orga
nizzatori di sarvizi culturali par 
la acuola • 1 dttadam 
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