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Enormi problem! tecnici e organizza-
tivi per salvare il patrimonio librario 

Ora la Nazionale di Firenze 
deve battersi contro le muf f e 
Un lavoro lentissimo e minuzioso, alia velocita di un fomo al giorno (mentre 

I soli pezzi rari sono almeno 150.000) — Anche qui I'alluvione ha messo a 

nudo antiche fare strutturali e croniche incurie dei governi 

FIRENZE. dicembre 

Trc milioni di Hbri, chilome-
tri di scaffali. ccntinaia d'anni 
di pazicnti ricerche. di ontusia-
smanti scopcrte di prezinsi 
acquisti: questo straordinario 
organismo che e la Bibliotcca 
Nazionale di Firenze 6 stato 
colpito al cuore nella notte del 
4 novembre. Per circa un me-
se. guazzando nel fango. mi-
gliaia di giovani. di studenti. 
di studiosi. hanno svuotato gli 
immensi sotterranei in cui era-
no accumulati i fondi piu an-
tlchi: i grandi volumi rilegati 
In pelle e riecamente decora*i 
delle collezioni granducali. gli 
esemplari rari accwistati in 
tutta Eurona e in Asia da nurl 
grniale hihlioriln del Roicento 
che fu il Mngliahechi. le slam-
pe. le carte geografirbe. le 
centinaia di miglinia di mnde-
sti ma insostituibili opuscnli 
delle « miscellanee ». 

Ora 1'imponente edificio della 
Nazionale e semideserto. Sui 
muri delle cantine e del primo 
piano e rimasta la traccia nera 
e vischiosa del fango. Una 
estrattrice automalica enntinun 
a snutare in .strada palate di 
melma tra cui si intrnvrdp ogni 
tantn un foel'o. tin brnndelln di 
ennorfin1! mlnrntn Nei snlnni 
dei cntalnghi dnnne di tutto le 
eta ma egnalmenle pa/ienti 
tolgnnn una ner una le srhrde 
bagnate dalle cassette faneo 
se. le asciugano. le ouliscono 
e le « restaurann .•» col vinavil. 
Ouante tra queste schede de-
scrivono opere che non esi-
stono pin? Per ora nessuno 
lo sa. 

Lo straordinario slancio di 
gente di ogni categoria ha sal-
vato oltre un milione di « pez-
7i » che ora sono sparpagliati 
in mezza Italia, dovunque esi-
pte un essiccatoio di tabacco. il 
miglior strumento scoperto in 
questi momenti di emergenza 
per ascingare a migliaia i li 
hri dono una sunerficiale lava-
tura dalla crosta melmosa. Tn 
questi ginrni. a poco a poco. 
\ volumi tornann a Firenze e 
si accumiilann nej saloni drl 
Forte Belvedere su grandi 
seaffalnfure m^talliche mnnta 
te in tutta fretta 

Un riovane hibliotecario il 
prof Croretti. mi acenmpaenn 
cortesemenfe nell'antico lahi-
rinto del Forte trasformafo in 
deposito di cultura T sontunsi 
in folio della bibliotcca di Pa
lazzo sono mlschiaH alle piu 
mndeste e anche piu rovinate 
puhblicazinni moderne. T-a vec-
chia carta di stracci si e di-
mostrata niu resistpnte di quel-
la tratta dacli impa^H di cellu-
1n<=n e <=nnratfntto delta preten-
7i"osa carta natinata chf> Tumi
dity incnlln ^enzn rimedio Ma. 
nuovi o vecchi. tutti i lihri ";nnn 
uccartocciati. snorchi. raggrin-
z l t r un ditasfro Tl vero salva 
tafffio e nnnena enminciato 

Dnnn la lotta contro l'invasfn 
ne delle acoue. soiega il prof 
Crocetli. comincia ourlla infi-
nitamente niu lunga contro 
1'insjdin delle muffe che corro-
dnno. distruecono p come j mi-
crnbi dannosj nell'organismo 
umano. contaffiano i vicini e si 
riprnducono ostinatampnte se 
la nulizia non e tnfnle T/unieo 
sistrma per combatfere quo«te 
muffc pare sia quello di disin 
fettare i lihri in « camere sot-
tovunto a ossido di etilene *. in 
parole nnvere — per ouanto 
Vespressione faccia un po* rab-
hrividire — in camere a gas. 
Nel cortile della Nazionale. una 
£ Cia in funzione e altre nuat-
trn vrrrnr.no presto instnllate 

Camion di volumi fanno la 
spola dal Forte alia Bibliotcca 
per tnrnare poi su dnve una 
•quadra di svizzeri e di inclesi 
ha cominciatn ora un primo re
stauro almeno delle opere piu 

rare . Ogni libro viene scompo-
sto, ogni pagina lavata: poi bi-
sogna ricomporre il volume. 
stirarlo sotto pressa. rilegarlo. 
utilizzando possibilmente quel 
che resta delle pergamene e 
dei cuoi istoriati dell'originale. 

E' un lavoro lentissimo. mi
nuzioso che procede. si e no. al
ia velocita di un tomo al gior
no. Ora. di veri e propri « pez
zi > rari da t rat tare in questo 
modo ce ne sono almeno 150 
mila Mai era sorto un problp 
ma simile in nessun paese del 
mondo. Arriveranno restaura-
torj da ogni nazione. una deci 
na di sovietici. oltre a francesi. 
olandesi e ensi via: gli nustria 
ci hanno offerto di restaurare 
a prnprie snese 15 mila volu
mi: gli inglesi hanno inviato 
15 autocarri per caricare gli 
<r ammalati » e restituirli gua-
riti Ma il compito resta so 
vrumano sebbene (cio che e 
ancor piu impressionante) ve 
ne siano altri di dimensioni 
anche piu vaste. 

II pericolo maggiore — mi 
spiega il direttore della Na
zionale. professor Casamassi-
ma — 6 quello di una paralisi 
della biblioteca come centro di 
studio, come istituto bibliogra-

fico. con conseguente crisi dcl-
1'intera struttura bibliotecaria 
e bibliografica italiana gia di-
sordinata e difettosa. 

Come in tutti i campi. cioe. 
I'alluvione ha colpito un corpo 
gia invecchiato e indebolito. I 
guai delle biblioteche italiane 
sono vecchi di decenni e. in 
buona parte, sono i medesimi 
di tutti gli istituti culturali po-
veri di mezzi, di personale. 
mancanti di una adeguata or-
ganizzazione moderna. Una bi
blioteca non e un magaz/ino in 
cui si ammassino lihri in qual-
che modo Deve essero ordinn 
ta. divisa ratalogata. munita i 
di "=ervizi e di cale affinche il | 
lettore o il ricercatore possa ri j 
cevere quanto gli interessa. In-
vorare e studiare Tutto que
sto. in Italia, esiste anpena alio 
stato embrionale Solo da po 
co era comineiata la pubblica 
zione di un catalogo generale 
di tutte le biblioteche affinche 
si sapesse dove sono custodite 
le opere. Sinora esso e nrrivato 
al quarto volume (uno all'an-
no) e di questo passo si ar-
rivera al secolo prima che 
l'opera sia terminata. 

Manca una reale coordina 
zione tra le hiblioteche. cosic 

Una strenna straordinaria degli Editori Riuniti 

/ SEGRETI 
DI PICASSO 
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c Guernica », di Pablo Picasso, al primo stadio della sua com-
plessa elaborazione: sul lato destro della composizione ancora 
si nota un'incertezza conslderevole 

Una strenna davvero straordi
naria quella che hanno prepara-
to per quest a fine d'anno gli 
Editori Riuniti: due stupendi vo
lumi che raccolgono gran parte 
dell'ultima produzione di Picas
so: Notre Dame de Vie e II pit-
tore e la modella. Ne e autnee 
Helene Parmelin. che ha il me-
rito di aver seguito da vicino 
il lavoro del maestro spagnolo 
m questi anni recenti e di aver 
puntualmen'.e trascntto i suoi 
pensieri. le sue sentenze fulmt* 
nanti. le sue battute paradossali. 
ma sempre acute e stuzzicanti. 
Eccone una. Picasso narla del 
pittore astratto. poi dice: t Im 
mag.na un cacciatore astratto. 
Che cosa pud fare un cacciato
re astratto? Faccia quello che 
vuole. ron ammazza n:ente >. An
che da questo p-into di vista 
dunqje i due l;bn sono di un 
vivo mteresse. m quanto sco-
prono gli umon piu int mi di Pi 
caioo. Ie sue piu segrete incl.na 
ziom. e quella vena spregiudi-
cata e provocatona che in lui 
non ha mai fmito di zampillare. 

Ma i due volumi sono anche 
pu importanti per la sequenza 
m.rab.Ie delle nprodjz:oni. dav
vero eccellenti. che tl^ustrar.o 
r.ccamente la stag.one creativa 
di Pica*so dal '50 al '65: o!tre 
250 taiole a colon, p.u le tavole 
in bianco e nero per l disegni e 
le incisioni. Ritratti. nature mor-

te. paesaggi: la fervida fanta
sia pla.-tica di Pica«o trabocca 
dalle pajline con una spontaneita 
e con ima energia inesauribili. 
E' il se4fio p u alto dell'ultimo 
Picasso: una Iiberta formale che 
na.sce dalla sua genialita svilup 
pata in settant'ami di esercizio 
espres^ivo quotidiano e un am» 
re terre-.tre tuttora fresco e im-
mediato per la natura. per la 
bellezzA. per la vita. 

La Parmelin rifensce un epi-
sodio sigmficativo: < Ho fatto 
tre tele que>to pomerigg.o — di 
ce Picasso —. C'd che conta e 
fame. fame, fame Piu se ne 
fa. piu ci si avvx.na a qualche 
cosa. N'on e'e che questa via... 
Risosna fame p:u che si pud». 
Passa qualche eiomo e Picas=o 
dice: c Ien ho fatto sette tele ». 
Qualcuno chiede meravigiiato: 
c Sette n una volta? >. Picasso 
ruponde: * Quasi ». Q.iesto con 
trappjr.to di opere e di pens en. 
di ep;=odi e di impress:oni. da 
ai due libn una particolare fi-
sionomia: ne fa insomma qual 
cosa d'msolito e di eneraetiai. 
che permette di awicmarsi al 
I'arte del grande Pablo .fi ma 
mera diretta. favorendone una 
conoscenza libera e per nulia 
schematica: che e poi senz'altro 
il modo migliore per cono-cere 
Picasso e la \er:ta della sua p»t-
tura. 

Mario De Micheli 

che non esiste divisione o spc-
ciali/zazione degli acquisti. 
Manca una struttura moderna 
che consenta a tutti di consul-
tare facilmente i libri. Manca-
no fondi e strumenti sufficienti. 
per cui una delle due grandi 
biblioteche nazionali. quella di 
Roma, e semiparalizzata. In 
somma. ben prima dell'alluvio 
ne. questo settore. fondamen 
tale per il progresso degli stu 
di. era gia in condizioni di 
estrema debolezza. 

Per questo, giustamente. il 
prof Casamassima non si limi 
ta a ribadire la necessita di 
ptocedere con decisione e rapi 
dita. sen/a risparmin di me/zi. 
iirimmane lavoro di riordina 
mento e di restauro della Bi 
blinteca da lui diretta. Ma af 
ferma che * la catastrofe ri 
propone in tutta la sua grnvi 
ta il prohlema dell'intero sisle 
ma bibliotecario e bibliografico 
italiano: uomini. mezzi. strut-
ture >. La ricostruzione della 
Nazionale di Firenze nop pun 
limitarsi cioe ad un semplice 
* ripristino » del salvato. ma 
deve effettuarsi secondo una 
moderna ed efficiente conce 
zione della funzione e del ser-
vizio pubblico della biblioteca-

struttura dell'edificio. organiz 
zazionp dellp sale rischeda-
tura 

« Quest'ultimo compito. in 
particolare — dice — ripropo 
ne in una nuova prospettiva il 
catalogo collettivo nazionale e 
I'unificazione dei formati delle 
schede; la necessaria ripresa 
della Bibliografia Nazionale 
Italiana va impostata su altre 
basi. ex novo: il recupero del-
1'emeroteca e delle riviste por
ta come necessaria conseguen-
za 1'impegno a risolvere i pro-
blemi del catalogo collettivo 
delle pubblicazioni periodiche 
e della traduzione delle serie 
nelle microschede: gli immani 
compiti del restauro e della 
reintegrazione devono far ri-
meditare e risolvere a fondo 
i prnblemi della conservazione 
del patrimonio librario e della 
riproduzione in microfilm delle 
opere e dei cafaloghi: proble-
mi affrontati finora solo par-
zialmente. in maniera episo-
dica. 

« Una tale opera di ricostru
zione — prosegue il prof. Ca
samassima — e impegno nazio
nale: deve essere fatica e inte-
resse di tutti: non pud risol-
versi attraverso il dialogare 
faticoso e opaco tra la Biblio 
teca e la burocrazia. Nulla di 
piu pericoloso. a mio avviso. 
di una ripresa parziale della 
Biblioteca. prima che il recu
pero e la ricostruzione siano 
avviati con certezza ad una 
soluzione non lontana con mez
zi e personale adeguati: so-
prattutto se questa operazio-
ne non e vista nella prospettiva 
di una ristrutturazione dell'isti-
tuto e del sistema bibliotecario 
italiano >. 

Parole sacrosante a cui non 
6 necessario alcun commento. 
Una domanda perd sorge spon
tanea: sapranno le autorita ita
liane t ra r re le logiche conse-
guenze dalla situazione? L*en-
tita degli aiuti offerti da ogni 
parte del mondo indica quanto 
fosse va«ta. nonostante le tn-
sufficienze. la fama della bi
blioteca fiorentina tra gli uo
mini di cultura di ogni lingua. 
Ma la lentezza con cui il no
stra governo si muove lascia 
sospettare che questa fama non 
sia ancora giunta a Roma. 

Rubens Tedeschi 

Perche le ultime foto inviate 

alle basi dal «Lunar orbiter» sono 

piu nitide, piu definite, piu «belle» 

Un balzo in 
avanti nella 

tecnica delle foto spaziali 
Americani e sovietici montano ora sui diversi apparati di esplorazione 
cosmica gruppi automatic! che scattano le immagini, le sviluppano, 
le stampano nello spazio e le trasmettono a Terra attraverso un'appa-

recchiatura simile a quella per le telefoto 

La foto del suolo lunare scattata dal < Lunar Orbiter I I ». E' 
una immagine motto diversa da quelle giunte fino ad oggi alle 
basi a Terra. 

Xon e'erano tiubbi cite qualco-
sn era cambiato nella tecnica 
delle fotofirafie .tpaztali. Se ne 
erano rest conto tuttt, m iiue 
^ti giorni nell'o^servarc le ul 
lime jotoarafie del satellite ter 
rextre inviate alle basi dal « l.u 
nar orbiter » aniencaw. Anche le 
ste.sse fotuarafie della Terra, dij 
(ute nei Qiorni svorsi e fiubbli-
cate dai oiornaii. uupanvano 
l>iii nittde pui definite e. qmndi 
anche pui belle. Ora. sia ali 
americani. attraverso i tecnici 
della NASA, e i sovietici. hanno 
snieaato d mistero. Sui i-ari 
« Cosmo* ». « Lunar Orbiter t e 
sui diversi apparati di e^plora 
ztune spaziale. fenuono mania-
ti. da qualche tempo aruppi fo 
toprafici automatici che scattana 
le uninatimi le sviluppano. le 
•ttampano nello spazio e le tra 
s'mettono a Terra, attraverso una 
appareichiutura vtntle a quella 
per le telefoto Per la prima 
volta insomnia, le inimapim. 
proi eiuenti dallo s-pazio non .so 
no state raccoUe dalle telecame 
re e trasmesse alle basi come 
seqnali televisivi. ma sono sta 
te « immaaazzinale > da un ve
ro e propria apparecchio fotoqra-
fico che ha tviluppalo e slampa-
to direttamente il materiale rac 
colto. trasmettendolo quindi ai 
tecnici con il classieo metodo 
della telefoto. 

Cost, la clamorosa nitidezza 
e bellezza della panoramica del
la Luna pubblicata da tutti i 
qiornali il 1. dicembre scorso. 
ha una sua spiegazione logica. 
Quella fotoprafta aveva colpito 
la fantasia di tutti: esperti e non 
esperti. Per la prima volta. il 
terrttorio lunare appariva come 
un qualcosa di conosciuto e fa 
miliare. Certo. il terreno era ac-

I «tascabili» della settimana 

LA VOCE DI VITTORINI 
Sarebbe veramente un peccato 

se nel mare dei libn strenna di 
questi giorni passasse inosser-
vata la nstampa di Conversa
zione in Siciha di Eho Vittonni 
(Einaudi. L. 1.200. introduzione di 
E. Sanguineti). l'opera maggiore 
del compianto scnttore. che costi 
tuisce un punto fermo nella storia 
delia nostra moderna narrativa. 
Comparso dapprima a pjntate 
stilla nvusta « Letteratura » fra il 
1938 e il 1939. pubblica to pos con 
il tito!o Some e lacnme per e!u-
dere la ceo.sura nel "41 da Parcel 
ti e poi di nuovo col titolo ori
ginate da Bomp:ani nello stesso 
anno, il romanzo e stato piu volte 
ri-stampato. e la cntica. co'.locan-
do!o accanto alia Crocifissione di 
GutUiso e a Os-sessiane di Viscon-
ti. vi ha nconosciuUj un primo 
segr,o del nnnovamento del'a no
stra cultura sotto il fascismo. 
I'awio a in discorso che 
sarebbe stato ripreso alia fine 
delta guerra. 

Mohi erano i motm di novita 
per i quaJi i! romanzo si impo-
neva allattenzione di un at:«i'o 
lettore: era la ru-coperta di una 
realta reg.onale. riafT-o.-ante do-
po arxii di lettera'ura d'evasione. 
di prx>sa d'arte fine a se stessa. 
ma era anche quella pro*a scar-
na. Iibera'a — .sullesempio della 
letteratura amencana — dall'ap^ 
parato classicistico. r.dotta a sec-
che rapide frasi atte a riprodur-
re con immediatezza situaz.oni e 
stati d'animo. Una leUura che. 
anche indipendentemente dal valo-

re storico dell'opera. oggi si npre-
senta con tutta la sua :ntatta 
freschezza e con un indubb-o va-
!o.-e d'attualita. in un momento 
in cui la nostra narrativa da tin 
lato si c ncae'.iata nel sentimpn 
tahsmo e nello sfruttamento di 
formule stancamente npetute e 
djll'altro si e .ndirizzata verso 
una stenle accanita ricerca for
male. facilmente sconfinan'e ne! 
g:oco verba!e e nell'indifferenza 
ideologica. 

COME FARE 
LO SCIENZIATO 

Un nuovo volumetto 6 uscito 
nella co'Jana delle « Eociclopedie 
Pratiche Sanstcn >: Come si fa. 
(L. 900). una 2ii;da sommaria 
ad esperimonti pratici di aslrono 
m;a. biologia. scienze natural). 
geologia. fisica nuc care, macchi 
ne ma'emat'che. aerod namica. 
Una ma:ona e-='remamente va-
na. co-ne s; \ede. che Si suppo-
ne interes^are in dilettante do-
ta:o di molte cunosra: ma non 
sarebbe sta'o meglio distribuire 
qtiesU arijomety.i .n modo p.u ra 
g«ia to in p;u di un vo.umeUo. e 
aliargare di \o\ta in volta la 
traUaz:ore? N'e sarebbe r.sn;;a:a 
una ser e utile anche per i no-
siri ras^azzi de.la scuola med^, 
e si sarebbe e vita to di incorrere 
in quegli mev:tabili difetti di smo-
maneta. che gia abb:amo ri'e-
vato m occasore del precedent 
v-olumetto di questa co!!ana. Per 

J la quale sa-ebbe megl.o avviarsi 

decisamcnte sulla strada delle edi-
zioni original], concepite per il 
nostro pubblico e la nostra cul
tura. anziche insistere sullc tra 
duzicni. 

L'ANTINAZISTA E 
LO SCRITTORE NEGRO 

Due nstampe sono da segnaia-
re nel campo della narrativa del 
noveccnto: un noto romanzo del-
!o scnttore pacifista e antmazi-
sta tedesco Ernst Wiechert. La 
s-ianora. pubblicato nel 19"M (Mon-
dadon. L. 350). e una deLle ope
re piu no'e dello scrittore negro 
con'.emp">raneo James Baldwin. 
Un altro mondo. un trag.co pa
norama del moodo negro amenca-
no. la stona d; una pass'one e 
di una disperata de^radazione 
(Fellr.neih UE. 1̂  700). 

D. m:nore -nteresse gli altri 
M'oli: .Stone rerp del moido oc
culta di Kurt Snger. una serie 
di s'o-ie di fan'asmi. di :nc ibi. 
di all'icnaz'oni 'UE. Feltrnelli 
L 400). e Ixi guerra parallela: 8 
<;ettembre 7913 25 aprile IW5. una 
delle mo'te inch:esfe gio-nalis'.i-
che sugli evon'i della guerra r>sr-
tiaiana. Ctxniotta dal e omalisra 
S l i .o Bertold:. Qjesti che ha :n 
:er\ .stato d.\erse per.=onalita. ca 
pi partigiani e fascisti ha p-oce 
d i 'o *n ri-alta ad accostamer.ti 
equsoci c«̂ n r.sultati forsiam€n 
ta!m«i'.e aTib gin. (Moodadon. 
L- 350). 

a. a. 

cidentato e tembile. via le om 
bre. i nwnti. i crateri avevano 
— e il caso di dirlo — una di 
menstone « piu iimana » l>na di 
Hieii.Morie. in.soHimu. alia qu t'e j 
il nostro. occhio e piu tihitnut > j 
.•IIT<'/)')C potuto trattar^i ben «M • 
mo della fotoqrafia dt in anqo'.o 
spaventos-amvnle deserlo della 
Terra. Anche la sensazione che 
I'lmmaoine della superfine luna 
re venisse da rosi tonttino era 
stata. in parte, eltminata Era 
vamo atiituati a vedere inunapi-
ui spaziali molto spesso non ben 
definite (soho la famo^a pan) 
ramica della Luna scattata dal
la sonda sovietica che si era po 
sata sul suolo del satellite ter 
restre inviaudo a Terra una del 
le immapmi piu valide e belle 
che mai si .siano vi.ste) un pa' 
relate e con le linee tluttuanli 
linmaaini insomnia che davnno 
perfettamente I'idea delle gran 
di di.stanze percorse dai sepnali 
che le componevann e che era 
no perfettamente in chiave cm 
d clima fantascientifico e pio 
nieristico che circonda le impre-
se spaziali. Si trattava come e 
noto. di seqnali televisivi Le ul
time fotonrafie ci hanno dato 
invece immagini e tensaziai'i 
pin vicine a quelle che provin 
mo. auardando una eccezionale 
fotoprafta scattata da uno scale 
nato fotoreporter. sulla nostra 
vecchia Terra. 

Non saopiamo dire se la nuova 
tecnica di ripresa soppianterd il 
sistema di esplorazione dello spa
zio a mezzo telecamere. Certo 
e che. in quanta a chiarezza de-
finizione e quindi possibilitd di 
utilizzazione per ricerche di ogni 
genere e tipn. la vecchia. cara 
immagine fotoorafica tiata nel 
lontano 1822 ha battuto di pa-
receive lunghezze la piu moder
na immcame televisiva K' pro 
habile, comunque che tutti e due 
i tipi di * ricerca vi^iva * tro-
veranno nel futuro una loro di
versa e sempre piu completa 
utdizzazione nell'amttito di com 
piti specific'! e ben deftniti che 
verranno afTidati loro dai tecnici 
spaziali ln(atti la immagine te-
levisjva. per le eamunicazioni a 
distanza uraenti e veloci. bat 
te >a immagine foiograUca senza 
pqssihilitd di appello La imma-
aine fotoorafica. invece. e pfr; 
lenta ma piu chiara e piu de 
finita 

Vediamo un po'. ora il funzio 
namento del complesso fotogrn-
fico che ha trasme.sso la belta 
immaame della Luna pubblicata 
dai oiornah il 1 dicembre scor
so Le nntizie sull'apparecchinf.i-
re tecniche utilizzate sono state 
fornite dalla casa VSA che le ha 
mpsse a punto sul * Lunar Or 
biter •» 7/ peso del complesso fo-
toorafico e di W chilnarammi. 
compresi I'apparecchio fotoarnfi 
co vero e propria una srihip 
patnee e il sistema di lettnra 
delle immagini L'apnarecchin 
fotnprafiro fr prerii*posto per ri-
presr da una altezza di 45 c>ii-
tometri Gli ohbidtivi snno due: 
unn con Inminosita f 5 (i e Inn 
nhezza focalp di cm 77: Valtro 
con lumwositd I f i c lunahezzn 
focale di cm 7 S 71 vr^mo scat 
ta foloarafic con nsnlrenza dt 
un metro il secondo can risn* 
venza di % metri Vedremo dnpn 
rhe cn'o sianificn prnticnmevff 
il termine * ri'olvenza » IM pel 
bcola iitirizzato f> in Unnco e 
nero e della larnhezza di 70 mm 
La sua der.nminazmne e'atta fi: 
f Kodak special Hinh definition ne 
rial film » Si tratti di una emul 
*innc von mnltn sensihtlr (su^ln 
Terra, per intpnn'crci nnn *ar-->h 
he hunna per fare fntnarnfie al 
1'interno di urq ca*a) che of re 
trarta pozsihilifa alle diverse ra 
d-.nzioni spaziali di * vlare» il 
materiale. 

11 funzionamentn del complex-
so avviene in seqvenza automa
ton: si scnjiTona oli ohbicUivi e 

viene HU'.SSO in funzione un si
stema che cainpcnsa il movimcn-
to delle immagini: la pellicola 
viene fi.s.sata ad una piastra me-
tallica dell'appureciliio e pei'ei-
Uimenie appiatlita dalla dimum 
zione della pressume: gli ottur.i 
tin i connnciano a laioiaie W 
nitiltaueainente 

Ogni volta the gli otturalnn 
scattano. st otttcne un itnico fo 
tagramma che copie un'area dt 
ehilometri 3S x 31 per il primo 
obbiettivo e di km 11 x 4 per il 
secondo Ed eccoci alia spiega 
zione del tcrmine dermizione. Con 
que.sto tipo di foto. it- sulla Lu
na esistes.sero ogqetti del genere. 
<i potrebbero distmpuere un ta-
voltna da gioco eon le foto del 
prima obbiettivo e una « rou'nt 
te » eon il secniula La t defmi 
zione •> ('• uppiinla Tind'caztane 
del rapporto di qrandezza deali 
ogqetti o delle co'-e che le foto 
gruHe ci permettona di dishn 
aueie In un secondo tempo. n<-
i ii-ne lo s-vduppo delle immaq>ni 
raecolte In questa fuse la si i-
luppatrice pane a contattn '.a 
pellicola unprcssjonata con una 
.striscia di « Kodak Bimat film * 
che e imhevuta dei pr.idolli r'lf-
inici di sviluppo In quasi quat-
tro minuti. la pellicola viene svi-
luppata e fissata Poco dopo un 
altro vieccanismo la mette in 
contattn con un tamburo essicca-
tore (mantenuto a 3.v di tern-
peratura). 

Dopo quasi 72 nimtiti. fa slri-
scia di negativa yid pronto, vie
ne trasportata al sistema di 
s lettura» per la trasmissione 
della immapme a terra. Come 
per le telefoto. le immapmi ven-
pono «esplorate» da tin sotti 
h.ssmio raogio di luce ad alia 
intensitd. La luce che attraver
so le immagini (e un princqiio 
noti.ssimo) suhisce variazione in 
corrispondenza (telle parti del
la pellicola ehiare e score e ne-
nera un segnale eletlrico rhe 
viene trasmesso a Terra I futo 
prammi del « Lunar Orbiter * co
me abbiaino detlo. sono larghi 
70 vim e risultano composlt da 
ben IS 942 linee di esplorazione. 
Queste linee di esplorazione dan-
no immaatnt 2400 volte piu del-
taghate dt quelle che compaiono 
sui nor malt schcrmi televisivi. 

Le immagini trasmesse a Ter
ra dagli americani « Ranger ». 
erano composte da solo I 750 'i-
nee di esplorazione Con il sisfe 
ma televisivo. moltre. <n deve 
esammare rapidnmente I'immngi-
ne. prima che questa scompaia 
sostituita da quella successiva. 
Si tratta. addirtttuta. dt una so 
la fraztone di secondo che st ha 
a disposizionc per questo dch 
cato lavoro. 

Con tl sistema fotografico in
vece. la pellicola con le imma,v 
ni raecolte nello spazio. pun es
sere esaminata con tutto coma 
do: sono a dtspostzione circa 4r> 
minuti per ogni fotopramma. 

La ntttdezza e il dettagbo del
le immagini fotoprafiche la sua 
esatta distrtbuzione dei bianc'n 
dei neri e di una tasta scala in
termedia di grigt. ci permetterA 
sem'allro di avere sotto gli nc-
chi. nel futuro. immagini ancn 
ra piu clamorose e sorprendeiti 
dt quelle che nhhiomn vista fir.n 
ad oggi 

Wladimiro Settimelli 

Nella foto in alto- la colossa 
le « macchina fotografica » con 
il complesso aulomatico di svi
luppo, essiccamenlo e Irasmit-
sione a Terra delle immagini, 
montata sul * Lunar Orbiter >. 
A sinistr;,: sono ben visibill i 
due obbietlivi dell'apparecchio. 
II tecnico indica, con la mano 
sinistra, il tamburo contenente 
i prodotit chimici per lo svi
luppo della pellicola. 

PIETRO TOESCA 
LA PITTURA E LA MINIATURA 
NELLA LOMBARDIA 
Gli splendori del gotico e del romanico 
in Lombardia nell'opera classica di un maestro 
della nostra storiografia artistica. 
Con 524 illustrazioni. L12000. 

LA STORIA 
DELL'ARTE 
RACCONTATA DA E. H. GOMBRICH 
Dai graffiti delle caverne preistoriche alia «op art*, 
in compagnia di un celebre critico. 
«Saggi», con 383 illustrazioni nel testo, L. 10000. 
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