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SCIENZA E TECNICA FOTOGRAFIA 

DalFautomobile alia cosmonave 
Un problema che si pone con sempre maggiore insi-
stenza e richiede una tecnologia altamente perfezionata 

Come strappare 
energia al Sole 

L'utili/zazione « diietta > del* 
l'energia solarc si e ripresen-
tata, di rcconte con sempre 
maggiore insisten/a. cd in 
forme nuove, che I anno pie 
vcdere, nel prossimo futuio. 
lo svilupparsi di una nuova 
tecnica, e for.se. di tutta una 
gamma di applica/ioni nuo\e. 

Come 6 nolo, sulla superfi 
cie della terra, nolle oie diur-
ne, giunge l'energia emcssa 
dal .sole, la quale v iew liti-
li/zata dalle piante per le lo 
10 funzioni vitali, provoca la 
evapora/.ione delle acque, il 
riscaldamento della crosta ter-
restre e cos! via. 

Non 6 certo di oggi n6 di 
ieri l'idca di poter « captare > 
questa energia. che e ovvia-
mente gratuita, e di utili/zar-
la a scopi pratici: i quanti-
tativi disponibili sono cosi ele 
vati, d ie appare logico ten-
tare questa via. 

Le cose, pero. non sono tan-
to scmplici, in quanto tale e-
nergia e assai poco concentra-
ta : in termini di potrnza. si 
puo dire clie ogni metro qua-
drato di superficie. durante 
le ore di insola/ione. r ioc\e 
mediamente una poten/a di cir
ca due cavalli. Se fosse pos-
sibile utili/zare tale energia al 
cento per cento, e d ispone di 
un motore capace a sua volta 
di trasformare integralmente 
l'energia che giunge sottororma 
di calore in energia meccanica 
(motrice). occorrerebbe, per 
far funzionare un motore del
la potenza di quelle della 
c 600 >, una superficie esposta 
al sole di dieci metri quadrati . 

Siccome perd non e possibi-
le concentrare l'energia che 
giunge dal sole senza perder-
ne una parte, come non e pos-
sibile trasformare il calore in 
energia motrice sen/a perdcr-
ne una certa percentuale, si 
vede, facendo i conti in ma-
niera realistica. che per far 
funzionare un motore della po
ten/a (resa) di una ventina di 
cavalli, occorrerebbe concen 
t ra re l'energia che giunge dal 
sole su una superficie di va-
rie ccntinaia di metri quadra

ti. Oltre a questo, la «piena 
poten/a » si otterrebbe soltan-
to per poche ore, da meta 
mattina a meta pomenggio. e 
soltanto nolle giornate di bel 
tempo, mentie durante la not-
te. tutto starebbe fermo. Oe-
conerebbero, in parole po\e-
le, impianti enoimi por otte-
noi e modeste poten/e per po
che oi e al gioinn. 

In vaiie epoche. sono stati 
costruiti impianti solari, poco 
pill che sporimentnli. per ri 
scaldaie doll 'atqua. e anche 
l>er ottenere dirottamente del 
\apore \n'r far fun/ionaie del 
le macchine teimiche. In uno 
o due di questi impianti i rag-
gi solari sono stati concen 
trati su supertici piccolissime 
per ottenervi temperature par-
ticolaimentc elevate. Si t iatta-
va pei6. come abbiamo detto. 
di impianti sperimentali, che 
non hanno mai avuto una dif-
tusione appre/zabile. 

I tennini del problema si so
no pero spostati in modo so-
stan/.iale con il lancio dei pii-
mi satelliti artificiali. Un cor* 
po cosmico in orbit a. e una 
sonda. in coisa ncllo spa/io. 
non possono essere rifomiti da 
terra ne di combustibile ne di 
pile, ne di accumulator!. ne di 
energia elettrica sotto altra 
forma. Debbono basarsi sulle 
risorse di energia di bordo. le 
quali, dopo un tempo piu o 
mono lungo. si esauriscono. 
La «vi ta attiva > del satelli
te, della sonda o anche di una 
cosmonave. e quindi condizio-
nata dalle fonti di energia 
sistemate a bordo. E queste 
non possono essere piu ampie 
che tanto. in quanto sono tutte 
notevolmente pesanti. Fin dai 
primi lanci di corpi cosmici 
artificiali. si pose quindi in 
termini nuovi il problema di 
utilizzare l'energia raggiante 
solare mediante impianti non 
troppo pesanti ed ingombranti. 
di fun7ionamento sicuro e di 
lunga durata . 

Vennero cos! nuovamente 
studiali sistemi gia noli, ma 
mai perfezionati in mancan/a 
di richieste ben precise, ed in 

i «tflscobili» della settimana 

IL SOLDATO 
E LA BAMBINA 

II po?to d'onore spelta di 
nuovo alia saggistica, che da 
qualche settimana sta sensihil-
mente prevalendo per scelta 
di titoli sulla narrativa: opore 
spesso di notevole intere--e, 
che si succerlono con ntmo re-
golare e controllato. ben diver 
.10 da quello as«unto in pa<* 
sato dalle mo'.te eollane perio-
diche. 

Rcccntemente tutti hanno 
sentito parlare con in- -tenza 
della scienza antropo'ogica, non 
solo per 1'importanza che e—a 
assume di por se stes-a. ma 
anche per i contnbuti (toorci. 
metodoloeici. pratici) che ha 
recato ad altre di-cip.me iimic la 
hngiustica e la cntica stnittu-
rali<-tiche e le scienze umane e 
storiche. Giunge quindi nel mo 
mento piu opportuno la tradu-
i.one presso Emaudi di un'ope-
ra che 6 il ri-ultato do'.Ia eo!-
laborazione di studios ina'o-i e 
amenca'ni e che por la sua 
ispirazione emp.nstica si pro 
senta come il mighor avuo alia 
conoscenza di que-ta discipline. 
fondata com'e sulla de'.cnz'one 
dt casi concreti. dai quali \ ia 
via si puo ri 'ahre a!!e preme*. 
5e piu genera h: La ricerca a-j-
tropologica. Venti sUidi "uv.e 
socictd pnmilire a cura di Jo 
wph B. Caiacrande (PKK. 2 
voll.. L. 2 600) Si tratta d) ven 
ti ritratti dal vero di persona;; 
Ki rapprescntativi delle sov-ie'a 
primitive dei d.versi continent! 
(un anstocratico pohnosiano. 
una bamhina del!e Filinp ne. un 
soldato indiano. ecc). in^onti m-1 
loro ambiente di n t a e di cultu-
ra : una lettura adatta anche per 
un vasto p«ibb!ico. sulla quale 
varrebbe la pena -joffermarsi con 
maggiore compctenza. 

FILOSOFIA 
E RELIGIOSE 

Con il numero 18 si e conduM 
la seconda serie dei « Protagoni
st! », dedicata al penodo stonco 
compreso fra Umanes;mo e Con 
tronforma: una sene di notevole 
intcrejse, sia per la novita del!e 
figure trattate (non era facile 
trovare anche in edizioni non 
economiche ritratti agili e talvol. 
ta originali di tanti personaggi) 
*ia per la serieta di molti colla-
boratori. scelti generalmente fra 
gli studiosi di primo piano. Que-
st'ultimo volumetto comprende i 
ftftratti di due grandi figure della 

della rcligione: Sant'lgna-

zio a cura di Jean Delumeau e 
Calvino a cura di Jean-Frangois 
Bergier (I-. 350). 

Nella collana «1 Pocket > di 
I.onaane>i e u^cito il terzo volu
metto della Stona della filowfia 
nccuientale (dal Kina^ciniento a 
Hume) di Bertrand Ru5;;cll: g\h 
abbiamo ^oitolmeato il valore di 
que.Ma miziativa. rinviancio ad 
altra occasione un di^cor^o piii 
attento sull'opera in sc. I xo'.u-
metti co-tano sempre VtO lue 
1'uno. 

L'n altro «.i5!l o mfine nella col-
!ana « I Record > d> Mondadon: 
Charles Mar-ton La Bitibm ha 
detto tJ icro 'I.. .t^O): una bnona 
e-po-.7 one divnliiativa dei ri^ul-
t.iti raaamnti finora dallarch.'o-
loaia bit)!ica. inte.-a a ^tabilire l 
ne--i es -tenti fra il racconto del 
te<to ^acro e la verita storica 
accertabile. 
MAUPASSANT 
E THACKERAY 

Xel campo de!Ia narraf.va se-
gnaliamo m particolare due \oIu-
metti ded:cati a scnttori dell'Ot-
tocento. Pres^-o San^oni d u-c.to 
i! quinto volurre di tutti j racconti 
di Maupa-«ant. comp-endente '29 
racconti. «cr.!ti tra il 1S8/5 e il 
1.̂ 7. e racco'.ti :n d :e gn:p;>;: 
L'HoTla e 11 ^'O"OT Pamt (I-. 
-T>0) I.a p-t*;er,'az.one e d: Ar-
n.iido Bre-«an. 

Xo:!a molto d «cont;nna co'Iana 
d: B e'tj «Il Picchjo *. e compar-
«o un t.tolo inte-e--a-ite de'.I'insl.e 
«e Ttiacseray. Gli *nob (I.. S*>0). 
da! qna!e derva il termine anair 
osci molto n-nto per definre chi 
affeita attecc amenti o op:n:oni 
non spontanei: «i tratta di una 
*er.e di r.tra'.ti ta!vo':a <p r"*.v=i 
tal altra cnid--;i. pubbheati dap-
prima sni settimanale Pnreh e 
p-v racco'.ti in volume. 

Nella € Grande l 'n\er-:a 'e Mir-
s:a > cor.tin-.ia la ri-^'amna di ope-
re del'o sonttore amer caro Jac-; 
london: sono ti-e.ti ora a'tri due 
\o!umotti: La peco'c. « w n 
dclln arar.de ca<>a (\. 4>0) e La 
raUe della Una (I.. i>00). 

Garzanti cont:nua ad attmgere 
titoli di mrrative dal cataloco 
Romp'.ani: que-ta «;ettimana e la 
volta del!o «crittore inglese Ri
chard Hughes. Kcl pericolo (Li
re ZTO). 

Negli cO-car> di Mondadori. 
infine. uno dei primissimi romanzi 
di Julien Greeen: Mont Cinerc 
(L. 350). 

particolalre le < celle » al se-
lenio e poi le « celle > al sili-
cio. Queste ultime costituisco 
no oggi un elemento tipico di 
un gran numeio di coipi to-
smici aitificiali. e fun/iona-
no con regolanta soddisfacen 
te. Ksse sono costituite sostan 
zialnu'iite di due stinti soviap 
posti di silicio. dollo spesso-
ie tli ciica un quaito di mil 
limetio. e distinte dal tatto 
che uno drgh strati contiono 
una piccolissima perctntualt-
di atomi di ai sonic o (strato N. 
negativo) e I'altro (strato P. 
positivo) contiono una picco-
lissima percentuale di boio. 
(Al posto della coppia aise-
nicoboio si possono anche u-
tili/.7are altre coppie di ele 
monti come « impurita dosa-
te » del silicio). 

Tra i due strati N e P si 
stabilisce un salto di poten/ia-
le: un fotone in arrivo. prove-
niente dal sole, colpendo un 
atomo della colla. libera un 
olettione e ionizza un atomo. 
Si croa cosi t ia i due stiati 
una diffoien/a di poten/iale 
elettrico, e si ha la possibili-
t.'i. chiudeiulo i i\uc stiati su 
un cii (into elettii(o (omune, 
di otttnoio la circola/ione de-
gli okttroni, e cioe una corren-
te elottuca. Naturahnente. il 
numeio dei fotoni che colpi-
scono la colla e elevatissimo 
e continuo, per cui si puo man* 
tenere una corrente elettrica 
di intensita appre/zabile. La 
differcn/a di potenziale elet
trico fornita da una cella e 
molto bassa. ma e possibile 
connettere in serie un nume
ro sufficiente di celle fino ad 
ottenere differenze di poten
ziale di alcuni volt, e connet
tere in parallello un numero 
sufficiente di « serie » di celle 
tanto da ottenere correnti del-
l'intensita di alcuni ampere. 

Le moderne celle al sili
cio riescono a trasformare di-
rettamente in energia elet
trica il 10.5 per cento dell'e-
nergia solare che le colpisce. 
Una superficie ricoperta di cel
le al silicio misurante dieci 
melri quadrati puo quindi svi-
luppare in modo continuo un 
paio di cavallli. ossia circa 
MOO watt. Se pensiamo che 
tale 6 la potenza della dinamo 
carica batteria di un camion. 
(quelle delle autovetture han
no una potenza di due o tre 
volte piu piccola) possiamo subi-
to valutarne le possibilitti. Un 
generatore di simile potenza. 
a bordo di un corpo cosmico 
artificiale. puo caricare batte* 
rie di notevole capacita. e far 
funzionare tutta una serie di 
apparecchi o anche di motori. 

In un satellite terrestre. le 
batterie di celle solari sono 
investite dalla radiazione so 
lare. e quindi possono svilup-
pare potenza. per dodici ore 
sulle ventiquattro. o poco piu: 
ma in una sonda spa/iale. pos
sono funzionare 24 ore sulle 
24, ed alimentare quindi in 
modo integrale praticamente 
tutti i <=ervizi e gli apparecchi 
di bordo. 

Una di-posizione tipica puo 
cnn<dderarsi la seguente: si 
hanno a bordo due eruppi di 
batterie chimiche normali. al 
cadmio nichel faloalino). e 
ciAe. tra quelle di normale co-
stni7ione. quelle piu re^isten-
ti asli urti ed a numerosj ci-
cli di carica ccarica. e che ri-
chiedono minore manutenzio 
ne; tali due grnppi vengono 
sottopostj alternativamente al
ia carica da parte delle celle 
solari. in modo che vi sia sem 
pre un gnippo sotto carica 
mentre I'altro gruppo alimen-
ta i dispo«itivi e gli apparec
chi di bordo. Si ottengono co-
M risultati di primis<;imo or-

•dine. e cioe corpi co=mici ar
tificiali la cui « \ i t a attiva > 
si prolunga p*-r me-i. ed an
che per oltre un anno, il che 
sarebbe altrimenti impos«ibile. 

Le celle al silicio. inveee. 
sono di costruzione as«ai deli 
cata . in quanto richiedono un 
materiale (silicio) ad un gra-
do di purezza straordinaria-
mente ele\ato. e richiedono 
un do^agcio ancor piu preci-
so delle cosiddette «impuri
ta >. L*n altro punto delicato 
e la saldatura degli elettrodi 
ai due strati che costitui^co-
no la cella. 

Per la costnizione delle cel
le stes^e. pero. soccorrono or-
mai perfezionate tecnologie 
industriali convenienti anche 
dal lato economico. La tccni
ca dei due strati di materiali 
ad elevatissimo grado di pu 
rezza c drogali > con quantita 
dosatissime di altri elementi. 
la loro so\Tapposizione in 
strati P e N, ed il collega-
mento di elettrodi a tali strati . 

transistor e dei diodi al sili
cio di poten/a, la cui costru-
'/ione avviene ormai in grande 
serie, a costi progiessivamen 
to dociescenti man mano che 
migliorano le tecnologie e si 
ammorti/7ano le spese ini/ia-
li. Ormai e chiaro che il co-
sto delle celle solari segue 
il costo dogh altii semicondut-
toii. o cioe docresce continua 
mento. dirigondosi a livelh 
probabilmente t ie o quattto 
volte piu bassi di quelli at-
tuali 

Puo co^i ripiopoisi. in termi 
ni econoinici radicalmente piu 
fauuevoli , il tenia di utili/zate 
l'enorgia solare. attraverso le 
celle al silicio, anche in im
pianti tericstri, che risulte 
tebbero di dimonsioni non trop 
po ampie. di lunga durata, e 
di fun/ionaniento praticamente 
gratuito per lungo teni|K). 

In questo quadro, va inseiita 
hi oimai famo.sa automobile 
elettrica, piesontata qualche 
tempo fa ed ampiamente com 
montata. Tale automobile, mu-
nita di motoie elettrico azio 
nato da battel ie di accumulu 
tori, piovvede alia ricarica 
automatica delle batterie stos 
se mediante un paio di metii 
(juadiati di celle al silicio si 
stemate sul lotto della vettura 
stessa. Alio stato attuale delle 
cose, si t iat ta evidontemente cii 
una realizzazione tesa a dimn 
s t rare le possibility tecnicho 
ed economiche del sistema in 
maniera tale da colpire la fan 
tasia del pubblico. La realizza 
zione, peio. non manca di into 
resse, in quanto. il decrescerc 
dei costi di produzione delle 
celle al silicio, ormai produci 
bili con tecnologie industriali 
in pieno progresso, condurr.i 
ad un limite di convenienza 
economica la installazione di 
t dispositi\i di ricarica solare 
e quindi gratuita di batteria di 
accumulator! ». utilizzabili in 
innumerevoli casi. 

La «Storia» di Helmut e Alison Gernsheim 

UNO SPECCHIO FEDELE DELLA 
CIVILTA DEU'IMMAGINE -

Un felice fentativo di collegare i diversi movimenti cullurali di questa «arle minore- alle correnti deH'arfe moderna 

Non sono stati molti, fino 
ad oggi. i tentativi per mette 
re iniiieme una storia orqam-
ca dell'inunagine con i SIIOI 
nessi e i suoi legami con la 
nostra civtlta, lu cosiddetla 
zcivilta dell'immugine». Fill-
chignoni e qualclie altro M 
sono occupati del mondn del-
Vimmagine e dei suoi risvnlti 
educativi o diseducativi per 
quunto riguarda /'iiso clu> la 
virilta dei consunu e i <. per 
suusori occulti » fanno della 
immaqine stessa. Altii faqqi 
si sono occupati dello s(t-^^o 
problema con una auulisi die, 
pero, quasi mai. si nfaceru al-
ionqine del fenomeno join 
grafico ed ai suoi colleqamen-
ti tanto evidenti con il mondo 
borghese della seconda meta 
del secolo scoiso. Analtsi, 
quindi, del fenomeno futogra-
fico nel mondo modemo che 
)ia fatto dell'immugine un ge 
nere di consumo come tanti 
altri, ma scarsita di rherca 
e di colleqamenti con tutto 

cid che la fotografia lia signi-
jicuto. sotto il profilo stoncisti-
co. sociologtco, etnograjico o 
piu semplicemente umano, nel 
corso di quasi un secolo e 
me::o dalla sua miscita. 

Questo e anclic un po' il di-
fetlo che si iiscontia nella 
Stona della iotogiatia di Hel
mut e Alison (iernsheiin. i/soi 
fd n-ceidt-Hic/ifi* (Edizioni 
Fiassmelli - 'Ml paqnie, lire 
'iti(ll)) nella quale, mcece, si 
i' iiusciti perfettumente a col-
leqaie i dicersi morimenti cui-
tinali della fotoqiafta alle cor 
tenti piii modeine dcH'arte. MJ-
tuattiittii a quelle che sorbeto 
in (leriiianiii, in Fntnc'm, m 
America, uttoino al surreali 
WHO, al dadaismo e a tutti 
quel morimenti die fia gli mi 
:i del secolo e la prima e la 
seconda guerra mondiale cer-
carono, ad ogni costo, di li 
berarsi dall'accademismo, dal 
romantici.smo, dal pittarcsco, 
dall'immiuiine adulatrice e dal
la fahifica:ioiie della realta 

ad ogni livello e di ogni ge-
nere. 

COST, Helmut e Alison Gerns
heim vedano, nella loro gm-
sl« luce, i morimenti fotogra-
tici che si collegarono ideal-
mente alle esperienze Dada, a 
quelle della Batihawi e del 
qiuppo di fotogiufi tedesdu 
della « Nuova Ubbiettivita ». Si-
f/riific-aMri e ben soltolineati 
anche i leqami tra fotografia 
e cinema. Scnvono a questo 
pio])osito i due storici della lo 
togiafia: «. nel formar.^i di 
que^tn nuova vis'tone (una vi-
sioiw piu realista e pi it im-
mediata - udr) non tlere esse 
re trasciuata l'in(luen:a del 
cmema. 1). W. Crifjith in In-
tolleiance uveva portnto per 
la puma volta sulla sdiei mo 
il prima piano " emotivo ". 11 
teriificante realismo della fa 
mosa sequeiiza della scalina-
ta di Odessa nel Potomkin 
di Eiseifitein e il primo piano 
dei vermi che si agitano nella 
came destmata ai maiiuui del-

\7 lOfCJIO D r a C C h l < L a marcia per la difesa dei d i r i t t i c iv i l i a Selma ». E' una foto di Burton Berinsky 

lo stesso film, come pure La 
strada sen/a gioia di Pubst 
non soltanto detteio al reali
smo del cinema una solida 
bate, ma esercitarono una 
giandi^^nna influenza anche 
sulla fotografia ». 

Anche per quanto uguarda 
la naseita del iiiornalismo Jo 
toqiafico c dei gnindi setti-
manali illustrati. i Ciernslieim 
sfatano molti mitt a propoti-
to della fotoguifia americana 
e del fotogiornalisino « made 
m ISA >\ itlevando come I'A-
nier'ua. all'uvvento del na:i 
smo. accaiilie*sc interi gruppi 
di fotogiufi. aiihitetti, grafici 
e dvsegnatori iiulustiiali tede 
sclii die avevauo rifiutato (in 
sieme a tanti altri uomini di 
cultura: scrittori. registi di ci 
nema e di teatio) la loro col 
laborazione al regime di Hi
tler dando vita, oltre oceano. 
ad un tipo di fotogiornalisino 
c ad un metodo di uttlizza-
zione dell'immatitne die tanta 
influenza <-»fx\ anche negli 
anni MKressiti, sulla fotogra 
fia americana. 

« La storia della fotografia i-
dei Gernsheim. tradotta ad un 
anno di distauza da quclla 
originate uscita in Ameiica, 
not a piii che altro come una 
' breve storia » della immagine 
iconografica, trulatcia. proprio 
per questo, altri inditbbi lega
mi che la fotoqiafta ha avuto 
con tutti i grandi avvenimenti 
sociali e politici della seconda 
meta dell'Ottocento e di quelli 
dei primi cinquanta anni di 
questo secolo. Non si pud. per 
esempio, fare a meno di rile-
vare come non venga sottoli-
neato abbastanza cid die la 
fotografia rappresento, al mo
menta della sua nascita. Cioe, 
Vaffermazione e il successo di 
certe correnti positivistiche di 
ricerca e di xndagine e una vio-
lenta rottura, appunto, con tut
to cid die gia allora rappre-
sentava conservazione e rea-
zione. Basti pensare a come 
alcuni giornali cattolici accol-
scro la nascita della dagherro-
tipia. Uno scrisse, addirittura 
che il tentativo di riprodurre 
Vimmagine deU'uonio « una 

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: mostra di Malta alia galleria « Senior» 

Una minaccia disumana 
alia gioia di vivere 

Matta: disegni sulla guerra del Viet Nam 

Non ces-ano mai di stupire in 
Matta e la potenza dell'mvenzio-
ne e la ncchezza dei mezzi 
e-pre'-s.'.i che gli con.-entono di 
rendere vis onane ma < tattih > 
immagini pittonehe fra le piu li-
l>ere e awenturo^e dell'arte con-
temporanea. tab che molti per 
es«e. a torto. ch'.amano in cau*a 
la fanta«cienza. quando si trat
ta. in\ece. di una fisurazione. e 
semmai di una pretigurazione 
la;ca. de'.l'espans.one ccmica 
della gioia di vi\ere. Anche in 
que-ta mostra alia galleria •Se
nior > (via del Babuino. 1H). 
che nunisce pitture e disegni da-
tati fra il 1963 e il 1966, potenza 
visionaria e tecnica pittonca 
hanno il € con«ueto» splendore 
ma. ancora una volta. le opere 
ruelano che tali quahta rag-
gmngerebbero soltanto il fine 
della meraviglia formalistica «e 
non fosser* fondate su una ca
pacita d: jdesione alia vita 
contemporan^a. da parte di Mat
ta, che e da\*\"ero autent.ca ed 
eccezionale. 

Ade-sione che ora libera una 
immersione panica e una apolo
gia laica della gioia di vivere 
in un mondo a misura d'uomo. 
ora sostiene e arma contestazio-

e la tccnica costruttiva dei I ni e negazioni implacabili dei 

rr.o^tri. dt-lla gueira. dt'.l'impe-
naliMno. IJO s-tesso < humour > 
inconfondibile del sej;no e del-
1 iconografia. che nella pittura 
Ctnera sia la grazia del sorri^o 
*-ia la v;o!enza del grottesco, 
e robus'a pianta che na«ce su 
qtie<-ta adesione alia vita. 

Si guardino. .nfatti. !a serie di 
d^egni con i bignanti e gli 
ignudi di Panarea. di Po«itano 
e di Saint Tronez. e laltra se
n e Les conse.ls de la honte di 
12 di*egni sulla guerra america
na nel V:et Nam. Tanto i primi 
fogli «ndono» della luce medi-
terranea quanto i seeondi sono 
tormentati dall'orrore: e se i 
primi sono folti dei segni di un 
eroti«mo primitivo la cui espan-
s one terrestre solo a moment! d 
ironizzata dal pittore. i secondi 
<ono folti di segni che «embrano 
tracciare le inrantili mappe di 
cuerra di un generale pazzo. 

II racconto e rumettistico in 
apparenza. si nfa in realta a 
stilemi precolombiani, greco me-
diterranei, nipestri e contempo-
ranei (di Picasso. Matisse. Bran* 
ner, Ernst), trasfotmandoli e me-
scolandoli con tecnica formida
b l e per un effetto fumettistico, 
ai fini di una pittura che si fac-
cia leggere per il IUO lingua ggio 

' \ o ! i | a r e i . r.on ai.lico. 
Gia in un felice grupixi di qua-

dn. dipinti in Italia dopo un 
\iaggio a Cuba. I'eros amma\a 
la figuraz one di un'alba della 
I-'IOM di \ i \ere in un nx>r.do n-
jvihto e le figure erano trac-
ciate come sulle pa ret i d una 
taverna o su una rupe da una 
mano d'un uonio antico. non 
e*aunto. nuovo pnmitno anzi. I 
di-egni mediterranei di questa 
mostra. salvo alcuni piii satinci. 
<ono uno sviluppo di quel mo-
n-ento. In altri quadn impor* 
tanti che sono stati e^pnsti a 
Parigi. dipinti a bniciante illu-
minazione del Diseorso dello sta
to dell'Unione del pre.-idente 
Johnson, e pos* bile r t ro \a re 
certe preme^^e plastiche del sin-
golare dipinto. di metri 4 per 
2. che porta la data del 1966 e 
il ti'olo W/iof« happenwp babu?. 

L'ambiguit«i del quadro e lu-
cida. tu'.ta co«truita. razionale: 
la domanda che succede? non e 
una beffarda tro\ata del titolo 
ma una tragica domanda di cui 
si fa portatnee la pittura. Una 
macchina fantastica taglia lo 
spazio ma non muove all'assalto 
di pianeti. semina globi di fuo-
co su uomini che cadono anni* 
chihti, arsi. C'e un mistero in 

<ji!f-*a immas ne come in altre 
lnimacmi di Mafa. e non e do-
\uto che in parte al surreali«mo 
pl.iMico. 

L'immagine e stnittura in mo-
Jo che. a prima viMa. membra 
ti^nrare un evento straordina-
r o nel ^en^o dell umano. e un 

numtntale segno e cn..;e t'>o-
tano un'organicita di gr<«nde 
forza d urto visua c p^icologca. 
Certo. la tecnica della sorpr* -a 
e dello choc \ - \ O I W O M U to 
co<=i aflinata da Matta. non sa 
ni)be i«*nsabile senza il «urrea-
lismo i>I,-i<.ticti e lettcrano; ci 

certo aweninsmo delle forme i nmbra pero che Matta sia as«ai 
macxh.nieticrie che caratter.zza 
.mche !e figure umane accentua 
ta e sf n-azione A un secondo 
tol[)o riocchio M < legce > il n-
^\olto atroce deH'appanzione nel 
bagliore notturr.o di fuoco e di 
«angue. la bes'ialita calcolata 
della macchina della violenza. la 
follia impenaliMa che gmda lo 
'termimo. in=omma tutta la di-
«'imani!a della minaccia alia 
c o a di vi\ere. Non e «o!tanto 
la denuncia dello «termin:o cri-
nunale della guerra impenah«ta 
in Viet Nam che intere«<:a. Mat
ta ha racione quando. coi mez
zi della pittura. si mette nel 
quadro a nfare il volto della 
cuerra in modo tale che la pit
tura metta in allarme. scomol-
ga la eoseienza di chi guarda. 

Perche Matta vede nello spet-
tatore un occhio abitudinano, 
una coscienza ottusa da troppa 
<«tematica violcnza a piccole e 
medie dosi. In questo quadro mo-

oltre il rnomento del surrcali^nio 
protrrammatico, nel senso che la 
Mia pittura non e ch.u=a da una 
"•ene di norme \uoi pure a\an-
guardistiche. C"e una grande li-
t>erta artistica nell'u«o che Mat
ta fa di tecmche e materie: Mat
ta ha occhio e mano per molte 
co-e della pittura ma non ci sem-
bra identificarsi mai con que-to 
o quel rnomento proerammatico 
o snenme-itale o chiuders: in un 
MMema che incabbi un picco'o 
mondo. Pmttosto. «.e gh mancano 
idee. «empre l'e«tro lo soccorre 
e il mestiere assai nobile. sic-
che nesce a dare spettacolo. a 
d.vertirsi e divertire con la pit
tura di avanguardia. In cio ha 
parte cospicua e la sua capa
cita umamstica di adesione al 
mondo e il suo tempera mento 
prepotente ma non senoso di pit-
tore della vita contemporanca. 

Dario Micacchi 

a Maria » di A. Bruce Goldman 

crcdMirci a somiglianza di Dio * 
era opera del demonio e die. 
come tale, andava combattuto. 

A que-ta u^^iuda po^Kioue 
si contrapponcvano. invcic. le 
scelte di ruercatmi, scicnzia-
ti. pittori. intellettuali che ve 
devano nella fotografia uno 
strumento fondumcntale di co 
noscenza per appiofondire la 
realta in tutte le sue I'lnteinh 
espresswm. L'no dei pi mn ad 
utilizzare la immagine come 
strumento di conoscenza fit. 
per esempio, Daiivin per i ^uoi 
studi e i suoi Ubn (L'oiinine 
della specie - L'origine doll'uo-
mo) preferendo d dalo pioban-
te della fotografia a tiuello 
soggettivo della stampa e del
la incisione. 

Helmut e Alison Gernsheim 
utilizzano, per la loro «.S7o-
ria ». 7HflferiaIe di prima ma
no. Molte ricerdic per stabi-
lire date, origtni di correnti e 
fenoineni fotografici in oqm 
parte del mondn. sono slate 
condotte pcr^oiialmcntc da l<i 
ro. E' stato. cosi, recuperato 
preziosissimo nuiteiiale icono 

grnfwo che neiw utilizzato nel 
volume dei due coniugi per 
tllustrare la nascita della fo
tografia e la fotografia mo 
derua. 

Da Nicpce a Dagtterrc. da 
Talbot a Fenlon. dal permdn 
del collodio umido a quello del 
collodio sccco, dalle jirime 
•- spedizioni fotografiche -. da 
Carjat a Nadar. alia Came
ron e con le cUimoro.se folti-
grafic sulla miscria di Now 
York e sullo sfruttamenlo dei 
minorenm, scattate da Kits e 
da lime, si chmde un primo 
penodo fecondissimo per la fo
tografia. E ancora le foto pa 
riijine di At net, gli c.spenmenti 
di Mugbridge o Mareg, le fo-
loqrafie pittoncistiche di Hoi-
lander e li'ibinson, fmo alle In
to di Cobum. Slicghtz. Strandx. 
Sit que.stt bniari .si giunge (ti 
" fotogrammi -> di Noholg Nn-
gif, alle bcllissime tmmagim 
di Man Ran. di Cecil Beaton. 
Albert Hengcr I'atzsch, Ed
ward Steichen, Edward tt'r-
"ton. Ansel Adams o oi « mo-
derni > Feminger, Ka^h. Eli-
sonf. Arednn Halsman. Stet-
nort. Pollack. Salomon, Eisens-
taedl. Bras sin. Cartier Brox-
S'III. Capo. Dorothea Lange, 
lii.sdiol. Smith e fmo alio or 

j (ozmnalt imrraami dot maghi 
del colore come Ernst Haas. 

II libro dei due Gernsheim si 
conclude con alcune notaziom 
psicnlonwhe sul mondo moder-
TJO del quale, ormai, la foto
grafia e parte rosi imp^trtan-
te. A questo prop*wto si ri-
rord'ino le immaqmi giuntc 
nolle redazioin dei giornah 
dnllo spazio e quelle tragiche 
!-ulla mr.rle di Kennedy a Dal-
hi . <-<>ttohneando come, or-
" - ' j ' . l fo'oqraft. siano m gra 
do d' roeontare a milioni di 
per-ui e i iitli bdli e quelli 
trati (i d'-Vn r:;a ron nn Inah'i 
e uno stile nrr;ai hlicri da ri-
fenriCiili pittonri e f/is-*i 
chegqinnli die per taiti anm 
avevano sofforato la fotogra
fia, toqlicndolc ogni r.utnno-
mm figuratira cd e-pressira. 

< Storia della fotoqrajia >, 
sotto certi aspetti. o fnrso mi-
ghoro, nel complesso. della 
stessa < Storia della fotogra
fia > di Pollack uscita qualche 
anno fa, ben pv'i grande e pon 
derota. ma anche piii superfi
cial 

Helmut e Alison Gernsheim. 
forse per man<~anza dt docu-
mentazione. contrariamcnte a 
quanto. mvece, era stato nel 
libro di Pollack ron hanno de-
dicato nessuna attenzione alia 
fotografia italiana del passato 
che meritava, senz'altro. di fi-
gurare adeguatamente in un 
cosi bel relume. 

Wladimiro Settimefli 
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