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La «Storia» di Seton Watson 

LITALIA UNITA: 
una societa 

liber ale ? 
La mancata analisi di fenomeni quali il fascismo 
e la questione meridionale rendono ben poco con-

vincente la tesi dello studioso inglese 

I «MIRACOLI» DEGLI ENDOSCOPI DI FIBROTTICA 

Nclla prefaz ione alia sua 
Storia d'Italia dal 1810 
al 1025 (Later /a , Ha pi, 
1907, pp . 998, L. 5000) , 
Seton Watson scr ivc di es
sere ben c o n s a p e v o l c Hie 
al fondo dei suoi giudizi 
ci sono iilcnni oricnta-
iucnti e tenden/.e persona-
li, c tra q< este egli da 
niaggior r i l ievo a quel-
la l iberate. Si tratta di una 
ronfes s ione d i e fa onore 
alia sua prnhita di s tor ico , 
ma va a n c h e r icordato al 
lettore i tal iano d i e il Se
ton Watson 6 un l iberalc 
ing lcsc ed ba, di conse-
gutinzn, dc l le idee assai 

I)in avanzatc di un libera-
e i tal iano. Si c o m p r e n d o -

n o cos i non solo i g iudiz i , 
gencra lmente posi t iv i , da-

[ti sill Parl i lo coiuiinista 
i ta l iano , di cui cj»li r icor-
d n ' c h c , nel pcr iodo della 
lotta c landcst ina , o l h e a 
manteners i in contat-
to con la c lasse operaia , 
« d icdc il niaggior contri -
buto di martiri alio pri-
g ioni , al conf ino ed ai 

[plotoni di c secuz ione », 
;ma a n c h e la s impat ia mo-
[ strata verso il centro-s ini -
stra, chc , a suo parcre, si 

j troverebbe sulla strada dei 
govcrni cl ie maggiormen-

| te hanno g iovato al pro-
grc.sso c iv i l e dell 'Italia, 
quell i di Cavour, Depret is 
e ( i iol itt i . 

La storia del Seton 
i Watson e, appunto , nulla 
[sua i sp iraz ione di fondo , 
I la parficolareggiala narra-
iz ione della cos truz ionc in 
[Italia di una societa l ibe-
jralc, in cui vi sarebbcro 
state dcl le cadutc e del le 
parentcs i , ma c h c avrebbe 
c o m u n q u e creato dcl le 
strutture pol i t i cho suffi-
c i cntcmcntc va l idc c ca-
pac i di res istcre alio pro
ve piu dure e di riarfio-
rare a n c h e dopo il fasci 
smo , cos i da cost i tuire lo 
e l emento portantc delta 
soc ieta italiana nel s e c o n -
d o dopoguerra . 

Ma il Seton Watson 6 
u n o s tor i co oncs to , c h e 
r icos truisce i fatti c o n 
molta accuratezza c note-
vo le equi l ibr io , m o t i v a n d o 
c o n cssi i suoi g iudiz i , s ic -
c i ie proprio dalla sua ope 
ra 6 poss ib i le trarrc .'"go-
incnti c h e possono incr i -

jnarc in misura non He
lve la sua intcrpretaz ione , 
jfondata sulla cont inui ty 
je sostanziale validita del
lo Stato l iberalc i ta l iano. 

|Egli r i c o n o s c c c h e gia lc 
strutturc inizial i appari -

jvano piultosto debo l i , 
jgiacchc « come era inevi -
tabi lc in quelle c ircost an

t i c lo stato fit costrui to dal-
[l'alto, dal partito di Ca
vour , la Dcstra, c h e in 
Suel l 'epoca era al potere ». 

', d i scorrc anche dcll'ar-
[rcndevolezza di Depret i s 
i« gruppi di press ione c dei 
[ l imiti ilcl g io l i t t i smo, c h c 
tparagonn c o n il trasformi-
; i m o , pur osscrvando c h c 

il g io l i t t i smo si posava 
KU una base piu larga del 
t ras formismo di Depret is , 
c h e aveva operato ontro 
i Iimiti ristretti della mi-
noranza del paese rappre-
sentata in P a r l a m c n t o » . 
A propos i to della gucrra 
di Libia egli mcttc in ri
l i e v o c o m e con essa Gio-
litt i n o n fosse r iusc i to a 
p l a c a r e i nazional is t i , ma 
aves se i n v e c e contr ibui -
t o a trasformarli T in una 
forza po l i t i ca irrequieta c 
d i r o m p e n t e », c o m e , c ioe , 
a l l ' interno s tesso della po
l i t ica giol i t t iana cs i s lcs -
s c r o punt i di contraddi -
l i o n e c di rottura. 

Vi s o n o p o i a lcuni d e 
m e n t i c h e n o n t r o v a n o fa-
c i l m e n t e p o s t o nel quadro 
d i u n o s ta to l iberate c h c , 
s ia p u r e fa t i cosamente , si 
inuova v e r s o obbictt iv i 
ana logh i a quel l i del 
« N e w deal » o de l lo stato 
de l b e n c s s e r c . Si pens i , 
p e r e s c m p i o , aU'attivitn 
contcs ta l iva del m o v i m e n -
t o o p e r a i o c soc ia l i s ta . 
Tutta la parte r i formist i -
c a pud, c o n qua lchc diffi-
co l ta , cntrarc nc l lo sche
m a intcrpretat ivo del Sc
i o n W a t s o n , ma q u a n d o 
egl i s tudia i n ioment i in 
c u i p i u e v i d e n t e e appar-
sa la frattura tra i grup-
p i d ir igent i e la mag-
g i o r parte del la popo laz io -
n e , d e v e r i corrcre a giudi-
i i p o c o c o n v i n c e n t i ( e 
c h e n o n si t rovano , in ge
nerate , nc l l e a l tre pa-
g i n c ) , d i s c o r r e n d o di 
« foll ia • a propos i to della 
« se t t imana rossa », cd ac-
c u s a n d o di « irresponsabi-
lita » i d ir igent i dei moti 
v io l cn t i c h e s c u o t e v a n o e 
m c t t e v a n o in p c r i c o l o le 
• trutture l ibcral i . 

un'anal is i 

di altri fenomeni che ren
dono poco accettabi le la 
tesi della validita delle 
strutturc pol i t iche libc
rali, c o m e si s o n o venule 
formando in Italia, c pen-
s iamo al fascismo o 
alia ([iieslione meridiona
le. S ludiando quest'iilli-
ma, per escmpio , il Seton 
Watson, che da un gin-
sto ri l ievo alle conseguen-
ze della arretratezza del 
Mezzogiorno, pone, tra le 
ragioui che la determina-
rono, soprattutto la scar-
se/.za di capital i , ed 6 una 
ragiouc indubbiamente 
valida, ma c h e va consi -
derata nel p iu vasto 
ambito del lo sv i luppo ca-
pital ist ico della societa 
italiana. ()iiauto al fasci
smo, il Seton Watson ri-
corda gli agrari c h e lo 
appoggiarono, • « finnn-
zieri e gli indnstriali » 
che dopo il del itto Mal
leoli i e spressero la loro 
« fede immutata » in Mus
so l in i , e ricorda anche che 
Ia c lasse operaia non tras-
se vantaggi dal lo sv i luppo 
c c o n o m i c o che si ebbc (lal 
1921 al 1924. un per iodo 
in cui I'indicc dei salari 
reali s cesc in m o d o note-
vole. Si tratta di giudizi 
cspl ic i t i , ma starcati , e 
che nou porta no perrio il 
Seton Watson a ri levare 
il caraltere di c lasse del 
fasc i smo. 

Lo stato ideale per il 
Seton Watson e quel lo che 
provvede alia buona am-
ininistrazione ed al man-
tenimento deH'ordine c 
della legalita. Tutto c io 
c h c non ricntrn in questa 
l inca e da Iui cons iderato 
non c o m e un e lemento 
propr io di una data strut-
tura statalc, ma c o m e un 
e l emento es tranco , c h e 
puo esserc combattuto cd 
espulso . A propos i to del 
s istcmn protez ionis t i co 
egli s cr ivc che « i legami 
creati in tal m o d o tra lo 
stato e gruppi industr^ili 
c finan/.iari privile^iati 
ehhero d a n n o s e conse -
guenze : a lunga scadenza, 
questa d i s tors ione del 
normale s v i l u p p o econo
m i c s si r iveld una fonte 
di debolczza interna ed 
internazionale », e r icor
da poi ancora , per altri 
pcr iod i , le « impl icaz ion i 
p o l i t i c h e » della lotta tra 
i « co loss i del l ' industria », 
cd i rapporti tra il mon-
d o indus lr ia le e uomini 
di governo . Ma tutte que-
ste osscrvaz ioni non si 
f o n d o n o in un g iudiz io 
c o m p l e s s i v o , perchc , in 
realta, per il Seton Wat
s o n , quci f enomeni s o n o 
so l tanto « d is tors ioni », 
cos i c o m e lo s tesso fasci
s m o v i c n e ad essere , in 
def in i t iva , una malattia 
c h e e o l p i s e c s o l o tempo-
raneamente un organ i smo 
fondamenta lmcnte sano . 

La parte piu debole del-
l'opera c cost i tuita dal le 
ultitnc paginc, in cui il Se
ton Watson mostra ammi-
razione per i governi de-
mocrist iani del dopoguer-
ra. Cio dcriva, forsc, dal 
fatto c h e Ia r icos truz ione 
vera e propria si fcrma al 
1925. Sc il Seton Watson 
1'avcsse portata avanti con 
la stcssa scrupolos i ta ed 
onesta con cui ha esami-
nato gli avven imcnl i pre-
cedent i , avrebbe dovuto 
r icordare quante lotte e 
quante vitt ime 6 costata 
ai parl i l i di s inistra la di-
fesa della democraz ia in 
qucsl i anni ed i suoi giu
dizi conc lus iv i sarebbcro 
stati probahi lmente di-

vcrsi. Aurelio Lepra 

Ecco come si traimette la luce o una immaglne all'interno di 
un fllo dl vetro 

Un tubo di fibrottica vlslo in sezlone. Ognl quadratlno e compo-
sto da 36 c capelll di vetro > 

Un mazzo dl fill dl vetro. Sono del tipo utillzzatl per gli endo-
scopi di fibrottica 

UN PERISC0PI0 

CHE SI ANNODA 
Qualche settimana fa un gruppo di scienziati giapponesi 6 riu
scito a fotografare un angolo del corpo umano che non era 

mai stato visto direttamenle in un organismo vivenle 

Ha la funzione di un per/scop/o e permette di vedere proprio 
come questo notissimo strumento. La difterenza fra un tubo di fi
brottica e il periscopio e che il primo si puo piegare e annodare a 
volonta. mentre il secotido non consente die la visionr in liuca retta. attraverso 
una serie di rimandi oltenuti con specchi e prismi. 11 miracnlo della fibrottica 
non e di questi giorni. ma solo qualdie settimana ia un gruppo di scienziati giappo
nesi e riuscito a fotoorafare. per la prima volta, con un endnscopio di fibrottica, un anaolo 
del corpo umano che non era mai stato visto prima, dircttamente. in un oraamsmo vivente. Le 
immanini erano a colori ed hanno permesso lo studio di alcune alterazioni dei tessuti interni 

LONDRA: 882 milioni per un quadro di Monet 

// grande pittore difende dai 
rischi della «svalutazione» 

L'opera d'arte come «valore - rifugio» — Come si «gioca al rialzo» su un ar-
tista — Alia figura del mercante si e venuta sostituendo quella dell'opera-
tore di veri e propri trust che manovrano il mercato a proprio piacimento 

La notizia di un quadro di 
Monet venduto ad un'asta Ion-
dinese per 882 milioni ha fat
to il giro del mondo in un ba-
leno. II fatto e di qualche 
giorno fa. Si tratta dell'opera 
intitolata Terrazza a Sainte 
Adresse che misura 98 centi-
metri d'altezza per 130 di 
lunghezza e rappresenta il bel
vedere sul mare di un caffe 
di Sainte Adresse, un piccolo 
villaggio presso Le Havre. 
Claude Monet ha dipinto questa 
opera nel 1867 e potd ven-
derla con fatica a 17 sterline, 
cioe per 25.000 lire circa. Nel 
1926 il quadro divenne pro-
prieta del reverendo Theodore 
Pitcairn. che lo acquistd a 
New York, e da questa data 
ad oggi non mutd piu di colle-
zione. D nuovo proprietario, 
che ora lo ha comprato a una 
asta da Christie, e il signor 
Geoffrey Agnew, padrone di 
un grande magazzino in Bond 
Street che porta il suo nome. 

il quale afferma d'averlo ac-
quistato semplicemente perche 
e stato dipinto da Monet pel-
lo stesso anno in cui veniva 
fondato il suo magazzino di 
Londra, esattamente cento an
ni fa. Si pud credere a tan-
to candore del signor Agnew. 
oppure le ragioni dell'acquisto 
risiedono altrove, in cause cioe 
di natura completamente di-
versa? 

In realta il « candore > che 
sborsa 588.000 sterline tutte 
sull'unghia. come si dice, e 
una cosa a cui e ben diffici
le credere. Se invece si colle-
ga questa clamorosa vendita 
con la crisi che la sterlina sta 
attraversando attualmente al-
lora anche il c candore > del 
signor Agnew dei Magazzini 
Agnew risulta tutfaltro che 
sprovvisto di motivi. 

Sono gia molti anni infatti 
che le opere d'arte sono diven-
tate ottimi investimenti. Nel 
'33 una rivista americana. a 

proposito dell'acquisto di un 
Renoir ad un prezzo molto ele
v a t e ha coniato un'espressio-
ne assai indicativa: c valore 
rifugio >: rifugio contro la sva-
lutazione della moneta, contro 
i crolli finanziari, contro le 
crisi insomma. Se prima della 
guerre del '14 si usava infat
ti investire i propri soldi in spe-
culazioni che andavano dai 
fondi russi alle azioni di Suez 
dal 1920, con crescente intensi-
ta una parte ingente dei pa-
trimoni intemazionali incomin-
cid ad essere investita in « be-
ni > d'arte e in maniera par-
ticolare in quadri d'artisti con-
temporanei. 

La crisi americana del '29 
arrivd come una specie di con-
ferma decisiva sulla validita 
e solidita dell'investimento in 
opere d'arte. Negli Stati Uni-
ti infatti, nel corso di una not-
te. migliaia di possessori di 
pacchetti azionari, si trovaro-
no rovinati, chi invece posse-

deva opere d'arte s'accorse di 
poterle vendere anche a prez-
zi superiori a quelli d'acqui-
sto. K' una constatazione su 
cui i miliardari d'ogni paese 
hanno riflettuto seriamente, 
agendo di conseguenza. Tanto 
piu che le opere d'arte, assai 
spesso. si rivelano non soltan
to c valori rifugio > ma veri e 
propri valori dinamici di gua-
dagno. come nessun rialzo di 
borsa pud assicurare. Basta 
pensare che dal '52 ad oggi, 
secondo il giudizio degli esper-
ti, il valore dei pittori im-
pressionisti 6 aumentato al-
meno di dieci volte, mentre 
il valore delle azioni sul 
mercato della City e salito al 
massimo dj tre volte e mezzo! 

Due anni fa. a New York 
un Cezanne e stato venduto 
per 286.000 sterline: sembra 
una cifra sbalorditiva ed ora 
ecco Ia vendita impressionan-
te di Monet. Quale altra ban-

Un'immagin* dell'asta londinese durante la vendita del famoso dipinto di Monet per tt2 milioni di lire 

Approvato in sede legislativa alia Camera 

Nuovo statuto della Biennale veneziana 
I iv>di del rrnovo <^tuto e de-

la ftmzione c do! finanziarnenio 
dolLa B.ennale «i: Vcnezja 5000 
,«ati soolu. Ieri la comm>-««:ooe 
I.struzione della Camera ha ap-
prwato in sede legislativa la 
prooosta di imziativa porlamen-
tare. H gowmo. dopo averlo 
molte vo'tc promesso. non ha 
prosco^to un suo dLsegno di 
iegge. e ha bkxvato per anni 
il progetto del PCI presentato 
dai compagni Vianelk> e Ros 
sanda. al quale sj erano MKces-
.sivamente acgumte pnoposte di 
legge del oompianlo on. Pennel-
h. del PS1UP. c dellon. Ga-
gliardi. democristiano. 

1^ proposta Gaghardi — dopo 
alcune modifiche sostanziali, ed 
in una edizwne che nprende 
pari pan pnwili csscnziali del 

p:wgetto comun:5ta — tra>for-
nwcone del eons:g!;o di ammi 
nistrazjone xi Cornitato direttivo 
dell'ente. ejeUmta dei membri 
di questo. sceiti non piu fra i 
burocrati mimsteriali ma tra 
uomxu di cultura — e stata 
prvsa a base dd prowedimin-
to di legge. 

La legge risponde in gran par
te. ma non in p^eoo. alia que-
<it:one di fondo che si pooe\a 
da un ventenn:o. e c:oe la e!a-
boraziooe di un nuovo .statuto 
(queUo xi vigore e del 1938!) 
per nmuovere bandaUire burt> 
cratiche e accentratnci fw ŝate 
con la legisiazwne fa^cista e 
per dare, al contrano. una base 
e'.ettiva (attraverso gli enti !o-
cah) alle nomine dei dingonti 
dell'ente. La presenza dei fun-

7:onari minis; enah in quanto 
tali. \Tene ttfatu 5oppres5a. e 
ia legge prevede che anche per 
!e nomine di pettmena mini-
steriale si procevia aASxmrando 
che «il preskJente e i membri 
del Consigbo direttivo sono per-
aonalita della cultura e dell'ar-
te di fama internazionale*. 

ET stato inottre stabibto che. 
per un reale collegamento tra 
B.enna> e artisti. .<vnza per 
questo cadere nH corporativi-
smo. ma per sottolmcarc la pre-
senza nella direzione del.'ente 
e nella sua politica cuXuraie 
delle a-vwevazjoni professmnali. 
5 membri delle axsociazioni de-
gb artisti e dei cnbci vengono 
cooptati nel Comitato direttivo. 

Ix> scioglimonto di questo no-
do * parte deila grande kxta 

per la applicazione p:ena delle 
norme deUa CostAuzxme per il 
decentramento. i*autogo\-emo Kv-
caie. 1'autonomia e la bberta 
cu'.turale, contro la centrahzza-
zjone e Q burocratisrno. E* sul 
rapport o fra anvnanistrazjooe 
dello Stato e Biennale che si e 
eaerdtato lo sforzo del PCI e 
s: e incentrato il dibattito. on-
6e fosseio ben chianu" i limrti 
e la portata deU'intervento go-
vemativo nei confronti dell'en
te Occorre\a. « sostarua avii 
curare un contribito stabi!e del 
!o Stato alia Biennale (72 mi 
liom At contnbuto ordinano. 203 
di jnterverto straordinario per 
ogni anno), troncando la situa-
zionc dj disordine e di proro-
ghe semnne tardive di jntervetrti 
del resto uuumcienU, fino ad 

ora utilizzati .«ok) come elemen-
ti di ncatto da parte delle a > 
tor.ta go%-emative. 

Ma occorrei-a anche statuire. 
come e stato. che nel trapa&so di 
regime dei contnbuti il «nuo
vo > non si traducesse m un 
accentuarsi del controllo dello 
Stato. 

II controUo dj legittimita sulla 
5pesa verra assicurato dal col-
legio dei s-jviaa e dalla Cone 
dei Conti. nvntre limitatamente 
alia vigilanza sulla < !e*ittim;ta 
degU atti nelLi osservanza delle 
leggi e dei regolamenti » mter-
v;ene la Presadenza del Con<n-
glx>. che entro un tcrrmne mas
simo di 45 giorni deve appro-
vane il bilancio. Tntscorw tale 
termine il bilancio s'intfode ei>-
non'ato nel testo del Comitato 
direttivo. 

ca pud fruttare simili in-
teressi? 

E* davvero una cosa incredi-
bile a prima vista. Si pensi 
soltanto che nel 1885. Du-
rand-Ruel comprava piu di 200 
opere dei maestri dell'impres-
sionismo per soli 67.458 fran-
chi e 35 centesimi. Ma I'au-
mento vertiginoso dei prezzi 
riguarda ugualmente e anche 
in misura maggiore i maestri 
antichi. Nel 1850, per esem-
pio, VAnnunciazione di Van 
Eyck. proveniente dalla vendi
ta del re d'OIanda, e pagata 
13.000 franchi. cioe circa 
36.580.000 lire attuali. oggi var-
rebbe senza dubbio una cifra 
al di sopra dei 4 milioni di 
dollari. Del resto le cronache 
in questi ultimi tempi han
no ampiamente documentato 
questo nuovo fenomeno. Ma 
forse. volendo fissare 1'inizio 
di queste favolose vendite. al-
meno per i moderni. si de
ve risalire addirittura al 1912 
allorche Doucet acquisto alia 
vendita Rouart le Danseuses a 
la barre di Renoir per 435.000 
franchi pari a 327 milioni di 
lire! 

Per una serie di ragioni. so
no i pittori francesi e legati 
al mercato francese quelli che 
godono soprattutto di questo 
privilegio d'acquisto. Dall'800 
ad oggi. non e'e dubbio. Par
te francese ha conosciuto un 
grande splendore. ma la 
Francia ha avuto anche dei 
mercanti di grande abilita e 
talento. nonche di grande in-
tuito. che hanno saputo im-
porre al gusto gli artisti fran
cesi. Spesso. certo. i valori di 
mercato non hanno coinciso 
con i valori estetici. ma in 
genere. a grandi linee. si pud 
dire che dagli impressionisti 
ai cubisti. dai simbolisti ai 
surrealisti. una corrispondenza 
c'e. 

D discorso cambia se inve
ce si vuol dare un giudizio 
sulla tecnica e sul gioco dei 
prezzi. sulle leggi insomma 
che dominano questo mercato 
dell'arte. Qui agiscono le stes-
se leggi del mondo e del mer

cato ca pitalistico. L'opera d'ar
te diventa un puro « oggetto » 
come una qualsiasi merce di 
valore, come l'oro, come le 
pietre preziose. 

Oggi. sempre piu di fre-
quente. si sente parlare anche 
negli ambienti artistici in ter
mini bancari o borsistici: si 
dice c speculare sul tal pit-
tore >. c giocare al rialzo del 
tal altro >. ecc. 

Oggi del resto. alia figura 
del mercante si e andata so
stituendo o si va sostituendo 
quella dell'affarista. dell "ope 
ratore. di veri e propri trust. 
che si muovono con larghezza 
di mezzi, anche creando arti-
ficialmente valori. finanziando 
riviste e determinando in mol
ti casi Ia critica stessa. Ricor-
date la definizione che de! dz-
naro da Shakespeare nel c Ti 
mone d'Atene >? « Fa il nero 
bianco, il brutto bello. il cat 
tivo buono. il vecchio giova 
ne. il vile valoroso. l'ignobile 
nobile... » Oggi accade anche 
questo nel mercato dell'arte 
Per fortuna. almeno per il si 
gnor Agnew. non d il caso del 
suo Monet, anche se il prezzo 
al quale lo ha acquistato e sta
to cosi clamoroso. 

Mario De Micheli 

in maniera totalmente nuova 
e diversa. 11 tubo di fibrot
tica e composto da una serie 
di fiti di vetro non piu grandi 
di cinque millesimi di milli 
metro e cioe molto piu sottili 
di un finissimo capello 

11 seqreto dei nuovi e 
stranrdniari endntcopi die 
fanno uso di corde di fibrot
tica. sta pmprio in questi 
microscopici fill di vetro che 
saranno. in tin vicinissimo fu 
turo, di arandissimo aiuto an
che per lo studio di movimen 
ti meccanici e per la osier-
vazione diretta, per esempio. 
dei fenomeni che si verificano 
all'interno delle camere dei 
motori a scoppio o di quelle 
a reazione. he fibre ottiche 
potranno essere utilizzate an 
che per lc riprese cmemato 
qrafiche ad altitsima velocita. 
per mettere a punto nuovi ob 
biettivi fotoqrafici e nella fab 
bricazione dei cinescopi per 
apparecchi televisivi. 

1 tttbi di fibrottica non sono 
tubi nel senso comune delta 
pamla: ciod guaine all'interno 
delle quali pud patsare o 
scorrere qualcosa. Si tratta. 
invece. di tubi picni di fill ve-
trosi che hanno una loro pre-
cisa e specifica funzione. Per 
chiarire in che modo i tubi 
di fibrottica vengono utilizzati 
saw bene ricordare breve-
mente qualche elementare no-
zione di trasmissione della 
luce. 

Se si indirizza verso una en-
mime lastra di vetro la luce 
di una torcia elettrica, la luce 
in questione passerd altre la 
lastra. Se la stessa fonte di 
illuminazione verra. invece. 
puntata in modo obliquo, ri-
spetto al piano della lastra di 
vetro, il ragnlo di luce non 
passera piu altre, ma forme-
rd un angolo di rifrazione che 
lo sospingerA dal Into opposto 
a quello di provenienza. 

Per Vuso dei fill di vetro 
nei tubi di fibrottica si sfrut-
ta proprio questo semplicc 
principio. COT?, si introduce 
dentro il sattilistimo filo re-
trotn (presi a mazzi somi 
gliana a ciuffi di capelli o a 
pacchi di spaghetti) un ragpio 
luminoso o una immaqinc, 
con un angolo obbliquo rispct 
to al piano del filo stesso. In 
questo modo. luce e immagi-
ne sarnnno riflesse da parete 
a vorete. con un preciso an
golo di deriazinne. fino in 
fondo. verso Vuscita dell'atlir 
ciuola II tutto. sard simile al 
1'effetto che si otterra tbot 
tendo una valla contro una pa-
rrip. stando un po' spastati di 
lata 

Per cvitare dispersion! d\ 
luce o di immaqinc, i « capelli 
di vetro » venqono coperti da 
una sottilissima guaina e in 
filali a diecine dentro una eo-
pertura piu grande. In questo 
modo. st" orra una specie di 
cordicella che si pieaa. si an 
noda e si torce in oqni senso 
senza rompersi o infrangersi 
Questa cordicella. quasi sem 
pre. e composta da miqliaia 
di fili di vetro non piu grandi 
appunto. di cinque micron 
I'uno Per rendersi conto del 
significato di questa misura 
basta pensare al fatto che lo 
spessore di un capello uma
no non supera. di solito. i 50 
micron. 

Konostartte che la cordicel
la di vetro sia composta di 
migliaia di fill, il tutto non 
sard piu grande di un picco 
llssimo tubo che pun essere 
inserilo. senza difficolta. neTlo 
stnmaco di un pnziente o alio 
inferno di una lesione Satu-
ralmente. oqni t capello di ve 
tro » tra*melte una sola par 
te del tettore che dere cue 
re fotoQrafnto. per cui. in ci 
ma e in fondo alia funicella 
di fibrottica. t « fili » dovran-
no avere la medesima posi-
zione. In caso contrario si 
avrebbe una visione scompo-
sta neVe sue parti essenziali 
Si potrebbe addirittura sfrut-
tare anche questa proprietd 
per tratmettere mexsaoai ten 
nografiri cifrati. rienvvoni 
bill" e leaaihili solo da chi 
terra in mann la chiare n il 
endice di questa specie rli ci 
frario hasatn *u pezzeltini di 
immaaini 

Nell'uso medico, in cima at-
la corda di fibrottica c'$ una 
piccolo lente che raccoglie le 
immagini. cosi come c'i una 
lente o un obiettivo dall'altra 

]xirte I medicl. innltre. fanno 
uso di due diversi tubi di fi 
brottica: uno per raccogliere 
e trasmcttere le immanini al 
I'apparecchin fntntiraficn e 
Valtro solo per illuminare la 
parte da ritrnrre Per il tu
bo porta lure non vara nrrrv-
sarin averp un nrdine Inqirn 
dei " cappll't di vptrn» romp 
invece neenrre per il tubo che 
porta I'immaqitip in sitpcrfirie 

Una cordicella endnscapica 
di fibrottica contiene. di soli
to. decine e decinp di fascetti 
quadrati Oqni fasretto d rnm 
posto. a sua volta. da 31 flit 
di vetro che non snperano lo 
speworc di 5 micron A livel 
lo di scietna ottica i prnblemi 
delta riflpwinne r delta tra 
smivsioHP di una imrnifiine 
ernno qid noti e qinndi gli en 
doscopi di fibrottica mm en 
stituiscono una vera senperta 
in questo senso. L'eccczinna-
lita del nuovo strumento sta. 
inrece, nel fatto chc ormai la 
industria sin in qrado di pro 
dune fili di vetro tanto sottili 
da poter essere. per esempio, 
sistemati in un ago epidermi-
co al solo scopo di ottenere 
bellissime fotugrafie sottocu-
tanee a colori. Gli endoscopi 
di fibrottica sono ancora spe-
rimentali, ma si prevede che 
molto presto diverranno d'uao 
comune e permetteranno una 
sempre piu metodica e affa-
scinante esplorazione dell'm-
terno del corpo umano. 

Wladimiro Settimelli 
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Antonio Gramsci 

SCRITTI POLITICI 
A cura di Paolo Spnano 

Grandi antologie 
3p. 930. L. 5 000 

La piu ampia antologia de
gli articoli e saggi scritti 
da Gramsci dal 1914 al 
1926. 

Galvano della Volpa 

CRITICA 
DELLA IDEOLOGIA 
CONTEMPORANEA 
Nuova bibhoteca di culture 
Pp. >60. L. 1.800 

Un saggio fondamentale 
sulla dialettica storica. Stu 
di di logica. di teoria po
litica. di estetica. Un pun-
to di approdo nella ricerca 
di uno dei filosofi piu vivi 
ed originali del nottro 
tempo. 

Giuliano Pajetta 

LA RUSSIA 
RIVOLUZIONARIA 
pp. 240. L. 1.500 

Una rievocaztone rieca di 
spunti nuovi e penetranti 
del periodo che va dai mo 
ti decabristi al primo pia
no quiqnuennale 

Nella collana 
le idee 

Karl Marx 
LAVORO 
SALARIATO 
E CAPITALE 
Pref. di Vmcenzo Vitelio " 
t. 400 

Un modello di divulgazie-
ne della teoria economica 
modema rimasto tuttora 
insuperato. 
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