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Interessanti 

informazioni nel la 

stampa sovietica 

in occasione del 

60° anniversario 

del la nascita di 

Igor Kurciatov 

Ebbe inizio nel 1942 in URSS 
ncercaper 

«J|» 
// lavoro condotto a Leningrad*) pri
ma della guerra fu ripreso a Mosca, 
un anno dopo I'aggressione nazista, 

con mezzi piu adeguati Da sinistra: Igor Kurciatov, A.N. Nesmeyanov e D.V. Skobeltsin 

Uno dei primi reattori nucleari realizzati 
inURSS 

Ci i pervenuta una lette-
ra del compagno Gaetano 
Ferrante, italiano, stu
dents di Fisica alia Uni
versity di Mosca, che 
contiene indicazioni di 
estremo Interesse — trat-
te dalla stampa sovietica 
ma totalmente inedite in 
Italia e in gran parte del-
I'Occidente — sulla sto-

. , ria delle rlcerche condot-
te in URSS per la produ-
zione della bomba nu-
cleare. Ne pubbllchiamo 
qui di seguito la mag-

. gior parte. . 

. Caro compagno.. . , 
gli scrltti dedicuti al 60. 

anniversario delta nascita 
. di I. V. Kurciatov, che c 

ricorso recentemente, con-
tengono • rivelazioni ' sulla 
storia della bomba atomica 
sovietica che — a me pa
re — meritano di essere 
riferite.: Risulterebbe che 
i sovietici •'• misero mano 
alia costruzione della bom
ba atomica • verso , la 
fine del 1942 - inizio del 
1943 (cioe pressappoco al
ia stessa epoca dell'inizio 
della realizzazione del pro-
getto atomico americano 
« Manhattan*) e non dopo 
lo scoppio '- della bomba 
atomica americana su Hi
roshima e Nagasaki (1945). 

Fra tutti, Varticolo pin 
interessante comparso sul
la stampa sovietica e quel-
lo dell'accademico A. Ale
xandrov, intimo amico di 
Kurciatov. •- •••••.••> 

* - « A quel tempo (siamo 
alia vigilia della scconda 

-• guerra .mondiale — nota 
mia, g. f.) tra i fisici so
vietici — scrive sulla 

Tecnica e industria 

Fotografia 
senza tot _ 

La mostruosa presentazione com-
merciale di una nuova serie di 

apparecchi fotografia 
Anche per la fotografia esi-

ste. notoriamente, un enorme 
mercato con un consumo an
nuo di materiale e macchine 
the tocca valorl altissimi. I 
grandl monopoti si sono ora 
gettati all'assdlto di questo 
mercato con una serie di 0 0 
corgime'nti tecnici e commer-
ciali che sono frutto di tin 
ctlento studio della portico-
larc psicologia dei fotogrofi 
dilettanti e del loro modo di 
vsare le macchine. Questa e 
I'epoca degli automaiismi di 

. ogni g'enere. Si contano, qua
si giorno per giorno, le pre-

. sentazioni di nuovc macchine 
cariche di congegni per mi-
surare la luce, per determi-

' tiare il diafrdmma automa-
ticamente. o per questa o 

• quella •• panic olarita tecnica 
' che sembra sempre una gran 

novita. Si tratta. invece. qua
si sempre. della caccia spie~ 
tata al dilettante, e Vautomd-
zione delle macchine nott e 

che una fase di questa caccia. 
Questa la sitnazione, ~ In 

questo quadro dere essere vi
sta. quindi Vultima gravsa ini-
z.ativa della • Kodak * che 
ha presentato. in questi nior-
vi. cinque apparecchi fotu-
grafici della serie • instama-
tic - che saranno renduti a 
prezzi varianti dalle cinquc-
mila alle sessantam'da lire. 

• Gli apparecchi cono una vera 
e propria orgia di - robottU- . 
razione*. Ecco. per esempio. 
la • mostruosa presentazione 

. dell'apparecchio »ftwtamat'C 
400' del prezzo di 35 mila 
lire: • caricamenio istantaneo 
senza bisogno di tocca re la 
pellicola: - avenzamento autp-
matico della pellicolc median-: 
te mcccenismo di carfca a 
tnofla con poxsibllita di scat-
tare 12 fotograflc in -10 se-

• condi: i regolazione complcta-
mente automatica dell'esposi-
zione mediante fotocdlula m- . 
corporata. con impostazlone 

. automatica del dlspositico se-
condo la raptdlta della pel-

• llcola impleaata: obblettico 
luminoso preregolnto per foto 
da un metro e mezzo all'infi-
nito (non occorre • messa a 
Juoco): fotoiampo a compnr.sa 
automatica. con canibio auto- ' 
matico delta oclocita di 01-
turazlone; tacca nel carica-
torc ',Kodapak', che regola 
automaticamcutc la fotocel-
tola: , -.' ' 

Quiii i vantaggl, sul piano 

tecnico. dei nuoui cinque ap
parecchi ~ Kodak ~? Eccoli: la 
vasta gamma di scelta e la 
buona suddivisione dei prez
zi; Vadozione 1 del - formato 
26x26 mm. con la impliclta 
eliminazione della prcoccupa-
zione per il dilettante di scat-
tare le foto in senso oric*on-
fale o rerticale. l.e negative 
(che daranno stamoe 9x9) e 
le diaposltive saranno. infatti, 
perfcttamente quadrate. Jnfi-
ne. I'nso del - Kodapak •. un 
caricatore a prora di luce che 
climinera la fastidioia opera-
zione di metfere e iogliere le 
pellicole nella macchina Bn-
stera rimuovere ' i l ' dorsetto 
utilizzato e sosiltuirlo con 
uno nuoco. Ce poi il van-
taggio di acere una pellirota 
con 12 pose (per il bianco e 
nero) invece che le trentasei 
del formato 24x35. II dilet
tante che scaltava qualche 
foto la domenica era coxtret-
to. fino ad oggl. prima di far 
sniluppare la peliicola. ad at-
tendere di arere utilizzato 
tutte le 36 pose. 

Per la • Kodak» e i suot 
laboratory di stampa. i ecu-
tag gi otlenuti con le miore 
macchine sono allreltanto 
evidenti: i laboratori polran-
no essere completamente au-
tomatizzati poiche dovranno. 
infatti. sviluppare o stampare 
materiale assolutamenie uni-
forme. Inottre. la casa ame
ricana (se i modelli »Insta-
matic • avranno successo) co-
stringera i dilettanti ad uti-
lizzare solo materiale »Ko
dak ' che vada bene, cioh, 
per i • Kodapak». Ccrto. U 
risultato ottenuto con le * In-
stamatic -, sard di tipo -• stan
dard - e. non potra. percid, 
soddisfare le csigenze pro-
fessionali, semiprofe.tsioriali o 
del • dilettante cvoluto. Co-
munque, sotto il prof Ho com-
merciale, questo della »Ko
dak • e, indubbiamente, tin 
colpo che gettera U psnico in 
molte plccole Industrie te 
quail non potranno ccrto reg-
gere la concorrenza. Fra lal-
tro. la stessa ensa USA ha 
messo in commerclo. recen
temente. clneprcxe c profettori 
a passo ridotto. anlomitici 

Cosl, piano piano, direnfe-
. ranno sempre plu pochi quel-
li che avranno voglia dl • \m-
parare* a fotografare. E non 
sara un bene. 

liPali 
di Regge» 
L'lstitutoNazionaledi 
Fisica Nucleare da 
notizia con un comu-
nicato stampa di un 
importante risultato 

teorico 

L"IstiU»to Nazionale d": Fi
sica Nucleare ha • iniziato. 
qualche settimana fa. la pub-
blicazione di brevi comuni-
cati stampa — in italiano e 
in injtfe.se — sulle oi" impor
tant! ricerche in conso P sugli 
eventuali risultati. •. . . 

I| Drimo di tali comunicati 
ha per oggetto il lavoro at-
tualmente condotto £Ui cos> 
detti -Poli di Regge». cioe 
sul metodo elaborato dal fi-
sico teorico professor Tullio 
Regge. di Torino, per lo stu
dio delle interazioni fra • le 
particelle subnucleari ad al-
ta energia. Dopo la prima ap-
plicnzione di tale metodo a 
casi relativamente semplici. 
gli specialiiti si vengono con-
vincendo che esso si prfcsti 
a una applicazione piu ge
nerate. e possa condurre quin
di a riflullati egualmente ee-
nerali. 
• In fiostanza. con il nome 
- Poli di Regge - ei indica un 
formalismo matematico. un 
tipo di rappresentazione ma-
temat:ca. che a quanto pare 
potrebbe consentire di por-
tare un certo ordine nel 
campo delle particelle sub
nucleari o - elementari ». at-
tualmente circa quaranta. che 
s\ manifestnno alle alte ener-
Bte ' prodotte dalle moderne 
macchine acceleratrici. Alcu-
ne di queste particelle ver-
rebbero interpretate come 
-stati eccitati- divers! di un 
medesimo ente. in rapporto 
al campo di forze in cui in-
teragiscono: e per tale via 
potrebbero forse essere ri-
condotte a una classificazione 
analoga a quanto awiene per 
gli elementi chimici nel Si-
stema periodlcn di Mende-
leiev. 

Una conseguenza notevole 
dei -Poli di Regge- e che 
neH*urt0 fra due oarticelle di 
elevata energia ciascuna di 
tali oarticelle ei comports co
me «e fosse priva di struttu-
ra interna- cio in mteura sem
pre oivi accentuata con il cre-
scere deH'energia con cui av-
viene l'urto '. . ' . -
. Alcuni esperimenti' effet-

tuati ni-CERN di Ginevrn e 
a Broakhaven confermereb-
bero la legittimlta dl tale in-
tcrpretazione. -»•-.•••: ' 

"Pravda" del 13 gennaio 
1963 I'accademico A. Alc-
xandroo — si ja'ceou sem
pre piii strada la convln-
ziona che la realizzazione ' 
della reazione a catena non 
solo era possibile dal pun-
to di vista teorico, ma era 
unche praticamente reuliz-
zabile, anche se a prezzo 
di difficolta tecniche straor-
dinarie. . • - . • 

" •• « Poco prima dello scop
pio dellu grande guerra . 
patriottica, I. V. Kurciu-
tov elaboro e presento al
ia Accudemia delle Scien-
ze dell'URSS un piano di 
vuste ricerche nel campo 
della fisica atomica*. 

Purtroppo — si dice in 
seguito — lo scoppio del
lu guerra impedi la tern-
pestiua realizzazione - di 
questo piano. 

« La proposta di alcuni 
fisici sovietici — continua 
A. Alexandrov — di in-
cludere, nei piani di lavori 
scientifici del tempo di 
guerra, la creazione di una 
arma nucleare, purtroppo 
allora ' non trovo appog-
pio*. I lavori di fisica nu
cleare ' vennero interrotti 
(prevalentemente, a quel-
I'epoca, questi venivano 
condotti • a Leningrado > e 
come si ricorderd la cittd • 
ben presto si trovo nella 
morsa del blocco tedesco) 
c /. V. Kurciatov si trasfe-
rt o Sebastopoli, sul Mar 
Nero, dove si occupo della . 
difesa anti-mine delle navi. 

« A quell'epqca — e sem
pre A. Alexandrov che 
scrive — comparvero • se- ' 
gni confusi, secondo i quo
it nella Germania fascistn 
e negli USA venivano con- '.' 
dotti intensi lavori sulla 
creazione dell'arma atomi- " 
ca. L'assenza di pubblica-
zioni sulla stampa, la con-
centrazione segreta negli . 
USA dei maggiori fisici in-
glesi e dei ricercatori emi-
grati dai Paesi dell'Asse, 
tra i quali Enrico Fermi, 
Vevidente segretezza • dei 
loro lavori, nonche la te-
nace lotta x>er accaparrarsi 
I'acqua pesante — prodol-
ta in Norvegia — tutto 
questo era un sintomo mi-
naccioso che la preparazio-
nc dell'arma atomica era 
divenuta realtd. 
' * Uno dei piu dotati, fra 

gli • allievi e collaborators 
di I. V. Kurciatov, G/teor-
ghij • Nikolaievic Fliorov, 
che si trovava a quell'epo-
ca al froute, invio lettere 
contenenli nuove proposte . 
circa la realizzazione del
l'arma atomica. In questo 
problema erano impegnali 
anche altri scienziati*. 

Fliorov e quello " stesso 
che nel ~ 1940, assieme a 
Pietrzhak, in una cameret-
ta della stazione • * Dina- : 
mo» della Metropolitana 
di Mosca, situata a circa 

MOO metri sottosuolo, sco-
. pri lo fissione spontanea 
dell'Uranio. ' 

, : - « U n giorno I. V. Kur
ciatov . venne chiamato a . 
Mosca. La necessita dei la
vori sul l 'arma atomica era 
stata riconosciuta ' ormai 
matura, (la sottolineatura. ' 
come alt'c che seguiranno, ' 
e mia - g. f.) e a /. V. Kur
ciatov venne affidatd la 
direzione scientifica in 
questo campo *, 

« Una nuova 
epopea» 

E' logico a questo punto 
chiedersi: quando Kurcia
tov fu chiamato a Mosca? 
Cioe • quando " ha inizio il 
progelto atomico sovictico? 

Senza possibilitd di equi-
voci — a me pare — « quel 
giorno > c stato tino dcgli 
ultimi del 1942. Altri scrit-
ti, recenti e no, pcrmetto-
no di localizzarlo nel tem
po abbastanza • bene. Su 
Priroda, In riuista di di-
vulgazione scientifica della 
Accademia delle • Scienze 
dell'URSS, gennaio 1963, 
I'accademico A. /. Alikha-
nov, che aveva strettamen-
te collaborato can Kurcia
tov alia costruzione del ci-
clotrone dcll'lstilato di Fi
sica e Tecnica di Lenin
grado prima della guerra. 
scrive: c (nel . f942 • Knr-
ciatov) andd sul-rflar Ne
ro? (in anno poppy:'«iHa: fi
ne del 1942, lelnostre 9%ta-
desiincontraYono di nuo-
vo, quetta volta a Mosca, 
ed ebbe inizio una nuova 
cpopea» . . ' ; •* 

*. 

,- In un articolo di rcila-
zione della • stessa rivista 
(stesso numero di gennaio)-
leggiamo: «... Dapprima a 
Leningrado, poi u Sebu-
stopoli asscdiata, assieme 
ad Alexandrov, egjli (Kur
ciatov) si occupo della di
fesa anti-mine delle navi. 
Risolto con successo que
sto problema fu insignito 
nel 1942 del Premio Stalin. 
In seguito a . Kurciatov 
venne affidata la direzio
ne " del problema della 
seienza e tecnica nucleari 
dell'URSS...». 
•' Pressappoco le stesse co
se possiamo leggere sulla 
rivista scientifica Uspiekhi 
Fisiceskikh Nauk. rtel nu
mero di marzo 1961 dedi-
c'ato alia memoria di Kur
ciatov. • ' • -

A pag. 599 vi leggiamo: • 
« ... ' Risolto con ' successo 
il problema che gli ; era 
stato affidato (difesa anti-
mine delle navi - g. f.) fu 
insignito nel 1942 del Pre
mio Stalin di primo grado. 
Ottenuta la possibilitd di 
tornare al lavoro nel cam
po della fisica .nucleare, 
I. V. Kurciatov riprcse i 
complicatissimi ed eccezio-
nalmcntc pesanti > lavori 
per la realizzazione della 
reazione a catena dell'Ura
nio. Sotto la direzione di 
Kurciatov fu creato un la-
boratorio speciale dell'Ac
cademia delle Scienze, nel 
quale su larga scala e in 
diverse direzioni vennero 
posti i lavori relativi alia' 
reazione nucleare a cate
na. ' II laboratorio crebbe 
rapidamente,.- raccogliendo 
i fisici dispersi qua e Id e • 
si trasformd in un grosso 
centra di ricerche scienti-
fiche — Vattuale Istituto 
di Energia Atomica della 
Accademia delle Scienze 
dell'URSS >. 

II progetto 
»Maud » 

iVella sua breve Biogra-
fia atoma (1961) il sovie-
tico I. I. Koriakin, nel ca-
pitolo dedicato all'anno 
1946, scrive: « Nonostante 
le difficolta degli anni del
la guerra, Voffensiva de
gli scienziati sovietici cpn-
tro Vatomo continudva. 
Particolari dimensioni que
sta offensiva acquisto nei 
1943, in quello stesso anno' 
in cui Voffensiva delle ar-
mate sovietiche si svilup-
pava quasi su tutto Venor-
me fronte *. 

Come e facile ' vedere, 
Varticolo • dell'accademico 
A. Alexandrov e la fonte' 
di informazione piu ricca; 
vorrei sottolineare il fatto 
che: sia stata propria la 
€ Pravda » a pubblicarlo. 

Concludendo, vorrei ag» 
giungere che se e vero. co
me pare essere vero, che i 
sovietici misero mano alia 
creazione della bomba ato
mica quasi contemporanea-, 
mente agli americani, non 
e men vero che le condi-
zioni iniziali furono per i 
primi cstremamente svan-
taggiose. 

Gli americani si trova-
rono ad operare in condi-
zioni assolutamente diver
se: la • guerra ancora non 
li impegnava ne avevann 
il nemico in casa, godeva-
no di una disponibilitd di 
mezzi praticamente itlimi-
tata, avevano concenlratn 
a Los Alamos ed in altri 
pochissimi centri un - for
midable cast di sciemiati 
curopei di altisslmo livello 
che avevano, gid a quell'e-
poca, portato Velaborazio-
ne teorica del problema 
atomico ad uno stadio a-
vanzatissimo. sfruttando 
inoltre i risultati di due 
anni di intenso lavoro in-
glese sulla bomba atomica. 
(Gli scienziati inglcsi era-
no gid da tempo impe-
gnati in un loro pro
getto atomico, denominato 
« Maud », e pare che sia-
no stati t primi ad affrort-
tare sul terreno della rea
lizzazione tecnico rindu-
striale il problema della 
bomba atomica; gli ameri
cani si sarebbero * inseri-
ti* verso la fine del 1942 
nel progetto inglese, oscu-
ranaolo rapidamente con 
le loro • poMslbilltA tecni
che ed esimHiQndd'-ttniifi; 
secondo momentb gli stessi 
inglesi. Quando si arriod a 
questo punto, del < Maud » 
non era rimasto pit nten-

te; al suo posto era sorto 
il gigantesco ^Manhattan*. 
Queste, ed (litre clamom-
se rivelazioni sono state 
fat te dall'inglcse Ronald 
W. Clark nel suo libro The 
birth of the bomb. The 
tintold story ' of - Britain's 
part in the weapon that : 
changed the world, >[Lon-
dra, 1961] scritto sulla ba
se di fonti governative in
glesi e testimonianze at- ; 
tendibilissime). 

' A chi e a conoscenza del 
titanico sforzo che ha ri-
chiesto la creazione della 
bomba atomica, tutto que-

'• sto — e qunnfo primo era 
noto e' quanto hoto non 
era — non fa che confer- • 
mare la piena autonomia, : 
Valto livello e la capacita • 
dello sctenzo sovietica da 
un lato, e le enormi pos- ,• 
sibilitd tecnico-industriali, 
gid allora, del sistema so-
vietico. •"-.• 

Cordidlmente ti saluto. 

Gaetano Ferrante 
:" I/utile indagine condotta 

da Gaetano Ferrante su 
quanto la stampa sovietica ' 
ha pubblicato in occasione 
del 60. anniversario deila 
nascitn di Igor Kurciatov, il 
grande scienziato recente
mente scompareo, ripropone 
un • tema gia piii volte af-
frontato su questa pagtna. ' 

. anche -r- qualche settimana 
. f a — in eonnesdione con la 

trasmissione televisiva, tutto-
ra in corso. avente analogo . 
oggetto: la storia della bom-
ba atomica. >. 

, Non ' vogliamo assolutn- : 

mente rimproverare al regi-
sta Sabel e ai suoi collabo
rator! della TV » Tomissione 
di notizie come quelle for- : 

. nite dal nostro Ferrante. o r 

anche coutenute in docu
m e n t dieponibili da parec-
chio tempo, quali il libro di 

> Arnold Koramish (Atomic 
Energy in the Soviet Union). 

'- pubblicato ,negli Stati Uniti ' 
due anni or sono e da noi se-

. gnalato dieci mesi fa. o ad-
dirittura bibliografie ecienti- -• 
fiche disponibili in Italia fin 

I.dal 1946, egualmmte da noi 
segnalate. Un rimprovero sa-

" rebbe fuor di luogo. non so
lo perche in ogni caso le pri- . 
me tre bombe - A - sono sta
te fabbricate a Los Alamos 
ed esplose nelle circostanze 

* a tutti note, ma ' soprattutto 
• perche' gli stessi risultati di 
Chicago e Los Alamos era-

; : no gia il prodotto della col- . 
•' laborazione di decenni - fra 

ecienziati di vari paesi. cosl : 

che potrebbe sembrare finan-
. che superfluo documentare 

, il fatto innegabile che in cia- • 
' ecun - altro paese avanzato ; 

e'erano ancora fisici I quali 
snpevano (e avevano contri-
buito a scoprire) press'a po-

. co le stesse cose note a Fer

mi. Szilard 0 Segre, e sareb
bero stati in grado. in cir-
co.-tanze analoghe. di ottene-
re ana'oglii risultati. 

Quello che e giusto porre 
in luce, invece. e il contra-
sto perfino grottesco fra una 
cosl larga diffusione . delle 
conoscenze edsenziali' alia 
progettazionc delTarme nu
cleare. e il regime di campo 
di conccntramento • imposto 
agli scienziati negli Stati U-
niti, e impersonato dalTinef-
fabile generale Groves: in un 
mondo in cui i ' tedeschi e 
flnanche i giapponesi (come 
emerge da una testimonianza 
recentemente apparsa eul 
Bulletin of Atomic Scientists 
e da noj riportata) sarebbe
ro stati in grado di fabbri-
care la bomba s e ' avessero 
potuto concentrare *• in tale 
impresn le rlsorse industria-
li necessarie. il Pentagono e 
i suoi mastini si illudevano 
— privando di ogni liberta 
uomini che lavoravano obiet-
tivamente per la 'liberta di 
tutti — di impedire che i 
fisici di un paese alleato de
gli Stati Uniti «apprendes-
sero » quello • che gia sape-
vano,. .. -.... • :..-

Ci6 che • veramente ' gli a-
mericani hanno in tal modo 
impedito. o almeno ritardato 
di vent'anni. e l'acquisizio-
ne. da parte della opinione 
pubblica internazionale. di 
questa stessa verita storica; 
cosl che si trova ancora og-
gi nel nostro paese (che e 
di nuovo fra i piii avanzati 
in campo nucleare) chi par-
la del cosidetto «segreto a-
tomico». come di un baga-
glio di conoscenzr " c h e gli 
Stati • Uniti potrebbero con-
cedere o negare. cosa non 
vera, probabilmente non piu 
per Tltalia (Amaldi e altri si 
occuparono della fissione nu
cleare contemporaneamente 
a Fermi. Szilard. Kurciatov 
ecc.) • che per l'URSS o la 
Germania o la Francia. nem-
meno nel '42. -"• • . 

v Insomma. piu ci si avvici-
na alia storia vera della 
bomba atomica (e in questo 
senso il lavoro t'elevisivo di 
Sabel costituiscc 6ehza dub-
bio un contributo importan
te). piii si avverte il non sen-
so e la menzogna sui quali 
una grande potenza con gran-
di responsabilita internazio-
nali ha creduto di poter fon-
dare la sua politica est era e 
indicare una prospettiva at-
tendibile per il mondo in-
tero o almeiio per una sua 
parte notevole. Riteniamo 
perci6 che il presente risve-
glio di interesse per la sto
ria della bomba atomica — 
momento nodale della sto
ria font corirt — sia estre-
mamente salutare e vada in-
coraggiato ea l imenta to con 
ulteriori ricerche. Siamo lie-
ti che l'eccellente lavoro del 
nostro • Ferrante possa ag-
giungere qualche nuovo ele-
mento in tale direzione. 
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Un Convegno a Milano 
iI 23-24 marzo 

immigrazione 
/ ttaumi psichki dei ragaizi tra-
sferiti in un nuovo ambiente e i 
«complessi di inferiorita» che 

ne derivano 

Abbiamo appreso con 
vero pi ace re la organizza- • 
zione del Convegno inter
nazionale di studi sull'im-
migrazione. lavoro e pato-
logia mentalc 

Il Convegno avra luogo 
il 23-24 c m . a Milano. -•.--:..-•; 

II problema e molto piu 
complesso di quanto i piu 
pensino. dato che non sono 
solo fattori " di • carat tere 
economico a spingere alia 
emigrazione. I motivi di 
cara t tere psicologico '• che 
spingono ad emigrare in - ' 
dividui per i quali non si 
puo invocare un motivo 
economico, devono essere 
ampiamente vagliati. Un 

, altro fatto che dobbiamo 
tenere presente e di cui i l ' 
convegno si occupera e il 
nuovo aspetto che dal pun
to di vista antropologico 
assumono le zone in cui 
vengono a sfociare massic-
ce correnti immigratorie 
con un numero di soggetti 
in non pochi casi superiore 
alia popolazione esistente. 

; Situazione 
traumatizzante 

•••-. Quale sara il nuovo volto 
psicologico di queste zone? 

Si riuscira ad ottenere, 
come sarebbe auspicabilp, 
una popolazione nuova che 
abbia in modo rilevante le 
quali ta - positive dei due' 
gfuppi ed in misura mino-
re le quali ta negat ive?; , 
r Diciamo questo perche 
non si puo pensare, sareb
be tin fatto es t remamente 
dannoso, che due gruppi 
vivano fra. loro come nu
clei isolati. La loro fusio-
ne e assolutamente neces-
saria ed a questo scopo de
vono tendere tut t i i nostri 
sforzi. li'iv..: 

II secondo argomento di 
cui il convegno si occupe
ra c la psicopatologia del-
1'immigrato. Argomento 
questo re la t ivamente nuo
vo ' perche se, per quanto 
r iguarda la patologia degl i . 
emigrati. da altri gruppi 
etnici esiste una ricchissi-
ma *•• le t tera tura - (special-
mente inglese ed america
na ) , al fenomeno dell 'emi-
grazione interna non e s ta
ta dedicat'a ancora una ve- , 

. ra attenzione anche perche 
questi massicci spostamen-
ti di popolazione avvenuti 
con ritmo cosi rapido sono 
caratteristici di questi ul
timi anni . 

Per aver degli elementi 

«Fulvia»tutt'avanti 
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,11 rnotoree la trasmissione delta Lancia « Fulvia"» montati — 
come nella « Flavia ».— su un telaietto che viene fissato alia 
scocca anteriormente. Si noti la posizione inclinata del motore, 
il senrtiasse che trasmette il moto alia ruota anteriore sinistra, e 

r̂ ihmlatiyo freno a disco. Questo gruppo comprende in sostanza 
.... futta la meccanica della nuova vettura, in un assieme grade-

volmente equilibrato. ' r 

completi bispgna studiare 
non solo le turbe men tall 
che puo produrre il feno
meno immigratorio in se, 
ma bisogna tener conto 
delle alterazioni psichich© 
d i e un lavoro molto diver-
so da quello a cui la mag-
gior parte degli emigranti 
era abituato puo eventual-
mente produrre . . • • • 
: Lo • studio d e i , rapportl 
t ra criminalita ed immi
grazione ci fornira certa-
mente dati - di indubbio 
valore per" lo studio del 
problema della criminalita 
di alcune nostre zone. 
• E' intuitivo che chiunque 
abbandoni la terra, in cui 
ha vissuto, per un'al tra to
ta lmente diversa at t raver-
sa un periodo in cui deve 
superare delle difficolta 

. che mettono a dura prova 
il sistema nervoso. 

... La maggioranza dei sog
getti supera questo periodo 
e ritrova il suo equilibrio 
spesso ad un livello mag-
giore dato che la situazio
ne che ha lasciata nel pae
se di origine era spesso 
traumatizzante.^ • 

Ma in coloro che pre-
sentano, per molti motivi. 
una notevole labilita del 
sistema nervoso .o in quell! 
che si t rovano in una eta 
in cui i cambiamenti non 
sono accettati cosi facil-
mente, le difficolta sopra-
det te possono costituire un 
punto di frat tura e portare 
ad alterazioni psichiche piii 
o meno gravi. 

Un'attenzione particola-
re deve .essere rivolta ad 

. evi tare che l ' immigrazione 
arrechi :Vai bambini dei 
t raumi psichici che posso-

• no por tare ad alterazioni 
di tu t to lo 6viluppo della 
p e r s o n a l i t a . . . . . 

Il problema 
dei bambini 
Non bisogna dimenticare 

che molti degli immigrati 
provengono dai paesi delle 
zone depresse ed apparten-
gono, per lo piu, agli s trat i 
piii poveri della popolazio
ne. Molti dei loro bambini 

; hanno avuto un'educazione 
un po' sommaria, arr ivano 
in citta con indumenti mol
to spesso miseri. Nei paesi 
di origine, ove la grande 
maggioranza era alio stesso 
livello . economico, questa 
si tuazione non era risentita 
dai bambini. Ma nei paesi 
di immigrazione si trovano 
di fronte a coetanei meglio 
educati , meglio nutr i t i , me
glio vestiti. Per di piii, abi-
tuati ad esprimersi in dia-
let to, capiscono male e non 
si fanno capire dai coeta
nei . I bambini sono spesso 
ingenuamente crudeli e 
quelli del posto non si fan-
no scrupoli di farsi beffe 
di questi nuovi venuti . di 
far sentire loro un senso di 
inferiorita. 
. Da cio l'o'rigine di molti 
complessi di inferiorita che 
agiscono come elementi di
stil rbanti nella formazione 
della personalita e molti 
sforzi sa ranno necessari in 
seguito per togliere gli ef-
fetti psicologici di questa 
situazione. • • •>. 

Di questo problema sen-
t iremo cer tamente par lar -
ne al Convegno e ci augu-
riamo che se ne sappia 
t r a r r e le : dovute conse-
guenze. Noi s iamo convin-
ti che una delle pr ime cos« 
per ' a iu ta re ' I ' inserimento 
degli immigrati e quella di 
far si che i loro bambini. 
sia nell 'eta prescolastica 
c h e n e l l ' e t a della scuola, 
ove i problemi sono ancora 
piu complessi, non abbia-
no a sentirsi in condizionc 
di inferiorita nel nuovo 
ambiente. . -
- Interessante e avere r i -
chiamato Tattenzione degli 
studiosi su questi problemi 
pe r spingerli a mettere a 
disposizione delle Autorita 
tu t te quelle nozioni indi-
spensabili • perche questo 
fenomeno •• immigratorio, 
sviluppatosi prevalente
mente per ragioni economi-
che ed a t tuato in modo piu 
o meno cnotico, possa esse-

: re indirizzato e diret to hi 
modo da ev i ta rne gli in-
convenienti ed a valoriz-
z a m e i lati positivi. 

Rosario Rvggeri 
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