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Su questo tema il nostro co//a-
borafore Lucio Lombardo-Radice; 
Ordinario di geometric! all'Uni-
versita di Roma, ha tenuto una 
conferenza, sabato, alia sezione 
di Bologna dell'lstituto Gramsci. 

Ne riportiamo alcuni brani 
'•.-.,.• ' • ' . ' : . vlt > . ' ' . : - . ' . ' • ' , i i ' ; ' • '.:' :.,^v-'^v- :>.•.'•'•-•.- • •'••'•• 

' Sembra ormal molto lontano il tempo nel quale in Italia 
' I t tesi idealietiea del carattere pratico. ed esclusivamentc pra-
• tico. delle 6Ctenze naturali ed esatte. dominava la cultura uf-
ficiale Fu, quello della negazione della * rilevanza filosofica 
della scienza • (per usare I'espressione cara a Federigo En-
riques. il piu agguerrito eontraddlttore di Croce e Gentile in 
questa materia), un fenomeno locale, diremmo anzi. provin
ciate. Se pure il Croce connetteva la sua teoria delle scienze 
come pseudoconoscenze (formulari nratici. non autentico pen
siero) a correnti filosofiche di rilievo mondiale in primo luo-
go airempirio-criticismo del Mach. ben piu «grette» erano 
le sue conclusion!. Da Mach, infatti. derlvd la -scuola di 
Vienna*, il positivismo logico. un rnovimento di pensiero fi-
losofico-6cientifico di grande rilievo e ricco dj conseguenze 
feconde (quale che sla il giudizio sulla ideologla che quelle 
conseguenze nromosse. ideologla indubblamente unilaterale e 
in questo senso da criticare). Dall'ldeallsmo itallano. ai con-
trario. derivd Pobllo — la temporanea morte —. di un pen
siero. scientlfico-fllosofico ricco e vitale svlluppatosi lp Italia 
nel primo decennio del nuovo secolo (Peano, Vailati. Enri-
ques. per ricordare i maggiori). Singolare. ed emblematico. 
il caso di Giuseppe Peano L'opera dei Peano. - tagliata fuo-
r i» dalla circolazione culturale Italian^ per U rLfiuto ideali-
stico, diventb irivece all'estero (soprattutto nel|a cultura an-
glosassone) lievito di un grandioso sviluppo del pensiero sclen-
tifico: la nuova logica. che e nuova appunto perche si avvale 
del 6imbolismo e dei metodi matematici. 

Proeesso di « risoluzione » della ^ 
filosofia nelle scienze specially 

'.•>'-• 
• ;- H mondo ha camminato in direzione opposta a quella in- : 
dicata. mezzo secolo fa. dai Croce e dal Gentile (non senza .si-' 
gnificative resistenze e opposizioni nell'ambitp stesso dello. 
idealismo: ricordiamo Sebastiann Timpanaro. Giuseppe Lom
bardo-Radice. Tultimo De Ruggero) E anche il pensiero ita-
liano cammina ormai hells direzione imposta dagli 6Viiuppi 
reali, cioe nella direzione di un legame eempre pidstretto tra 
scienze e fH060fia. Diremmo anzi qualcoea di piu: la filoeofia 
(o quanto meno molte branche. molti problemj claesici della 
fllosofla) tende sempre piu a diventare meta-scienza, rifles-

. sione critica della ecienza su se stesea. In queeto senso. la nota 
previsione engeluiana di una rifioluzione della filosofia nelle 
scienze epeciali appare (tendenzialmente) verificata; e verifi-' 
cata. anzi. al di la dei limiti eegnati da Federico Engels. che 
considerava ancora la logica formale come una elaborazione 
intrinsecamente filosofica (ed invece. come ei e detto prima, 
la logica e ormai da considerarsi, in gran parte, una scienza 
esatta o. quanto meno. una attivita di ricerca fiiosofico- scien-
tifica). - •-•, -•••• •••-•• -' •• ; '""'. ' ' ' _, 
• Si tratta. in verita, di una tendenza antlchiesima. L a filo
sofia naece con il problema dell'«arch'6», del principio uni-• 
ficatore della realta fisica. dell'unita della materia. 1\ pro
blema rimane aperto. dopo quasi tremila anni; ma la eede 
propria nella quale viene discusso, e risolto (prowisoria-
mente. come ogni problema) e da gran tempo il laboratorio 
lisico. e ii seminario'di fisica teorica (riflessione critica sui 
risultati di laboratorio. e ipotesi anticipatrici da sottomettere 
all'esperienza). non certo l'accademia filosofica H fatto e che 
questa antichissima tendenza airassorbimento da parte delle 

' scienze special! di problemj *> anticipati - dai filoeofl (antici-
pati mentalmente. in forma intuitiva e discorsiva) si e fattu 
molt0 Pi" generale. e via via piti imperuosa. deirultimo 
secolo. • ' ". > - " "-" ' ' "~V. • " " " ' . 

Forse l'ultimo grande. anzi grandioso!. tentativo di »in-
] globare » i e scienze speciali nella filosofia fu quello compiuto 
da Emmanuel Kant. In UE certo sen«o. il proeesso di risolu
zione della filosofia nelle scienze del quale discorriamo puo 

iessere considerato come il progressivo sgretolamento dell'edi-
1 ficio kantiano. L a geometria e la meccsnica kantiane (fon-
date suir* estetica trascendentale») sono abbattut'e nel corso 
di un secolo. da scienziati che, facendo scienza. fanno filosofia. 
Prima viene criticato il concetto kantiano di spazio. da Gauss. 
Lobacevskij, Bolyai (nej primi du e vi e la Plena consape-
volezza della portata filosofica delle loro ipotesi e scoperte 
logico-scientifiche): poi. all'inizio del nostro secolo. viene 
criticato il concetto kantiano di tempo da Einstein. NegU anni 
settanta dello scorso secolo. il problema delle antinomie del-
l'infinito. della analisj deirinflnito. passa in modo completo 
e sistematico dalla speculazione filosofica alia trattazione ma-
tematica con Georg Cantor (ma gla prima si era delineata la 

, tendenza. con Bernardo Bolzano). E ancora. il problema della 
. causalita tende sempre d- piu ad essere investito nell'am-
bito della investigazione scientifica speciale "(mi pare indubbio 
che le cose davvero interessanti. a proposito di caso e legge, 
di determinismo e indeterminismo. sian0 ormai dette dai 
fisici. da "n Heisenberg 0 da un Fok; m a la tendenza e piu 
antica. perche possiamo risalire a Boltzmann. piu indietro 
a Laplace). - •? - .-•..-.• •.-.!..»•. ".. . - ' >c = • -• 

Cos! anche da tempo. la querellc filosofica tra finahsti e 
meccanicisti e' divenuta un problema interno delle scienze 
biologiche Gia da un secolo. un secolo e mezzo, e0 vogliamo 

• trovare filosofia cioe pensiero, valida e significativa sul-
l'argomento dobbiamo leggere Lamarck, Goethe. Saint-Hilai-
re. il grande Darwin. Credo poi che oggi. • nessuno possa 
negare il grande rilievo fllosonco dei metodi cibernetici o 

• della scoperta del -codice Renetico». per quello che riguarda 
' il problema della oraanizzazione (in particolare delrorgam-
smo vivente). liberate da ogni mif0 finalistico e -provvi-

j denziale ». 

Isomorfismo, non identita, 
tra natura e scienza 

• L a cri«i dell'idealismo t e quests voita «u scala mondiale. 
' non «olo *• provinciale ») ha avuto anche un altro importante 
• aspetto. E' — mi sembra — in plena crisi il soggetticismo 
' (anche se riferito a un soggetto -trascendentale-). La na
tura non e un falso concetto, un abu«o di hnguaggio. una 
parola priva di senso Esiste u n -a l t ro da noi- . una conca-
tenazione di processi che si svolgorio indipendentemente dai 

• nostro eeistere c dal nostro pensarlL Un riconoscimento d» 
questo genere si trova oramai nelle pagine di tuttj i piu sen 
studiosi. quale che sia ia particolare corrente di pensiero 

"da essi seguita. • • ~ ••••^ *v', ' ,1 
Credo percid che da parte deglj studiosi materialistl. in 

particolare marxistj sarebbe (foree; sla) un errore insistere 
: troppo sul problema preliminare della esistenza oggettiva di 
• un mondo materiale. di una natura - altra da noi». e soprat
tutto fermarsi su questo punto. II rero problema che i rna-

' teriaJisti (in particolare I marxteti) debborin oggi anrontare 
. 6 un altro: e quello del rapporto tra natura e sciema. 

La teoria della conoscenza scientifica come rispecchiamento 
della natura deve essere sviluppata. approfondita e modi/i-
cata in relazione al progresso delle conoscenze Si tratta, co
me e noto. della teoria fondata da Lenin tn Matertalismo e 
empiriocriticismo. E' un testo fondamentale. ma. se vogliamo 
essere leninisti, dobbiamo considerarlo come un punto di par-
tenza storico non come un punto fermo dogmatico Resta. 
a mio avvioO. validissima Taffermazione di una corrlspondenza 

• tr» processi naturali e teorie scientifiche. della «comprensi-. 
b i l i ta- della natura (in contrast© con u dlstinzione assoluta, 
radicale tra un « fenomeno » e u n « noumeno -. tra un'appa-

-renza e un a sostanza). Ma il nostro comprendere la natura 
i r o n «embra essere un riprodurre la natura - nspecchiando-
l a - quanto piuttosto un ricostruire la natura. un - r i f a r e -
l a natura in modo adeguato alia natura stessa. Tra natura, 

- e scienza. sembra esserci non identita. ma - isomorfismo» 
La scienza. insomma e pur sempre un artlflcio umano. 

il nostro modo di conoscere ci6 che noi non siamo (un - a l t ro-
da noi una nostra prassi (non arbitraria certo. m a adeguata 

•a noi oltrc che all'oggetto fuori di noi) E". questo soltanto, 
l 'awio dt un discorao. lunRO e difficile che e nece*s.irio svi-
lupparc senza t-morl dogmatlci di - cadere - neindealtsmo o 

' nel misticismo. dS riproporre (ma a un diverso livello> certe 
" distinzio'ni e cosl via. Senza timore neppure di sbagliare. 
'perche se si vuolc portare avantj il marxismo. «e «i vuole 
sviluppame tutta la potcnzialita. non lo sj potra maj fare 
senzaTerrori parziali. «cnza approsslmazioni successive Solo 

~ ^ chl »ta fermo non sbaglia mai; ma. nello stcsso tempo, sbaglia 
v proprio perche 6ta fermo. . 

Lucio Lombardo-Radice 
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Sorge a Trieste 
ska teorica - II 

un Istituto ' internazionale di ~ fir 
prestigio della scienza italiana 

I • > ( ' ;•»:- / f t i r ? . T; r i; \:s 'a;-* i , i ; 
II 2o t tobre scorso un ' fl- . 

sico itallano. il professor Sal- ; 
vetti. e stato eletto alia ca-
rica d: pre^idente del Comi-
tato dei Gnvernatori • della 
IAEA (eute internazionale 
per Penergia: nucleare) che 
e urt organo » delle • Nazioni 
Unite'.ha sede in Vienna, ed 
e ' forte della partecipazlone 
di 83 paesl. Il fatto non ha 
nlenle dl straordinario. natu-
ralmente. non solo per quan
to concerne la scelta della 
persona,' rria • soprattutto nel 
senso del riconoscimento fat
to alia scienza Italiana Altri 
fisici del nostro. paese hanno : 
occupato e oceupano respon-• 
sabilita anche • piO rilevant! 
sul piano Internazionale. co
me per esempio il professor 
Bernardini *•- e 11 professor 
Puppi, Tuno dopo Taltro dl. 
rettorl della ricerca presso U 
CERN di Ginevra. 

Merita perft una riflessione 
11 fatto che questo nuoyo ri
conoscimento giunge - — da 
parte del largo numero di 
paesi che abbiamo indicato — 
alia scienza italiana proprio 
mentre essa. in patria. e vi-
lipesa e dileggiata. E non vuol 
essere una -riflessione mora* 
leggiante. ma di ordine pra
tico. perflpo economico: I fat-
ti cbntano. si dice, e quel 
verbb «contare* significa nu-
merare. far. clfre. valere de-
naro. 11 • popolo itallano. il 
- contribuente - a cui Ton. 
Saragat rivolgeva nello scor
so agosto la sua patprna sol-
lecitudine. sta cbrrendo il ri-
schio di farsi togliere di ma-
no qualche cosa dl cui non 
conosce bene U valore, come' 
I rigattieri di una • volta. ai 
quali poteva accadero che si 
lasclassero portare via per • 
poche lire un quadro d'auto-
re. La differenza e che i ri
gattieri ora hanno imparato. *-•'• 

E" un fatto che i colleghi 
di Toani e di Saragat. i go-
vernanti democristisni e so-
cialdemocratici. e loro affini. 
non hanno saputo in questi 
quindici anni far valere l'lta-
lia sul piano internazionale, 
per quanto loro competeva. 
nella misura in cui hanno sa
puto farlo i fisici e "gJII scien
ziati in genere (come il chi-
mico Natta, a cui e stato ap-
pena assegnato il Premio No
bel, o i biologl del LIGB di 
Napoli con gli important! con-
tributl dati alia conoscenza: 
della struttura della materia 
vivente) nei campi •> di - loro 
co'mpetenza Se ne parlava nel 
febbraio scorso a Ginevra con 
il professor Puppi. £ ne ri-
parliamo ora con il professor 
Salvetti: l'esperienza dell'uno 
e dell'altro. e di molti loro 
colleghi. consente di afferma- , 
re" che il prestigio guadagnato 
al nostro paese dalla scien
za dei suoi ricercatori e mol
to grande. in rapporto sia al
ia modesta statura dell'Italia 
come -' potenza -. sia alia esi-
gUita dei fondi Investiti fino-
ra nella ricerca scientifica, i 
quali —' e bene ricordarlo — 
non. hanno mai nemmeno rag-
g lun to lo 0.5 per cento del 
reddito nazionale, contro il 
2^-2 ,8 per cento di paesi 
come gU Stati Unlti. l'URSS. 
la Gran Bretagna- '-••• v ' 
• Chiediamo al professor Sal

vetti di volerci illustrare la 
natura e gli scopi della IAEA, 
creata — come egli ci ricor-
"da — nel -1956. in seguito a 
una decisione delle Nazioni 
Unite, a cui si era giunti do
po un ben noto discorso di 
Eisenhower e soprattutto in 
base alia spinta fornita dalla 
Conferenz.a -a tomica- di Gi
nevra del 1955. Scopo essen-' 
ziale di questo ente inter
nazionale e fornire ai paesi 
in via di sviluppo l'assisten-
za tecnica' necessaria per la 
instaurazlone di una base 
energetica il piu possibile 
autonoma; dunque. • affran-
cata dalle note condizioni 
del mercato petrolifero. e 
percid fondata sulla energia 
nucleare. Era gia stato mes-
€0 in luce a Ginevra che U 
costo della energia di fonte 
nucleare sarebbe riuscito 
conveniente — prima che 
nei - paesi ad alti consumi 
energetici — in quelli meno 
sviiuppati (dove assai spes-
%o e molto elevato il costo 
dei trasporti connessi con 
<e fonti energetiche conven-
zionali. mentre quelle . nu-
cleari possono in ogni caso 
essere allestite nelle zone 
di consumo e non richledono 
approvvigionamentj * copiosi) 

Per ragg'.ungere questo sco
po 1'IAEA ha a disposizione 
materiali flssili forniti dai 
paesi in grado di fornirh, e 
"he possono essere ceduti ai 
paesi in via di sviluppo. i 
quali accettino il controllo 
'anche a mezzo di ispezioni) 
da parte dell'ente internaco-
nale sulTuso che ne fanno. 
Questa salvaguardia e nee'es-
saria per proteggere la pace 
del mondo contro la prolife-
razione di armi nucleari. m» 
naturalmente rappresenta un 
problema deiicato. a < lungo 
o^getio di negoziati e dibat* 
titi che si sono fellcemcnte 
conclus: nel corso dell'ultimo 
anno, c particolarmente sulla 
base dell'accordo parziale di 
tregua nucleare raggiunto a 
Mosca nell'estate scorsa. E' 
attualmente in discussione la 

appMcazione del principio del sco sull'asee sul cpjale si col-, 
controllo in merito a una ri- ' ' ' "—'-- '—" —"'"' J i 

chiesta • deli'Iiidia per una 
centrale nuclear* da ^00 me
gawatt. cioe di potenza pari 
.i una volta e mezza quella di 
Latina. 1 :J;,• -•", r.,i.it • 'i - ' J 

Ma l'aspetto essenziale del
la attivita della IAEA ri-
auarda la formazione d: qua-
dri tecnici • dei "paesi in via 
di sviluppo. e in questa di
rezione si e determinate una 
interessante evoluzione della 
attivita dell'ente. che interes-
ea direttamente 11 nostro pae
se: e a Trieste che sta sor-
gendo. In base a una decisio
ne dello scorso ' ottobre. • e 

locano i * principals centrl d«/ 
ricerca italianl. 
' Un punto dl premiriehte • 

siiinificato • generale emerge 
— secondo la-nostra opinio-: 
ne. che non sappiamo lino a 
quale punto S:a condivisa dal 
nostro . interlocutore •" — ' d a ' 
questa nascita di un Istituto. 
di Fisica teorica dalla neces-
sita cbhereta Inerente a un' 
fine pratico. come e quello 
che TIAEA si propone: il, 
fatto . cioe che 1'IAEA. J.per 
preparare'le basi energetiche-
alio sviluppo economico dei 
ntiovi paesi; awe'rla.resigen-
za di svolgere una propria 

comincerA a dinzionare all'i- ; ; attivita di. ricerca fondame.n-
nizio della " prossima ' estate, / tale. valefldqsT .dei^ oentri in 
un Istituto dl Fisica Teorica 
della IAEA Si e avvertlta 
infatti la necessita di creare. 
per uli studiosi dei paesi in 
via di sviluppo. un - Istituto 
che essi possano considerare 
come cosa propria, non 60lo 
perche facente capo all'ONU. 

cui' tale .ricerca-isi attua. ^ 
una riprova ulteriore. ed : e-
stremamente . illilhiinante ' -4 
ci serftbra - — :di ;corrie:ognlr 

tentativo di" cOntrabporre l"ui 
na all'altra rice^ca-fondamen-
tale e ricerca appllcata deb--
ba essere giudicato improprio.-

ma in rapporto ai programmi "• f estr'apeo alia" scienza rispon--

di studio (relativi a corsi di ; dente solo alia .pressione'di 
specializzazione per laureati)r- interessj* particolaristici.. '(.:•'• 
specialmente elaborati per le '.'-.: Una coridizlone." esseriziale;' 
loro : esigenze. - L'lstituto di • •^el 'restb..della rioslzibhe che"' 
Trieste avrft • un direttore. ] \ ritalia ha ragglurito sul pla-
per owi • motivi non italia- I: no interharionale per quan-" 
no. che s a r a u n o scienziato : • to riguarda la. ricerca scien 
di chiara • fama, 5-6 docenti 
e numerosi visiting profes
sors. cioe docenti invitati per 
un breve corso di " lezioni. 
Gli ; allievi saranno inizial 

tiflca,' e'^stata in' questi anni' 
proprio- I'aver. attuato una; 
eerta unita organica fra ri-" 
cerca fondamentale e appli-; 
cata. nell'ambito del CNEN" 

mente 40. Alia organizzazione ";. Lo sviluppo meglio equilibra- : 

dell'lstituto collabora I'lstitu- •;: to dei due aspetti aella ri-' 
to di Fisica di Trieste, diret- cerca trova infatti le sue ra-' 
to dal professor Budini. che > gioni e gli orientamenti piO 
terra appositi corsi propedeu- :': giustl nel suo farsi: nel ri-
tici aperti a quelli, fra i fu- •., cambio fra applicazione del-.' 
turi allievi dell'lstituto IAEA, • le conoscenze agli strumentil 
che " ne avessero necessita. .j i e applicazione degll strumen-" 
L'lstituto avra una sede as- .; i ti ' all'acquisto di nuove co- ' 
sai degna che sta • sorgendo •• • noscenze. ; Ma • perche tale 

' equilibrio si attui, e' neces-. 
sario che }a ricerca (nel. Spo* 

nei pressi del Castello di Mi 
ramare. . • • 1 
- Anche Ia scelta di Trieste -. j assieme sia' affrancata da ogni 
e legata organicamente alle . subordinazione a interessi ad 
condizioni che la ricerca s i . / ! essa estranei. E qui s i , trova, 
e fatte in Italia (e che oggi ••_; a nostro avviso. l'essenza di 
sono misconosciute dal go- •»' quel valore di cui si dice\?a 
verno e dai ceti dominanti): , sopra: di quel valore. della 

• . scienza italiana oggi miseo-
(nosciuto. e che si tenta di 
strappare di jnanp al -con 

in particolare all'esistenza a 
: Bologna di un Centro di Cal-
colo del CNEN. dotato di 
macchine calcolatrici elettro-
niche indispensabili agli air 
ti studi di fisica teorica: con 
una di queste macchine l'lsti
tuto di Trieste sara perma-
nentemente collegato per ca-
vo telefonico. cosl da poter-

tribuente" facendo le viste 
di volere-il.suo bene. E*' un. 

' valore.. in definitiva, che oa-
. see da una condizione poli-
tica del nostro • paese: dalla 
spinta popolare - in sostegno 
della iniziativa pubblica. Sen 

sene servire come se l'avesse . za questa spinta non esiste-
nella propria sede. In pari 
tempo l'lstituto potra acce-
dere cos) al Laboratorio del 
Sincrotrone di Frascati e al 
Centro - detla Casaccia. -. en- . 
trambi del CNEN, come a l ' 
CERN di Ginevra Trieste e 
evidentemente in una posi-' 
zione abbastanza centrale fra 
Vienna e Ginevra, ma - 60-
prattutto e vicina a Bologna, 
e attraverso questa si Lnseri-

rebbero oggi il Sincrotrone. 
la Casaccia, il Centro di cal-
colo di Bologna: e secondo 
ogni probability non sarebbe 
stata fatta la scelta di Trie
ste. non vi sarebbe un ita-
liano a dirigere-la ricerca al ' 
CERN. - ne un altro italiano 
sarebbe -stato cbiamato • a 
presiedere 1'IAEA -;• • ••- • 

Francesco Pistolese 

Per la ricerca nucleare 
' ". !>'. 

Dal nostro corrispondente 
•''-%•'}..• : - ; " ^ i . ^ B A R I , ;i2.L

:^ 
:-:•• Una delegazione di ricer
catori di fisica fara un p a s -
so presso gli uomini. politi-
ci piu responsabili del Paer 
se per fornire loro ogni det-
taglio per una obbiettiva va-
lutazione della situazione net 
campo delle ricerche in Ita
l i a . •,,V'-''-r"J:- •';;!;; " " ' ^ ^ " ^ T x l r ^ 
> Questa la: piu 'importante 
decisione presa sul piano po
litico dai fisici che 'parteci-
pano al 49° congressq nazio
nale 'della • Societa italiana 
di fisica c/ie si conclude do-
mani" a Bari. Durante i la~ 
v6ri del 'cofigreiso si e svol-
ta infatti una riunione della 
Associazione sindacale dei ri-
cercatori di fisica a cui han
no partecipato'\prqfessori di 
ruolo e- assistenti', fisici di 
fama internazionale . , " • , . ' , 
: : Larriunione ha assunto 
particolare interesse ' per la 
presa di posizione dei fisici 
nei riguardi dell'attuale si
tuazione al CNEN la cui vita 
— e sfafo denunciato dai ri
cercatori — si •. va spegnen-
do rentamente. E' stato ri-
levato nel corso della riu
nione che auasi tutte le se-
zioni del CNEN e dell'INFN 
vivono quasi complctamente 
di espedienti e alia giorna-
ta. Questa progressiva pa-
ralisi si manifesto nel fatto 
che le dssunzioni delperso-
nalc piu • gibvane non • sono 
piu possibili, le ore di lavpro 
straordinario del personalc 

. ; . • '* - r '• ' ; « . - ' . . Vi 

tecnico sono -. soppresse an
che nei casi piii • urgenti, le 
trasferte del personale ricer 
catore in missione scientifi
ca non vengono piu rirnbor-
sate •;••'•-. •^.•'--.•.,^i; c,;/. ••"«----";.̂  "•-• 
• • Su • un altro > importante 

problema i fisici hanno mo-
strato una totale concordan-
za di idee: Si tratta della va-
lutazione sul CNEN, per. il 
quale si e convenuto che, pur 
tenendo presenti le riforme 
organizzative che si sono re-
se indispensabili, questo e 
un organo -:< sostanzialmente 
adatto per condurre le ricer
che nucleari nel'nostro Pae
se. I fisici hanno dichiarato 
di non accettare che in con-
seguenza di eventuali scor-
rettezze compiute da singo-
li amministratori (sulle quali 
si pronuncera la magistratu-
ra) • si voglia . procedere ad 
una' burocratizzazione delle 
strutture del CNEN. 

A L ' questo - proposito ' essi 
hanno rilevato che la ricer
ca in fisica nucleare non po-
trebbe mai organizzarsi nel-
Vattuale struttura delle no-
stre universita, in quanto in 
un moderno istituto di ricer
ca deve essere possibile pas-
sare immediatamente dalle 
decisioni all'esecuzione ' de-
gli " acquisti. -. programmare 
su basi poliennali le inizia-
tive piu ponderose, dare ini-
zio immediatamente alle nuo
ve ricerche •-•'•.- '"c••...•. • -•- •• 

< Italo Palasciatib 

Si spende troppo 
in Italia per la scienza 
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• ' La prima delle due tabelle 
qui" sopra riprodotte Indica ' 
le percentuali del reddito na- \ 
zionale lordo che. per ciascu-
no dei paesi di'cui SJ leggono ' 
i nomi. hanno corrisposto — 
negli anni segnati in basso — 
agli stanziamenti per la ricer- : 

ca scientifica. Cosl ne] 1961, ' ' 
solo anno per il quale si for* ; 
nisce il dato italiano. il no- "• 
stro paese avrebbe dedicato •: 
alia ricerca lo 0.47 per cento -: 

del suo reddito. essendo que
sto allora pari a quasi 22 -_ 
mila miliardi di lire: la quota 
per la ricerca sarebbe stata •-. 
dunque un po* piu di cento 
miliardi La valutazione pec-
ca "probabilrriente per ecces-
so. ma e egualmente indica- .. 
tiva: infatti nelio stesso anno -

' 1961 la-Francia ha speso l 'l .ll --
per cento di un reddito na- . 
zionale di oltre 30 mila mi
liardi. quindi oltre 430 mi
liardi: la Gran Bretagna ha; 
speso il 2.33 per cento di 

• un : reddito nazionale • di 46 * 
mila miliardi. quindi oltre -
mille miliardi: gli Stati Uniti 
e l'URSS in proporzione ana-
loga ma naturalmente, per -

L redditl maggiori.'- >'--' * •' 
La seconda tabella. molto 

chiara. indica la spesa soste-
nuta dal singolo cittadino me. 
dio dei quattro paesi di cut 
si leggono i nomi, per la ri- -
cerca in generate, per la 
parte dl e;sa intesa agli ar
mament!. per la parte di essa . 

• intesa ad applicazions civili: 
, visjbilmente Ponere che ha 
gravato in questi anni e an
cora grava sul singolo citta
dino medio italiano e irri- . 
sorio in confronto agli altri; 
naturalmente l'italiano medio 
e piu povero dell'amerlcano. . 
inglese e anche francese me* . 
dio. ma non in tale propor- : 

zione. fl reddito Lndividuale 
dell'italiano medio e circa U 
50 per cento dl quello del 
francese medio, ma come si 
vede dalla tabella l'italiano 
spende per La ricerca meno 
del 35 per cento di • quello 
che spende il francese (sen-: 
za con tare la parte intesa a 
fini militari): il reddito del-
l'italiano e circa il 40 per 
cento d| quello dell'inglese. 
ma l'inglese spende sette vol
te di piu dell'italiano nella 
ricerca scientifica di pace. E 
cosl via - ; ; . - - ' . . . = , . -4 . 
v Ne vale qui ' t'argomento 
che. nel bilancio dei poveri. 
I'incidenza delle spese stret-
tamente vital! e maggiore: 
perche La ricerca scientifica 
e essa stessa una • esigenza 
vitale, e costituisce ai nostri 
giorni un fattore essenziale 
dello sviluppo economico. TI 
denaro speso per la ricerca 
contribuisce cioe piu di ogni 
altro a creare nuova ricchez-. 
za oer tutti Queste osserva-
zioni ci sembra no particolar
mente opportune in un mo-
mento in cui gli Istituti di 
ricerca del nostro paese vi
vono una ' vita precaria per 
col pa d| coloro che giudicano 
uno - spe rpe ro - l'assegnazio-
ne di • fondi a favore - della 
scienza Se si: potesse chia- -
mare - spe rpe ro - quel mlnt-
mo che e stato concesso alia 
ricerca scientifica In Italia 
negli ultimi cinque anni. si 
dovrebbe pensare allora che 
inglesi. franresi americani. 
sovietlci, siano prodighi alia 
follia Invece sono solo • Piu 
avanti di noi: dove noi po-
tremo essere tra pochi anni. 
se 1 Saragat • i Togni saran
no mes»i in condizione dl 
non nuocere ulteriormente. 

La questione della naviga
zione interna padana e stata 
presentata a[ pubblico, in 
forma veraincnte suggcstiva 
alia mostra '» Vie d'acqua da 
Mllaho al marc -. n'Afilano, : 
entro gli arnpi locali del Pq-
lazzo reale. L'allestimento 
della Mostra merita'una men' 
zione particolare. per la sua •' 
originalita, la sua moderni-
ta, la capacita di eolvire il . 
visiiutore con una scrie di t 
irnmnoint. dt dati. dt spicga-' 
zioni parlate e persiiio di 
canzon't e- di elemenli • fol-
cloristlci. • • :---•-• ••- . - • • . * 

- La parte inizi'ale. d'impo- .' 
slazione storica,' presenta mo- • 
delh di imbarcazloni, antiche • 
e via via piu rccenti. disegni."-
grafici. pagine di antichi co-.'; 
dici. illustrqzioni medioevali -, 
sul .tema aella navigazione .. 
fluviale e su canali artificial},.',; 
esse'nziaie per ', lo sviluppo : 
delle civilta nelle diverse 
epoche. Tale - parte culmina ' 
sottolineando una triste're-
cente realta. edge il- netfo 
arresto imposto dal fascismo 
al risveglio • delle iniziative ' 
idroviarte, avutosi dopo la fi
ne del conflitto, la completa 
stasi durata trcnVannl P il suo • 
lentissimo procedere in que
sto dopoguerra. durante il \ 
quale si e fatto cosl poco su 
questo terreno da porre in 
pericolo intere province (si , 
ricordi I'aUagamento del Po-
lesine del 1951) e da lasciare 
ancora in servizio sul Po ben > 
nove vontl di bardie (per ci- • 
tare solamente .due fattt). • 
Mentre in tutti i paesi indu-.; 
strialmente sviluppati le spe- . 
se ed i lavori in corso In 
campo idroviarlo sono tmpo- ; 
nenti ed il trafflco relativo e 
in'contitmo aumento. in Ita-
lia il trafflco fluviale. dopo es
sere aumentato. seppur len-
tamente. fino al 1930. da allo
ra e diminuito. . 

Progetti 
in attesa 

" II contrasto tra i nostri pon-
ti di barche, tra le opere an
cora non ultimate per garan- ' 
tire anche nei periodi di ma-
gra un livello minimo supe- -
rfore ai due metri lungo il 
corso del Po. H lentissimo av-
vio dei lavori per la via d'ac
qua Cremona-Milano, e quan
to accade all'estero e addirit-
tnra impressionante In Fran-
cia. dov'e in esercizio una 
rete navigabile di 8000 chi-; 
lometri, sono in corso lavori 
per 71 miliardi. in base ad 
uh piano triennale che ; f° 
seguito ad un piano precc-
dente. gia realizzato In 
Germania. ai 4270 chilbme-
tri di rete -•• se ne stanho 
per agginngere altri 400 qua
si- ultimatl Assai avanza-
ti sono i lavori per rendere 
possibile la navigazione, sen
za trasbordi. tra Mediterra- . 
neo e Mar Nerd, attraverso il 

.Rodano e il Centro-Europa, 
collegato anche al Mare del 
Nora: Mosca, al centro di 
una rete navigabile moderna 
ed eUtcientissima. e cosl col-
legatd al Mar Bianco, al Mar 
Baltico, al Mar Nero, al Mar 
Caspio, al Centro Europa. La 
vallata. americana del Ten
nessee, con ta sua - cascata * 
di sbarramenti arfi/icialL co
stituisce una magnifica e mo
derna via d'acqua: ».--:-.. 

In Italia, sono attualmente 
in xorso e lontane dal compi-
mento. le opere destinate s 
rendere navigabile il Po da 
Cremona al mare a imbar-
cazioni da 1350 tonnellate; e 
pure in corso la costruzione 
del porto fluviale di Cremo- ' 
na, mentre sono in fase di 
appalto, in base ad una leg
ge dell'ottobre '62. le opere 
del. canale Afilano-Crcmona-
Po, trascinandosi anche la 
questione dei 9 ponti di bar
che. serio impaccio alia na
vigazione. 
• • Oltre : a ^ queste - modeste 
opere, che minacciano, ore il 
ritmo attuale nnn acceleri, di 
trascinarsi per oltre died an
ni prima dt esser compiute, 
occorrerebbe fare molto di 
di piu. La rete italiana infat
ti. pur misurando circa 2100 
chilomctri. (sema contare le 
rotte laenstri). e costituita in 
gran parte, da vie antiquate, 
superate da secoli, come i 
Naviglt, i quali sono ormai 
inservibilL tcnto che il traffl
co. passato da 725000 tonnel
late nel 1*7* a 5.225 000 nel 
1930 e lentamente diminuito, 
fino a 4 665 000 nel I960, (no-
nostante in questo dopoguer
ra il numero delle chiatte sia 
salito da 669 a '• 1886 e quel
le degll antomotori da 169 
a 504) -. -

• / tecnici specialurcaU nel 
ramo. hanno fatto una valuta
zione di massima delle opere 
che occorrerebbe compiere a . 
ritmo accelerato per sisiema
re una bnona volta la rete 
idroviana padana: circa 185 
miliardi. dei oualt 45 per ren
dere navigabile at natanti da 
P50 t anche nei pe'iodj di 
maara.-tt Po tra I sola Serafi-
m e Volla Grlmana: 40 per 
il canale Milano-Cremona-Po. 
21 per la sisiemazione dslla 
rete net Ferrarese H restante 
delta ci fra dovrebbe essere 
speso per un canale dl 20 
chilometri tra Pavia e Mele-
gnano, uno Piacenza-Maleo 

mare 
- . , , . ' . . . ,,..-, ;,,,... • .. :'.-... 
di 7 (con una spesa di 0,5-0,7 , 
miliardi. al cliilomctro) ed 
una sene di opere: di. si-
stemazione (conche, chiuse,' 
ccc). Per eliminare i 9 ponti. 
di barche, sono prcvisti 6.5 
miliardi • * - : '. . ; -

Grandi '• servizi' potrebbero ' 
rendere, pot. i progettati ' 
canali Alcfcanuno-Sesto San 
Giovanni - Lccco e • Milano 
Nord-Mincio. da inserirsi nel 
Po aMantova. Un ulteriore 
progetto. piu.audace, preve-._ 
de 1411 allucciatnento idrovia- . 
rio tra Pauid e Gendva, at-

, trquerso I'AppenntTjo. per una 
Ulteriore: spesa dl 120 miliar-

'' di. Con una rete Blmile, an- '• 
che a prescindere dall'allacr '• 
ciamento Pavia -Genova. si 

> avrebbe un rdpido aumento . 
del trafflco, idrpviario a va-

' lori almeho quattro volte su- ' 
;pertori a qiiclli Q{tuali. ! 

" ' / ;motivi dt questi studi, e 
•della 'spinfa che si fa scntire 
sempre piii* intensa per • 16 '.' 

.stiiljjppo di Queste topere, so
no di natura soprattutto eco-

• npmlca, in quanto il traspor- v 
j to su un'efficiente via d'ac-

3ua e molto meno costoso -
el trasportd su slrada e su r 

' ferrovia. tanto da incidere '. 
sostansiattnetife sul costo dt 
trasformazione specialmente ! 

!dei materiali pesanti e di non • 
elevato costo unitario. Ci ri- \ 
fenamo alia sabbia. la ghiaia,.' 

! il ce.mento. i concimi chimici, i 
i prodotti petroliferi, i rot- •,, 
tami ed i semilavorati metal- , 
lici, ferrosi e non ferrosi, ed ' 
altri materiali ancora. .In 
molti casi. poi, il trasporto 
per via d'acqua riswlta il piu '• 
economico ed efflciente, an- \ 
che nel - caso di manufatti '•' 
contplcssi. come dicono le or- '-
mai classiche esperlenze del
la Renault e della Volkswa
gen che non solo ricevono 
materie prime e semilavorati, 
ma anche spediscono per via 
d'acqua le - automobili pro-
dotte. •/ 7-- - •• •••-..- •-. - • - - . - • • ; -

: Una efflciente rete in Vol 
Padana, riuscirebbe inoltre a 
decongestionare. il trafflco 
ferroviario, gia ora sull'orlo 
della saturazione, e alleggeri-
rebbe fortemente il trafflco 
su strada. . - . ' 
• Alcune cifre assai signifi

cative permettono di inqua-
drare la questione' nei suoi 

.precisi termini tecnico-econo-
mici. La densita idroviaria e . 
cioe I'estensione ' media . in 
chilometri di canali per ogni 
100 chilometri quadrati - di 
territorib, che tocca la punta 

' eccezxonale di 52 nel Belgio, 
e di circa 17 in -. Germania, 
di 1,4 in Francia e di 0,7 in 
Italia. A questo ci aggiunge 
il fatto che le vie italiane 
d'acqua, pur relativamente 
estese, ad esempio, rispetto 
a quelle francesi, comprendo-
no i vecchi navigli e altri 
canali . ormai - inutilizzabili, 
mentre la maggior parte del
la rete francese e tedesca « 
navigabile, anche nei perio
di di magra, da imbarcazioni 
da 2.000 tonneAate. 

530 milioni 
d i lire al Km. 
In linea di massima, il co

sto del taglio di un canal* 
del tutto nuovo, adatto alia 
navigazione di batteUt da 
1.350 tonnellate, e valutabile 
a 530. milioni di lire al cM-
lometro. Ma un canale navi
gabile presenta una differen-
te capacita, specialmente per 

. il trasporto di materiali in-
~ gombranti in grandi masse, 
una assai piu elevata produt-
tivitd del lavoro umano, una 
sicurezza pressochi assoluta; 
in altre parole, un costo del 
trasporto molto inferiore. Ta
le costo. secondo le valutm-
zioni piu recenti, si - aggira 
suite 7-10 lire per tonnellata. 
chilometro di merce traspmr-
tata su strada o ferrovia 
mentre, pur nelle condizioni 
attuali delle nostre idrovie, 
scende a 3-2 lire per tonnel-
lata-chilometro. Dopo la J | -
stemazione di queste, potreb-
be scendere ancora, al di 
soito di una lira per tonnel
lata - chilometro. - traguardo 
gid raggiunto e superato al
l'estero -

- Per di pin. per il traspor
to di 1.350 tonnellate m*-
diante un natante, sono nt-
cessane otto pcrsone; ptr 
trasportare lo stcsso quanti
tative di merci su strada. ne 
occorrono 180 La zona d'in-
gombro di un'imbarcazione 
capace di trasportare il ton-
ncllagglo di cui sopra. e di 
85-90 metri. mentre i 67 va-
goni ferrovian necessari per 
trasportarlo su ferrovia, oc-
enperebbero oltre cinque 

' chilometri dt binario, ed i 
90 antolreni con rimorchio, 
sempre necessari a trasporta
re quel quantitative di mer
ci. occuperebbero oltre died 
chilometri di autostrada. 

Tali cifre si commentano 
da si, e splegano perche in 
tutti I paesi ecqnomicamente 
sviluppati stano stati inve
stiti ingenti copitali nelle 9** 
d'acqua. 

Paolo Satsi 
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