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CRITERI Dl SCELTA PER 
LA RICERCA SCIENTIFICA 

Criteri «intern!» ed « esterni •• - L'autonomia dei ricercatori - Valori umani e sociali 

In nn urticolo apparso nel mnrzo 'fi-1 
in Physics Today, da tempo noto e di-
scusso negli arnbienti scientific! ma non 
giunto mat a un pubblico phi Inrgu, Al-
v in M. Weinberg, direttore del laborato-
rio amoricano di Oak Ridge, pone il pro
blems! della < scelta scientifica », vale a 
dire della scelta fra indirizzi e program-
nii di ricerca, che egli prevede piu strin-
gente in avvenire , a causa dei costi ere-
scenti . f inche naturalmente si rimane in 
una fasc del lo svi luppo civi le in cm la 
scienza non puo ancora cd iventnre la 
principnle nttivita del gene re umano >. 
Weinberg suggeriscc due « criteri inter-
ni > al campo di ricerca in cui la scelta 
si pone, e t i e < criteri esterni >. I primi 
due non ricbiedonu speciale illustrazio-
ne: essi sono: 1) e e f fe t t ivamenle niaturo 
il t ipo di indagine d i e si propone?: 2) esi-
stono gli uomini in grado di affrontare 
il compito? 

Piu complesso diventa il discorso sut 
< criteri esterni >: 1) nierito tecnologico, 
2) inerito scientifico, 3) merito sociale. 
11 primo di questi tre e ancora evidente . 
sebbene le sue connessioni con I'econo-
mia non possano non aprire tutta una 
ser ie di problemi. II seenndo e definito 
dal professor Weinberg come l'attitudine, 
di una determinata ricerca in un dato 
campo. a i l luminare campi e settori de l 
la ricerca diversi . II punto e sostanziale 
perche, nel lo stesso articolo, l'autore as
s u m e il medes imo concetto come un ar-
gomento a favore della autonomia del 
c o i p o dei ricercatori: nel senso che le 
scc l te piu val ide sono quel le raggiunte 
nttraverso la consultazione dei ricercato
ri interessati a un determinato program-
ma, con i loro colleghi che operano In 
campi che dallo stesso programma po-
trebbero essere influenzati. « K' un mito 
— dice Weinberg — Tidea di ... un s u 
premo tribunnle onnisciente >. 

Infine, il « merito sociale >. Qui l'auto
re avverte che questo criterio di scelta 
implica c la definizione dei valori del-
l'uonKi, o anche dei valori della nostra 
societa ». ma non si spinge molto oltre, 
anzi si confonde con termini quali « di-
f e s a » e « prestigio naz ionale» . Qui si 
tocca il l imite che aH'articolo e impo-
sto non dal le capacita dell'autore qunn-
to. con tutta evidenza. dalla s ituazione 
concreta a cui esso si riferisce: la situa
z ione del la ricerca negli Stati Uniti. cer-
tamente privilegiata per la larghezza dei 
mezzi che in essa confluiscono. e che 
lascia un certo margine di iniziativa e 
anche di scelta ai ricercatori. ma tutta-
via sottoposta a decisioni di fondo t h e 
hanno senrso rapporto con 1'utile sociale. 
e con i « valori dell' i iomo >. 

L'arlicolo del Weinberg e in ogni caso 

notcvole proprio per I'affermazione ill un 
sostanziale priucipio di autonomia della 
scienza rispetto al potere economico e a 
quelle) statale: di un rapporto dialettico 
fra il corpo dei ricercatori e i rappre-
sc-nlanti di questi poteri ai vari livelli . 
Un numero success ivo di Physics Today 
rec:i una lettera del professor Weisskopf 
u una replica di Weinberg, che si rife-
riscono all'articolo qui discusso, ma in 
parlicolare a certe sce l te concrete sug-
gerite da Weinberg, e sulle quali non ci 
sianio soffermati. 

URSS: reattore 
veloce da 350 MW 

II muncro di dicembre 19u'4 del A'o/t-
ziurlo CNEN reca che un reattore < ve
loce > da 300-350 megawatt elettrici sara 
costruito in URSS. in luogo di quel lo di 
50 megawatt precedentemente program-
mato. La modifica del programma e la 
conseguenza dei succcssi conclusivi rag-
giunti nello studio della fisica dei rea't-
tori veloci. e della esperienzn acquisita 
nella tecnologia del sodio. Come e noto, 
infatti, i reattori veloci . che operano a 
temiierature e levate , richiedono un cir-
cuito di raffreddamento a sodio liquido. 

Quattro miliardi 
di tonnellate di uranio 
disciolti nei mare 

3.114 niil ionesimi di grammo di uranio 
si trovano in ogni litro di acqua di mare, 
e possono essere recuperati con un pro-
cedimento sempl ice (resine a scambio 
ionico) sebbene ancora piuttosto costoso. 
Ne informa il iVofirinr'o CNEN (dicem
bre I!'l54) riferendo su una ricerca del 
National Chemical Laboratory di Ted-
dington, Gran Bretagna. Analoghe n -
ccrclie. con risultati concordanti, sono 
state e sono condotte in URSS. La con
cent razione indicata (3.34 mil ionesuni di 
grammo j)er litro) rapprescnta. sul vo
lume totale dei mari e oceani. ben 4,16 
miliardi di tonnellate di uranio. 

Una boa oceanografica 
che cambia posizione 

Per lo studio di moti complessi di onde 
sonore nel mare e stata costruita negli 
USA (Port land. Oregon) una boa ocea
nografica lunga 10H metri e pesante 2100 
tonnellate quando e immer.-a in posizio
ne verticale: in posizione orizzontale. per 
essere rimorchiata. pesa 1500 tonnellate. 
Porta un equipaggio di sette uomini e si 
chiama Flip. Ne da uotizia .Science, (4 di
cembre 1964) con le foto che riprodu-
ciamo. Nelle foto: tre poaizionl della boa • Flip 

il medico UNNUOVO RIMEDIO 
CONTROIREUMA TISMI 

Si chiama »indometacina» e non presenta gli inconvenienti del cortisone 

11 

- Ho provato tutto. I mczzi 
chimici e quelli flsici. le me
dicine e le cure termali. la 
radioterapia. le onde corte. 
gli ultrasuoni. non e'e rosa 
che non abbia fat to. eppure 
quel maledetto dolore conti-
nua a tornientarmi: son pro
prio sflduciato e non credo piii 
a nulla -. Hcco uno sfoRo che 
a volte capita di sentire fra 
coloro che sofTrono di uno dei 
tanti reumatisnti cronici: ar-
triti. artrosi. fibrositi. ccc . 

Altri invece che si «ono gio-
vati del trattamento curativo 
stentano a credere d ie vi p<»?-
sano essere artropatle cosi re-
sistentl, ma la verita e che 
vi sono e cne tn simili ca«i i 
rimvdi u^ati o valsono poco 
o non valRono atTatto La ve
rita e che. in contrasto con 
il scmpliclsmo di una volta. 
le manifestazioni reumatiche 
vengono oggi dirTcrenztate In 
numerose e distinte categoric 

Ciascuna manife*tazione do
lorosa "per6 presenta talunl 

suoi scgni rarattcri<tici: par-
ticolari dimcolt.*! di movi-
menti. lornlizzazionl tipiche 
in eerie scdi arlicolari piutto
sto che in altre. in una o in 
phi artlcola7ioni. e in questo 
secondo caso intcre««am<-,nto 
contemporanoo delle nn»de«i-
me. oppure In fa5i *ucces«ive 

Purtroppo uno del problemi 
non risolti e appunto quello 
della tcrapia. il che e in parte 
dovuto alia diversa e ?cono-

originc dcllc diverse 

forme morbo.se. per cui ac-
cade che un rimedio ruulti 
cflicace in .ilcuni rasi e non 
in altri che pur 5embrano si
mili. La mancanza di una tc
rapia che si dimostri sempro 
cd etTettivamente risolutiva 
costringe a far ricorso ai piu 
svariatl trattamenti. 

Ebbene. oggi vi £ qualcosa 
che si puo ancora consi-
gliare quando nulla abbia Rio-
vato. un qualcosa che <i vhia-
ma indometacina. farmaro 
scoperto due anni or sono e 
il cui u*o *i va dilTondendo 
dovunque da quando >i son 
potuti con.^tatnre. noi <\oo anni 
trnscorsi a sperimentarlo nei 
van paesi. i suoi bencfici cf-
fetti 

Le tappe fondamentah deila 
terapia antireumatica sono 
state cssenzialmente tre. I-a 
pnma ebbe inizio con i sali-
cihri. vale a dire con quel 
gruppo di eompo«ti chimici 
che trovft il «uo e*emplare piii 
famo<o nell'acido acetilsalici-
lico. noto in tutto il mondo 
col nome tli aspinna I»a >eric 
di prodotli fimilan. o di com-
bina/loni tn cui olruni di essi 
sono stati assoeiati. fr mti»r-
minatiile. e per le atTczioni 
reumatche acute come per 
quelle nrraslnnali i risultati 
sono eccellenti Nelle forme 
croniche Invece gli efTettl 
sono piii modesti c translto-
ri. anche se ct si serve di dosi 
elevate. Ecco perche. malgra-
do la loro scarsa tossicita, non 

venRono prr-i molto in consi-
derazione per i reumatismi 
cronici 

1-a scconda tappa importab
le si ebbe con la scop*'rta del 
cortisone che alle prime pro
ve. per i suoi effctti straordi-
nari. parve risolvere dcfiniti-
vamente 11 problema. 

Ci »t accorse poi che nep-
pure il cortisone era in jjra-
do di debellare il reumatismo: 
per quanto clamorosi fo?sero i 
Ix-neflci otteiiuti. anchessi si 
rivolarono transitori E cio 
sarelibo stato il meno ove si 
fos>c potulo ricorrero senza 
danno a trattamt-nti pcriodici 
ripviuti II fatto piu negativo 
era invece costituito dai nu-
merosi rischi cui espo:i?v^ 
l*u.-o del cortisone, tanto che 
si ceroo di ottenere dei deri-
vatl piii innocui. 

Infatti il gruppo dei corti-
sonici e oRgi anch"e-»o nume-
roso. ma ad onta di ogni nrti-
flcio chimico • farmacologico 
nessuno dl tali composti *\ puo 
ritenere sicuramente Innocuo. 
se usato ad alte dosi e per 
lungo tempo Si era dunque 
ottcnuto un prodotto piii pftl-

• oace dei salicihci ma di diffi
cile e delicato maneggio Fin
che pochi anni or ^ono si 
giunse alio t^rzo tappa la ^tn-
tes-i del cosiddetto tenilhu'.n 
:onr, che si dimostro encrgi-
co come il cortisone ma senza 
gli inconvenienti del medesi
mo. II gualo h che aveva un 
altro lnconvcnientc, la note-

vole tossiciti. che imponcva 
anche per questo prodotto un 
nso molto cauto cd oculato; e 
vero che si riuscl a realizzare 
dei dcrivati mono tossici. nia 
erano anche meno attivi tera-
peuticamente. 

Mentre si tenfava di conci-
liare la massima efflcacia cu-
rativa con la massima inno-
cuita. ecco arrivare la sorpre-
sa dclVindometacina Non si 
tratta di un derivato divcr>o 
o di un composlo comunque 
assimilabile a uno dei tre 
uruppi chimici gi.N ao:i per la 
loro azione antireumatica fsa-
licilici. cortisonioi. fenilbuta-
zonici): si tratta di una -suite-
H assolutamente nuova nca-
vata dal triptofano II tripto 
fano e uno degli aminoajidi 
che entrano nella composizio-
ne delle proteine e le proteine. 
come si sa, fanno parte della 
nostra alimentazione. 

II primo dato rilevante e 
dunque che I'indometacina 
proviene da un fattore alimen-
tare. il che sembra scaricare 
in partenza il prodotto da 
eventual! responsabilita tossi-
che, sebbene non si possa 
I'scludere che le modiflche ap-
portate alia molecola del trip
tofano, oltre a conferirle un 
I»otere farmacologico. ne ab-
biatio alterato la innocuita Sta 
di fatto pero che le esperienze 
cseguite flnora gono risultate 
cstremamente positive. 

Per quanto riguarda l'azlone 
antireumatica cssa e — per 

rapidity e per durata — su-
periore di molto a quel la del 
fenilbutazonc. si dice addirit-
tura 85 volte piu intensa. ma 
il successo c ancora piii si-
gnificativo se si considera che 
non vi si accompagna mai al-
cuna manifestazionc tossica 
vera e propria, vale a dire no-
civa del sangue. del fegato. 
del rcne. del cuore. ecc. Sono 
stati bensl registr.iti alcuni 
disturbs (mai di testa, sonno-
lenza. vertigini. dispepsia. vo-
mitoi ma sembrano fenomeni 
di semplice intolleranza che si 
verificano infatti in coloro che 
non tollerano neppure i sali-
cilici: peral'.ro vi e da dire 
che sono disturbi transitori. c 
inoltre che e facile ridurli a 
una percentuale minima di 
casi con ccrti accorgimenti 
elementari: dosi moderate. 
trattamento breve, sommini-
strazione in capsule anziche 

• in compresse. 
E* bene awertfre infine che 

rimangono semprc alcune for
me piu gravi di reumatismo 
cronico in cui anche I'indome-
tacina (nonostante la sua «u* 
perioritA sui corti^onici e sui 
fenilbutazonicii pu<S fallire. 
ma e agevole prevedere che 
entro poco tempo a part ire dal 
nunvo farmaco si procederii 
alia sintesi di un gran nume
ro di suoi derlvati flno n tro-
varne qualcuno piii efflcace 
del progenitore. 

Gaetano Lisi 
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nella gestione aziendale 
La macchina non e sufficiente per ottenere una gestione attiva 

Con le sche-
de u i a t i 
nelle mac-
chine elettro-
nlche, una 
ditta USA ha 
creato I'effi-
cace imma-
glne pubbli-
citarla che 
riproduci a -
mo a fianco. 

/ / tema dell'impiego dei calcolatori elettronici per scopi pratici di diversa natura, 
ntorna, da qualche tempo, con insistenza; se ne e parlato diffusamente in occasione 
della recente Mostra-Convegno deliAutomazione, in occasione delV'installazione a Mi-
lano di un impianto automatico per il cojitrollo dei semafori, a proposito dell'accordo Olivetti-General 
Electric, nel corso di convegni e conferenze Qualclie giortio fa. nn aspetto parlicolare, ed indnbbia-
mente assai interessante della questione, e stato trait at o presso la Fcderazione delle Associazioni Scienti-

fiche e Tecniche, a Milano. e pre-
cisamente Vimpiego di calcolatori 
elettronici per la gestione azien
dale. Questo tema (seppur parlico
lare) e talmente vasto, da poter es
sere oyyetto di un corso completo a 
livedo universitario, per cui ttovrcmn 
lirnitarci a durne iippena qualche ele-
mento informativo. Mn rnrrt'i la pena di 
jarlo. in quanto I'aniomento <• di pienn 
tutualita. e le sue linee es$en:iali non 
sono difficili da seyuire anche da parte 
di un profano. 

All'lnterno di un'azlenda. in parlico
lare una fabbrica. si compiono nornitd-
mente ed in prandissimo numero. calco-
li abbastunza laboriosi II semplice cotn-
pnto di pnfjJip e slipendi. che deve te-
ner conlo di tutta una serie di fattori 
(paaa base, ore di presenza. incentive. 
superminimi, i»rten?ii/<i di conlint/eii-<i. 
nlfre indennita. Irattennte per miKiin. ns-
stciir<i::iorte e tasset i' iiiii di per se ab-
bastanza laboriaso. I.'elaborazione del 
costo (a eonsuntivo) di una data partita 
di merce prodona e anclfessa tutfaltro 
che semplice. in quanto deve tener con-
to del costo della materia prima, delle 
ore larorative impiejiate (il cui costo non 
i- inni epuale) dei relatiri oneri. della 
quota spese aenerali, delle spese di ma-
uazzinaupio ed altro ancora. In occasio
ne deoli inventari annuali delle oiacenze 
in mayazzino. occorre campicre calcola-
zioni altrettanto laboriose. quando. come 
quasi sempre accade. le voci di mayaz-
zino sono varic centinaia. 

Mensllmente. occorre poi valutare, voce 
per voce, I'ammontare delle spese gene-
rali. elaborare un rendiconto economico 
di produzione e spesso anche un bilan-
cio. per poter segnire. mesc per nif.se. 
Vandamento della produzione nel suo 
aspetto non solo quantitativo. ma anche 
economico. 

In questi casi, si impiepano comune-
mente macchine calcolairici elettromec-
caniche a schede perforate, le quali ten-
dono oggi ad essere sostitnite da ma< -
chine elettroniche. piii rapide. meno in-
gombranti e capaci di cseguirc una gam
ma di ralcoli aisai piii casta. 

Informazione 
in codice 

La tecnica-base per I'impiego di que
sti impianti e quella ben nota di Ti\K>T-
tare i dali numerici di partenza fie co 
siddette - inlormaziom •) su scheda per
forata. di predisporre la macchina per 
eseguire ur. certo ttpo di calcolazione. ed 
immettere nella macchina le schede ttes-
se, che sono assai numerose (dalle cen
tinaia alle decine di migliaia) l.a mac
china, ntilizzando i dati riportnti dalle 
schede a mezzo della disposizione dei 
fori secondo un dato codice. cscguc i 
calcoli e ne riporta i risultati (ed even-
tualmente altri dati • intermedi - che 
possano interessare) su fogli di diverse 
dimensioni, che vanno dal piccolo for-
mato dei fogli-paga a tabulati lunghi 
alcuni metri. zeppi di cifre 

Fino a questo punto si tratta di ap 
plicazioni convenzionali. ormai note ed 
acquisi'.e dalla maguloranza delle indu-
strie grandi e medic Afa la tendenza 
moderna e di andar molto olrre quesii 
limiti. estendendo Vimpiego delle calco 
latrici, in parlicolare elettroniche. ad al
tre fast della gestione aziendale, ed in 
primo luogo all'elaborazione del pro-
gramml dl produzione. 

In tal caso, la macchina k chiamata 

ad operare su - informazioni - c cioe 
su dati numerici che riguardano in pri
mo luogo la vendita. Un tipico esempio 
di questo ho avuto modo di individuarlo, 
per caso, acquistando tin paio di scar-
/»•: in ogni scatolu era contenuta una 
scheda perforata, che riporiavn. natural
mente col solito codice dei fori disposti 
in un dato modo. tutte le - informa
zioni - e cioe i dati relativi a quel paio 
di scarpe. v cioi> tipo. costo. prezzo, mi-
sura, data di fubbricazionc <• probabil-
mcnle altri che evideniemcntc posso
no interessare I'industria produttrice. 
Tutti i ccntri di vendita delle scarpe. ogni 
settimana tnandano alia scde centrale 
luttc le schede relative alle scarpe ven-
dute. e su <iueste la macchina eletlronica 
cluhora tinn prima serie di dati stati
stic! suite vendite e le giacenze. E' pos-
sihile cosl segnire, settimana per setti
mana, Vandamento delle vendite e va-

luuire le yiuccnzc. Ma e anche possifoili* 
ronipariire ('aiidaiiienfn delle vendite con 
Vandamento della produzione, c sapere 
con grande precisione se le giacenze di 
magazzino tendono a satire o a scendere, 
ed in <ptali settori questo avviene. Un 
terzo gradino. sempre nell'impiego delta 
macchina elettronica. si opera quando da 
quesia camparazione trn vendite e pro
duzione si claborano rifre e dati per de-
terminare i nuovi piani di produzione, 
accelerando o rallentando il rilmo pro-
duttivo dei diversi articoli per segnire 
Vandamento del mercnto. soddisfare 
pronlamcnte le richieste dei compratori. 
mnntenendo le scorte di prodolti finili 
entro i limiti minimi. 

Xellu determinazione dei piani dl pro
duzione con Vaiuto del calcolatore elet-
trnnico. naturalmente. occorre tener ron-
to di molti fattori. oltre alle statistiche 
delle vendite: in molte merci si ha un 
andamento stagionale delle richieste: in 
altri rasi occorre tener conto dei dati 
forniti dalle ricerche di mercatn. i qi/aM 
possono indicare e prevedere futuri an-
menti di vendita in dati settori e dimi-
nuzioni in altri. a prescindere dai dati 
statistici appena rilevati: spesso sitna-
zioni economiche a livello nazionale o 
anche intemazionale (congiuntura. re-
cesxione. boom, disponibilita di ralutc 
estere e cosl via) possano indirizzare la 
produzione in un senso piuttcsto che in 
un altro 

II quadro. cridentemente. si complica: 
da un lato. venaono utilizzate piii a fon
do le capacita di calcolo delle macchine, 
ma dall'nitro assume un ruolo sempre 
piu determinante la decisione dell'uomo. 
dello specialista. il quale deve dare oli 
• ordini - alia mncchina. e cio> predi-
sj.orla in modo che vtili:zi i dati nume
rici ad essa forniti in un modo p'uttosto 
che in un altro. dando ad oani dato un 
- prso - piii o meno determinante 

F.' questo it punto nevralaico della en-
sa. in quanto se I dati numer-rl forniti 
alia macchina non sono stati rilerati con 
esattezzn e se la macchina e predisposta 
a dnr loro un • peso . non b^ne npprez-
zato e determinato. i risultati finflli xono 
profondamente falsati K se tali risultati 
venaono presi per bnoni. rd utiUzznti per 
detcrminarc i nnori piani di prodnrione. 
i rixfthflfi sono noco soddisfacenti. ed in 
certi rasi addirittura disastrosi 

Come ahbiamo detto. /> oucsio il punto 
nevralaico della cota che spesso non vie-
ne compreso In macchina per quanto 
perfettn nutomnltrn. rap;dis*lma. p sem
pre una vjnerhina e nuindi non c en-
pice di pensare. di comuiere d*i rait'o 

namentt delle valutanonl Quando a pro
posito delle calcolairici numeriche ed 
annlogiche si parla di - scelte . operate 
dalla macchina. tale (ermine viene di 
solito capito male. La macchina. Infatti, 
opera una scelta tra un numero limltato 

di soluzioni o di figure che sono state 
preventivamente determinate c stabilitc 
dall'uonw. La macchina si limita a se-
gnalare che una certa situazione risultata 
dai calcoli eseguiti di un certo gruppo 
di - informazioni - e cioe di dati nume
rici. si avvicina ull'una puttosto che al-
Valtra delle soluzioni preordinate. Ma se 
le soluzioni dl confronto sono a loro 
volta vizinte in partenza. e cioe sono 
state determinate in base a dati incerti 
o elaborati secondo apprezzamenti poco 
Jclici. la -scelta - c una pura illusione,ln 
quanto viene fatta tra soluzioni che so
no in ultima analisi tutte poco felici. 

Idee 
confuse 

tn Italia, e del resto anche all'cstero, 
e assai comune una valutazione assai lon-
tana dalla rcalta delle capacita e d«l|# 
poxsibiiifa di tali macchine. Ci si rivolgt 
spesso ad esse come fossero capaci vera-
mente di risolvere situazioni azlcndali 
difficili. e di elaborare piani di produ
zione e di svilnppo - sicuri». mentre 
tutto questo puo esser fatto solamente 
se ci sono uomini capaci di valutare le 
varie situazioni di mercato, le soluzioni 
tecniche disponibill, i vari schemi orga-
nizzativi possibili e cosl via. La macchina 
potra permettere Velaborazlone numeri-
ca dei dati. il confronto assai rapido df 
t w i e soluzioni proposte dagll uomini, 
fornendo le varic rlsposte in cifre, in 
tin tempo brcvissimo. Ma il ruolo essen-
ziale e determinante rimane sempre quel
lo delfuomo. perchfi c Iiif che deve 
predisporre la macchina. deve darle sor
dine - di procedere in un modo piuttosto 
che in un altro. e - studiare - una certa 
soluzione - servendosi . della macchina 
stessa. 

In molte aziende. poi. si trovano oggl 
degli impianti di calcolo. in particolare 
elettronici. dagli sviluppi spronorzionati 
rispetto alle esigenze dell'azienda. e quin-
di utilizzati solamente per una frasione 
delle loro possibilita. In altri casi. Vim-
pianto fnnziona at di sotto delle sue pos
sibility in quanto manca il personate, ed 
altissimo livello di specializzazione. capa-
ce di utilizzarlo. \'c deriva in ambedue 
i casi una spesa inutile, un aggravlo per 
Vaztenda. anzichf un vantagglo D'altra 
parte, la cosa e anche comprensibile. in 
quanto. come abbiamo accennato. le idee 
m materia sono piuttosto confuse, e le 
<~<ianizzazioni di produzione e di ven
dita delle calcolairici elettroniche ed 
elettromeccaniche sono po.derose. e ten
dono. in questo periodo. a forzare le 
vendite. 11 loro gloco c appunto reso fa
cile dalle conoscenze limitatc in mate
ria di chi tiene il timone di molte im-
prese 

Ma. pian piano, la realta delle cose 
si sta palesando a tutti. Con Vausilio 
delle nuove macchine. una oettlone azien
dale puo essere mipllnrata. mediante ti
lled accurati e tempestivi. mediante la 
elaborazione rapida e precisa del piani 
di produzione nel loro partlcotari. tenen-
do conto di numerosi fattori che un tem
po erann trasenrnti tn quanta tenerne 
enntn romportavn calcolnzionl lunnhissi-
me Ma la macchina non e sufficiente per 
mere una nentwne buona. anzi. nonoslan-
te i\ suo Imniego. si possono nvere ri-
su'tatl p».t«ifrti. nddiriffiira dlsastrosl, 
mentre in altri casi si postono aver» 

ottimi risultati impiegando macchine elet
tromeccaniche dl modesto costo • df into 
assai pin semplice. 

Paolo Sattl 

http://morbo.se
http://registr.it
http://nif.se

