
PAG. 6 / e u If u r a 

»> • » * 
1 " " T v . ••> 

. , ' < • 

A - ' 
I* U n i t A 7 mercoltdi 24 ftbbraio 1965 

RICERCA SCIENTIFICA EINDUSTRIA Dl STATO 
L9 imJuslria d i Slalo apcudc poeo . 

'per la rieerea seieiilificn. Que-
•to poeo nun si 64 nrppiuo 

esallamciite quanto eia per inamau- , 
za d i dati a l lendi l i i l i d i rilevaziono 
I'ino a ier i non lia a\u lu un pro-
gramma; non ne lia presentnto au
rora urio. In tenia di r i ter ra, non 
ha <diielt i \ i inu necessity: « A caiiid 
dcjdi svi lnppi del Mcrcalo Cotnunc, 
ecsa si trova d i fronle a probletni 
di •oprav\ivenza compr l i l ivn r i t rc - . 
mauicnle d i f l i r i l i ; la necrasilii dr l la 
r i icrca c rcsa iirgenlc rl.ill.i piessin-
ne della i-oni-urrcii/a .>. 

f jucslo. e le pdrnlc rl ie alihi.imo 
r i la lo dal disenrsn del presidrulc 
d c l l ' I K I . I V h i l l i , e qu.ii i lo ha <l.ilo 
i l CouYCguo su « La rircrc.i scienli-
f i ia e t r r i io lox i rn rielle a/iende di 
Slalo cd a parler-ipa/ionc slalale» 
die si e svollo a M i l a n " dnmenien, 
per inizial iva del Minislro dr l le 
Carter ipa/ inni hl.ilali, Ho. c di ((Hel
lo dr l la Hiceren srieulifica. Arn.ni
d i : prescnli i d i r ixcu i i , i lern i r i t> 
i ' r i r r r ra lo r i f l f l l ' i fu l 115̂1 ri.1 di Slalo 

Hisii l lnlo grate, non soltanto per 
quanta fa in l r . t \ iedere del puss.ilo 
© i lcl prescnle, ma per Tarrr lralc/za 
dojtli o l i i r l i m . Kra infa l l i da alien-
dersi alim-un un len la lhn di defini-
zinne del ruolo ( l ie spclla ncl rain-
po della rirerea aH'indiiftlrin d i Sl.i-
l o : (-AM e infa l l i la sola atlriivcrsn 
la quale la cii l lclt ivil. ' i pun dcter-
min.ire direllanicnte le sue sreltc in 
materia di rieerea applieala e iccno-
locira, e con i i o ste^^o uiodifirare i 
lei mini della r i<ena in(cnl i \ . i la ncl 
netlore p i i i . i l o . Ma il prolileuia non 
e slalo ueppure bfior.ito dalln rr la-
r ione d r l min is l io Ho. 

L'gii.iliiionle. si puieta spenire di 
•apr ie <piali eoinpil i lo Slalo il.1li.1-
nn si as«egni l i i pc t lo alia r iccrc i 
inlerna/iouale, ncl rampo rapilali»la 
e in (|iiel|n socialist.1. Om-Ilo soi'i 1-
Hsta non e slalo neppme e tora lo ; c 

y 

di ROSSANA ROSSANDA 
. 1 1 • 

quauln a (juello capi lal i i la. i l «olo 
minislro 1 Arnaudi > lia alTronlalo la 
tpirslionc, damlolr una soliuione rc-
s l r i l l h . i ; T l la l iu lia da rassegnarsi a 
por l i i i im ip i l i speciliri e soprallul-
lo — rii'onosciula la prominen/.a aine-
ricaua ncl ruinpo dell 'cnergia tnnlca-
ic — occorrc prcpararsi ad un ra< 
dirale - ridimcnsionamenlo - del " (.'<>-
ini lalo na/ionalc per I'KiiPipia 1111-
deare. La liilancia dei h rewt l i — un 
i l isu\ai i /n di 67 ui i t ianl i aH'anno, e 
per di p in, eome si e appreso. per 
l i re \e l l i in parte in \ecr l i ia l i — non 
ait-enna a inodiflcarsi. • 

.Ncll'an^tislia di queslo ori/zontc 
pol i l ico risallano i dali di fal lo, cite 
EOUO le r i f re e le idee, denlro alle 
ipial i si miiovono eoloro ru i e aftidalo 
I'iucenle palr imonio indu^lriale pub-
Id i io . I.e r i f re . come si e detlo, souo 
di iuiprcotiouantc ii ioilcslia, e relali-
Mimenle inal lendi i i i l i . Sreondo la re-
la/ ioue Ai igc l in i . !e a/iende di Slalo c 
a parleeipa/ione slalale spendono per 
la rieerea, eon liella \a^ l ie / /a . dallo 

0.25 nl 5% del fal iunito. II t:ruppii I HI 
da una r i f ra p in piecUa. I ' l % del fal-
luralt i , eirea 16 miPard i : di «|ues|i 
pern (dire un ler?o vnnno nrll*ar«|iii~ 
nto di l i re \e i l i . (!ome e nolo, e come 
awerte i l relalore per i l irriippo Hre-
da. He^^ior i . in ipiesle cifre, clip ^ia 
ci semlirano modesic, <• K i (onfimdono 
sfiesso le t icerdie con i (( i i i t rol l i di 
prodi i / ioue, somiuandone le 'pe<e rr-
lalixe. d ie i i i \ero souo direllaniente 
afTerenli alia |)r<idu/ione, e ro in im-
ipte non sono rirerclie ». 

Al l re l lanlo nelndo-i • dal i coucer-
ni ' i i l i i 1 i rerralor i . Serondo i l relaloie 
Angel ini . sareldiern, fra tulle le a/ien
de di Slalo. poco ineiio di 1.00(1. di 
cii i 2 011) sollanlo ncl j iruppo I It I. Se-
conilo i l presidenle dc l l ' I IU , i stioi 

- fra 
in set* 
specia 

r ircrcalori sarcldiero iu\ccc 
« conlinui 0 c « discontinui n. 
tori a spccializ/ali » e « non 
l i / za l i» — 2.60U. L' inicrn rnusiglio 
naziouale d t l le Iticerclie ilrnuneia 
poco pin di 3.000 fra ricerratori o 
lecnici di lal ioralorio. Con quale cr i -
lerio le a/iende di Slalo definiseono i 
lorn rircrcalori? \ i m e slain delto. 
I I daln si ridimeusiona. quando si 
lenga roulo die i l pre»idcnle del 1*1 It t 
lia spiejealo, non sen/a imbarazzo, co
me i l suo esercilo di r iceualor i possa 
fruire di allrezzaluie ed i inpianli per 
la rieerea pari, in lu l lo . a note mi-
l iardi . Di quesli, sei \uuno alia sola 
l { \ l . Tullo i l reslo dr l la rieerea uel 
uruppo 11{| — llalsider. D.ilmine. 
I 'emi. I'inm-ceanica, Kinranl ier i . 
(rruppo S'l'K'r, per un lolale di (dire 
2.000 licercatori — axrebbe a dispo-
^i/ ionc meiio di Ire mi l ian l i di it-
Ire/zalure. 

I" qui \ iene una qurstionc di ine-
lodo, c di idee. I tccnici della nostra 
imprcsd pubblica — o^nuno dei qua
i l . salendo al ni i rrofono. I1.1 leuulo a 
definirsi 1101110 di pocbe parole ma di 
crislalliuo ri>;ore menl.ilc — non li.m-
110 esilalo a porlare a I Oouvepno dali 
di una iinprcrisjnnp d ie diuiosira una 
\Uionc, non di( iamo 'cienli l ica. ma 
men clic correll.i del pridilcma. II l<>-
ro or i / /on le scienl i l i io. lecnico. o per-
(ino leinocralico. «i e rivelalo ben 
r is l ie l lo. I r icbinmi alia kennediana 
nuo\a frontier;] liauno t iadi lo. <ouic 
tul lo iileale, ipiello di una soeicla, 
eiifemisiicamente definita " aperla », 
111-lla ipinle. dalbi Slain aH'Unitersita. 
dalla puerra alia rieerea. lu l lo ser\e 
al prof i l lo ( I rHi t i i lus l i in . Nessttno lia 
prixpei ialo d ie Ta/ieuila di Stnto po-
lesse avere una dhersa" (pialifica e 
fine, e d ie pcrr io. fra indiislria e r i -

, .cerca, i l rapporlo poiessc r i w r o i n - > 
< a i d ie capovollo. Si b assisiilo ad una 

polemiea dr l le aziende di Stain ron-
Iro lUnixers i l i i e conlro lo Slalo, 
(piasi non nc fo imrn esse stcssc 
espressione e • I rumrnlo. - - -• --- -

K qui i l guasln va o l i ie la rieerea 
scienlilica e rivela la povprla di in-
dir izzn dr l la nostra struttura econo-
tniea pubblica. AI suo rstendersi non 
corrisponde ne un indiri/./.o polit ico 
d ie le assegni un ruolo di Irasform 1-
zione deH'ernnnmia naziouale, ne la 
forma/ione di una ela<se dir iccnlc 
di\ersa da quella deir iudusir ia p r i -
vala. Kppure i l probiema e nculo: 
l i ' i iduslria prhala ilaliaua, per la re-
la l i \a rislrelle/za del meicalo e delle 
risorse finan/iarie e per In ereseenle 
inlepra/ione con pi i i potcnli (iruppi 
slranieri. ba piu comenien/a ad ae-
(|iiislare brexetli allYslero d ie a svi-
luppare una rieerea aulononia. Sidlan-
lo un forle impeffiio dello Slain e 
della impresa piibhlie.i, (nnne<so eon 
un piano di r inno\aiuenlo slrullt irnle 
e ronceulralo nei sellori dove app.ire 
realnieute possibile una coinpel i l i \ i ta. 
e in coudi/ioue di difeinieic I'aulo-
nomia econoinica, e ip i iml i pidi l ica. 
del I'aese. 

Ne i l piano I'ieracciui. |>er I'eslre-
ma inodestia de!;li «lan/iamenli r isei-
\ . t l i alia liceica e la lolale assen/a di 
1111 ind i r i / / o per la *le--<a. sembra 
aicrnc coscicu/a In (tuc-lo quadro. 
I' ibtilu/ionc di un ni ini^ leio, speralo 
e p in incMi da \ i naud i . non puo 
a\ere alcuii \alore r i>idul i \o. Non si 
f.ira ilel noslro un I'.ie^e hiodernn. 
sen/a I ra- fo i iuai ln -o>l.m/i.ilii iente 
ncpli i nd i r i / / i e nella c l a w pidil iea-
<|ili sla i l l imi le e l 'eipii\oco della 
cidlabora/ione socialUla. Kd e pra\e 
die, aucora una \ id ta , scuola e rieer
ea siauo desliuate a p.ijjarne i l p re / /o . 

scienza e tecmca 
'. V 

Un nuovo libro di Ettore Casari 

Tra matematica 
, , • - 1 - • 

efilosofia 
.'« 

Rossana Rossanda 

Uno del problcmi sui quali 
$ ufjaticata la meilltazionc 

filosofica, sin dalle sue oriyt-
ni. £ ifuto quello dei - con
cetti ». della loro formazione 
e della loro natura £" un 
probiema centrale della /do-
Aofia greea (Platone. .Arfsfo-
tele); b forse il probiema piii 
dibattuto nella Europa del 
Mcdioevo dalla filosofla sco-
In.stica, enn il nome di - pro-
b'ema dealt ttniivrAdll » Alia 
medfoccnie disputa dcgli uni-
rersalt risaluono an:i moltc 
aprCMtlonl. ancora o(K;i w-nfc 
in quel ramo della /doso/t«. 
la loaica. al quale tl probie
ma stesso appartiene. E' una 
termmoloaia che puo trarre in 
inuanno chi non abbia con-
.viirMidfrie coNa storin della 
filosofia Inlalti roali-ti M' 
c/ti'amaroTio co/oro che soste-
nevano la esistenza (la »rrnl-
la») dei concetti, come avera 
fatto. rlcorrendo a un • mon-
do delle idee - ouqettivamen-
te esistente. il QTCCO Platone; 
mentrc nominalist! si dissero 
i loro contraddittori. i .soste-
tu'fori deNa te.sj* che I con
cetti sono nomi. locu:ioni di 
comodo prti'C perd di realtd. 
c da ricondurre sempre ai 

I trasporti su rotaia non sono tramontati "1 

Treni alia media di oltre 200 Km I h 
All'avanguardia sono Francia e Giappone, ma anche in tutti gli altri paesi 

indusfrialmente avanzati il probiema delle « nuove ferrovie » e attuale 

il medico 

Come agiscono 
gli «ormoni » 

Recenti esperienze tenderebbero a dimostrare 
che essi stimolano la produzione — da parte 
delle cellule del tessuto ghiandolare — del 

loro specifico acido ribonucleico 

*s'A 
I T O K I O — Un auper - espresso giapponese durante le prove 

I I probiema dei t rasport i pubbl ic i h 
ORgi i n I ta l ia d i pier.a at tual i ta: sono 
sul tappeto argoment i d i importanza 
v i ta le qual i la r is t rut turazione del la re-
te del la Ferrovia del lo Stato. l 'ampl ia-
mento dei serv iz i c i t tad in i e foresi del 
le grandi ci t ta (Metropol i tana d i M i -
lano d i Roma e d i Tor ino , fe r rov ie v i 
c ina l ! delPAdda. fer rov ie v ic ina l i ro-
mane e napoletane): se ne parla sul 
ter reno sindacale. sul g iorna l i . sui 
per iod ic i . In pubbl ic i . d iba t t i t l e 
convegni , se ne parla al ia Came
ra e nei Minister i Sari* interessante. 
data I 'attual i ta del la cosa. f o rn i re an
che un certo numero d i dat i e d i c i 
f re . qualche descrizione e qualche i n -
formazione d l t ipo squisitamente tec-
nico, su quanto e stato fat to ed e i n 
corso d i rcalizzazione nei campo dei 
t rasport i su rotate, tanto sul terreno 
fe r rov ia r io d i grande distanza che per 
1 t rasport i foresi ed urban i . 

E' i l caso d i premettere. ed anche d i 
Rottolineare. che la tccntca del traspor
t i su rotaia ha fat to. nefil i u l t i m i 15 o 
20 anni . pass! da gigante. e che e tut-
tora i n plena fase d l sv i luppo. u t i l i z -
zando tut ta una serie d i tecniche e di 
tecnologie nuove nei campo del la mec-
canica. deU'elettrotccnica. del l 'e let t ro-
nica e persino del la cibernetica II mez
zo d i t rasporto su rotaie fornisce oggi 
del le prestazioni che trent 'anni fa non 
• i immaginavano nemmeno. quanto a 
veloci ta, sicurezza. costi deserciz io. ca
pacity d i t rasporto ed anche comodita 
Ma t roppe vol te, ocei . in I ta l ia, si 
fanno conf ront i e art i f ic iose compara-
zioni t ra i t rasport i su strada e quel l i 
su rotaia- art i f iciose in quanto si con-
siderano da un lato lc p in moderne 
autostrade e le p iu moderne automo-
b i l i e da l l 'a l t ro una rote fe r rov iana i l 
cui complesso risponde alia tecnica di 
t rent 'ann i fa. e. per d i p iu . i n cat-
t l vo stato Considereremo ora un p r i -
mo aspetto del le novita tecniche nei 
campo dei t rasport i su rotaia. e prcc i -
samente la velocita 

Sul le nostre re t i , soltanto stncolt con-
vog l i leggeri spccial i possono superare 
i n cer t i t ra t t i d i l inea i 150 k m al-
1'ora: per i l resto. toccare del le punte 
d i 120 e marciare ad una media di i'O 
e gia andatura da treno espresso 

AH'estero le cose sono molto diverse. 
In par t ico lare in Francia e Giappone 
I n Giappone. g l i specialist!, r i un i t i a 
f a r par te del nuovo Ist i tuto Supenore 
d i Ricerche Fer rov iane . nato qualche 
anno fa con sede presso Tokio. si sono 
appl icat i per p r ima cosa al ia progetta-
zione del nuovo collegamcnto tra To
k io e Osaka, su una distanza d i 520 
k m Questi specialisti hanno voluto ab-
bandonare in modo deci<o quaUiasi so-

' luzione lecata al rcsto della rete na-
zionale: nuovo e i l materiale rotabi le. 
nuov i i sistemi d i segnalamento. per 
csscre l>on cert i d i non in t rodur re nul 
la d i tradi?ionale. 1 giapponesi hanno 
persino abbandonato lo scartamento 
t radiz ionale per adottarne uno del tut-
t * auovo, U quale non pcrmct te , ev i -

dentemente, 1' inserzione sulla nuova 
linea d i materiale rotabi le o orgam 
smgoli d i t ipo convenztonale. 

La l inea e percon>a oggi da t ren i 
esjiressi bianchi e azzurr i che vengo-
no chiamati - Treno espresso del so-
gno - e d ie percorrono i 520 km. f ra 
le due citta a una velocita media d l 
130 k m . a l l ' o ra , raggiungendo delle 
punte d i 200 km. alTora Ma questa 
non e che la pr ima lappa, in quanto. 
fatte le pr ime esperienze d'esercizio 
a velocita r idotta. si passera tra poco 
alle velocita per cui ia nuova linea 

•- e stata prevista- 175 k m al l ora d i ve
locita media, con delle punte a 250. 

In Europa, ch i sembra esserc al ia 
avanguardia per la conquista delle alte 
velocita sono i f e r m v i e r i francesi. i 
qua l i hanno compiuto e stanno effet-
tuando oggi tutta una sene di esperien
ze che vengono seguite poi. dopo qual 
che anno, da realizzaziom pratiche. 
Pu6 sembrare cunoso parlare d i p r i -
mat i d i velocita in campo fer rov ia
r io . eppure e i l caso d i fa r lo N'el 195(», 
sulla linea Parigi-Bordeauv. un nuovo 
t ipo d i locomotiva. trascinando un con-
vogl io d i quatt ro v r t t u re . ragciunse i 
170 km. al l 'ora: quat t ro anni p iu tar-
d i . nei fehbraio del l!>54. sul t rat to D i -
gione Bcaune. una locomotiva di a l t ro 
t ipo. sempre trascinando un convoglio. 
toccava i 243 k m all 'ora- l'annn dopo 
sul la l inea del la Lande. dopo una m i -
nuziosa preparazione della motr ice e 
del le vc t ture . venne stabi l i to un vero 
c propr io pr imato mondiale che f inora 
non t1* ancora "stato battuto 331 k m a l 
Tora '28 e 2i» mar /o 1955> 

N'el corso di queste espericn7e. gli 
specialisti franc* ";i compirnr.o n l i e \ i s i-
i temat ic i con mezzi n^oderni^simi per 
ind iv iduare i l comportamento dei d i -
v r rs i nrgani mcdiante rstensimetr i ed 
a l t r i s is t rmi furono misurate le defor-
mazioni delle rotaie. delle mote e del le 
sospensioni. spocialmc-nte in c r i r \a i] 
comportamento doi pantoeraf i e della 
linea di contatto fn analizznto niedian-
fe la r iprcwi d i f i lm : furono r i levate 
tut te le n<:cilIazioni a^sjali e tras\orsa-
l i delle cav=e e dei va r i organi dei car-
rc l l i - furono indiv iduate eventual! v i -
brazioni e fu control lata in tu t t i c l i 
orcani prmcina l i 'motor ! , cuscinetti. 
ecc.l la temporatura 

I nsul ta t i d i questi r i l i ev i . com-
piut i su macchine a corrente continua 
'quel le del record) e su macchine a 
corrente alternata monofa«;e sninte a 
230 k m alTora 'Strasburco - Hasilea> 
furono del massimo intere^^e Pr ima 
d i tu t fo stabi l i rono che. senza alcun 
nericolo e con materiale rotabi le d i 
t ioo conven/ionale si possono rag-
giungere velocity d i 160 k m a l l ' o ra 
median**" convoeli normal i co^t i tu i t l da 
un locomotore e da un certo numero 
di carrozze Ptabi l i rono pure che non 
ci sono mot iv i tccnici e d i sicurezza 
c h " oos«ano scon^'cl iare le velocity t ra 
i IfiO e 300 k m al l 'ora ' e probabi lmcn-
te anche oltre>. salvo che a questi re-
c im l occorre che le curve della l inea 
abbiano un raggio p iu ampio (supe

no re ai 2500 tnetr i ) ed occorre modi -
f icare i l sistema d i segnalazione po-
nendo i segnali a una maggior distanza 
dai punt i protet t i . rondendo natura l -
rnente la segnalazione stessa del tut to 
automatica. 

Tal i problemi sono perfettamente r i -
so lv ib i l i senza r icorrere a p rov \ed i -
ment i part icolarniente complessi e co-
stosi. H fatto che un convoglio lan-
ciato a 200 k m . al l 'ora impieglu 2 k m 
per fermarsi se non si vuol recar d i - . 
sagio ai passeggen e nschiare che i 
bagagli cadano dal le reticelle. non co-
stituisce un ostacolo g ra \e . Come al>-
biamo accennato. i segnali debbono cs
scre post! a maggior distanza dai pun
t i protet t i . e puo esser consigliabile. 
come si sta facendo attnalmcnte in 
Germania. mun i re i convogl i destinati 
alle altissime velocita d i f ren i d i emer-
genza a patt ino elettromagnetico. sul 
t ipo di quel l i lmpiegat i in campo me
tro poli tano 

A l io stato attuale delle cose, si co-
minciano a vedere i r isul tat i d i que-
ste esperienze e dei nuovi studi Ab-
biamo gt.'i accennato alia linea giappo-
mese del Tokaido che m a m a a una 
media di 13() al l 'ora. e passera proba-
bi lmente entro un anno ai 150-170. i l 
famoso - Mistral - francese. tra I 'angi 
e Marsigha. viaggia t ra i 150 e 1«̂ 0 k m 
all 'ora lespre^so tedesco - Oro del Re
no - marcia anch'esso a 160 k m al l ora 
Sono in avanzata fase di costruzione 
due nuove sene d i locomoton per le 
ferrovie francesi. capaci d i raceiunge-
re. sempre trascinando tin certo nu
mero di \acon i . i 230 km al l 'ora 

Naturalmente. con la composizione 
conxenzionale dei t ren i . e cio,> un lo
comotore che trascina un certo numero 
d i carrozze pesanti. si incontrano cert i 
l im i t i volcndo procedere alle alt issime 
\elocit.,» l"n convoglio del - M i s t r a l - . 
pt^a oegi circa 750 tonneliate. per cui. 
per poterlo trascinare a 200 k m a l l ora 
oceorrcrebbe un locomotore della po-
tenza di 10 000 CV. oppure. cosa as«ai 
p i i i logica una coppia di locomotor! 
da 5000 (*V l u n o e ciot» dt una poten-
za simi le a quel la 'de i S4i> delle Ferro 
\ i e dello Stato La cosa appare p«">ssi-
bi le. ma non comen.ente L 'a \ - \ento 
delle altissime velocita comporta I af-
ferma7ione su scala sempre p i " \a^ta 
del materiale fer rov iar io legccro. de-
r ivato dai t in i che ben conosciamo. co
me i l - Settebello * o I" - A r lecch ino - . 

Su questo t ipo d i convogli legueri si 
sta lavorando a piena andati ira in d i -
versi paesi. Francia. Germania. Sviz-
/cra ed a l t r i ancora r icorrendo a tec-
niche e tecnologie nuove. sia per quan
to concerne la rcalizzazione della parte 
meecanlca. sia per quanto concerne la 
parte elettr ica. nella quale come avre-
mo modo di vedere prossimamente 
entrano ormai largamente sistemi d i 
eomando e di protczione transistonz-
zati. nella quale si fa largo impieco 
d i semiconduttori d i potenza e d i cir
cui t ! elettronici d i tin<-» avanzato 

Paolo Sassi 

Si pud fare la jrittata sen-
za uova? Pare di si, se vo-
gliamo rifcrirci — in senso 
fiaurato — alia piu vivace 
novita di cui si e avuta no-
tizia nei corso del reccnte 
Congresso internazionale di 
Biochimica tenutosi a New 
York. Vi si e parlato infat* 
ti della possibility di ese-
guire una terapia ormonica 
non ricorrendo affatto ad 
u.*o di ornwni E il bello e 
che. a conti fatti. la cosa e. 
oltrc che convincente, di 
una incantevole semplicita. 

La faccenda ha preso lc 
niov.se dalla esigenza di ap-
profondire certi probletni 
che conosciamo solo a me-
ta: dire, per esemplo, che 
i fertilizzanti incrementano 
le vegetaztoni signiflca ri-
levare un fatto concreto 
praticamente constatabile, 
ma Vimpostazione scientiti-
ca di questi fatti esiae che 
si esplori anche il modo in 
cui essi avvenaono. c il per-
chi. e i motivi che li con-
dizionano. m^omma quello 
che si chiama il loro mec-
canismo. 

Ora una di codeste lacu-
ne ,TJ ha app-into nella or-
monO'terapia. di cui si san-
no I'cfficacia e le sinoole 
upplicazioni ma non il mec-
canismo; si sa clot' che lo 
ormone tiroideo. quello o-

. rorico. quello ipofiwrio ecc 
stimolano rlspettiramentc la 
tiroidr. Vorttio. iipoftsi a 
funzionarc mcplio. ad accre-
scere la loro secrezione. ma 
non si sa bene — ecco la 
zona d'ombra — come cid 
arvenga. - attraverso quali 
modifiche cellulari o reazlo-
ni chimiche o chimico-fisi-
che o altro che sia 

• 
Per lo meno blsogna (Ttre 

che non lo si sapeva finora. 
p*rcht al suddetto congres
so il vrlo e stato sollevato 
Co*a accade dunnnr nelle 
ahiandolc endocrine nuando 
il rclattvo ormone. specifico 
per ciascuna di »»«*•*». viene 
in un qnalsia*i modo intro-
dnuo nello ornanismo ed * 
rertanto me**o in grado dt 
raggiunorrle irnsvortato dal. 
Ia corrente *anpuigna'' Xe-
aii ultimi tempi si era ai*an-
znta rtpotrti che Vormonr. 

i renuto a contatto delle eel-
i lule che componnono il pic-
| coFo organo ahiandolare 

riufcis*e ad otte^cre un fun-
I zionnmento piii intensiro 
I oncrondo non sull'intera ccl-

lula ma sul suo Twafrn'a'r 
acnelico. sui cosidetti cro-

I ?"o<ornj e aenl 
I L'idca po 'era esserr sua-
I ocsrira ma nella sua ne-

bii.'otitil non spiegava nulla 
I p^rchf non diceva co*a or-
I rrn'«f in questo mr.tcna7e 
. crn'-tico. e il sempiice fat

to di Umitnre a una dc?f»-
1 minaia sede Veffrtto eser-

I citato dalla sos'anza ormo
nica introdotta nrll'organi-

Ismo nan era una npiegi-
zione Gli studiosi se ne 
rendevano conto. ed avan 

Izarono percjo una nuora 
ipoiesi: che Vormone iom-
minisfrafo. una rolta a con 

I tatto col materiale aenetico 
drlle cellule tiroidee. ora 

Irlche. ivofi<arie ecc, fosse 
in grado d: aumentare tn 
cs*c la produz'one di acido 

I ribonucleico (quello indica-
to dalla lipid R.V.4) che so 
vrainiendc alia altivtta dell* 

I proteine cellulari c quindi 
al fumwnamento della cfl-

• lula stessa 

Bcnchc" non ancora pro-
rata sperimentalmente, la 
cosa appariva vcroiimile 
Siccome ogni ccllula funzio-
na sotto il controllo del suo 
acido ribonucleico (picscn-
te nei materiale genetico, 
vale a dire nei cromosomi 
e nei geni) e comprensibile 
che Vaumento di codesto aci
do RNA aumenti il suo in-
flusso snlla cellula nei sen
so di attivizzarla, di incre-
mentarne la funzione. Met-
tiamo il caso di una tiroide 
poco funzionante. con rela-
tivo quadro morboso dovn-
to al riflcttersi sull'intero 
organismo o su .sinpoli or-
gani della deficienza tiroi-
dea; la somministrazione del-
I'ormone tiroideo. andando 
ad agire sul materiale ge
netico delle celtule delta ti
roide ne accrcsce I'acido ri
bonucleico, e poi a sua vol-
ta questo acido ribonucleico 
il quale sprona le cellule 
tiroidee ad una maggiore 
secrezione. 

Bene, e su tale ipotesl 
che ha lavorato il profes
sor Segal dell'Istituto Rock-
feller per verificarne Vat-
tendibilita, con due tipi di 
esperienze. quelle in senso 
negativo e quelle in senso 
)Xisitivo Con le prime cioe 
dopo aver somminislrato agli 
animalt un ormone egli ha 
pure iniettato una soslanza 
capace di nentralizzare I'aci
do ribonucleico (precisamen. 
te I'actinomicina D) Se fos
se stato vero che I'effetlo or-
monico si produce attraver
so I'acido ribonucleico. co-
desta somministrazione con-
temporanea avrebbe dovuto 
non dare alcun effetto 

E fu appunto quello che 
si vcriftco Malorado I'uso 
ma^iccio di ormone ovari-
co. la prcsenzn di actino-
micina D non permise di 
ottenere nessun risultato tc-
rapcutico l.a suppotlzione 
leorica sembrava dunque c-
*atta. si trattara di aremc 
la riprovn con il trconrio 
grnppo di esperienze Da 
animali cui era stato *om-
rnin;stralo ormone ovarico 
fn prero I'acido ribonuclei
co delle cellule ovar.chc. e 
questo acido specifico — e*-
so soltanto. sf bndi hene — 
fu inpfjj'flfo ad altri ani
mal:. rbhrne. in questi iil-
t'.rni *i ebhero Qli tteni ef 
fetti che si <arrhbcro aruti 
inirttando Vormone vero e 
propr'o che inrece in c«si 
non rra «fnfo i/cofo per nulla 

Parr dunque accertato co-
«f il meccanismo con cut 
na'fcono gli ormoni che con 
f-'f/rrhhr nclVaccrcscerc In 
ar'<do ribonucleico wecifico 
drlle cellule co*utucnti la 
ahiando'i cndnrrina in qur-
stioie Sul n-'a^o pratico non 
^ ancora po«s bile flnficipore 
rventuali appUcazioni tera-
•peutiche. non f" da etclude-
rr pero in un futuro non 
immediato la protpettiva di 
cure ormoniche *enzn wo 
di ormoni ma usando I'aci
do ribonncleico ricarato dal
le ohiandole endocrine di 
animnli trnftati col rrlativo 
ormone Cih forte rtotrebbr 
evitnre te Impurita di o'ew-
ni comprxti ormonici ogni 
'fruffofi in ternpin, col pro-
bnb'le vnn'aanio r»f unn mnij-
a'ore efficacin o di una man-
ainre toUerabiUta o di am-
bedue le dotl insieme 

Gaetano Lisi 

tingoli oggctti concreti ai 
quali esse si rifenscono. (Rea-
listi dtutque gli • idcalisti •, e 
vedrcmo pcrchd lc virgolette; 
nominali>ti inrece gli cnipl-
ristil 

II probiema degli unlversall 
c sinfo oggetto, negli ultimi 
cento anni (circa), di studi 
profondi. che hanno condotto 
a risultati di grande, anzi di 
prandis.simo rtl iero: ma c stn
to fatto proprio dalla mate
matica. e direi da cs-sn fnplo-
bnlo Questo non significa che 
csvo non sia un probiema fi- ', 
losofico. un probiema cioe 
che interessa tutto \l penticro. 
non solo un suo modo di c\-
••ere (il pensiero matematt-
co); q u c / o sipnifieri soltanto, 
a mio avrho. che la metodo-
loom matematica si e rlve-
lata la piii atta alia indagine 
di csso 

T.'af-sunzionc da parte delta 
matematica del probiema 1i-
loiofico (logical generate de
gli - univer^ali • e stata ope-
rata dal tedesco Georg Can
tor che. negli ultimi decennl 
del passato secolo (a partlrc 
dal 1877). ha fondnto la -tca-
ria generate degli insieml -. 
Insieme (o ' moltepiicitr) -. o 
* varicta • come Cantor dice
va) c sinonimo. per Cantor, 
di ' universale •. di concetto 
pensato come » cnte ». come 
- nnitri - e.si.stenfe (se pure dt 
una esistenza vuramente men-
tnle): -ogni Molti che si la-
scia pensare come Uno. cioe 
ogni aagregato di elementl 
dcterminatt che puo venir le
gato in un tutto attraverso 
una legge » ('Cantor;. 

La teoria matematica degli 
' fnsiemi - srifnopnta da G. 
Cantor p coci nffnscifianfr da 
csscre stata definita (dal som-
mo David Hilbert) • paradl-
so - delle matcmatichc Hil
bert disse. piii preclsamente: 
* non ci lasceremo scacciarc 
dal paradiso che Cantor ci ha 
conquistato». Lo disse dopo 
che la teoria di Cantor era 
cntrata in crisi. pcrche come 
conscguenza di c.ssa crano ve-
nute fuori delle contraddizionl 
(antinomie della teoria can-
toriana dcgli insiemi). 

: Come uscire 
da un vicolo cieco 

Credo si possa dire (limi-
tando perd for&c un poco la 
portuta ejjemva dcll'opera) 
che ('ultimo irjJume pnbb(i-
cato dal professor Ettore Ca
sari. gia ben noto agli spe
cialisti di logica per le pre
cedent ope re sui term': Com-
putabiiita e ricorsivita e: Li-
ntamenti di logica matemati
ca. e la csposizionc delle di
verse vie che sono state pro
pose ncl corso dell'ultimo 
mezzo secolo per uscire dal 
vicolo cieco delle antinomic, 
nede quali si impiglia neces-
sariamentc la teoria degli m-
Mfmi se M riioJr mantenere 
la defmizioiic cantoriana di 
molteplicita (~ varicta -). Si 
tratta del volume: Que«tioni 
di filo~ofia della mateniat ca. 
che porta it numero 6 nella 
Collana di Filosofia della 
scienza diretta da l.udovico 
Geymonct (Fcltnnclli Editore, 
Milano. 1964. pp 231. L. 5000). 

Ludovico Geymonat. oirl n( 
principio degli anni qtiaranfa. 
si presentd come it leader 
della corrente culturale. tnno-
ratricc, che si proponeva di 
far uscire la iilo^ojia italwna 
dal provincialismo e dall'an-
gustta nella quale I'aicvano 
costretta Videali^mo del Cm-
re e qucHo del Gcntdc. c^cdi-
dendo dal fjlosofnrc tutta la 
claborazione di pcn*tcro drlle 
'icienzc naturali cd c^atte (in 
particolare quella loaica mt:-
trmatica. o \imholica. che 
proprio 1'italiano I'rano avci a 
fondato in senso uwderno alia 

Enciclopedia 

polacca 

della tecnica 
l"n grnppo di emincnt i c j < -

cial ist i ha miz iato ia stc^ura 
della pr ima - Encicloprri.a 
d'""Ila t tcn ica - polacca. in 7 n-
l i va scientifica delle 'd iz ion i 
W j d a w n i c t u a Naukouo T t ( 1.-
niczno I I comitato di redazio 
ne comprende i l preside n:c 
dc l IAccademia polacca delle 
scicnze. .1. Groszkowski. i l *c-
gretar.o della sczione dr l le 
scicnze tecniche della stessa 
Accademia. F Misztal e l ! 
x\cr presidente del Comitato 
della scienza e della Ucn : i a 
D Smolonski 

I. ' enciclopedia. che sara 
composta da 10 volumi c com-
prendera ol t re 100 000 voci. 
c- dcstinata in part icolare azl i 
ineegner. e ai tecmci d i tut te 
!e specializzazioni Ocni volu
me sarJ. dedicato a un campo 
del la tecnica e. preci->am^nte 
la chimica. la costruzione del
le macchine. la teleelettnca. la 
scienza dei mater ia l i . 1'auto-
mati7zazione I'enerR.a nuclea-
re. l 'eleltroenergeltca. le co-
munica7ioni la coslni7ione e 
I 'architottura. le tecniche ge-
r.erali 

I I p n m o volume dc l lenc i 
clopedia. dedic.-ito alia chim -
ca. npparira nei serondo t n -
mestre 10G5 o l t re alle de f l n -
ziom dei t e rm in i , es^o <on-
terrA informazioni comple-
mentar i e un'elencaztone delle 
pnnc ipa l i pubblicaz oni sul-
i 'argomento G l i a l t r i vo lumi 
verranno pubbl icat i ad in ter -
va lh dt sei mesi. 

i A -un 
distanca, 

fine dcll'attoccnto). 
quarto di secolo di 
Vindirizzo di pensiero e di ri
eerea, la ' scuola - del Gey
monat dii frutti copiosi Cib 
accade tanto per la fdlidilri 
delle c<igcnzc delle quali 
quella ' scuola ' e portatricc, 
quanto — anche — per le 
rnpacitr) del nostra Geymonat. 
che e ' maestro • autcntico, 
maestro che opera affinchd 
gli a l l ien lo sopraran^irio. E 
i( Casari ha sopravanzato il 
suo maestro per quel che ri-
guarda la logica matematica. 
dopo sei anni di lavoro in 
Germania. • alia scuola di 
Ackermann prima, di Hermes 
poi (ma e stato Geymonat che 
lo ha mdiri??ato a quelle 
scuale. per fargli complctare 
i suoi I.ehrj.ihre. il suo ap-
prcndlstiito). 

EDITORI RIUNITI 
•erm 

Un efficace 
metodo espositivo 

tnfatti. in questo ultimo suo 
volume, il Casari ci si pre-
•>cnta colla maturity, la cul-
tura, la forza di un capo-scuo-
la Anche come scrlttura 
I'opera d molto felice. Sem
pre rigoroso tccnicamente e 
lucido mentalmente, il Casari 
ci era apparso talvolta aspro 
e leqato. poco o nulla - di-
scorstvo • nc(Ie .sue prece
dent! opcre. In questa. inve-
ce. ha scelto (c ha saputo rea-
lizzare) un metodo espositivo 
assai efficace. Delle numerose 
correnti logico-matematiche 
caminntc , tl Casari da pri-
nri un'idea sufficientemente 
e^atta nei linguaggio comu-
ne. cnueleandonc i principii 
fondamentali di pensiero. c 
otfre poi (e /ornmlarioni pie-
nampnte riporo.se. cde impli-
cano il liiipuappio altamente 
formalizzato della matematica 
e le sue arduc tecniche. In 
questo modo, sono per cosl 
dire raccolti insieme due (i-
brt in un solo volume: un 
libro di pensiero filosofico-
matcmatico. ed uno di tecnica 
(di assiomatica) logico-ma-
tematica. 

La chiarczza. daw-era mg-
gistrale. colla quale tl Casari'. 
individua e descrlve i prin
c ipal tcntafiri compinfl ncKa 
prima meta del noveccnto per 
superare lc antinomie della 
teoria cantoriana degli insie-
nti. ci con^ente di dire qual
che parota net mento, certo 
soltanto a titolo di orienta-
mento quanto mai approssi-
mativo Quelle antinomic si 
possotw rimuovcrc dichiaran-
do inammissibili gli • insie-
mi • che ad esse danno luogo 

(tra di e*<.i. ha una posizione 
di rstrema importanza la co-
'.iddetta * cla.ssc fotaJe -, cioe 
la ' molteplicita » definita as-
sumendo come proprieta ca-
ratteristica dei suoi element! 
quella di esse re un insieme: 
si ha cosl * Vintieme di tutti 
gli insiemi -) Cid fanno 'le 
ennccz'toni conccttualistiche 
della matematica *. per usarc 
il termine del Casari: cioe, 
per itsare un aggetlivo piu 
vicino al linguaggio comune. 
le concezioni costruttivistiche. 
!r qnali — riprendendo le 
tci del - nominalismo • — 
affcrmano che definire un 
concetto, un universale, si-
gnifica indicare. costruirc gli 
oggctti. i - particolari - che lo 
coititutscono Cid fanno anche 
alcune * concezioni platonisti-
che delta matematica -, cioe 
alcune delle concezioni che 
ritenaono esistente un uni
versale (un concetto) quan
do siano caratterizzati da 
una proprieta i sitoi ele
mentl' precisamente quelle 
concezioni • platonistichr -
che restringono tl cam
po dei concetti, dichiarando 
— per e^cmpio — pr i ro di 
vero sigmficato il concetto di 
• classe totalc ». 

£T stato perd dimo^trato 
(dalla corrente di pensiero 
matematico che ha come 
capo^cuola il von Xeumann) 
i he un tale tacrificio non e 
wces'-ario: che si pud con<er-
rnrc brnis*imo il concetto di 
- cla«e totalc -. ed altri con-
s.mid (clause di tutti i gruppt. 
•ii tutti gli spazi topologici e 
<o<i via), purche' si i*f!fuj.sca 
una ditferenza tra classi pen-
-.ibtfi come un unico elemen-
ro (- comprimibili -. dice lo 
) | i rmf ( ) . da chiamani in«Ic-
nu. «• cJarsj non pen=abili co-
n r dementi di alt-re cla^i, da 
ion chiamar%i quindi insiem!, 
n:<7. appunto. clas«i 

(I Casari indica chiaramen-
f<- la *un preferenza per lc 
'oluziom • tipo ron X*TI-
rrann - In effetti, tanto Vim
postazione rioorosamente cu-
*truttiri<1:ca (intuizionismo 
del Brouircr) quanto le im-
po^tazioni che cicludono co
me p-ive di renso classi -f rop-
po roste- c -in rspansione-
(Ru^ell.Zermelo e altri). im-
ponaono *acrifici ecces.siri del 
b.io<7pI;n di conotcenze che la 
matematica ci ha procacciato 

F.cco un aemplo. che ci 
scmbrfl mo.'io sipm/jcaliro. 
drlla cautrla r della serietn 
colla quale dere procedere il 
pensiero di Upirazione mar-
nstica net gtudicare le scno-
le *cirntifiehc II co<lruttlci-
s<no potrebbe sembrare buon 
materialismo. cd e inrece em-
pirismo risfretfo, rivelatosi 
mtecondo; un rerto tipo di 
* p'atoni*mo - (audio che it 
Ca'ari chiama • lopico -. e non 
• antologico -) potrebbe sem
brare spirituallsttco. ed t in
rece. ongi come oggi, conce-
zione ben piii so'idamente 
scientifica. assai piii feconda 
per la ragione e lattivitd. pra-
ttca umane. 

L. Lombardo-Radice 

IvanMajskl) 

Perche scoppid 
la seconda guerra 
mondiale?, 
Trad, dl tgnazio Ambrogta 
Orlentanrtentl) 
pp. 600 •" L." 3.800 

Simon e MacDonald, ChUf* 
chill e Lloyd George* 
Chamberlain e Lltvlnov, 
Ribbentrop e Grandi, sono 
tra i protagonist! di queste 
eccezlonall' memorle del 
prlmo ambasciatore sovle-
tico in Inghilterra negli an-
ni crucial! della guerra dl 
Spagna e della preparazio
ne del secondo conditio 

' mondiale. 

E. V. Tarle 

Napoleone 
Trad, dl G. Benco e 
Giuseppe Garritano 
Orientamentl 
pp. 464 16 tav. f.t. L 3.200 
Una biografia ormai classN 
ca dell'inslgne itorico rus-
so, tin modello dl rieerea 
condotta su document! Ine-
ditj, che traccla con precl-
sione e rigore la flgura 
del grande condottiero. 

Antonio Banfi 

Studi 
sulla filosofia 
del Novecento 
Nuova biblioteca di cultura 
pp. 580 L. 4.500 ' 

I saggi inediti del grande 
filosofo italiano su Bou 
troux, Bergson. Renouvier 
e Benedetto Croce: • un 
contributo essenziale alia 
conoscenza e all evoluzio-
ne della filosofia contem* 
poranea , 

"Antonio Labriola . . 

Saggi 
sul materialismo 
storico 
A cura di V. Gerratana e 
Augusto Guerra 
Pensiero e azione soclall* 
sta 
pp. 463 L. 3.500 

La prima raccolta organica 
dei saggi fondamentali di 
Labriola (Del materialismo 
storico. Del manifesto dei 
comunisti, Discorrendo di. 
socialismo e di filosofia), 
con una bibliografia com-
pleta delle sue opere e de
gli scritti su Labriola. 

S. Piccone Stella 
Annabella Rossi 

La fatica 
di leggere 
Nostro tempo 

pp. 400 L. 2.500 

Attraverso una serie dl ln-
chieste dal vivo, un qua
dro inedito e sorprenden-
te del lettore italiano trac-
ciato da due giovani socio-
loghe. 

Storia 
deirantifascismo 
italiano 
A cura di L. Arblzzanl e 
Alberto Caltabiano 

Enciclopedia tascabile 
2 vol I. pp. 68fJ L 2.000 

La storia dell'opposizione 
al fascismo attraverso le 
testimonianze delle piii al
te personality deirantifa
scismo: da Alatri a Basso. 
da Bobbio a Ennquez Agno-
letti. da La Malfa a Garo-
sci. da Longo a Pajetta. da 
Parri a Togliatti. 

Enzo Santarelli 

Le Marche 
dall'unita 
al fascismo 
Biblioteca del movlm#fito 
operaio 
pp. 312 L 2.500 

Dalla storia Kost-unltarla 
di una regione nasce uno 
squarcio di straordinarlo 
interesse per la storia na-
zionale popolare di tutta 
iltalia contemporanea. 
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