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SCIENZA 

A colloquio con i professor! Caianiello e Liquori 

La battaglia per 
la ricerca scientifica 

Perche gli USA spendono per la scienza piu di ogni allro paese occidenlale — I sue-

cessi di molti scienziati e Istifuti ilaliani e le conlraddizioni della polilica governativa 

ARCHEOLOGIA 

La laminetta di « Punta della Vipera> 
Una chiave importante per svelare il mistero degli Etruschi 

II professor Eduardo Caianiel
lo. titolare della cnttedra di Fi-
sica teorica alln Universita di 
Napoli. molti lo hanno visto al
ln televisione. Altri certo ne 
hanno incontrnto il nome in 
qualcuno dei molti articoli e 
rcportnpes appnrsi sui problc-
mi — o la crisi — della ricerca 
scientifica nel nostro paese. 
Proprio da lui. da una sua in 
tervista a un settimanale. ha 
preso inizin questa nuova e Inr-
pamente piusMflrata nttenzinne 
a tali prohlemi 

Siamo tornnti ora al suo 
Tstituto c nell'area della Mostra 
d'Oltremare — che volevano to-
plicrpli. fino a fnrpli perveni-
re una intimnzinne di sfratto. 
ma rhe semhra ora confermata. 
nel quadro nn/i di una piu lar-
pa concessinne a favore dei 
Centri di ricerca napoletant — 
per ehiedcrpli di aiutarci a 
chiarire i termini reali della si-
tuazione grave che si e deter-
minata in Ttalin nel ramnn del 
la orpnnizznzinnp della ricerca. 

Fnrse piu che un discorso pp-
nerieo. proprio la particolore 
vleenda del professor Caianiello 
puo aiutare a enniro come stan 
no le cose. Qunndo |o intorvi-
stammo anni fa. questo scien 
ziato ci fece vedere una * mac-
china ». un sistema di circuiti 
atto a simulare le funzioni del 
cervello umano. OH chiodiamo 
ora in quale direzinne si siano 
sviluppate queste ricerche: e 
apnrendiamn — prazie anche 
all'intervento inteprativn di un 
altro seienziato presente al no
stro colloquio — che il professor 
Caianiello e - pervenuto. nella 
scorsa primavera. a un risnl-
tato teorico di prandissima im-
portanza Ecco quanto ne ah 
biamo capito: diversamente da 
una maechina calcolatrice. che 
presonta una entrata. una usci-
ta. una memnria. morfolopica-
menle distinte. le sinpole cellu
le del cervello. i «neuroni ». 
funzinnano alternativamente in 
entrata e in uscita. cioe rieevo-
no o emettono informazinni. 
mentre la memoria non P con-
centrata in una certa zona, ma 
diffusa nci nodi della rete che 
collepa i neuroni In queste con 
dizinni. per avere una maechi
na simulatrice del cervello. che 
sia leppibile — che dia conto 
cioe della quantita di informa 
zione accumulata in un certo 
tempo — occorre attrihuirle una 
pcriodicita. una cadenza in 
cui essa si manifesti (nelle 
forrne in cui si manifesta 
una calcolatrice: oscilloscopio. 
ovvero scheda perforata, nastro 
mapnetico. ecc.) 

II problcma risolto da Caia
niello e appunto il calcolo di 
una maechina ritmica di que
sto tipo: o meplio. la scoperta 
del metodo matematico che per-
mctte di calcolare tali macchi-
ne. 

Contributo 
alia cibernetica 

Questo risultato. consepuito 
dal fisico napoletano nel corso 
di un rccente soppiomo di stu
dio in Francia. e stato poi da 
lui presentato in un simposin 
a Dayton. nell'Ohio (Stati Uni-
t l) . dove e stato accolto co
me il piu importante contri
buto alio sviluppo della ciber
netica dopo i lavori del fon-
datnre di questa scienza. Nor-
bcrt Wiener. II professor Caia
niello dunque 6 la prova viven-
te. un caso esemplare, della vi
tality deila ricerca scientifica 
italiana. Non lui solo: « Frasca-
ti per esempio. ai Laboratori 
del CNEN. un pnippo di fisiei. 
diretto dal professor Fernando 
Amman, sta costniendo un 
prande stnimento di ricerca. 
che c certamente all'avanpiiar-
dia sul piano mondiale: l'« Anel-
lo di accumulazione » per elet-
troni e positroni. detto Adane. 
E ancora a Napoli. a due passi 
dall'Istituto di Caianiello. e 'e 
il LIGB (Laboratorio Interna-
zionale di Genetica e Biofisica). 
diretto dal professor Buzzati 
Traverso. dove un paio di anni 
fa fu messo a punto un metodo. 
per la separa zione dei compo-
nenti della importantissima so-
stanza biolopica detta DNA. 
•uccessivamente adottato nel 
mondo intero. 

E ' in contrasto questa consta-
tazione — della vitalita di al-
cuni settori almeno della ricer
ca in Italia — con i giudizi se 
veri espressi dallo stesso pro 
fessor Caianiello. con la denun 
cia di una crisi della sdenza 
italiana? Non e in contrasto. nel 
senso che 1 due aspetti coesi-
atono: fino a questo momenta. 
VI seno rkercatorl. e lucccssi: 

manca una politica della ricer
ca, a livello povernativo. che 
ineoragpi e solleciti i primi. 
ponpa in valore i secondi. Per 
cio. se ci sono ricercatori. non 
sono pero tutti quelli che po 
trehbern esserci. tutti quelli che 
da un anno all'altro venpnnn 
qualiflcati dalle Universita. ninl 
tissimi dei quali an/.i vanr.o via. 
all'estero. soprattutto nepli Sta 
ti Uniti Se vi sono successi. 
sono di repola quelli consepui 
ti dai ricercatori di un certo 
tipo e anche di una certa pe 
nerazione. capaci non solo di 
condurre ricerca. ma di batter 
si per nttenere flnanziamenti e 
snlu/ioni orpanizzative. Fnrse 
che lo stesso Adane non corse 
il rischio di essere travolto dal 
furioso attacco scatenato con-
tro il CNF.N trc anni fa? Non 
v stato in crisi il LIGB due an 
ni fa. qtiando direttore e vice-
direttori si dimisero per prnte 
sta contro l'ottuso buroeratismn 
povernativo? Quanto a Caia
niello. proprio al ritorno dal 
successo francese e americano 
(e dalle offertc lusinphiere che 
I'avevano accompnpnato). tro 
v6 a Napoli 1'ineffabile. cialtro-
nesca intimazione di sfratto 

Caianiello non se ne andra: 
• Combattero questa battaplin > 
e si e detto * confortato an-
chn daU'impepno del <"VR e 
del Ministero della Ricerca ». 
La battaplin per la crea/.ione 
di nuove e mipliori enndi/ioni 
della ricerca a Napoli. nel-
l'area della Mostra d'Oltre
mare in cui pia si trova I'Tsti-
tuto del professor Caianiello. 
Vi si trasrerira il LIGB. che 
e ora poco distante. in edifici 
di fortuna inadepuati e pcrico-
lanti Vi si trasferira il pro
fessor Alfonso Liquori. di chi-
mica fisiea. che da anni condu 
ce ricerche a livello ntomico e 
molecolare interessanti la bio-
lopia. P che P stato il primo 
ideatore e promotore della 
t Area di ricerca ». Ci verran-
no i nruppi di ricerca del pro

fessor Nicolaus (chimica or-
panica) e del professor Ballio 
(chimica farmaceutica). e for-
se in sepuito altri. 

A questo punto molti si osti 
nano <i sollevare la falsa que 
stinue. se di interesse puhhlico 
debbn essere considerata tutta 
la ricerca. o solo una par
te di essa. tecnolnpica o 
applicata Ma nessuno seien
ziato depno del nome ac-
cetta questa specie di catepo 
rie. II professor Caianiello ri-
corda che fondamentali studi di 
matematica — il « calcolo del-
le \arinzinni» se ricordiamo 
esattamente — ebbero oripine 
qualche secolo fa dalla ricerca 
di un sistema pratico per mi-
surare il contenuto di certe bot-
ti da vino dal livello del li-
quido* per dire che i passappi 
clall'iino all'altro prado della ri
cerca sono imprevedibili, e per-
cio la ricerca non puo che es
sere condotta come un tutto 

L'cc a r e a » 

napoletana 
Questa e anche la convinzio-

ne del professor Liquori. che di 
qui sviluppa — da noi interpel-
lato — il discorso sulle respon-
snhilita per la carenza della ri
cerca nel nostro paese. L'indu-
stria italiana preferisce acqui-
stare brevetti e licenze all'este-
ro invece che finanziarie la ri
cerca. Spesso questo atteppia-
mento viene giustificato con il 
concetto delle « dimensioni cri-
tiche >. cioe delle dimensioni 
minime che consentono a una 
azienda di investire utilmente 
in laboratori c scienziati. Ma 
esistono certamente in Italia — 
dice il professor Liquori -— 
aziende in cui le dimensioni cri-
tiche sono rappiunle: come la 
Montecatini o la Fiat, ma parti-
colare rilievo prescnta il caso 
del complesso TRI. che potreb 

EDITORIA 

L'Enciclooedia Nuovissima 

strumento di cultura 
popolare e moderna 

Che una enciclopedia, Oitre che 
essere un contenitore di nozioni. 
debba proporsi anche un proble-
ma di «linea » neil'informazio-
ne. nella scelta e nelja elabora-
zione del'e voci. d ormai un da-
to acquisito alia cultura moder
na. v? non altro in virtu della 
arande espenenza '.lluministica. 
Tanto p:u acuto si presenta o<?2i 
il problem.!, se si pensa. per un 
vcrv>. at progres^ivo estendersi 
doU'orizzonte del'e cono^cenze. 
al suo difTerenziarsi in nuote di
scipline e. per l'altro. ai feno-
meni comp'e>si di reazione reci-
proca. di integrazione interdisci-
plinare che aue^ta articolazione 
comporta. 

Ma il punto deosivo. og^i. e 
quello che nguarda i centri di 
direzione e di oncntamento dei 
process) della informaziooe e del
la sociahzzaziore del'.a cultura. 
dc'ie alternative alle manipolazio-
m della « cultura di mass a > at 
tuate attraverso i canali che l*;n-
dustna culturale e i grandi mez-
zi di comumcaziooe mcttono a 
disposiz>-.ne delle class: domi
nant! 

Da queste premesse ci pare si 
debb.i partire <=e si vuo!e apprez-
zare m tutta la sua portata Tim-
P'e-i compuita dal « Oatondano 
del Popok) » con la sua * Enci
clopedia \uovis«ima >. diretto da 
Giulio Trevisani. 

Sette m.ioe*?evoJi volumi. tul-
timo dei quali e compar^o da 
poco. svariate decine di migliaia 
di voci. un ricco cotredo di illu-
straziom sono il frutto editoriaJe 
di una pluriennale fatica che ha 
impegnato direttore. comitato 
coordinatore e un folto drappello 
di specialisti nello sforzo di do-
tare di un nuovo strumento la 
cultura popolare. democratica 
del nostro paese. di dilatare in 
sostanza le sue stesse possibiVta 
di intervento lungo I'arco del di-
battito ideale eontemporaneo 
' Tale sforzo. tanto piu awin-
cente quanto piu privo di prece-
denti specinci che non fosse-
ro mere indicazioni d| metodo. 
ci sembra largamente nusci-
t a L'tEnciclopedia Nuovissima» 
regge il confronto con pubblica-
«ioni dello stesso genere sul ter-
reno della ricchezza, concisiooe e 
agilitA della informaziooe; n u 
soprattutto se ne distingue per Q 
serio tentatlvo di ricondurre or-
gtnicament* rinformazione a un 
impianto ideate dialettico-materia 

listico. I'roprio in virtu di tale 
impostazione. la selezione delle 
voci, l'elaborazione ed organiz-
zazione del materiale finiscono 
col rispondere a una nozione del
le modernita non solo tecnica o 
stnimenta!e. ma radicata nei piu 
urUcnti n*"nb!emi do! nostro 
tempo 

Di qtn !'attenzione ai la'ti r ai 
problem! del>a economia. della 
ricerca «cicntifica e dello «vi 
hippo tecnolocico. alio svolaimen 
to del dibittito filo^ofico. di qui 
una prospcttiva stonoprafica che 
si viene ricomponendo intorno al
le vicende del movimenfo ope-
raio come il suo centro ideale 

Certo. squilibn e lacune non 
mancano. come e naturale in ope-
re del genere. ne sarebbe van-
taggioso fame 5'elenco. Bastera 
os'vrvare che !e operazioni di 
aggiornamento e di verifica. che 
normalmente si compiono sul cor-
po di oani strumento enciclope-
dico e che sono anzi per un ver
so il segno stesso della sua vita. 
lita. dovranno pimtare nnn tanto 
a una moltiplicazione de"e voci 
quanto ad affinare ulterormente 
la capacifa d: intenen'o della 
* Enciclopedia Vuovi«sima » pro-
p-'o sul te-reno del d:hi'ti»o idea 
'e rrvitomooraneo do\rnrno in 
wnma pro-i*nmr *• '-on-'eroo p:(i 
mn=:va in moderni'ii 

In questo sen1*) e so.o ,n questo 
<c*n,:o. ci «embra di do\er =ecnaal-
re a tito!o ri'esemrro tra i «ettori 
sui quali ancora molto lavoro an
dra comoiuto quello delle <a*;enze 
«ociali (ba^ti qui rinviare ai con-
tributi della socioloeia america-
na): o. ancora a tito'.o d'e«em-
pio. una informazione piu am-
pia e una valutazione piu ap-
profondita andranno date di una 
corrente culturale come lo strut-
turalismo. sorta kmgo le linee di 
inter^ezione di piii discipline (lin-
guistica. psicologia. antropo!o«ia 
culturale ecc.); cos! come un'in-
formazione esauriente suzli stes-
si sviluppi della problematica 
marxista r.egli ultimi quaranta 
anni non puo trascurare nomi co
me quello di Karl Kor«ch o. su 
un altro piano, di Marcu«e o di 
Adam Schaff. 

Si tratta in sostanza per f« En
ciclopedia Nuovissima > di conso-
kdare le posizioni conquistate e 
di and are sempre piu avanti sul-
la strada brillantemente intra-
presa. 

f. e. 

be veramente assolvere una 
funzione di pilota in tale dire
zione. e non solo per la ricerca 
cosidetta applicata o tecnolopi-
ca, ma per il tutto inseparable 
che la ricerca costituisce. 

Cosi il discorso ritnrnn sulla 
« Area di ricerca » napoletana: 
ini/iativa promossa neH'iimbito 
del CNR (Consiplio Nazionale 
delle Ricerche) e che pia in ta
le amhito si presentn come in-
tesa a superare una certa di-
spersione di centri e di investi-
menti. quindi come una espe-
rienza pilota. mentre rispetto 
alia Universita si pone come 
rsterna solo in senso struttura-
le. ma interna quanto apli uo-
mini e alle npportunita. Dice il 
professor Liquori che l'inizinti-
va potrn avere pieno sviluppo 
e riuscita solo se avra reso 
esplicita una propria «flloso-
fia » (nel senso di schema con-
cettuale operativo). di cui un 
aspettn fondamentale e la ri
cerca interdisciplinare. vale a 
dire condotta su oppetti analo-
phi o complementari o medesi-
mi da studiosi di di versa for-
mazione e specializzazinne. ner 
esempio fisiei chimici biolopi. 
La divisione fr(i le varie scien-
?e risponde a tino schema di 
eomodo. che certo ha fonda-
mento storico. ma che appunto 
la storia. cioe il progresso del
le connscenze. non puo non ri 
mettere in discussione. come 
accade in un'epoca in cui le ri 
cerche piu promettenti e sti-
molanti appaiono quelle al con
fine fra discipline tradizional-
mente distinte. 

Dice il professor Caianiello. 
in qualche misura anche con 
rapione. che questa battaplin 
per la ricerca non appartiene 
in senso stretto alia politica. 
tanto che ha inenntralo il con-
senso di unmini di diversi par-
titi. del poverno come della op-
posizione. Rimane pero il fat-
to che. mentre per l'opposizio 
ne democratica la linea di ap 
poppio alio sviluppo della ri 
cerca e coerentc con la spinta 
verso uno sviluppo propramma 
to delle risorso ed enerpie del 
paese. nella parte povernativa 
si manifesta una eontraddizione 
sia con i caratteri penerali del 
la politica economica. sia con 
la linea fin qui asserita in po 
litica estera 

Nel corso del dibattito sulla 
ricerca delle ultime settimann 
molti hanno lodato pli Stati 
Uniti perche investono nepli 
Istituti di ricerca quote eleva 
te del loro reddito. mentre qua 
si tutti i paesi della Eurnpa oc 
cidentale. e in misnra partico 
larmente prave I'ltalia. si allon 
tanano da quel modello. e per 
cio perdono i loro ricercatori 
attratti dalle opportunity ame 
ricane. e finiscono per contri 
huire addirittura — attraversn 
Tacquisto di brevetti e licen 
ze -~ al finanziamento della 
ricerca condotta nepli USA. Ma 
a nostro nwiso o falsa la con 
traprjosjzinne di questi due at 
teppiamenti che invece so 
no ovviamenfe complementari -

nell'ambito del sistema occi 
dentale si P evidentemente do 
terminafa. e ha assunto dimen 
sioni «=nverchianti. la tendenz.-* 
all 'accentramento dei compiti 
di ricerca nepli USA. con il con 
senso e per conto depli interes 
si industriali e finanziari ''quin 
di dei pnverni) depli altri pae 
si del sistema. Ma questo si-
pnifica. a lunpo e anche a me
dio termine. non solo subordi-
nare lo sviluppo economico di 
questi paesi ai parametri e ai 
tempi propri degli Stati Uniti. 
ma addirittura attrihuire allp 
fnr7e dirigenti depli Stati Uniti 
il cotnpifn di dare una forma 
una direzione e una prospettiva 
alia eivilita dei prossimi decen 
ni. per tutta miesta prande par 
te del mondo E* veramente 
troppo. ed e qui apnunto che 
nascono le contraddizioni. an 
che all'interno. per esemnin. 
della DC nnstrana o della CDU 
tedesco occidentale. e persino 
all'interno di alcuni consipli 
di amministrazione di prandi 
aziende. 

E ' questo il terreno. in opni 
caso. sul quale prende forma e 
forza la resistenza degli scien
ziati. e di quepli strati della 
opinione pubblica. nei quali e 
chiara la cascienza del caratte-
re creativo della civflta e del 
propresso. a cui ogni popolo e 
opni persona umana ha il dirit-
to di conferire un proprio con
tributo Si puo essere d'accnr 
do con il professor Caianiello. 
che la difesa delle prospettive 
di sviluppo della ricerca nel no
stro paese trascende i termini 
ordinari della disputa politica 
Essa investe pero direttamente 
un punto chiave della contesa 
politica, vale a dire il tema del
la indipendenza nei confront! 
degli Stati Uniti. 

Francesco Phtoleta 

II frammento piu Impor 
tante dei tre r i t rovat i : 
Punta della Vipera. La la 
minetta e vista dalla fac 
cia anteriorc, che contiene 
sette rlghe. Notate nella 
prima r iga, In alto, 1 cer 
chi costellali di puntinl : 
sono numeri che tndicano 
la quantita dl ofTerte pre 
scritte dal rituale del 
tempio 

In pochi centimetri di piombo 
una miniera di parole etrusche 

Si tratta del rituale di cerimonie praticate in un tempio dedicato a Minerva - II parere del prof. Pallottino - Tempo e 

pazienza: le armi degli etruscologi - Storia di un imperative) - Un fenomeno di speculazione edilizia in epoca romana 

ARTI FIGURATIVE 

DUE MOSTRE D'ARTE ANTICA 
A ROMA E A BERGAMO 

Luca Giordano e 
Michele Marieschi 

Luca Giordano- « Lucre/ ia p Tarquinio > 
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Michele Marieschi: c La Chtea della Salute » (pariicolare) 

Due tniziattve promosse da gal-
lerie private sul piano della di-
vulgazione e del mercato dell'ar-
te antica meritano di essere se 
gnaJate con favore: a Roma pres-
so la Galleria del Carpine (Via 
delJe Mantellate 30) una mostra 
del napoletano Luca Giordano 
(1632-1705). a Bergamo presso la 
Galleria Lorenzelli (Via San Mi
chele 1) una mostra del vene-
ziano Michele Marieschi (1710-
1743). 

Oltre al fatto che in ognuna del
le due esposizioni si possono anv 
mirare alcuni capoUvari dei due 
artisti e da apprenare il mo-

do come essi sono stati presen-
tati sui nspettivi cataloghi: U 
primo da Ferdinando Bojogna. il 
secondo da Antonio Morassi, qua-
lificati studiosi dalla limpida 
prosa. 

In particolare nella mostra ro
mana di Luca Giordano si rac-
comandano le schede critiche che 
guidano alia lettura di ciascuna 
opera: accoghamone I'opportuno 
richiamo alia concretezza del giu-
dizio critico come metodo ina!ie-
nabile (per i'arte antica come 
per I'arte moderna) per la forma-
zione d'una autentica cultura fl-
gurativa. 

Ce sopra la pulvere di venti-
cinque secoli: I ultima preziosa 
scoperta di scrittura etrusca e 
ancora fresca di terra nelle 
mani degli esperti del restanro 
die hanno appunto il compito 
di < spolverarla >. di ricondurla 
quanto piu e possibile in buono 
stato. Sono tre frammentl di 
una laminetta di piombo ritro
vati poche settimane fa nel 
corso di scavi che hanno quasi 
finito di riportare alia luce uno 
dei piu interessanti santuari 
sort I in epoca etrusca sulla 
costa antistante a Cerveteri, a 
meta strada fra Roma e la fa-
mosissima ciita di Purai. a ri-
dosso dell'Amelia Antica. 

II santuario non ha ancora 
un nome: per comodita d'indi-
rizzo gli archeoloai che ci lavo-
rano indicano « Punta della Vi
pera >. che c poi il nome mo-
demo della localita. 

I tre frammenti preziosi sono 
stati trovati in fondo ad un 
pozzo che oramai ali studiosi 
continuavano a frugare quasi 
per scrupnlo professional^ con 
un pizzico di scetticismo Ma 
questo e il laroro degli elrusco 
logi: quando meno te I'aspetti. 
ecco la scoperta che fa bal-
zare il more in goln. ecco die 
il « thrilling » del mistero etru-
sco riprende quota. Accostati 
gli uni agli altri. i tre fram
menti costituiscono la maggior 
parte di una laminetta che do 
vera essere lunga un trenta 
centimetri: immaginatevi un 
nastro. alto poco meno di tre 
centimetri, inciso su ambeduc 
le. facce. Su quella principale 
spiccano sette righe da legge-
re — secondo le regale del-
Vetruscologia — da destra ver
so sinistra: poi il nastro si 
rolta e la faccia secondaria 
cantinua il discorso su cinque 
righe 

Ma che e'e" scritto? Questo 
e il problema. IM laminetta di 
rile piombo « sciogliera la lin
gua » degli Etruschi che conti-
nuano a rimanere ostinata 
mente muti da secoli? 

II professor Pallottino, il piu 
noto degli etruscologi italiani. 
ci ha risposto: « 11 significalo 
del testn contenuto nella lami
netta e. nel suo complesso, 
chiarissimo. E' un antico ri
tuale in lingua etrusca: un in-
sieme di norme, di regole. di 
cerimonie, prescritte dai sacer-
dnti che regolarano il cvlto del 
tempio. Finora esistevano due 
soli documenti di questo tipo 
e di analoga importanza: il 
manascritto della mummia di 
Zaoabria e la tegola di Capua 
che si trova ora nel muteo di 
Perlino. IJJ lamina d'oro ritro 
rata a Purai due anni fa r solo 
un documento rotiro. ossia 
parla di un'nfferta particolare 
fatta da una persona al tem
pio del luogo. 

t H rituale di piombo recente-
mente ritrorato e. dal punto di 
vista linguistico e storico. forse 
piu interessante proprio per
che descrire la prassi generate 
con cui queste offerte, queste 
cerimonie venirano compiute. 
E" inoltre una licrizione fra le 
phi lunghe che abbwuno: an
che ad un primo esame si di-
stinguono 35 parole intere. 
un'altra cinquant'ma frammen 
tarie. Quando le atremo stu-
diate a fondo, avremo ben 85 
parole da aggiungere al les-
sico etrusco oggx esistente. 
Un documento importantissimo 
quindi*. 

Jl lavoro di ricostruzione pa-
ziente i I'unica speranza di 
risolvere U mistero della lin
gua etrusca. Ma le iscruionl 
bilingue? Quella titrovaia a 

Pyrgi, che avera accanto lu 
traduzione in punico, era ap
punto di questo tipo: da una 
parte Vetrusco, dall'altra una 
lingua conosciuta. La soluzio 
ne. a questo punto. pateva sem 
brare un passo, almeno cosi 
pensano i profani della materia. 
E invece non e esatto. Hisogna 
saperc che le iscrizioni bilin
gue possono servire soprattutto 
quando la lingua da ricostruire 
ha avuto una sia pur minima 
eontinuita nell'epoca medioeva-
le. E I'egiziano antico rientrava 
appunto in questa catcgoria, 
grazie alia lingua copta che ne 
aveva tramandato le forme fino 
ai tempi moderni. La famosa 
stele di Rosctta fu per questo 
decifrabile. Ma la lingua etru
sca e veramente la piu morta 
delle lingue. morta e sepolta, 
potremo dire, da secoli. Non 
esiste un dialetto, una lingua. 
una tradizione qualsiasi che 
serva da paragone. Quindi $ 
poco probabile che per essa si 
ripeta il miracolo dcll'egiziano. 
Non e'e altro che da aver pa
zienza: radunare. classificare. 
registrare le parole che si tro 
rano. Prendiamo una parola a 
caso: « Nunthen *. che in etru 
sco vuol dire «Offri. dona ». 
Un imperatiro che gia si cono 
scera e che e contenuto anche 
nella laminetta di piombo. Ma 
in essa compare con una ter-
minaziane particolare: « IYHII-
thena ». Finora si era solo sup 
posto che questa particolare 
terminazione esistesse, ma non 
se ne arerano prove. Ed ec-
cola trorata. la prova. Di que
ste cose c fatta la secolare 
fatica depli studiosi di lingua 
etrusca. E quando si trora un 
documento come questo a Pun
ta della Vipera e come si sco-
prisse una vera miniera di pa
role: sono i filoni d'oro per un 
cercatore abituatn a raccogliere 
solo piccole pepite. fra tonne1.-
late di sabbm. 
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Cicerone 
nell'URSS 

La traduz.one in lingua russa 
dei thaloahi di Marco Tullio Ci
cerone (De Rcpublica e De Le 
Qihus) pubblicata a Mosca in di 
gmtosa edizione (un volume di 
224 pagine. Mosca 1966. rilegato) 
riimo^tra I'attuale fiorire nel 
ITnione So\ ctira riceli studi 
umaniMiei 

\s\ traduzione «i <le\e al pn> 
fessor Victor (ioren«tc-n. il quale 
accanto alia sua atlivita profc^ 
fionalc di medico radio!ogo s\ol 
ee da anni una intensa a t tmta 
di stud o«o e scrittore come let-
terato ed umannta. segnalandosi 
in ispecie per la sua conoscenza 
della lingua e della letteratura 
latinc. 

Alia traduzione in russo del 
primo trattato di medicina del 
lavoro. il De morbis artificum 
di Bernardino Ramazz.ni. il Go-
renstein aggiunge ora questa 
nuova fatica. che fa onore al-
TAutore e alia cultura sovietica. 

in questo cu.so d doff. Mario 
Torclli. al quale la direzione 
degli scari a Punta della Vi
pera e stato affidata dal so-
printendente alle imiicluta del-
I'Etruria Mendionide, dolt Mo 
retti 

« futruimino la campugna dt 
scan nel I'M I (sette anni dopit 
Pfjrgi) su segnalazione di un 
farmacista del luoqa, if dottor 
Edoardo Toti. un appassionato 
della materia — dice il dolt. To 
relli —. La .solifa sfono: orrifrt 
che si spezzarano su un fondo 
ricco di reperli archeologici. di 
grosse pietrc, di terrecotte ar-
chitettaniche, Cera qualcnsa in-
somma che aspettara li sotto da 
secoli. In due anni di duro la
voro sono remiti alia luce i 
resti di un santuario dedicato 
a Minerva. La parte piu antica 
risale al VI secolo arattti Crista. 
Fu distrutta da un incendio 
— forse un disastro prornvalo 
come a Pgrgi dalle incursioni 
del tiranno Dioniqi di Siracu 
sa? — poi ricostrtiito verso il 
IV secolo. II materiale archeo 
logico e di grande importanza, 
anche senza contare la lami 
netta ritrorata in fondo al pot-
zo. posto area tit o al tempio: 
tevtitnania stretti rapportt con 
Cerveteri, una vita atttva. in-
tensi rapportt con il mondo el-
lenico. anche se certi reperti 
piu umili — ami da pesca. 
avanzi di reti — fanno pensare 
ad una piccolo comunita di 
pescatori, di contadini del luo
go part'tcolarmente legati alia 
vita del tempio. 

< II risorgere del santuario e* 
forse legato alia riforma agra-
ria proposta da T'theria Gracco 
il quale, durante i' suo viaggio 
di ritorno dalla Spagna, aveva 
potuto cottatare de visu le con-
dizioni di questa parte del La-
zio. condannata dai grandi pa-
triz't romani all'abltandono ti 
piro delle grandi proprieta. II 
latifondo fu si>e:zato e la vita 
torno p'it rtgnglinsn fra quelle 
campagne. almeno per un certo 
tempo. Eppure fnrono propria 
i romani. in eta piu tarda, ver
so il primo secolo avanti Cristo 
a colpire a morte il santuario 
etrusco. Accanto all'area sacra 
del tempio dedicato a Minerva 
sono state trovate tracce di una 
villa romana. Per erigerla. non 
si era cercato il materiale tan
to lontano: si erano saccheg-
giate le strutture del tempio, 
ferendole a morte. E i muri 
della villa fuoro fatti di quella 
pietra che era servita a tirare 
su il santuario: teqole. orna-
menti. terrecotte fnrono senzn 
rtnuardo sacchcgqmle ». 

Un ttpico c barbnro fenomeno 
dt speculazione edilizia, insom-
ma: come sarebbe oggi costrui-
re un grande palazzo per uffici, 
su una chiesa del 'COO. La sfo 
ria si ripete. Forse anche per 
questo archeologi ed etrusco
logi debbono sudar tanto a rico
struire il passato. E tre fram
menti di lamina di piombo, sal-
rati da tanta rovina, diventano 
un tesoro inestimabile. 

Elisabetta Bonucci 
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