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Crisi del la ricerca scientif ica - crisi dell'economia 

LA <FUGA DEI CERVELLI PREGIUDICA 
LO SVILUPPO TECNOLOGICOITAUANO 

II pessimo funzionamento dell'Universila e il disaslroso bilancio della spesa pubblica per la ricerca aborigine del fenomeno 
II «piano Marshall scientifico»dell'on. Fanfani e la rinuncia a cambiare le cose — Progelti urgenlissimi senza finanziamento 

SCIENZA E TECNICA 

ARTI 
FIGURATIVE 

Un'ampia mostra 
anfologica del 
piftore a Torino 

TRA ALBERI 

E ROCCE 
INVENTATI 

DA SCROPPO 
K' utile c siqmficatii a. a un 

eerto punto del propria lavoro. 
die un ptttnre raccolpa I/I an-
tolofiia le fila del sun diseorsn 
e le proietli sul tessuto conti-
nun delle stanioni c. degli anni. 
piii die per un bilancio. per re-
stituire un rollo nun parzialc 
e frammcntato alia propria ope
ra. Specie se si e svolta in an
ni rccenti. ncl mareopio delle 
situazioni disperate e frenetiche: 
il ricordo di una continuitd di 
opcrazioni o anche solo di poe 
tica fmiscc coll'essere tanto la
bile da sentire il bisopno ih ve
ntre richiamato doverosainente 
in causa e riproposto. 

Ma questo disenrso. valido 
per molti. ha un valore speciale 
per la pittura di Filippo Scrop 
po, di cui in questi piorni la 
palleria del " Piemonle arlistico 
c culturale" Umncse ospila 
una antotoiiia di un centmaio 
tra puazzi. olii c tempera su un 
arco di Un ventennio. oltre ad 
alcuni escmpi del suo lavoro 
anteriore alia fase astratlo-
concrcta inatifiuratasi verso il 
10 IH. 

In fonda alia sua poetica e'e 
un pusto fantasioso e divaaantc 
di far pittura sempre prossuno 
alia visionp naturalc della real
ta. e la uatura finisce con I'es-
sere il polo di riinando. la " fi-
pura" di confronto di tuttc le 
sue immaaini. Una natura vi
sta attravcrso una duavc cul
turale. ora quella della lezionc 
espressionista cd ora della sti-
hzzazione pu't anosa e materi-
ca della scuola pariqina altor-
no al dnpopuerra. Del tutto con-
scio della propria viatrice " col-
ta". Scroppo ha teso a fare 
coincidere la nozione orpanica. 
di sviluppo vcfjetale delle ap-
parizioni c delle cose, con un 
sinmficato piu profondo c on-
ainario rcso possibile dalla tra-
scrizione in siple cd emblemi 
pocttei. sostanztalmente. sein-
pre. lirici. Una spontaneita ra-
(jionala die si pud coalicrc par-
Ucolarmentc nel lavoro piu rc-
centc, m cui Vimmapme fanta-
stica c come reinventata sulla 
scoria dcll'pmhlema dt uatura. 
roccia o albcro o infiorescenza 
die sia. 

La mostra piunor a questo 
stadio ultimo per tappe succes
sive. alcune particolannente im-
portanti nella cultura fiaurativa 
piu rccente. Cost la staawne 
del " concrctismo" fra il 191$ 
e il '51. in cui. attravcrso la le
zionc di Snldati c di Mannellt. 
si tcnto di msenre la nostra 
pittura in una circolazione cu-
ropca di ricerchp e spenmenta-
zioni: anche sc il ripore plasti-
eo cui ci si ricluamava era rot-
to da un'aspirazionc alia rico 
gnizione dci dati naturalistici. 
In questa starjione si cnllocano 
alcuni dci quadri miqlmri di 
Scroppo. speetc quando il pea 
metrismo s'allenta sotto la ten-
sione del colore e il fatto pla-
stico c come sospeso in uno 
spazio fisico e in un colore sen-
timentale. O. ancora. tl periodo 
in cut Scroppo si piova delle 
paste tencre dcll'informale per 
lasciar lihcro oioco a ccrti ta-
pit dt luce, pro'.unmta fino ai 
port p;ii chiusi delta materia, o 
per immeroervi del tutto il pro 
prio modulo immaanaluo. Sa 
scono qui particolarmcnte tain 
ne tempcrc licvissime c decan-
tate in cui d solo Vclcpanza del 
ntmo e la YibcrtA della notazio-
n«. di un'impronta searcta e 
disoccultata. a piocare cntro i 
eonfini bianchi della pagina. 

Paolo Fossati 

I L'idca del « piano Marshall 
tecnologico >, lanciata dallo 
on. Fanfani, non e nata a ca-
so; ha come logica prcrncssa 
l*tridiri77o die 6 stato impres-
so in Italia alia spesa per la 
scuola, la scien/a e la ricerca. 
Si prevedono. di qui al 19V0, 
increment) della spesa pubbli
ca per scien/a e ricerca die 
faticano a stare al passo con 
le prcvisiom di sviluppo in-
dustriale. La votazione del ca-
pitolo del Piano relativo alia 
ricerca ha confermato che non 
vi e nessuna intenzione di re-
cuperare il tempo perduto: sta-
bilito questo diventerebbe lo-
gico che non e'e altra via di 
uscita che organizzare, perfe-
zionare e rendere il meno co-
stoso possibile l'acquisto dei 
brevetti e delle conoscenze nel 
paese ftuida, gli USA. 

II ritardo. per queste vie. 
diventa pero cronico. Proble 
mi che si dice di voler risol-
vere — come l'esodo di mi-
{•Main di scienziati dall'Kuropa 
agli USA — non si vede pro 
prio come lo saranno, dato 
che 6 logica la tendenza dei 
cervelli migliori a inserirsi 
nei centri di ricerca piu avan-
zati. Persino negli ambienti 
industriali si avanzano dubbi 
gravi sulle conseguenze di que
sto indirizzo: fra non molti an
ni potrebbe divenire indispen-
sabile in quasi tutti i settori 
procedere alia diretta integra-
zione delle grandi imprese na 
zionali nel seno di imprese 
straniere. titolari delle nuove 
scoperte. Cosi come e avvenu-
to alia Terni per gli acciai spe-
ciali, airOlivetti per l'elettro-
nica; come si rischia per l'An-
saldo nucleare dove entra la 
General lilectric. 

L'incvitabilitd di queste pro-
spettive va giudicata, ancora 
una volta, sui fatti. Conside-
riamo il bilancio 19R6 della ri
cerca: mettendo insieme tutte 
le cifre reperibili (in parte 
dovute ad attivita che hanno 
poco a che fare con la ricer
ca). si arriva a 2G3 miliardi di 
spesa contro un reddito na-
zionale che ha supcrato i 30 
mila miliardi. Tutti i paesi 
europei. pur spendendo me
no degli USA. spendono piu di 
noi: circa il doppio in pcr-
centuale al proprio reddito. E 
vediamo la composizione del 
bilancio. La spesa pubblica e 
stata di 157 miliardi, 57 dei 
quali spesi dal ministero del
la Pubblica Istruzione: 23 dal 
Consiglio nazionale delle ri-
cerche: 20 dal CNEN; 33 per 
la partccipazione ad attivita 
interna7ionali e 17 da c vari 
ministeri >. 

Le universita hanno avuto 
39 miliardi. Con 400 mila stu-
denti. un ritardo nelle attrez-
zature che talvolta assomma a 
decenni. problemi edilizi enor-
mi da risolvere. le universita 
italiane hanno avuto un bilan
cio paragonabile a quello di 
una media impresa del grup-
po IRI. Dopodiche il prof. Ca-
glioti. presidente del Consi
glio delle Ricerche. presenta 
la relazione annuale sullo sta
to della ricerca denunciando 
« i fattori limitativi. che sono 
stati individuati nella disponi-
biliid dei ricercatori c tecnici 
di adeguata qualiVtcazione pro 
fessionale: nel grado di effl-
cienza delle istituzioni forma 
live: nella capacita tuttora H-
mitata di utilizzazione dei ri
cercatori da parte delle strut-
ture economiche ed industria
li esistenti >. 

Limitati non sono i «fatto
ri >. ma gli investimenti che 
faeciamo nell'iiniversita. Noi 
siamo lontani dalla prnposta. 
che ha suscitato polemiche an
che nrpli Stati Uniti. di una 
university intesa come im
presa economica; ma quando si 
e accertato che esiste un rap 
porto diretto fra livcllo scien 
tifico di un paese e sviluppo 
cconomico: quando si calcola 
che giS oggi « in media > in 
soli cinque anni si passa dal-

AIL'ISTITUTO GRAMSCI 

Un ciclo di conferenze 
su «H Capitale» di Marx 

Per la ricorrenza del cenfenarlo della pubbllcailone di « I I 
Capitate », II prof. Vlncenzo Vltello terra alle ora W^O all'Ull-
I 
I hrto'Sramscl^un' cklo dl tre conferenze secondo II se«tiente 

calendario: I conferenza: 3 marxo 1H7: e Marx e gli economl- . 

1 st! classic! • ( I I rapporto tra I'elaborazlone teorlca dl Marx nel I 
campo della sclenza economica • le basl del sistema dl economia 

I
clastic* - Contlnulta della llnea dl ricerca dl Smith e Ricardo | 

• svlluppl original! della teoria dell'autore dl c II Capitate >); | 
I I conferenza: 10 marzo: c " I I Capitate" nella storla deiranalisl 

I economica > (Svlluppl anatlllci del concetto di capitate dal flsio- I 

craticl a Marx • II contribute originate di Marx all'anallsl del « 
processo dell'accumulazlone capilalislica. L'analisl dei problemi . 

I della capltalizzazlone nelle teorie economiche moderne). I l l con- | 
ferenza: 17 marzo: « Marx e II penslero economlco contempo-

I raneo* (Signlficato del «ritomo • a Ricardo nella linea di I 

ricerca di alconl economist! contemporanel - L'influenza • dichia- | 
rata o meno • della teoria economica marxltta nella costnizione 

I di alcnnl acheml dl ivlluppo nalla recenta letteratura econo- I 

mica • Problemi apertl par II marxiimo odierno m l campo della ' 
. ricerca economica). I 
| ^ ^^m ^^m ^^m ^^m ^^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ ^^m 

Senza parole 

le scoperte di base, frutto di 
ricerca pura e disinteressata, 
alle applicazioni industriali (e 
talvolta direttamente da uno 
stadio all'altro: come nel caso 
del laser), e giocoforza vedere 
nello sviluppo dell'universita 
una delle leve essenziali del 
progresso economico. 

L'attuale politica verso le 
universita e fuori della realta. 
Le previsioni per il ministero 
della P.I., di qui al 1970. sono 
di un incremento di spesa (che 
solo in parte andra all'univer-
sita) da 57 a 80 miliardi annui; 
quanto basta crediamo a por-
tare si e no una delle nostre 
universita al livello di un gran-
de istituto scientifico moderno, 
che unisce ricerca pura e ri
cerca applicata di base su po-
sizioni di fronliera, col propo-
sito chiaro di sfornare una nuo 
va generazione di ricercatori 

ed eliminarc il « fattore limi-
tante» denunciato dal profes
sor Caglioti. Fondi cosl esigui, 
in realta. sono destinati a una 
azione che non pu6 riuscire che 
dispersiva. 

Connessa alle universita 6 la 
questione della creazione di un 
ambiente piu favorevole alio 
sviluppo della scienza Apprez-
zatissima la proposta di un 
Centro pilota di informazione 
e documentazione scientifica. 
ma la domanda di documenta
zione e informazione non e for-
se cosi pressante quale dovreb-
be essere. La riforma della 
scuola secondaria e la base per 
creare un ambiente diverso; ma 
a sua volta il tipo di riforma 
che si fara dipende da scelte 
politiche ben precise che ri-
guardano I'indirizzo di fondo 
dell'economia e della societa 
italiana. 

(Dal cThe New Yorker*) 

La Relazione sulla ricerca per 
il 1967 ci ricorda, fra l'altro, 
quattro progetti che potrebbe-
ro essere rapidamente realizza-
ti: 1) Istituto di ricerche e tec-
nologie fisiche: 2) Istituto per 
la tecnologia e la strumentazio-
ne elettronica; 3) Istituto di ri
cerca per la biologia generale 
e la tecnologia agraria: 4) po-
tenziamento deiristituto supe-
riore di Sanita. 

Ci sono i mezzi finanziari 
per realizzare prontamente 
questi progetti. in settori dove 
il ritardo e gravissimo e con-
diziona direttamente lo svilup
po economico? Nella Relazione 
manca una precisa risposta: al
io stato dei fatti non occorre 
molta fantasia per capire co
me stanno le cose perche man
ca persino il finanziamento 
iniziale. 

Si consideri che l'lstituto di 

ricerche metallurgiche. pro-
mosso dairiRI tre anni fa. non 
e ancora entrato in funzione. 
Per i nuovi istituti le difficolta 
organizzative saranno ancora 
maggiori; se i tempi di rcaliz-
zazione saranno altrettanto 
lunghj non potremo che pagar-
ne |e conseguenze. 

Una « scclta * per il rapido 
avanzamento di questi progetti 
sarebbe. sen/a dubbio, il mi-
gliore contributo che si possa 
dare per creare un ambiente 
piu favorevole alio sviluppo ge
nerale della ricerca e della 
scienza: la seconda c scelta >, 
in ordine di priorita, dopo la 
Universita. 

Quasi ogni settore della ri
cerca presenta, in Italia, ana
logic problemi nei quali la 
prontc/za dell"intervento e la 
straordinarieta dei mezzi finan
ziari possono consentire un ra
pido avanzamento. romperc zo 
no di passivita. Se e questo che 
s'intende. con la creazione di 
un ministero della Ricerca con 
bilancio proprio. che si faccia; 
ma molte cose possono essere 
fatte senza un ministero con 
bilancio ed apparato. Una delle 
cose da fare 6 definire in ter
mini generali. e non solo azien-
dali, la politica della ricerca 
delle aziende statali: dare con-
cretezza — attingendo a fonti 
finanziarie che ci sono. nei bi-
lanci di queste aziende — al 
progetto di una societa per la 
ricerca tecnologica di base 
avanzata che operi in tutti i 
settori interessanti l'industria 
a partccipazione statale. in con-
nessione non con i programmi 
a breve tcrmine (che devono 
portare avanti le aziende) ma 
proprio a quei programmi di 
prospettiva che possono porta
re subito. oggi. il nostro paese 
sulle posizioni piu avanzate. 

Renzo Stefanelli 

MILANO: lavole rolonde e conferenze al Museo della 

Scienza e della Tecnica dedicate al«piano decennale» 

7Z1970 sard davvero 
Uanno-boom delle 
ferrovie italiane ? 

Una conferenza clip si apra 
con le parole « iVoi che amia-
mo la ferrovia >, in questo cli-
ma di interesse esaspcrato per 
I'automobile, si presenta sot-
to una luce per lo meno incon 
sueta. Nella Sola delle Colon-
ne del Museo della Scienza e 
delta tecnica di MiUmo si e 
cosi arviata. qualclm sera f<i, 
una scrie di conferenze, di 
proiezioni. di tnrol" roionde. 
che si proponqono. da ix/ai al 
prossimo autunno. di offnre al 
pubblico. ai tecnici d'all ro ra-
mo. cd ai pubblici ammimstra-
tori un quadro per quanto pos
sibile complelo delle po.ssioi/i-
fd attuali e future del mezzo 
su rotaia 

La prima di queste mamje-
stazioni si d imperniata su una 
conferenza del dott. Mario lli-
ghetti. che. dopo una breve 
espasizione sulle fast salientt 
della vita delle nostre ferrovie 
dello Stato dalle oriqim. ha in 
quadrato la situaziouc attuale. 
qual e caratterizzata dai ri 
sultati di quanto e siato fatto 
nel corso della prima mcta del 
piano decennale di sviluppo. 
avviato con la legqe 211 del-
I'aprile 1962. e dai programmi 
di sviluppo per i prossimi cin
que anni, fino al compimento 
del piano stesso. 

Le Ferrovie dello Stato han 
no avuto fin dalle origini una 
vita difficile, per unci scrie di 
motivi: sono note ncl 1907}. roc 
cogliendo I'eredita addirilturu 
disastrosa delle precedenti ge-
stioni private: died anni dopo. 
hanno dovuto affrontare la pe-
sante situazione creata dalla 
guerra; nel periodo fascista. 
hanno perduto I' autonomia 
che avevano in precedenza. 
ed hanno seguito programmi 
di sviluppo ineguali e non 
coordinate; hanno subito dan-
ni sparentosi dall'ultimo con-
flitto, che hanno saputo ripa-
rare in un quinquennia. Ma 
quando, riparate le distruziani 

operate dagli acrci, dal pas-
saggio degli cscrcitt e dai 
guastatori tedeschi. era il tem
po di varare un piano di svi
luppo c di ammodernamento, 
rcso urgente e nccessario dal-
In sviluppo del paese c dallo 
stato di obtolescenza sempre 
piu grave di bunna parte del 
materiale e dpqli impianti. ven 
ne il " decennio nero *, tra il 
197)0 ed tl I9C0. durante il qua 
le .si feee poco o nulla, men 
tre il Iraffico merci e passcg 
qeri eresceva continuamente. c 
lo stato di usura e di obso/e-
scenza dei materiali si mani-
festava. oltre che con pesan-
ti disagi per i viaggiatori, con 
una serie funesta di gravi in-
cidenti. 

Nel « decenrn'o nero >, spinte 
di oriqine economico specula-
tiva. qiunsero a dctcrminarc 
una drastica « scclta » (resasi 
police sul piano politico), tra 
rotaia e strada. a favnre as 
solutn di quest'ultimn. In que 
sto decennio. furono varati e 
portati avanti con grande so 
lerzia i programmi per le 
nuove autostrade. mentre per 
le ferrovie ci si limito al ma-
desto piano del '57. insufficien-
tp anche soltanto ad arrestare 
il deeadimenta del materiale. 
In questo decennio. le cose fu
rono esasperate a tal punto. 
che per un tecnico. oltre die 
per un profana. anche solo 
parlor bene della ferrovia. va 
leva dire farsi dare del retro 
qrada. dell'ignorante, del vi 
sionario. 

Nel * decennio nero » venne 
raggiunta la distribuzione del 
traffico merci per oltre il C0% 
sulle strode e per meno del 
W7"o sulle ferrovie, triste pri-
mato italiana su scala mondia-
le. che costa al paese somme 
enormi: i trasporti pesanti su 
strada infatti solo apparente-
mente sono ecanomici. in 
quanto provocano danni anera-
sissimi c continui sulle strode, 

LETTERATURA 

In Italia, il romanziere viene riproposto dai «tascabili 
e da una serie di altre iniziative editoriali 

II rilancio di Zola 

» 
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Per la prima volta dopo il 1929 si pubblica in Francia una edizione completa delle opere — II colpo d i grazia al 
« personaggio » — L'individuo e i l suo rapporto con le classi — I venti romanzi del ciclo dei Rougon - Macquart 

Come Stendhal, come tanti 
grandi scrittori che si sentiva-
no incompresi. anche Zola si 
lascid andare al vezzo di di-
chiarare. verso la fine di una 
trionfante per quanto contra 
stata carriera letteraria che 
« una cosa era certa. nessuno 
lo leggeva con un po' di intel-
ligenza > e che « aveva I'idea 
di dover essere riscoperto. ven
ti. cinquanfanni dopo la sua 
morte >. Con qualche anno di 
ritardo (Zola mori poi nel 1902) 
critici. editori e pubblico arri-
vano ora all'appuntamento. II 
67 sara. piu ancora di quanto 
non sia gia stato il 'fifi. I'anno 
di Zola Per la prima volta 
dopo il '29 uscira in Francia 
un'edizione completa delle sue 
opere (I), comprendente cioe. 
oltre i famosi vrnti romanzi 
del ciclo dei Rougon-Macquarl. 
racconti e novelle. scritti cri 
tici e teorici. articoli e lettere 
inedite. In Italia, con la mas-
siccia riproposta dei classici 
attraverso i c tascabili », so
no stati tradotti tra il "65 e il 
1966 un buon numero di ro
manzi zoliani. alcuni anche 
poco conosciuti e veramente 
drgni di attenzione (2). e altre 
iniziative si annunciano per i 
prnssimj mesi. 

Piu difficile sarebbe stabili 
re se vi sia un motivo piu 
profondo. in questa riscoperta, 
che non la semplice pressione 
da parte di un gruppctto di 
fedelissimi e lo sfruttamento 
di autorj dimenticati a | fini 
commercial! (come di solito 
succede, per cui anche lo 
scrittore piu trascurato trova 
immancabilmente, a un certo 
momento, fl suo rilancio). D 
fatto e che Zola, cosl pesante-
mente ottocentesco per certi 
aspetti. cosi scopcrtamente le 
gato alle piu caduche ideolo^ 
gie del suo tempo, segna ve
ramente il confine tra il suo 
secolo e fl nostro. e rappresen 
ta fl primo episodio di rottura 
con la narrativa tradizionale. 
indicando anche In molti casi 
nuove soluzioni, nuove vie da 

Emilio Zola in una caricatura di Aubrey Beardtley 

seguire per tl romanzo, giunto 
al culmine di una crisi che 
andava da lungo maturando. 

Che se a Flaubert e al suo 
romanzo-saggio. Barnard et 
Pe'cuchet, scritto fra fl 1870 e 
1*80. d suole far risalire tanta 

parte della narrativa success!-
va. il colpo di grazia al ro
manzo a personaggi, anzi al 
concetto stesso di personaggio. 
lo diede proprio Zola; prowe-
dendo gia a sostituirlo da ana 
parte con to sue famose folle, 

dall'altra con le grandi rap-
presentazioni mitico - simboli-
che. la citta. la terra, la mi-
niera. la «macchina». tutti 
dati tipici della vita moderna 
e di una societa altamente in-
dustrializzata. Non subito. e 
non senza esitazioni. Tutto un 
gruppo di episodi dei Rougon-
Macquart. La curie per esem-
pio. La conquete de Plassans, 
Son excellence Eugene Rou
gon. sono ancora manifesta-
mente tentativi piu o meno riu-
sciti di costruire un romanzo 
realista tradizionale. come se 
ne eran fatti da cinquanta 
anni. e come per i noti moti 
vi non era piu possibile fame. 

Solo con L'assornmotr del 
1876 e con Nana del "T9 fiO. 
si va facendo strada nello 
scrittore lintuizione che il ro
manzo deve poter dare qualco-
sa d'altro. che la realta si e 
trasformata. l'eroe stendhalia-
no e il gigante balzacchiano 
non esistono piu. e i destini 
umani. squallidamente simili. 
si muovono entro angusti am-
biti di possibilita. Schiacciati 
dalla < race >. dal < milieu > e 
dal « moment > (la famosa tri-
logia tainiana). cio6 da un 
complesso di cause biolociche. 
sociali e storiche particolar 
mente pesante. i pcrsonacgi 
zoliani. descritti con precisio 
ne clinica e seguiti in ogni 
loro atto dalTocchio straordi-
nariamente attento del loro 
creatore. non hanno perd vol-
to ne storia: nessuno di loro. 
maneo a dirlo. e diventato pro-
verbiale o emblematico, al 
massimo l'intera famiglia. in 
blocco: i Rougon Macquart 
Gli altri (con un po' di fatica 
si riesce a ricorda re Gervai-
se. Nana...) sono squisitameiv 
te c medi » e. presi individual 
mente, insignificant, cosl co
me Zola voile e seppe farli. 
per rappresentare efficacemen 
te la posizione dellMndividuo 
nella societa moderna. 

Quel che meglio caratteriz-
za gli opera! delle dtta o del
le ELiniere, i contadini, i pic-

coli borghesi di Parigi o del
la provincia. i grandi specula-
tori edilizi. gli uomini politici. 
i preti. I'aristocrazia imperia-
le. e la loro appartenenza di 
classe. Nettamente. con senso 
sicuro della realta. essi ven-
gono divisi in privilegiati e 
oppressi, sfruttati e sfruttato-
ri. senza vie di mezzo, senza 
tormento o salvezza individua-
le; per di piu. se non proprio 
con due distinte tecniche di 
narrazione. essi vengono pre-
sentati. in ciascuno dei casi. 
con tutta una serie di caratte-
ri e sfumature peculiari di 
immediata efficacia. non solo 
dal punto di vista arlistico. 
ma proprio per la compren 
sione della realta Che. non 
bisogna dimenticarlo. quando 
Zola nel lhf»8 concepi I'idea di 
un ciclo grandioso di volumi. 
addirittura la Storia naturale 
e sociale di una famiglia sotto 
il Secondo Impero. non vole-
va solo rendere omaggio alia 
Scienza e al pensiero positi-
vista, capisaldi della sua for-
mazione e della cultura di al-
lora. e applicare concretamen-
te la sua teoria del romanzo. 
ma aveva anche una precisa 
inter>.7i<vie politica. di cui nel 
I opera. <y»i come ogsii la leg 
giamo e per quanto coraec.o 
sa e poicm'ca possa sembra--
ci. e rimasto solo un pall'do 
riflesso. 

E non solo perch6, due anni 
dopo. la disfatta dell'escrcito 
napoleonico e il sangue della 
Comune sparso per le vie di 
Parigi erano bastati a fare 
del giovane intellettuale arrab-
biato un fervente sostenitore 
del regime repubblicano rea-
zionario e borghese. anche se 
pieno di buone intenzioni e 
di si a nei autentici come poi 
si vide in occasione dell'Affai 
re Dreyfus: quanto perche il 
crollo deU'Impero veniva a 
sottrargli di fatto I'oggetto 
della sua indignazione politi
ca. se non deH'ispirazione ar
tist! ca, svuotando il grande 
progetto del suo piu importan-

te significato. c Da tre anni 
stavo mettendo insieme la do 
cumentazione per questa gran
de impresa. anzi avevo gia 
scritto questo volume (IM for
tune des Rougon). quando la 
caduta dei Bonaparte, di cui 
avevo bisogno come artista. e 
che continuava a presentarmisi 
come la fine fatale del dramma. 
pur senza che osassi sperarla 
cosi vicina. e giunta a darmi 
lo scioglimento terribile e ne-
cessario della mia opera. Essa 
6 ora completa. si svolge in 
un cerchio chiuso; diventa il 
quadro di un regno morto. 
di una strana epoca di folha 
e di vrrcogna » 

Siamo apf* na agli inizi. e 
dei Rougon M-icquart e della 
Terza Rcpubblira: quella re-
pubblita che. osava affermarc 
Zola. < ... sera naturaliste ou 
ne sera pas»! Poi. gradata 
mente, le cose si confondono. e 
non e piu tanto chiaro se lo 
scrittore intenda parlare del 
ventennio trascorso o deU'epo-
ca sua. perche. anche nella 
realta. i dati si rassomigliano 
paurosamente. Ed 6 pericolo 
so aver inventato il natural! 
smo. il romanzo sperimentale. 
vrro a tutti i costi. condottn 
su documentazinni rigorose: 
t Da un po' di tempo — scri 
vera ncll'Rfi — tutte le volte 
che incomincio un'indagine. 
mi trovo alle prese con il so-
cialismo ». 

Edda Cantoni 

(1) Emile Zola. Oeuvres com
pletes, 15 poll., ed. Cercle du 
Livre Pricievx, Parigi, 1967. 

(2) E. Zola. L'assommoir. 
Casini. 1965. lire 450; Nana. 
Sansoni. 1965. lire 450: La cuc-
cagna. Sansom. 19K6. lire 450: 
Dietro la facciaia (Pot Bouil 
le). Sansom. WA. lire 450: U 
ventre di Parigi, Editori Riu 
niti. 1966. lire 2000. 

NeU'illustrazione nel titolo: 
1'albtre genealoglco del Rou
gon • Macquart. 

anche sulle miqliori. co.struife 
con i criteri piu moderni. 

Nel W2. finalmcnte. dopo una 
serie di IiiHtiosi incidenfi, in 
seguito all'aggravarsi oltre i 
limiti della tollerabilita civile 
delle condizioni dei viaggiatori. 
ed alia quasi immediata satu-
razionp delle pur iiMorissiinc 
autostrade. venne approvato il 
ben nata p.vuio dfrcmifilc. sud 
diviso in due prngrair.mt qw.n 
ijuennali. basato su una stan 
ziamento di 17>t>0 miliardi. S0'> 
dci quali da « spendersi » nri 
primi 5 anni. 

Di questi, 320 erano desti
nati al materiale rotante. 437) 
agli impianti fissi. 40 agli ol 
loggi per i ferroxneri. i rima-
npnti per opere diverse. Al 1" 
gennaio di quest'anno. e ciot> 
a pochi mesi dalla fine dpi pri
ma proqramma quinquennaie. 
erano stati « tprsi » 410 m> 
liardi per impianti ft<si, p .*?'•"• 
per materiale mobde C<»i d 
term'nip « spesi t> si tntende 
die sono state approvate IP spe 
se, e cine sono stati ordiniiti 
i materiali. apprti t cantirrt. 
appnltati i laiori ecc. Natural-
mente, la vonscgna dei mate
riali e I'ultimazione dei lavori 
segue gradualmente nel tem
po I'approvazione delle spese, 
in quanto per costruire una lo 
comotiva. ad esempin. arcorm 
almpno un anno (talvnlta di 
pin) p dip per i Invon noli 
impianti nrcorrouo tempi on-
dip magqiori. 

Le cifre rplativp a queste 
« spesp », canninque. sono as 
sai interpssanti In primo luo 
qo. 100 miliardi vanno ppr la 
sostituzione delle ro'.aie con al
tre. nuove e pesanti. adatte al
io alto relariln ed ai convaqli 
pesanti. 277>0 deriata'* (sramhi) 
nuovi hanno sostituito* quelli 
usurati. 2H00 printi e viailotti 
sono stati ricostruiti o adequa
te: tali lavori hanno interes-
sato 2W>0 chilnmetri di 'iricn. 
Sono stati avviati lavori di rad-
doppio lunqo la Ualtipaqtia-
Rrqgia (die saranno ultimnti 
nel 70). lunqo IP linpp liqure 
ed adriatica. Sono stall sop 
prcssi 400 passaqqi a livello. 
ed altri G 000 sono stati moder 
namentp attrezzati II sistrmri 
di blacchi autamntiri dpi con 
vogli d in fasp di cstensiann 
a COO chilometri di linpa. d 
blocco semiautomatico a 1200. 
la ripetizionc a bordo dei se-
gnnli. a 2.000. 

A queste cifre se ne potrcb-
bero aggiungerp molte altre. 
ma ci limiterpmo ppr hrevita 
ad alcuni dati sul materiale r-i-
tabile Sono stati nrrlinati (e 
in gran parte sono gin in 
funzione) 175 nuovi locomotor!. 
2?, elcttromatrici con 31 rimor-
chiale, 125 locomotive diesel-
elettriche. 83 automotrici die-
sel. 207) locomotive da mono 
vra. 1259 carrozze e 25 COS car-
ri merci. 

Poiehe tali lavori e tali ar-
dinazioni. presentano sempre 
una loro gradualila. c fanno 
sentire progressivamente i lo
ro benefici effelti nel tempo. 
per accumuln. occorre. ora che 
sta per scadere il tempo del 
primo proqramma quinquen
naie. procedere con la massi-
ma sollecitudine ad avviare il 
programma del secondo quin
quennia E' pure evidente che 
in questa prima fase del piano 
decennale e stato soprattulto 
necessario sanare le situazioni 
piu gravi e pericolose. mentre 
nella seconda parte del piano 
sard possibile — e doveroso — 
realizzare miqliarie sostanzia-
li sul piano tecnico-economico. 
sempre piii sensibili per gli 
utenti Durante i primt cin 
que nnm. per e^empio. e sta
to inqente il numero delle nuo 
ve carrozze e dei vuovi carri 
entrati in servizio. ma e stato 
pressoche" pari il numero di 
quelli avviati alia demolizionc 
perche" insertihili, dopo oltre 
mezzo secolo di servizio. 

1 punti essenziali del piano 
che le Ferrovie intendono svol-
gere nel secondo programma 
quinquennaie sono: 375 IOCOTHO-
fori e locomotive. 1200 carroz
ze. 15 000 carri merci. 300 chi
lometri di riddoppio. costruzio-
ne della « direttissima > Firen-
ze-Roma. larori aqli impianti 
fissi interessanti IWi ehdompiri 
di Imee. ultimazione della con 
rersione delle linee trifnsi m 
linee a 3000 volt, nuovo piaz-
tale atta stazione di Milano 
Centrale. 

Nelle previsioni deqli specia-
listi. I'anno in cui dovrebbero 
essere apprezzabili in pieno i 
risultati del piano decennale 
sard il 1970, a patto. natural-
mente. che non si verifichina 
arresti e ritardi neqh stanzia-
menti o interferenze d'altro 
natura. ed a paito che i Wi 
miliardi che risnltano t perdu 
ti » causa la ivalutazinne delh 
lira suqli originali 1500. sian' 
ripristinati con uno stanzia 
mento supplementare. 

Paolo Sassi 
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