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Tragica, paradossale vicenda del patrimonio artisfico ifaliano 

Franando 
sotto la pioggia 

Davanti alio sfacelo avanzante rimmobilismo sordo 
e cinico della classe dirigente — Un problem a che va 
maturando anche a livello politico per iniziativa delle 
forze democratiche; ma e tempo che questa battaglia 

trovi una dimensione di massa 

Le origini storichedi un dramma del mondo contemporaneo 
.0' 

i «A pezzi i monumcnti 
romani», « Crolla Roma an-
tica », « Roma antica va in 
malora »: I'immaneabile, at-
teso e ben conosciuto nubi-
fragio settembrino sembra 
aver condotto questa volta 
il problcma della salvaguar-
dia del nostro patrimonio 
artistico — monumentale 
nella fattispecie — ad una 
situazione, ad un culmine 
che, se non fosse tragico, 
sarebbe grottesco, tanto ha 
in se di paradossale e di 
emblematico insieme. Quel-
la che tante volte era sta-
ta pronunciata come una 
battuta, con un certo sarea-
smo di fronte ai quotidiani 
attentati di distruzione e di 
spoliazione del nostro pa
trimonio archeologico ed ar
tistico, e dunque diventata 
un fatto concreto, tangibile. 

Ma e possibile — ci si do-
manda — che una pioggia 
faccia crollare un monte? 
E' possibile, evidentemente, 
come e vero che anche un 
semplice raflfreddore puo in-
chiodare in un letto un pa-
ziente dall'organismo ma-
landato e dalla salute tra-
scurata. E in questa situa
zione si trovano oggi — con 
il Palatino, con il Foro, il 
Colosseo, l'Acquedotto Clau-
dio, le Terme di Caracalla 
— i monumenti artistici nel 
nostro paese: non avrebbe 
neppur senso accennare qui 
ad un elenco dei malati cro-
nici, perche siamo in presen-
za di una vera e propria e-
pidemia; bastino due nomi, 
due situazioni diverse e sin-
tomatiche quali l'isolamento 
recentissimo del Duomo di 
Milano e l'agonia di Vene-
zia. 

Decenni , , 
di incuria 

Questa volta, visto che il 
male aveva fatto centro, e 
addirittura nel cuore di Ro
ma, lo scalpore di fronte ai 
nuovi guasti e stato piu vi
vo del solito, le frotte di tu-
risti corsi in Italia per visi-
tarla < prima che gli italia-
ni la distruggano » (ma mol-
to piii giusto sarebbe dire 
« prima che chi governa gli 
italiani la distrugga»), indi-
spettiti e delusi, pensano a 
nuove campagne di elemo-
sine internazionali, ma so-
stanzialmente danno incre-
dula testimonianza di un fe-
nomeno di cui non sanno 
darsi ragione. 

Questo fenomeno e ap-
punto il continuo, martel-
lante stillicidio cui il no
stro patrimonio d'arte (e 
quindi di cultura e di sto-
ria) e stato ininterrottamen-
te sottoposto in questi ulti-
mi venticinque anni (e tra-
lascio i guasti irreversibili 
specialmente sul piano mo
numentale ed urbanistico 
arrecati dall'Italia umberti-
na e dal ventennio fascista). 
II riflesso di questo feno
meno e quello che noi sia
mo soliti chiamare il « pro
blema della tutela », concet
to forse che volendo dire 
insieme troppe cose (si par-
la di tutela del nostro pa
trimonio artistico, archeolo
gico, ambientale, paesistico, 

naturalistico, faunistico, et-
nografico ecc.) finisce a vol
te per concretarsi in vuote 
teorizzazioni, ma che una 
volta storicizzato, attualizza-
to, applicato al che cosa, al 
dove, al come, al quando 
esprime la necessita di un 
inderogabile impegno non 
solo culturale e scientifico, 
ma di civilta. 

Parliamo allora del no
stro patrimonio artistico, ar
cheologico, storico in senso 
lato: fiumi di parole, mon-
tagne di carta sono stati 
spesi per sviscerare il pro-
blema e discettarne in ogni 
sede: mai il problema e 
stato alTrontato nel concre
to. Una commissione parla-
mentare (Franceschini) ed 
una ministeriale (Papaldo) 
hanno portato a termine da 
anni il loro lavoro di inda-
gine e di proposta di ri-
forma del settore adibito 
alia tutela dei nostri beni 
culturali (proposte — e be
ne chiarirlo — inadeguate 
e sotto alcuni aspetti non 
secondari anche dannose) 
senza che si sia mai giunti 
non diciamo ad una loro 
approvazione o modifica, ma 
ad una loro seria discussio-
ne. Da anni il problema del
la tutela si conclama ai 
quattro venti, ci si strappa 
i capelli ad ogni quotidiano 
attentato, ma da anni si e 
scelto rimmobilismo sordo 
e cinico di fronte alio sfa
celo avanzante. Al dramma 
si aggiunge la beffa, l'iro-
nia, la vergogna del fatto 
che I'unica, ripeto, Tunica 
disposizione di legge assun-
ta dall'Italia repubblicana a 
parziale modifica della leg
ge del 1939, che regola tut-
tora l'insieme della materia 
relativa aH'amministrazione 
e alia tutela dei nostri beni 
culturali sia stata voluta re-
centemente, dal governo An-
dreotti, con decreto-legge, al 
fine illuminato di abolire la 
tassa di esportazione sugli 
oggetti d'arte verso i paesi 
del MEC: grosso regalo al 
famigerato mercato d'arte in-
ternazionale (componente 
non ultima della disgrega-
zione del nostro patrimonio 
artistico), c insulto insieme 
rozzo e prevaricatore non 
dico alia cultura storico-arti-
stica del nostro paese, ma 
ai semplici sentimenti di 
buon senso e di pudore che 
dovrebbero animare chi, go-
vernando l'ltalia. ne dovreb-
be anche governare (cioe 
ben governare) una delle 
sue piu inestimabili ric-
chezze. 

Sia ben chiaro che nessu-
no si illude che un tratto 
di penna possa un giorno 
bastare a salvare le sorti 
del nostro patrimonio ar
cheologico e artistico; e ve
ro d'altronde che anche im-
mediati urgenti interventi 
di natura tecnico-ammini-
strativa potrebbero contri-
buire, e molto, se non altro 
a far invertire il segno del
la china su cui stiamo ro-
tolando con accclerazione 
progressiva: non vi 6 alcun 
dubbio che l'ampliamento in 
termini massicci dell'orga-
nico — a tutti i livelli — 
nelle Sovrintendenze predi-
sposte alia tutela dei no
stri beni permetterebbe di 
tirare un grosso sospiro di 

CON UN BREVETTO SVIZZERO 

Raschiatevi dai bronchi 
la nicotino 

inawertitamente 
obolendo con ASR 
il veleno del fomo 

Qualsiasi medico vi puo con-
fermare l'elenco numeroso dei 
grossi danni che il fumo pro 
voca all'organismo umano. 
sia fisicamente (pericolo di 
gravi malattie. cattiva dige 
stionc. ecc.). sia intellettual 
mente (ridotta attivita men 
tale, perdita progressiva del
la memnria. ecc ) 

Ma tutti ^apoiamo quanto 
e difficile trnvare da sob la 
volonta di smrttere di fuma 
re. Ebbene. oggi tutti \oi 
avetc questa •ipportunitn e n 
un bocrhino special? brevut 
tato che. miscelando con re 
golazioni successive ossigi'po 
al fumo. gradatamente vi aiu 
ta a smettere di fumare com 
ptetamente, senza privarvi 
bruscamente della nicotina e 
quindi senza dannosi contrac-

Cominciate oggi stesso a 
disintossicarvi da questa dro-
?a per ridare a voi stesM un 
mente piu agile, ordinando 
mente pi agile, orriinando 
il bocchino a t-ENK ITALIA 
NA - Sez. UL/1 - Via Cava I 
lotti, 13 - M122 Milano. Rice 
vercte contrassegno il bocchi 
no brevettato AIR SMOKE 
REGULATOR per sole Li 
ra 5.900, piu spese postali 

Non mandate denaro ORA! 
Paghereto al poitino alia con 
^egna del pacco. Garanzia* se 
cntro otto giorni dal ricevi 
monto. dopo aver seguito le 
istruzioni, non avrete tratto 
alcun giovamento, potrete re 
stituire il bocchino, purch£ 
nello stesso stato in cui l'ave-
te ricevuto e sarete rimbor-
sati integralmente della som-
ma versa ta. 

Serlvete OGGI STESSO. 

sollievo. Ma il problema e 
politico: lo ha ripetuto in 
questi giorni il ministro Si-
viero, capo della delcgazio-
no per il recupero delle 
opere d'arte, riproponendo 
la soluzione gia altre volte 
prospettata della istituzione 
di un dicastero per le Belle 
Arti. Non e questa la sede 
per discutere tale proposta; 
certo e che il dito e stato 
messo sulla piaga. 

Urgenza di 
un impegno 

Si e avuta spesso l'impres-
sione che la nostra classe 
dirigente « da repubbnea 
sudamericana » (amara ma 
purtroppo felice definizione 
di Ramiccio Bianchi Bandi-
nelli) aspetti quasi il mo-
mento di veder andato alia 
malora tutto quanto di pre-
zioso ci e rimasto sul piano 
artistico o monumentale, 
per sentirsi finalmente di-
scaricata di un incomodo do
ve re di uflicio. La riforma 
della Amministrazione delle 
Antichita e Belle Arti 6 
maturata ormai da anni. La 
nascita delle Regioni ha in-
trodotto anche un nuovo e-
lemento nel dibattito: si 6 
parlato anche di un decen-
tramento delle amministra-
zioni; e anche questo un te
nia da discutere seriamente 
(sappiamo bene che se per 
alcune regioni l'assunzione 
diretta della responsabilita 
della tutela significherebbe 
la garanzia della salvaguar-
dia del patrimonio da tute-
lare, per altre sarebbe for
se redigerne l'atto di con-
danna a morte). Recente-
mente la Regione Toscana 

— a nome di tutte le re
gioni d'ltalia a statuto or-
dinario — ha redatto un 
preciso e circostanziato do-
cumento proprio su questo 
problema: e un testo vali-
dissimo come base di succes-
siva discussione ed elabora-
zione. Nei Hmiti imposti 
dalla legge anche 1'Emilia-
Romagna si sta muovendo 
— sul piano legislativo — 
nella direzione indicata. 
Qualcosa indubbiamente si 
sta muovendo: si tratta di 
saper dare indicazioni e 
prospettive concrete ed uni-
tarie alle forze disponibili 
per portare avanti questa 
battaglia. II problema sta 
maturando — non solo a li
vello culturale ma soprat-
tutto politico — anche in 
settori non secondari del 
mondo scientifico diretta-
mente coinvolto nella tu
tela. 

Ma una battaglia politica 
puo essere condotta in por-
to positivamente solo se pur 
muovendo dalle coscienze 
di una elite culturale sa tro-
vare quella dimensione di 
massa che sola puo garan-
tirle respiro. Questa nuova 
dimensione e ben lontana 
dall'essere raggiunta oggi; 
anzi, troppe volte si ha l'im-
pressione contraria di una 
sconcertante indifferenza 
verso questi problemi da 
parte di una opinione pub-
blica ingannata e distratta. 
E' ora piu che mai che il 
profondo significato cultura
le e civile di auesta batta
glia divenca patrimonio co-
mune delle forze piu vive 
del mondo del lavoro nel 
nostro tiaese c cessi di es
sere sofTerta coscienza di un 
ristretto gruppo di intellet-
tuali. 

Le forze politiche della 
sinistra italiana. le organiz-
zazioni dei lavoratori devo-
no affiancarc con convinzio-
ne anche questo tema ai 
grandi temi - delle riforme 
su cui da anni il movimen-
to operaio si batte con uni-
ta e chiarezza di idee e di 
prospettive. Se da parte di 
chi, nel proprio lavoro quo
tidiano. vive l'angoscia del
ta tortura cui e sottoposto 
tutto intero il nostro patri
monio d'arte, di storia e di 
civilta si deve assumere lo 
impegno di far lievitare e 
diffondere sempre piu la co
scienza della natura politica 
di questo travaglio, dalle 
forze politiche e sociali de
mocratiche del nostro paese 
ci si attende un orecchio 
piu attento a certc voci che, 
seppur deboli, tuttavia esi-
stono c crcscono, e un im
pegno programmatico di lot-
ta. Ci si attende di veder 
impugnare in prima persona, 
piu di quanto non sia stato 
fatto sinora, la bandiera di 
questa lotta con la consape-
volezza che difendere fino 
all'ultimo il nostro patrimo
nio di cultura e di storia si-
gnifica battersi per il no
stro umanesimo socialista. 

Daniel* Manacorda 

LA (HIESTIONE PM.ESTINESE 
Agli inizi del secolo un inconfro gravldo di conseguenze tra gli inferessi dell'imperialismo inglese e le aspirazioni del movimenfo 
sionisfa - Theodor Herzl: «Saremo un bastione dell'Europa confro I'Asia» - Dalla Dichiarazione Balfour alia spartizione del 
mondo arabo tra le grandi potenze - II governo di Londra appoggia I'immigrazione ebraica e reprime le rivolte popolari del 1936-r39 

E' stato scrltto e ripetuto 
che l'atteggiamento della opi
nione pubbllca europea verso 
lo Stato d'Israele e la sua 
politica e in varia misura 
condlzlonato da quella che e 
stata definlta la « cattiva co
scienza » dell'Europa verso gli 
ebrel; e l'affermazione ha sen
za dubbio un suo concreto 
fondamento. Ma a parte U fat
to che non si vede perche le 
colpe dell'Europa verso gli 
ebrel debbano essere sconta-
te dagll arabi, e specificamen-
te dal popolo arabo dl Pale-
stina, sta di fatto che la cat
tiva coscienza non basta — 
negli anni settanta — a giu-
stlficare la copertura che i 
circoli imperialistici degli Sta
ti Unlti ed I governl di molti 
Paesi europel assicurano alia 
poltica aggressiva ed espan-
sionistica di Tel Aviv. Blso-
gna andare dunque piu a fon-
do e piu lontano, risalendo a 
quello che e stato — agli Ini
zi del nostro secolo — un pre
ciso calcolo politico del colo-
nialismo inglese, e del nascen-
te imperialismo americano, e 
rifacendosi anche a quella vi-
sione rigidamente «eurocen-
trica» della vita mondiale, 
che ha portato per decenni gli 
Stati europei a decidere la 
sorte dei territori afro-asiatl-
ci come se fossero territori 
«vuoti», senza la minima 
considerazione per i popoli, 
spesso di antica civilta, che 
in essi vivevano. Tale e stato 
appunto il caso della Pa-
lestina. 

Tanto per cominciare, la 
Palestina (che puo essere con-
siderata la culla dl tre gran 
di religioni — ebralsmo, cri-
stianesimo, islam, e alia qua
le. dunque. centinaia di ml-
lioni di uomini hanno guar-
dato e guardano con passio-
ne e con grande emotivita) 
ha una storia plurimillenaria 
di conquiste di tipo doloniali-
stico. Lo stesso Stato ebrai-
co dei tempi biblici (rovescia-
to definitivamente dal roma
ni nel II secolo dopo Cristo, 
quando ebbe inizio la «dia
spora ») era nato da una for-
zosa sovrapposizione della po-
polazione giudaica sugli origi-
nari abitanti della regione. 
Mille anni dopo. nel secolo 
XI, era la volta dei crocia-
ti: sotto il pretesto religioso 
(o meglio « messianico ») del
la liberazione del Santo Se-
polcro. aveva inizio una serie 
di guerre e dl Insediamenti 
statali. estranei alia realta et-
nico politica locale, che dove-
va protrarsi con alterne vl-
cende per due secoli e mezzo. 

Dopo le crociate, tocca ai 
turchl: dal secolo XVI, la Pa
lestina cade nel lungo torpo 
re della dominazione ottoma-
na, per balzare di nuovo alia 
ribalta deU'attualita politica 
soitanto alio spirare del XIX 
secolo. 

Nel 1896, inrattl. sotto la 
spinta delle persecuzioni an-
tisemitiche. scatenate in Eu-
ropa, e soprattutto in Russia, 
Germania, Austria e Prancia, 
Theodor Herzl, giornalista 
ebraico Viennese, da alle stam-
pe il suo libro ormai storico: 
«Lo Stato ebraico»; 1'anno 
successivo. viene fondata a 
Basilea la Organizzazione sio-
nista internazionale. 

Alle sue origini. per la ve-
rita. il sionismo nasce come 
una sorta di « mo vi mento di 
liberazione » del popolo ebrai
co disperso e perseguitato; e 
qui dovremmo aprire un ca-

1946: soldati e mezzi blindati inglesi nelle vie di Gerusalemme 

pitolo a parte affrontando i 
problemi della esistenza o 
meno di un « popolo» ebreo 
e dei contenuti ldeolojdci e 
programmatici del sionismo, 
ai quali non furono estranee 
correnti di orientamento so
cialista che per troppo tem
po hanno fuorviato Patteggia-
mento della sinistra europea, 
nonostante la lucida analisi 
che proprio sulla questione 
ebraica hanno condotto i teo-
rici del marxismo 

Sta di fatto. perd. che il 
sionismo appare condizionato 
fin dai suoi inizi, come era 
inevitabile, dalla psicologia 
dell'eurocentrismo. II colonia 
lismo bianco in Africa e in 
Asia e al suo apice. la domi
nazione europea si sostituisce 
gradualmente a quella turca 
in Algeria, Tunisia. Eeitto. Su 
dan, Libia, Marocco. Aden; la 
mistificazione della «missio-
nc di civilta» dell'Europn e 
contestata praticamente solo 
dal rr.ovimento marxista. Non 
e'e da stupirsi dunque re il 
nascente sionismo non si cu-
ra minimamenle della popo-
lazione « indigena » di Palesti
na e se Herzl scrive nel suo 
llbro: «Per VEuropa noi co-
stituiremmo la una varte del 
bastione contro I'Asia. sarem-
mo la sentinella avanzata del

la civilta. contro la barbarien. 
Proprio in queste parole e'e 
in nuce tutto 11 dramma che 
travagliera il Medio Oriente 
a partire dal 1947. 

• Partendo da queste premes-
se, agli inizi del secolo IX 

- si realizza un « incontro » gra-
vido di conseguenze: quello 
tra gli interessi di potenza del 
governo inglese e le aspira
zioni del movimento sionista. 
Saranno infatti i sionisti in 
glesi a strappare a Londra 
la Dichiarazione Balfour, pro-
mettendo In cambio. col de-
cisivo concorso dei potenti 
(ancora oggi> circoli finanzia-
ri ebraici statunitensi. l'inter-
vento di Washington nella 
prima guerra mondiale. a 
fianno della Triplice Intesa. 

La Dichiarazione Balfour e 
veramente una pietra milia 
re nella storia della questio 
ne palestinese Sotto forma 
di lettera, inviata il 2 novem-
bre 1917 dal ministro degli 
esteri inglese Balfour al diri
gente sionista Lord Roth
schild, essa afferma: a Sono 
molto lieto di inviarLe da 
parte del Governo di Sua 
Maesta la seguente dichiara
zione di simpatia per le aspi
razioni degli ebrei sionisti, 
che e stata sottoposta ed ap-
provata dal Gabinetto. II Go

verno di Sua Maesta vede con 
favore lo stabilirsi in Palesti
na di un focolare nazionale 
per il popolo ebraico ed use-
ra i suoi migliori uffici per 
facilitare il conseguimento di 
questo obbiettivo, essendo 
chiaramente comprensibile 
che nulla sara fatto che pos
sa pregiudicare i diritti civi-
li e religiosi delle comunita 
non ebraiche esistenti in Pa
lestina o i diritti e gli sta-
tuti politici che gli ebrei go-
dono in ogni altro Paese. Le 
sard grato se portera questa 
dichiarazione a conoscenza 
della Federazione sionista ». 

II testo e un capolavoro di 
abilita diplomatica e di ipo-
crisia colonialistica: si par-
la equivocamente di « focola
re nazionale» per non com-
promettersi con la formula 
dello « Stato ebraico». men-
tre si definisce con disinvol-
tura « comunita non ebraiche 
esistenti in Palestina» quella 
popolazione araba che costi-
tuiva allora il 92ro degli abi
tanti del Paese (la Palestina 
aveva in tutto circa 700 mi-
la abitanti: gli ebrei erano 
meno di 60 mi la, i terrenl 
di loro proprieta assomma-
vano a 162.500 acri. pari al 
2°.'o dell'area totale del Paese). 

II seme della tragedla che 

ancora oggi stiamo vivendo 
era cosl gettato; e Londra in-
tanto portando avanti un ci
nico gioco su tre scacchiere, 
continuava ad incoraggiare, 
in funzione anti-turca, il sor-
gente movimento nazionalista 
arabo. Nell'ottobre 1915, 11 
commissario britannico al 
Cairo McMahon aveva comu-
nicato alio Sceriffo della Mec
ca, Hussein, rimpegno « a rico-
noscere ed appoggiare I'indi-
pendenza degli arabi», e pro
prio da quell'impegno prende-
va ali mento la celebre rivol-
ta del deserto (giugno 1916), 
diretta da Lawrence d'Arabia. 
Ma appena sette mesi dopo 
(maggio-giugno 1916) veniva 
stipulato l'accordo segreto an-
glo-francese, noto come accor-
do Sykes-Picot, che prevedeva 
la spartizione del mondo ara
bo, riconoscendo 1'indipenden-
za alia sola Arabia Saudita 
ed assegnando la Siria e il Li-
bano alia Prancia e l'Iraq e 
la Transgiordania alia Gran 
Bretagna, mentre per la Pa
lestina era prevista una « am
ministrazione intemazionale». 
che sara poi invece sostituita 
dal mandato inglese. Veniva 
cioe consumato quello che i 
popoli arabi considerano. ben 
a ragione. un cinico e delibe-
rato tradimento ai loro danni. 

Intanto, In attuazione della 
Dichiarazione Balfour iniziava 
l'emigrazione ebraica In Pale
stina, con l'appoggio diretto 
del governo dl Londra che an-
dava affidando prevalente-
mente ad elementi ebraici gli 
Incarichi « amministrativl» 
nell'ambito del mandato, a co 
minciare dalla carica di Alto 
commissario nella regione 
(negli anni trenta si arrivera 
addirittura, con PAgenzia 
Ebraica, ad avere in territo-
rio palestinese una sorta di 
« governo ombra », riconosciu-
to — o tollerato — dagli in
glesi. Si aggravera cosl la ten-
sione fra ebrei ed arabi. che 
gia era esplosa nei sanguinosi 
conflitti della domenica di 
Pasqua del 1920, e poi nel 
1921. nel 1926 e. in forma as-
sai acuta, nel 1929). 

L'immigrazione andava ra-
pidamente alterando la com-
posizione etnica della popola
zione palestinese. Come ri-
corda Maxime Rodinaon 
(«Israele e il rifiuto arabo », 
Einaudi). fra il 1919 ed 11 
1931 immigrarono 117 mila 
ebrei: dal 1932 al 1938 si ebbe-
ro 217 mila arrivi; nel 1939 
gli ebrei erano 429 000 su cir
ca un milione e mezzo di abi

tanti, vale a dire il 28°b. In ven
ti anni, si erano piii che tri-
plicati. 

In questo massiccio feno
meno immigratorio svolse un 

autentico ruolo propulsore (sa
rebbe ingiusto ed antistorlco 
negarlo) l'avvento del nazi-
smo in Germania, con lo sca-
tenamento della persecuzione 
antisemitica: questo finiva col 
creare un comprensibile mo-
to di simpatia per gli ebrei 
sfuggiti al terrore hitleriano. 
ma poneva di fatto in una 
falsa luce l'atteggiamento osti-
le degli arabi di Palestina. 

Londra dal canto suo tenta-
va di destreggiarsi. mettendo 
una comunita contro l'altra, 
mentre la maggioranza ol-
tranzista dell'Agenzia Ebrai
ca impediva che si arrivasse 
ad un possibile accordo tra 
arabi ed ebrei. per uno Sta
to bi-nazionale in funzione an-
ticolonialistica. 

Nel 1936 scoppiava in tutta 
la Palestina la insurrezione 
araba. che doveva durare, con 
vari sussulti, fino al 1939 inol-
trato: nonostante la sua scon-
fitta ad opera della dura re-
pressione britannica, essa e 
importante soprattutto per
che smentisce con i fatti la 
tesi della « rassegnazione pas-
siva» degli arabi di Palesti
na e dimostra che la resisten-
za non e nata solo negli anni 
cinquanta su «istigazione» 
dell'Egitto nasseriano. 

A questo pun to Londra cor-
re ai ripari, la Commissione 
Peel, appositamente nomina-
ta, formula il primo progetto 
di spartizione della Palestina 
in due Stati, progetto che vie
ne respinto sia dagll arabi 
che dagli ebrei. La risposta 
inglese e un atto di autorita, 
il «Libro bianco» del mag-
gio 1939, che accantona ogni 
velleita araba di indipenden-
za e al tempo stesso decide 
di mettere un freno alia im-
migrazione ebraica. Ma 11 
conflitto mondiale e ormai al
le porte. e le decision! bri-
tanniche sono destinate a re-
stare sulla carta. 

Giancarlo Lannutti 
(1 - Continua) 

Le conclusioni del congresso internazionale di meccanica a Mosca 

DAGLI ATOMI ALLE GALASSIE 
Oltre duemila delegati in rappresentanza di quaranta paesi — Presentate 250 relazioni — Intervista al-
l'accademico Sedov — I temi principali della discussione — Nuovi problemi per una scienza antichissima 

Recentemente a Mosca si 
sono conclusi i Iavori del 13 
Congresso internazionale di 
meccanica teoretica ed ap-
plicata. Sono arrivati nella ca-
pitale sovietica oltre duemila 
delegati. Scienziati di 40 pae
si hanno presentato circa 250 
relazioni. 

A cosa e dovuto questo ln-
teresse degli scienziati verso 
la meccanica, che. a quanto 
sembra, e una scienza abba-
stanza conosciuta ed abituale? 
Qual e il contributo che ha 
dato al suo sviluppo il con
gresso di Mosca? L'inviato 
dell'agenzia Novostl ha posto 
queste domande al noto scien-
ziato sovietico, accademico 
Sedov. 

«Sebbene la meccanica si 
annoveri tra le scienze an 
tichissime — ha detto Sedov 
— noi tuttora possiamo dire 
che la abbiamo studiata soi
tanto in una certa misura. 
E non vi 6 da meravigliarsi. 
poich6 le leggi e i fenomeni 
della meccanica ci circonda 
no ovunque. E' meccanica il 
moto della terra e degli aitri 
pianeti lungo le loro or bite. 
II movimento delle nubi spin 
te dal vento e anche mecca
nica owero 6 un altro suo 
rarr.o chiamato. nel comples-
so, meccanica dei liquid! e 
dei gas. II vetro che il vetraio 
taglia con la punta del dia
mante, ci richiama alia men 
te altri rami della meccani
ca come la teoria delta resi-
stenza dei material!, della di
struzione dei corpi solid!. In 
tutti gli esempi, che posso-
no essere tratti dalla pratl-
ca quotldlana, si manifesta-
no le leggi di questo o quel 
rarao della meccanica. E ogni 

conquista della meccanica 
trova la sua apphcazione nel
la pratica quotidiana della 
umanita. 

« Essa e la scienza base per 
tutta la tecnica, l'industria, la 
edilizia; in particolare serve 
da base scientifica per la 
creazione dei vari mezzi di 
trasporto — marittimo. terre-
stre. aereo — compresa 1'avia-
zione e la tecnica spaziale. 
Inoltrc, t rami fondamentali 
delle scienze naturali. tra cui 
!a matematica. la fisica. la 
astronomia. la chimica, la bio-
Iogia sono uniti da leggi 
naturali e metodi di ricerca 
comuni, utilizzano un siste-
ma di concetti generali. mol 
ti dei quali sono di natura 
meccanica. Non vi e. percio. 
da meravigliarsi se in tutto 
11 mondo proprio a questa 
scienza si dedica cosl grand?* 
attenzione. 

Tra tutte le importantissi 
me question! discusse nel 
congresso ne indicherei due-

il problema della distruzione 
e quello della turbolenza Ec 
co di che si tratta. 

«Negli ultimi tempi, alia 
meccanica si e posto il com 
pi to della creazione di nuo 
ve teorie, che tcngano conto 
della interazione e delle ca 
ratteristiche fisiche degli am 
bienti in movimento in de
terminate condizioni. in par 
ticolare in presenza di eleva
te temperature e fortissime 
pressioni. ecc. Perci6 attual-
mente si dedica grande at
tenzione alle ricerche sperl-
mental! e teoriche, che han
no lo scopo di costruirc nuo
vi modelli fisico • matemati-
cl per la descrizlone di og
getti aventi tall complesse 

caratteristiche Con l'aiuto di 
questi model Ii, dei calcoli 
matematici e degli esperi-
menti e possibile conoscere 
piu a fondo i fenomeni natu
rali. nsolvere numerosi con-
creti compiti pratici. In que
sto quadro si pone anche il 
problema del modo come im-
parare a descrivere e calco-
lare i fenomeni della solid 1 
ta e delta distruzione dei di-
versi materiali. Tuttora vi e 
peca chiarezza riguardo a 
queste importanti questioni 
pratiche, mentre gli innume-
revoli criteri adoperati han
no carattere puramente em-
pirico. Per questo. a volte, si 
e costretti a costruire struttu-
re con elevate riser\-e di so-
tidita, il che comporta un 
consumo ulteriore e spesso 
superfluo di risorse materia
li. Cio spiega anche perche 
la questione deila teoria del 
la distruzione e stata discus 
sa quattro volte net corso dei 
Iavori del congresso e ha at-
tirato su di so I'attenzione de 
gli esperti di numerosi pae 
si. II congresso. i noi tre. e sta 
to aperto dalla relazione ge-
nerale tcnuta dall'accademi-
co Novozhilov sul tcma "Pro 
spettiva dell'approccio feno-
menologico al problema del
ta distruzione". 

« Non a caso nel titolo del
la relazione vi 6 1'espressio 
ne "problemi della distruzio
ne" e non "teoria della di
struzione". La teoria ancora 
non esiste. Deve essere an
cora conosciuto il modo come 
sorgono e si sviluppano nel 
materiale le microlesioni, dal
le quail incomincia, appunto, 
la dictruzione; deve essere tro-
vata una aplegagione a tutte 

le sottili e molteplici parti-
colarita di questi processi, 
clie lnteressano 1'ingegnere 
contemporaneo Senza di cio 
e impossibile garantire il si-
curo funzionamento dei mec-
canismi, specialmente laddo-
ve non sono ammissibili le 
distruzioni (si prenda come 
esempio la fusoliera dell'ae-
reo. a cui vengono affidate de 
cine di vite umane a altezze 
di vari chilometri). Ma, d'al-
tra parte, tutti questi detta-
gli devono essere spiegati da 
posizioni unitarie. Sembre-
rebbe che l'usura di una suo-
la elastica e la comparsa di 
lesioni in un metallo frainle 
siano predeterminate da fat-
tori del tutto diversi II me-
todo sviluppato dall'accademi-
co Novozhilov permette di 
individuare leggi comuni in 
questi processi, che a prima 
vista sembrano del tutto di
vers!. -

« Altra importante questio
ne — ha proseguito Sedov — 
e quella della teoria della 
turbolenza. anche alia quale 
sono state dedicate quattro 
sedute. II moto turbolento e 
la danza rabbiosa di vortici 
disordinati. II suo opposto 
e il regime laminare, nel qua
le il liquido o II gas si muo-
ve in modo regolare. Questo 
regime si osserva assai rara 
mente. soitanto a velocita ab-
bastanza ridotte e in liquidl 
abbastanza viscosi, ad esem
pio nello sciroppo di zucche-
ro che passa per un con
dotto. 

« Per sapere cos'e la turbo
lenza b sufficlente muovere 
abbastanza fortemente un cue-
chialno nella tazza da te. La 
•upertlele dell'acqua ai copre 

dl un caotico ornamento dl 
vortici. In cielo una qualsia
si nube spezzettata e il risul-
tato dell'azione della turbo
lenza atmosferica. Gia nel pri
mo congresso, tenuto nel 
1924. A.G. Fridman dedico ad 
essa la sua relazione fonda-
mcntale. Ma tuttora, a causa 
della mancanza di una teo
ria della turbolenza, i cam-
biamenti del tempo rimango-
no ancora sconosciuti per 
molti aspetti. 

« La turbolenza pud essere 
nemica: nel flusso turbolento 
qualsiasi corpo, sia esso un 
piccolo modello di laborato-
rio oppure lo scafo di una 
nave, si scontra con una gran
de resistenza. La turbolenza 
puo essere arnica: lo sposta-
mento avviene piu insistente-
mente nei flussi turbolenti. 

<t Si ha a che fare con la 
turbolenza nell'atmosfera, nel
le correnti d'acqua dei fiumi, 
nelle macchine a gas e idrau-
liche di tutti i tipi, nelle con-
dotte. Solo nell'ambito della 
teoria dei moti turbolenti del 
liquido e dei gas e possibi
le risolvere il problema 
fondamentale della resistenza 
al movimento degli aerei e 
delle navi. 

«Nel congresso sono stati 
discuss! problemi di attuali-
ta per la scienza di oggi, co
me la teoria dei voli spazia-
Ii, 1'aerodinamica del movi
mento dei missili e degli ae
rei nell'atmosfera e a velocita 
supersoniche, i fenomeni del 
frenaggio, della fusione, della 
volatilizzazione del rivesti-
mento degli apparatl spazia-
li che tomano nell'atmosfera 
terrestre. 

«Tra le altre importanti 

questioni di carattere pratico 
vi erano: i problemi del mo
vimento sull'acqua e nell'ac-
qua dei dhersi corpi a gran
di velocita (sono state pre
sentate relazioni dedicate al
ia formazione nei pesci dei 
meccanismi della trazione c 
della resistenza); le questioni 
connesse con la circolazione 
del sangue, con la contrazio-
ne dei muscoli e con una 
pluralita di altri compiti mec-
canici che si pongono nello 
studio degli organismi viven-
ti. Durante i Iavori del con
gresso e stata dedicata note-
vole attenzione alle teorie cl-
bemetiche contemporanee de
gli oggetti guidabili automa-
ticamente. tra cui gli appara-
ti spaziali, i complessi siste-
mi di macchine automatiche 
impiegate nelle fabbriche. 

«Ha suscitato grande inte-
resse la questione dei com
piti meccanici connessi con 
la saldatura mediante esplo-
sioni. Sotto Tazione dell'esplo-
sione i pezzi solidi da salda-
re si scontrano duramente. 
nel luogo in cui ess! vengo
no a contatto si ha la fusio
ne e la saldatura, accompa-
gnate da un complesso movi
mento del liquido. 

«E' ancora presto — ha 
concluso Sedov — per parla-
re dei risultati del congresso. 
Essi si manifesteranno nelle 
future ricerche. nelle racco-
mandazioni pratiche. Si pud 
dire, perd, che questi Incon-
tri che gli scienziati tengono 
regolarmente ogni quattro a » 
ni, i contatti personal!, le r» 
lazioni e il dibattito costitul-
scono important! pietre mi
liar! nello sviluppo della no
stra scienza e influitcono 
enormemente su dt t a a » . 


