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L'ideologo di cui si riparla 

Il bravuomo 
Proudhon 

La polemica di Marx, un giudi/io politico e culturale 
sulla sua personalità, l'ambigua fortuna delle sue idee 

'l'i a i mol t i c o m m e n t i 
«usc i ta t i d a l l ' i n t e r v i s t a su l 
m o v i m e n t o o p e r a i o ri la
sc ia ta da Ik ' t t i no Crax i al-
VEspressn. h a n n o larga
m e n t e p r e v a l s o t inel l i vol
ti a una l e t t u r a in c h i a v e 
di pol i t ica i m m e d i a t a , o n 
b r e v e t e r m i n e : i r a p p o r t i 
con il P a r t i t o c o m u n i s t a 
i t a l i ano , le p r o s s i m e pro
s p e t t i v e e l e t t o r a l i , eu ro 
p e e e naz iona l i , l 'a l l inea
m e n t o con l ' In te rnaz iona
le soc ia l i s t a , e via d i c e n d o . 

Senza v o l e r e e n t r a r e ne l 
m e r i t o d e l l e mot ivaz ion i 
d a l l e qua l i il s e g r e t a r i o 
de l P a r t i t o soc ia l i s ta è 
p a r t i t o —- i p rocess i a l le 
i n t enz ion i sono s e m p r e 
s o s p e t t a b i l i e sospe t t i — 
mi s e m b r a occor ra anzi
t u t t o d a r g l i a t to d i esser -
Bi i n s e r i t o in u n a tema
t ica c h e oggi r e a l m e n t e 
u r g e nel vivo de l movi
m e n t o o p e r a i o : q u e l l a d i 
u n a c h i a r a .scelta t eo r i ca . 
U n a sce l t a c h e . ovv iamen
t e . impl ica sia u n a a p p r o 
fondi ta ana l i s i d e l l e so
c ie tà c o n t e m p o r a n e e , co
m u n q u e d e n o m i n a t e , s ia 
un r i p e n s a m e n t o c r i t i co 
de l l a p r o p r i a s to r i a , pra
t ica e idea le . 

Nel s u o .-critto, Crax i 
p r o c e d e p r e v a l e n t e m e n t e . 
anzi (piasi e s c l u s i v a m e n 
te , s e c o n d o il m e t o d o tifi
la n e g a / i o n e : * ciò c h e 
non s i a m o , ciò c h e n o n 
v o g l i a m o ». si p o t r e b b e di
r e con il poe ta Kugen io 
M o n t a l e . E," un m e t o d o de l 
t u t t o c o r r e t t o , che Len in . 
t r a l ' a l t ro . b a t t e n d o s i 
a s p r a m e n t e p e r la « del i
m i t a z i o n e » de i social , le-
mocrat i . - i p r i m a , de i bol
scev ich i po i . teor izzò e so
s t e n n e s e m p r e con forza, 
C app l i cò , a l l ' occor renza . 
a n c h e a costi» di d o l o r o s e 
s epa raz ion i non solo tla 
frazioni de l m o v i m e n t o 
o p e r a i o , ma da amic i e 
c o m p a g n i t r a i più a lui 
c a r i , da Mar tov . p e r esem
pio . a Rogdanov . K. p r i m a 
di Len in , lo aveva appl i 
c a t o Marx, innanz i e d o p o 
la fondaz ione de l la p r i m a 
I n t e r n a z i o n a l e . 

Debolezze 
teoriche 

Si e i n s e r i t o t u t t a v i a »n 
Ques to d i s co r so , q u e l l o 
c h e forse non è c h e un 
m o d e s t o e c a s u a l e « infor
t u n i o > L' iornalis t ico (ma l 
g r a d o t a l u n i r e c e n t i p r e -
Cedent i • m. ide in Fr . in-
Ce » p o s s a n o fa r p e n s a r e 
il c o n t r a r i o ) La t i tolazio
n e d e l l ' a r t i c o l o d i C rax j 
q u a l e è a p p a r s o sul-
l'Espresso. p o n e in p r i m o 
p i a n o , s u b i t o d o p o la no
ta de l p r e s e n t a t o r e , l'af
f e r m a z i o n e « .1 r e n i ragio
ne il vecchio Proudhon ». 
O r a . C r a x i d à sì r a g i o n e a 
P r o u d h o n ne l l a c r i t i ca c h e 
q u e s t i i n u m o a un ipote
t ico m o d e l l o d i socie tà s ta
t a l i s t a e co l l e t t iv i s t a : ag-
p i u n g ^ anzi — la cosa è 
m o l t o o p i n a b i l e (si v e d a . 
p e r e s e m p i o . !a prev is io 
n e p r o u d h o n i a n a de l 
l'* abo l i z ione o a l m e n o re
s t r i z ione d e l l a famigl ia » 
In t a le m o d e l l o ) — ohe 
e s so t r o v e r e b b e un r i scon
t r o n e l l ' a t t u a l e « Social i 
s m o di S t a t o ». ma da c iò 
il d a r r a g i o n e a l l ' i n t e r o 
a r c o d e l l e posizioni d i 
P r o u d h o n . r i c o r r e m o l t o . 
a n c h e s e De Mar t ino , in 
u n a sua p o l e m i c a r i spos ta 
a Crax i . s e m b r a p e n s a r l a 
d i v e r s a m e n t e . 

Chi è in fa t t i P r o u d h o n ? 
C o m e p o s s i a m o oggi — 
p u r s e d a t e l e p o l e m i c h e 
d i q u a s i un seco lo e moz
zo fa — \ a i u t a r n e le i dee , 
•? gl i s t e s s i c o m p o r t a m e n 
ti pol i t ic i , s e ci p o n i a m o 
d a u n p u n t o di vis ta « so
c ia l i s t a *, e d a n d o p u r e a 

q u e s t o t e r m i n e la più am
pia de l le s u e accezioni? 

Si è s p e s s o a c c u s a t o 
Marx di e s s e r e s t a t o in
g ius to , o q u a n t o m e n o in
t o l l e r a n t e , con i suoi av
v e r s a r i ; e b b e n e , p r o p r i o 
Marx , ne l l a le t t ' - ra-necro-
logio inv ia t a a J o h a n n 
I tapt is t Schwe i t ze r . d i re t 
to re de l « Socia ldeiuo-
k r a t » di Merlino, il 24 
g e n n a i o 18(55. c i n q u e gior
ni dopo la m o r t e di Proti-
dl ion, così sc r iveva t r a 
l ' a l t ro : « La sua p r i m a 
o p e r a , Qu'est ce ([ite la 
propriété'.' [Che cosa è la 
proprietà? I è di g r a n lun
ga la sua mig l io re . l'Issa 
fa e p o c a , s e non p e r la 
nov i t à di c iò che a f f e rma , 
p e r lo m e n o p e r il m o d o 
n u o v o e a r d i t o con cui tu t 
to ciò v i ene de t to . . . L 'au
dac ia p r o v o c a n t e con cui 
eg l i i ne t t e la m a n o su l 
santuario e c o n o m i c o , i pa
radoss i a r g u t i con cui si 
p r e n d e g ioco d e l l o s tol i 
do s e n s o c o m u n e b o r g h e 
se . la sua c r i t i ca co r ro 
s iva . la s u a i ron ia p u n t e g 
g i a t a qua e là da un sen
t i m e n t o p r o f o n d o e s ince
ro di r ivo l ta c o n t r o le in
famie d e l l ' o r d i n e s tabi l i -
t ». il s u o s p i r i t o r ivolu
z i o n a r i o : e c c o ciò c h e elet
t r izzò i l e t to r i di Qu'est ce 
(•ite la propriété? e de te r 
m i n ò un f o r t e sommovi 
m e n t o fin da l l a appar iz io
ne de l l ib ro . In una sto
r ia r i g o r o s a m e n t e sc ien t i 
fica d e l l ' e c o n o m i a poli t i
ca. l ' opera di P r o u d h o n 
m e r i t e r e b b e a p p e n a u n a 
menz ione . Ma q u e s t i l ib r i 
s ensaz iona l i e s e r c i t a n o 
u n a funz ione ne l l e scien
ze. a l lo s t e s so m o d o che 
ne l la l e t t e r a t u r a ». Mal
g r a d o le r i s e r v e , non è. 
p e r Marx , un e logio da 
poco : e non è da poco il 
r i c o n o s c i m e n t o del « g r a n 
d e co ragg io » d i m o s t r a 
to tla P r o u d h o n ne l 1848. 
d o p o le i n s u r r e z i o n i tli 
f ebb ra io e di g i u g n o . nel
l ' A s s e m b l e a Naz iona le 
ne l l a q u a l e e r a s t a t o e le t 
to d e p u t a t o . Vii co r agg io 
c h e . p a l e s a t o a n c h e in al
c u n i v io len t i a r t i co l i con
t r o Luigi N a p o l e o n e , d ive
n u t o p r e s i d e n t e de l l a re
p u b b l i c a f r a n c e s e , gli eo
s t ò t r e a n n i tli c a r c e r e . 

N a t u r a l m e n t e . Marx . 
n e l l o s t e s so t e m p o , è im
p lacab i l e ne l d e n u n z i a r e 
le debolezze t e o r i c h e d i 
P r o u d h o n : q u e l l e s t e s s e 
c h e aveva a n a l i t i c a m e n t e 
m e s s e in l u c e , d i e i o t t o 
a n n i p r i m a , ne l s u o l i b ro 
Miseria della filosofia, r i 
spos ta c r i t i ca al la Filoso
fia della miseria d i Prou
d h o n . La smunta tli q u e s t a 
c r i t i c a — r i p r e s a a n c h e 
ne l la l e t t e r a a S c h w e i t z e r 
— p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o 
i! g iud iz io >econdo c u i 
« P r o u d h o n è il filosofo e 
l ' economis ta de l l a p iccola 
b o r g h e s i a . In u n a soc i e t à 
p r o g r e d i t a il p iccolo bor
g h e s e e n e c e s s a r i a m e n t e . 
p e r la s u a s t e s s a posizio
no . soc ia l i s ta da un Iato ed 
e c o n o m i s t a ( -~ b o r g h e s e . 
in q u e s t o c a s o l d a l l ' a l t r o : 
c ioè eg l i è a b b a g l i a t o dal
la magn i f i cenza de l l a g ran 
d e b o r g h e s i a e s impat izza 
con le m i s e r i e del popo
lo ». 

E in q u e s t o s e n s o ha 
c e r t o r a g i o n e I V Mart i 
n o . q u a n d o os se rva , in 
u n a s u a r i spos ta a Craxi 
( « L ' E s p r e s s o » . •*» s e t t e m 
b r e 1978) . c h e . su l l a scia 
d i P r o u d h o n , c iò c h e non 
v i e n e sc io l to è il n o d o de l 
p o t e r e r e a l e d e l c a p i t a l e . 
il d o m i n i o « d e l l ' i n t e r e s s e 
de i g r u p p i p r iva t i ». 

N o n s o r p r e n d e p e r c i ò 
c h e . c o n t r a d d i c e n d o in ap
p a r e n z a a n c o r a u n a vol ta 
se s t e s so , m a in r e a l t à ub
b i d e n d o a una p ro fonda 
logica de l l e s u e posizioni 
• t e o r i c h e ». P r o u d h o n a 
u n c e r t o p u n t o , d o p o il 
« c o l p o d i S t a t o d e l 18 Bru

ma io • di Luigi Napoleo
ne , g i u n s e — c o m e sc r ive 
J a m e s .Ioli, cui non si può 
c e r t o a t t r i b u i r e un a t teg
g i a m e n t o os t i le a que l mo
v i m e n t o a n a r c h i c o in cui 
inc lude P r o u d h o n — « a 
s a l u t a r e la d i t t a t u r a na
po leon ica », in q u a n t o 
' c o m e i philosnuhes del 
S e t t e c e n t o che accarezza
v a n o il s o g n o di u n de
spo ta i l l umina to , non ave
va p e r d u t o t u t t e le spe
ranze che il B o n a p a r t e ri
p r e n d e s s e a l c u n i de i suoi 
p r o g e t t i di r i f o r m a fisca
le e di l i be r t à de l c r e d i t o ». 

Simpatie 
« napoleoniche » 

Q u e s t e s i m p a t i e « napo
l eon i che » s o n o anzi al
l ' o r ig ine de l fa t to c h e la 
d e s t r a di M a u r r a s e del
l 'Act ion Francai .se . e pe r 
s i n o il r e g i m e pé t a in i s t a 
di Vichy, lo a b b i a n o r iven
d i c a t o c o m e un loro p re 
c u r s o r e (efr. J a m e s Jo l l . 
(ìli anarchici. Mi lano . 11 
S a g g i a t o r e . 1976, p p . 88-
8 9 ) . Ques ta d e s t r a fasci-
s t e g g i a n t e . c e r c a n d o di ac
c a p a r r a r s i un u o m o c o m e 
P r o u d h o n . gli fa c e r t o tor
to. K t u t t a v i a vi è. ne l ri
c o n o s c i m e n t o i l lusor io tli 
una f igura di « d e s p o t a 
i l l u m i n a t o » in Luig i Na
p o l e o n e . qua lcosa c h e di
sve la i per icol i tli ogni 
pos iz ione <i la P r o u d h o n : 
l ' i l lus ione c ioè c h e senza 
a n d a r e al la r ad i ce , al pos
s e s s o de i mezzi di p rodu
z ione — ben d ive r s i oggi 
da l l a piccola p r o p r i e t à 
c o n t a d i n a o dag l i ateliers 
a r t i g i an i che P r o u d h o n va
g h e g g i a v a — que l « despo
ta • c h e è il c ap i t a l e pos
sa d i v e n i r e , s p o n t a n e a m e n 
t e o p e r p r e s s i o n e e s t e r n a . 
• i l l u m i n a t o ». Come, de l 
r e s to , un a l t r o p u n t o in 
c o m u n e P r o u d h o n ha con 
t u t t e le posizioni conser 
va t r ic i di d e s t r a : l 'esal ta
z ione de l l a famigl ia c o m e 
base e p i l a s t r o de l la so
c ie tà . Kdoua rd Dol l éans . il 
b iog ra fo a p o l o g e t a d i 
P r o u d h o n . c i ta , da i suoi 
Corner*: de l 15 g i u g n o 
1858. q u e s t a s ign i f i ca t iva 
a f f e r m a z i o n e : « Senza la 
famigl ia non e s i s t e c i t t à . 
non es i s te r e p u b b l i c a ». E. 
f e l i c e m e n t e . .Ioli si r ichia
ma al c e l e b r e r i t r a t t o c h e 
Courbe t fece di P r o u d h o n . 
c h e lo cogl ie in p i e n o 
idi l l io, con il c a m i c i o t t o 
da a r t i g i a n o , in g i a r d i n o . 
t r a i l ibr i tla un la to , le 
f ig l io le t te d a l l ' a l t r o : « in
negg ia — sc r ive rà Marx —-
a l l e mise rab i l i i l lus ioni 
p a t r i a r c a l i ed a m o r o s e de l 
foco la re d o m e s t i c o » (Let
tera a Sch'ccitzcri. Non 
s o r p r e n d o n o a l l o r a i vio
len t i a t t acch i , s p a r s i in 
t u t t a la s u a o p e r a , ag l i 
o mo ses su a l i e agli e b r e i . 
e t a n t o m o n o il s u o espl i 
c i to a n t i f e m m i n i s m o 

A n c h e d a q u e s t i poch i 
t r a t t i s o m m a r i , l o n t a n e or
m a i ne l t e m p o le po lemi
c h e e le c r i t i c h e p u r indi
sp en sab i l i d i cu i Marx fu 
p o r t a t o r e . la f igura di 
P i e r r e - I o s e p h P r o u d h o n si 
d e l i n e a , n e l l e s u e c o n t r a d 
diz ioni . c o m e diff ic i lmen
t e i nc lud ib i l e ne l q u a d r o 
de l p e n s i e r o socia l is ta , s e 
q u e s t o va d i f f e renz ia to e 
« d e l i m i t a t o » da q u e l l o 
a n a r c h i c o . Ma. i n s i eme , si 
p u ò a f f e r m a r e che egl i sia 
s t a to , ai suoi t e m p i e po r 
mol t i a spe t t i , un p rog res 
s i s ta . e s o p r a t t u t t o ur. 
b r a v u o n o . l*n agge t t i vo . 
q u e s t ' u l t i m o , da a d o p e r a 
r e . ne l s u o caso, senza 
i ron i a : a n c h e se . ovvia
m e n t e . non lo si p o t r e b b e 
c e r t o a t t r i b u i r e a un Marx , 
a un L e n i n , a un G r a n s e i . 
c h e fu rono u n ' a l t r a cosa . 
noi r ivo luz ionar i 

Mario Spinella 
Nella foto in a l to : Proudhon 
e le figlie in un r i t ra t to di 
Courbet del 18*5. 
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Mosca: leggenda e verità sul grande fisico 

Parlando con Pontecorvo 
Dal nostro corrispondente 
MOSCA — \ Il nii't primo in 
contro con Fermi?... Acero tip 
periti dieci tnini. . . Mio fratel
lo maggiore, allora, aveva un 
amico. Franco Rasetti, un fi
sico ventiduenne che cmo-ce-
va Enrico Fermi da tutti giù 
considerato un genio... e un 
giorno Rasetti portò da noi 
l'amico Genio... Fro piccolo, 
ma ricordo ancora dove sta
va sellato Fermi... Le mie im
pressioni dirette, forse. s\ con
fondono con quelle della mia 
famiglia. Ma posso dire che, 
in s'istanza, tutti pensavamo 
che, forse, Rasetti aveva esa 
gerato... Chi poteva credere, 
allora, che quel giovanotto co
si zastcncievi j . . . *•. F su que
sta parola russa che esce im
provvisa dal racconto in ita
liano (ma diciamo pure in pi
sano) limilo Pontecorvo. il 
grande fisico che vive e la 
vora nell'URSS dal I9r>0 — 
iniziatore con Fermi e la sua 
scuola della fisica delle par
ticelle elementari — .si inter
rompe. Son riesce a trovare 
l'equivalente italiano... Poi si 
riprende sorridendo: •/ Si, Fer 
mi era timido e taciturno. 
zastencievi j appunto, e allora 
chi poteva credere che fosse 
un genio'.'... *. 

Questo frammento di ricor 
di risale ad alcuni mesi fa 
quando, con Pontecorvo mi so 
no ritrovato nella mensa del
l'Accademia delle scienze -
un modestissimo stanzone al 
pianoterra di un palazzo del 
Leninskij Prospekt — per par 
lare dell'Italia, della vita quo 
tidiana. di cinema, arte e let
teratura. Ed oggi, nel mo
mento in cui si appresta a 
partire per Roma per parteci
pare ad un convegno scientifi 
co in onore di Edoardo Amai 
di ii colloquili di quel giorno 
torna attuale, vivo e presen
te. Perché contribuisce a ca
ratterizzare il profilo del coni 
pagiio Bruno, del ricercatore. 
scienziato, accademico dei 
l'URSS, che vive ormai da 
ventotto anni nell'Unione so 
vietica. cittadino di questo 
paese e membro del PCUS 
dal l'Aia, amato e stimato non 
solo come personaggio del 
mondo scientifico, ma come 
uomo che ha fatto, in anni 
difficili e duri, una <- scelta 
di vita * alla quale è stato ed 
e fedele. 

Una svolta da lui decisa e 
voluta proprio per < raggiun
gere il paese che più lui pa 
gaio le sofferenze della guer
ra. che più ha bisogno del 
contributo intellettuale e mo
rale. del lavoro scientifico per 
andare avanti ». La sua sto 
ria, proprio per il carattere 
di rottura e di singolarità, vie
ne riproposta ancora una voi 
ta sulle (Higiiie dei giornali 
occidentali in forma a volte 
oscura a volte romanzata. E 
scono biografie montate in re 
dazione e scritte sulla base di 
informazioni d'oltre Oceano. 
i Falsità e misteri assurdi > 
ha detto Pontecorvo leggendo 
controvoglia quanto si è scrit 
to sulla sua vicenda. Ma non 
ha voluto scendere in campo 
per rispondere. Son ha mai 
amato la « pubblicità ». 

Si dice — ed è vero — che 
non cerca i giornalisti e non 
concede interviste. Ma parla 
volentieri di tutto, non si .to» 
trae al •» colloquio diretto *: ri
fugge dalla < stampa » e so
prattutto dai corrispondenti in 
vena di esclusive. E questa 
sua * linea > la mantiene an 
che con noi dell'* Unità » che 
gli siamo anaci. E a noi si 
rivolge non cime a « giorno 
listi > ma come a compagni. 
E' questo il suo carattere. ÌAI 
sua vita- la sua biografia so 
no — ha detto piti volte — 
espresse in una sintesi edita 
a Mosca dall'Accademia del 
le scienze quando compi i 
sessantanni. Oggi ne ha se* 
santacinque. li ha festeggiati 
proprio giorni fa il 22 ago
sto. con sua moglie, in forni-
glia. e con gli am:c. scien
ziati. 

Dalle (xiginc della » bi<>gra 
^a ' — t*i /io fatto i: tiare più 
volle quando abbiamo cercato 
di strappargli nume giornale
tti. quindi) informazioni e det
tagli sulla sua vita — ri<ul-
la chiaramente lutto: < Son 
c'è niente da aggiungere o 
da togliere *. 

Bruno, ricorda il dieumen 
'•» ufficiale dell'Accademia Ir 

I malo da alcuni dei p:ù gran-

La « scelta di vita » compiuta 
negli anni della guerra fredda 
ha contribuito a creare attorno 
alla sua figura un alone 
di « misteri assurdi », come egli 
li ha definiti - Non concede interviste. 
ma è un uomo aperto al colloquio, 
dai più vasti interessi 
Una conversazione di alcuni mesi fa 
alla Accademia delle Scienze 
Dai ricordi su Fermi 
alla sua vita nell'URSS 
La « prima racchetta di Dubna » 

Nelle foto: sopra. Bruno Pontecorvo e 
(a sinistra) Enrico Fermi durante una gita 
sul Monte Rosa nel 1930; 
a destra, Pontecorvo per le vie di Mosca 

Sei t'JW parte per gli Stati 
Uniti dove, per tre anni, si 
occupa della realizzazione pra 
fica di un nuovo ed efficace 
metodo di esplorazione delle 
zone petrolifere da lui propo
sto: si tratta del cosiddetto 
sistema dì ^carotaggio a neu
troni » che fino ad oggi è uno 
dei più importanti per la ri 
cerca nei campi petroliferi. 

Sei Wlli si reca in Canada 
per prendere parte, fino al 'IH. 
alla messa a punto e all'oc 
riamento di un grande reat
tore ad acqua pesante a Ciò 
krivers. Sei PUS torna in Eu 
roga. Lavora in Inghilterra 
nel laboratorio nucleare di 
Ilaruell dove consegue gran 
di risultati in vari settori. So 
no idi anni difficili della guer 
ra fredda: il m a c c a r t i s m o sta 
imperando e ver Pontecorvo la 
situazione si fa sempre più 
difficile. Tutti conoscono le 
sue idee comuniste, i suoi 
ideali di democrazia e socia 
Usino, la sua ammirazione per 
l'URSS assediala e sconvolta 
dalla scarnila guerra non 
diale. 

Le ricerche 
sui neutroni 

La i scelta di vita * .tcriiru 
nel preciso momento che vede 
la situazione internazionale 
sempre più torbida e (Uffici 
le. E' ii l'JJO. 

Parte per l'URSS. Ila IÌ7 an 
ni. E' già uno scienziato af 
fermato e ha grandi prospet 
live per proseguire le riccr 
che nucleari. Il * gesto » di 
abbandonare l'Occidente e di 
andare a vivere nell'Unione 
Sovietica lo spiega a Mosco 
alcuni anni dopo, nel febbraio 
''>'>. nel cor*<> di una conte 
renza stampa <* l'unica della 

mia vda *i dare precisa i mo
tivi ideali della scelta. Ricor 
dano gli scienziati sovietici. 
che sottolineano l'alto valore 
della sua attività: * Erano gli 
anni '50 e Pontecorvo iniziò 
a lavorare nel nostro paese 
operando all'alloro nuovo e 
polente acceleratore di proto 
ni nella città di Dubna... il 
periodo era anche per noi dif
ficile: nasceva e si stabilizza 
va la fisica sperimentale ad 
alte energie... Sotto la dire 
zione e jMirtccipazutne attiva 
di Pontecorvo dal '.">/ al '~>4 
riuscimmo a realizzare un va 
sto numero di ricerche nelle 
(piali per la prima volta si 
osservò la formazione dei pio 
ni neutrali sui protoni e mi 
elei, sotto l'azione di neutroni 
ad alta energia, e venne ef
fettuata anche la ricerca de1 

nucleo Ili...'.. I riconoscimeli 
t; sono numerosi. 

Dal 'HI al '57 sempre a Unii 
no Pontecorvo si avvicina alla 
formulazione dei princquili 
problemi che riguardano la 
tisica della nascita comune di 
* particelle strane v. Per i 
suoi studi viene insignito di 
un premio statole dell'URSS 
e nel '.~>S viene eletto membro 
corrispondente dell' Accademia 
delle scienze della quale en 
tra poi a pieno titolo nel l'MH 
divenendo, tra l'altro, presi 
dente del Consiglio scientifico 
che si dedica alla fisica del 
neutrino. E' appunto per l'in 
sterne dell'opera svolta sulla 
fisica delle interazioni deboli 
e sul neutr ino P che viene 
insignito nel Hli del premio 
Lenin. Fin qui la biografia 
nuda e cruda presentata dogli 
scienziati sovietici e alla qua
le il compagno Bruno fa seni 
pre riferimento (piando (puti
amo chiede notizie e dettagli. 

Attualmente il v'in nome è 
tra iptelli dei più prestigiosi 

scienziati dell'Unione Sorteti 
ivi e del mondo. Segli ultimi 
anni ha rivolto la sita alien 
zinne alla Usua del'.t- intera 
zionì deb ni e si e occupato 
per lo più dei problemi che 
tiguardano il neutrino. Ma lo 
gamma dei suoi interessi — 
questo si dice a Mosca non 
si limita ni fenomeni del mi 
crocosmo. si OCCHIMI di molt, 
altri temi: risulta uno dei più 
attivi ed entusiastici studio 
si della cosiddetta astronomia 
a neutrino. Le sue opere, ar 
ticoli e saggi, sono una testi 
molliamo di questo impegno 
e rigore scientifico. 

Nel trenino 
dei colcosiani 

t Ecco — ha detto l'ontecor 
vo rifacendosi alle parole del 
la biografia ufficiale -- la sto 
ria e tutta (/ni »•. Il r e t ro , fan 
tasie e parole. E il resto è la 
vita quotidiana di Bruno Pon 
tecorvo. 

Vive a Dubna. la cittadina 
degli scienziati e dei centri 
nucleari, a circa UH) chilome
tri da Mosca, con la sua fa 
miglia. La casa -- una tipica 
dacia russa — è comune a 
(piella di tanti e tanti altri 
scienziati e studiosi. Son e 
né una villa, né un palazzo. 
ma una semjiliee abitazione 
e questo ci tiene a farlo ri
marcare proprio fierché vuole 
es.-.cre 'aderente alla realtà'. 

La vita la trascorre tra la 
eittddina della scienza e la 
capitale dove viene ogni s(-f 
timana per prender parte a 
riunioni, simposi, sedule del 
l'Accademia. D'e.tate arriva 
ni macchina, una vecchia 
- Volga » della quale va or 
Voglioso (t >• un cimeli i — di
ce — e quando c'era l'olitili 
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a lo 
t aria. vede, ho anche il *cr 
duo ' i-i e t brucia (• eosi i 
cento chilometri in poco più 
di un'ora. 

D'mcerno la situazione e più 
dil>icile. Allora si serre de! 
trenino (. una comunissima 
Klrk t r i tvska ja ») che arriva 
alla stazione moscovita di Sa 
violovskii. E' un treno popò 
lurissimo che porta in cit
tà non solo i ciììcosiani. ma 
anche gli scienziati. Bruno 
Pontecorvo — a vederlo alla 
stazione con l'impermeabile e 
il boschetti) — (* è — dicono 
i suoi amici — un semplice. 
elegante e distinto professo 
re'-• non sembra proprio lo 
scienziato, l'accadenvco che 
incute rispetto... Dopo la riti 
nione e il lavoro se ne va 
alla mensa dell'Accademia 
Incontra i tigli — (ìd che oggi 
ha IO anni ed è fisico. Tito 
che ne ha Xi ed è oceanologo 
< i ha — dice Bruno Ptmte 
corco la mania dei cavalli 
e a Dulii.a. in una società 
sfiortiva della (piale è meni 
tiro ne hanno i o ."» di grande 
razza i> e Antonio di 'SI anni. 
ingegnere nel settore dei cai 
colatori — e poi approfitta 
di ogni serata liliera per cor 
rere a vedere qualche film o 
spettacolo teatrale. Spe*->o e 
alla t Taganka » — il teatro 
dell'avanguardia solletica --
o aliti Doni K:iiii — la Casa 
ilei cinema dorè si protetta 
no film di ogni genere, opere 
occidentali. Qui sceglie, m 
primo luogo, lo cinematogra 
fia italiana. 

Il ricordo è anciie per d'I 
lo. il fratello regista col qua 

d: n-i'Tii della scienza sovie
tica 1 A'cksandrov. Bogohubor. 
(ìelep-iv. Korencenko^ Markov. 
Logunov. Prnkixckt.it termi-
•u. nei JP-U ITnireT.t i rà ,i Ro-
*r.a. Tra il 1924 e ti I'JVÌ ?-;-

Vii maestro della litografia 

Paul Weber, 
il segno 
che scopre 
Piniquità 
Una mostra di un grande disegnatore 
politico della generazione di Grosz 

• t 
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sieme ad altri fi' italiani j 
iRasetti. Segre. Ama'dtt lavo 
ra soli -, la 'l-rezitne di Fer
ali e si nelle vi evidenza s>. 
bilo per le sue grand, quali
tà. Secondo la testimonianza 
di Segre ila fra<e è nel testo 
degli scienziati s'ivietici) « era 
incredìbile lo svilnpp-i del g:o 
tane Pontecorvo alla sruola 
di Ferri; •>. E' così, che gra
zie al suo intenso lavoro e 
impegno, il giovane fisico en 
tra nel grupp-i di Fermi e ri 
cere una bf>rsa di studia per 
il perjezionamento all'estero. 
Parte per Parigi per lavora
re all'Istituto del radio coi 
Fredenc Jol'.m Curie. Scila 
capitale francese opera per 
due anni studiando gli « ef
fetti di risonanza riguardanti 
i neutroni lenti e i nuclei dei 
vari clementi >. Por rial '37 al 
'4n studia d fenomeno della 
« i<<).i!criii nucleare > r per 
qi.csto tipo di ricerche è vi-
ignito del Premo Curie Car 
neghi. 

M I L A N O — A n c h e quo.-,; .ir. 
n o . .«; Fes t iva] provincia le de 
« l 'Uni ta . la ' . radiz .one d; unrt 
ir.o^tra d ' a r t e come Tnom-:n*o 
cultura;».' d. p . i r t . co ;are r.l:e 
vo si e '.ci: ce m e n t e r : a ! ' f r 
m a t a Dopo la mos t r a delle 
t t m p t T c d: L«-^er del l 'opera 
).".egra Lea d; S :quei ros e d e 
gì. o:ranra.-••: rì.^ezn: d: B: 
roll: d e d : r a t ; al la Ro>i.>ter.?a. 
è ora la \o . t . t ri: 11:1.1 mos t ra 
a l t r e t t a n t o ir.tere.-vsante e n e 
ca d: .>ucre.-t:oni la mos t r a 
ri: P a u l Weber . m.<v'ra che e 
s t a t a pos.-:h:;e e raz ie alia rol-
;abo:az:«->ne con ia ia.->.i ed:t. r . 
ce d i m o e r a i u à Elefar . tei . 
Pre.v= d: Ber l ino Ove.-: S: 
t r a t t a d: una novi tà Non ere 
d o davve ro in fa t t i c h e s i a n o 
:n mol t : a oona-c r r lo :n I ta l ia . 
Ma del re.-to >:no a: '55 i.or. 
e r a n o mol t : quell i che cono 
s cevano la K a t h e Kollw;tz. 

W e b e r è u n g r a n d e dise 
r n a t o r e poht ico A p p a r t i e n e 
al la generaz ione d: G r a - z . 
D:x H e a n f i e l d . H a a s G r a n -
d i e . e c o m e loro ha .«eelto 
la , - trada ti: u n ' a r t e m . k t a n -
t r . r ivolta c o n t r o :! naz ismo 
f:n da i «uioi in:zi. O c u ha «->!-
t a r . t a r i n q u e a n n i K' n a t o in
fa t t i a ArnMddt . in Tur in-
già. ne l 1893. 

Ber. .-e.-v-anta -ut- opt-re .-o 
no a l i . nc^ t e .v.il.e p a r e t : d t l 
pad ic l . ene ro- tp . j : to .ippo.^.ta 
m e n t e nel! a rea del fe . - tna; a. 
Parvo Semp .one . In à.nt-.-. 
•. : e .-ar» h:'.;.-o l ' . r . 'ero a rco 
riella - j a . i t t iv i t a - ri.t.la fine 
d'.z'i. ar.ii . •.«•.•iti a*!, anr . : S<" 
t a n t a Web^r int 'a t t : lavora 
ar.f«:ra e .1 suo M-JiM :.<•!'. ha 
per r.u'ia per.-o ri: mo.(! - r , te 

V.sz'.i e un a::_•>.-.:r.o m a e - ' r o 
dt I la l . 'ozraf ia e l uo^ ra f . e .-o 
n.) a p p u n t o i '.oz)i de .la n w 
.-tra t h e .-: *» a p e r t a i. p r .mo 
e :orno rie! fe.-t:\aì C o m e per 
D a j m . e r . ;. ne ro de.ia izr.u^-vi 
m a t . t a l i tografica e il .-uo uni
co mezzo, il .suo -olo « colo 
re ». da c i . .-a r . r a \ a r r tut
tavia una . - t r a o r d i n a n a ric
chezza d: effett i 

Se pero, a p a r t e la t o n i 
(A. .-; vuol pensa re ad un al 
i r ò n f e r . m e n t o , non sap re : fa 
re c h e il n o m e di K u b m . Co 
me :ì j r a r . de di.->e*r.aiore au 
s t r . a r o a n c h e Weber , in fa t t i . 
e un vis ionario. *i t r a t t a tut
tav ia a differenza di K u b i n . 
d: un VLs.onar.o ohe non s; 
muove nel la riimen.--.one del 
sojino. del l ' incubo e dello in-
con. -no Weber è un visiona
rio real is ta . I t e . m i n ; della 
v n . o n a r i c U g.. s c i \ e r . o c o * 

P J U I W e b t r 
« Il po tere e j t u o i r c ^ g u t i l l e • - 1 9 4 6 

p*>r ri.cvar»- la b r u t a . . t a del la 
.-"«"ina. p.-r c r e a r e me"a:or«-
_".rot "*•><-/.! ;i. fiir.ara ;r<,r...» 
ri: cupa pre.-vn/a. dove la de 
rornv.ta u n u n a e poi . t i c* 
r.e: (X-:-<. ; I . IJI ; I ••rr.ertfr con 
O t t o : ;r.r » '. I.ir.'.Za 

La .-uà ( fji.r.ri: : . . j ur. 
rr .az.na* (•;:*• e ri»- pene t r a r.« . 
la r t a . t a «• r.<<v. c't.i r.» d • 
' e r e» E" u.i'.ni;i.ai.r..«z..>:.«-
cr.t- niire la r f . i i ' a . :a fuja 
la ir.riri*-. facendone • : o : ; . i 
Te : Ve e m .-err«'t. '.( o : c i t e 
puìr«\-cei'.z»-. a n . h e . p.u ?.. 
i.e.-'i e na-ro.-*; proposi t i 

Da q u e s ' o pu.-Vo ri. vi.-ta 
.—"•mora r ì . r Web»-;" prci>f-2ja 
> <apa f . : a ri. .;;". •.(_•.'• : / ' 
Ba.-".i .ru.ir.1arr : .->'-•'. '.ozi. 
( he .-:n rial ~i'2 p r e f i g u r a n o 
la « c a r r i e r a » ri. H. t .er . mei 
t e n d o in lu . e >.a la n . v u : a 
. - a n j u . n a r . a riella sua riftr; 
na sia ;e pro-petti'."-- ri: m ' i r ' " 
eh eel : ap.-.va al fu tu ro del 
la G e r m a n . a e del l 'Kurop. . . 
p? r r ende r sene con to 

Ma v e z e e n t e non era e non 
è Pau l Weber . Kzh e solo un 
a r t i - t a che ha i m p a r a t o a lep-
pere d e n t r o la s t o n a con la 
r az ione fanta . - t i ra del suo ta 
l en to Di r :o s"accor.-«^ro an
c h e 1 nazis t i -e la G<\->tapo 
. ' a r r e s to ne l 37, ru i ch iuden -

P»uì Web:r 
« Et) Jilibf umo» - 1930 

flo.o l.fl t a i i . p . d. c««i.rt'i'.' la 
m e n t » ri: ìì^:..r.o A m . j j i c o t 
Nonmbc- r j • 

Da »i'i«'ll'epnca a ceni We 
b*>r non h i f-.-.-.vo ri. •-*-«•.*•-
'. <re rfiiurìi-'n'a."'-. :r."- rpr** 
t a r e ia s a t i r a , s t a n d o seir.-
n :e d.: .a par:«- (i*-H \on.o r on -
'.:<• ,a n : i ' 7 'ii.f ri' I." it-tiiO I. 
.- io .-' -rr.o f t i r b r ì i . , a:".:••. ;.a 
ri..-< iriiai'j l'.n.ijii.ta, e . ' -TOÌ 
.-ii.o .{• :«--n« bre < l i Une . : 
rr . i i- 'n ••• : pro!.-zcn..-"i rii Ila 
k"u.-'.z..i Da Hi t l e r a P.r.r» 
che i . cai ria t r a c c i a t o .-,.i..e 
sue la.-:r« la •• irenria ri: q i u -
.-ti Uit.ir. q - i a ra r i t ac .nque a n 
r... o p p o n e n d o ir. o.rn. UT< 
rr.vr.to a. carnef ic i la fo.v.a 
: l l j n . . n a n : e e .• r.u'.cm. dei 
p-ipol: 

Da una ' avo la a l l a . ' r a ci 
p a e s a n o ••o^: d a v a n t i HÌT.I oc
chi le i m m a z . n : d t l n o ' r o 
t e m p o difficile e .-convolto. 
ma a r e n e folto d; a t t i ve ener-
e.e e d i . -peranze I,e u.t .rr .e 
! . to?raf ie h a n n o ia .-.tessa qua 
li ta e la s tessa i n t ens i t à del le 
p r i m e I-a m a n o di Weber in 
fa t t i e r .mas t a quella d: .-.em 
nre E a n c h e il s u o cuore an
che a s u a i m m a g i n a z i o n e 
reali.-ta 

Mario De Micheli 

le mantiene una corrisf^niden-
za uuutei rotta e col (piali 
scambia lunghe telefonati. 
Son solo, ma con (ìi.'/'i l'ap-
puntamento tradizionale è 
quello dei festival di Mosca, 

L'amore per l'Italia e per 
tutto lincilo clic l'Italia espr i 
me e realizza e. ovviamente, 
granile. Segue con (milione la 
nostra vita politica, l'attività 
e i successi del nostro (Kirtita. 
Son c'e manifestazione a Mo
sca - dalle mostre di pitta
rti ci t(itelle diverse della 
stienza e della fciiinvi oryci-
aizzate dall'Italia -- dove non 
arrivi 

Analoga CUMI per le letture. 
Riccie « L'Unità », » Rinasci' 
ta • t" « Paese Sera > .• leggt 
lutto « dalla pruno all'ultima 
pagina •>. Legge molti libri, 
romanzi, pugilistica. 

Alla iccente mostra del li-
bio tit Mosca 'io conosciuto 
Einaudi e l'occtismne - ci ha 
dello recentemente - • è stata 
eccezionale. * l'enea mi 
'ni 'titto < otarc sorridendo 
nienti e crarti>na alla mensa 
dell'Attiidemia - >• •>f<zl<» cosi 
gentile the mi liti dato un bel 
pmco di cose ila leggere: un 
bottino prezioso •. Poi. seni-
pie parlando di libri e facen
do riferimento ai due volumi 
tlcllc opere di Fermi che ha 
turato in URSS e alla rapida 
bioguiùa di lui pubblicala da
gli Editori Riuniti. (i/)/>iomo 
continuato il discorso sul gran
de fisico e sui suoi incontri. 

. La seconda volta che vidi 
Fermi - ha precisato Ponte-
corvo -- fu a Roma, (piando 
era già famoso... era il /.''.Il 
ed avevo terminato i primi 
due ami alla facoltà di In
gegneria a Pisa. Son mi pia-
cera disegnare e decisi dì 
(tassare al terzo anno di Fi 
sica .. HI'/I fratello maggmre 
tuitiara ripetendo: Fis ica -=i-
LUiilii a Hniiiii dove i'i sono 
rVrini e H.i-t't! i * E cosi 
ceretti di ottenere il trasferi
mento .. n Romti. Fermi e 
Rasetti mi fecero un esame 
non ttitienile nel (piale diinn-
stiai toiioscenze abbastanza 
medie in Fisica Fermi mi 
fece una serie di osservazio
ni. Se ricordo una: Pu r t roppo 
--- disse In scienziato — ì fi-
Mei tli OIÌJÌI si dividono in 
due ca t egor i e : teoriei e spe-
runent.Utili . I.e fNiL'en/e. pe r 
ì t i n n i i , MIMO molto al te . Se 
un lisic,) t e o i i i o Htm è a I -
vello molto a l to il suo lavoro 
litui ha senso. Sotto ques to 
aspet to c 'è una analogia , pe r 
t'St'inpio. t r a il mes t i e re di fi
sico teorico e quello tli euit-
toloiro. Se un i-i'ittoloi'o non 
r i-ul ta uno scu-n/.iato tli im
por ta l i /a - t r ao rd ina r ia signi
fica M-inplii n u d i t i ' che h a 
sbagl ia to sce^lientlo la p ro f tw 
MOIII'. P«-r quan to r iguarda in
vece i CIMI i spe r imen ta to r i 

continuo Fermi — qui ;m-
riie per un uomo di c a p a c i t à 
unt i le c'è tempri - la possibi
lità ti: fare un lavoro uti le. . . 
I.o -pen tne i i t a to re può misu
r a r e l.i g r a m m a t u r a di tu t t e 
le - .o- tan/e: sa rà un lavoro 
molto ne i i s s i i r io pur se non 
r.t lut i le un intelletto mol to 
brande . . Cosi dis.se Fermi. 
Alloro direniti studente alla 
facoltà di Roma ». 

Fu un intrecciarsi di ricor
di ed aneddoti quel giorno alici 
mensa dell'Accademia. 

Altri ricordi'.' < Ni. a Basi
lea nel l'X'eS entratilo andati 
od una < oiiterenzo ed un gior
no ci recammo a Saint Vin
tali a cedere d Casino... 
Fermi, incuriosito dalla rou
lette, jtroi n a giocare con 
una puntala minima Fu un 
finimondo, tutti corsero a ve
dere e o chiedere alio scien
ziato di cono\ifre il suo si
stema ». 

Sul tatcìmio del rrinn.tla 
non ri ••olio altri appunti. Do
lio la nien a Bruno torno ti 
Dubita eoo la si,ti t Volga ». 
Mi 'lascio la « litografia uffi-
citili- » ror-rc ni or do e per 
ITO'arri qi.al 'osi riferimen
to. Torio/imo a leggerne la 
jxirtc Umile. Soli e usuala 
i he in un dociimenfii cosi 
tTi-ltarnei.te surirltco M (ris
sano leggere (tirole simili: 

* t " ' l ' i di grande impegno 
etnie, 't.i't quelli che l'tncon-
'T'i'-.o . en'oif, l'inUticnza del
ia suo ••'HT'jt'i. la chiirezzt 
e (ir, '•!.-tot,e del .1:/'» pensie
r i rril'fo. sono colpiti dal suo 
faremo .. ma la rtecftezza del
lo v."i-fn di Pontecorvo non 
-i monifcta soltanto nella 
<c:enzo •• rr'.ì'nttu ita S'tcm-
le: e 11'. '.»'"-:<» atleta e nello 
i(y,rt. cosi com,' nc'la scien
za. ne '(• '/ contagiare tutti 
con il »vf/ » i.tn.siis mo. E sta-
'•, -r.arstro di tcnm< e a Dubna 
e la primo rare hello. \on so
lo. e uno dei fondati,ri e pr<~,-
jxiu'tntìi-ti della (icsca su-
bocq.,va ncl'.'l RSS; uno dei 
(inni di Di.tino a praticare lo 
sci ' / ' quotuo e in questa spe
cialità tier.e tc^ta ancìie ai 
più giovani... ». 

// quadro e vero, sincero. 
Bruno ;>a.\-ci le sue vacanza 
nelle iW.c (unii a pescare e 
torna in tem^xi i/er ripret'e-
rc il p'isto di lavori, a Dubna, 
« con forza, energia e nuore 
idee > d.cor.o gli scienziati 
che lai orano cor, lui E la bio
grafia ufficiale redalla per 
ii suo compleanno dice, an
cor (tiù significativamente: 
* Pontecorvo ha molti amici 
s,a nel nostro paese che al-
l estero. .Voi tutti auguriamo 
a Bruno Mal:si mot ,c — cosi 
i, chiamiamo noi secondo 
i'U'O rusvi — molti anni di 
salute, nuove gioie, nuovi pro
grammi. nuove passioni, nuo-
1 e .si aperte ». 
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