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1. ± Introduzione

L'origine di questo articolo eÁ una lezione che
ho presentato nell'ambito del corso di Storia
della Fisica della SSIS dell'UniversitaÁ della Ca-
labria (1), che servõÁ di base per una comunica-
zione al Congresso del 2005 della SocietaÁ Ita-
liana di Fisica (2).

La motivazione per presentare questo tema in
un corso di formazione di insegnanti di fisica fu
sia interna che esterna al corso stesso.

La ragione interna era l'aver insistito durante
il corso sulle opportunitaÁ che l'insegnamento
della Fisica nelle scuole superiori offre di pre-
sentare aperture su altri temi di importanza
culturale (con riferimenti alla storia, alla filo-
sofia, all'arte, alla cultura in genere). CioÁ per-
mette destare interesse anche in quegli studenti
che non sceglieranno all'universitaÁ carriere
scientifiche. La natura del corso aveva condotto
a discutere in particolare le posizioni culturali
relative all'inclusione di elementi di Storia della
Fisica nei corsi delle scuole superiori, riba-
dendone l'utilitaÁ , a prescindere dalla questione
del ruolo che le si attribuisca (alternativo o,
come a me pare di gran lunga piuÁ ragionevole,
complementare al laboratorio) (3).

Comunque una tale problematica si riferisce
evidentemente allo sviluppo storico della Fisica
come scienza e non costituiva ai miei occhi la
ragione principale per presentare una lezione che
esulava da quelle specifiche dell'insegnamento
della Fisica. Non eÁ superfluo sottolineare che in
un'attivitaÁ di formazione di futuri insegnanti, eÁ

doveroso tener presente che la scuola ha anche,
ma forse dovrei dire precipuamente, la funzione di
contribuire a formare negli studenti una struttura
di valori. Questo aspetto eÁ certamente presente
nelle scuole private confessionali, ma acquisisce
connotazioni specifiche nella scuola pubblica,
con caratteristiche inevitabilmente determinate
storicamente.

In Italia la scuola pubblica, che adempõÁ am-
piamente a tale ruolo nel periodo successivo
all'UnitaÁ , affronta oggi altre sfide dovute ai
cambiamenti che si stanno registrando nella
composizione della popolazione scolastica. EÁ

facile prevedere che, con la crescita del-
l'importanza dell'immigrazione, nei prossimi
decenni le scuole italiane saranno caratterizzate
da una pluralitaÁ culturale che impone che la
struttura di valori che esse trasmettano sia
condivisibile e condivisa da cittadini, ancor
prima che studenti, di differente provenienza
etnica e di diverse convinzioni religiose, siano
esse di identificazione in una fede o di agno-
sticismo o ateismo.

Una tale struttura deve basarsi sulla tolleranza
e in essa non puoÁ trovare posto il razzismo.

Questa premessa conduce a porre la domanda
se il dovere di trasmettere tale sistema di valori
possa essere circoscritto ai professori delle sole
discipline morali e umanistiche, o non sia piut-
tosto dovere della collettivitaÁ e di ciascuno degli
insegnanti di una determinata classe.

Questa nota aspira a offrire un esempio di
come anche un(a) professore(ssa) di Fisica (e
considerazioni analoghe valgono anche per le
altre scienze naturali e per la Matematica, an-
che se ad esse mi riferiroÁ solamente in maniera
marginale), partendo dalla presentazione di fatti
che hanno a che fare con la storia (recente) del
nostro paese e che si riferiscono direttamente a
tale scienza, possa contribuire a promuovere
negli studenti una riflessione che li conduca a
fare proprio il valore dell'inaccettabilitaÁ del
razzismo.
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Abbiamo pertanto voluto offrire ai professori
della nostra disciplina uno strumento che li aiuti a
soddisfare a uno specifico obbligo di legge (4).
Non abbiamo la pretesa di offrire un'esposizione
originale; al contrario, gran parte del materiale in
essa contenuto eÁ disponibile in una bibliografia
gigantesca, anche se non sempre di facile di-
sponibilitaÁ (5). Tuttavia speriamo che la sua pre-
sentazione possa servire di stimolo a generare
un'attivitaÁ di ricerca nelle classi, da svolgere
possibilmente in collaborazione con i docenti di
altre discipline e che utilizzi gli studenti. Questa
considerazione puoÁ spiegare percheÂ , privile-
giando un tale pubblico, abbiamo ritenuto op-
portuno includere anche alcune osservazioni che,
essendo ben note alla maggior parte dei lettori di
questa rivista, potrebbero apparire superflue.

GiaÁ da alcuni anni il Parlamento Italiano con
la Legge 211(4) ha scelto il 27 gennaio, anni-
versario della liberazione di Auschwitz da parte
dell'Armata Rossa, per ricordare, soprattutto
alle nuove generazioni, l'aspetto forse piuÁ tra-
gico della Seconda Guerra Mondiale.

Quella legge attribuisce un'importanza parti-
colare a quanto accadde in Italia, dove esistette
anche un campo di sterminio (Risiera di San
Sabba) (6), e fa carico alle Scuole di una respon-
sabilitaÁ speciale per tale commemorazione. Pur
ponendo la legge l'accento solamente sulle vitti-
me ebree, sui deportati militari e politici italiani e
su chi aiutoÁ gli ebrei, eÁ impossibile ignorare che
sorte uguale toccoÁ ad altre categorie di persone
(zingari, omosessuali, prigionieri militari consi-
derati appartenere a razze inferiori).

In applicazione della legge 211, il 27 gennaio
commemorazioni dovrebbero aver luogo in tutte
le scuole di ogni ordine e grado della Repub-
blica, anche se, probabilmente, l'osservanza di
tale legge ha carattere, piuttosto che si-
stematico, sporadico, ancorcheÂ diffuso (7).

In che modo a tali commemorazioni possono
contribuire i professori di materie che qualcuno
potrebbe pensare siano per loro stessa natura
estranee alla storia?

Credo che una riflessione su quanto accadde
soprattutto, ma non certo esclusivamente, negli
anni della Seconda Guerra Mondiale e una di-
scussione sulle molteplici connessioni tra le
persecuzioni razziali e il mondo della fisica, o
meglio quello dei fisici in carne e ossa che le
patirono, sia qualcosa che, personalizzando
quelle commemorazioni, possa efficacemente
fornire un contributo affincheÂ la memoria di
quei fatti venga trasmessa alle nuove genera-

zioni, vaccinandole contro il razzismo. Inoltre,
anche al livello della storia interna della fisica,
la discussione sugli effetti indiretti prodotti
dalle persecuzioni dovrebbe risultare inte-
ressante e culturalmente stimolante.

Prima di discutere le conseguenze delle leggi
razziali e delle persecuzioni antiebraiche sulla
fisica italiana e, attraverso essa, su quella di altri
paesi, si impongono due osservazioni circa il
limite dell'oggetto di questa nota.

Anzitutto eÁ ovvio che le persecuzioni anti-
ebraiche ebbero effetti giganteschi sulla comu-
nitaÁ dei fisici e sullo sviluppo della fisica anche in
altri paesi. EÁ fin troppo facile pensare a cioÁ che
accadde alla fisica tedesca e al conseguente
straordinario sviluppo della fisica negli Stati
Uniti. Data la finalitaÁ che mi sono prefisso, mi
limiteroÁ a parlare quasi esclusivamente del caso
italiano; ciononostante vale la pena osservare
l'esistenza di importanti effetti in Sud America, e
da qualche breve cenno nel seguito si vedraÁ che il
loro studio puoÁ presentare interessanti aspetti.

Certo non mi sfugge il carattere riduttivo del
limitarsi alla relazione diretta delle leggi razziali
con la fisica. In questo senso spero che analoghi
contributi con analoghe finalitaÁ si preparino
anche per altre scienze ( 8).

Dato il pubblico cui questa nota eÁ princi-
palmente diretta, e sempre nello spirito della
Legge 211 del 2000, ho considerato opportuno
riferire anche episodi o aspetti che, pur potendo
sembrare di cronaca, nella loro singolaritaÁ ab-
biano la valenza di ricordare l'inumanitaÁ della
persecuzione e di dare un'idea delle profonde
impronte lasciate nelle vite e nella memoria di
chi li ebbe a sopportare.

2. ± Presenza ebraica in Italia e antisemiti-
smo

2.1. ± Presenza ebraica in Italia

Un discorso su quanto successe in Italia negli
anni delle persecuzioni razziali non puoÁ pre-
scindere da una presentazione, sia pure per
sommi capi, della situazione delle comunitaÁ

ebraiche in Italia e da una discussione delle radici
dell'antisemitismo, e della sua portata in Italia.

L'ampiezza del tema mi obbliga a limitarmi a
brevi cenni, con una scelta personale dei fatti
che considero particolarmente rilevanti in que-
sto contesto. La vastissima bibliografia sulla
storia della presenza ebraica in Italia, sul-
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l'antisemitismo e sulla Shoah permette di am-
pliare agevolmente questi temi (9).

La presenza ebraica in Italia risale ad ancor
prima della conquista di Gerusalemme e della
Seconda distruzione del Tempio (70 E. C.) e del
conseguente arrivo a Roma degli ebrei, de-
portativi come schiavi per il trionfo di Tito ri-
cordato nei bassorilievi dell'Arco eretto in suo
onore. Come testimonia Tacito, nei primi secoli
dell'Impero il mondo romano non notava alcuna
particolare differenza tra ebraismo e cri-
stianesimo, nonostante una percezione sogget-
tiva di essa nelle rispettive comunitaÁ . In certa
misura il cristianesimo appariva come una setta
dell'ebraismo, sia pure con una maggiore voca-
zione per il proselitismo. La distinzione acquistoÁ

rilevanza e diede origine alla nascita di senti-
menti antiebraici tra i cristiani solamente
quando il cristianesimo divenne culto permesso
(con Costantino) e religione di stato (con Teo-
dosio). Alla fine del quarto e inizio del quinto
secolo, questo cambiamento si manifestoÁ con
grande evidenza nelle violente prediche anti-
ebraiche di Giovanni Crisostomo.

Poco dopo l'Anno Mille la distribuzione geo-
grafica delle comunitaÁ ebraiche in Italia le vedeva
concentrate nel Meridione. Secondo le informa-
zioni raccolte da un viaggiatore ebreo spagnolo,
BenjamõÂn de Tudela, intorno al 1200 circa il 90%
degli ebrei italiani vivevano nel Meridione. Questa
distribuzione cambioÁ in maniera significativa nel
`500, come risultato dell'espulsione degli ebrei
prima dalla penisola iberica e poi dai territori del
Meridione di Italia sotto dominio spagnolo, e della
creazione di nuovi insediamenti ebraici nel Centro
e nel Nord d'Italia, regioni in cui vari signori locali
aprirono i loro stati agli espulsi dalla penisola
iberica; cosõÁ i Medici favorirono la nascita di
un'importante comunitaÁ a Livorno e gli Estensi
offrirono loro ospitalitaÁ a Ferrara meno di due
mesi dopo l'espulsione dalla Spagna.

Nel XVI secolo si ebbe la creazione dei ghetti
(primo, nel 1516, quello di Venezia Ð anche se eÁ

opportuno ricordare che, circa cento anni pri-
ma, lo Statuto Generale di ChambeÂ ry emanato
da Amedeo VIII di Savoia giaÁ aveva limitato i
contatti tra ebrei e cristiani e introdotto l'ob-
bligo di portare un segno distintivo ( 10) Ð se-
guito, nel 1555 da quello di Roma). I ghetti so-
pravvissero fino all'epoca napoleonica, e, nel
caso di Roma, addirittura fino al 1870, sebbene
in alcuni ghetti italiani si fossero cominciate a
registrare eccezioni agli obblighi di residenza
giaÁ nella seconda metaÁ del Settecento.

In questo periodo, pur nella separazione tra le
comunitaÁ cristiane ed ebraiche, si verificarono
episodi di violenza antiebraica. Probabilmente il
piuÁ famoso di quelli accaduti in Italia fu l'ese-
cuzione di quindici ebrei che seguõÁ il mitico
omicidio di Simone di Trento (11).

La Controriforma rafforzoÁ le tendenze prose-
litiste del cattolicesimo e cioÁ portoÁ a fenomeni
quali l'obbligo per gli ebrei di assistere alle ce-
lebrazioni pasquali e le coercizioni della Casa
dei catecumeni in Roma, di una delle quali fu
vittima addirittura la famiglia del Rabbino di
Roma (12).

Nel XIX secolo, l'emancipazione degli ebrei e
la loro partecipazione al processo di unifica-
zione dell'Italia, pur se con alcune ombre (13)
condussero a una loro presenza importante
nella societaÁ italiana. Nel 1888 si ebbe il primo
generale ebreo nell'esercito italiano, Ottolenghi,
piuÁ tardi ministro della Guerra, e, all'inizio del
Novecento, Ernesto Nathan fu eletto sindaco di
Roma, carica che coprõÁ con notevole successo,
anche se, ad onor del vero, deve ricordarsi che
alla scadenza del suo mandato, la Chiesa ab-
bandonoÁ il principio del ``non expedit'' e favorõÁ

l'elezione del principe Colonna.
Nel periodo tra la costituzione del Regno d'I-

talia e l'inizio della Prima Guerra Mondiale si
ebbero addirittura due primi ministri ebrei (uno
dei quali per altro, Sydney Sonnino, convertito al
protestantesimo) e si registroÁ uno sviluppo delle
comunitaÁ italiane testimoniato dalle costruzioni
della Mole Antonelliana a Torino (che sarebbe
dovuta essere una sinagoga), della bella sinagoga
moresca di Firenze, e di quella di Roma, che fu
``persino'' visitata da Vittorio Emanuele III.

L'alto grado di integrazione ebraica alla vita
politica italiana si riflette nella storia del fasci-
smo e dell'antifascismo. Le origini del fascismo e
la marcia su Roma contarono su un importante
appoggio politico e finanziario di esponenti del-
l'alta borghesia ebraica e numerosi furono gli
ebrei che appoggiarono il regime, cosõÁ come nu-
merosi furono coloro che ne presero le distanze e
lo combatterono, spesso a prezzo della vita ( 14).

2.2. ± Antisemitismo e leggi razziali

Intanto, sin dall'Ottocento si era andato dif-
fondendo in Europa l'antisemitismo, le cui radici
culturali immediate sono riconducibili a de Go-
bineau (15). Tra le sue manifestazioni partico-
larmente famose eÁ esemplare il caso Dreyfus in
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Francia. In questo ambito si colloca all'inizio del
Novecento la pubblicazione dei Protocolli dei
Savi di Sion, un falso documento diffuso a
Istambul, ma riconducibile all'Okhrana, che, do-
po essere stato uno dei principali testi di riferi-
mento dell'antisemitismo del Novecento, eÁ ancor
oggi citato spesso dai revisionisti.

Con l'inizio del Novecento si ebbero due fatti
nuovi: da un lato era sorto nel frattempo e ac-
quistava forza il sionismo, e d'altra parte, per
effetto dei cambiamenti del secolo precedente,
si ebbe una notevole partecipazione di ebrei in
movimenti politici, in particolare di sinistra (per
citarne qualcuno: Trockij, Bela Kuhn, Rosa Lu-
xemburg, e, in Italia, i socialisti Treves e Modi-
gliani). Inoltre non pochi ebrei occuparono alte
posizioni politiche (16).

L'ascesa al potere di Hitler nel 1933 mise de-
finitivamente in crisi l'integrazione che, pur con
innegabili limiti, si era avuta nell'ultimo seco-
lo (17).

In Germania tale crisi si manifestoÁ quasi im-
mediatamente, con l'emanazione giaÁ nel 1933 di
alcune leggi discriminatorie e, nel 1935, delle
Leggi di Norimberga. Per quanto riguarda la fi-
sica, molti furono gli scienziati che in quegli anni
lasciarono la Germania.

In Italia non si andoÁ oltre la diffusione di idee
e riviste razziste, tra cui quelle dirette da Telesio
Interlandi, da Giovanni Preziosi e da Farinacci,
interne al fascismo, e altre di diversa matrice
culturale, come quella su cui un decennio prima
era apparso un ignobile commento anonimo al
suicidio del filosofo socialista Felice Momi-
gliano (18).

Per lungo tempo il regime fascista non ebbe
particolari tensioni con la ComunitaÁ ebraica (19).
La relativa normalitaÁ dei rapporti tra regime e
ComunitaÁ ebraiche fu consacrata nella legge,
non priva di ambiguitaÁ , del 1930 che regolava la
partecipazione alle ComunitaÁ , e trova conferma
nel fatto che durante questo periodo vari ebrei
ricoprirono cariche elevate (per esempio, Jung
fu ministro delle finanze e Rava governatore
della Somalia).

Nel 1938 la situazione peggioroÁ radicalmente.
In Germania la Kristallnacht (9 novembre 1938)
rappresentoÁ il primo dei due principali salti
quantici nella violenza antiebraica ( 20), l'altro
essendo la Conferenza di Wansee del gennaio
1942 nella quale fu deciso lo sterminio degli
ebrei europei. In Italia quello eÁ l'anno delle Leggi
razziali. In questo senso non eÁ da dimenticare
che quello stesso anno, a maggio, Hitler visitoÁ

Roma. Se da un lato la sua mancata udienza da
parte di Pio XI manifestoÁ una certa presa di di-
stanza del pontefice da quanto stava avvenendo
in Germania (21), il rafforzamento dell'alleanza
del regime fascista con quello nazista creoÁ le
premesse per l'emanazione di provvedimenti
che omologassero il nostro sistema giuridico a
quello prodotto dalle leggi di Norimberga.

Il primo passo fu (il 14 luglio, ironicamente nel
149 anniversario di quella Rivoluzione francese
che con l'enunciazione dei principi di LiberteÂ ,
EÂ galiteÂ , FraterniteÂ aveva contribuito in maniera
determinante all'emancipazione degli ebrei) la
pubblicazione del Manifesto della Razza, firmato
da dieci docenti universitari, di cui per altro solo
una minoranza di alto livello (22).

Al Manifesto della Razza seguõÁ, all'inizio di
ottobre, la Dichiarazione sulla Razza del Gran
Consiglio del Fascismo, e tra il 5 settembre e il
17 novembre si ebbe l'emanazione di cinque
decreti legge che furono convertiti in legge dalla
Camera dei Deputati il 14 dicembre (all'una-
nimitaÁ ) (23), e dal Senato il 20 dicembre (quattro
con 9 voti contrari e uno con 10) (24), (25). La
controfirma delle leggi da parte del re getta sulla
casa Savoia una macchia che un suo di-
scendente ha recentemente minimizzato in un
commento che ha dato origine a forti polemiche.

3. ± Applicazione delle leggi razziali nell'uni-
versitaÁ e nella scuola

L'applicazione delle leggi razziali si realizzoÁ

attraverso una serie di provvedimenti, circolari e
regolamenti che coprono un periodo di tempo di
svariati anni [7], fincheÂ le leggi furono abrogate
dal governo Badoglio nel gennaio 1944, ben sei
mesi dopo la caduta del fascismo (26). Anche se va
riconosciuto che giaÁ da due mesi facevano parte
di quel governo due sottosegretari ebrei, un tale
ritardo eÁ indicativo della limitata sensibilitaÁ della
classe politica non fascista per la questione (27).

L'applicazione dei decreti non si realizzoÁ con
uguale rapiditaÁ in tutti i settori ed aspetti. A titolo
di esempio, solamente nel 1942 furono approvate
le norme relative al mondo dello spettacolo,
mentre quelle relative al divieto di esercizio delle
professioni e alle espulsioni di docenti e studenti
ebrei dalla scuola e dall'universitaÁ erano state tra
le prime a essere poste in atto.

Il 30 novembre 1938 un centinaio tra pro-
fessori e assistenti universitari (cioeÁ circa il 9%
del corpo docente) furono espulsi, o, per usare
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l'espressione tecnica, ``dispensati dal servizio a
partire dal 14 dicembre'', quindi ancor prima
della conversione in legge dei decreti. Ad essi
sono da aggiungere duecento liberi docenti.

Pur registrandosi alcuni casi di manife-
stazione di solidarietaÁ da parte di colleghi, e
(invero raramente) addirittura il rifiuto di rim-
piazzare l'espulso nella sua cattedra, molti ret-
tori collaborarono con zelo particolare (28).

Nel discutere le conseguenze delle leggi raz-
ziali per l'UniversitaÁ , eÁ facile cedere alla tenta-
zione di fissare l'attenzione sui grandi nomi che
ne furono colpiti. Eppure uno degli aspetti dete-
riori delle leggi fu quello concernente gli studenti,
di cui furono proibite nuove immatricolazioni e
fortemente condizionata la permanenza. Si deve
notare che il problema dei giovani cui fu impedito
di studiare fu rilevato persino dal ministro Bottai
che invece fu fiero difensore dell'estromissione
dei professori ebrei.

L'espulsione dei docenti ebrei dall'UniversitaÁ

costituõÁ una nuova ferita all'istituzione, che fa-
ceva seguito a quella, di motivazione diversa,
infertale nel 1931 con la richiesta del giura-
mento di fedeltaÁ al re e al regime fascista, re-
spinta da una dozzina di professori tra i quali
molti ebrei o di origine ebrea (30).

Non a caso presso l'UniversitaÁ di Bologna, tra
il 2001 e il 2003, si sono tenuti due convegni
dedicati a questi due attacchi all'universitaÁ (31).

Prima di discutere gli effetti delle leggi razziali
sullo sviluppo della fisica italiana e sulla carriera
e vita di chi ne fu vittima, eÁ doveroso ricordare
quanto fu fatto per mitigarne l'effetto in un set-
tore particolarmente fragile, quello della scuola.

La Dichiarazione del Gran Consiglio preve-
deva la possibilitaÁ di insegnamento a ragazzi ``di
razza ebraica'' (32). Le comunitaÁ ebraiche si im-
pegnarono per permettere ai loro ragazzi rice-
vere l'istruzione loro negata dal sistema di in-
segnamento pubblico. A Milano, dove giaÁ esi-
steva da qualche anno una scuola ebraica, que-
sta si amplioÁ includendo le superiori e ebbe (fi-
no al 1943) qualche centinaio di studenti (33), e
un'analoga esperienza ebbe luogo a Livorno (34).

Sono anche da ricordare due esperienze a li-
vello universitario: una a Milano, come estensio-
ne dell'attivitaÁ della Scuola Media(33) e l'altra a
Roma (35). La prima ebbe corsi di chimica e di
economia e commercio, mentre a Roma, su sug-
gerimento di Guido Coen e sotto la direzione di
Guido Castelnuovo, furono istituiti corsi del
biennio di Ingegneria, riconosciuti dalle Uni-
versitaÁ di Friburgo e Losanna, con la partecipa-

zione tra il 1941 e il 1943 di una quarantina di al-
lievi. La maggior parte dei loro docenti furono
professori che erano stati espulsi in conseguenza
delle leggi razziali, ma a Roma si ebbero anche
professori ``ariani che sentissero quale affettuosa
attenzione meritasse la dolorosa posizione in cui
gli allievi erano venuti a trovarsi'', usando le pa-
role dello stesso Castelnuovo. Tra questi ultimi,
per la fisica si ebbe Cacciapuoti, che si era ap-
pena trasferito a Roma da Palermo. Tra i docenti
ebrei a Roma vorrei ricordare Angelo Di Castro e
Vito Camiz, padri di due fisici miei futuri colleghi
all'UniversitaÁ di Roma.

In questo contesto sono anche da ricordare i
corsi per rifugiati che in Svizzera organizzoÁ

Gustavo Del Vecchio.

4. ± Effetti delle leggi razziali

Il titolo di questa sezione non deve trarre in
inganno, suggerendo una generalitaÁ impossibile
in questo spazio. Ovviamente mi concentreroÁ

sugli effetti che concernono la Fisica e comin-
ceroÁ da una reazione che si ebbe all'estero ri-
guardo questi avvenimenti e che provenne da un
grande fisico, Einstein.

Vale la pena ricordare che, giaÁ in occasione
della richiesta del giuramento di fedeltaÁ , Ein-
stein aveva scritto una nobile lettera al ministro
Rocco invitandolo a suggerire a Mussolini di
recederne. Forse in conseguenza dell'insuc-
cesso di quella iniziativa, nell'ottobre del 1938,
egli si limitoÁ a scrivere all'Accademia dei Lincei,
di cui era membro straniero, per chiedere con-
ferma della veridicitaÁ di notizie di stampa di cui
aveva avuto sentore, relative alle leggi razziali.
Non avendo, a quanto pare, ricevuto risposta,
due mesi dopo manifestoÁ la volontaÁ di essere
cancellato dalla lista dei soci corrispondenti
dell'Accademia. La sua richiesta fu accettata dal
presidente dell'epoca con una gelida e formale
presa d'atto di due righe. Solamente nel 1946
egli rientroÁ a far parte dell'Accademia dei Lin-
cei, rispondendo positivamente all'invito del
nuovo presidente Guido Castelnuovo ( 36).

Per introdurre il tema degli effetti delle leggi
razziali sulla fisica italiana (37), occorre ri-
cordare che nel secolo precedente il suo svi-
luppo era stato molto inferiore a quello della
matematica. Nonostante alcuni nomi di rilievo
(Volta, Melloni, Mossotti, Righi), il XIX secolo
non era stato particolarmente brillante e al-
l'inizio del Novecento la concessione del Premio
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Nobel a Marconi rappresentoÁ un punto singola-
re, neÂ d'altro canto Marconi proveniva dal-
l'ambiente accademico (divenne professore
senza concorso nel 1935, grazie ad una legge ``ad
personam'' che permetteva le chiamate per
chiara fama).

All'inizio degli anni '20 il ruolo dell'inse-
gnamento della RelativitaÁ Ristretta e della Fisica
Quantistica era ancora marginale, ma proprio
negli anni successivi alla fine della Grande
Guerra fiorirono gruppi di ricerca di straordina-
rio valore. Specialmente noto, anche al grande
pubblico non specialista, eÁ quello promosso da
Corbino, dei ragazzi di Via Panisperna, dalla sede
dell'Istituto di Fisica dell'UniversitaÁ di Roma, alla
cui cattedra di Fisica Teorica fu chiamato nel
1926 Enrico Fermi. Di esso fecero successiva-
mente parte, tra gli altri, Majorana, Amaldi, Ra-
setti, SegreÁ , noncheÂ un giovane medico, anch'egli
ebreo, che avrebbe ricevuto nel 1969 il Premio
Nobel per la Medicina, Salvador Luria.

La matematica italiana godeva invece giaÁ da
molto tempo di ben maggior prestigio e tale dif-
ferenza di sviluppo trova riscontro nel fatto che a
fronte di solamente quattro professori di fisica
(oltre tre di materie affini alla fisica) estromessi
dall'insegnamento, ben dieci (oltre Castelnuovo,
da due anni fuori ruolo) furono i professori di
matematica colpiti dalle leggi razziali (38). I quat-
tro fisici furono: Giulio Racah (professore di Fi-
sica Teorica a Pisa), Bruno Rossi (professore di
Fisica Sperimentale a Padova), Emilio SegreÁ

(professore di Fisica Sperimentale a Palermo) e
Giorgio Todesco (professore di Fisica Speri-
mentale a Perugia). Ad essi sono da aggiungere
quattro liberi docenti di Fisica Sperimentale e
una decina di materie affini.

La limitatezza del numero dei professori di
fisica espulsi non deve trarre in inganno circa il
carattere tremendo, anzi devastante, del-
l'impatto delle leggi razziali sullo sviluppo della
fisica nel nostro paese. Infatti le figure menzio-
nate erano di prima grandezza e furono, all'e-
stero, maestri di numerosissimi allievi di grande
valore. Si puoÁ affermare con tranquillitaÁ che con
la loro espulsione nelle rispettive sedi di inse-
gnamento la fisica fu decapitata. A cioÁ si deve
aggiungere l'effetto dell'estromissione di giova-
ni nelle prime tappe della loro carriera uni-
versitaria (39), noncheÂ quello dell'emigrazione di
alcuni scienziati non ebrei, la cui causa era pur
sempre riconducibile alla situazione che si era
creata. Questo effetto colpõÁ in maniera partico-
lare il gruppo di Via Panisperna. In questo con-

testo eÁ illuminante una lettera che Enrico Fermi
scrisse nell'ottobre del 1938 a Pegram, presi-
dente della Columbia University chiedendo in
modo speciale aiuto affincheÂ gli elementi piuÁ

giovani del suo gruppo potessero trovare lavoro.
PiuÁ in dettaglio, ricorderoÁ che Bruno Rossi, da

sei anni professore a Padova, si recoÁ prima a
Copenhagen (1938) e poi negli Stati Uniti, dove
svolse un'attivitaÁ di ricerca di grandissimo va-
lore e, tra l'altro, ebbe tra i suoi collaboratori il
piuÁ recente Premio Nobel in Fisica di origine
italiana, Riccardo Giacconi. Giulio Racah, che,
come Rossi, si era formato a Firenze alla scuola
di Persico, al momento delle leggi razziali aveva
vinto da poco il concorso di Fisica Teorica ed
era stato chiamato a Pisa, dove poteÁ insegnare
un solo anno. Nel 1939 emigroÁ in Israele dove
insegnoÁ , e ne divenne successivamente rettore,
all'UniversitaÁ Ebraica di Gerusalemme. Fu pio-
niere nell'applicazione alla fisica teorica della
teoria dei gruppi e, secondo l'opinione di uno
dei suoi allievi di maggior spicco, Talmi, eÁ da
considerare il fondatore della fisica teorica in
Israele. Emilio SegreÁ , che aveva vinto la catte-
dra a Palermo nel 1935, al momento delle leggi
razziali si trovava negli Stati Uniti, dove co-
munque, data la situazione in Italia, aveva de-
ciso di rimanere. Nel 1959 ricevette il Premio
Nobel per la scoperta degli antiprotoni. Alla
conclusione della sua carriera trascorse alcuni
anni come professore a Roma, in virtuÁ di una
legge che permise ai professori espulsi una
reintegrazione nelle universitaÁ italiane.

Queste tre espulsioni, secondo Edoardo
Amaldi, ``azzerarono'' i tre gruppi che si stavano
formando in quelle tre sedi( 37).

Un discorso a parte va fatto per Roma e il
gruppo di Via Panisperna. Anche in quel caso,
pur non essendo ebreo nessuno dei professori
ordinari del gruppo, le leggi razziali ebbero
conseguenze nefaste. I due scienziati di maggior
prestigio del gruppo che lo avevano sviluppato,
formando tra il 1926 e il 1938 numerosi allievi sia
sperimentali che teorici, erano Fermi e Rasetti.

Nel dicembre del 1938 Fermi, dopo aver ri-
cevuto il Premio Nobel, non ritornoÁ a Roma da
Stoccolma, ma si recoÁ direttamente negli Stati
Uniti. Una straordinaria indicazione delle qua-
litaÁ di Fermi eÁ fornita dall'aver formato ben sei
Premi Nobel e, caso forse unico, ugualmente
distribuiti tra fisici teorici e fisici sperimentali.
Non staroÁ qui a ricordare il suo contributo al
Progetto Manhattan. La sua partenza ebbe un
collegamento con le leggi razziali, in quanto, pur
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non essendo egli ebreo, era ebrea sua moglie,
Laura Capon.

Gli effetti sulla Fisica Teorica italiana sono
facilmente riassumibili: tra il 1926 e il 1937 in
questa disciplina erano stati nominati in totale
sette professori: Fermi e Racah, che, come ab-
biamo visto, emigrarono, Pontremoli e Gentile
(morti entrambi, il primo nel 1928, nella spedi-
zione Nobile, ma va detto che comunque, se
fosse vissuto, sarebbe stato ovviamente espul-
so, e il secondo nel 1942), Majorana, sparito nel
1938, Wick e Persico.

Per quanto riguarda la fisica sperimentale,
all'emigrazione di Rossi e SegreÁ deve aggiun-
gersi quella di Rasetti, persona dotata di un al-
tissimo senso morale. Non solamente egli decise
di lasciare l'Italia come reazione alle inique leggi
razziali, ma, emigrato in Canada, declinoÁ l'of-
ferta di lavorare in progetti di sviluppo del-
l'energia nucleare per fini militari. Trasferitosi
successivamente negli Stati Uniti, dopo alcuni
anni decise di abbandonare la fisica per dedi-
carsi alla geologia e paleontologia.

In tal modo il principale peso scientifico del
gruppo smembrato di Via Panisperna ricadde
sulle spalle di Amaldi, che ebbe un ruolo fon-
damentale nella rifondazione della fisica italiana
dopo la guerra.

Il caso di Todesco eÁ meno noto. Il suo settore
di ricerca era quello delle Radiocomunicazioni,
settore che fu duramente colpito dalle leggi
razziali, poicheÂ quattro degli undici specialisti
impegnati nell'omonima Scuola di Specializza-
zione furono espulsi. Il suo rientro nel-
l'universitaÁ fu presso quella di Parma di cui fu
anche Preside della FacoltaÁ di Scienze ( 41).

Quanto ho discusso finora si riferisce alla
sorte dei professori di fisica piuÁ noti che, in di-
versa maniera, furono colpiti dalle leggi razziali.
Tuttavia l'effetto di queste andoÁ ben al di laÁ in
quanto ne furono colpiti molti giovani ad uno
stadio iniziale delle loro carriere. Alcuni di essi,
come Bruno Pontecorvo, sono noti anche al
pubblico dei non addetti ai lavori. Le loro bril-
lanti carriere sono la migliore prova del danno
arrecato dalle leggi razziali alla scienza italiana.

Bruno Pontecorvo era giaÁ emigrato a Parigi
nel 1936, anche se soprattutto per ragioni poli-
tiche, e, dopo la sconfitta francese e un breve
soggiorno negli Stati Uniti, si recoÁ in Canada e
poi in Gran Bretagna, da dove finalmente nel
1950 andoÁ in Unione Sovietica, capo della divi-
sione di fisica sperimentale di Dubna. Altri gio-
vani allora all'inizio della carriera e che ebbero

carriere brillanti sono: Leo Pincherle (In-
ghilterra), Mario Salvadori, Ugo Fano e il fra-
tello Roberto, Eugenio Fubini e Sergio De Be-
nedetti (Stati Uniti). Non mi soffermeroÁ sui
dettagli delle loro carriere (per i loro profili
biografici, v. comunque( 37)), in quanto credo
che quanto detto finora dimostra ampiamente
quello che significarono le leggi razziali in ter-
mini di penalizzazione della capacitaÁ di ricerca
in fisica, anche se analoghe considerazioni po-
trebbero essere fatte per altre scienze, del no-
stro paese (42).

Prima di concludere vorrei toccare due ultimi
punti.

L'effetto deleterio sulla cultura italiana delle
leggi razziali eÁ sintetizzato splendidamente da
Amaldi(37) ``... eÁ impossibile dimenticare, neÂ si
deve dimenticare quel che eÁ accaduto ...anche
per i danni assai meno dolorosi, meno appari-
scenti sul piano personale, ma certo non meno
gravi dal punto di vista sociale, che tali leggi
hanno inflitto soprattutto alle nuove generazio-
ni, privandole di tanti maestri ...cosõÁ fuori del
comune''. Come lo stesso Amaldi osserva, tut-
tavia tale effetto fu in certa misura compensato,
certamente fuori dalle intenzioni di chi quelle
leggi aveva promosso, da una diffusione della
cultura italiana. Gli scienziati che ebbero la
fortuna di poter emigrare crearono scuole, e
diventarono ``anche senza volerlo ambasciatori
della cultura italiana ad alto livello'', sia pure,
giova ripeterlo, pagando il Paese un prezzo
inestimabile per la perdita di tale capacitaÁ e
potenzialitaÁ di insegnamento e ricerca.

RicorderoÁ pochi casi oltre quelli giaÁ menzio-
nati. Un continente particolarmente ricettivo, e
non unicamente degli italiani, fu l'America La-
tina. Non solamente vi furono professori che vi
emigrarono, come Carlo Tagliacozzo che si recoÁ

in Argentina, insegnando a TucumaÂ n, sede che
tra l'altro accolse il filosofo Rodolfo Mondolfo,
ma anche si ebbero importanti fisici di seconda
generazione.

Questo della seconda generazione eÁ il se-
condo punto che volevo menzionare. GiaÁ ho ri-
cordato Kiwi in Cile; in Argentina si puoÁ ri-
cordare l'italiano Daniele Amati, discendente di
un'antica famiglia ebrea romana, un esponente
della quale, medico, ebbe persino un importante
riconoscimento da Pio IX( 9), o in Colombia i due
fratelli Nauenberg, di origine tedesca (43). Un
altro caso che desidero ricordare eÁ quello di
Daniel Ashery, fisico sperimentale di Tel Aviv,
figlio di uno di quei liberi docenti espulsi nel
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1938, lo psicologo fiorentino, Enzo Bonaventu-
ra, tragicamente scomparso in un famoso epi-
sodio dell'indipendenza di Israele.

Il fenomeno non si limita alla fisica e, limi-
tandomi al cerchio delle mie conoscenze e
amicizie personali, desidero ricordare come da
una famiglia di un avvocato romano provenga
uno dei piuÁ importanti biologi uruguayani,
Claudio Scazzocchio, cosõÁ come biologo eÁ il
fratello di Daniele, Paolo Amati.

Avendo io tratto questi pochi esempi dalle mie
relazioni personali e, confesso, senza un parti-
colare sforzo di memoria, si estrapola fa-
cilmente quanto vaste fossero le potenzialitaÁ

che l'Italia e l'Europa tutta persero nel 1938,
anche e soprattutto per le generazioni future.

Per completare questa esposizione vorrei
formulare alcuni commenti riguardo l'atteggia-
mento verso i colleghi dei professori non ebrei.

Non mancarono atteggiamenti che, conside-
rando il prestigio scientifico di chi li mise in
atto, colpiscono ancor piuÁ . Credo siano esem-
plari due fatti assai significativi. Il primo eÁ una
farneticante comunicazione dell'Unione Mate-
matica Italiana ( 44), che, ancor prima del fatidico
14 dicembre, scrisse al ministro Bottai che ``la
scuola matematica italiana, anche dopo l'elimi-
nazione di alcuni cultori di razza ebraica aveva
conservato scienziati che bastavano a mante-
nere elevatissimo il tono della scienza matema-
tica italiana''. I ``cultori'' eliminati erano mate-
matici del calibro di Levi Civita, Enriques, Vol-
terra, Castelnuovo, Beppo Levi, Beniamino Se-
gre. L'altro eÁ la gratuita umiliazione che Fran-
cesco Severi inflisse a Castelnuovo e Enriques,
impedendo loro l'accesso alla biblioteca dell'I-
stituto di Matematica che oggi porta il nome di
uno di essi e che tanto doveva loro. Analoga
umiliazione si ebbe a Torino nei confronti di
Fano, Terracini e Fubini [38]. Per quanto ri-
guarda la Fisica a cioÁ fa riscontro l'amarezza di
Bruno Rossi al dover lasciare l'Istituto che ave-
va contribuito a sviluppare, anche se nelle sue
memorie scrive ``sarebbe assurdo descriverlo
come una tragedia in un momento in cui vera-
mente tragica era la sorte di tante persone in
Europa'' ( 45).

Accanto a questi fatti, peroÁ , vanno ricordati la
solidarietaÁ che in diversi momenti testimo-
niarono Rasetti, Persico, Tricomi e Buzano, la
bellissima lettera che l'allora studente Lucio
Lombardo Radice, cui mi lega un ricordo affet-
tuosissimo, scrisse a Levi Civita nel settembre
del 1938, il fatto che Ugo Amaldi, dopo la can-

cellazione del nome di Federigo Enriques dal
classico trattato scritto in comune (46), continuoÁ

a riconoscergli i diritti d'autore, l'impegno pro-
fuso da Edoardo e Ginestra Amaldi per salvare
la madre di Vito Volterra, le prove di amicizia
offerte da chi, con rischio della vita, ospitoÁ

colleghi o loro familiari durante l'occupazione.
A questo proposito, per associazione di idee,
non posso trattenermi dal ricordare che quando
uno degli espulsi da me ricordati, Vito Camiz, si
rifugioÁ a Rovere, credo nel medesimo edificio
dove aveva sede il locale comando tedesco, gli
capitoÁ di giocare a scacchi e discutere spesso
con un ufficiale tedesco che certo non so-
spettava il suo stato.

Questi ultimi commenti sono in sintonia con
l'indicazione della legge 211 secondo la quale la
commemorazione del 27 gennaio non deve li-
mitarsi alla storia dei grandi fatti. Non possono e
non devono ignorarsi quegli episodi singoli che,
pur attenendo alla sfera personale, sono estre-
mamente importanti per comprendere che cosa
per molti concittadini significarono quelle leggi.
Spesso si trattoÁ di piccoli fatti, umiliazioni che
possono parere poca cosa se confrontate per
esempio con quella patita dagli ebrei di Vienna,
di cui una famosa foto ricorda come furono co-
stretti a pulire i marciapiedi con i loro spazzolini
da denti. Ne ricorderoÁ solamente alcuni, che
coinvolsero alcuni degli scienziati menzionati in
questa nota. A parte i fatti minori, quali l'umi-
liazione di dover consegnare i propri apparecchi
radio, ricorderoÁ che Vito Volterra era uno dei sei
senatori ebrei, carica vitalizia per lo Statuto Al-
bertino, i quali, non potendosi o volendosi mo-
dificare questa prerogativa, furono discreta-
mente invitati a non partecipare alle sedute. E
Levi Civita morõÁ senza poter contare sull'assi-
stenza di un'infermiera.

Ovviamente si tratta di fatti non confrontabili
con quanto accadde dopo l'8 settembre. I pro-
fessori con sede a Roma non furono esenti dal
tragico tributo del sabato 16 ottobre 1943,
quando furono detenuti e deportati ad Ausch-
witz 1023 ebrei romani, di cui tornarono sola-
mente 17. Tra i deportati furono il padre di Laura
Capon, ammiraglio Augusto Capon, collare del-
l'Annunziata e le madri di Emilio SegreÁ (Amelia
Treves) e di Vito Volterra. Emilio SegreÁ poi
perse a Auschwitz anche una cugina e la figlia di
questa, e Leo Pincherle un figlio di pochi mesi
morto per i disagi che sopportoÁ nella fuga dal-
l'Italia. Quel 16 ottobre i detenuti furono circa
200 piuÁ che i deportati e tra quelli che si salva-
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rono, grazie alla determinazione con cui sua
madre perseguõÁ questo scopo, fu un altro futuro
professore di fisica e amico, Enrico Di Capua, di
cui tuttavia alcuni familiari non potettero sfug-
gire alla deportazione e alla morte.

Tra i quattro liberi docenti che ricordavo, uno,
Silvio Magrini, catturato nel 1943 da col-
laborazionisti italiani fu deportato in Polonia da
dove non fece ritorno.

Di fronte a questi fatti c'eÁ poco da dire, eppure
vorrei aggiungere un ultimo riferimento a altre
sofferenze piuÁ sottili, ricordando quanto mi
raccontoÁ Georges Charpak, Premio Nobel del
1992. Di origine polacca, catturato come resi-
stente francese e deportato a Dachau, durante la
detenzione dovette esercitare una cura costante
per non mostrare di comprendere il tedesco,
come la sua educazione in yddish gli permette-
va. Questa crisi di identitaÁ , il dover, come mi
raccontava Carlo Di Castro, abituarsi alla sola
etaÁ di sei anni a usare un altro nome, ha certa-
mente lasciato impronte indelebili nella memo-
ria di chi ebbe a soffrire questi problemi ( 47).

Come si eÁ riparato a tali offese? Ho giaÁ ri-
cordato il ritardo con cui si procedette all'a-
brogazione delle leggi razziali. Per quanto ri-
guarda le universitaÁ , dopo la Liberazione, i pro-
fessori ebrei rientrarono come qualsiasi cittadino
italiano (49) nella pienezza di quel diritto di inse-
gnamento garantito dalla Costituzione della Re-
pubblica. Tuttavia non tutti gli espulsi decisero di
tornare permanentemente o almeno per periodi
brevi; e inoltre il problema dei rientri non fu
esente da aspetti spiacevoli. A parte il fatto che
esso fu garantito solamente a chi avesse una po-
sizione di ruolo, penalizzando quindi i piuÁ giova-
ni, anche per i primi accadde spesso che la soli-
darietaÁ di casta ingigantisse oggettive difficoltaÁ ,
quali la presenza di nuovi vincitori di concorso e
di professori che per trasferimento avevano oc-
cupato le cattedre da cui essi erano stati al-
lontanati (51). Il caso di Bologna, che prima della
guerra statisticamente aveva una presenza di
docenti ebrei dell'ordine della media italiana
(9%), eÁ stato analizzato in dettaglio nel convegno
cui ho giaÁ fatto cenno(31).

A parte i rientri, altri docenti stranieri ven-
nero nelle nostre universitaÁ e non posso non
ricordare due grandi maestri che ho avuto come
docenti durante i miei studi, che anch'essi fu-
rono oggetto delle persecuzioni razziali, Bruno
Touschek (52) e Wolf Gross. Molti dei giovani di
allora che ebbero a soffrire le limitazioni da me
ricordate sono ora professori in prossimitaÁ della

pensione. Comunque va ricordato che nel 1961,
ultimo anno per cui posseggo il dato, il circa 9 %
di anteguerra da me ricordato si era ridotto a
poco meno del 4%, anche se spiegazioni demo-
grafiche e sociologiche possono fornire una
spiegazione di questo minor peso relativo nel-
l'ambito dell'insegnamento universitario.

Non eÁ possibile restituire la vita neÂ cancellare
le tremende esperienze che i nostri concittadini
ebbero a patire, ma cioÁ non esime dall'obbligo di
ricordare, obbligo che per molti dei so-
pravvissuti eÁ stato assunto come spiegazione
teleologica della loro sorte ( 53).

Spero che questa relazione contribuisca in
qualche misura a convincere o, almeno a fornire
argomenti per riconoscere, che questo obbligo eÁ

anche delle future generazioni ed eÁ anche di noi
professori di fisica.
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mostrando come l'aggettivo razzista abbia mutato
connotazione dopo l'obbrobrio della Shoah.

(8) Conseguenze culturali delle leggi razziali in Italia, Atti
dei Convegni Lincei, 84 (1990). Questo Convegno pre-
senta materiale utilizzabile per numerose discipline.

(9) Esistono al riguardo numerose opere sia relative alla
storia generale degli ebrei in Italia, sia relativa a quella di
particolari comunitaÁ (p. es. per gli ebrei romani classica eÁ
quella di Berliner, mentre per Venezia eÁ particolarmente
interessante quella del Ghetto di Calimani). Inoltre per la
Storia degli ebrei italiani durante il Fascismo eÁ d'obbligo
il riferimento a De Felice. Infine, sull'impatto delle leggi
razziali sulla scienza si rinvia a: G. Israel, P. Nastasi,
Scienza e razza nell'Italia fascista (Il Mulino, Bologna
(1998)). Degno di nota in questo libro eÁ anche il confronto
(pagg. 81-82) tra le misure antiebraiche del diritto cano-
nico e quelle fasciste. Analogo confronto per quelle te-
desche eÁ presentato in un classico libro sulla Shoa: R:
Hilberg, La distruzione degli Ebrei d'Europa (Einaudi,
Torino) 1995.

(10) L'idea di un segno distintivo non era nuova, essendo stata
proposta giaÁ circa duecento anni prima nel IV Concilio
Lateranense e posta in atto da Federico II, anche se con
applicazione limitata.

(11) Il mito dei sacrifici rituali costituisce uno dei motivi
ricorrenti alla base di persecuzioni ed esecuzioni di
massa e non fu caratteristico solamente dell'Italia e di
quel periodo, e infatti, ancora alla metaÁ dell'Ottocento,
se ne ebbe un caso, di grande risonanza in Europa, a
Damasco.

(12) Il tema dei battesimi forzati ha dato origine recentemente
a una forte polemica in conseguenza della pubblicazione
di un documento che riassumeva le indicazioni del car-
dinal Tardini al Nunzio Roncalli concernenti i bambini
ebrei salvatisi dalla Shoah e ricevuti da famiglie o isti-
tuzioni cattoliche. Nel documento si afferma tra l'altro
``l'evidenza'' dell'impossibilitaÁ di restituzione di bambini
ebrei che fossero stati battezzati.

(13) Si pensi al famoso caso Mortara nello Stato Pontificio, o
all'opposizione pregiudiziale alla nomina di un ministro
del Tesoro ebreo nel neonato Regno d'Italia.

(14) Tra le vittime ebree del fascismo sono da ricordare i
fratelli Rosselli, assassinati a Marsiglia, una cui antenata
aveva ospitato Mazzini, e parenti di Nathan, i numerosi
morti della Resistenza, e le 77 vittime ebree dei 335
martiri delle Ardeatine, molte delle quali furono scelte
per la rappresaglia proprio in quanto ebree. Per quanto
riguarda il tema dell'appoggio e opposizione di ebrei al
regime eÁ interessante l'articolo di Mario Avagliano: Ebrei
e Fascismo, storia della persecuzione, in Patria Indi-
pendente, giugno-luglio 2002).

(15) Non si deve peroÁ dimenticare giaÁ nel Settecento il vio-
lento antisemitismo del Dizionario Filosofico di Voltaire,
per altro autore dello stupendo ``Trattato sulla tol-
leranza''.

(16) Oltre gli italiani menzionati in piuÁ parti in questa nota,
deve ricordarsi Rathenau, ministro degli Esteri tedesco,
il cui assassinio nel 1922, da parte di due ufficiali di
estrema destra, fu parte del processo che condusse alla
fine della Repubblica di Weimar.

(17) Il tema dell'integrazione (e quello ad esso collegato del-
l'assimilazione) potrebbe costituire l'oggetto di analisi
assai ampie. Mi limiteroÁ a ricordare due esempi relativi
alla Germania tratti dall'ambito limitato delle mie amici-
zie, ma connessi alla fisica: il padre di un brillante fisico
cileno, Miguel Kiwi, era giudice a Berlino, e il suocero di
un altro era stato insignito durante la Prima Guerra
Mondiale della Croce di Ferro. L'alto livello di inte-
grazione, soprattutto in Germania, ma anche in Italia,
impedõÁ spesso di valutare appieno l'opportunitaÁ , per non

dire la necessitaÁ , di emigrare.

(18) L'autore del commento fu il Padre Gemelli, fondatore
dell'UniversitaÁ Cattolica. Un commento non molto dissi-
mile e forse anche piuÁ volgare fu quello di Mussolini
quando seppe del suicidio dell'editore Formaggini. Ri-
guardo il Padre Gemelli va riconosciuto che il suo anti-
semitismo religioso non si rifletteÂ in azioni antisemite nei
riguardi di scienziati membri dell'Accademia pontificia, e
che non impose ai professori della sua UniversitaÁ il giu-
ramento di fedeltaÁ che egli stesso non prestoÁ .

(19) Un'eccezione di rilievo fu il problema dell'orario scola-
stico unificato nelle province libiche, che d'altro canto
era anche conseguenza dell'esistenza, accanto alle co-
munitaÁ ebraica e cristiana, di una maggioranza mu-
sulmana. Esso diede luogo a tensioni tra il Presidente
delle ComunitaÁ Italiane, Ravenna, e il governatore della
Libia, Italo Balbo, nonostante questi fosse uno dei ge-
rarchi fascisti piuÁ vicini alla ComunitaÁ ebraica.

(20) La causa immediata della Kristallnacht fu l'uccisione di un
funzionario dell'ambasciata tedesca a Parigi, tuttavia eÁ
interessante l'analisi di sue possibili cause economiche in
www.lager.it (Agosmau 2003-2006).

(21) La disapprovazione vaticana per il regime del Terzo
Reich era probabilmente piuÁ legata alle persecuzioni
anticattoliche che a quelle contro gli ebrei, anche se Pio
XI si era pronunciato contro il razzismo.

(22) Pubblicato sotto il titolo: Il Fascismo e i problemi della
razza sul Giornale d'Italia del 15 luglio 1938.

(23) Una significativa coincidenza eÁ che in quella stessa se-
duta la Camera approvasse anche il suo cambiamento in
Camera dei Fasci e delle Corporazioni. CioÁ permise al
Presidente Ciano di commentare che, sebbene il Rego-
lamento della Camera non permettesse la ratifica dei
decreti per acclamazione, come molti chiedevano, e ri-
chiedesse lo scrutinio segreto, in futuro cioÁ non sarebbe
piuÁ accaduto.

(24) Assai istruttiva, e in certo senso, per quanto possa es-
serlo qualcosa in tale materia, letta oggi, persino di-
vertente eÁ l'unica dichiarazione di voto in occasione
della loro approvazione al Senato, quella del senatore
Crispolti ( 25).

(25) La persecuzione degli ebrei durante il Fascismo. Le leggi
del 1938, Camera dei Deputati, 1998.

(26) Per la giustificazione di questo ritardo da parte di Bado-
glio v. l'articolo di Avagliano in (14).

(27) A questo riguardo si deve sottolineare l'operato di uno
dei piuÁ prestigiosi rappresentanti della cultura italiana,
Benedetto Croce. Egli, che immediatamente nell'agosto
del 1943 aveva posto il problema dell'abolizione del-
l'Accademia d'Italia, e della ricostituzione di quella dei
Lincei, non diede prova di uguale solerzia rispetto al tema
dell'abrogazione delle leggi razziali, che d'altra parte
nemmeno avevano attratto particolarmente la sua atten-
zione al momento della loro approvazione, dato che si
astenne dal partecipare alla seduta del 20 dicembre. EÁ

indubbio che Croce certamente non puoÁ essere tacciato
di antisemitismo, anche se le sue idee sull'ebraismo e
sulla necessitaÁ dell'assimilazione presentano notevoli
punti in comune con quelle di Voltaire. Considerando il
vigore con cui si oppose all'approvazione dei Patti late-
ranensi, non si puoÁ nemmeno dubitare del suo coraggio
civile per cui la sua assenza da quella seduta del Senato
piuÁ che dissenso sembrerebbe indicare una non perce-
zione della gravitaÁ delle leggi.

(28) Il caso piuÁ noto di rifiuto di sostituzione dei colleghi espulsi eÁ
quello di Massimo Bontempelli che non accettoÁ la cattedra
che era stata di Attilio Momigliano. Tra i rettori alcuni si
distinsero in modo particolare. Maggiore, rettore di Palermo,
nella relazione di apertura dell'AA 1938-39 sottolineoÁ come
eventi dell'anno le leggi razziali e la creazione della Camera
dei Fasci e delle Corporazioni( 29), Ghigi (Bologna) e De
Francisci (Roma) fornirono giustificazioni `̀ razionali'' dei
provvedimenti, ma forse la punta di diamante tra i rettori fu
quello di Perugia, Paolo Orano, autore giaÁ nel 1937 di un libro
razzista. Il confronto col comportamento del rettore di
Leopoli, che nel 1937 preferõÁ dimettersi piuttosto di accet-
tare di imporre agli studenti ebrei la discriminazione di se-
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dere separatamente dai cattolici (il cosiddetto bench-ghetto)
eÁ fin troppo facile. Questo accenno alla Polonia suggerisce di
ricordare che anche in Ungheria e Romania si ebbero di-
scriminazioni circa l'accesso di studenti ebrei, che furono
poste in atto attraverso l'istituzione di un `̀ numerus clausus''.

(29) P. NASTASI, Le leggi razziali del fascismo e la loro ap-
plicazione a Palermo, UniversitaÁ Bocconi, Giorno della
Memoria, 2005.

(30) La richiesta del giuramento di fedeltaÁ non rappresentava
una novitaÁ assoluta, percheÂ giaÁ un giuramento siffatto
(ma al re) era stato richiesto poco dopo la conquista di
Roma. La novitaÁ in questo caso era il riferimento esplicito
al regime fascista. Il numero di solito riportato eÁ di dodici
professori (tra cui cinque ebrei o di origine ebraica,
Carrara, Errera, Levi della Vida, Luzzatto e Volterra e,
caso assai notevole, due professori di diritto, padre e fi-
glio, Francesco ed Edoardo Ruffini); generalmente nella
lista eÁ incluso Buonaiuti, per altro giaÁ sospeso dall'inse-
gnamento in conseguenza dei Patti Lateranensi, mentre
la lista di dodici non include normalmente Errico Presutti
neÂ i nomi di professori che chiesero il pensionamento
(per esempio Orlando) o si dimisero o non tornarono in
Italia trovandosi all'estero (di cui i piuÁ noti sono forse
Borgese ed un altro professore ebreo, Sraffa). Sia Pre-
sutti che Borgese ebbero tra i loro discendenti fisici
(l'omonimo professore di Fisica Matematica a Tor Ver-
gata, mio compagno di bridge molti anni or sono, e An-
gelica Borgese, compagna di corso). Ritengo che la me-
moria storica di queste due ferite possa spiegare, almeno
in parte, percheÂ molti oppositori al cosiddetto DDL Mo-
ratti abbiano visto nella possibilitaÁ di un mancato rin-
novo del contratto di professore un rischio di ingerenze
di tipo politico, che minaccerebbero quella libertaÁ di in-
segnamento, la cui tutela costituzionale ha certamente
radice in esse.

(31) D. M IRRI, S. ARIETI (a cura di), La cattedra negata. Dal
giuramento di fedeltaÁ al fascismo alle leggi razziali
nell'UniversitaÁ di Bologna (Clueb) 2002.
D. GAGLIANI (a cura di), Il difficile rientro. Il ritorno dei
docenti ebrei nell'universitaÁ del dopoguerra (Clueb
2004).

(32) Gli artt. 5 e 6 della legge prevedevano la possibilitaÁ di
scuole elementari e medie organizzate dalle ComunitaÁ e
per le elementari la possibilitaÁ di sezioni speciali. Tali
scuole erano a carico dello Stato solamente per il livello
elementare.

(33) L. MONETA, Nascita, crescita e vicissitudini attuali della
scuola ebraica di Milano, tesi di laurea, 2001.

(34) 1938: la scuola ebraica di Livorno: un'alternativa alle
leggi razziali (Museo ebraico ``Yeshiva Marini'', Livorno:
5-25 maggio 1997), ComunitaÁ ebraica di Livorno ± Fon-
dazione ``Primo Levi'', Livorno 1979.

(35) L. COEN, Appendice 3 a M. Zevi, Dati statistici, in Con-
seguenze culturali delle leggi razziali in Italia (Acca-
demia dei Lincei, Roma) 1990.

(36) Questo accenno all'Accademia dei Lincei obbliga ri-
cordare un caso non legato alla fisica, ma che pure offre
qualche motivo di riflessione. Dopa la caduta del fasci-
smo una quarantina di accademici furono allontanati per
il loro attivo appoggio al fascismo. Tutti meno uno furono
poi reintegrati, l'eccezione essendo uno scienziato ebreo,
Terni, in fin dei conti nemmeno particolarmente com-
promesso col regime, il quale si suicidoÁ .

(37) Al riguardo eÁ fondamentale di E. Amaldi, Il caso della
Fisica, in (8), p. 107, ricco di informazioni personali a
volte gustose, come l'accenno ai cavalli che Eugenio e
Betty Fubini regalavano ai loro figli quando giungevano
ai dodici anni.

(38) E. VESENTINI, Il caso della Matematica, in (8) p. 97

(39) Per non parlare degli studenti. Un dato statistico im-
pressionante al riguardo viene dall'UniversitaÁ di Bolo-
gna, che aveva numerosi studenti stranieri ebrei. Circa
250 dovettero abbandonare gli studi e di essi tornarono
solamente 6, laureandosi in 2 (40).

(40) G. P. BRIZZI, ``Il rientro impossibile. Studenti ebrei a Bo-
logna. 1938-1945'' in: D. Gagliani (a cura di), Il difficile
rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'universitaÁ del
dopoguerra (Clueb) 2004, p. 165

(41) S. SALUSTRI, ``Esclusioni e reintegrazioni. Docenti ebrei
e ateneo bolognese'', in: D. Gagliani (a cura di), Il
difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nel-
l'universitaÁ del dopoguerra (Clueb) 2004, p. 107; S.
Salustri (a cura di), ``Appendice: Profili biografici'', in:
D. Gagliani (a cura di), Il difficile rientro. Il ritorno
dei docenti ebrei nell'universitaÁ del dopoguerra
(Clueb) 2004, p. 179

(42) Per quanto riguarda la biologia, in un articolo apparso
nell'edizione palermitana di Repubblica M. Pintagro ``Gli
anni di Levi'', 25 ottobre 2006) si ricorda che tra gli allievi
di Giuseppe Levi, professore di Anatomia umana normale
a Torino, figurano Rita Levi Montalcini, Salvador Luria e
Renato Dulbecco, cioeÁ i tre premi Nobel di Medicina
italiani o di origine italiana.

(43) La famiglia Nauenberg rappresenta un caso particolare,
in quanto il paese dove si rifugiarono (Colombia) non era
aperto a ricevere rifugiati ebrei. Il cammino che permise
loro di salvarsi fu il fatto che uno dei loro genitori, me-
dico, curoÁ da una grave malattia una figlia dell'amba-
sciatore colombiano a Berlino, che ottenne per loro il
permesso di entrare in Colombia.

(44) La comunicazione dell'UMI fu formulata in occasione del
suo Congresso del 1938. Sarebbe interessante poter
commentare se e che cosa fu detto in quello della SIF di
quell'anno, ma purtroppo non mi eÁ stato ancora possibile
rinvenirne la documentazione.

(45) Citato in R. FINZI, ``Il triplice colpo subito dagli universi-
tari di `razza ebraica' '', in D. Gagliani (a cura di), Il dif-
ficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'universitaÁ
del dopoguerra (Clueb) 2004, p. 21

(46) In (38) si ricorda che il nome di Enriques fu fatto sparire
anche dalla seconda prefazione al trattato sulle superfici
razionali da lui scritto con Conforto, e che ovviamente
appariva senza il suo nome come autore.

(47) Persino a livello di lavori scientifici ci fu chi dovette
cambiare nome per averli pubblicati. CosõÁ Enriques do-
vette firmare due articoli con lo pseudonimo di Adriano
Giovannini, e la Rivista di storia economica diretta da
Luigi Einaudi pubblicoÁ sotto pseudonimi lavori di Bachi,
Luzzatto e Fubini (48).

(48) S. STEVE, ``Le scienze sociali'', in (8), p. 75

(49) Vorrei insistere su questo, come qualunque cittadino
italiano. Infatti uno dei luoghi comuni dell'antisemiti-
smo eÁ il sostenere una presunta alteritaÁ degli ebrei ri-
spetto ai valori comuni italiani, argomento giaÁ usato
nell'Ottocento contro un possibile ministro del Tesoro
[13]. La stupiditaÁ dell'argomento non richiederebbe
commenti; tuttavia voglio ricordare alcuni fatti che
dovrebbero far arrossire chi faccia tali affermazioni.
L'etruscologo Alessandro Della Seta dichiaroÁ a Fran-
cesco Gabrieli ``CioÁ che soprattutto mi duole eÁ di non
poter servire la patria in armi'' (50), e il generale Pu-
gliese, richiesto nel 1940 di collaborare alla riparazioni
dei danni causati da un attacco inglese alla base navale
di Taranto, pose come unica condizione il poter uti-
lizzare la divisa militare. Inoltre la comunitaÁ romana
aveva partecipato attivamente nel 1935 alla campagna
fascista di donazione d'oro per la patria che fece se-
guito alle Sanzioni della SocietaÁ delle Nazioni e addi-
rittura il rabbino Aldo Lattes donoÁ una menorah.

(50) F. GABRIELI, in (8), p. 51

(51) F. PELINI, `̀ La cattedra restituita. Le dinamiche della reinte-
grazione dei professori universitari perseguitati dalle leggi
razziali'', in D. Gagliani (a cura di), Il difficile rientro. Il
ritorno dei docenti ebrei nell'universitaÁ del dopoguerra
(Clueb) 2004, p. 85. Tra l'altro vi si riporta la risposta di
Racah alle sollecitazioni a rientrare dell'ambasciata italiana
a Londra: `̀ Non posso accettare tale invito percheÂ il mio
posto di lavoro eÁ oggi qui, per cooperare alla faticosa rico-
struzione di un Paese che mi accoglieva a braccia aperte
quando il Governo fascista mi cacciava''.

(52) Bellissimo il film dedicatogli da E. Agapito e L. Bonolis,
``Bruno Touschek e l'arte della fisica'' (Mediascienza e
Laboratori Nazionali di Frascati) 2004.

(53) Il pensiero va immediatamente a Primo Levi, in cui con-
fluiscono molti elementi che suggeriscono il riferimento
a lui per ricerche interdisciplinari.
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