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LETTERATURA 

A Firenze, Verona e Ravenna 
si e svolto il Congresso 

internazionale in occasione 
del VII centenario della nascita 

La manlfestazlone d'apertura del Con
gresso Internazionale dantesco, nel cor-
to della quale ha parlato il premio No
bel Saint John Perse, in Palazzo Vec-
chlo a Firenze 

Dante nel sarcofago 
Abbattuta la facile simbologia risorgimentale si corre oggi il rischio di isolare il massimo poeta italiano in una 
grandezza inaccessibile (oggetto di una venerazione a distanza o di ardue ricerche archeologiche) e di smarrire 
invece la funzione attiva che nel nostro tempo possono esercitare la sua poesia e lo studio attento e partecipe di essa 

STORIA POL1TICA IDEOLOGIA 

Un libro di Franco Ferrarotti 

MAX WEBER E IL 
DESTINO DELLA RAGIONE 

t 

La sociologia e I'esigenza di una trasformazione razionale 
dello «status quo» — Una vecchia polemica antimarxista 

La prima grande inizialiva 
delle celebrazioni per il set-
timo centenario della nascita 
di Dante, il Congresso inter-
nazionale di studi duntcschi, 
ha lasciato qualche strascico 
di delusione. Intendiainuci; il 
congresso era impartantc, Tor* 
ganizzazione assai eNlcicnte, la 
partccipazionc degli studiosi ad 
altissimo livello e vcramente 
internazionale. Le stesse rela-
zioni erano piegevoli anche sc 
in qualche caso si e avuta una 
inaspettata caduta, e in altri 
alia competenza indiscussa dei 
relatori non ha corrisixisto nes-
suna novita d'impostuzionc o di 
ricerca rispetto a quello d i e 
gli stessi relatori avevano gia 
scritto. 

Che cosa. dunque, ha provo-
cato 1'insoddisfazione abbastan-
za clifrusa fra i partecipanti 
al congresso? La inancanza di 
un tema centra le credo per-
mettesse alle singolc ricerche 
di con flu ire in un unico alveo 
e. quindi, consentisse agli stu
diosi present! d'intrccciare una 
utile discussione e mcttere a 
confronlo reciprocamente le 
proprie lesi. 

Avrcbbcro potulo scrvire da 
centro, forse, le relazioni rl-
guardanti la piu recente cri-
tica dantesca e, in particolare. 
quella del Sapcgno, nclla quale 
si compiva uno sforzo per rial-
lacciare ai problemi di una 
interpretazione generale e glo-
bale della poesia dantesca an
che gli studi dedicati a settori 
ben delimitati c circoscritti. 
II Sapcgno indicava nel volu
me del Croce del 1921 e in 
quello delPAuorbach del 1929 
(succossivnmente ampiialo e 
arricchito da nuovi studi) i 
due poli di gravitazione della 
critica su Dante: I'uno come 
punto di approdo della critica 
tradizionnle («dalla quale de-
sumeva il generico fastidio. 
tramandnto in vario modo e in 
diverse forme nttraverso lantc 
genernzioni di lettori umanisti. 
classicist! c nristotolici, razio- i 
nalisti e illuministi, e anche I 
romantici: e piu specillcamen- | 

lica, intesa a salvare il rico-
nosciuto genio deH'Alighicrl 
sottraendolo all'ipoteca della 
sua arcaica dottrina. di.stin-
guendo e anzi eontrapponendo 
il poeta al teologo. al profeta 
c al polemista. sottolineando 
la necessita di una lettura rap 
sotlica e frammentaria che 
puntassc lutta sui valori dram 
matici o paletici o comunque 
fanlaslici dei singoli episodi e 
al di la del contesto ra/.iouale 
per definizinue non poeticn o 
addirittura antipoetico *) ; l'al-
tro come I'apertura piu con-
sapevole e conseguente verso 
un nuovo ti|K) di critica, a cui 
tendevano le ricerche della 
nuova lilologia e di uno stori-
cismo puntuale e che, da una 
conoscenza ben piu profonda 
dei vari aspetti della ctiltura 
medievale. giungeva al supe 
ramento delle posizioni tradi-
zionali e a una lettura ndcren-
te e moderna del poema dan
tesco e centrata intorno al suo 
pcculiare realismo e al critcrio 
della rnpprcsentazione figurale 
(che abbiamo gia illustrnla ai 
lettori in un nostro prncedente 
nrticolo dedicato al medesimo 
argomento). 

Questa relazione avrebbe po-
tuto servire da centro sia per 
quanto di discutibile presen-
tava la sua linea interpreta-
tiva (non tutti sono d'accordo, 
ad esempio, nel considerare la 
rapprcsentazione figurale come 
la piu importante senperta cri 
tica degli ultimi decenni c, 
personalmente. non sono per-
suaso ne della rivalutnzionc 
compiuta dal Sapcgno delle 
posizioni di Megel c De Sanctis. 
ne dcH'assunzione sotto la ban 
diera di Auerbacb di studiosi 
di colore, orientamenli e for-
mazione assai diversi). sia per-
che avrebbe potuto essere un 
punto di riferimento unitario 
per le altre relazioni dedicate 
a particolari aspetti della cul-
tura e della societa dell'epoca 
di Dante. 

Purtroppo la relazione del 
Sapcgno c venuta alia fine del 
le giornate florentine. a con-

tc riproponcva I'atteggiamento gresso praticamentc quasi con 
della corrcntc piu moderata e | cluso. quando gin nelle prccc-
cauta di quella tradizione cri- denti giornate il poeta fran-

i piu economici 

E la Resistenza? 
••* NELLA GENERALE assen-

za di una saggistica letterana a 
larga diffusione. che piu volte 
abbianio lamentato. notiamo ora 
come in occasione del venten-
nalc della Resistenza nessun edi-
tore abbia pen.sato a preparare 
uno studio divulgativo in cui si 
faccia un pnmo bilancio delle 
opere Ictterane ispirate dal no
stro secondo Risorgimento: esse 
infatti. soprattutto per quanto 
riguarda il gencrc della memo-
rialistica. vengono ormai a co-
stituire (come e capitato per 
esempio per gli scntton gan-
baldini o i combattenti nclla pri
ma gucrra mondiale) un capitolo 
importante della nostra storu let
terana, che attende ancora di 
essere scritto e dal quale spe-
cialmente i Riovani poirebbero 
prendere 1'avMo per le loro let-
ture e per una piu profonda co
noscenza della piu recente iet-
teratura. considerandola nel qua-
dro generale della vita pohtica 
e culturale dell'Italia durante e 
dopo il fascismo. 

• • • MENTRE SI SVOLGONO 
]» celebrauoni ufficiali. continua 
a mancare (come avevamo pre-
veduto) un serio tentativo di n-

firc.-entare a un vasto pubblico 
a figura di Dante nella sua 

comp'.essita di citladino e di poe
ta. e gli cditon lasciano che l'ini-
ziativa p:u rilcvante in que»lo 
jenso re.-ti la pubbhcazione a 
dispense della Divma Comme 
dia dei Frateili Fabbn. Ne cer-
to felice e stata 1'idea di Bom-
piani di ristampare in volume 
le voci enciclopedichc di Mano 
Ca«ella (Inlroduzxcme alle opere 
di Dante. L. 800). sia per le 
posizioni molto discutibdi assun-
tc dallillustrc crttico in quci 
snoi ultimi lavori. sia per la 
difficolta stessa e linorganicita 
dei testi. 

• * • FRA LE ALTRE pubbli-
cazioni scgnaliamo un'antoiogia 
della entira shakopeariana piib-
blicata_ Jal S,igmatore (L<j for-
tuna di $hake$i>care a cura di 
Gabneie Baldmi. 2 \o'.I.. L 1.600 
luno). e alcunc ristampe degne 
di attenzione: le importanti ic 
•oni manzomanc di I.uigi Russo 
(/ personaggi dei Promessi Spo-
si, L. 900) c 1 Saagi critici del 
D* Sanctis a cura dello stesso 

ieaw (vol L L. 900) nella Eco-

nomica Laterza; 1 racconti di Ha 
bcl (L'armata a carallo. L. 4(10) 
e JI qiovane Turlcss di Mtisil 
(L. 500) nella UE Feltnnelli: 
L'na vita uiolcnta di Pasolini 
(L. 500) nclla collana c Romanzi 
e realta» di Garzanti: Le av-
venture di un uotno vivo di G. K. 
Chesterton, tradotte da Emiho 
Cecchi. nella B.MM (L. 600). Una 
produ/ione in complesso nella 
quale, al di la del valore di 
singoli titoh. e difficile indivi-
duare un oricntamento preciso. 
una programmazione culturale 
nuova e stimolante. 

• • • I DUE FATTORI di na 
vita di qupsle ultime settimane 
sono per tanto dati dalla nascita 
di due nuove collane: « I gran 
di hbn > di Garzanti e «Gli 
Oscar » di Mondadon. I-a prima 
e una collana di classici. tradolti 
accuratamente e presentati da 
una originate not a illustrativa 
concepita anche graflcamente in 
forma di voce di enciclopedia; 
sono usciti finora: Anna Rare-
mna di Tolstoi, a cura di P. Zve-
teremich i l - H50) e Madame Bo-

vara di Flaubert, a cura di O. 
Del Buono (L. 350). I-a collana 
di Mondadon invece sia graflca
mente sia culluraImente non si 
discosta molto dai lihn del « Pa 
\one »: riprendc infatti opere di 
success g:<i largamentc sfrut 
tate. con conces->:oni anche a 
gu->ti niono c*nsi'nti (accanto a 
anton come Sartre. Verg.i. Tol 
stoi ecc. no sono annunciati al
tri come Cronin. Pearl S. Buck. 
Daphne Du Mauner); ma es>a 
e interessante soprattutto per 'a 
sua penodicita (un volume ogni 
settimana). per il costo (L 150 
al volume) e per I* distnbuzione 
(come quella Garzanti. oltre che 
nolle hbrene si trova in tutte 
le etiirole): carattcn tutti che 
la awicinano c forse la pongo 
no in dirotta concorrenza con le 
ptibblica/io.11 a dispense, le qua
il costi'.uKcono sempre. p;ir con 
tutte !e dovutc riser\e. il piu 
imponente fenomeno di diffusio
ne della cult ura del nostro tern 
no II pr:mo titolo presentato da 
Mondadon e Addio alle armi di 
Hemingway. 

(a cura di 
Gennaro Barbarisi) 

cose Saint John Perse aveva 
aperto i lavori con un discorsn 
rctorico tanto gonfio di parole 
tjuanto vuoto didee ed erano 
state svolle le relazioni sugli 
studi lilosollci e leologici del-
I'Alighieri e della sua eta. sul 
la storia politica c civile del-
I'eta di Dante, sulla poctica e 
ri'torica in Dante e nel suo 
tempo: e naturalmente erano 
state swilte a compartimenti 
stagni senza che le analisi 
(sf)esso in so pregcvoli, come 
abbiamo detto) compiute nei 
vari settori riuscissero a cir-
colare anche negli altri. arric 
chendosi, slimolandosi e verifl-
candosi a vicenda. 

Insomma. I'insoddisfazione 
derivava dal fatto che rimpu-
stazionc del convegno. pur es-
sendo moderna. non lo era 
nbbastanzn. Era moderna nel 
In ricerca di chiarire i vari 
aspetti della societa in cui 
Dante visse. da quelli econo-
mico-politici a quelli piii slret-
tamente cuilurali e stilistici, 
era moderna nel cercare la 
giusla collocazione del nostro 
maggiore poeta fra Medio Kvo 
e Umanesimo; ma non lo era 
abbastanza perche non riusci-
va a trasformare il congresso 
in un grandc collettivo di 
lavoro. 

I vari relatori, quindi. senza 
volerlo e averne alcuna colpa. 
risultavano allergici a ogni 
dialogo. specialisti che. nel 
enmpo di loro competenza. giu-
dicavano rendendo difficile ogni 
contraddittorio. Ricercatori in-
dividuali. a livelli piu o meno 
alti. non tessere di un col
lettivo. 

Eppurc — la cosa non scm-
bri assurda — siamo arrivati 
al momento in cui anche la 
critica lettcraria (come tutte 
le scienze storiche e fisiche) 
deve essere opera di gruppi 
ben affiatati e omogenei di 
studiosi che affrontano il tcsto 
poetico sotto I'angolo visuale 
di discipline diverse (storiche. 
sociologiche. psicologiche. lin 
guistiche e cosi via), senza i 
smarrire il filo unitario della 
ricerca. La figura del critico 
solitario, auscultatnre piu o 
meno dotato delle poesie. e de-
stinata a scomparire. Certo, 
quel lavoro di gruppo e dif
ficile da organizzare: certo. e 
addirittura impossibile realiz-
zarlo in un congresso. Ma la 
esigenza dcll'unita nella diver
sity dei campi d'indaginc & 

| ormai molto sentita: c a questa 
credo si debba far risalire Tin 
soddisfazionc di cui abbiamo 
fatto cenno. 

C"e un'altra considerazione 
da fare, che si poteva cogliere 
soprattutto nelle impressioni 
dei delegati stranieri. 1^ fred-
dczza di questo centenario. 
I'apparente disinteresse della 
opinionc pubblica nonnstante la 
ricchezza delle iniziativc. E non 
avevano torto: immaginate un 
centenario di Shakespeare in 
Inghilterra o di Goethe in Ger-
mania. Anche in questo caso 
la ragione. a mio parere. biso-
gna cercarla in profondita e 
non fermarsi solo ad indivi-
duare deficienze organizzativc. 
che ci sono ma investono solo 
la supcrficie del problema. 

II fatto e che gli studi in
torno a Dante, mentrc. nei li-
rr.iti del possibile. hanno cer-
cato di restituire alia sua poe
sia il vcro colore del tempo in 
cui e nata. non hanno saputo 
compierc la seconda operazio-
ne storica. strettamente con-
nessa alia prima: vale a dire 
di mettcrc in luce quanto quel
la poesia abbia inciso sulla 
nostra civilta e quanto il suo 
vcro volto. che oggi veniamo 
delmeando con magciore pre-
cisione, influisca sulla nostra 
attuale situazmnc c sul nostro 
comportamento. Il fatto che sia 
mancata questa seconda ope-
razione 6 gia un indice che 
qualche cosa non funziona an
che nella prima (la collocazione 
di Dante nel suo tempo): ma, 
soprattutto. ci fa correre il ri
schio — abbattuta la facile 
simbologia risorgimentale — di 
isolare Dante in una grandez
za inaccessibile. di fame og 
ectto di una venerazione a di 
stanza o di ardue ricerche ar
cheologiche. e di smarrire la 
funzione attiva che pud eser
citare nel nostro tempo vuoi 
la sua poesia. vuoi lo studio 
attento e partecipe intorno ad 
essa. 

Carlo Salinari 

Sandro Botticelli: Dante e Beatrice 

II «ritorno > a Weber, che 
Ferrarotti propone nel suo re
cente volume (1). sorge da una 
esigenza che ispira tutta la ri
cerca dell'A. e che — in quan
to esidtma — e indubbiamente 
da condividere. 

Vale a dire che. per Ferra
rotti. questo e il momento. in 
cui ratten/ione dei cultori del 
le * scienze umane * deve prin-
cipalmente rivolgersi alio stu 
dio dei modi per contraslare e 
distruggere quel meccanismo 
della moderna societa indu-
striale. il quale fa si che, ac
canto ad un progresso tecnico 
e scientifico certamentc prodi-
gioso. esista tuttavia una sl-
tuazione umana sempre piu a-
lieuata. 

II « senso della sociologia — 
strive Ferrarotti — e linsoddi-
sfa/ione dello status quo per la 
sua trasformazione razionale > 
(p. l;')!l): la « societa industria 
le e razionale da un punto di 
vista legale formale. cioe e 
ra/ionale nel senso che. come 
una macchina. puo rendere 
conto in termini di efficienza, 
di calcolo e di previsione del 
firopri movimenti. ma non puo 
dirci granche sulle ragioni dei 
movimenti stessi... II enmpito 
della sociologia. oggi. e di met-
tere in crisi. con In ricerca o-
rieutata sui bisogni umani spe
cific! e circoscritti. questa so 
cieta » (p. 170). 

Dunque. la sociologia — co
me e intesa dall'A. — e ricer
ca scientifica sostenuta da un 
impegno umano politico, pro-
fondo e volto a rivoluzionare 
lo status quo. 

E' sulla base di questa cori-
sapcvole responsabilita che, cl 
sembra. Ferrarotti polemizza 
contro quelle filosofie, che pre-
tendono di definire — una volta 
per tutte — l'uomo. il suo com-
pito. il suo dest ine Esse, in
fatti. proprio in quanto preten-
dono di andar oltre la storici-
ta. a ben vedere. si rovesciano 
esatlamente nel proprio con-
trario. poich6 si risolvono nella 
santijicazintw di una data si-
tuazione storica. 

Giusta. dunque. tale critica 
anti metafisica, in nomc delle 
ragioni della storia e del con-
tinuo trasformarsi dcll'uomo e 
della societa. 

Ma e proprio a questo punto 
che il discorso di Ferrarotti 

tende a nonesse r pirt convin-
cente: che infatti, 1 istanza — 
giusta — di salvnguardare le 
ragioni dello specifico contro 
le prctese definitorie della me
tafisica, diventa, nella pagina 
dell'A., polemica antimarxista. 

In altri termini, cio che Fer
rarotti respinge del marxismo. 
quando ne critica il preteso 
carattcre « metafisico >. e il 
fatto che es.so non voglia es 
sere solo un complesso di ipo 
tesi orientative dello studio 
scientifico della societa. si an 
che una « visione del mondo ». 
Che Marx abbia elaborato una 
visione della storia tale da ri-
condurre la totalita delle ma-
nifestazioni umane a un sup 
ixirto determinato (i rapporti 
di prodtizione): • ecco quanto 
Ferrarotti indica con il termi-
ne di « metafisica » marxista. 

Cio che — al contrario — 
l'A. trova di valido in Weber 
e che la sociologia venga pro-
posta come una delle tanto 
scienze. svincolata per altro 
dalla « dogmatica » (per Fer
rarotti) pretesa di tutto de-
durre dalla base strutturale. 

Chiari ci sembra no i limiti e 
i pericoli di questo discorso: da 
un lato. 1*A. dimentica che il 
marxismo non ha affatto la pre 
tesa di collocarsi al di sopra 
della storia: tutto al contrario. 
esso 6 consapevole di esser de-
stinato a risolversi storicamen-
te: dall'altro, il rifiuto dello 
atteggiarnento marxista di ri-
condurre la totalita delle ma-
nifestazioni sociali dcll'uomo — 
salvandnne pero la specificita 
di ognuna — ad un unico cen
tro (i rapiwrti di produzione), 
ha per conseguenza il disperde-
re la possibilita di rivoluziona
re quello status quo, contro 
cui — lo si e visto — lo stesso 
Ferrarotti vuoi muoversi. E 
che quanto diciamo sia vero. 
ci sembra confermato da una 
altissima percentuale della pro
duzione « sociologica >. la qua
le mostra appunto questa in-
suflicienza: di non riuscire cioe 
a individuare qual 6 il nodo fon-
damentalc da sciogliere per su-
perare la logica alienantc del
la moderna societa capitali
st ica. 

Stefano Garroni 
(I) F. Forrarnttl: <t Max Weber 

e il destino delta rnginnc ». Bari. 
Laterza. l'J65 - L. 1 600. 

giro del mondo 

Iran: «Il fiore rosa» 
dell 'impera tore 

D<il 15 gennaio 1962 i propa
gandist! dello Scia csibiscono 
airintcrno dcll'lran. ma soprat
tutto all'estero. quella che povn-
imsnniente chiamano < la rivulu-
zione bianca »: un simulacro di 
riforma agraria che i suddet-
ti propagnndisti dell'imiwratore 
j)ossoiio ovunque contrabbandare 
come « il fiore rosn » nll'occhiel-
lo di Reza Palhevi fuorchd fra 
le masse dell'Iran. IJI rivista 
Comunitd a questa riforma agra
ria — che gia molti sludenti 
progressisti iraninni resident! in 
Italia avevano definito piu che 
un pnlliativo. un bluff — dedica 
un'infonna7ione esauriente. dal
la quale fondamentnlmente risul-
ta: 1) che il primo progetto di 
riforma promulgato nel gen
naio "C2 aveva lasciato al pa
droni i villnggi miglinri (la pro
priety terriera in Iran non si 
cnlrola in ettari ma in « villng
gi »). sicche dei. 35.000 villaggi 
appartenenti nlln nohilta terrie
ra solo 8.000 sono passati ni con-
tadini: 2) che questa riforma 
ha fatto nntifragio in un anno 
appena tanto che nel gennaio '63 
ne 6 stato promulgato un emen-
damento. di cui il meno che si 
possa dire f- che si tratta di una 
legge che « e assai lontana dalla 
distribu/ione Rratuita delle trrre 
come auspicava il fronte nazio
nale o tutto lo schieramento pro-
gressista del paese ». 

Con I'emendamento del 17 gen
naio ]%.'< « il limite di proprieta 
non e piu fissato sulla base dei 
villaggi ma suU'estensionc delle 
terre. contenufe nei 30 ettari per 
persona nelle zone ad agricol-
tura intensivn e nei 200 ettari 
nelle zone piu povere con va-
riazioni da provincia a provincia. 
L'ccccdente deve ancora essere 
ripartito fra i contadini... >. La 
rivista cita come ostacoli al-

refficacia di eventuali nspctti 
positivi della riforma (per esem
pio la prevista costituzione di 
cooperative) il fatto che i con
tadini. vittimc di « secolari an-
Khcric» e impieparati e anal-
fabeti. dove non si opporranno 
alia riforma oor sfiducia verso 
il potere e In burocrnzia. non 
sapranno profittnre dei pochi 
aspetti della legge che notreb-
bero giovare loro. Certo c'6 sta-
ta. da destra. nnzi dai settori 
ullraconservntori delle campagnc 
— rappresentati dai mullali, i 
prcti musulmnni — una camna-
gna di denigrnzinnc e di ostilita 
contro la riforma agrnrin: ma 
quel che conta per giudicarc la 
riforma. « la rivoluzione bianca > 
di Re/a Palhevi. e il gludizio 
negativo di tutta I'ala prngres-
sista iraniana, dal militanti ri-
volu/ionari che aurora Innguo-
no nelle pricinni fino acli espo-
nenti del « fronte nazionale >. 

• » • 
Un nneddnto sul generale Mo

butu (l'uomo forte del Congo. 
pi last ro del regime ciombista). 
Da Jeune Afriquc: < ... Mobutu 
6 seduto sulla terrazza dell'nero-
porto di Leopnldville-N'Djili. Sin-
mo nel Inclio 1060. Sulla pista 
numcrosi aerei. Mobutu II Runr-
da con rassegnazione: " I russi cl 
invadonn ", sospira. Tuttavia gli 
aerei sono nmericani. Sulle loro 
carlinghe argentate le lettere i;S 
dipinte in nero si staccano con 
nitore. Per Mobutu questo US 
vuoi dire semplicemente Unione 
Soviet ica >. L'uomo tuttavia di-
ventera generale. enmnndante in 
capo e capo di stato maggiore 
dcll'esereito nazionale Congolese. 

Con I'appoggio. naturalmente, 
di chi ha mandato. da Washing
ton. quegli aerei < sovietici ». 

m. g. 

SCIENZA E TECNICA 

Verso il 1970 voleremo oltre i 1.000 Km all'ora, 
oltre, cioe, la velocitd delle onde sonore 

LA VITA NEI 
« SUPERSONICI» 

Un'appassionante gara in corso fra sovietici, 
americani e franco - inglesi 

Arriveranno prima gli ame- altissime quote la minnre den-
ricam o i sovietici a mettere 
in servizio un regolare appa 
recchio di linea supersonico? 
O sara il Concorde franco in-
ale.se, attualmeate in via di 
aranzata progeltazione, a pre-
cedere gli altri? Sessuno puo 
dirlo;' quello pero che e possi
bile prevedere con certezza e 
che fra cinque o sei anni gli 
aviogetti oggi in serrizio cede-
ranno il posto a nuovi tipi 
molto piu veloci. 

Le attuali velocitd infatti 
oscillano, al massimo, fra i 
sette ottocento chilometri ora-
ri. mentre verso il 1970 si ro 
lera ben oltre i mille chilo 
metri all'ora. oltre cioe la ve 
locita delle onde. il che appun
to ha fatto definire supersonici 
gli apparecchi capaci di tan 
to. Essi esistono gia nell'avia 
zione militare. per la quale ba-
stano aerei di limitate dimen
sions sufjicienti ad ospitare il 
solo e scarso equipaggio. 

Uimpegno dei tecnici e ades-
so rivolto a costruire apparec 
chi commerciali di grande mo 
le, per il trasporto di 150 200 
psrsone ad una velocita di 20(0 
e anche di .W> chilometri ora 
ri. che consentiranno rf« passare 
dall'Europa all'America o vice-
versa in p"Co piu di due ore Ma 
non soltanto sard maggiore la 
velocitd rispetto agli aerei tut 
tora in servizio. piu elevata sa
rd anche la quota di volo che 
dagli attuali 10 12 chilometri di 
altitudtne passera ai 20-25 chi
lometri, sia per sfruttare alle 

sita dell'aria che riduce l'al-
trito e il conseguente prodursl 
di temperature non sopporta-
bili, s>a per eritare qli effetti 
sulla superfine terrestre del 
rumorc assordante. capace ol 
tre che di provocarc soifcren-
za all'organismo umano dl 
rompere i veiri delle abitazioni 
c di produrre perfino crepe nel
le strutlure murarte. 

Nan interessa in questa sede. 
naturalmente, saffermarsi sugli 
aspetti tecnici dei problemi che 
porra Vaviazione di domanl. 
tanto piu che la stampa di 
ogr.i lipo se ne ra occupando 
con crescente frequenza. L'na 
minore infnrmazinr<e, o ncssuna 
informazione, si ha invece fra 
d pubblico sugli aspetti me.iici 
del volo supersonico. che pur 
sono, specie sc si considera 
quanto prossimo sia il tragiiar-
do. di innegabile interesse. 

Gia la stessa velocita spin-
ta a un limite co*i estremo 
pone un primo interrogatiro, 
quello della accelerazione e 
della decelerazione. Per inten-
derci, e un po' came la dif$-
cnlta cui ranno inconlro i o 
smonauti al moTnento del Ian 
cio c del ritorno sulla terra. 
Si tratta peraltro di situazioni 
soltanto analoqhe. che si somi-
gliano alia lontana. ma ben di 
rerse per quanto riguarda la 
inlcnsita del fenomeno: nei su
personici si deve passare al de-
collo da zero a 1500 2000 o al 
massimo 3000 chilometri orari 
(e viccversa all' atterraggio) 

mentre nei roll spaziali si va 
da zero a 2&.000 chilometri ora
ri e viceversa. 

Quindi per i viaggiatori dei 
supersonici non occarrcranno. 
come per i cosmonauti, allcna-
menti c pasiziani particolari. 
ma ci sam sempre secondo i 
diversi organismi una diversa 
tollerabilita di questo acccle-
ramento e deceleramento in mi-
niatura. bisognera redere con 
quali effetti (vomiti. affanno, 
palpitazioni ecc). Altro moli-
vo di malessere. almeno per 
alcuni, sara prohabilmenle la 
mancanza dei fincstrini, i qua
li — npponendo una minore 
resistenza alle temperature 
elevate, noli scarti di pressio-
ne, alle rniir.ztoni r.ocire — 
andrinr.o snppressi: e presu-
mibile che un riaoqio alia c?" 
ca. senza la possibilitd di dare 
uno sgunrdo all'esterno. anche 
se per la durata di poche ore. 
abbia ripercus^iord psicologi
che negative della cui specie. 
entita. durata nnn si pud anco
ra prevedere nulla. 

Vn problema non trascura-
bile, come si & gia detto. e 
quello del rumore. del fama<o 
t bann » o *chincco sonnra. r V 
si produce quando Vapparec-
chio nltrepa*sa la barriera del 
suono (supera citf i 1050 chi 
lo*nctri nrari) e che r insip 
portahile sia per chi sia a ter 
ra nelle ricinanze sia per chi 
si trova in volo. Pure la quo'a 
molto elerata presenta difficol 
ta di ordine bioloqico: e inte
sa naturalmente che si viaggia 

L'aereo supersonico di linea franco-inglese «Concorde >, attualmenle in fase dl realizzazlone 

in cabina pressurizzata. ma nel 
ca*o di un eventuale danr.o 
della medesima. mentre a quo 
ta piu bassa c reahzzahi'.c un 
s'>ccorso di emergenza autmr.a 
tico mediante maschere spe
cials. a 20 25 mila metri di al-
titudine la soluzione del pro
blema nel corso di un inciden-
le del genere appare piu dif
ficile. 

Ma il rischio maggiore nel 
voli supersonici i costituito 
dalle radiazioni. legate anche 
esse alia quota molto elevata. 
Si sa tnfatti che le radiazioni 
di ogni sorta raggiungono la 
terra m mtsura ridotta e con 
intensity attenuata perchd nel 
pnssare anrarerso gli strati 
densi della atmosfera vengono 
filtrate, cioe in buona parte 
neutralizzate; alle grandi alti-
tudini invece oltre i 15-20 chilo
metri dalla superflcie terrestre, 
ticcome gli strati atmosferici 

non sono cos) densi le radia
zioni conservano piu o meno 
intr.tla la loro corira nocira. 

Esse inrtltrc aumentano quan
do si rcrificnno le cosidctte 
esplofiom solan o :n seguito a 
dismtegrazioni slellari. Se ri-
sulta che i supersonici vanno 
incontro a un bombardamento 
radioaltivo di maggiore o mi
nore intensita secondo le zone 
attraversate. le stagioni, la 
presenza di eruzinni solari ecc. 
11 che vuoi dire che. attrarerso 
un gran numero di piccoli sa 
telliti mctcrjrologici, bisognera 
tenere da terra la situazione 
sotto controlln. ovvera dare 
arvio cosi ad una nuova me 
tcorologia che arret il enmpito 
di sugaerirc rolta per rolta u-
rolte meno pericolose sotto U 
profilo della radioallirita. 

E' ovvio che equipagg\o e 
viaggiatori si troveranno al ri-
paro di schermi sufficiente-

mente prntettiii, via I'aspetto 
piu smgolare di questo rischio 
r che esso non sovrasta soltan
to su chi tola, ma anche sul 
persnnalc a terra, pcrchi lo 
acrco colpito da radiazioni di-
renfn radioaltivo a sua volta 
con pericolo per chiunque ri 
si accosti fino a una certa di
stanza. Onde la necessita dl 
misure preventive quali quel
le che gia oggi si attuano per 
i supersonici militari: mtsura-
zione continua del potere ra-
diante dell'apparecchio. salva-
quardia del personate con adat-
ti mdumcnli, decontaminazione 
deliaereo quando occorra con 

! appropriati lavaggi cd avendn 
cura che I arqua di laraggio, 
direntata anch'essa radioattira, 
sia srartcota m luoghi non ae-
ccssibili come si fa per I ri-
fiuti delle centrali atomiche. 

Gaetano Liti 
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