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TECNICA 

Un libro di Luigi Lotti 

LA SETTIMANA ROSSA 
In che cosa consistettero i moti del giugno 
1914? - L'anticipazione di una moderna poten-
zialita rivoluzionaria • Perch§ la polizia apri il 
fuoco sui dimostranti anconetani il 7 giugno 

La « geografia» del movimento 

In che cosa consisterono effettivamente 
i moti della « settimana rossa » del giugno 
1914? Quale fu la loro reale portata? In 
che cosa il loro carattere ritenne delle piu 
antiche tradizioni del «sovversivismo» anar-
chico e in quale misura, invece. espresse o anticipo 
una moderna potenzialita rivoluzionaria del movi
mento operaio e democratico italiano? Questi interro-
gativi, che sono tanto frequentemente ricorsi nelle 
discussioni del pensiero politico italiano degli ultimi 
cinquant'anni e che in mo-
do particolare hanno costi-
tuito un punto di riferi-
mento del dibattito socia-
lista nel nostro naese. ri-
tornano ora alia Icttura di un 
documentato studio che appunto 
alia c settimana rossa » ha de-
dicato Luigi Lotti. gia noto per 
le sue precedenti rievocazio 
ni del repuhhlicanesimo roma-
gnolo (J). Per dare una rispo-
sta a tali prohlemi va detto 
subito che il Lotti ha offerto 
un contribu,to prezioso. in pri-
mo luqgo'per avere posto alia 
bajje della sua ricostruzione 
Vina indagine accurata delle 
carte di polizia del ministern 
degli interni oltre che di una 
notevole quantitn di mater ia l 
a stampa La cronaca'degli av 
venimenti ricostruita su qui*-
sta base, se non present a no-
vita sconcertanti. mette deft 
nitivamente a fuoco numerosi 
particolari e. soprattutto. offre 
un quadro di insfeme estrema 
mente preciso. Circa i fatti 
che diedero occasione al motn 
— l'uccisione di tre dimostranti 
da parte della polizia alia Vil
la Rossa di Ancona. al termi 
ne di un comizio antimilitarista 
indetto il 7 giugno. domenica 
festa dello Statuto e nel corsn 
del quale avevano parlato in-
sieme all'anarchico Errico Ma-
latesta anche il repubblicanu 
Pietro Nenni. Ercole per i so-
cialisti e Sigilberto Pelizza per 
la Camera del Lavoro — il va-
glio delle diverse testimonian-
•/e riconferma l'apprensione c 
la prccipitazione con le quali 
la pohVia apri il fuoco. se non 
per obhedire ad un preciso or-
dine politico, eerlo incoraggiatn 
dal clima di diffidenza e di 
DHiira che il nuovo ministero 
Salandra aveva suscitato con la 
disposizlone emessa per il di-
vieto dei comizi. E se non sem-
pre e del tutto soddisfacento 
appare la ricoitrtizione del mn-
to. poiche manca un effettivo 
interesse che vada al di la 
della cronaca di ordine pubbli-
co e che cerchi di individuare 
le embrionali forme di direzio-
ne maturate narticnlarmente in 
Homagna nella direzione del 
movimento. tuttavia di grande 
interesse e la ricostruzione 
precisa della geografh di quel 
movimento che nclla seconda 
settimana di giufno si svilunpo 
Iungo la linea F'rcnzc Ancona 
che incluse la Rnmagna e si 
estc=e anche a Parma, a Roma 
t a Napoli. 

Partito e 
Confederazione 

Cid che la ricerca del Lotti 
fa emergere con molta ricchez-

• za di riferimenti da questi do-
- cumenti. e in modo particolare 
". dalla intercettazione delle co 
. municazioni telefoniche tra la 
• direzionp del Partito socialists 
• e la segreteria della Confede 

" razione generale del lavnro ef 
fettuate dal ministero degli in-

- terni. 6. piu che il carattere 
- spontaneo del moto. I'intrec 

ciarsi in esso di dtrczioni di
verse. contrastanti e sempre 

1 incerte. 
Dopo I'ecidio di Roceaeorea 

del 6 gennaio 1913 la direzione 
del Partito socialist a. ormai 
passata nelle mani della sini 
stra «rivoluzionaria », e il 

\ Consiglio direttivo della Confe 
. derazione generale del lavoro 

sempre sotto la tradizionale di 
rezione riformista si erano riu 

. niti congiuntamente per stabi 
*- lire I'atteggiamento da assu 
' mere nel caso fosse stato per 

petrato un nuovo eccidin I,a 
deliberazione della direzione 
del Partito dj indire uno scio 
pero generale di protesta era 
stata accettata dalla Confede 
razione del lavoro soltanto a 
condizione che fosse stata ap 
provata da uri referendum in 
detto tra i propri iscritti e. sue 

.cessivamente. che lo sciopero 
fosse limitato a 24. al n a s 
simo a 48 ore Ma la direzione 

• sociahsta. mentre • propose la 
, proclamazione dello scionorn a 
tempo indeterminato. ne fivu> 

' un obietlivo alio scinpero stes 
so. ne si preoccupo di chianre 
il senso di questa proposta ri I 

' spetto all'impegno determinato { 
che la Confederazione si era as 
sunto Di qui tulti gh aquivoci e 
l i recriminazioni che insorsero 
•llorche il 10 giugno la Confe 

ordino la cessazione 

dello sciopero che aveva pro-
clamato due giorni prima, pro 
prio qunndo anche i ferrovieri 
stavann per cominciare l'agi 
laziniie e quasi contemporanea-
mente aii"apertura del dibalti 
to parlamentare che chiamava 
il governo Salandra a rispon 
dere del proprio operate 

Le incertezze negli impegni. 
Ie omissioni di responsabilita. 
la mancanza di chiarezza nel
la valutazione della situazione 
politica e nella indicazione de
gli obiettivi da raggiungere: 
questo e il quadro delle discus
sioni al vertice del movimen
to sindacale e politico dei la-
voratori italiani che scaturi-
sce dalla minuta e puntuale ri-
costruzione del Lotti. Tale si 
tuazione che fece scrivere ad 
Oda Olberg. una acuta osser 
vatrice tedesca del movimento 
operaio italiano. che i moti 
della « settimana rossa » non 
dovevano essere considerati un 
frutto del socialismo italiano. 
ma un avvenimento alia cui 
scuola esso doveva riflettere e 
apprendere. 

Caratteristiche 
. e conseguenze 

In polemica con Gaetano Sal-
vemini, che aveva incentrato 
tutto il suo commento intorno 
agli avvenimenti del giugno 
1014 sulla mancanza di un obiet-
tivo e di un < programma > 
preciso. Antonio Gramsci ebbe 
a rilevare come la « settimana 
rossa » non debba essere guar-
data come un fenomeno im 
provviso e 'eome una eruzione 
isnlata, ma come un momento 
importante del processo di ma-
turazione che doveva condur-
re aH'avvicinamento tra la 
clas.se operaia del nnrd e i 
contadini meridional]' in quan 
to punto culminante di una pro-
testa rivolta non soltanto con 
tro 1'eccidio di Villa Rossa ma 
piu in generale contro 1'abitu 
dine di reprimcre con la vio-
lenza le agitazioni contadine. 
Da questa impostazione gram 
sciana del problema sono sta-
ti influenzal i piu reccnti stu-
dinsi di questi fatti. non esclu 
so - I'amcricano Webster, che 
forse come nessun altro ha sot-
tolineato la dimostrazione por 
t;»ta dalla « settimana rossa » 
della esistenza di una forte po 
tenzialita rivoluzionaria nel 
I'ltalia che si avviava verso la 
partecipazione alia prima gucr-
ra mondiale In modo particola 
re Enzo Santarelli. in un vi 
vace e interessante saggio del 
1959. aveva preso le mosse da 
oiulla impostazione gramscia 
np per assumcre i fatti del giu 
pno 1914 ad occasione di una 
analisi generale della crisi e 
de!lo sfaldarrento del blocco 
ginUttiano. con una forte ri 
valuta/.ione della componente 
democrat ica del . movimento 
anarcHcn italiano 

Lo studio del Lotti. proprio 
perche piu circoscritto alia ri 
costni7ione dei fatti e forse 
anche per il tipo particolare 
delle fonti sulle quali poggia 
gran parte della sua ricostru 
7ione. prescinde dall'intervfni 
re in tutto I'arco di questa pro 
blematica che e insfeme di sto 
ria del movimento operaio ita 
liano e di storia d'ltalia Tut 
tavia. le osservazioni contenu 
te nella parte conclusiva del 
suo lavoro ribadiscono il carat 
tere non episodico. non e«te 
riormente folklori«tico. della 
« srttimana rn«sa • Perche. se 
e vero. che I'attenzione viene 
concentrata > piu sulle sineole 
personnlitA e sulle elites noli 
tiche che non sulle masse, l i m 
portan7a di questi fatti ne esce 
ultcriormrnte ribadita- tanto 
ad esempin per un Mussolini 
che dalla delusione per il fal 
limento della « ginrnata sfnri 
ca » del proletariat italiano e 
per la * fellonia * della Confe 
drrazinne generale del lavoro 
comincera a nutrire le tnrhide 
amhizioni di diMacco dal parti 
to socialista quanto per i crup 
pi studenteschi e nazinnali^ti 
che proprio da questi falti trar 
ranno «pnnto per nrganizzarsj e 
per imniantare sul terreno del 
la violenza la ormai imminen 
te camnagna interventistica 

La sede repubblicana di Ancona devastata il 7 giugno 1914 

I " 1 
Un saggio di Giansiro Ferrata su « Paragone » 

Noi - Zeno - Chariot 
e lT identificazione 

Ernesto Ragionieri 

(I) l-ui«i [̂ >tti. IM settimana 
rotsa. con documenti ineditj. Fi-
renze. Le Monnier. 19t». pp. VIII-
276. L. 2.000. 

Non si sbaglia se si dice che saggi come 
qilesto di Giansiro Ferrata, apparso in due 
puntate su Paragone (fascicoli 188 e 192, 
nuova serie. 12, Mondadori editore), pre-
parano un nuovo tempo delta nostra lette-
ratura. 11 saggio s'inlitula Parigi. Firenze. 
la divaricazione.- E" una recherche (dicia-
mo noi); e un esame psicanalitico (dice 
Ferrata): in realta, al di la di un filo con-
duttore (come eiilrasse m 'Italia e -come 
si rapprendesse. a Firenze, la cultura eu-
ropea degli anni trenta), e'dato intrave-
dere in queste pagine un momento del 
nostro comune passato; un'offerta, direm-
mo, di documenti di prima mono per una 
storia di noi, ancora cosi poco nota, cosi 
raggnnzita tra le pieghe del passato 

Recherche, diciamo noi — recherche con 
tulti i suoi reperti razionali 'e reali: non 
rievocazione jantastica —.forse perche 
ci suggestiona troppo e ci da troppe e 

. trqppo acute risonanze una semplice nota 
che Ferrata aggmnge al teslo, a mo' di 
sptegazione: * Come postilla biografica al 
rapporto Zeno Chariot: Svevo. nel '28. en-
trando per la prima volta alle Giubbe dove 
era aspettato da molti che ancora non lo 
conoscevano di persona, rovescio un tavo-
lino all'ingresso. e subito gh andammo m-
conlro sicuri dell'idenUficazione *. • Qui si 
innesta il discorso sulla recherche: quel 
breve spazio e quel breve tempo che se-
parava (forse lo stessn giorno?) •fentree 
charlulliana — I'mciampure nvlle cusv. 
segno di conoscema — e i porticx di piaz
za Vittorio. sotto i quali pa^avamo per 
andare a comprare un tamburo di talta 
e cartapecora nei faiolosi rr.anazzim del 
€ Quaraniotto >. 

« Tutto va bene 

signora marchesa » 

' .Ma a idenlificarci (e il rerbo. ora. si 
usa alia manxera del pnltzuAlo — forse la 
storia - che ti terma per strada e U 
squadra da capo n viedi name, coqnome. 
luoqo e data di na^cua altezza. <eani oar-
ttcnlan. e via direndo) qui sinmn nor 
un nm 7.enn Chariot, che finalmente si 
rirela IM maieu'.tca di q teslo saqqio di 
remrr.o Completare il discorso sigmfica 
ai,dare a cercare tra le ulttme nqhe. quel 
le la.yciate in fundo. per timore di un esa 
me psicanalitico che rmn'iri I'anqoscta. 
« Sel '3S a Varigi la profonda paura di 
qua.\i iiifti. la genlilezza strana nei bar 
verso i! coTTjpofnora di Mussolini . Da ogm 
radio lornara il tanio Tout va tres bien 
madame la Marquise » E non andava Ires 

• bien aflatto. pert he. improvrisamente. 
" « incr....'Tii Jean Prevosl per Vultima vol ' 
ta. .. e pronuncio prima che to scendessi 
nel metro Saint Michel una frase che ho 
ben chtara Ira I'wceriezza sulle parole 
precise: e'est a vous jeunes itahens. ex 
perls du fascisme depuis votre naissan 

mander des lumieres? ». Jean Prevost, 
stendhaliano, mori, come noi, nel '44. Per-
cid a lui e a noi, morti e nati tra il '43 
e il '45. appare sempre piu necessario pour 
longtemps demander des lumieres. 

Autobiografie 
senza veli 

Intanto. a darccne esplicitamente c Fer
rata. II saggio. tutto sonato su una corda 
interiore di violoncello, si estrinseca tut
tavia e si fa storia esplicita Ci ricono 
sciamo. tutti not. experts du fascisme de 
puis nostre natssance Non ricordiamo ne 
dove ne quando Klio Vittormi ha scritto 
che abbiamo bisogno di autobiografie Og-
gi come non mat. diremmo: autobiografie 
senza veli^ rile mlrecciate alia storia. per
che il passato partorisca il futuro in que 
sto momento di riesami e di ripensamen 
ti. di non infecnndi ripiennmcnti su un 
passato dal quale ricavare tutte le possi 
bili indicazioni. il saqqio di Ferrata occu-
pa un posto importante Si rimane con il 
desiderio di saperne di piu. di conoscere 
tutte le vie attraverso le quali arrivava 
dalla «curia * pariqina fino alia provm 
cia fasctsta — ma provmcia non era. ne 
fascista, la pwcola repubblica fiorentma 
delle Giubbe Rosse fra il 30 e (quasi) il 
'40. una repubblica gia frequentata dai 
«rociani * — il nchiamo a una cultura 
e a una lelteratura non co^mopolita ma 
eurnpea. che da Panoi e da Londra ave 
va qia visitato Torino e Trieste. Qui il 
narratore e il gimanK^imo Ferrata di al 
lora. il condirettnre. con Carocci e Bon 
sanfi. di Solaria la nvista che trasmise. 
da quelle t cune >. le voci di Joyce, di 
Proust e dt Si ero. e accnlse quelle di Gad 
da e dt Vurorini. di Montale e di Saba 

• • • 

Finisce tnfanfo la prima serie di < Que 
stwm di poesia » con undici poesie dt Ti 
ziano Rossi e mterienli di Serpio Anto 
nielli e Gmvar.ni Giudici Marco Forti 
conclude indicator, un area di lavoro Vn 
primo bilamm si poirehbe Qia tare ncile 
«Questtnm » dt Paragnne wn« p<iN\«al! i 
poet! italtam che respimwno la tradizmne. 
ti distmpear.o e qli espertmcritt da labo 
ralorio per eserciiarsi •iulln nuda e cru 
da realta del nostro tempo 

Vn discorso a parte meriterebhe il saa 
gio di Carlo Beman. Mann e noi fil rap 
porto thomasmanmano tra tensmr.e sag 
qistica e ten>wne narraliva nella scril 
lore. oggi. e tra i pin r i n argitmentt. e 
una segnalazione piu ampia df>vrebbe ave 
re II senso diik- strutture in Lev is Strauss 
di Enzo Pact Seanaliamo. fuorx t Que 
stmm », le pi>esie di Gun-anni Raboni, di 
Dana Memcantt e di Alberto Mondadori. 
il racconlo Una vita di Carlo Ca*sola e il 
brano di romanzo Lo champagne di \ i n o 
.Marmo. 

O. C. 

1966: all'inizio dell'anno un'impressionante catena di sciagure ha 
riaperto il tema delle cause dei disastri aviatori e quello dei rimedi 

Una rete di satelliti 
perguidare gli aerei? 

ce, qu'on va peut etre pour longtemps de-

L _ _ I 

L'inizio del 1966 6 stato fune 
stato da una catena di gravi 
incidenti aerei. alcuni dei quali 
hanno fatto particolare impres 
sione sul pubblico italiano. co ' 
me la sciagura delPaereo di 
linea indiann sul Monte Bian 
co. e la caduta dell'aereo sul I 
quale volava. in Germania. la j 
Nazionale di nuoto. In questi 
ultimi giorni. e stato il Giap 
pone ad essere teatro di due 
gravi disastri. mentre anche a 
Mosea. alcunc settimane fa. si 
e avuta una sciagura aerea di 
pari gravita. 

Questa «serie nera» dcl-
l'avia7ione mondiale. 6 venuta 
a cadere dopo quello che era 
stato chiamato i I'anno d'oro » 
dei traspnrti aerei. il cui vo 
luine complessivo era aumen 
tato. rispetto nll'anno prece 
dente. di circa il lo'o. percen 
tuale \eramente elevata per un 
solo anno di sviluppo Si e mnl 
to discusso e si e molto scritto 
suirargomentn. facendo leva 
su dati statistici e su consi 
derazioni di online generale. 
per cercare di presentare i 
servi?i aerei in una luce fa 
vorevole. nonostante la recente 
catena delle sciagure aeree: ed 
effettivamente. esaminando i 
datj statistici. l'aeronautica ci
vile si presenta sntto una luce 
che non e poi tanto fosca 

Nel 1964. ad escmpio (i dati 
del 1965 non sono ancora di-
sponibili) le vittime degli inci
denti aerei furono 725. mentre 
quelle defili incidenti autumn 
bilistici furono 120 000 Ciono 
nostante. mentre chiunque sale 
in automobile senza che I'im-
magine di un possibile inciden 
te gli passi nemmeno per la 
testa, nessuno mette piede sulla 
scaletta di un aereo senza che 
tale pensiero perlomeno lo sfio 
ri: e non sono pochi coloro che 
bandiscono a tutti gli effetti 
l'aereo. e rifiutano di servir-
sene. La chiave di questo at-
teggiamento 6 psicologica: l'lii-
cidente aereo e sempre gravis-
simo. quasi sempre mortale: 
1'incidente automobilistico puo 
avere diversissimi livelli dt 
gravita. 

Qualche dato statistico potra 
permettere di valutare in ter
mini quantitativi la situazione: 
nel I960 si ebbero 32 incidenti 
aerei. nei quali perirono R47 
persone: nel 1964 si ebbe un 
eguale numero di incidenti. nei 
quali perirono 725 persone Nel 
I960, pero. i passegceri traspor-
tati furono 106 milioni. e nel 
1964 156 milioni. La situazione 
si presenta quindi migliore. co 
me conferma il tasso di morta
lity dei pas<:eggeri per inci
denti aerei. che era di R su un 
milinne nel 19W) ed e sceso a 
4.7 nel 1964 Un ulteriore dato 
statistico conferma questo an 
damento e cioe 1'indice di mor
tality per passeggero chilome-
tro fil valore passeegero chilo 
metro si ottiene sommando i 
chilnmetri di volo enmpiuti ad 
ogni passeegero trasportato) 
Su 100 milioni di pas^ecgeri 
ehilomctro Tindiee di mnrtali 
ta era di 0 78 nel 1960. ed e 
sce<=o a 0.43 nel 19G4 

Chi sale su un aereo dunque 
ha oggi tra 4 e 5 probability 
su un milinne di rimanere vit 
tima di un incidente aereo E* 
evidente d'altrn canto che oc 
corre comprimere a valori an 
cora piu bassi tali indici. ed 
occorre compicre ogni sfnrzo 
per evitare eli incidenti. parec 
chi dei quali possnno attribuir 
si a cauce che possono c^^ere 
eliminate abbastan7a faeil 
mente 

Cerchiamo di gettare um> 
sguardo a queste * cau^e ». al 
mntivi che pn«ono co«=tituire i 
puntj deboli dei ^ervizi aerei c 
sui quali si enncentrann ffli 
sforzi dei fecnici per cercar di 
mieliorare la situa7'nne 

II nemico piu perico!o<:n del 
l'aereo. ancor oggi e il cattivo 
tempo nehbia nuvole hae«e. 
ventn a raffiehe. vortici e cor 
renti d'aria In particolare «nnn 
pericoln>i i fattori che possnno 
rendere rieco il volo dell'ae 
reo J piloti dell'aereo rhe si e 
schian'ato sul Mnnte R'anco 
e di rjiiello che si e ^rhiantatn 
sul Fuiivama. se aves«ern vo 
lato di cinrno. in rnndi7inni di 
cufficiente vi<;ihilita con offni 
pmhabihta avrehhero porta'o 
recnlarmente a terra il loro ca 
rieo di passegceri. evitard^ 
con intta fanhta l'o«tacnlo na 
turale co«tituitn daHa monta 
ena II p.lnta del' aereo che 
portava la nostra Na7innale di 
nuoto avrehbe atterrato rego 
larmrnte. anziche trnvar^i ai 
marcini della pista a pochi 
metri di alte77a 

L'aereo infatti nonostante i 
prngres>i nel funzionami nto dei 
rariiorari dei me77i di * pilo 
tagein cieco». di cuida por 
l'atterrancio di rilevazione del 
la poM7ione facendo rifenmen 
to a due emittrnti radio tern* 
stri quando non puo fare ri 
fenrmnto diretto ai fiumi alle 
moritagne alle citta alle luri 
decli agglomerati urbani e de
gli aeroporti. si trova sempre 
in una situazione delicata. 

Con tutti questi mezzi. Paereo 
riceve una serie di dati. di 

TOKIO, 4 marzo: bruciano i rottami dp! OC-8 precipitato al-
I'aeroporto di Haneda 

completa. una « guida » precisa 
nel vero senso della parola. 
Nel caso del Monte Bianco, ad 
esempio. tulto fa pensare che 
il pilota e gli specialist! del 
1'aeroporto di Guievra fossero 
convinti che l'aereo aveva gia 
superato la catena montuosa, 
tanto da poter ini/.iare la di 

I scesa. Forse. a questo «er 
rore x>. di pochi chilometri, ma 
sufficienti a provocare un disa 
stro. si e aggiunto il funziona-
mento non perfetto di un alti-
metro. E' probabile che il disa-
stro del Fujiyama abbia avuto 
cause dello stesso genere. 

OIMHIIO un aereo atterra su 
un aeroporto ricoperto di neb 
bia o sovrastato da uno strato 
di nuvole basse, la situazione 
6 egualmente delicata: l'aereo. 
in collegamento diretto con la 
torre di controllo. viene « gui-
dato > fin sopra 1'aeroporto. 
ma deve essere il pilota a 

compiere la manovra decisiva. 
e cioe la discesa da una quota 
di cento duecento metri fin sul 
la pista di atterraggio. In que 
sta fase. basta un crrore di 
quota di poche decine di metri. 
o un crrore di un paio di chilo 
metri nella valutazione della 
posizione dell'aereo. per met 
terlo senamente in pencolo. E" 
probabile che il disastro della 
Nazionale di nuoto sia imputa-
bilc ad una situazione di questo 
genere. 

Che le condizioni meteorologi-
che costituiscano in certi casi 
un serio pericolo. e confermato 
dai prowedimenti che si pren 
dono praticamente ogni giorno-
aeroporti chiusi al traffico per 
nebbia o nuvole basse, aerei di-
rottati causa forte vento e bur-
rasca, partenze ritardate o so-
spese. in attesa di ricevere ade-
guate e sicure informazioni sul
le condizioni meteorologiche 

biblioteca per tutti 

Le vie della logica 
e il cervello 
artificiale 

« In qunlsiasi sistcma totjico 
sufficientemcntp potente i»osso 
no essere formulati degli enun 
cuiti che non pns^onn essere no 
proiati ne conlut.iti all interno 
del Mstema a meno che il î 
sterna stesso non sia contrail 
dittorio » E questo il teorenia. 
detto dal suo enunciatore. c teo 
reiiw in ti<Klel * I'utrebbe pa 
rere a qualcuno una contraddi 
zione. mentre e il «male ne 
tessano * (>erche un sistema !(• 
gico (inteso nel suo senso piu 
vasto. e quindi anche matema 
tico) sia valido Anche chi non 
ha familianta con la logica ma 
tematica provera un certo sen 
so di sniarnmer.to di fronte i l 
teorema di (»i>del: allora e pro 
pno unpossibile costruire un si 
sterna logico mfallibile? Si. per 
quanto ne sappiamo oggi 

La moderna teoria della co 
no=cenza e giunta og.m ad un 
punto tale di comples^ita che 
ricbieile la converiienza e la 
n)lial>oia7ione di niolte branchc 
della <itien7a umana. 

In un libro pubblicato di re 
cente da tkinnnhien <La \do 
snj;o deolt automt. a cura di Vit 
tuno S«::ie/7i. t~ 'Mfl) vengono 
esatmnali tutti i prohlemi del 
funzionatnento del pensiero uma 
no in rclazione alle posstbilita 
oi reali7/a7ione di un «cervel 
lo artiticiale »: per dare una 
idea -iella complcs^ita del pro 
bicma bastera enumcrare. con 
le relative ^pecialirza/inni ah 
auton ciei libro: C. Shernnsn«>n 
pro'eN*-ore di fismlo^ia, E D 
Adnan. profe^ore di fisiolofiia 
e premio N'obel per la me>h 
cirta. vS h i e Cms Clark, pro 
fessore di anatomia. S ZuCKor 
man prod *̂-r.re di -matoTPa. 
ETO Sialrr i^irhia'ra. \\ K 
Krain neurooco. W 11 Penl-eifl 
ne-irochirurgo. H L Samuel 
tilo^oto ed iiorro politico. A J 
\ \ e r profe'-'nre di (llosofia e 
i.>cica, (.» H\!c prAf<»«>.ore rti 
n.etafi-iCH. ("h E Shannon pro 
fessnre di matenn'ica. A M 
Turinn chin»ii-f» rv.itf nutico. J 
von N«M ntann prott><-<>re di fi 
S'co mate-nanca. \ Wiener pro 
fc^ore li nviti tn,itira e fm ta 
lore 'tella ciKrnttusi Spena 
mo die il lettorr ci perrtorn Tite 
>to lunco el»'nro ma nntn-no 
lo iihhnri ii nrKirtat" otr i..T'c 
alio ««oj¥i di far cn*ni>rfOiî re 
I importaiun del lirtro all elen 
co dobhtamo acsi-mcere am he 
il curatore e coonlma'ore. Vit 
tono Somezzi profe«;ore di fl 
lo^ofia della scien;a presso la 
Umversita di Roma 

Per ntornare al teorema di 
Godel. osfervcrcmo che lo ri 

zione dello stesso editore. sem 
pre nella co liana « Universale 
ScientilKa » (Percy \V. Bndg 
man. La lootca delta fisica mo
derna. L. 900). ove I'autore trae 
una sua le^ittuna deduzione dal 
teorema e cioe che «...il i>en 
satore e parte di cio che |>en 
sa. cosi come losservatore e 
jwrte di cio che osserva >. 

Sia detto per inciso. in que
sto libro trov lamo citato il na 
me di Chflord. un iiensatore e 
mateiiiatico del secolo scorso. 
che ha scritto un mirabile li 
bretto. intitolato II senso conrj 
ne delle scienze esatle. che e 
stato il breviano di genera 
zioni di matematici e di filosofi. 
tra cui Bertrand Russell Sem 
brera incredibile. ma. almeno a 
quanto ci nsulta. questa operj 
non e mai stata tradotta in 
italiano. E dire che non sfigure 
rebbe affatto nella « Univer--a 
le Scientilica » di Bonnghien. 
Per torn<<re al libro del Bnd;? 
man. re raccomanr'ianio paiti 
colarmentc la lettura. anche {X>r 
che e scritto in un hngiuiiKto 
verameme piano ed accessibile 

l-a teoria dei quanti uno dei 
cardmj de:!a scien7a moderna. 
non e certo di facile compre-i 
sione anc'ie oer pli iniziati: tut 
tavia. uno dei maggion scr-n 
?iati del nostro terrpo Niet^ 
Itohr. promio Nobel per la li 
sica nel 1922 (aveva allora .17 
anni) nel suo libro / Qtiinfi 
e la Vita, pubblicato sempre nel 
la ste^a collana di Bonnghien 
ne«ice a nare un'affascinante vi 
sime dei legami profondi che 
Icpano tra di loro le scienze ti 
«'che hmloRiche e p^uoloiiicrie 
Si tratta di una raeco.ta di sag 
pi del B<m scritti in date cu 
ver>-e (I ultimo alia vi<;ilia .i^l 
la sua morte avvenuta nel 1962). 
curata dal profes«o.-e Paolo (Jul 
maneili professore di i«tilu7ioni 
di fisica teorica all I'niversit* 

di Pa via 
Uatl in*ieme dei sapm son's 

una profonoa con^apevolezza del 
la < unita della Trnoscen/a * 
un comet to che stmbrerehbe 
piu umanistico che *nentifico 
«e non to^^e per il tatto che «?h 
«cienziati piu progression tra i 
quad nteniamo tecittimo ascn 
\ere Niel« Bohr hanno della 
scien/a un concetto slobale che 
non e piu in contralto o in eon 
trartdi7ione con le • umamta »•: 

aiuti, m a . non una sicurezza I troviamo in un'altra pubblica-

delle zone che l'aereo dovra »t-
traversare. 

E' altrettanto chiaro che sl-
stemi piu elTicienti di radiogui-
chi. di atterraggio « cieco ». di 
rilevamento della posizione e 
della quota di un aereo, po
ll ebbero aumentare notevol-
niente la sicure/za del volo. 
Ed in questo senso. molto la
voro c stato compiuto ed e in 
fase di spenmentazionc. anche 
se non si puo dire ancora che 
il problema sia avviato ad una 
soluzione veramente soddisfa-
cente. 

Un altro punto che attende 
una soluzione e quello della ri
levazione delle condizioni me
teorologiche lungo la rotta. in 
particolare in corrispondenza 
delle catene montane e sui ma-
ri. Le sta/ioni mertiirologiehe 
iidihite «i questi seivi/i sono 
poche. molto distan/iiite tra 
loro. i\ per di piu *-egnalano 
quella che e hi situa/iune a 
terra, non a tmgliaia di metri 
d'altezza, ove dive p.issare 
l'aereo. In molti cast, una serie 
di segnalazioni pri precise evi-
terebbe all'aereo di attraversa-
re una zona violentemente per-
turbata. ed in qualche caso evi-
terebbe una sciagura. 

Gli studi in corso. oltre ad 
indicare l'opportunita. se non 
la necessitci. di migliorare ed 
infittire i servi/i conven/ionali 
di rilievo e segnalazione. guar-
dano anche ;ii satelliti artificia-
li. una ietc di satelliti metco-
rologici saiebbe di grande aiu 
tu. iiicntic- una seconda lete di 
satelliti con altrc caratteristi
che permetterebbe ai piloti un 
rilevamento preciso della loro 
posizione in qualunque istante 
ed anche nelle piu difficili con
dizioni meteorologiche. 

Tra le cause delle sciagure 
aree. naturalmente. non si 
possono trascuraie le cause 
« meccaniche »• la struttura di 
un'ala pud cedere, un motore 
puo incendiarsi, i comandi pos
sono bloccarsi. Incidenti del ge
nere possono accadere, e sono 
accaduti. Ad esempio. il disa
stro aereo dell'anno scorso a 
Roma, fu dovuto ad un guasto 
ai motori: l'aereo. gia Ianciato 
sulla pista. non riusci a solle-
varsi in volo. usci di pista e 
urto contro una macchina adi-
bita alia manutenzione. Inci
dent! di questo genere possono 
accadere sopratutto agli aerei 
piu vecchi. che hanno sulle 
spalle migliaia e migliaia di 
ore di volo. e le cui strutture 
ed i cui organi possono celare 
usure non facilmente individua-
bili, o fenomeni di «fatica y 
dei materiali che non si pos
sono riconoscere se non a rot-
tura avvenuta. 

Anche I'eccessiva stanchezza 
dell'equipaggio pud esser fonte 
di pericolo: un pilota stanco 
puo leggere in modo errato la 
indicazione di uno strumento. 
puo interpretare male un se-
gnale radio da terra, puo valu-
tare malamcnte i signali ottici 
del campo di atterraggio. 

Tali cause sono state studiate 
in modo approfondito da squa-
dre di specialisti di tecnologia. 
di biologia e di psicotecnica. ed 
i risultati delle ricerche occu-
pano ormai grossi volumi. 

In complesso. a parte i mezzi 
di conceziune totalmente nuova, 
come i satelliti arlificiali. che 
indubbiamente nel futuro po-
tranno migliorare la situazione. 
con i mezzi attuali e possibile 
aumentare i margini di sicurez
za dei viaggi aerei. ed uno 
sforzo apprc7zabile e stato fat
to negli ultimi anni. tanto da 
migliorare la situazione. come 
dienno i dati statistici Ma un 
programma piu completo e piu 
avanzato urta contro un osta-
colo di natura economica: le 
societa aeree. nate e sviluppa-
tesi per realizzare un profitto. 
si trovano di fronte ad un pro
gramma di spese per la sosti-
tii7ione di aerei « vecchi > ma 
apparentementc ancora effi
cient!. per I'abbreviamento del
le ore di servizio degli equi-
paggi. per il potenziamento del
le installazinni terrestri di ri
levamento e segnalazione. per 
piu frcquenti dimttamenti e so-
spensioni di voli per condizioni 
meteorologiche non soddisfa-
ccnti. anche se non decisamen-
te avverse. 

Negli ambienti aeronautici. si 
e venuto a creare da tempo 
(come del resto in molte altre 
aitivita) un contrasto aperto 
tra tecnici ed amministrativi: 
i tecnici richiedono e sollecita-
no prowedimenti per migliora
re il scrvizio e renderlo piu si-
euro: gli amministrativi. che 
» tengono i enrdoni della bor-
sa » limitano le spese richieste 
per tenere piu alto possibile il 
margine dei profitti E basti 
pensare. per rendersene conto. 
che ancora oggi considerando 
il numero globale degli appa-
recchi di linea in servizio. si 
rileva che il 60 ̂  di questi e 
costituito da vecchi aerei con 

i 
ogni «cien7a e scicnza dell'iio 
mo sen7a altri attributi E que i motori a pi«1nm. tra i quali nu-
sto concetto che e una conqui m o r n . ; c c i m : ,„„„ : .,_-,„«,; n r » 
sta della nostra civilta nsul'e- ' i n o r o s ' s s , m > s o n o > vt?cchi DC 3 
ra pirti^oiarmente evident? 1al 
la lettura del libro di Bohr. 

a cura di G. Catellani 

Dakota, la cui produzione e 
cessata da quindici anni. 

Giorgio Bracchi 
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