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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Fernando Etnasi ricostruisce attraverso i documenti di venfanni fa la 

complessa e drammatica vicenda che culmind nel vofo del 2 giugno 1946 

Ora per ora la difficile 
nascita della Repubblica 

Le manovre dilatorie della DC e I'equivoca posizione delle gerarchie ecclesiastiche — Mobili-
tati i fantasmi deH'aristocrazia — L'estrema fermezza dei comunisti, dei socialisti e delle altre 

forze repubblicane sventa ogni tentativo di colpo di stato e di guerra civile 

SCIENZA E TECNICA 

PASSI DA GIGANTE NELL'AUTOMAZIONE NAVALE 
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Sara manovrato da terra 
il mercantile del futuro? 
GiA impostato scientificamente il program ma per il controllo automatico di una nave 

Le prime esperienze risalgono al 1960 — Sul mercantile giapponese « Kasugan 

Maru » sono stati automatizzati tutt i i comandi del reparto macchine 

La Repubblica italiana non 
k nnta da s6. Ebbe come padre 
il blocco dei partiti di sinistra 
e come madre, assai riluttante, 
la democrazia cristiana. In que
ste condi/ioni, il concepimento 
e la nascita furono del pari 
difTicili e. senza l'estrema fer
mezza dei comunisti, dei so
cialisti. degli azionisti e dei re-
pubblicani. la situazione nvreb-
be potuto rapidamente precipi-
tnre in una guerra civile. Lo 
documenta con grande chiarez-
za e vivacita il l)el volume di 
Fernando Ktnasi « 2 giugno 
191G . Repubblica o Monor
chia?* pubblicato dalla casa 
editrice DIES (p. 332. L. 3.500). 
Franco Ktnasi o un ricercato-
re: preferisce il documento al 
commento. Rgli ba sfofiliato 
migliaia di pngine di giornali 
ricavandone notizie e artico-
li e componendo cos! un mosai-
co eslremamente vivace e bril 
lante di un'epoca cbe. a venti 
anni di distanza. s'e ormai al-
Inntanata dalla memoria. 

Rppure son proprio qucste no 
tlzie dimcnticate ad offrire la 
cbiave degli awenimenti pre-
scnti. Rcco una notizia dal 
VAvanti! del luglio '45: « Tren-
tanove mnschctti modello 91, ntt-
merosi documenti rigtinrdnnti 
gli ex gcrarchi e scritte fasci-
ste sui muri. sono stati rinve-
nutt nclla scde del Parlito Li-
borale di San Giorgio .lonico ». 

La liberazione era appena av-
venuta e gin i librrnli andava-
no cnllocnndosi aH'cstrema de-
stra dcllo scbieramento politi
co riallncciando alleanze con 
ex fascist! e monarchic! nitre 
a quei democristinni che paven-
tavano phi Toglintti che Urn-
berto. Quattro mesi dopo. in 
fntU. quando I partiti di ̂ ini 
atra organizzano la «ginrnata 
della Costituente» per chicde 
re encrgicnmenle la ftXsazin 
ne delle elezioni. la DC e il 
PLT non si associano. 

De Gasperi non ba alcuna 
fretta di convocare la Costi
tuente: preferfcre sngginre il 
terreno con elezioni ammini 
strative prima di impepnarsi 
nella grande avventura. Glielo 
rlmprovera Piefro Nenni in un 
articolo del 5 ottobre '45: « Ri-
aogna votare. E non votare per 
I consicli municipal! come ban-
no chicsto i democristiani. ma 
per la Costituente... La pro 
posta delle elezioni nmmini-
strative ha n carattere dl un 
silum alia Costituente. Piio dar 
si che tale non sia l'intenzio-
n« dell'on. De Gasperi. senon-
eh^ in questo caso ecll dovra 
rinunciare alia proposta >. 

Ancora pin chfaramente stri
ve Ottavio Pastore siiininiM-
« S i voclinno ritardare il pin 
possibile le elezioni per la Co
stituente per ritardare il pin 
possibile la manifest azione del 
la vnlonfn popolare. la liouida-
7ione della monarchia. la co-
stitU7?one dl un enverno nmo-
peneo. capace dl realizzare un 
programme preciso e deciso F/ 
la vecchia iattira defaticatnria 
che continue ed alia quale si 
presta la Democrazia cristia 
na. Qiiesta ha imniepafo piu di 
un anno per pmnunziarsf. for
se che s? forse che no. per la 
Renubblica Se lo avesse fatlo 
decisamente un anno addietro 
la sit!ia7ione sarebbe fnrse sta 
ta profondamente modificata 
Invece hisofcna mareare il pas 
90 »• 
. In effetti la DC attenderA an
cora sei mesi a sciopliere l'am-
letico « forse che si forse che 
no» Per fl momento e occu-
pata a provneare roi liberali 
In caduta del poverno Parri In 
cafnbio di una stcrzata a de 

stra. Lo denuncia Randolfo 
Pacciardi non ancora passato 
alle alleanze reazionarie, sulla 
Voce Repubblicana del 5 di-
cembre 1IM5: € Nel programma 
di politica interna ci pare che 
De Gasperi abbia sostanzial-
mente accettato il decalogo li
berate. L'Alto commissario per 
l'epurazione sara abolito. La 
operazione stessa finira entro il 
31 marzo. Chi le ha prese le ha 
prese. E le han prese. senza al-
cun senso di giustizia. i poveri 
diavoli. mentre j maggiori re-
sponsabili del fascismo non so
lo rcstano in circolazione. ma 
gia provvedono nelle forze ar-
mate a migliorare la loro car-
riera >. 

Per coronare il quadro, Giu
seppe Spataro innalza sul Po-
polo un inno alia polizia: « E' 
necessario ed indispensabile 
che tutti vedano nel carabi 
niere e nell'agente il tutore 
inflcssibile e imparziale della 
legge dcllo Stato». Ma anche 
i carabinieri sono incerti: a Li-
vorno scrivono a Giuseppe di 
Vittorio. < uomo giusto e ragio-
nevnle >. per denunciare le 
proprie « condizioni miserande. 
Vi preghiamo a mani giunte di 
prendere le nostre difese da 
vero e huon padre quale siete ». 
Ad Andria. invece. sparann sui 
braccianti. 

I tempi sono confusl. Mal-
contenti. nostalgici. awenturie-
ri si raccolgono nel movimento 
dell'Uomo Qtialunque fondato 
da Guglielmo Giannini. In Si 
cilia il banditn Giuliann afTig-
ge manifesti per offrire due mi-
lioni a chi gli portera «vivo 
o morto» il ministro degli in-
terni Romita. I contadini vo-
gliono la riforma agraria GH 
nperai la riapertura delle fab-
briche. I-a Democrazia Cristia
na bordeggia tra sinistra e de-
stra. posnnnendo ancora una 
volta la Costituente dalla pri-
mavera all'estate. Nel frattem-
po dibatte nel suo congresso il 
prohlema monarchia repubblica 
dando 740 000 voti a quest'ulti 
ma menfre altri 254 000 si di 
chiarano monarchic! o agno-
stici. 

L'attegciamento della DC e 
della Chiesa contribuisce a ren-
dere confusa la battaelia per la 
Costituente. De Gasperi tcme il 
« salfo nel buio *. Pin XTT mette 
in guardia contro le «conse-
gnenze deleferie» di una Co-
stituzione non sorretta dalla 
«pietra angola re della conce-
zione cristiana della vita». I 
resco\i dell'Umbria. della Ca

labria .del Veneto scendono in 
campo per condannare tutti i 
partiti laid. La Santa Trinita 
viene invocata. L'Arione Cat-
tolica distrihtiiice una prechie-
ra per sollecitare da Gcsfi e 
dalla Vereine Santa. Mndre del 
buon consiglio. una Costituzio-
ne « ronforme agli inseimamen-
ti della Chiesa ». I/arcivescovo 
di Cesarea concede Yimprima 
tur a un'altra prechiera diret-
ta alia venerahile Maria Cristi-
na di Savoia affinchi chieda i 
Dio di < proteccere la Sua Ca
sa «;ecolare» Tn una tumul-
tuosa manifestazione a Roma 
compare, tra le bandiere mo-
narchiche. una bandiera de 
mocristiana. 

TI principe Torlonla si Impe-
gna personalmente. assistito 
dai suoi tre ficli. a staccare i 
manifesti repubblicani dai mu 
ri del suo palnzzo. II cardina-
le Schtister riceve Umberto TT 
a Milano e lo fa scappare per 
una porticina secondaria quan
do t cittadini indignati rumul 
tuano. La Concentrazione Mo 
narchica Savoia Invoca i fulml-
ni di Dio su chi « voglia disgiun-

gerci nel momento del peri-
colo. Chiunque si valga di odio, 
falsita e astuzia per disunire 
la Nazione non si illuda. Mi
gliaia di suore pregano per la 
salvezza della Patria... >. II re 
distribuisce 65.000 croci e com-
mende. La benefica pinggia del 
le onorificenze scende larga-
mente sulla Democrazia Cri
stiana. € Fra i neocommendato 
ri — sottolinea VUnita — tro-
viamo il nome del consultore 
Giulio Andreotti, il giovanc al
ter ego dell'on. De Gasperi ». 

Qucsta posizione equivoca del 
partito cattolico e della Chie
sa incoraggia naturalmenle tut-
te le manovre della Casa Reale 
e dei suoi sostenitori. I giorni 
attorno al 2 giugno vedono lo 
estremo sforzo dei fedelissimi 
per coartare la volonta popola
re: nel Sud i mazzieri cerca-
no di convincere con la vio-
lenza quelli che non si lascia-
no comprare dalle trecento li
re. Nel Nord le contesse si mo-
bilitann per sovrapnorre i ma
nifesti monarchici su quelli re
pubblicani. A Roma le dame e i 
signori deH'aristocrazia acqui-
stano all'ingrosso i certificati 
elettorali degli sfollati ricovera-
ti nelle scunle. (La marchesa 
Mnria Balestra di Nunziante 
Mottola non trova indecoroso 
votare una seconda volta col 
nome molto popolare di Valeria 
Cullucilli!). A Napoli si orga-
nizzera poi ad<lirittura 1'assal-
to alia scde del Partito Comu-
nista con un bilancio di 7 mor-
ti e 51 feriti. 

E" nel Partito comunista che 
1 monarchici vedono. a ragio-

La Corte Su-
prcma di Cas-
saitone pro-
clama I r l-
sultail del re-
f e r e n • 
d u m istt-
tuzionale del 
2 giugno 1946 

ne, la roccaforte contro i ten-
tativi di colpo di stato che Um
berto II, aiutato dalla compia-
cenza della Corte di Cassazio-
ne. sta tentando di organizzare 
quando la sconfitta monarchi 
ca alle urne 6 ormai certa. Con 
estrema fermezza il PCI chia-
ma il popolo italiano a difen-
dere la repubblica appena na-
ta. Umberto e costretto ad an-
darsene. La signorina Elia Nen-
cioni, allnra ventiduenne ho
stess della compagnia aerea 
TWA. gli bacia le mani invo-
cando: «Vi chiameremo di 
nuovo in patria. Perch6 ci la-
sciate ora? >: Umberto alza 
le spalle: «Signorina, non e 
colpa mia ». risponde. Mentre 
I'ex re parte, il duce monarchi-
co dell'Uomo Qualunque, Gu-
glielmo Giannini, rapido nel 
fiutare il vento. fa il suo in-
gresso nella Chiesa cattolica. 
€ La cerimonia — informano i 
giornali romani — si 6 svolta 
nella chiesa del Sacro Cuore 
del Suffragio ai Prati ed 6 stata 
compiuta dall'Arcivescovo An-
gelo Rota. II Papa ha inviato al 
neofita un telegramma di au-
gurio e di benedizione >. 

Cosl. mentre la tela cala sul 
la monarchia, i nemici della 
Repubblica. gli avversari di 
ogni progrcsso e di ogni tra-
sformazione sociale. comincia 
no gi.n ad organizzarsi in un 
nuovo frontc di cui la demo 
crazia cristiana — scarsamente 
repubblicana e democratica — 
assume ovviamente la guida. 

Rubens Tedeschi 

A partire danli anni '70 la co-
lonmna del «telcnrafo di mac 
china > con il quadranle diviso 
a spicdii per i vari ordini < avail-
ti ». c stop ». < uulictro >. « avan-
ti tutta» ecc. dnenterd un on 
petto da museo ne piii ne meno 
di quanta lo sxnno le polene dei 
velwri. Su qucsta previsione 
liunno concordato tutti i parted-
panti al « •iimvosio sull'automa-
zione della nave t orpanizzato 
qualche tempo fa a Genova dal-
I'istituto internazionale delle co-
muntcazwni e dalla facolUi di 
mpepneria del nostra ateneo. 

L'automazione dell'impianto di 
propulsione. aid oppi ouerante a 
bordo di numeroxe navi. e infatii 
destinata ad estendersi: le nuove 

navi, specialmente i prandi mcr-
cantili e le petroliere saranno 
miniate da una sola persuna se 
duta sul ponte di comando. da 
vattti ad un pannello cottituito 
da un cervcllo elettronico e da 
una serie di pulsantt. 

Le prune esperienze di auto 
niazwne navale risulfiono al I'JtiO 
ed hanno avuto come obiettivo 
qucllo di poter azwnare tutto il 
macchtnarto da una sola di con
trollo a distanza posta sul ponte 
di comando. Obiettivo Tanqiunto 
su una petroltera mplese la 
« British Mariner > in cui la map-
nior parte delle vutcchuw cott't-
tuenti I'apparato motore viene 
controllata da una sola isolata 
acusticamente e m diretto con-

O'000 

Le prime navi con automaiione spinta realizzate nel grande 
canliere «Ansaldo > di Sestri sono stale alcune portaminerali e 
soprattutto la serie di sei petroliere costruile per conto dell'Unione 
Sovietica. A bordo di queste « tanker > gli automatisml piu rllevanti 
riguardano I telecomandi degli element! essenzfali detl'apparato 
motore e una « centrale » per il comando dalla ptancia delle sara-
clnesche e del livelli delle cisferne in cut viene caricato il petrollo 
grezzo. NELLE FOTO: II quadro telecomandi motore della « Galileo 
Galilei » e, (in alto), la nave durante le prove a mare al largo di 
Portofino. 

la scienza curiosa STELLE FREDDE 
425 gracli ccntngradi sono una 

bella temperatura: il piombo 
fonde a 327\ lo zinco a 420\ lo 
stagno a 232\ Tuttavia. alia scala 
stellare. fino a poco fa si pensa-
va che le stelle avessero una tem
peratura di almeno 1000 gradi: 
il nostro Sole ad escmpio ha una 
temperatura superficiaJe di 3000°. 
e si conoscono stelle con tempera
ture superficial di oltre 30.000°. 

Ora sono state scopertc delle 
stelle decjsamcnt« < fredde». e 
di almeno due d| queste. una 
nella costcllazione del Cigno e 
I'aJtra in quella del Toro. sono 
state misurate le temperature 
superficiali: 425s per la prima e 
650" per la seconda. La loro tem
peratura le rende praticamente 
invisibili. dato che emettono po-
chissima energia luminosa visi
ble. e sono rilevabili soltanto con 
filtri particolari. Queste stelle 
fredde pongono nuovi problem) di 
cosntologia: gia e sorta la di-
sputa sc si tratt) di corn* estre-
mamente lontam o relatiramente 
victnj a noi: non e perd azzardato 
prevedere che si scopnranno tra 
non mo'.to tempo stelle ancora piu 
«fredde» e, forse, ancora piO 
lontane. 

Come morirono 

i mammut 

II paleontologo sovletico profes
sor Nikolai Vereshchaghin sostie-
ne che entro i confmi della pia-
nura russa I mammut vennero 
uccist soprattutto dalle inonda-
zkxii. «I cimitcri di mammut > 
trovati negh strati sedimentart 
delle valli fluviali. aiutarono gli 
scienziaU in molti casi a datare 
con maggjore precisione gli strati 
geologjci e fomirono un criterio 
per la sceMa dd luoghi dove co 
struire impianti idrotecnid. Niko
lai Vereshchaghin ha asaminato 

un milione e mezzo di frammenti 
di ossa di mammut. I metodi 
fisico-chimici. che consentono una 
datazione di assoluta esattezza e 
le analusi del midollo delle ossa 
hanno stabilito che questi animali 
visscro nel territorio dell'URSS 
nord-orientale. da 300 a 400 aula 
anni fa. 

ET forse la spiegazione piu kv 
gica del c mistero dei mammut ». 
Infatti. i resti di moltj di questi 
animali fanno pensare ad una 
morte repentina e simultanea per 
interi branchi. Finora si era pen-
sato a vane cause, come bruschi 
addensamenti di temperatura. a 
catastrofi chmatiche o anche al-
rawelenamento dell'atmosfera da 
parte della coda di una cometa. 

Rigenerazione dei 

tessuti ed evoluzione 

La capacita dellorganlsmo di 
ngencrare i tessuti aumenta con 
il procedere dell'cvoluzione — af-
ferma il 50\netico StudiLsky. Par-
lando nel corso di una confe-
renza di biologi. egli ha detto: 
« GU animali hanno apparaU per 
Li ngenerazione fisiologica men
tre per i tessuti la possibility di 
ngenerarsi dipende dalla loro 
perfenooe ». 

L'affcrmazione dl Studitsky 
sembra a pnma vista parados-
sale. E" noto che alia lucertota. 
per esempio. quando le si taglia 
la coda, questa poi ricresce. U 
che non accade per il cane, che 
si trova in uno stadio di svilup 
po evolutivo piu alto. Ma lo 
scienziato ha dimostrato la sua 
ipotesi con un esperimento, 

Lo scienziato ha compiuto m 
esperimento su degli c Axototi » 
(vertebrati inferiori • Salamandre 
del Messico) e su dd poUi (ver
tebrati superiori). Nd poUi egli 
ba tolto la cosiddetta part* dia-

fisana delle ossa della spalla. 
mentre negb axolotl ha tolto ros

so dell'anca. U piu accessibilc 
per via chirurgica. 

Nei polli I'osso operato si e 
ngenerato completamente in 28 
giorni dall'operazione. Invece 
gli ftTolotJ sono nmasU per 
sempre con le estremita piu 
corte. Alexander Studitsky spie-
ga questo fatto con la diversita 
degb apparaU di ngenerazione 
rimasti dopo le operazioni. Nei 
polli I'opera di rigenerazione 
viene compiuta dalle teste car-
tilaginose aventi una zona di cel
lule di cartilagine attiva e dal 
pcriostio. Nello scheletro dell'axo-
lotl questo apparato e invece po
co sviluppato. 

Lo scienziato ntiene che to 
sviluppo deU'apparato per la n-
generazione fisiologica sia in 
rapporto con il difTercnziarsi 
delle ossa lunghe e. in partico 
la re. con ta compar^a del peno 
stto. Secondo il suo narere. si 
tratta di una coo--egiienza dfi 
l'clevarsi dell'aUivita vitale. che 
segue I'adattamento dej verte
brati alia vita sulla terraferma. 

Vita e civilta 

exlraterres'ri 

Nessuno deglt o».to scienziaU 
so\netici mtervistati d.illa nvi-
sta Techmka molodezhx (tira-
tura: 1 milione e 500 mila copie) 
ha negato la pnssibilita della 
csLstenza di civilta extra ter-
restri e di eventual! comunica-
zioni con esse. 

«Concordo plena mente con U 
fatto che e necesario prospet-
tarsi resist«nza di civilta extra-
terrestri*. ha detto. ad esem
pio. raccademJco Vladimir Ko 
telnikov. 

E" opinione dd radjo-astronomo 
Nikolai Kardashov, cha la su

per civilta possano esserc in pas 
sesso dj capacita cnergetiche 
talmente gigantcsche da rendere 
imperativo uno sbocco nello 
srvi/io mterstellare. II suo ra 
gionamento e che ogni sistema 
con fonti interne di energia de-
ve irradiare altrettanta ener
gia dj quella prodotta. altri-
menti la temperatura di questo 
sistema aumenta. 

L'accademico Viktor Ambartsu 
myan non traccia una netta di 
stinzione tra i segnali naturali 
e quelli artificial] che possono 
essere captati dalla terra. Se-
eondo lui. la natura e in grado 
di riprodurre qualunque cosa che 
sia stata fatta da creature pen-
santi. Inoltre. la scoperta di 
segnali naturali simib a quclb 
artificiali sarebbe in se stessa 
molto ir.!ere«sante 

E' opinione degli sciemnati 
che anche i segnali capt.iti sulla 
terra fomiscano un este.̂ a inror 
mazione. Un segnale artificiaio 
pid essere idcntificato mediante 
le molerne macchine ciberne-
tiche. Va tuttavia pre«o tn con 
s.derazione il fatto che questi 
segnali possono eswre inviati 
sotto forma di informazioni tele-
metnche oppure di onde gravn-
ta/ionali o con altn mezzj aa 
cora 

La maggior parte degli astro 
nomi. degli astrofisici e dei 
radiofisia ntiene che anche l 
mtssili fotonici stano insufficient 
ti per i contatti diretU con le 
civilta extra terrestn. separate 
come debbono essere da enornu 
distanze stellart L'accademico 
Vakov Zekiovich, tuttavia. dice 
che nessuno pud prevedere co
me la vostra societa si potra svt-
luppare in un migliaio di anni. 
Cid vale particolarmente anche 
per le dviita extra-terrestri di 
cui non sappiamo ancora nulla. 

a cura di 6 . Citellini 

tatto con il ponte di comando. 
Questo tipo di autotnaztone, 

comporlando una forte riduzione 
del personale addetto alle mac
chine ha aperto perd un'altra se
rie di vrohlemi come qucllo. ad 
esempio. dt una manutenzione 
l>iu accurata e un divcrso con
trollo delle nuove apparecchia-
ture. 

La prima risposta c'te si <* data 
a questo tipo di esipenze e stata 
quella di mstallare a bordo un 
rcuistratore automatico dt dati 
relattvi al compoitamcnlo della 
nave, alle diverse condizioni del 
mare e del tempo, dei venti e del 
la velocita. Questi dati venivano 
radiotrasmessi alia sede della 
compapnia di armamento c qui 
elaborati da un cervcllo elettro 
nico capace di supperhe, corrca 
pcre, approvare le operazioni. 

II conucpno automatico di re 
pistrazione costiluisce di per se 
stesso un nuovo automatismo: 
poichd le informazioni concernen 
ti la navinazione ed il funzwna 
mento dei vari meccanismi veil 
pono acipiisite e stampate atitoma 
ttcamente non c piii necessaria la 
stesura del tradizionale « bro 
gliaccio > di bordo. 

Una volta imboccata la strada 
dcll'automazione navale la teem 
ca ha perd camnunato spedita 
mente. In Francia. a bordo di 
due navi curate rccentcmente 
sono state realizzate automaztfr 
ni complesse: sul transatlantico 
c Villi? de Bordeaux > e inslalla 
to sul ponte di comando un ban 
co di tclecomanda delle viacchi-
ne e dei pruppi elcttrarieni e sul 
la petroliera « Dolahella » il cori-
gcgno automatico di repislrazio 
ne dei dati e accoppiato ad un 
cervello elettronico della c terza 
generazione» in modo da avere 
quasi istantaneamente la sorve-
plianza e il consiolio del < com
puter » su oani manwra essen-
ziale della nave. 

Le esperienze piu avanzate ci 
vengono perd dal Ciappone. Da 
quattro anni naviqa infatii sulle 
rotte dall'Estremo Oricnte al Nor-
damenca ti mercantile < Kasuga-
san Maru » a bordo del quale tut
ti i comandi del reparto macchi
ne sono stati automatizzati e por 
tali in plancia e sono stati avpli-
cati anche ulteriori automatisml 
nella rcpolazione delta tempera 
tura in stiva e nelle manovre di 
imbarca e sbarco della merce. 

Su questa nave non viene ef-
felluato alcun turno di guardia 
in sala macchine durante la not 
te: un solo uomo. sul ponte dt 
comando. viqtla sul buon fttnzio-
namento del sistema di propul 
stone, aiutato da una accurata 
strumentazione in grado di rile-
tare opni variazione che inter-
venaa quattro ponti sotto di lui. 

L'esperimento. come hanno tof-
tolineato in una loro relazionc 
nli wnegncri Yamashtta e Oha-
shi. c estcsc attualmente. con 
identici. favorevoli. risultati. an 
die a tre petroliere sulle quail 
sono tnstallati remslraton m qra 
do di fissare su un telescritto tut-
te le condizioni operative cd onm 
eventuale variazione. aztonando 
tcmpestivamente un allarmc so 
noro ogmqualvolta cicne rtscon 
trato un tnconvemente. Un siste
ma elettronico collepato con I'al
tar me prcdispone adcfiuali inter-
venti automatic! in corristtonden 
za di eventuah guasti. 

Uno sviluppo co<ri rapido dcl
l'automazione nai ale nel corso 
di cinque anni conscnte la pre-
visione di ulteriori conquiste a 
breve scadenza sino ad arm-are 
alia realuzazione di controlli au 
tomattct sempre pui complessi 
(del tipo. ad esempio. aid applt 
cati nella navigaztone aerea) che 
consenlano. al limite. dt conse 
autre un programme per il con
trollo automatico della rare ca 
pace di far viapgiare un mercan
tile o una petroliera tenza nessu
no a bordo 

Una prospettiva del ger.cre 4 
naturalmenle del tutto tconca 
ma. come hanno affcrmato alctt-
m dei rclaton al convcjno che si 
sono dcdicatt a questo tipo di rtu 
di. potrehbe ctscrr g,a reahzza 
ta. con le possibility tecnu-he at-
lualt. 

II « programma per it controllo 
automatico d'una nave» capace 
dt spostare un mercantile o una 
petroliera (il caso delle naxt pat-
ieggen prauppane toluziom dt 
tipo dnerso per I'ovria necetst 
ta dt assicuiare i icrrizi a chi si 
fron a bordo) da un porta ad 
un allro senza la presenza dt un 
equipaggio e i h ' o impostato 
scienttficamente. Questa edmone 
fantascientifica del mittco t olan 
dese volante * sarebbe guidata 
da un cervcllo elettronico in cui 
fosse prefissata la rotta e tutte 
le possibili vananti. 

Velaboratore < nutrixo > 4ei da
ti necessari (velocity del vento, 
condizioni del mare ecc.) sareb
be in grado di calcolare la posi
zione istantanea della nave mu-
tando Vangolo di rotta in conti
nued sulla bast dei rilevamenti 

del « punto nave * ricavati dalle 
trasnussiom di un satellite arltji-
ciale e di comportarsi nel modo 
piu convenicnte per rapgiunp'jre 
il punto di arrivo trasmettendo 
gli ordini automaltcamente alia 
sala macchine. L'erentuule pen 
colo dt collisioiii potrvbbe essere 
evitato con I'tmpieno dcllo stessn 
calcolatorc al quale verrebbe 
fatta pcrvenire la sucressione de 
gli echt radar. Un sistema dt te-
levisione potrebbe iiifinc Uasmet. 
lere a terra, nella sede della com 
pagiita tutti t dati consentendo 
eveittuali mterrenti d'urgeuza. 

L'ipatevi e sugqestira. anche 
se dtslruqge il mtto del marmaio 
(che uomo di mare .snieh^e quel 
ptlota che manuvrasse una nave 
in traversata atlantica seduto su 
una poltrona davanti ad un tele 
visore, all'ultimo piano di qual
che grattacwlo per uffici?). K 
non e neppure stravaqnnte come 
assicurano i fccruci che la so-
stcngono. In fin dei conti, essi c*i 
corio. noil viagqiano qui oggi ae 
rei privi di ptlota e di equi 
paggio? 

Paolo Saletti 

schede 

«Le nostre 
distanze » 

Viveie in annonia con se stes 
si e con gli altri .S|H-NM> significa 
|)otere piu o meno fnnre di dati 
di cerlezza. di valnri in cm ntx> 
.s.i la garaiuia della propria col-
locazione nel mondo. I.a inizi.iti 
va personale suole. allora. e.ssee 
regolata da iiorme In-lle fatte 
che. mentre dannu lillusione di 
una propna re.spons.ilnlila, sal 
vaguard.'ino da ogni IISLIHO. La 
esistenz.1 scorre. COM. in una 
routine di a/iom che possono an 
die sembiare di libera e|«/ione 
ma che. ill fatto. .sono ahitudmi 
al confoniiismii K «-e. per a wen 
tura. .si c proiettati fuon da quel 
I ordito di regole. alloi.i non si 
riesce piu a «coinrideie con 
mente»: con la constat.i/ione. 
nelle cose, della in.mean/a <li 
< necessity ». di * sensu >. di « ra 
tfione >. .si scopre il proprio 
.siiiarrirnento. I.i propria solitu 
dine. 

Questo e (|uanlo succede a Lin 
da. la protagomsta del nuovo b 
bio di Angela Bianiliim Le nostre 
distanze (Mondadon). (iiunta 
profuga in America in seguito 
allespulsione degli ebrei dal 
1'Kalia. mentre durante la guerra 
nulioni di suoi fratclh biiluscono 
le ternhih elleratez/e del na/i 
.sino. scute la gr<i\c/Ai del suo 
destino di refuqie che non vuole 
ne sa. atcettare. L-i sens.i/ione 
di essere precipit.it,! :n una di 
riu nsiorie ati-mporale la tiene M> 
spes.i e sci->sa tra quella che era 
Mala e quella che dovicbbc es 
sere. 1*1 sua Folitudine e la di 
vcrsila delle cose sono il suo 
« rovello ». 

l-a dispoiiihilii.1 del st.o stato 
(I ammo la apre alia scdu/ione 
della unuersita di Aubrey, nella 
fjualc le si o0*rono due solu/ioni 
Per un \erso. quella impt-gnaia. 
dillicile. da ens! riu re con assiduo 
operoso intenento. dell'idillio 
complicato col profes«ore I-o«en 
berg. j>er I'altro. quella apparen 
tcmen!e facile e p.ana dell'aspi-
ra/ione al matrimonio con l'« in 
congruo » Ti-d. Li preferenza per 
Ted e segno dcD'ambiguita della 
sua condj/ione di refuqie che mi 
ra a saUaguardarsi dalla solitu 
dine CTJO « le opixirtumta mora 
h » della tradi7:oi>e. 

I-a sua inc.i[ia( ita di costruirsi 
nwne reaolc non e in rondo, che 
difetto di « speranza » Mentre in 
Kuropa pf-r la guerra na/i*ia im 
pervers.ua la distru/ione. la 
« speranz.« » avrebbe ((otu'o cv 
sere ahmentata con le due c op 
portunita » indicate da l.oucn 
berg: c quella d: non morire e 
quella di la\orarc». Velleitana 
e. invece. la p.'ttesa di esorciz-
zare la snlitudine «olo con la 
« prescn/i um.ina » e « un codice 
civile della coscienza » 

Quando. come presuppone la 
protagom.sta. ia storia si riduce 
ad opacita spesse zone d'ombra 
— incolmabili < distanze» — si 
frappongono fra un individuo e 
I'altro e ne impediscono la comu 
nicabilita e la comprensione. In 
questo caso. il reale conscnte so 
lo domandc destinate a non rice 
vcre nsposte. Per questo. nclla 
Bianchim. il tono della narrazio 
ne e interrogativo: I'immaginazio-
ne retrospcttiva riordina il n-
cordo. ma senza la Oducia di po-
tcrlo chiuderc in un sigmficato. 

a. I. t. 

Manuel Tundn de Lara 
STORIA 
DELLA REPUBBLICA 
E DELLA GUERRA 
CIVILE IN SPAGNA 
Ttflduzione di Agosiuio Bctto 
ni.a cura di ROM Rossi ed E. 
Lapicciiclla. pp. 740. L 3 800 
Palla guerra in Marocco a] 
I'instaurazionc del rcgimt 
di Franco, una storia sistc-
ni3tiC4 della Spdgna con-
teipporanca 

George Rude 
DALLA BASTIGLIA 
AL TERMIDORO 
Traduzione di Lisa Fubini 
pp. 300. L 2 800 
Un suggestivo studio della 
rivoluzione attraverso la 
analisi della cojupostzione 
sociale delle masse che nt 
furono protagonlste 

Nostro tempo 

Gianfranco Corsini 
L'AMERICA 
DEL DISSENSO 
pp 324, L 1.500 
Le voci piu diverse della 
politica e della cultura 
flfhcricune • da Bob Ken 
ncdy a Galbraith, da Ken-
nan a Mailer, da Snow alia 
« nuova sinistra » • contro 
la politica licWescalation 

Jacques Lambert 
L'AMERrCA LATINA 
A CUM di bcrpio de Santis 
pp 480. L 1 K00 
Un panorama completo del 
sud-Amcrica 

Scrittori 
sovietici 

Konstantin Simonov 
COMPAGNI D'ARME 
Traduzione di B Zacchini e 
V. 1'rassati, pp 430. L 2 500 
Un avvincente roman/o di 
guerra dcll'autorc dc « 1 
vivi c i morn », ambicntato 
in Estremo Oricnte 

I classici della 
letteratura 

Gustave Flaubert 
MADAME BOVARY 
Prelazionc di Mario Ilonfantinl, 
traduzione di Ottavio Cecchl 
pp 380 L 2.300 
Una nuova traduzione del 
cspolavoro Haubcrnano 
con un afhpio saggio intro-
duttivo sulla vita c I'opera 
del grande scrinore 

Nuova biblioteca 
di cultura 

Bettelheim • Charriere • 
Marchisio 
IL SOCIALISMO 
IN CINA 
Traduzione di Anna Laura Ca» 
ladei, pp. 210. L 1 200 
Le lince gcncrali della pia-
nificazione cinesc 

Opere di Lenin 

Lenin 

I GIORNI DELLA 
RIVOLUZIONE 
Vol XXVI delle Opere, Jnda. 
none di Giuseppe Garriiano, 
pp 570, L 2 800 
Dal settembre del 1917 al 
fcbbraio del 1918 
^ ^ ^ i ™ ^ ^ — » — ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ — " ^ ^ ^ • a w a a a a a a a > 

Le idee 
Babeuf Saint Simon • 
Fourier 8lanqui Con> 
siderant Owen We^ 
tling • Blanc • Lamennaia 
Proudhon 
IL SOCIALISMO 
PRIMA Dl MARX 
A cura di Glan Mario Br 
pp 573 L 900 

Antonio Gramscl 
LA OUESTIONE 
MERIDIONALE 
A cur* di Franco de fafi 
Valentino Parlato 
»p 160 L 330 

Marx, Engels 
LA CONCEZIONE 
MATERIALISTICA 
DELLA STORIA 
A cura di Fausto Codina 
pp 117 L 350 

Biblioteca 
politica 

ATTI e RISOLUZIONI 
OELLXI 
CONGRESSO OEL PCI 
pp 850. L 3000 

TESTI E DOCUMENTI 
DEL XXIII 
CONGRESSO DEL PCUS 
PP. 420. L 1500 

IDITORI RIUNITI 
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