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I DOSAGGI Dl PAOLO VI 

Parole che lasciano 
la guerra che trovano 

I generici appelli pacifist!, staccati da ogni giudizio politico, so-
no f uori f ase rispetto alia prospettiva del genocidio nel Vietnam 

I 1 a collocjuio con i lettori 

Era scontato che in occa-
iione di queste feste nata-
lizie e di Capodanno Pao
lo VI rinnovasse agli ameri
cani Vinvito a cessare i 
bombardamenti contro la Re-
pubblica democratica del Viet
nam. Egli lo aveva gia Jatto 
altre volte distaccandosi net-
tamente a destra dalle posi-
xioni piu reazionarie di altri 
centri di potere e personalitd 
delta Chiesa cattolica ma an-
che rimanendo guardingamen-
te lontano, a sinistra, dalle 
giuste posizioni di quelle im-
ponente schiera di cattolici 
che in ogni parte del mondo 
hanno da tempo irreversibii 
mente compreso da che par
te sta lo aggredito e da che 
parte sta la violenza distrut-
trice e genocida nel Vietnam. 

Cid che non era scontato e 
che si attendeva come la no-
vitd, come il tratto marcan-
te del messaggio pontificio 
era il conoscere se il Papa 
avrebbe ancora una volta in-
sistito nel richiedere per la 
eventuate cessazione dei bom
bardamenti americani sul 
Nord Vietnam una qualsiasi 
contropartita ai vietnamiti. e 
tanto piu la piii impossibile 
e assurda delle contropariite, 
vale a dire la cessazione del
ta resistenza al sud mentre 
I'aggressione perdura. 

Paolo VI non solo ha insi-
stito, malgrado tutte le sfu-
mature del linguaggio. nel 
chiedere tale contTopartita, 
ma ha avuto ancora una vol
ta un accenno assai sgrade-
vole perche" oscuro al «terro-
ristno > davvero non degno di 
colui il quale, vergando la 
enciclica «Populorum pro-
gressio >, aveva avuto il ci
vile e morale coraggio di af-
fermare. primo nella storia 
del pensiero cattolico. il di-
ritto dei popoli al ricorso alle 
armi laddove la persona uma-
na k divenuta oggetto di una 
insopportabile persecuzione. 

E' chiaro che in un simile 
contesto anche gli appelli al 
negoziato, al compromesso, 
alia soluzione onorevole per le 
dv.e parti non possono non fi-
nire per assumere che un si-
gnificato ben diverso. Quale 
negoziato, un negoziato che 
porta dal presupposto di 
uguall colpe dalle due parti? 
Quale compromesso, un com
promesso che porti gia nel suo 
grembo non si sa quale ipo-
teca americana sul suolo viet-
namita? Quale soluzione ono
revole, una soluzione per la 
quale Vonore sarebbe quello 
di riconoscere ad aggressori e 

ad aggrediti uguali responsa-
bilita e qualcosa in comune 
da spartire? Cid significhe-
rebbe niente altro che volere 
impastare il cemento stesso 
di ogni possibile negoziato 
con il veleno del riconosci-
mento agli Stati Uniti d'Ame-
rica di un diritto che e* pro
pria quello, e solo quello, per 
la cui contestazione radi
cate i vietnamiti si battono: 
il diritto di impedire con 
la forza I'autodeterminazione 
dei popoli. 

Si pud, volendo dare alia 
prudenza politico e alia sag-
gezza diplomatica un po' piu 

del peso dovuto, riconoscere 
al dosaggio delle parole di 
Paolo VI, Vestremo tentativo 
di richiedere al piu forte un 
alto generoso di attenuazlone 
delta sua forza cercando di 
non apparirgli partigiano, e il 
Papa esplicitamente lo dice: 
c Estranei ad ogni interesse di 
parte, ecc. >. Ma tutto cid e 
terribilmente fuori fase rispet
to al ritmo reale delle cose 
del Vietnam. Tutto cid e* ine-
vitabilmente destinato a rima-
nere nell'ambito delta racco-
mandazione e a non sfiorare 
nemmeno quello dell'interven-
to politico effettivo. E, per 

PHONG HO — Rastrellamento degli aggressor! USA in un 
villaggio vietnamfta. Una bamblna spaventata cerca di GO* 
prirsi gll occhl con la mano 

Con una sessione sfraordinaria del Soviet supremo e del CC 

CELEBRATO IL 50° DELLA 
REPUBBLICA UCRAINA 

Grandi successi nella eostruzione del socia-
lismo — I discorsi di Breznev e di Scelest 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23. 

II 50° anrriversario deUa Re* 
pubblica socialista Ucraina e sta
te oggi solennemente celebrato 
a Kiev con una sessione straor-
dinaria del Soviet Supremo e 
del Comitato cvntrale del par-
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tito, djaanzi alia quale hanno 
parlato il segretario del PCUS. 
Breznev e il .segretario del par-
tito ucratno Scelest. Erano pre-
senti i presidenti del Consigtio e 
i segretari di partito delle altre 
14 Repubhzkne aovietiche. non-
che varie delegaaoni. fra cui 
queUa deSa Lega degli ucraini 
americani (canadesi e statuni-
tensi). 

Come si sa, rUcraina costitui-
soe. per numero di abitanti. la 
piu importante nasonabta so-
vietjea dopo queUa russa. La 
Repubbaca — come ha ricor-
dato Scetest — e oggi uno dei 
paeai piu srfluppati del mondo. 
con un reddito nettamente so-
periore a quello deU'ItaUa: ba-
sta ricordare che quest'anno essa 
ha toccato i 43 rninbni di ton-
neUate dt acciaio e i 109 mOiar-
di dfi Kwh di elettricita. 

D compagno Breznev si e par-
Ueolanneote intrattenuto sulla 
portata nvokizaonaria delTattua-
zione dei prmcipi leninisti suTa 
que^ione nazionale. Al gioco dei 
nazfonahsm:. ha detto. noi ab-
btamo rontrapposto la cooceao 
ne nazionaie della dasse ope-
raia che ha postulato 1'egua-
glianza e Tamiciz^ fra i popon. 
II procesao di avvicmamento del
le nazjoni e un comn3«s5o feno-
meno storico: in esso non sono 
ammi.V'abili ne una fretta irre-
xponsab^e ne un atteggiamento 
frenante. Bisogna tener conto 
sia degli interessi deSe singole 
nazioni .oocialiste che di quelli 
generaK e aovrastanta della edi-
ficazjone comunista. E nostro 
dm-ere — ha agghnto il segre
tario del PCUS — e di attuare 
una coerente poHtica di egua-
gbanza e di solidarieta verso i 
popoli dellURSS e, in pari tem
po. verso gk aitri paesi socia-
listi e i popoli che ai aono abe-
rati dal giogo cokniafe. Tanto 
piu queato attcggUmaato ai ri-
vela costruttivo in qoanto pro-
grediace la potenza e la proape-
nta dell'URSS nel suo complessa 

«Domani — ha amunciato 
Breawv — varra prodoUa la 

centomilionesima tonnellata di 
acciaio di quest'anno. E' una 
grande vittoria che poniamo al 
servizio della eostruzione del co-
munismo e dell'innalzamento del 
benessere popolare>. 

La RepubbJica ucraina e atata 
snsignita. dopo queOa ruasa e 
dopo le regiorri di Mosca • di 
Leningrado. dell'Ordine deMa Ri-
voluzione di Ottobre. 

Enzo Roggi 

Dick Gregory 
digiuno da 30 

giorni contro 

I'aggressione USA 

a! Vietnam 
NEW YORK. 23 

Dick Gregory. Fattore negro 
noto per la sua intensa attivita 
a favore dei diritti civili e per 
la pace, ha dkrrnarato ieri nel 
corso di una conferenza stampa 
di essere giunto al 30° giorno 
di digiuno e che continuera a 
digiunare flno a Capodanno per 
proiestare contro raggressione 
americana al Vietnam. 

Gregory ha detto di essersi 
sostenuto beveodo solo acqua 
datillata. 
' «Non mi tagtierd i capeOL 
non mi faro la barba, non in-
dossero abki convenzionali flno 
a che la guerra nel Vietnam 
non cessera ». ha agghmto l'at-
tore al Village Gate, un night 
club dova ha ricevuto i gk>r-

Qiunto, con questo inconve-
niente: che, certo al di Id 
della volontd del Pontefice, 
cid che sul piano della racco-
mandazione suona soltanto co
me generico appello pacifista 
sul piano della concretezza 
politico suona purtroppo an
cora una volta e soltanto co
me volontd di evitare il giu
dizio su quanta I'imperia-
lismo neocolonialista sta fa-
cendo nel Vietnam e la ine
vitable condanna che ne 
deriva. 

Sento gid battere suite mie 
spalle mani ammonitrici che 
sussurrano: t Quanta fretta, 
quanta fretta, non si pud chie
dere al Papa di parlare il lin
guaggio dei comunisti >. II 
fatto e* che al Papa si chiede 
di parlare il linguaggio che 
d stato suo non piu di otto 
mesi or sono nella < Populo
rum progressio > e di non ri-
tirarsene nella illusione di 
raggiungere con gli stntmenti 
della opportunita cid che tut
to fa presumere sarebbe piu 
facilmente e forse sicuramen-
te raggiunto con gli strumen-
ti della veritd. 

Quando si pone, infatti, il 
giusto problema della pace e 
del negoziato nel Vietnam oc-
corre una buona volta met-
tersi in capo che non e sol
tanto agli americani che ci 
si deve rivolgere, ma final-
mente ai vietnamiti stessi co
me ai principali interessati e 
competenti nella loro distinta 
veste di dirigenti della RDV 
e del FNL. Si continua invece 
a trascurare questo fonda-
mentale dato di fatto e non 
ci si accorge che per addol-
cire la pillola della critica 
agli USA si finisce inevitabil-
mente per elevare un muro 
sempre piu impenetrable di 
incomprensione con il popolo 
vietnamita e con i suoi eroici 
dirigenti al Nord e al Sud. 

Dunque la chiarezza prima 
di tutto e la certezza che solo 
dalla chiarezza ogni positiva 
conclusione pratica pud deri-
vare, anche le piii impensa-
bili alio stato attuale dei fatti. 
Chiarezza vuol dire innanzi-
tutto che nel Vietnam c'H un 
problema del Nord e e'e un 
problema del Sud, che e'e 
una pace da avviare col nord 
mettendo fine alia aggressio-
ne dal cielo e dal mare e c'i 
una pace da avviare col sud 
mettendo fine alia aggressio-
ne in terra e aprendo la via 
alia rapida applicazione di 
quel programma politico del 
FNL che suona libere ele-
zioni, governo di coalizione, 
sovranitd, neutralitd. Confon-
dere il tutto in un generico 
appello alia cessazione delle 
violenze dalle due parti signi
fied rimaner lontani le mille 
miglia dalla realtd vietnami
ta, significa non voter trarre 
la dovuta esperienza da sette 
anni di guerra che gli USA 
non riescono a vincere e si
gnifica non aver ancora af-
ferrato quale & la prospettiva 
immediata di genocidio che 
gli americani hanno affidato 
al loro ricatto politico al po
polo vietnamita. 

Chi scrive non ha mancato 
anche pubblicamente e su 
queste stesse colonne di testi-
moniare a Paolo VI il ricono-
scimento che gli spetta di es
sere un uomo impegnato alia 
ricerca delle gigantesche di-
mensioni del dilemma fra 
vita e morte del mondo nel 
secolo nostro. E' propria in 
ragione di tale libero convin-
cimento che il sottoscritto 
sente il dovere di segnalare 
in tutto lo svolgimento della 
politico vaticana nei confron-
ti del Vietnam durante Vul~ 
timo anno U riflesso quasi in-
spiegabile, cid che £ ancora 
piu fastidioso e nocivo, di un 
graduate arretramento dalla 
zona della autonoma e so-
vrana ricerca di veritd nella 
zona di una diplomazia che 
lungi dal prendere di petto lo 
ostacolo preferisce ancora 
una volta tnsistere neua vec-
chia Ulusione di un compli-
cato aggiramento. 

Queste osservazioni riguar-
dano la Chiesa cattolica tutta 
intiera e la grande scelta che 
sta davanti a lei su scala 
mondiale dopo Giovanni XXIII, 
dopo il Concilio e dopo rEn
ciclica « Populorum progres
sion, ma riguarda anche i 
laid, religiosi e atei, che 
fanno politico in veste di mi-
nistri alia testa dei governi 
atlantici. ' Le responsabilita 
che sidle loro spalle ricadono 
sono certo ancor piu gravi. 
Anche per questo quando Pao
lo VI tocca il capitate pro
blema del Vietnam dovrebbe, 
a mio sommesso arviso, guar-
darsi dall'usare parole le ava-
li possono in un modo qual
siasi e certo contro le sue 
intenzioni Jornire alibi a co-
loro che. come ad esempio m 
Italia, nemmeno hanno avuto 
ancora il coraggio di distin-
guersi dalla servitu ameri
cana e al contrario ne sono 
nascostamente (perchi oggi 
i vergogna il farlo alia luce 
del sole) i ph\ stolidi e acca-
niti assertori. 

§ 

Antonello Trombadori 

UN INGIUSTO GIUDIZIO SUI SINDACATI 

A che serve questa legge 
sulla «giusta causa» se 
i licenziamenti continuano? 
Non i l deve dimenticare che In ultima analisi tutto dipende dal rapport! di forza e che una legge tanto ostlca al 
padronato non puo sfuggire a! pericolo di venire violata se per la sua corretta applicazione non viene sviluppata 
una pressione almeno simile a quella che e stata necessaria per vararla 

VI «v*v« gift K/lt lo altra rel
ic par Mprlm*r« la m l i par-
plaaslla sulla forza dalla a glu-
tta cauM a nall'lmpadlre e rwl 
randara nullo un Hconilimatv-
to. La ml i parplattJta non 4 
« campata In aria • parcha I v 
voro In una azlanda matalmas-
aanlca, tono da matl oggetto dl 
prastlonl da parte padronala 
par farml dlmattara ad atil-
ale glornalmenta a lotta Itolt-
la d| eolleghl, lotta eha hanno 
»n aalto dlverto: chl al dlmet-
la, «hl ricatta I'azlanda aacorv 
do la awe forza a I'lmportanxa 
dal aagratwccl dl eul 4 depotI-
tarlo, chl riiponda toliment* dl 
dlfendertl tindacalmanta (coma 
la Mttoicrltta). 

Ho ktto, per6, nella aettl-
mane tcorae, a propottto dl 
wn'altra fabbrlca, un glornaletto 
cha vl Invlo • che tra I'altro dl-
ee: a Perch* I dirigenti alrtdata-
II tacclono, parcha la Com ml J-
•lone interna non Intervlarta dl 
fronte al avaaegutrsl cW llca.-t-
afamantlr... Parcha la FIOM 
non al 4 santita In dovere dl 
matter* In guardia gli opera!? .. 
Perch* II padrone puo llcenil*-
r* com* vuol*?... Dove 4 anda-
la a finlre quaita " gluita caj-
aa " dl fronte all'attacco padrs-
nale?... La programmazion* pa-
dronala 4 la programmazion* 
dall'ofrentlva antioperala, attra-
verso la collaboration* d*l dl-
rigantl slndacall ». 

C'4 dunqu* qualcoaa ctw non 
fwnslona nel nostra alndacato, 
dal quale II lavoratora — •* -
prartutto nel llcenzlamenH — 
non si sent* tutelata a avfTW 
d*nza. 

I allora a che eoaa ear* a epe» 
aaa « ghnta cavsa »? 

D o H m A.B. POSnOLIOrnl 
(Napoll) 

Abbtamo letto U rltaglio 
del glornaletto invlatocl dal
la dottoressa Postlgllone. Non 
e'era da dubitarne: esao non 
e aempllce ma sempltclono, 
e non e affatto utile bensl no
civo. VI si dice in sostanza 
che 11 sindacato e un tradi-
tore e che la c giusta causa a 
e una turlupinatura: se av-
Tengono licenziamenti nella 
fabbriche, la colpa starebte 
tutta 11. In termini piu sfu-
matl questo aembra anche il 
pensiero della nostra lettrlca 
la quale, dal canto suo, vl ag-
glunge un certo fideismo le-
galitario. Perche i padroni 
possono licenziare? Perche 
ana legge e un sindacato non 
H riescono a fermare? 

Sa le cose fossero davvero 
•osl aemplicL.. Intanto, bl-
sogna ammettere che una 
legge — come un contratto 
— poasa essere soggetta a 
violazioni. Non basta che e v 
aa sla emanata perche ess a 
ala rispettata. E la legge sul
la « giusta causa » e rimasta 
talmente tn gola al padronv 
to, che le violazionl soro 
aana'altro preventivabill: quel 
efae occorre fare e lmpedir-
a*. non crederle impossibl-
11. La gturisprudenza si e ap-
pena awenturata sul terrer.o 
nuoro aperto dalla legge; e 

, aoancano alcuna sentence 

positive, cosl come non man-
cano interpretazionl restrit-
Uve. Slamo ancora agli ini-
i\, e perche la legge valga 
dawero ci vorra almeno tan-
ta pressione quanto quella 
che e stata necessaria per 
vararla. 

Poi e'e da considerare — 
e qui bisogna parlare fran-
camente — il comprensibllo 
stato d'anlmo di alcuni lavo-
ratori i quali vorrebbero che 
tutti I licenziamenti indivi
dual! rientrassero nelle nor-
me di « giusta causa ». Biso
gna dirlo: se la legge avesse 
tale forza, saremmo pressap-
poco in regime socialista. II 
prowedimento prescrive sol
tanto — ed e assai — che per 
un Hcenziamento individuale 
vi deve essere una giusta 
causa o un giustiflcato m o 
tivo; e sancisce esplicitamen
te la nullita di licenziamenti 
Ingiusti o ingiustiflcati, qua
il quelli adottati per ragionl 
politlco-sindacali. 

Ora, se tale legge non sal-
va automaticamente il posto 
a questo o quel lavoratore, 
la si pub forse buttare? In 
regime capitalistico, nessuna 
legge e nessun contratto dl-
fendono automaticamente 11 
lavoratore dal padrone. Oc
corre appoggiare la legge col 
rapporto di forza. Si pensi 
al diritto di sciopero, garan-
tlto dalla Costituzione e ma-
nomesso dalla Cassazione: se 
stessimo a sentire le senten-
ze (come le ultlme sulle 
astensionl dal lavoro straor 
dinario). smetteremmo dl 
scloperare. 

Dunque la realta e piu 
complessa di quanto pub ap-
parire. La stessa nulltta del 
llcenziamento senza « giusta 
causa », non s'e potuta man-
tenere in tutto il suo valo-
re, nella legge, poiche la 
maggioranza dl centro-sinl-
stra ha ceduto. Pertanto e'e 
una nullita di principio, che 
di per se non implica la rias-
sunzlone del lavoratore. E 
questo e uno del limlti che 
U PCI ha indicato subito 
dopo l'approvazione della 
a giusta causa ». 

Un llmite esterno e poi da
to dal fattb che il centro-si-
nlstra, nonostante i suoi pro-
grammi, non ha varato quel 
complesso di prowedimentl 
atto a tutelare i diritti del 
lavoratori, che Di Vittorio 
propose 10 anni fa come 
• Statuto* e che il PCI ha 
rilanciato come misura Indi-
spensabile: proprio per crea-
re un'intelaiatura legislativa 
dl liberta del lavoratori, sen
za la quale un singolo prov-
vedimento rtsulta comunque 
parziale e tnsufflciente. In 
one va conslderato il fatto 
che. non essendo stata rlfor-
mata la Magistratura, le ver-
tenze giuridiche di lavoro si 
trascinano per anni insieme 
alle pratiche che soffocano 1 
nostri tribunal!. Anche que
sta constatazlone e importan
te e — direi — contestuale 
a leggl come la « giusta cau
sa*. Perche, se un lavorato
re deve attendere per tre an
ni un giudizio a lul favore-
vole, certo resta fortemente 
handicappato anche nel suo 
buon diritto. Ma con ci6, si 
pub llquldare la «giusta 
causa »? 

Infthe 11 alndacato. Tuttl 
sanno che 11 suo interrento, 
In questa fase che vede uno 
stilllcidlo dl licenziamenti in-

dlviduall, quasi tuttl motiva-
tl da ragionl c tecnologiche », 
e oltremodo difficile. E* diffi
cile sprigionare in tutte le 
sltuazioni una forza colletti-
va in difesa del singolo col-
plto. E' difficile poter af-
frontare la difesa di tutti i 
colplti, che a volte non si ri-
volgono al sindacato perche 

dlstante e la sua sede o dl-
sabituati sono loro. 

Gludlcare male il sindaca
to perche non e presente 
ovunque e perche non sbar-
ra la strada al llcenziamen
to; dimenticare che tutto di
pende sempre dal rapportl dl 
forza speclflcl e che la leg
ge non scatta automatica

mente, significa gludlcare tn 
modo sbagllato. 

Crltlche alia < giusta cau
sa » e ai sindacati possono 
e debbono certo essercl: ma 
per alutare. E con la consa-
pevolezza dl alutare In tal 
modo so stessi. 

ARIS ACCORNERO 

E' POSSIBILE MA NON SEMPRE CONVENIENTE 

Come si recupera 
l'energia spesa 
per frenare un treno 
I motori elettrici possono essere usati in fase di frenatura come 
dinamo, per restituire energia alia linea di alimentazione oppure 
per caricare le batterie e gli accumulator! di bordo 

In qu*stl mesi In cui si par-
la tanto di crisi dalle azienda 
tranvlarle e delle ferrovte mlno-
rl , a m* che non sono affatto 
un tacnico 4 valuta un'ldea che 
magari, lemplice com'4, non ha 
alcun valore; ma che se lo aves
se sarvlrebb* cartamanta a rl-
durr* un poco I* spesa. 

SI tratta dl questo: I tram 
— a anche cert* ferrovl* — nel 
loro movlmento quotidiano ao
no costrattl a frequentl frena-
te, disperd*ndo cosl una gran-
da quantiti di energia sotto for
ma dl attrlto • dl calor*. 

Non sarebbe postibil* aacogl-
tar* un slst*m* frenant* ch* in
vece) immagenlnassa questa *n*r-
gia • la rastltulss* sotto forma 
dl aplnta al momanto vol u to, 
clo4 quando II vaicolo deve dl 
nuovo accelerare, o p*rcorr*r* 
una salita • coal via? 

In fondo anch* n*r I* blclelet-
t* blsogrwrabb* studlar* qualche 
coaa di slmil*. 

Intanto vl porgo I mlel plO cor
dial! aalutl. 

MAURO MAZZUCCONE 
( Bologna) 

Le possibilita della cosld-
detta • frenatura a recupe-
ro» dei veicoli a trazione 
elettrica non e un'ldea pere-
grina, giacche fu in tra vista 
fin dagli albori dell'elettrifica-
zlone ferroviaria, e cioe gia 
nel primo decennlo del no
stra secolo, in particolare 
nei veicoli alimentatl a cor-
rente continua. 

II principio e piuttosto lo-
gico ed anche, in apparenza, 
sempllce: il velcolo in cor-
sa posslede una certa ener
gia, e cioe energia cinetica, 
proprio perche si trova in 
movimento. Tale energia — 
come dice 11 nostro lettore 
— viene dl solito dissipata 
nei freni sotto forma dl ca-
lore quando occorre arresta-
re il velcolo. Per contro 11 
velcolo stesso e muni to dl 
uno o piu motori elettrici 
del tipo con collettore a la-
melle, 1 quali possono senza 

alcuna modiflca struttuxale 
essere utilizzati anche come 
generatori, e cioe come di
namo. E' logico pensare quin-
di ad un veicolo che, quando 
accelera e quando procede 
coi motori in funzione, as-
sorbe energia dalla linea dl 
alimentazione; e che, in fa
se dl frenatura, restltulsce 
energia alia linea stessa, utl-
lizzando i propri motori co
me generatori e nel contem-
po come mezzi frenanti. 

Questo viene reallzzato ab-
bastanza comunemente in 
campo ferroviario, specie nel
le linee dl montagna che 
comportano lunghl trattl ac-
clivi. In questi cast, un con-
vogllo che percorre la linea 
in salita, assorbe energia dal
la linea elettrica di alimen
tazione, mentre un convoglio 
che la percorre in discesa 
restituisce energia alia linea, 
utilizzando i motori del rela-
tivo locomotore come gene
ratori e nel contempo come 
freni. 

Una realizzazlone dl que
sto tipo non e perb del tut
to semplice, in quanto la 
tensione dei motori chefun-
zionano come generator! de
ve essere regolata e mante-
nuta a un valore superiore a 
quello della linea la quale, 
per di piii, varia notevolmen-
te in funzione del carico. Oc
corre quindi aggiungere a 
bordo del locomotore una o 
piii dinamo per l'eccitazio-
ne indipendente dei motori 
quando funzionano come ge
nerator!, oppure dinamo sur-
voltrici, e slsteml di regola-
zlone della tensione non tan
to semplici. 

Alio stato attuale della tec-
nica, predisporre 1 veicoli a 
trazione elettrica per la fre
natura a recupero risulta 
economicamente conveniente 
soltanto in quelle reti ferro-
viarie in cui si hanno linee 
di montagna con sensibili 
pendenze e sviluppate per 
decine o meglio centinala di 
chilometri. 

Utilizzare 11 principio del
ta frenatura elettrica a recu
pero per veicoli elettrici che 
procedono in pianura e per 

veicoli urban!, e tecnlcamen-
te possibile: basta munirll 
del circuit} elettrici adatti 
per lnserirne ! motori sulla 
linea come generatori e rego-
larne debitamente la tensio
ne. Esperimenti in questo 
senso sono stati fatti nel pas-
sato, con esito positivo dal 
punto di vista tecnlco, ma 
negativo dal punto di vista 
economico. 11 risparmio, cioe, 
di energia che si pub fare 
con la frenatura a recupero 
non compensa 11 maggior co-
sto dell'implanto elettrico 
dei veicoli e la necessita dl 
una regolazione della tensio
ne della rete. che risulta aa-
sai piii difficile e oneroaa 
che non nel casl normali-

Non 6 escluso che con 11 
progredlre dei slsteml stati-
ci (elettronicl) dl regolazio
ne, 11 problema si ponga In 
un modo nuovo nel prossi-
mo futuro, per cui sl ripre-
senti la convenienza della fre
natura a recupero anche nel 
veicoli urban!. Non sembra 
perb che questo traguardo, 
almeno per ora, sla roolto 
prosslmo. 

In moltl veicoli urban] una 
aliquota dell'energia cineti
ca viene utllizzata per cari
care le batterie e gll accu
mulator! di bordo nella fa
se di rallentamento e frena
tura. Le moderne carrozze 
ferroviarle sono munite di 
generatori c trascinati», a 
cioe accoppiati meccanlca-
mente alle mote d! corsa, 1 
quali prowedono a carica
re le batterie anche in fase 
di frenatura. Lo stesso si 
veriflca per moltl tlpl di fl-
lobus urban!. Si tratta co
munque dl un recupero per-
centualmente assa! modesto 
rispetto a tutta l'energia ci
netica del velcolo che viene 
dissipata nei slsteml frenan
ti meccanici fceppi sul cer-
chioni, o freno a tamburo • 
a disco a ferod!) ed elettrici 
(motori dl bordo funzionan-
ti da generatori che dlssi-
pano l'energia entro resisten. 
ze elettriche. sempre sotto 
forma dl calore). 

PAOLO SASSI 

DOPO LA VinORIA DEL «ROBOT* SOVIETICO SU QUELLO AMERICANO 

Perche l'uomo gioca a scacchi 
meglio del calcolatore 
N cecvello umino non ha bisogno di esaminare di volta in volta tutte le infinite mosse teoricamente possibill. 
ma scarta a pr iori quelle che sono Inuti l i o dannose - Perche la macchina possa fare altrettanto e necessario porre 
dot l imit! alia sua capacita di scelta 

atrl del gtooo degli •oacrhl 
Kaparlorl alia •mloolav 

• Irtca 
Queato par una ragtona 

aoolto t«cnpUo»: fl eerrailo 
•mano, oocne al • ranuto coo-
Ibrmando IMI oono della n a 
•fohrikne phoiaecolara, noo 

' dl •aanunare di 
•kitta k» infl-

del glooo, mm acarta a prio
ri tutta quella che aono tnu-
tm o chlajmrnaote dannose. 

La macchina s o . Essa aa-
rabba portata a compiere 

aworo; 

allora drtenterebba pratlca-
mente Imposaibile portare a 
termine anche una sola par
tita. 81 penal, per avers una 
idea, eh* secondo 1 calcoli 
dal matsmatloo belga Krait-

chik, la cifra totale delle va-
rianti del gioco degli acac-
chi e vldna al nuroero di 
210 elevato alia centosedicesi-
ma potenza. Se tutta la po-
polazlone del globo cioe ai 
mettesse a giocare per tut
ta la giornata e ciascuna per
sona compisse una mossa al 
secondo, basterebbero appe-
na 10 secoll elevati alia cen-
tesima potenza per venire a 
capo di tutte le partite. 

In questa situazione e ne
cessario inserire nei calco-
latori, oltre a un program
ma In codice contenente le 
regole del gioco vere e pro-
prie, 0 valore di ogni pez-
n> (p. es. la reglna 10, la 
torre 5, il cavalio e l'alfiere 
S e mezzo) • 11 diverso va
lore del controHo delle di
verse parti della scacchlera 
f p. es. le caselle centrall del
la scacchlera valgono dl piu), 
anche le norms per poter se-
lezionars con sufficiente ra-

Bidita e predsione le vie uti-
verao la vittoria e poter 

valutara cosl le diverse mos
se senza doverne anallzzars 
tutte Is varlanti. Questo com-

plto e affidato alia parts 
acreativaa del programms, 
che deve perb ltmltarsl a 
delle varlanti forzate. 

Perdb In qualche occaalorje 
l'uomo, purche sla uno scao-
chista bravisslmo, risulta an
cora superiore, perche libero 
dai limiti che e neceaaarlo 
tmporre alia macchina per 
arrivare a usarla con efll-
cacia. 

In effetti, per esempio, la 
calcolatrice usata dagli scian-
ziatl aovietici aespkjravaa II 
futuro della partita par ot
to mosse propria • otto mos
se dell'awersario (e sl ders 
riconoscere che nessun gk> 
catore a m grado di f a n 
questo); ma dopo le prims 
3 o 6 mosse, utUlnava so
lo le vartenti forsats previ-
ste dal programma inaerlto 
m essa. 

E' curioso constatars mfl> 
ne come l'elaborazione slst-
tronica abbla portato a con-
rermare la bonta dl motta 
delle prtnclpall «aperture* 
elaborate nei secoll dalla 
teoria dell'antichisalmo gio
co degli scacchi. 

L J 


