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Problemi della giusfizia 

La riforma 
della Cassazione 

A piu di vent'anni dalla Costituzione 
il supremo organo giudiziario italiano 
e ancora arroccato ai principi di auto-
rita e gerarchia voluti dal fascismo 

UN OBIETTIVO PER GLI ANNI 80 T^,tZZt$S*Z 

La Corte di Cassazione, 
vertice funzionale e gerarchi-
co della magistratura, ha com-
piti preminenti nell'organiz-
zazione giudiziaria dello Sta-
to. Ad essa spetta il compito 
di giudice di ultimo grado 
in materia di «legittimita», 
perche ogni sentenza e ogni 
provvedimento sulla liberta 
personate del cittadino e im-
pugnabile per Cassazione, e 
perche ad essa e demandato 
il compito di garantire l'uni-
tit del diritto oggettivo e la 
certezza del diritto, attraverso 
la saggezza e la coerenza del
la sua giurisprudenza e la ri-
spondenza delle sue decisio-
ni ai bisogni e alle aspirazio-
ni di giustizia largamente sen-
tite dalle grandi masse po-
polari. 

A questi compiti funzionali 
le leggi, costituzionali ed o-
riginarie, ne aggiungono al-
tri non meno rilevanti, anche 
sotto l'aspetto politico. 

La Cassazione, infatti, con-
corre alia elezione di una par
te dei componenti della Cor
te costituzionale, cui compe
te il giudizio sulla confor
mity delle leggi ordinarie al
ia Costituzione della Repub-
blica, ha due membri di di
ritto nel Consiglio superiore 
della Magistratura e parteci-
pa in modo cospicuo alia ele
zione degli altri membri del-
l'organo di autogoverno del-
1'Ordine giudiziario. 

Infine ai magistrati di Cas
sazione competono di diritto 
tutti i principali uffici diret-
tivi degli uffici giudiziari di 
merito, dalle Corti d'appello 
alle Procure generali, alia pre-
cedenza dei piu importanti 
tribunal!. La Costituzione pre-
vede che alia Cassazione pos-
sano essere chiamati per me-
xiti insigni professori di Uni
versity ed awocati che ab-
biano almeno quindici anni 
di esercizio professionale, ma 
questa norma non e stata mai 
applicata. La Cassazione e to-
talmente formata da giudici 
togati, provenienti dalla Ma
gistratura ordinaria, selezio-
nati mediante un sistema che 
in buona sostanza e quello 
della cooptazione, perche una 
commissione formata di ma
gistrati di Cassazione, stabi-
lisce quali giudici di appello 
abbiano i requisiti per la 
promozione a magistrati di 
legittimita. 

La valutazione che la com
missione fa e largamente do-
minata da due criteri, la fa-
vorevole valutazione dei ca-
pi gerarchici (che, come si 
e detto appartengono anche 
essi alia Cassazione) e l'esa-
me dei titoli, e cioe delle 
sentenze che il magistrato ha 
redatto, la cui valutazione po-
sitiva o negativa e decisa-
mente influenzata dalla con-
formita delle sentenze agli 
indirizzi prevalenti della giu
risprudenza della Cassazione e 
daU'erudizione del candidato 
anch'essa espressa dalla cor-
rispondenza della decisione ai 
canoni della dottrina giuridi-
ca tradizionale, che e sempre 
stata collegata rigidamente a 
principi di aperta conserva-
zione. 

Come ha funzionato fino ad 
oggi questo sistema? Malis-
simo. Di fronte a rare sen
tenze o indirizzi giurispruden-
ziali piu aperti, U quadro com-
plessivo della giurisprudenza 
della Corte non brilla certo 
per liberalita e modernita. 
Chi non ricorda rarbitraria 
distinzione tra norme costi
tuzionali precettive e pro-
grammatiche che ha consen-
tito fino ad oggi di ritenere 
in vigore la maggior parte 
del fascistissimo codice Roc-
co? Le sentenze in tema di 
sciopero, di abbandono di ser-
vizio di pubblici dipendenti 
e delle svariatissime di de-
litti di vilipendio, istigazione, 
ecc.? Sono ancora vivi i con-
trasti tra Corte di Cassazione 
e Corte costituzionale che nan-
no visto la prima non solo 
arroccata nella difesa dei suoi 
presunti privilegi, ma sempre 
incline airaffermazione della 
esistenza di limitazioni ai di-
ritti civili contrastanti con Io 
spirito della lettera della Co
stituzione. 

Initio di uno 
trosformoiione 

Non deve fare dunque me-
raviglia che neU'uItima sua 
assembles nazionale tenutasi 
nell'hotel Hilton di Roma il 
28 marzo 1971, ITJnione magi
strati italiani e cioe l'asso-
ciazione che raccoglie la mag
gior pane dei giudici di gra
do elevato della Magistratu
ra. abbia espresso parere net-
tamente negativo sul proget-
to di Iegge presentato dagli 
onorevoli Di Primio, Vassalli 
e altri, che rappresenta il pri-
mo e sia pure assai timido 
tentativo di muovere le ac-
que stagnant! di questa palu-
de per introdurre un diverso 
criterio di selezione dei ma
gistrati di Cassazione e spez-
zare la pesante catena della 
cooptazione, trasferendo al 
Consiglio superiore ogni re-
lativo potere. 

Sia ben chiaro, il progetto 
Di Primio e largamente in-
sufficiente e pub prestarsi al
ia facile accusa di corpora-
tivismo. Esso, tuttavia, do-
vrebbe rappresentare l'inizio 

di una trasformazione delle 
strutture giudiziarie. E que
sta potra essere effettiva so
lo se all'approvazione del pro
getto si aggiungono altre, piu 
incisive, modifiche del siste
ma ed in primo luogo quel-
la della rotazione nelle fun-
zioni di legittimita che con-
sentira di far partecipare la 
maggior parte dei magistrati 
all'esercizio delle funzioni 
della Cassazione e di spezza-
re l'immobilismo giurispru-
denzialo. 

L'elettivila, la temporaneita 
e la non confermabilita degli 
incarichi direttivi, la diretta 
partecipazione popolare alia 
amministrazione della giusti
zia, e la piii severa selezione 
negativa dei magistrati toga
ti dovranno completare la ri
forma. 

Interpretare 
Io Iegge 

Perche, e bene non illuder-
si: pur riconoscendosi il de-
bito valore all'esperienza giu
diziaria, e i progetti di mo-
difica non prescindono da cid, 
deve del pari ammettersi che 
tutti i giudici, anche quelli 
investiti di funzioni di meri
to, debbono essere in grado 
di interpretare correttamente 
la Iegge e adempiere con e-
sattezza costituzionale alle lo-
ro funzioni, altrimenti non so
lo non possono svolgere le 
funzioni di Cassazione, ma tut-
te le funzioni giurisdizionali 
in se e per se considerate. 

Non bisogna dimenticare 
che 1'apprezzamento di meri
to compiuto al fine di deci-
dere sulla liberta del citta
dino e certamente piu impor-
tante deiraffermazione astrat-
ta di un principio di diritto 
ad esempio in tema di socie-
ta e che i cittadini preten-
dono una giustizia umana ed 
aperta soprattutto dai giudi
ci di merito, pochi essendo co-
loro che hanno le possibilita 
economiche di adire la supre-
ma Corte di Cassazione. 

II progetto Di Primio e il 
primo passo verso questa evo-
luzione ormai non piii arre-
stabile. Ma se all'approvazio
ne di tale progetto non segui-
ranno altre incisive riforme, 
le cose, per quel che con-
cerne gli interessi dei cittadi
ni e non quelli dei magistra
ti, non saranno molto diverse 
da quelle di prima. 

Generoso Petrel la 

come aerei 
II sistema del ({cuscino d'aria)) e gli esperimenti sulla Parigi-Orleans - J motori aeronautici - II problema della 
frenatura - II progetto giapponese del « sostentarnento magnetico » - Convogli «sostenuti» a venti cm. dal suolo 

CILE: TEST POLITICO 
LE ELEZIONI COiVIUNALI 

SANTIAGO, 4 aprile 
Alia vigilia delle elezioni per il rinnovo 

dei ConsigH comunali, il ministro degli 
Esteri cileno ha dichiarato che gli or-
gani di sicurezza hanno sventato un ten
tativo di evasione del generale Roberto 

Le elezioni attuali sono state indette che vanta gia importanti opere di ri-
per nominare 1653 consiglieri delle am-
ministrazioni di 280 comuni. I candi-
dati sono 8189. Per la prima volta avran-
no diritto di voto i giovani di 18 anni 
e 1 ciechi. 

A questa consultazione popolare Io 
Vio, m carcere per complicity nell'assas- , stesso Presidente Allende attribuisce una 
sinio del comandante in capo delle forze particolare importanza, in quanto si trat-
armate del Paese, Schneider. La tentata tera di una specie di veriflca del con-
evasione era stata evidentemente orga- senso del Paese, a cinque mesi daU'in-
nizzata per conto delle forze di destra, sediamento al governo di una coalizione 
appoggiate dagli agrari. di sinistra, nei confronti di una politica 

forma, e in particolare numerose inizia-
tive di nazionalizzazione delle risorse 
economiche nazionali. 

Secondo gli osssrvatori, i risultati del
le elezioni si risolveranno probabilmen-
te in una riconferma della fiducia del 
Paese verso la coalizione governativa. 

Nella telefoto ANSA: un grande tabel-
lone con l'elenco dei candidati di San
tiago dei quattro partiti, socialista, co
munista, radicale, democratico-radicale. 

Se gli anni '70 saranno gli 
anni dei treni velocissimi, si 
pub gia prevedere, una pre-
visione non azzardatissima, 
che gli anni '80 saranno quel
li dei treni « superveloci » che 
sfioreranno velocita proprie 
degli aerei. 

Nei prossimi anni vedremo 
in funzione dunque, come 
chiaramente delineato dai pro-
grammi costruttivi in atto. tre
ni elettrici e treni mossi da 
turbine a gas derivate da 
quelle usate per gli elicot-
teri, capaci di sfiorare i 300 
chilometri l'ora, e di consen-
tire, su linee lunghe alcune 
centinaia di chilometri, ve
locita commercial! dell'ordine 
dei 200-230 chilometri l'ora, 
tenuto conto delle fermate 
intermedie e del fatto che su 
nessuna linea sark mai pos-
sibile tenere la velocita mas-
sima dal primo chilometro 
di percorrenza all*ultimo. 

E* anche da tenere ben pre-
sente il fatto che, a velocita 
superior! ai 300 all'ora, l'ade-
renza tra una ruota metallica 
e una rotaia in acciaio, diviene 
incerta, e quindi tale velocita 
costituisce un limlte che non 
appare superabile con il «si
stema » ruota metallica a bor-
dino di guida-rotaia in ac
ciaio. Per di piii, a tali velo
cita, si pongono problemi as
sai seri nel caso si volesse 
ricorrere al classico sistema 
della presa di corrente stri-
sciante (pantografo - filo aereo, 
oppure strisciante basso -ter-
za rotaia conduttrice). A ve
locita cosl elevate, il contat-
to elettrico si fa pur esso 
incerto, e le usure dovute s!a 
alio strisciamento che all'ar-
cheggiamento salgono a limi-
ti antieconomici. 

La tecnica ferroviaria,jperb, 
non si ferma, e sta afflnan-
do nuovi « sistemi» per supe-
rare il limite dei 300 orari. 
Abbiamo accennato al fatto 
che tali nuovi tipi di «tre
ni » potranno essere fungibi-
li negli anni ottanta. in quan
to, per essere perfezionati fi
no a renderli sicuri ed eco-
nomicamente convenienti, e 
per costruire i nuovi veicoli e 
le nuove linee, non occorrera 
certo meno d'una decina d'an-
ni. Questo potra forse appa-
rire come un tempo assai !un-
go, ma non si deve dimenti
care che una tecnica total-
mente nuova, diversa da quel
le che llianno preceduta, ri-
chiede un enorme lavoro di 
calcolo e di sperimentazione 
prima di essere « disponibile » 
per usi pratici. Per mettere 
a punto un nuovo missile vet-
tore per ricerche spaziali, non 
occorrono meno di dieci an
ni; deU'aereo supersonico ci
vile si pari a da una decina 
d'anni, ed oggi soltanto pos-
siamo considerarlo in termi
ni concreti; le centrali elet-
triche a energia nucleare han
no richiesto anch'esse oltre 

Dopo dieci anni il ritorno del ^Berliner Ensembles in Francia 

Con Brecht alia periferia di Pariei 
«La bottega del pane» e «/ giorni della Comune» vengono recitati in questi giorni nei 
tre teatri popolari di Aubervilliers, Nanterre e Saint Denis - Un ((risultato siraordinar io)) 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, aprile 

/ / Berliner Ensemble non 
veniva a Parigi dal I960. Per 
questo suo eccezionale ritor
no, in coincidenza con le ce-
lebrazioni del centenario del
la Comune. ha scelto — ol
tre alia Madre di Gorki — 
due opere di un Brecht ine-
dilo per la Francia e tre po
polari teatri di periferia che, 
con la risita di questo com-
plesso, uno dei piii prestigio-
si del mondo, possono consi-
derarsi entrati nell'eta matu-
ra. 

Un avv-enimento dunque 
doppiamente eccezionaie. Co-
minciatno con le opere di 
Brecht, Der Brotladen (cioe 
La bottega del pane) e I gior
ni della Comune. La prima, 
piii che un'opera teatrale com-
piuta (ma per Brecht nes-
sun'opera teatrale deve con-
side*-arsi definitiramente com-
piuta, chiusa), e un canovac-
cio di appunti. di scene, di 
farole scrttti da Brecht tra 
il '29 e il '30, negli anni cioe 
della grande crisi mondiale, 
come «riflessioni sull'econo-
mia politica». E Brecht, del 
resto, areva lasciato questo 
lavoro alio stato di abbozzo, 
tero e che il Berliner En
semble lo portb suite scene 
soltanto nel 1967, undid anni 
dopo la morte dell'autore. 

Nella Bottega del pane sia-
mo a Berlino sul finire degli 
anni Venti. Le due farole che 
fanno da scheletro alia rap-
presentazione sono quelle del
ta vedom Queck, che ha cin
que figli da sfamare, che non 
riesce e muorc d'inedia, e del 
giornalaio americano Meyer, 
che morira a sua volta per 
aver tentato di aiutare la ce-
dova Queck. Perche due vite 
disperale si concludono con 
la morte? Ne la cedova Queck 
ne Meyer lo sanno, come non 
to sanno gli « spettatori». cioe 
il cow dei disoccupati. E so

no questi disoccupati che or-
ganizzano per se stessi la rap-
presentazione della vita e del
la morte della vedova Queck 
e del giornalaio Meyer, per 
cercare di capire il perche 
della loro morte, le leggi che 
Vhanno determinata e quindi 
per scoprire la possibilita di 
dominarle e di vincerle. 

Un canovaccio: e per di piii 
con una scoperta e marcata 
intenzione didascalica alio 

Bmott Brcfct 

scopq di far capire che quei 
morti non sono vittime di un 
vdestinoa piii o meno male-
fico, ma di un sistema eco-
nomico, per smontare il mec-
canismo di questo sistema e 
indicare il cammino delta lot
to rivoluzionaria che dovra 
abbatterlo. Di qui il doppio 
rischio assunto dai registi 
Karge e Langhoff: da una par
te la tentazione di comple
tare qualcosa che Vautore a-
vera voluto lasciare alio sta
to di abbozzo e dall'altra il 
pericolo di restore neU'ambi-
to dello sperimentalismo o 
dell'antiteatro. 

I due registi hanno evitato 
il primo rischio prendendo 
I'abbozzo come * prodotto sto-
rieoB e non come opera in-
compiuta, scartando cioe la 
tentazione di completarla e 
rispettando Vatteggiamento di 
Brecht che aveva rinunciato 
a fame qualcosa di illusoria-
mente compiuto. E di qui e 
scaturita aUora la possibilita 
della rappresentazione della 
opera per quello che era, un 
frammento. un documento. un 
prodotto storico contenente 
certe indicaztoni sulla societa 
del tempo. 

« /f risultato di questa scel-
ta — hanno scritto Les Let-
tres franchises — e del tutto 
straordinario. L'insieme del 
lavoro scenico raggiunge una 
rara perfezione e ogni inter-
prete riesce a dare un contri-
buto decisico non soltanto 
grazie ad una tecnica inter-
pretativa ammirevole, ma so
prattutto per una inventivita 
che approfondisce anche le 
piii riposte intenzioni dell'au
tore. Ed c eccezionale che 
questo lavoro, apparentemen-
te cosl compiuto, si presen-
ti invece per quello che e in 
realta, un saggio, un esperi-
mento destinato ad essere ri-
messo continuamente in que-
stione *. 

II discorso sul Giorni della 
Comune rischia di essere an
cora piii difficile. Perche 
Brecht aveva lavorato fino al
ia vigilia della sua morte alia 

messa in scena dell'opera e, 
davanti alle enormi difficolta 
che essa comportava, s'era 
proposto di modificarta csul 
piano della favola, dei perso-
naggi e del teston. In altre 
parole aveva deciso che il re
sto, steso nel 1948, doveva ser-
virgli come punto di parten-
za per un lavoro nuovo che 
non ha mai visto la luce. Sic-
che questi Giomi della Co
mune, opera compiuta. nel 
senso di una stesura non 
frammentaria e presentata co
me tale, tradiscono forse il 
pensiero di Brecht piii della 
Bottega del pane: tant'e vero 
che quando viene annunciato 
che i comunardi non faranno 
rappresaglie sui versagliesi il 
pubblico apptaude a questo 
gesto di umanita, mentre 
Brecht, con cid, voleva de-
nunciare una delle debolezze 
che erano state nefaste alia 
Comune. 

Oscurita e confusioni a par
te, che a volte lasciano nel-
Vombra proprio quello che 
Brecht voleva mettere in lu
ce. e cioe la necessita politica 
della dittatura del proletaria-
to, I giomi della Comune so
no un grande affresco storico 
sulla vita dei parigini durante 
i setiantaquattro giorni del 
potere popolare e sull'attivi-
ta parallela del governo del
la Comune. con uno sforzo 
accanito di portare a cono-
scenza del pubblico gli erro-
ri, le debolezze, e perfino la 
* colpevole generosita » dei co
munardi in rapporto alia spie-
tata azione del governo versa-
gliese. 

Per finire una riflcssione 
sulla scelta dei teatri dove il 
Berliner Ensemble ha dato e 
continuera a dare fino al 6 
aprile le sue rappresentazio-
ni: si tratta del *Teatro del
la Comune » di Aubervilliers, 
del « Teatro dei Mandorli» di 
Nanterre e del * Teatro Ge
rard PMlipe» di Saint Denis, 
tutti e tre rmti una decina di 
anni fa dalVazione coraggiosa 
di giovani registi c attori so
stenuti dalle amministrazioni. 

democratiche di quei comu
ni della periferia parigina. 
Forse, anche senza il Berli
ner Ensemble, questi tre tea
tri avevano gia superato gli 
anni del difficile noviziato se 
e vero che il ministero della 
Cultura, in epoche recenti, li 
aveva riconosciuti di pubblica 
utilita e li aveva fatti entrare 
nella categoria dei teatri na
zionali sowenzionati. 

Primo in ordine di tempo, 
il <c Teatro della Comune » di 
Aubervilliers era stato fonda-
to nel 1960 da Gabriel Gar-
ran e aveva rappresentato su-
bito, nello squallore culturale 
della banlieue parigina, un 
fatto di portata eccezionale. 
Un anno dopo Garran e la 
municipality democratica di 
Aubervilliers organizzavano il 
primo festival teatrale che vi
de il pubblico del centra emi-
grare per la prima volta in 
periferia e migliaia di spetta
tori periferici affrontare per 
la prima volta O'Casey, Strind-
berg, Viscnievski e cosl via. 

II successo di Aubervilliers 
spmge un altro giovane uomo 
di teatro. Pierre Debauche. a 
tentare la stessa esperienza 
nella municipalita comunista 
di Nanterre dote V ultimo 
speltacolo di successo e stato 
La corsa di Bulgakov. E infi
ne ancora una municipalita 
comunista, quella di Saint De
nis. s'e data un proprio tea
tro dedicato alia memoria del 
grande Gerard Philipe. 

Dieci anni di lotte e la vit-
toria: il Berliner Ensemble 
non e entrato a Parigi ma si 
e fermato qui, in questa vec-
chia Eboli della cultura ri-
scattata dall'intelligenza, dal 
coraggio e dalla lotta dei co
muni democratici. E questa 
sua scelta ha segnato la defi-
nitiva consacrazione di una 
politica che anche il regime 
aveva dovuto riconoscere co
me fattore culturale di utili
ta nazionale. 

Aujusto Pancaldi 

Confermata 
la sospensione 
dello sciopero 

nel settore 
delle belle arti 

ROMA, 4 aprile 
Le segreterie dei sindacati 

nazionali CGLL, CISL e UIL 
del settore arti e biblioteche 
hanno confermato in un cc-
municato diramato stasera Ja 
sospensione dello sciopero. 

Fermo restando lo stato di 
agitazione — e precisato nel 
comunicato — a partire da 
domani 5 aprile, gallerie, mu-
sei e biblioteche statali ria-
priranno i battenti. dopo 27 
giomi, in tutta Italia, per 
«il breve termine necessario 
al governo e al ministro del
la Pubblica Istruzione all'at-
tuazione degli impegni assun-
ti. e precisaraente fino alia 
data di presentazione della 
nota di variazione di bilan-
cio (con la quale vena at-
tuata 1'attesa perequazione e-
conomica), dei disegni di Ieg
ge che risolveranno, con ca-
rattere prioritario per la ca
tegoria, la materia delle in-
dennita per rischio; e delle 
conclusioni della seconda 
commissione Papaldo relati
ve alia ristrutturazjone de
mocratica e funzionale dei 
settori dei beni cultural!». 

La preclsazione delle se
greterie delle tre organizza-
zioni sindacali e stata rite-
nuta opportuna in relazione 
alle notizie diffuse sulla in
tenzione di aicunl gruppi di 
non riprendere il lavoro do
mani, lunedi. 

dieci anni prima di essere si-
cure, pratiche ed economiche: 
la scienza e la tecnica d'oggi 
procedono a grande velocita, 
ira non possono « bruciare le 
tappe», come spesso la no
stra fantasia vorrebbe. 

Ma torniamo ai nostri «tre
ni » degli anni ottanta. In 
primo luogo. dobbiamo dire 
che su di essi si sta gia la-
vorando da qualche tempo in 
termini concreti, e cioe di cal
colo applioativo e di speri
mentazione diretta. In secon
do luogo dobbiamo dire subi-
to che si tratta di veicoli i 
quali possono rientrare nel 
no vero del «treni» in quan
to si tratta di veicoli ad uso 
pubblico che procedono in 
sede propria, ma che per il 
resto si dlfferenziano in ma-
niera sostanziale dai veicoli 
tipioamente ferroviari degli 
anni settanta, i quali non so
no certo destinati a scompa-
rire per almeno altri tren-
t'anni. Si avra, con ogni pro-
babilita, negli anni ottanta, 
un afflancamento di questi 
nuovi tipi di velcolo pubbli
co alle ferrovie vere e proprie 
su singoli percorsi ove il traf-
fico e intenso e presents ca-
ratteristiche di una certa re-
golarlta lungo il corso della 
giornata. 

Le esperienze 
della Francia 

Cominciamo a citare le e-
sperienze che, sul piano pra-
tico, sono le piii avanzate, e 
portiamoci per prima cosa in 
Francia. Da alcuni anni or
mai, sono in corso esperien
ze di estremo interesse, su 
un tronco sperimentale tra 
Parigi e Orleans, mediante 
veicoli che procedono stacca-
ti dal suolo, sorretti da un 
ucuscino d'&rian, e al tem
po aguidatin da una costo-
la in cvmento armato, una 
specie di muretto, che si ele-
va per circa un metro lun
go tutta la « sede propria » di 
percorrenza del nuovo veico-
lo, che e costituita a sua vol
ta da una pista larga circa 
tre metri, simile a una sede 
stradale automobilistica. 

Il principio base di funzio-
namento del veicolo e, come 
gia detto, il sostentarnento a 
cuscino d'aria. Sono state 
sperimentate diverse varianti 
del veicolo base, munite di 
motori di diverso tipo. ma 
tutte funzionanti secondo lo 
stesso principio: a bordo, il 
veicolo stesso porta uno o piii 
motori, derivati da tipi per 
aeronautics, i quali fomisco-
no la spinta necessaria al rao-
to del veicolo, e il flusso di 
aria che costituisce il «cu
scino » di sostentarnento che 
mantiene il veicolo sollevato 
dalla pista. 

Tale principio di sostenta
rnento non e cosa nuova: vei
coli a cuscino d'aria. specie 
marini, sono in funzione or
mai da quasi dieci anni. La 
novita delle esperienze fran-
oesi sta nell'aver riunito il 
principio del veicolo a cusci
no d'aria con quello della se
de propria con guida. e aver 
conferito al veicolo stesso una 
velocita, ottenuta con un mo-
tore a getto o una turboeli-
ca, di entita aeronautica (400 
chilometri l'ora e anche qual
cosa di piu). 

II veicolo porta una serie 
di mote pneumatiche di gui
da, ed asse verticale. che ade-
riscono permanentemente al
ia Kcostolan centrale della 
sede di marcia, e che presie-
dono appunto alia funzione 
di guida: mantengono il vei
colo sempre sulla sua sede. 
anche in curva o in caso di 
vento laterale. Altre ruote, 
sempre pneumatiche, sosten-
gono il veicolo sulla sua pi
sta, quando il veicolo stesso 
e fermo e pure fermo e il 
motore che genera U •cusci
no d'aria* di sostentarnento. 
Tali ruote costituiscono un 
elemento di sicurezza nel ca
so (assai improbabile ma non 
impossibile) di avarfa del mo
tore durante il viaggio. In tal 
caso. i! veicolo, non piii so-
stentato dal cuscino d'aria 
in pressione, si abbasserebbe 
di alcune decine di centime-
tri,- e DOggerebbe sulle ruo
te: dovrebbe naturahnente ri-
durre la sua velocita a circa 
200 all'ora. ma giungerebbe a 
destinazione senza alexin peri
colo e senza scosse per i 
passeggerL 

Per la frenatura alle a!te 
velocita, tale veicolo utilizza 
il motore propulsore il cui 
getto pud essere parzialmen-
te invertito (soluzione gia col-
Iaudata in campo aeronauti-
co) oppure, nel caso si tratti 
di una turboelica. il sui pas
so dell'elica pub essere reso 
negativo, in modo da gene-
rare uno sforzo frenante (so
luzione anche questa ampia-
mente collaudata in aeronau
tica). 

I tecnici che lavorano or
mai da tempo a questo pro
getto veramente rivoluziona-
rio. hanno per obiettivo la 
realizzazione di veicoli capa
ci di viaggiare attorno ai 700 
chilometri l'ora, portando un 
centinaio di passeggeri o an
che piii. Visti i risultati ot-
tenuti finora e le tecniche che 
stanno alia base del progetto. 
cid appare realizzabile entro 
un paio d'anni. La diffusio-
ne del nuovo sistema dipen-
dera poi da mothi legatl al-
1'mtensita del trafflco passeg-
geri e a question! di econo-
micita deU'eserciTio. 

Recentemente, tecnici giap-
jwnesl qualiflcati, hanno an

nunciato di stare avviando 
studi ed esperienze su un ti
po di veicolo, anch'esso in se
de propria e destinato a tra-
sporto pubblico passeggeri, e 
quindi da annoverare fra i 
«treni», ma ancora piii Ion-
tano dalle tecniche ferrovia-
rie classiche. Si tratta di un 
treno a «sostentarnento ma
gnetico ». Il principio base di 
tale sostentarnento consiste 
nel disporre lungo la via di 
corsa una serie di bobine o 
di magneti permanent!, op-
portunamente distanzlati, e di 
munire il veicolo. nella sua 
parte inferiore, di una se
conda serie di bobine o me-
glio di awolgimenti, e di far 
percorrere questi awolgimen
ti da correnti elettriche di 
enorme intensita, cosa resa 
possibile mediante il raffred-
damento permanente di tali 
bobine a temperature «crio-
geniche», ossia di circa 200 
gradi sotto zero. A tempera
ture cosl basse un gran nu-
mero di metalli (e tra que
sti rame, argento e alluminlo, 
e cioe quelli interessanti in 
elettrotecnica) diventano « su-
perconduttori», e cioe pre-
sentano una resistenza elet-
trica ridotta a valori trascu-
rabili o quasi. Entro awol
gimenti di modeste dimen-
sioni, e quindi possibile con-
vogliare, con pochissime per-
dite, correnti di enorme in
tensita, e generare quindi 
campi magnetici di intensita 
altrettanto elevata. 

Dall'interazione tra I cam-
pi magnetici generati con ta
le sistema a bordo, e quelli 
generati dai magneti perma-
nenti siti a terra, lungo la 
linea di corsa (o generati per 
induzione dalle bobine piaz-
zate al posto dei magneti per
manent!) possono nascere for
ze largamente sufficient! a so-
stenere il convoglio a una ven-
tina di centimetri dal suolo, 
e a impedi^e che questo, in 
curva o causa vento laterale, 
a vada fuori pista ». 

In tale « sistema», si inte-
grano l'elettrotecnica e la tec
nica per rottenimento delle 
bassissime temperature, ed 
anche questo sistema si pre-
senta tecnicamente ineccepi-
bile, anche se piii «lontano » 
dai sistemi convenzionali e 
tale da richiedere una fase 
sperimentale piii lunga (an
che perche le esperienze sono 
aU'inizio, mentre i francesi 
sono gia al lavoro da van an
ni sulla soluzione a «cusci
no d'aria »). 

Element! 
di sicurezza 

Nella soluzione «elettroma-
gnetican, occorrera probabil-
mente introdurre elementi di 
sicurezza, e cioe ruote d'ap-
poggio e di guida capaci di 
intervenire nel caso i moto-
generatori di bordo subisca-
no un guasto o funzionino 
irregolarmente, caso, anche 
questo, assai improbabile ma 
non impossibile. Visto tutto 
questo, la soluzione si presen-
ta altrettanto fungibile della 
soluzione a « cuscino d'aria ». 
Anche qui, le velocita di cui 
si parla sono d'ordine aero-
nautico, e cioe varie centi
naia di chilometri orari. 

Con questo, abbiamo get-
tato uno sguardo alle due so-
luzioni tecnicamente piii avan
zate, che conferiranno una no
ta nuova ai trasporti pubblici 
terrestri a grande velocita de
gli anni ottanta. 

Ma con queste soluzioni tec
nicamente avanzate. si potran
no risolvere soltanto alcuni 
dei problemi del traffico che 
si prevede si faranno sempre 
piii gravi, e che richiedono 
gia oggi, con urgenza, inizia-
tive a breve scadenza, che 
utilizzino le tecniche oggi di-
sponibili. 

Intendiamo riferirci ai temi 
economicamente, socfalmente 
e umanamente insostenibili del 
traffico dei pendolari. del traf
flco dei passeggeri su medie 
« lunghe distanze, del traffico 
merci che aumenta con un rit-
mo impressionante. Su questi 
temi, forse meno affascinan-
ti sul piano dell'innovazione 
tecnologica. ma di piii imme-
diata attualita, non manche-
remo di ritomare. 

Paolo Sassi 

Rubati quadri 
e specchi antichi 
NAZZANO (Pavia), 4 aprile 
Due quadri del Settecento 

e alcuni specchi del XV e 
XVI secolo, per un valore 
di oltre quattro milioni di lire, 
sono stati rubati in una vil
la a Nazzano. 

I ladri sono entrati forzan-
do una finest ra ed hanno po
tato agire indisturbati nella 
villa disabitata, poiche nor-
malmenfe il suo proprietario, 
il marchese Amedeo Clavari-
no, risiede a Genova. II fur-
to e stato scoperto solo ien 
ma, tenendo conto deH'ultima 
visita compiuta dai proprieta-
ri, pub essere awenuto pa-
recchi giomi fa. 
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