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Pronti... fuoco!...
Se un pitfore moderno volesse rap-

presentare una batfaglia navale, sarebbe

bene impacciafo se si proponesse
di fare enfrare nel quadro i due con-
tendenti poiche aftualmenfe le navi ne-
miche si guardano bene dall'avvicinarsi
fra di loro per non correre rischio di
essere facilmenfe raggiunte dai siluri.

Arfiglierie moderne.
Le arfiglierie delle marine moderne

sono quasi tuffe a lunga portafa, essen-
do sufficienfe il siluro per disfruggere e
almeno danneggiare fortemente, ad una
relafivamenfe breve disfanza, anche
grosse corazzafe. La fecnica della loffa
navale fra unitä di superficie (escludo
per ora i sommergibili e i soffomarini
nonche gli aeroplani) e evidenfemente
molfo diversa anche da quella di pochi
anni fa. Ciö e dovufo specialmenfe al-
l'aumenfafa pofenza delle bocche da
fuoco; pofenza che fiene conto sia della

poriafa, sia del volume dei proietfili,
sia della loro velocifä e forza di pene-
trazione.

Da mefri a chilomefri.
Le poche diecine di mefri a cui erano

obbligafe a combattere le navi al prin-
cipio del secolo scorso, sono ora diven-
fafe diecine di chilomefri, cosa perö
che non rende meno dannoso e mici-
diale il fuoco dei moderni cannoni.

Nella batfaglia della Jutland, il 31

maggio 1916 gl'inglesi hanno perduto
seffemila uomini e i tedeschi circa tre-
mila, e tuttavia le distanze, nelle diverse

fasi del combatfimenfo, non andaro-
no mai al di sotto dei dodici chilomefri
e molte volfe salirono a dicioffo e forse
anche ai venfi chilomefri.

Caiibri e proietfili.
Cent'anni fa la bocca da fuoco piü

potente era cosfituifa da un cannone da
336 millimefri, senza rigatura deM'anima,
che lanciava una palla rofonda del peso
di 18 leg ad una disfanza media di 1850
mefri. Ora si arriva a caiibri di 406
millimefri; il cannone, data la sua lunghez-
za e a refrocarica, ha l'anima rigata per
rendere il tiro piü preciso e lancia un
proieftile a forma di ogiva il cui peso
supera spesso i 1000 kg.

II proieftile esce dalla bocca del
cannone con una velocifä di 800 a 900
mefri al secondo e quesfa massa di
1000 chilogrammi raggiunge la disfanza
di 30 chilomefri scoppiando appena ha

raggiunto l'obbieffivo.

Giustezza di tiro.
£ evidente perö che a cosi grande

disfanza la giustezza di firo risulfi molfo
poca sicura per quanto i caicoli venga-
no eseguiti il piü accuratamente possi-
bile e gli apparecchi aftualmenfe in uso
Per I'aggiusfaggiQ del firo siano di una

precisione e sensibil'tä molfo forte.
Entro un raggio perö di 6 chilomefri il
firo puö essere preciso. Per quanfo,
come si sa, si possa impegnare il com-
baftimento a 20 o 25 chilomefri di
disfanza, occorre pensare che ogni colpo
dei grossi caiibri ha un prezzo rilevan-
te; ottima ragione quesfa per fenfare
di non fare andare a vuoto alcun colpo
riducendo ove e possibile la disfanza,
essendo molfo difficile in alfro modo
aumentare la probabilifä di colpire il
bersaglio, dafe le diverse cause di er-
rore di punfamenfo che si hanno.

Metodi di tiro.
Vi e una grande differenza fra i

metodi di firo che si devono necessaria-
menie seguire in marina e quelli in uso
presso le forze terrestri.

Per l'artiglieria ferrestre, il bersaglio
in generale, nella massima parfe dei
casi, e fisso, immobile come e ferma
la bocca che tenfa di colpire. Unica
eeeezione l'abbiamo nei tiri antiaerei
che non siano di semplice sbarramenfo,
nei quali il bersaglio, cosfituito dal-
l'aeronave nemica, e mobile. Anche in

quesfo caso perö, specialmenfe quando
il bersaglio e visibile e sempre piü
facile calcolarne la velocifä e la dire-
zione e in conseguenza il firo puö
essere sufficienfemente giusto. Con futto
quesfo e nofo ad ognuno quanfo sia

difficile colpire da ferra un aeroplano
al quale la grande mobilifä rende
possibile schivare la maggior parfe dei
colpi.

Nelle navi abbiamo non soltanto mobile

il bersaglio, ma variabile anche la

posizione del pezzo che fa fuoco. Quesfa

variabilitä e dovuta alio spostamen-
fo della nave in rofta non solo, ma
anche ai movimenfi di rollio e beccheg-
gio della nave sfessa.

Data la grande giffafa, inolfre, si

comprende bene che anche un piccolo
spostamento del cannone al momenfo
deH'uscita del proieffile dalla sua bocca
sia in senso verticale sia in senso oriz-
zontale, porta uno sposfamenfo del
punto di arrivo del proieftile di parec-
chi chilomefri.

La disfanza.
II calcolo della disfanza del bersaglio

si effeftua basandosi sopra alcune sem-
plici considerazioni frigonometriche che
riguardano la risoluzione dei friangoli.

Se di un triangolo conosciamo un
lafo e i due angoli adiacenti, potremo
molfo semplicemenfe calcolarne l'alfez-
za. Se supponiamo di conoscere esafta-
menfe la disfanza dal livello del mare
di un dato punto posfo in alfo, sul

luogo di osservazione della nave e con
adatti cannocchiali traguardiamo il ber¬

saglio, potremo individuare la disfanza
che i moderni strumenfi in uso, detti
telemefri, forniscono senz'altro non ri-
chiedendo caicoli supplefivi.

I telemefri.
I telemefri sono, posti piü in alfo

possibile, in modo di rendere abbasfan-
za lungo il lato del Iriangolo esafta-
mente conosciuto. I dati forniti dai
telemefri sono trasmessi all'ufficiale che co-
manda il tiro, il quale deve conoscere
con esattezza anche alfri dati, come la

velocifä della nave, la sua rofta, lo
stafo del mare, ecc.

L'altezza media a cui vengono posfi
i telemefri e di circa 20 o 25 m dal
livello del mare, poiche tale alfezza si

considera sufficienfe, in condizioni ab-
basfanza buone di visibilifä, per scor-
gere il bersaglio da una disfanza di
una frentina di chilomefri.

I dati fornifi dai telemetristi sono rac-
colti, dal direttore del tiro il quale ap-
porta ai dati stessi alcune correzioni che

possono considerarsi di due fipi: es-
senziali e di circosfanza.

Le prime riguardano il fracciafo, i

dati di costruzione e di funzionamento
delle bocche di fuoco e del proieftile,
come ad esempio la cosidetta deriva
dovufa essenzialmenfe al mofo di rota-
zione della ferra, le seconde, di
circosfanza, dipendono dal tempo, dal senso
di marcia della nave bersaglio, dalla
velocifä, di cui quella relativa al
bersaglio non e facilmenfe determinabile.

Le indieazioni risulfanfi vengono alla
loro volta trasmesse alla forrette nelle
quali i diversi ufficiali provvedono a

fare eseguire ai cannoni i movimenfi
necessari per il punfamenfo in direzio-
ne (movimenfi circolari) e per il punfamenfo

in alfezza (movimenfo di alzo).
Affualmenfe queste operazioni sono

effeffuafe a mezzo di comandi eleftrici,
cosi come anche eleffricamente i pezzi
vengono caricafi di proieftili e di es-
plosivi.

Soffomarini ed aeroplani.
Ciö che ho defto riguarda in generale

il firo confro un bersaglio cosfifuifo
da altre navi o unitä di superficie.

Per le unifä subacque come i

sommergibili e i soffomarini, la loffa e per
quanfo possibile affidafa agli idrovo-
lanti, dei quali aftualmenfe sono muniti
le piü grandi navi.

Gli aeroplani possono piü facilmenfe
individuare dall'alto la posizione del-
l'insidia sotfomarina e fenfare di colpire
con bombe, dando contemporanea-
mente preziose indieazioni alia nave,
affinche quesfa possa sventare l'atfacco
proseguendo a zig-zag, e aggiustare i
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suoi tiri. Confro l'insldia aerea le grandi
navi moderne hanno il ponfe superiore
armato di speciali corazze afte a resiste-
re alle piü potenti bombe di aeroplano
lasciate cadere anche da 3000 meiri.

Oltre a questa armafura protettiva, le
navi moderne posseggono speciali bat-
terie di cannoni anfiaerei a tiro rapido
che contribuiscono efficacemente alia
difesa contro l'assalto degli aeroplani.

La marina e...
palestra di eroiche ed indefesse ener-
gie, che ogni nazione ha voluto oggi
aM'altezza delle attuali esigenze per la

sicurezza dei propri mari. C. B.

Due bei lipi!
(Reminiscenze di vita militare.)

Credete a me che, non to' per dire, un
po' di servizio l'ho prestato! Si tanno, in
servizio, tanfe e fali conoscenze ed espe-
rienze che consentono una specie di revi-
sione del nostro stesso regime o fenore
di vita che dir si voglia. Quanfi fipi e tem-
peramenti, quanti «modi» di esprimersi e
di tar valere e magari prevalere ad ogni
costo un'idea o un'opinione; quanfi «sisfe-
mi» di vita, dall'alzarsi al lavarsi al vestirsi
al mangiare al far pulizia! E fi frovi, come
dicevo, cOndotfo, volente o nolenfe, a «re-
visare» il tuo «ingranaggio», il tuo modo
di vivere! Ecco, precisamente: il modo di
vivere tuo! Che tu eri venufo costruendo
gesto per gesto, funzione per funzione,
prafica su prafica, e poi ancora e sempre
quel gesto, quel modo di fare, quel modo
di dire. Eri tu. Una torre d'avorio. E imma-
ginavi, anzi eri convinto, che cosi doveva
essere per tutti. Diamine, come puö, come
poteva essere diverso?

Un bei giorno si e mobilitati. L'lo di-
venta NOI; il Tu diventa VOI; il SINGOLO
divenfa MASSA. E tu vedi che ciö che fi
sembrava perfefto, nel tuo camerata e
ancora piü perfetto e puö quindi essere per-
fezionato anche in te; vedi che quelle
determinate funzioni possono subire un mi-

glioramento, un adeguamento; vedi come

possono essere semplificati o mutati o ri-
dotti o addiritfura tralasciati cerfi afti, cer-
te piccole cose del vivere quofidiano. E

ci si trova bene, poi, perche l'ingranaggio
e completamente «revisato», si sente che e
«revisato», e si fila via meno impacciati,
piü sciolti!

Considerazioni, queste, che ho fatto io

soldato, nella vita comune coi camerati

soldati; considerazioni che hai fatto tu,
camerata; considerazioni di tutti noi che fa-

cemmo vita comune per qualche tempo,

poco o molto tempo, nei nostri accantona-
menti, nei nostri bivacchi, nelle nostre ma-

novre, nei posti d'ascolfo, nei «ridotti»
d'avamposto. Tipi e femperamenti, dicevo
iniziando. Caleidoscopio vivente e ope-
rante. Sentite questa. II sergenfe maggiore
fischia l'appello d'inizio d'uno dei molti
corsi di servizio attivo: — In colonna per
quattro, fronte la montagna, aM'altezza del
castagno: Riunione! — Scrollar di sacchi,

ciangottar di «gamelle» e di caschi, cantic-
chiar di fucili, framesfio d'uomini in cor-
sa. La colonna e formata. Ma no. II ser-
gente maggiore tuona: — gavooo 'nmo
'npuuu, a metas a posct, quii duu giö
'nfund?

Quei due giü in fondo, due complemen-
tari in civile, completamente nuovi al
servizio, fino a quel momento estranei l'uno
all' altro, unitä distinte e separate, si sen-
tono improvvisamente accomunafi. Non so-

no piü unitä, ma sono due: quei due giü
in fondo! Che non possono piü agire come

fino allora, individualmenfe, ma de-
vono fondersi in un solo atto, nello stesso
atto di ubbidienza. Sono «quei due giü in

fondo», che devono eseguire o compiere
simultaneamente gli stessi movimenti; spo-
starsi, allinearsi, tirarsi su ben diritti, poi
stare ben fermi! I miei occhi, in quel
momento, non perdettero di vista «i due giü
in fondo». Li vidi scambiarsi una rapida
occhiata piena di comprensione, satura di
reciproco accordo. Si compresero. Si acco-
darono alia colonna e stetfero immobili. E

poi feCero quello che gli altri stavan fa-
cendo o venivan facendo. Ma da quel
momento furono i due complementari del-
la compagnia, non come numero o quanti-
tä, ma come unitä! Era nato in loro il

senso della Solidarietä. E bisognö vederli
agire, lavorare, operare, per tutta la du-
rafa del corso, per misurare il senso della
parola, per sentire il significato profondo
di quella solidarietä. Due strani tipi, invero.
Sarto l'uno, l'altro barbiere. Esili, sparufi,
piccoli, gentili, cortesi, attivi, laboriosi. An-
darono insieme a vestire l'uniforme; mi

espressero insieme la loro fierezza d'esser
soldati; chiesero di dormir vicini, essi che
fino allora non s'eran mai visti, cioe fino
al momento in cui s'eran frovati ad essere
«quei due giü in fondo».

II sarto ebbe il suo laboratorio proprio
nella saletfa della giovane sartina del vil-
laggio, in quel tempo assente per servizio
complementare volontario. E si trovö a suo
agio, il nostro sarto di compagnia, da-
vanti alla macchina, tra gli aggeggi del
mestiere. Gli mancava, e vero, e gliene
rincresceva, il tavolone massiccio del suo
laboratorio, sul quale, alla maniera di tutti
i sarfi, egli sedeva a cucire, le gambe ca-
valcioni. In compenso trovö adeguato di-
versivo nel nuovo genere di lavoro: ap-
plicare galloni, stelle, mostrine; allargare
o restringere pancie di calzoni; applicare
colli nuovi a vecchie funiche; fare la «ri-
ga» alla montura degli ufficiali. II barbiere
s'era installato nell'atrio della canonica, dove

c'era, e, naturalmente, penso ci sia

ancora, una bella specchiera di noce, donafa,
fra l'altro, dal parrocchiani al loro parroco
nel suo venticlnquesimo di Messa. Lä rice-
veva i clienti in grigio-verde, e fe Ii sbar-
bava in men che non si dica senza chiac-
chiere, senza fronzoli, senza complimenti:
che ognuno andasse alia vicina fontana a

prepararsi la schiuma nella ciofolina; che

ognuno portasse, se la desiderava, la propria

salvieffa; che ognuno, al «bon, finii»,
del barbitonsore, tornasse alla fontana a

lavarsi la faccia. Che se, per caso, ci fosse
sfafa di mezzo anche una ritoccafa ai ca-

pelii, facesse, quello, il piacere di prendere
la scopa, prima d'andarsene, e far piazza
pulita. Cosi i nostri due amici s'eran trovati
a dover lavorare separati, e vero, ma le
«punte» e le «magre» del rispettivo
servizio, Ii ritrovano riuniti in una specie di
solidarietä, di reciprocitä che in servizio
militare e cosa rara a vedersi. II lunedi e
martedi, giorni di magra per il barbiere,
egli andava a dare una mano al sarfino
nella stirafura o nella ripartizione o cata-
logazione dei diversi indumenfi; il sabato
e la domenica matfina era il sarto che at-
fendeva all'insaponafura dei clienti
cosi da sfollare piü alla svelta la bottega
dell'amico barbiere. Ma il piü nello fu que-
sto. II sergenfe maggiore aveva disposto,
fin dal primo giorno, che i due complementari

dovessero smeffere il proprio
lavoro, un'ora prima della truppa, per fun-
zionare da ordinanze di galba. Cari camerati,

vi garantisco che, se voi di ordinanze
di galba puntuali, garbate, pulite, coscien-
ziose, ne avete avufe tante, queste due
furono, senza possibilitä di confronti o di
smentita, il «non plus ultra»! Smettevano la

rispeffiva occupazione all'ora fissafa, si la-

vavano, si rassettavano, e ci avevano un
modo tutto loro di presentarsi al capo cu-
cina, di recare i sacchi e le marmite, di
distribuire, di rigovemare, che Ii avresfe
detti due tecnici del ramo. E durante il

percorso non breve dalla cucina al bi-
vacco, avevano un modo cosi tutto
speciale di fare e di parlare che Ii avreste
scambiati per due innamorati se tra di
loro non ci fossero stafi di mezzo il caf-
felafte o il ragü o il risotto fumantiül

E furono, credetelo, miei cari camerati,
quelle due ordinanze, par tutta la durata
del corso, non oggetto di scherno o argo-
menfo di chiacchere, come avviene spes-
so, tra noi soldati, nei confronti di qualche

tipo speciale della compagnia, ma

furono due frafelli esemplari, fino al punto,
— e questo potrebbe dire tutto —, che il
comandante stesso accordö loro congedo
di riposo nello stesso giorno.

«Quei due giü in fondo», del primo ap-
pello del sergenfe maggiore, avevano dato
la piü brillante prova di solidarietä nel
lavoro che si possa desiderare nei nostri tur-
ni di servizio attivo. Come sarebbe piü
«umano», nel senso totale dei termine, vor-
rei dire nel senso morale della parola, se

in tutti i nostri servizi di vigilanza o di

manovra noi sapessimo imitare quei due
bei tipi che vi ho presentato, soldati
complementari, sarto e barbiere di compagnia.
Proprio «quei due giü in fondo»...

QUII DUU GIO «NFUND!!».

Soldätino ticinese.
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