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INTRODUZIONE 
Questo libro è una rielaborazione dei miei appunti del corso di 
teoria della computabilità. Il corso mira a definire una teoria 
astratta della computabilità ed ad affrontare la questione: 

che cosa è un "algoritmo" ? 
Questa domanda potrebbe non sembrare troppo interessante in 
quanto, come è noto, gli algoritmi sono la parte più noiosa della 
matematica. Infatti un algoritmo è, per definizione, una 
successione di operazioni da eseguire secondo delle regole fisse e 
quindi in esso non può entrare né fantasia né momenti di 
invenzione. Tuttavia un altro modo di interpretare tale domanda è 
collegarla agli oggetti di più avanzata e sorprendente tecnologia 
da cui siamo circondati: i calcolatori. Infatti definire e studiare la 
nozione di algoritmo equivale a definire e studiare che cosa può 
essere fatto da una macchina. Allora possiamo anche dire che 
scopo del libro è affrontare la questione, un po’ più interessante, 

che cosa è un calcolatore e che cosa può fare? 
Tale domanda non viene posta per i calcolatori che possiamo 
trovare oggi in un negozio o in un laboratorio ma per tutti i 
possibili calcolatori che potranno essere costruiti dall’uomo. 
 Allora forse è meglio riformulare la domanda al modo 
seguente: 

esistono cose che una macchina costruita dall’uomo non può 
e non potrà mai fare ? 

Domanda che a sua volta si trascina appresso una serie di altre 
domande affascinanti come: 
 - può una macchina avere memoria ? 
 - può una macchina apprendere dall'esperienza ? 
 - può una macchina fare ragionamenti ? 
 - può una macchina riconoscere gli oggetti che la circondano ? 
 - può una macchina essere intelligente ? 
 - la mente umana è una macchina ? 
 
Nel libro esistono molte lacune dovute alla mia pigrizia. Ad 
esempio manca un adeguato sviluppo della teoria della 
complessità e delle macchine probabilistiche. Mancano gli 
algoritmi genetici, quelli relativi alla “vita artificiale” e molte 
altre cose. Si rimanda per tali argomenti a libri più completi. 
 
 


