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io II e superfluido, cioe passa Effetto fontana. Quando I'elio 
Wamente attraverso un capillare liquldo nel tubo verticale vie-
remamente fine, impermeabile a ne rlscaldato il suo livello cre-
ilslasi altro liquido see e si produce uno zampillo 

INobel al sovietico Landau 

e curiose proprieta 

dell'elio liquido 
L'elio e una strumi so-
\\/.a. In cnndlzioni nor-
li e un «us inerte mol io 
hero; passa dal lo stato 
Isoso alio statu l iquido 
[una temperatura estre-
monte bnssn, 4,2 ijrndi 
olutl o pressione ntmo-
rlca (—269 grod| centi-

|cl i); inoltrc, contraria-
ite n tutto le nitre so-
Vie conosciute , not) soli-

lea, nennche alio zero 
l luto, a mono che non 
si com prim n a una tren-

di atmosfere l.u li-
?fazior»e dell 'el io fu ot-
|ut:i pel la prima volla 

fisico "landese Kamei-
j?h Onne.s a Leida. nel 

iueste caratterist iche 
jodinamiclie non spie-
ô uncora l'cnorme in-

JSSC clie l'elio l iquido 
;ste dal punto di vista 
la ricerca pura. II basso 
tto d' l iqucfazione e 
ipl icemente una consc-
fcnza del lc debol i ss ime 
fee attratt ive clie e.li 
|mi di c l lo esercitano e,li 

sugl i altri, e del la 
piccolo massa; l'elio 

lido a temperature im-
l iatomenle al di sotto 

punto di l iquefazione 
Jo I ) , bn caratterist icbe 
:he sostanzialmente si
ll a quel le di nltri II-
(dl. 
jc grosse novita com-
|ono quando si scende al 
itto dl 2.10 grndi assn-

(—271 grndi centlgrn-
Si e qui in unn del le 

[the fcliei sltuozioni in 
In materia si olTrc agli 

L'cbi » dcl lo se ienzlato 
Inno statu di idenle sem-
.•itft: nell 'elio l iquido 
lasslssimc tempernture 

essere studinla in det-
|Ho I'cecltazlone di tipo 

lico ncgli stnti conden-
(sol ido e l iquido) men-

in tutte le nitre soslan-
questo tipo di cccita-

Jiic 6 presents sempre in 
|do cospicuo e da luogo 
I una distribuzione disor-
•ata di oscillnzioni e di 
)stamenti che coinvol-
io contemporaneamente 

|ti gli atomi. Abbassaudo 
[temperatura del l 'e l io li-
ido si realizza im siste-

in quiete . nel quale si 
Jvano poche * eccitazlo-

isolnte. 
II contributo sostanzialc 
la comprensione de l l e 
(aordinarie proprieta del-
| l io l iquido venue, nel 
H, dal fisico soviet ico 

|v Davidovic Landau, cbe 
[r q u e l l e sue l icercbe e 
Ho reccnlemcntc Insi-
h'to del premio Nobel per 
flsica per il 1062. 

Elio I 
ed Elio // 

Bisogna subito piec i^aie 
lie norniaJmcnte. quando 

parla di e l io l iquido. si 
i t e n d e l'elio normale , o 
le*, de l peso approssima-
Ivo di quattro atomi di 
Jrogeno. non la spec ie 
t e n o abbondante . Io He*. 
[l d isot to di 2.19 gradi a>-
Miitl Io He* v iene chia-
ta lo e l io II c dil lertsce ra-
pcalmenle . tranne che nel-
aspetto — un l iquido H'ji-
»ro e Irasparenle — dal-

j\io I. La conducibi i i ia 
^rmica cresce di e u c a 
&nto mihoni di vo l te 
i s sando daU'eJio 1 al-
B|io II. cosi da es-
^re cento i-oltc maggio-
t di quel la del rame. ma 
fenomeno piu noto c sug-

fst ivo e senz'flltro |a « su-
srfluidito »: l'elio It passa 
(>n estrema facili la attra-
?rso i capillarl Pu'" strett i: 

capi l late vii un centc-
Imo di mil l imetro di dia-
l e t r o e attraversato pia-
(camenle senza at t i i to . in 

tempo quasi un mil ione 
. volte piu breve di que l lo 
,ecessano al flusso del la 
ledesima quantita di el'o 

Jilo stato gassoso. 
rc" Un terzo cflctto del-
| Vel io II, i l lustrate in flgu-

f» , * I'cJTetto fontana. 

L'interpretazione di cpie. 
sto e di nitre proprieta del-
l'elio l iquido fu data da 
Landau. Non 6 posslbile 
csporre in qucstn sede la 
tcoria svi luppnln dnll'lllu-
stre flslco, bnsutn su una 
trnttazione del s ls lemn so-
condo i mctndi del la nice-
eanlca quantlst ica; si pun 
nero tontare dl l l lustrarne 
le conclusioni . Usando le 
stessc parole di Landau. 
riportate nel suit ecce l lente 
testn d| llsica Ktatlsticn: a 
temperature diverse dallo 
/ e r o nssoluto (—273.2 Bradi 
centigradi) p a i l e della 
massa del liquido si com-
porta come un licjuicio noi-
male. dotato di viscosi la; 
la parte rcstnnte si com-
jjortn invece come un li
quido superfluido, cioe non 
viscoso. e le due pnrtl si 
tnuovono I'una attraverso 
1'altra aenza attrito. Al io 
zero nssoluto tutto l'elio e 
superfluido; In quantita di 
lluido normale cresce nl-
raumentare delln tempera
ture, flnche. a 2,19 gradi 
assoluti , es is te solo jl lluido 
normale (e l io I ) . La parte 
superflulda corrisponde al 
l iquido privo di distnrbi 
lermici: l 'ngitazione termi-
ca (oscil lnzioni, rotazioni. 
trnslnzloni di a tomi) origi-
na 1 a porzione di fluido 
normale. Disogna sottoli-
neare cbe qucsto model lo , 
suggcrito per la prima 
volta dal fisico iuglese 
F. London "el 1938 c gin-
stificato su basi teorirber 
da Landau, fornisce solo 
un modo conveniente di 
descrlvere le proprieta fi-
sicbe del l 'e l io 11: non esiste 
una elTettiva distinzione 
degli atomi d{ el io in atomi 
a comportamento normale 
e atomi supcrfluidi 

// secondo 

suono 
La tcoria dej due ihiidi 

permette di interprela ie 
abbastauza faci lmeute le 
singolari proprieta del
l'elio II. Vediamo ad esem-
pio 1'efTetto fontana. Quan
do il l iquido contenuto 
nel tubo in fic.uia v iene ri-
scaldato. aumenta il suo 
grado di cccitazionc (una 
maggior temperatura di mi 
corpo corrisponde a moti 
piu rapidi de l le molecole 
cbe cost i tuisconn i | corpo 
s tcsso) , c dj conseguen /a 
nella miscela dei due fluiiii 
aumenta la frazione di (Ini
tio normale a spese del su
perfluido: se la base del tu
bo e occupata da una por
zione di materialc semim-
permeabile (po lvere line) 
cbe pu6 essere attraver-
s;>ta solo dal l 'e l io superflui-
do. si bn un fenomeno ana-
logo alia pressione osmoti-
ca dei liquidi ordinati . 
Quando un recipicntc con-
tenenle . p. es. . una soln-
zione zuccherina. e connes-
so con un altro rccipiente. 
contencnte acqua pura. 
attraverso una membrana 
permeabi le aU'ncqun ma 
non a l le molecole di zuc-
che io . .si ba un flusso di 
acqua verso il primo reci-

fnente. d»>vc il l ive l lo del 
iquidn si inn .d /a Nel c^so 

dell 'el io *' ba UJI flusso di 
superfluido verso il tubo. 
attraverso la polvere semi-
permeabile, in modo da 
rompensarc- la porzione di 
Mipcrfluido trasformata in 
tluido normle per ope ia del 
riscaldamento. I-a maggior 
pressione cbe cosi si ori-
pjna puo causare lo / a m -
pill<» cbe ba dato il nome 
all'^ffetto fontana 

L'cspener.za cbe. forse 
piu di ogni altra. illustra il 
model lo dei due fliiidj com-
penctrantisi e In segucntc: 
>e poninmo dell 'el io II in 
un recipients apcrto verso 
| | basso e riempito nella 
sua parte inferiorc di pol
vere molto fine, l'elio su
perfluido pnsea attraverso 
la polvere muovendosi ne-
gli spazi capil lari , mentre 

i| fluido uormali' viene 
trnltenuto nel lecipiente. 
Man mano cbe aumenta la 
concentrazione di (Undo 
normale, si osscrvn nel re
cipicntc un aumento di 
temperatura, dovuto alia 
maggiorc ngitaziouc ter-
mica contcnuta nel fluido 
normale, 

Uno del tenomeni piu 
mteressanti osservati ncl-
Celio II fu p iev i s to da 
Landau, come conseguen/a 
della siiii teoria. qualche 
anno prima cbe venisse os-
servato in laboiatoi lo. si 
11 al ia della propagn/ iouc 
di onde te imicbe . o * se
condo suono » Consideria-
mo un fenomeno ;i tutti 
noto, la propngazione del 
cnlore; se immergianio la 
estremita di un cuccbiaio 
pel brodo bollente, dopo 
qunlcbe istanto L>i accor-
ginmo elio aumenta la tem
peratura nIPestrcmtta op-
posta, e posslamo faci lmeu
te control lare che In tem
peratura 6 tanto maggiorc 
quanto piu ej avvfe iniamo 
nll 'cstrcmita immersa. Nel 
easo del l 'e l io II. Landau 
provide cbe il cnlore si po-
tcsse propngnre per onde. 
come il suoiin invece cbe 
difTondersi grndualmcnte 
da | punti cnldi ni punti 
freddi. Nel 1940 il fisico so
vietico Peshkov infatti os-
servo cbe riscaldaudo per 
un istante res tremita di 
un tubo contonente e l io . lo 
impulso termico si propa-
gnva aU'estremita opposla, 
cbe venivn quindj nd esse
re piu cnlda del punto da 
cui I'impulso era pnrtlto. 

I . progress! neJIa cono-
sconza e neir interpretazio-
ne del le proprieta dell 'el io 
superfluido sono proseguiti 
a ritmo ve loce nncbe In 
questi ultimi mini; sul pia
no teorico. il contributo piu 
interessante e stato por-
tato dal fisico americano 
Hicbard I'. Fcynman; la 
ricerca sper imentale piu 
recente punta verso espe-
rienze molto rnffinntc cbe 
rivelano il comportamento 
del lo He II su seala atomi-
ca: in ques ia dirczionc ri-
sultati Interessanti sono 
stati conseguit i ancbe alio 
ist i tulo <|i fisica di Hoina. 

Roberto Fieschi 

scienza e tecnica 
Che cosa sappiamo e che cosa sapremo 

La rotta cosmica 
di «Marte primo 

L'atmosfera so/are avvolge i pianeti sino alia Terra e quasi 
certamente anche Marte - Il limite dell'atmosfera terrestre e 
costituito da quella zona in cui la temperatura del gas inter-

planetaria comincia a diminuire gradualmente 

per c s e m p i o che Marie ha 
una massa 0,107 volte 
quel la del la T e n a signifies 
d i e la materia di cui esso 
6 fatto e circa un decimo 
di quella terrest ie; dire d i e 
il rnggio medio di Marte e 
0.510 vol te quello della 
Terra significa d i e e ciiv-a 
la mcta: dire cbe la gravi-
ta superficiale 6 0 3 i l vol
te quella terrestre vuol di
re d i e se sul la Terra un 
dato oggc t to pesa, per 
escmpio , 1 Kg., lo stesso 
oggctto , su IVInrtc, pesa 
circa 400 grammi; e via 
dicendo. 

I'oichc ormai la Lima, 
Venc ie , Marte sono d i v e -
imli di casa, si puo dire, 6 
bene avert* solt 'occbio a l -
cuni dati foudamentali ad 
essi le lat iv i , pei contwi'V-
li sia in se stessi d i e nel 
rapporto degli uni >.<»u JAII 
ill111 Anebe la Terra, su 
t in poggiamo i piedi. e un 
corpo come la Luna, Venere 
e Marte, sa lvo le di f fcren-
ze ambicntal i ; e percio in 
teressante riferire ad essa 
quei dati. Per compren-
dcre bene i numeri l ipor -
tati nella seguente tabclla 
si tenga presento d i e dire 

iMassa, in uiiita tcrrystri 
Katigia medio del pianeta 
( iravita alia siiperficic 
Ihui'dla media 
Distanza dal Sole 
Itota/.loiie ditirna (g iorni) 
L'oniposi/ioue atmosferica" 
| le parentesi qnadre s ign i -
ficauo scarsital 

Massa di atmnsfcra in un 
cilhidro avente la base dl 
lcm.^ e altezza lino al l i 
mite de iratmosfcru 
Press ione atni'«fe«i*Sl 
perf ldale (atmnsfcra) 
Temperatura si ipcrllclale 
media ( in uradi) 
Poss ibi lo differenza di t e m 
peratura fra luogiii dlversi 
del pianeta ( in gradi) 

* CO'J «= A n i d r i d c c a r b o i d c a ; N'-' - Azoto; H'-'O -
Acqua; O- =» Oss igeno; A »=» Argon; CO =• Ossido 
tli carbon io. 

Vcncre, Terra Luna 
(1,811 
0.9B1 
D.HKl 
0,»! 
0.7ZH 
10-13 

CCKN» 
| l l » 0 | 

5 

4.5 

+ 300 
•f 

1 0,012X 
1 0.273 
1 O.Hi.l 
1 0.(il 
1 1 
1 20..-I 

Na.Oa -
A.ll () 
[C02] 

1 0 

1 0 

-1-15 -25 
da-50 da 

a+40 —200 
a + 130 

Marte 
0.107 
0.510 
II,:I!IH 

0.7(i 
1.521 
1.03 
N-'C') 

CO(V) 
AC') 

|CO-'| 
UWM 

0,3 

0,11 

-20 
da 

—100 
a+10 

Per completarc la tabel -
la bisogna dire quail sono 
i valorl propri del la Terra; 
cosi, cbi vuole , puft tra-
sformare i numeri prece

dent! da relativi (al ia Ter 
ra) come sono a valori in 
unita comuni (grammi, 
cbi lomctri . c c c ) . Ed ecco 
allora i valori terrestri: 

M A S S A : 5.08x10?' grammi ( W c il ntimcro cost i tuito 
da un 1 segui to da 27 zcri) 

H.ACitilO: 0371 Km. 
OR A VITA': 980 (cm. al secondo per ogni .secondo) 
DENSITA' IVIEDIA: 5.52 grumml per ccnt lmctro cubn 
M A S S A DI A T M O S F E R A : 1010 grammi per cm.-' 

La label la potrebbe e s 
sere estesa ancbe agli a l 
tri pianeti . Giove . S a t u r -
no. c c c , ma l 'abbiamo l i -
mitata ai soli corpi te lest i 
cbe in ques to momei i to in -
teressano il pubblico a c a u 
sa dei recenti svi luppi de l -
rastronnuticn. 

Hisognerebbe agg iunue -
re ccrti dati relativi al io 
spa/.io cbe li separa, ma 
purtroppo essi sono tut -
t'altro cbe definitivi: s e 
vo less imo espritnerci in 
termini pnradossali, p o -
tremmo dire cbe si era 
convinti di saperne piu 
qualche anno fa cbe v>m 
ora, dopo cbe gli Sputnik 
costruiti daU'uomo h inno 
lasciato la sede terrestre e 
trasportato uiagnifici a p -
pareccbi di misura ue l lo 

schede 

Evoluzione e genetica 
!Vr molti .*tvo!i M <̂  ti'i.u-

lo pt-r oorto che il primo H-
hro della Bibbi:i. l i i;infsi. 
dcscrivessc la cre.uioue d: 
esni specie di p: »n!o e di ruu-
m.ili Cmscuna -p»v •*. «̂,rĉ n-
do In Bibb:.i. r ir«'bbe yt.it.i 
cre.tt.i in tpidtn M'ttim.'.ni or:-
mn.irio inn ar^ivewovo. 'i«'l 
litll. ritenno di t OT«T :*.- r «r«-
I.i data doll.i eri' i7.<>!î  :uTan-
no 4004 a C >. c. i-i-ij:i« -.piv.e 
.̂lr̂ >t>l>e osisv.t.t :.:i d.itT.:i / <> 

c avrobbc o»int.tv.i.ito a.1 <v;-
atero Miiz.i subire in. ti;f.»r.c 
es<onz:aI: coin-- ripputito >o-
>ton«>v.i !a dot:r::i i 'i«-iia iin-
nuiTah.liii dolli sp«v.o. 

I .a Toori.i doUVvoiiu.oae b.i 
fatti> piazza puli'.i d' »|iit'»to 
crodonze sinb.londo ciif alio 
ini7io del !un»ti» n n v n . n o dii-
la vita «che >i .•i>Mi<.-a ; :|Vpo-
ca romoti-isinia 'I: TJV ui.Uariii 
(Tnnni fa) vi h.inn-> coaiuro 
nidllo -;onipl:c.. ni..-ro-,'(ip oho. 
oh«- .livon'm.i ^cMiprp pi i 
comple te ftno a oho. A\ pan
to or.i r.'«niun'.o si trovano 
I'uomit o jo altre *poc:o nttual-
mcnif rtUHtonti Hn.i sistemn-
ziono rto.inl.fioi in matorja ,iv-
vonno r;ol 1 fU>i». quando H.ir-
w. n pubblico 1:, f.imosa ope
ra - Oripinp dolio spear • Ko 
*tOi.<o Darwin, noi 1871. con 
Topora - L'orijtme dclTuomo •• 
tsmaiind la po.spibllitn che 
Tuomo d!*ccndc#*e da forme 
dl vita eubumaiic eoatencn-
do che l'uomo e le tclmmie 

antropomorfe poJeesero aver 
avuto un comune antcnato. 
m.lioni di anni fa. 

Troppo lunRO «arobbe csa-
minare i vari aspoJti atlra-
vor*o cui I'autorc di ouesto 
libro (Isaac Asimov rrolu-
rionc o genetica, Uompiani. 
L 1 300) ginr>Re a daro una 
risposta a quol somplicc ma 
fondimcntale quesito: da do
ve vengono i bambini?. 

Per Iniziare voramonte dal 
principio. dall.i v o n oriRine 
della vita, dovrcnimo dire 
pross'a poco co^l: - t'na volta. 
molto tempo fa. circa tre mi-
liardi d'anni fa. sotto un sole 
imp! toibUe. in un oooano am-
moniacalo. awol to da un'.'tl-
ir.osfora votomv. i. nol mozzo 
di un iiii>cuulio di in«>Iocole 
or^auicho una molco la di 
ac:do nucloinico '.rvomis-cift 
mcidontalmon'o .\d o-;.store, o 
rm-oi a tra^mottoro la vita 
a un'altra simile i >e >u->.i -

I) i un -mule seniph-o ini-
zio — che (u Tove.ito p.u mo-
raviKlioso di futt.i la storia 
del no.-tro pianeia — obbo o-
rigino tutta la vita oho. nel 
!tuifihi--;mo vol core di tre mi-
liardi d'anni. ha portaio f,!i 
uonuni e tutti £ti o.-son \ i -
ventl a dlvonire c\b che sono 
oRRi o a diveniro ei6 che di-
verranno domanl. 

f.f. 

spazio. S e ne sono r icevu-
te not iz ie importnntlss imc 
cbe ci banno mostrato co 
m e le cose s t iano in ter
mini molto piI'I complessi 
di quanto non si crcdessc 
prima. Le fasce di Van A l 
len ne sono un csempio , 
ma non I'unico. 

Dal le misure esegui te ci 
si c accorti cbe lo spazio 
interplanctario e pcrcor-
so da scinmi di partice'.lc 
provenienti ron l inuamen-
te dal Stde, che v iaggiano 
n velocita e levat iss 'nie . 
Ncl lc vicinnnze dclja T e r 
ra ve ne sono da 100 n 
500 per cent imctro cubo, 
con velocita di circa 1000 
cbilomctri al secondo e 
cost i tuiscono un gas avente 
una temperatura che si 
agcira sui 200.000 gradi. 

Oggi si tende a consit le-
rare tale gas come il n a -
turalc prolun^amcnto de l -
I'atmosfcra .solare stcss.i . 
la quale a v v o l g e i pianeti 
a lmeno fino al ia Terra, e 
quasi cer tamente ant-he 
Marte s ia pure con carat
terist iche un po' diverse 
(piu tcnue e a temperatu
ra un po' piu bassa) . 

E* stata proprio que-ta 
pcoperta a consent ire una 
defmizione del l imite in 
cui termina la nostra s t e s -
sa atmosfera terrestre: poi -
cbe la Terra raffredda il 
gas solare in cui si m n o -
ve . il l imite deH'atniosfe-
ra appare essere cost ituito 
da quella zona, al di qua 
della quale la temperatura 
del gas interplanctario c o 
mincia a diminuire . 

Dcfiuita in tnl modo, la 
atmosfera terrestre si 
estende fin quasi a meta 
della distanza Terra-Luna. 

Per alcune import . int is-
s ime proprictri che banno i 
gas ad alia temperatura, 
essi dovrebbero tras^iaarc 
con se le l inee di for/a tlcl 
campo magnet ico solare, 
per cui que.-t'ultimo d o -
vrebbe csercitare la sua 
influenza in una regione 
spazinle molto piu vast.i 
di quanto ritcnuto uno a 
poco tempo fa. 

Campo magnet ico , par-
ticel le cariche ad nlta t e m 
peratura, loro densita c 
ve loc i ta nc l lo spazio In
terplanctario cost i tuiscono, 

ins icme a tantl altri, i>i't>-
bleml recentiss imi, sorti 
grazie alia tecnica del le 
nnvi spaziali . 

Problemi tutt'altro che 
risolti. Oggi ci rallegriamo 
del fatto che siano stati po-
sti: lo spazio che ci oireon-
da si o rivclato estrem.i-
mente ricco di motivi di 
s tudio e di indngine e ogni 
lanclo eirettuato in esso 
agg iunge miovi dati ne-
cessari per g lungcre n una 
sua soddisfneente cnn'.)-
scenza. La quale c perse-
guitn non solo dal le infor-
ma/.loni che ci mandano gli 
nppnrocchi di bordo ma 
anche medinnte lo studio 
ncctirnto e preciso del c u n -
mino percorso da navi spn-
/.iali a lunga gittata. come 
« Marte 1 > nd csempio. 

bV chiaro infatti che le 
p.p'ticelle di cui si e detto 
possono avcrc una ceria 
influenza sul percorso <!i 
questo vcicolo spaziale . co 
me su quel lo tli qualsu^i 
altro. Tuttavia le navi .spa-
ziali che non si nl lontnua-
ii(i molto dalla Terra (in 
esse devono comprender-
si anche i Lunik) non pos 
sono risentire scns ib i l -
meute 1'influsso del l 'atnio-
sfera solare che ci lambi -

sce, poich6 le 500 part i -
ccl le per c m s cost i tuiscono 
una ntmosfera troppo tc 
nue affinchd • possa nvere 
eiTelto su un cosi breve 
percorso. Quel le invece 
che debbono pcrcorrcro i 
milioni di Km., spec ia l -
mente poi quel le che hnn-
no un percorso da c o m -
piere e sa l tamente definito 
fino a incontrare un o b -
biett ivo distante diverse 
decine di milioni di Km. o 
impiegano (3 o 7 mesi per 
raggiungerlo , possono, olln 
lino, risentirne 1'influcuza 
e denuncinrla s ia m e d i a n -
te gli strumenti di "lordo 
sin medinnte qualche l i e -
vissimn modiflca della rot
ta. Su quest'ult imn nvran-
no naturalmente n o t e v o -
lissima importanza anche 
i micromcteorit i incontrati. 

Alio s tato at tual? non 
sappiamo prevedere tali 
modificbe e ci s erv iamo di 
tpieste per studiare le c a 
ratterist iche fisicbe de l lo 
spazio attraversato. 

Ecco dunque un nspet-
to che rende di primaria 1 
importanza il v iagg io di 
* Marte 1 » anche prima 
d i e sia raggiunto il suo 
obbict t ivo finale. 

Alberto Masani 

L'ultima veste della giustamente famosa 
Ferrari Granturismo 250 (cavalli)/ motore 
dodici cilindri a V di tre l i tr i , che supera 
largamente i 240 km./ora. La carrozzerla 
di questa berlinetta, disegnata da Plninfa-
rina e prodotta a Modena da.Scaglietti 

Una novita della Abarth: la 1300 su com-
plesso meccanico della SIMCA. E' una vet-
tura sport, che dovrebbe raggiungere i 
230 km./ora 

Rassegna del Salone di Torino 

Un'annata feconda 
per la tecnica dell'auto 
Alcuni visitatori del salone hanno riferito che le novita sono 

poche ma per vederle bisogna alzare il cofano 

. \o» uuesse altri mentl, una 
mainfcstu:ione come il Salo
ne delTAiuumobilc di Torino 
— che si svolye al termina 
dcll'annata produttiva, quan
do le case hanno ormm defi-
riito i moilelti per fa pros»i-
ma stauione di venditu — 
serve carcuiamcntc per \irc il 
pu/iio iidl'cLohiiionc piu re
cente della tecnica costrut-
liru. E rarunicnre si e dato if 
caso di una annata piu ferti'.-' 
di innovaztonl di questo IPO'J. 
li molorc a pi.tforii. che pu
re e alia base della moio-
ri::a;iotie dn cinquant'cini, 
continue la sua strado. niialio-
rarido quelle prcsta:ioni che 
yiti scmbmrano /opiitmi.'ii. 
ratjfjinnyibile con un aeuera-
tore di encraia che presto o 
tardi s.ira detroni::ato da'.'ti 
turbina. 

L'iitiIi:ca;ionc di Icolie 111'"-
talltctic put robttste e di f<'<-
niche di lavorazionc raffina:a 
ha pcrmcs<o di ottcnerr un 
fftn'toriarncnto setnprc p:ii «i-
lenzioso. una potenza sj»v f-
C12 sempre p:n e'craf.i ed mm 
clasticita i/» I'inzinnamC'Hci 
che permette di entarc il co<r-
unuo uso del camb.o. spu:-
ccrote soprattutto ncWin'^TKo 
trajfico cittadino Cmqi.tinra 
rni'al'i opni miUe ccniirnctri 
cubi di cilindrata. ad un v -
pime di rotazione di 5 mila 
jliri al minuto: questa e ormai 
la formula media delle reUu-
re pin diffuse. recentemCnte 
confermata dal fancio della 
' mille da un milionp - Mn 
in alcuni ca%i fa potenza spr-
cifica - tprcmula » da un trio-
tore pud essere nssai piu e'te-
raia: al Sc.lonc ha df^rato r-
stremo intere%se la edizione 
drfinitira della cotiddctiz 
Ferrarma. la 'Asa 1000-. do-
lata di un motore che riescc 
a sriluppare — da 1032 renjj-
metri cubici — una potenza di 
!>7 carallj a 7100 airi. Hi<=u'.-
tato: la sba'ordim-a rr'prjra 
di 192 chi'owrtri I'ora 

l.a 'Asa 1000' tcanala un 
altro indirirro co^truffico 
sempre piu dif'iuo: il iriotorr 
quadra, dotatn rioi** di cilin
dri — per dirla in parole po-
rere — tanto larnni Quanto 
Junohi La ror.«a del pi-itone. 
ciot. e pari all\ile*aaaio del 
rilindro In qualche ca<o (la 
Anolia e il piu clamoro^o) ;J 
motore tx - superquadro -. ha 
cfor jl dfamrfro maapiorr del
la corsa I rantaapi dl q<iest--
sofnefoni 5ono nbbnstanra rri-
donri: il pistone complc sorse 
plic brcri e si loaora di meno. 
menfrr I<" rnlrolr po<*ona es
sere costruite in dimensionl 
maaalorl ed assicurann di 
conscqucma un fumlonamcn-
to piu siciiro f rroolarc. 

Lo comprC5si'onc dei mofori 

e in aumento: tassi di 9:1 non 
stupiscono piu nessnno, ormai: 
In Iso-Hivolta (altra nodtd di 
Torino) ncfl'cdiiione da 340 
cacafli ha un motore con un 
mpuorto di comprcssione <Ji 
/1.25:1. Per aumentare la soU-
dtta dei motori c diminuire le 
vibrazioni. si sta diffondendo 
anche sulle retture dt tipo 
medio I'olbcro a pomiti con 
im piu adequato nutnrro di 
snpporti. La 5imca WOO e la 
Renault R S sono due ottitm 
csempi di quattro cilindri a 
cinque support!. 

Altra novita da rimarcarc 
e un certo an:iconformi>mo 
nella dispoiizione dei cilin
dri: dopo 1 due orizzontali 
m fiura, n d motore »n .so-
o'iola - drlln F'at $00 Giar-
dinicra. e i quattro orizzoniali 
contrapposti della Ijincia Flr.-
ria. rcro i quattro rrrtirafi. 
wiii disposti trasvcrsalmentr. 
della Morris 1100. che n'prrn-
dono la - trorata • delle $50 
Rmc (Morris Mini Minor c 
Austin Seven) Va detto tut-
iaria chr questa ricerca di 
soluzioni diverse dj qncVe 
clizstiche von e dcttafa dc.lla 
t»iprn.<i di aumentare le p*e-
stazioni. ma serve invece <i 
diminuire "0 spazio del rano 
motore. conscntendo cosi t"i 
m.-aliorarc rabifabif'fa d<"fic 
retture c di inarandire I ba-
paoliai. F" inrece detta'.o 
esclusiramentc dagH otffmi 
risultati del rcndimento Vtf-
fctto che continua a dtmo-
strarc I'.AIfa Romeo p?r le 
earner? emUferiche di com-
butfionc r per i\ doppio al-
bero a camme in testa, con 
jl comando dirrrjo dcl'.e ra'-
r-o!r Sono <olur:'on? ros*os<". 
ma *ono anche le mioliorj; Jc 
p"v\<fiaio5e i-ctturr drlla r.'.<.: 
milancsc sono •$ a dimo-
<f rarln 

Raffreddamento 
e ingrassaggio 
.**folto intrrcjjanti. anche se 

poco conosciute. sono le nuo-
ve tecmche di ronropliam<«nfo 
d*"i gas di sfiato del motor*. 
che consentono VintearrJc 
bruriatiirn det rapoH d'oho. 
r'iminendo cos\ un faito'c 
tutt'altro che lrn*cur,:hUe 
deU'mnuinamento atmosferi
ca nelle grandi citta La 
Volksiragcn e la Renault R S 
hxnno un collCgamento dlretto 
tra lo sfiato del motore e H 
filtro dell'arla. Sulla Simca 
1000 una ralrola nel tappo 
del irrbafoio dell'olio mette I 
rapori in comunlcazione con 
il carburatore. controllando 
ranti'mporanfamenfe Ja pres
sione del basamento. S'ella 

Opel Kadctt, il carter e sot-
toposto addirittura a ucnfila-
zionc forzata, in modo da di
nners i gas nei cilindri e as-
sicurarne la combustione in
tegrate. 

La Taunus 12 .11 della Ford 
ha dimostrato che 11 raffred
damento ad acqua con circni-
to sioillato. prerogatira fino 
a qualche mese fa delle ret
ture Renault, ha avuto gran-
dc fortuna presso gli utcnti. 
Le caratteristiche di quc$jo 
uuoro sistcma sono perd tal-
mente conosciute che non & 
tl raso di ripetcrte ancora una 
volta. Vale la pena perd di 
notare che esso si inquadra 
in una specie di offensiva psi-
coloaica che i costruttori stan-
no mettendo in atto verso i 
loro chenti: le auto xl stanno 
s^mpUtlcando in modo sem
pre piu accentuate, c si e ac-
cesa tra le case una vera e 
vror>r<a oara ver diminuire 
le operazioni di manutenzio-
nr L'autO del futuro. probci-
bilment*'. arra bisonno sol-
tantn di essere rifornita di 
benzina. Gift oc<7.\ del rcsto. la 
On,-I Kaddrr e lancinta come 
' la mr.cchina chr e ;npn<«aJa 
una volta prr .^empre -. F. su 
q-jc.<f.j «frarfn si era aia mes-
sa da teniDo la Renault. I.e 
boccole lubrifica'.e sono ogyi 
sosutuitr infatti dagli snodi 
in aamma E dore gli snodi 
metallici non sono elimina-
bili. .«; agaira I'ostacoio con 
apDO.*i;i confenifor" di pra».to 
fubririrantr. montati durante 
la costruzione della vettura, 
a frnufj siaona sia per impe-
dirc la funriuscita del orann 
sia per rliminarr il pcricolo 
che ri enfrino polrcrr o fan-
,70. Ouesta nuova tecnica co-
iT'/tfira. offr^ ad aoportarr 
^(-isibili rantagol (tail utenii. 
<raricandoll dalla preocenpa-
zinne (e dalla spfsa) di prp;-. 
vedere r.U'irinTasxaaalo Ticrio-
d.ca ha anche ragaiunto d'f 
*-<nltati natevoli: ha anmen-
taio 12 dun-fa dcoli snodi. evi-
f.-ndo il tioorio di orrnj r 
boccole. ed ha migllorato le 
loro oual'M nntf-r7;morf e an-
ti-rihrarioni 

Per anm^nfnrc ?a ii'rnr'o*'. 
ta del mofori. <; sta anche 
r^rrando di climincire 'I ivn. 
tVatorc ddl'apnTrjto di raf-
frefldttmentn. rJA che con*ri-
t'rehbe rrilenlerperte nnch.-
di aumentare la votenza. ro-
a'-endo di mezzo un ennaenrn 
che ne arsorhr una parte me
no iraseurahile di nuantn tt 
creda Su filruni »"o-Jr!If Fi *t 
nSOO B. 2100 e 1600 S) e snll* 
Peuaeot 404. il rentilclore e 
innestato <* disinnestato auto-
maticamcnte da un dispo*:f'-
ro fleftromaanefiro azionato 
da un termostato: in tostama, 

il ventilatore entra in azlone 
solo quando la temperatura, 
dell'acqua di raffreddamento 
lo rende necessario. 

£' chiaro che con questo in-
pegnoso dispo-itiuo. il motors 
ragglunge facilmente la t§m-
peratura di regime anche nel
le glornate pi" fredde. senza 
che cid prcoiudichi il BUO raf
freddamento durante I'estate 
e quando e sottoposto a sfprsl 
prolungati. Sulla tiuopo Ford 
Taunus 12 M, il ventilatore e 
addirittura del tutto assente: 
quando e necessario, una ven-
tola procvede a raffreddare 
un serbatoio collcgato con il 
radiatore prtneipafe-

L'accensione 
elettronica 

Ma la novita piu grossa, an
che se per ora non sard ap-
plicata su alcun modello di 
scric. e l'accensione elettroni
ca. Alcune case, come la Lu
cas c la Ducellier. hanno oid 
csposto al Salone di Torino 
apparati sperimenlali che per 
il momenta hanno solo il di-
fetto di costare troppo. Gra
zie cd essi. perd. jaranno abo-
liti i tradizionali apparati: 
boblna c spinterogsno. Li so-
slltuiranno congegni transl-
storizzati che avranno il prt-
aio di eliminarc le famigerate 
puntine platinate. Come sard. 
asslcurata la produzione del-
(<Lj5CintiIIa in sincronia con 
IVinovimcnto del motore? Per 
il momento. pare che la solu-
zione migliore sia quella otti-
ca: un raggio di luce, passan-
do attraverso le fessure di un 
cilindro rotante. eccita una 
ecHula fotoelettrica. 

Questi impulsl. amplificati 
da un circuitO a transistor. 
raagiungono una tension* »uf-
riciente a far scoccare la scin
tilla nelle candelc. 

L'accensione elettronica e 
ccrto un dispositiro del futu
ro. Assai piu imminent* b in
vece. sicuramente. Vadozione 
dell'altematore in sostituzio-
ne della dlnamo: cub che ha 
gia fatto da qualche anno la 
Chrusler sulla Valiant L'ap-
D'icarionc dell'altematore * 
Vo.ua nclu*iram#nte ad un 
problema rconomico: il COfto 
dei diodi necessari alia retti-
rieazione della corrent* alter-
nata in continua. Ma h un 
problema che non dovrebbe 
essere in-ormonfabile. * ch9 
permettcra di diminuire srn-
.<ibilm»nfe, anche nell'appara-
to elettrico. preoccupaswM e 
spese di manutentioim. 

Ceure Pillon 
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