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life Una svolta 
del la economia 

NeM970 
consumeremo 

i. . ' ' 

40miliardi 
di chilowattora 

» 

nucleoli 
l a competitivita del I a nuova 
fohte energetica preannun-
ciata dal professor Ippolito 

Previslone delta produzlone di energia elettrica in 
Italia fino al 1970: la doppia curva in alto indica il 
sensibile aumento progressivo della energia termo-
elettrica complessiva (segno nero) e d'origine nuclea-
re (segno a tratti); la curva In basso mostra I'anda-
mento quasi stazionarlo della produzione idroelettrica. 

La centrale nucleo-termo-elettrica del Garigliano, di 150 Megawatt elettrici, che entrera In funzione entro I'anno in corso 

La centrale dl Calder Hall In Gran Bretagna capostipite di una terie 

; I cotti di costruzione 
delle central! elettronu-
cleari (o piuttosto nucieo-
termo-elcttriche) sono di -
minuiti, negli • ultimi ire 
anni, dell'8% Tanno per il 
tipo a uranio arricchito 
moderato ad acqua, preva-
lente negli Stati Uniti, e 
del 0% I'anno per il tipo a 
uranio naturale, grafite e 
gas, adottato su larga sen-
la in Gran Bretagna. In 
Italia sono present! i due 
tipi, il primo al Gariglia
no (Societa SENN, filia-
zione dell'IRI), che enire-

, ra in fase critica il mese 
prossimo, il secondo • a 
Latina ' (societa SIMEA, 
de l l 'ENI) , gia caricato; 
entrambi cominceranno ad 
erogare 1* energia entro 
I'anno. 

I cost! di installazionc 
delle centrali termoeleltrt-
che convenzionali sono i-i-
vece diminuiti, nello stesso 
periodo. solo in ragione del 
2% annuo, ma tendono a 
stabilizzarsi, mentre invc-

< ce tutte le esperienze in 
corso dimostrano con cer-
tczza che nel caso delle 
centrali nucleari la ten-
denza alia diminuzione dei 
costi e a lungo termine. 

. La flessione 6 anche piu 
accentuata per quanto ri-
guarda i costi del combu-
stibile. caduti da 4 a 2.5 
millesimi di dollaro, cine 
da 2,5 a 1,55 lire, al kw/h, 
per • i reattori ad acqua. 
Cio conferma una recen-

• te dichiarazione del • Se -
gretario • generate - del 
CNEN, professor Ippolito: 

« . - le previsioni che fis-
sano per il 1970 il ira-
guardo della competitivita 
economica non sono. e vor-
rei che le mie parole a 

v questo punto fossero de-
'cisamente sottolineate. 

';;; estrapolazioni teoriche di 
/- esperti statistic! economi-
' ci, ma sono traguardi con-

CltHi* COIItesuenze di lavo-

,J.fc-TV • " 

ri di progettazione e di co
struzione effettivi, risulta-
ti di esperienze reali su 
apparecchiature in funzio
ne, su impianti in prova ». 

II Segretario generate 
del CNEN ha ulteriormen-
te illustrato questi concet
ti in una conferenza stam-
pa di alcuni giorni fa. pri
ma di una serie che ricor-
rera ogni sei mesi, e in-
formera regolarmente i 
giornalisti sui progressi 
compiuti e le tendenze di 
sviluppo. Non solo si pud 
afFermare ora con certez-
za che nel 1970 un kw/h di 
origine nucleare costera 
nel nostro paese meno — . 
o comunque non piu — cli 
un kw/h di origine conven-
zionale, ma si deve inten-
dere la competitivita co 
me un processo dinamico: 
ci pare di poter dire, la 
graduale sostittizione di 
una certa economia delle 
fonti energetiche a .ma 
precedente e diversa, di 
un nuovo a un vecchio s i -
stema di investimenti, ren-
dimenti, produzione. con-
sumi. . Nel quadro di tale 
processo anche il costo imi-
tario dell'cnergia tende a 
diminuire, nella misura in 
cui il nuovo sistema si af-
ferma ed espande. 

Questo non vale solo per 
l'ltalia. ma oramai anche 
per il paese piu favorito 
in campo energetico t*on-
venzionale, gli .Stati Uni
ti, dove e ben noto che lo 
sfruttamento commerciale 
delle fonti nucleari ha in-
contrato finora scarso inle-
resse; ma pochi mesi or so 
no il presidente della AEC, 
il professor Glenn Sea - . 
borg. ha presentato al pre
sidente Kennedy un rap-
porto in cui dicniara: 

«... I'energia nucleare e 
sulla soglia delta competi
tivita economica. e potra 
esse re presto competitiva 
netle aree che consumano 
una grande frazione della 

energia elettrica della na-
zione>. ''*.•' 

In Italia si prevede per 
il 1970 un consumo di 130 
miliardi di kw/h, di cui ol-
tre 70 miliardi dovranno 
essere forniti da centrali 
termiche, convenzionali o 
nucleari; poiche le centra
li termiche convenzionali 
esistenti o in costruzione 
potranno produrre circa 
32.5 miliardi, si dovranno 
costruire centrali nucleari 
atte a erogare 40 miliardi 
di kw/h I'anno, cioe con 
una : potenza installata 
complessiva di 5500 me
gawatt elettrici. per un co
sto di circa 500 miliardi di 
lire. 

Come saranno — dal 
punto di vista tecnico nu
cleare — queste centrali, o 
piuttosto i loro reattori? 

Saranno sostanzialmente 
dei tipi gia noti, migliora-
ti sotto l'aspetto tecnolggi-
co e del rendimento; non 
converra una scelta troppo 
rigorosa. che accetti un mo-
delto unico, ma sara inve-
ce opportune adottare un 
paio di tipi diversi, di 
grandi dimension! ed ele-
vata potenza unitaria, per 
esempio 500-1000 Mw elet
trici. In ogni caso, tale 
scelta potra essere decisa 
solo tra otto-diec! mesi, 
quando saranno disponi-
bili e saranno stati esa-
minati tutti gli elementi 
dei quail dovra essere te-
nuto conto. 

Come e noto, gli sviluppi 
in corso per i tipi di reat-
tore che si possono oramai 
chiamare - < classici » - ri-
guardano: 

1) il ciclo del comhti-
stibile. che pud essere 
esteso al torio; 

2) moderatore e fluido 
di raffreddamento, per 
1'uno e l'altro dei quali so 
no in esperimento compo
st! organic!, ovvero altre 
soluzioni (sodio fuso, neb-
bie, e c c ) ; 

3) contenitore a pres-
sione (pressure vessel) , or-
dinariamente - di acciaio, 
ma che in Gran Bretagna 
si comincia a fare anche di 
cemento armato precom-
presso. 

- Su queste varianti dovra 
vertere essenzialmente la 
scelta • relativa al primo 
assetto industriale della 
nostra produzione di ener-

. gia nucleare su larga sea-
la, che sara determinante 
per 1'economia del paese 
almeno nei prossimi die-
ci anni. Entro questo ter-
mine saranno con - tutta 
probabilita sviluppati e 
messi a punto - i reattori 
< veloci >. sui quali gia da 
tempo si lavora. e che pre-
senteranno i] duplice van-
taggio di impiegare il pin-

' tonio prodotto dai reatto
ri a uranio naturale (po
tranno anche utilizzare, 

. speriamolo, le enormi 
quantita di questo elemento 
radioattivo che attualmen-
te costituiscono • la parte 
sostanziale delle bombe 
« H ») , e di produrre a lo 
ro volta piii plutonio di 
quanto in pari tempo ne 
consumeranno. . . 

Come fe noto il termine 
< veloce * si riferisce ai 
neutroni prodotti. i quali 
non sono rallentati da un 
moderatore, come avviene 
invece nei reattori ordina-
ri (o « termici >); ne] 1962 
Italia, Francia. Germania 
ed Euratom hanno stan-
ziato complessivamente 173 
milioni di dollar! per le ri-

) cerche sui reattori veloci. 
In fine, il programma re-

lativo alia creazione di 
una indnstria nucleare ef-
ficicnte e a costi economi-
ci nel nostro paese dovra 
comprendere la costruzio-

. ne di uno stabilimento per 
il c reprocessing > degli 
elementi di combustibile, 
quindi il loro rcimpiego. 

scienza e 
Esiste un boom spaziale? 

Appalti e subappalti 
per i missili USA 

Esiste oggi, in America, 
unci industria missilistica 
come tale? E, se esiste, 
quali sono i suoi caratteri, 
le sue prerogative, i suoi 
confini? Fino a che punto 
Vindustria privata e impe-
gnata nella costruzione di 
missili, razzi e veicoli spa-
ziali? Quello che, comun
que, appare certo e che 
per soddisfare le nuovc esi-
genze non e emersa alcuna 
industria nuova di zecca, 
come in un primo momen-
to si era pensato potesse 
avvenire, ma che grossi e 
fiorenti complessi indu-
striali, da lunghi anni ope-
ranti sui mercato, hanno 
risposto ai bandi del Go-
verno Federate contenden-
dosi I'un l'altro i succosi 
contratti di appalto. Altre 
societa di minora impor-
tanza hanno invece creato ' 
enti e servizi autonomi 
per I'industria spaziale. ri-
nunciando gradualmente a 
svolgere le precedenti ut-
tivita, quasi sempre assai 
meno proficue dal punto di 
vista economico. 

La lotta per il predomi-
nio nel campo missilistico . 
tra le varie Industrie — e 
soprattntto tra quella ae-
ronautica e quella elettro-
hica — e in atto: si vedo-
no industrie aeronautiche, 
come la Bell Aircraft o la 
North American Aviation. 
passare nel campo dell'e-
leftronica, e ditte specialize 
zate in elettronica, come la 
Ramo Wooldridge, incari-
cate di dirigere progetti 
missilistici dell' Aviazione 
militare. Cio sarebbe spie-
gabile quando si consideri 
che il 35 per cento del co
sto di un missile e da ascri-
vere all'attrezzatura elet- . 
tronica; ma I'industria ae-
ronautica si batte per man- ". 
tenere nel campo spaziale : 
la posizione che • tradlzio- . 
nalmente le appartiene. •••.'.; 

Dal 1956 ad oggi, le in
dustrie statunitensi non 
riescono piu a coesistere '.'• 
pacificamente: chi ha piu : 
senatori nelle commissio- -
ni operanti in legame con 
la NASA riesce ad aggiu-
dicarsi le fette piu grandi 
della smisurata torta spa
ziale. Da principio, gli or- . 
dini per missili tattici di . 
modeste dimensioni, in cui 
i - problemi maggiori • era-
no -• elettronici, toccarono t 
alle ditte spedalizzate in 
tale settore; nella costru
zione dei' missili balistlci : 
le ditte aeronautiche ed e-
lettroniche si divisero il : 

campo in parti presso a 
poco uguali, mentre la co
struzione del missili poli-. 
stadl rimase in gran parte 
affldata alle ditte aeronau- . 
tiche come principali ap- :. 
paltatrici. Ma oggi la situa-
zione e cambiata: via via 
che il sistema elettronlco 
si e~ andato facendo piu 
complesso, si da prendere 
il sopravvento sulla costru
zione dell'involucro, le dit
te aeronautiche non hanno 
voluto cedere di una span-
na nei confronti delle con-
correnti ' elettroniche. ri- . 
nunciando persino ad al-
cune sovvenzioni, elimt-
nando parte delle' prove 
statiche e anticipando 
quindi le consegne. A loro 
volta, le maggiori indu
strie elettroniche private, 
pur di non cedere al ri-
catto, sminuzzano i piani 
originari in decine di fast • 
successive affidandole ad 
altri minori appaltatori da 
loro contrcllati e accapar-
randosi nuovi ordinativi. 

Pur tenendo conto della 
conlinua evoluzione di rut
in il settore. gli csperii 
convengono che, almeno 
per il prossimo Iriennio, 
I'industria spaziale statu-
nitense non potra rientra-
re nella categoria del co-
sidetto big business, ossia 
del larghissimo mercato 
con margini di guadagno 
dovuti sopratlulto alia pro
duzione di serie, dalo che 
il numero dei veicoli spa-
ziall e destinato a rima-
nere ancora per parecchio 
tempo nell'ordine delle mi-
gliaia. con esigenze di fab-
bricazione e caratleristi-
che assai diverse. 11 ma*si-
mo incentivo per le gran-
di industrie consisterebbe 
quindi soprattutlo nella 
lotta per ottenere appalti 
nuovi e negli assegai pre-
mio che la NASA annual-
mente invia ai fabbricanti. 

La Convairi coatrulsce lo 
€ Atlas », la Martin Co. for-
nisce il « Titan », la Lock
heed il €Polaris», la Chrys
ler lo * Jupiter* e il «Reds-
tone*, la Douglas il *Thor», 
la Western Electric il « Ni
ke-Hercules »., Ma ognuno 
dl questi grossi apvaltato-
ri si vale di numerosi tub-
appaltatori, Improvvisatlsi 

specialisti nei singoli ra
mi sia della propulsione, 
sia dell'equipaggiamento 
ausiliario a terra, che va 
acquistando importanza 
sempre maggiore, fino a 
costituire la meta (o tal-
volta anche piu) del costo 
totale del missile. Prcn-
diamo il caso del * Thor »: 
la Douglas costruisce I'in-
volucro ed esegue le pro
ve di volo, ma la struttura 
del cono di prua e afflda
ta alia General Electric ed 
il sistema di propulsione 
alia divisione Rocketdyne 
della North American A-
viation. Per I'equipaggia-
mento a terra dcllo stesso 
missile, tra cui.i serbatot 
di ossigeno liquido (forniti 
dalla Cambridge Corp.), i 
rimorchi per il trasporto 
dei vettori (costruiti dalla 
Fruehauf inc.), il meccu-
nismo di lancio (prodotto 
dalla Food Machinery and 
Chemical Corp.), i mime-
rosi tipi di carrelli e tutti 
i complessi impianti elet
trici ed. elettronici, lavo-
rano almeno sedici subap-

. paltatori improvvisati. Una 
ditta della Florida, che fi-

' no ad ieri co3truiva. cas
sette per I'imballaggio del- -
le arance, si e messa a co
struire le « Cherry-Pick
ers * per il sollevamento 
del ' « Saturn ». Una ' fab-
brica artigiana di articoli 
di gomma dell'Ohio forni-
sce lo strato protettivo per 
il cono di prua dello 
€Snark*. Un produttore di . 
tacchini per i supermercati 
della Virginia ha comincia-
toafabbricare.combustibili 
solidi per i razzi. ed uno di 
alluminio a.fornire ogive : 

per missili'-balistici. y/;r
: 

• Una dellerautotitA- rica-
: nosciute in materia, Wern-
her von •> Braun, parldndb' 
ad un gruppo di industrid-
li di Detroit, rivolgeva lo
ro questo ammonimentq: 
« Se io fossl nei vostri pan-

'-, ni, comiricerei fin d'ora a 
pensare al mio posto nello 
spazio *. Ma osservando il 
panorama dell'industria a-
mericana non si pud dire 

\ certo che gli operatori $tia-
vo raccogliendo la sfida. 

Una T delle critiche > che 
piii. frequentemente ven-

' gono rivolte al funzlona-
mento dei programma mis
silistico (prescindendo da 
quella di carattere genera
te, che riguarda Vinsnffi-
ciente coordinamento ed il 
moltiplicarsi di enti ed uf-
fici con responsabilita non 
ben definite ed: operanti 

• spesso in base a direttive 
diverse e financo contrad-
dittorie) si riferisce * alio 

; spreco di materiale, di e-
nergle e di dollari dovuto 
alia mancanza di unifica-
zione anche nei casi in cui 

. essa sarebbe perfettamen-
te attuabile. 

Quando si pensi, ad e-
sempio, che sono •• gia in 
progetto (se pure non sta-
no tutte in produzione) al
meno un centinaio di mac-
chine per il trasporto, il 
sollevamento, il lancio dei 
diversi missili, studiate 
tutte indipendentemente le 
une dalle altre, salta agli 
occhi Vopportunlta di ri-
vedere I melodi di ottri-
buzione degli appalti, uni-
ficando i settori produtiivi 
dell'elettronica e dell'ae-
ronautica. Le felici espe-

. rienze dell'Unione Sovie-
tica sono evidentemente il 
frutto non solo di un al
to grado di preparazione 
scientifica, ma anche di 
un sistema produttivo, di 
cut il meno che si possa 
dire e che e piii razionale. 

a. I. 

Smentifo 
Von Braun 

« Un • materiale ceramico 
realizzatc per proteggere la 
ogiva dei veicoli spaziali du
rante il rientro nell'atmosfe. 
ra — aveva scritto Von Braun 
in un articolo apparso sui 
Bulletin of Atomic Scientists 
e da noi rifcrito — viene ora 
usato per fare utensili da cu-
c'tna. che possono essere tolti 
dal frigorifcro e portatj im-
mediatamente sulla fiamma *. 
II Wall Street Journal, che 
ha condotto "una inchiesta 
in merito presso la ditta 
produttrice, Corning Glass 
Works, precisn che il mate
riale in questione non era 
stato affatto progettato per le 
ogive spaziali, ma proprio 
per pentole e padelle: solo 
per puro caso esso e stato 
impiegato nelle astronavi 
prima che in cucina. 

It lancio di un missile « Jupiter » 

La storia della 
atomica 

il regista Virgiiio Sabel si 
e assunto un compito dawe-
ro non licve. con I'opera te-
levisiva di cui e stata presen-
tata venerdl scorso la prima 
puntata. La Storia delta bom-
ba atomica, che egli ha' co-
minciato a narrare. non e sta
ta ancora scritta: o almeno 
non nel modo come si scrive 
la storia. rilevando con scru. 
polo e con una valutazione 
qnantitativa i fattori e i neasi 
che hanno collocato in . un 
certo tempo certl eventL 
- La prima cosa da dire — 
e non per farne carico al re
gista, anzi per poire in lu
ce le difficolta che egU ha 
dovuto uicontrare — e • che 
nel caso della «bomba ato
mica - la - parola storia non 
pub non essere assunta • nel 
suo significato maggiore: e 
tutta - la storia - della parte 
di : secolo fin qui svolta. e 
appunt- e ancora da scrive-
re. sebbene non pochi docu
ment! ' di essa siano venutl 
in luce, assieme con sugge
stion! talvolta acute e atten-
dibili, tal altra superficial! o 
tendenziose. comunque par-
ziali. 
- - Naturalmente un impegno 
narrativo. come e quello di 
Sabel (e di Giuseppe Berto 
autore del soggetto) ha poco 
a vedere con la storiografia 
sistematiea. e pu6 con tutta 
legittimita ispirarsi alle sug
gestion! e ai documenti di 
cui soltanto si dispone oggi: 
ma aUora il compito diventa 
piii difficile, e il narratore 
deve saper colmare con la 
misura espressiva le carenze 
concettuaJi e critiche in cui 
si imbatte. Nella prima pun
tata (che tuttavia non deve 
essere considerata etsempla-
re — ci ha detto Sabel — in 
rapporto alle successive, den-
sa com'e di tutti i van e 
complicati presuppostt della 
vicenda centrale) tale misu
ra e apparsa invece — pro
prio la dove si incontrava 
con le carenze storiografiche 
- piuttosto incerta ed esi-
tante. 

E* nostra impressione che 
Sabel e Berto abbiano accol-
to, nella prima puntata, la 
linea di un Hbro fortunato e 
addirittura popolare di Ro. 
bert Junsk, che — per quan
to r i co di notizie e assai 
utile — e perd affctto da 
una chiave intorpretativa 
inadeguata alia dimensione 
degli eventi cui si riferisce: 
il ilsultato e la sostanziale 
incomprensione — nell'opera 
televisiva come in quella let-
ternria — della posiaone 
obiettiva e <toggettiva del 
gruppo di scienziati anlifa*ci-
sti europei che negli Stati 
Uniti scoprirono la reazione 
nucleare a catena. Pattuaro-
no. e infine fabbricarono la 
bomba - A -. Tanto che. nol 
lavoro televisivo, .si d«r:ni-
sce a un certo punto »con-
traddittoria- la figura del 
professor Leo Szttard. che in-
vrw a un piu r.t!f*n»o osame 
non p«o non rlsultare :» nlii 
conscguente di tutte: fare Is 
bomba prima dei naz:sli; 
non usarla dopo i« aconfitta 
dei nazlsti. . 

" Alio stesso • modo " (come 
gia e stato osservato dal no
stro eritico televisivo) Sabel 
e Berto accettano Tequivoco 
suggerimento di Jungk. se
condo il quale gli scienziati 
tedeschi rimasti in Germania 
durante la guerra non voile. 
ro fare la bomba. per motivi 
etici che non sarebbero sta
ti avvertiti con pari forza 
da^li esuli negli Stati Uniti. 
E" evidente e noto invece 
che: 1)'anche ee lo voleva-
no. gli scienziati In Germa
nia non erano in grado di 
fare la bomba. come non lo 
erano i sovietici. non per 
mancanza di conoscenze ma 
perche avevano la guerra in 

. casa e tutte le risorse indu
strial! dei due ' paesi erano 
impegnate. rispettivamente. 
nella violenza - aggressiva e 
nello sforzo difensivo: 2) il 
problema etico si poneva per 
gli scienziati tedeschi in Ger
mania (e per gli italiani in 
Italia, che pure non erano 
ignari delle ecoperte teori
che) in modo diametralmente 
opposto a quello valido per 
chi Iavorava nei paesi che 
fronteggiavano l'aggressione 
bitleriana. cos) che la credi-
bile reticenza di un Heisen-
berg o di uno Hahn e da ap. 
prezzare, mentre non lo sa
rebbe eguaJmente — se vi 
fosse stata — la reticenza di 
uno Szilard o di un Fermi. 

Comprendiamo che la linea 
interpretativa sulla quale 

/ sembrano essersi posti Sabel 
e Berto pud non essere oc
casional. e che la loro ade-
sione a Jungk pu6 - nascere 
da una < vocazione moralisti-
ca anzi che storicistica. certo 
non sorprendente in autori 
di formazione cattolica: ma 
dubitiamo che una tale linea 
possa reggere at . confronto 
con !a materia trattata: ee, 
beninteso, • sara mantenuta 
fino in fondo. 

In ogni caso e grande me-
. rito — di cui va dato atto 

in primo luogo al regista e 
al soggettista — aver propo-
sto in modo cos!" diretto a 
un pubblico di massa, aver 

- portato nelle case di tutti. un 
momento centrale della no
stra vita e cosclenza; e il me
rito sara maggiore se il te
nia apparira. alia fine delle 
sei puntate. come e nella 
realta della cultura di oggi: 
non risolto. problematico. Se 
la presentazione televisiva di 
esso — grazie a una atten-
ta misura narrativa — sara 
stata soprattntto invito e sti. 
molo alia discussione. • alia 
ricerca. • 

Molto interessante infine. 
dal punto di vista della tec-
nica dell informazione. il ten-
tativo di porta re sugli scher-
mi in sole sei ore una • gran 
parte dei concetti essenziali 
delia fisica nucleare In que
sto compito — che g;a da 
aolo e as«ai arduo - "li ?ce-
neggiHtor! sono assistill dalla 
signora Gincstra Amaldi. Sa 

' quale, ol'.re ad assicurare U 
ngore scicniiiico, impegna 
anche la propria rara qualita 
di espositnee e dhmlaatrice. 

f. p. 
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II fnmnso fisiro (Jeorge Ga
mow ha creulo il prrionnggio 

.del signor TornpkiiH, tranqail. 
lo impiegato il'online, il i|iia-
lc, opinio prima dalla sua cti-
riosil«, pui dal rispolio per il 
suocero. frequrnta nun scrip 
di ronfcn'iizo sulla fisi«M mo-
ilorna. p poi |p rivivo. siraua-
meiile defnrmale, in una serie 
di sngni. E* qiu-sla la liu/ionp. 
narraltva ileirnntorp: fare sca-
liirirp dn inralnmsfi-ra un po' 
allui'itiala. di sngmi, P con nn 
rnnliniKi rafrrnnlo Ira i razin-
narncnli e lo siliinzinni cmnuni 
ilciriiomo della slradu c In 
real la della lisii-n. rplnlivislipn 
e nucleare (clip c IIPII Imiiann 
dal cosiililctlo a SPIISO comn-
ne») i principi dello piu re-
cenli Icorie. dalla rplalivila -il
ia rnstiui/.ione iniima della 
malPrSa. • i 

Con una tpcntca : die po-
Irehhe in un cerlo senso parn-
ponnrsi alia deformnzinue di 
cui si valfjnnn mnlli pitlori 
moderni per drammnli/xare iili 
aspclli delle loro fi>;urp c del
le loro immnsiui die li inle-
ressnno mag^inrmenie. Gamow 
descrive quale sarebbe il no-
slro mondo quotidiano se al-
cune rosianli fisiclie avessero 
un ' valnre mnllo maggiore o 
niohn minore di quanin hanno 
in realla. '. 

Se, " per espnipio, la vein* 
rila della lure, invere die 
300.00(1 eliilomelri al secondo, 

• fosse di porhe decine di elii
lomelri aH'ora, il nnslro uni-
verso sarehl>e ben curioso: le 

• slrade die imlinccliiamo appa-
rireblicro lunghe • o corle a 

- seconda della velocita con le 
quali le percorxiamo; munven-
doci. veilrcmmn allungarsi e 
raccoreiarsi case, allieri e au-
tomnhili: per stahilirc gli ora-

. ri dei Irenf, o la semplice sc-
quenza nel tempo di avveni-
menti che si svnlgonn ad una 

, certa distanza I'uno dalTaltro, 
si inconlrerebbero incongnien. 
ze e nituazihni paradnssali. Un , 

'• mondo evidentemente ' strano 
-e apparcnicmente <»iHogico»: 

ma nna desenztone cosl fatta, 
permette di comprendere al 
lellore il gioco di queste co-
stanti nei vari fenomeni flsici. 

Tipicn caso, la questione 
delle velorila della luce, della 
cnntemrHiraneitn. e dell'appa-
renle deformazione degli og-
petti lesata alia velocita di spo-
stamentn: quando i fenomeni 
si svnlgonn a vplodin molio 
piu basse di quella della luce 
(fino alle migliaia di chilo-
metrl nll'ora) le cose si svol-
gono in un ceno modo, i cal-

. rnli si fan no con le fnrmulo 
della meccanira elnssica. tiitlo 

. va bene e semhra svolsersi 
secondo a il senso comnne» 

: dcrivalo del res to da nn'espe-
rienza direlia. seppure non 

- molto affinata dei fenomeni del 
mondo che ci circonda. Ma 
nei fenomeni nei quali le vc-

. lonita in gioco sono molto elc-
; vate, oecorre tencr conco del 
• gioco della costanie (la velo

cita ' della ' luce) per cui val-
: gnno le formule di • Einstein, 

ed i fenomeni, visti dall'no-
mo della sirada, sembrano 
svnlgersi in maniera assai Ion-
tana dal famoso a senso comn
ne i>. Quesin apparente rluaii-

' smo. perfcltamente chiarito 
nella mente di chi ha una cer
ta familiarita con i test! di 
fisica. con i lahoraiori e gli 
stnimenti, confonde invece tcr-
rihilmenie le idee di chi non 
abbia compiulo sludi specia-
lizzati, per cui la lenria della 
relativila viene considerata una 
delle piu difficili e delle piu 
astruse rhe mat mente umana 
abbia elaboralo. 
. Una presentazione fall* eo-

me quella di Gamow. allra-
rerso una descrizione garbata 
e leggera, con la finzione del 
personaggin ehe vive le sue 
a avYcnture •> in realta oppor-
lunamente dcformala. qnantn 
a costanli e dimensioni. pno 
sqtiarciarc molli vcli di »ni-
slero che a\-\olcono i prinripi 
della fisira moilema. e « tra:;-
qnillixzarr n mnlli nomini col
li. ma non ' partirnlarmcntc 
versali in scirnze fisirhe e ma-
trmaliche, per i quali i nuovi 
prinripi rnnlinuann a costitui
re una fonte di perplcssita e 
di insoddisfazione. 

II volume di Gamow (Vrtfrr 
Tompkins. To/omo e runirer-
so. Bihliotera Moderna Mon-
dadori, pagg. 209. 1̂  500) pren-
de in ennsidrrazinne nna se
rie di queslinni. che \-anno 
dalla relativila alia rostante di 
Planrk. da! principio di indc-
terminazinne alia struttura ito. 
mira ed alle forze di valenza, 
srmpre con la slessa diiarezza, 
lo stesso rignre e la »n*s« ea-
parita di ehi3rire in modo ae-
eessihile gli aspetti essentiali 
del fenomeno. , 

II volume riiinisce le due se
rie di <» av\eniure »» di MiMrf 
Tompkin«. nel campo d-'lla fi
sira moilerna p tlrll* jtotno, 
nim|ian<i>. ne| jpsio .iric;nah*, 
ad una rrrta disi.»'».>.i «!> !.»n:pv 
le line dallp sit re. *• *-" '.inî ev 
un pnippo di conl-t^ni*, \r-

... nute dallo *IP«*.» r»nitx«w. su 
tali ari.Hnrnl;. 
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