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Un grido di allarme dalle Universita americane 

Le condizioni 
della scienza 

negli Stati Uniti 
Nonostante I'apparenza del contrario, dice il 
prof. M. King Hubbert, c'e grande confusione 

t . 

L'articolo di cul riproduclamo qui le parti essenzlall e apparso 
nello scorso marzo sulla rivista « Science », organo dell'Associazione 
Americana per II Progresso della Scienza. Esso e un riassunto delta 
relazione svolta dal professor M . King-Hubbert , presidente della 
« Geological Society of America », in una recente riun!one di tale 
organlzzazione, a Houston, Texas. 

E' vero che la scienza e in 
co^l btione condizioni come 
sembra7 

E' un luogo comune che 
viviamo in una deLle epoche 
di maagiore attivita scientifi-
ca della storia. Segni dello 
stato fiorente della scienza 
sono il grande numento del 
numero degli scienziati. la 
proliferazione di pubblicazio
ni scientifiche. e !e larghe 
somnip di denaro che ven
gono spese per nLimentare la 
attivita sci?ntifica NeUa pri
ma edizione di American Men 
Of Science, pubblicata nel 
1906. erano eleneati quattro-
nnla scienziati; nella decima 
edizione. pubblicata nel 1%'0. 
ce n erano 115 0(10 Durante 
questo periodo II numero e 
raddoppiato ogni 10 o 11 anni 
11 numero di pubblicazioni 
scientifiche e raddoppiato 
ogni 15 anni e si avvicina ora 
a centomila. Quanto al dena
ro che viene speso per la 
scienza. le spese annuaii del
la Fondazione Naziouale per 
la Scienza. in sostogno della 
ncerca fondamentaie. sono 
aumentate dai 4 milioni di 
dollari del 1952 ai 175 milioni 
del 1961. e il bilancio di que-
st'anno per U programma spa-
ziale raggiunge i 5.4 miliardi 
di dollari » ' • 

Tuttavia certi sintomi, che 
io ho osservato durante l'ul-
timo quarto di secolo comin-
ciano a delineare una situa-
zione che mi porta a conclu-
dere che in due dei suoi 
aspetti piu essenziali la scien
za non e in buona salute... 

Mi proposi circa cinque 
anni fa di esaminare alcutu 
dei testi universitari di fisica 
che erano largamente adot-
tati in quell'epoca Ksaminai 
e giudicai cinque di questi 
libri in base a due criteri: 
1) erano esatte le proposi/.io-
ni asserite in ciascun libro?-
2) si giovavano esse di atten-
dibili dimostrazioni o dove-
vano essere prese per vere 
» perche il libro diceva cosl -? 
• Sulla base di questi due 
criteri il migliore dei cinque 
l ibn meritava appena un ap-
prezzamento poiitivo nella 
misura dell'85 o 90 per cento. 
mentre il peggiore si aggira-
va sul 50 per cento 

(Dopo una ulteriore escm-
plificazione. I'antore osserva 
che non si tratta di qualche 
libro bcorretto. bensi di una 
tendenza generale: di questa 
egli cerca di mettere in luce 
le cause). 

Un altro fattore principale 
— probabiimente il piu rile-
vante — e stata la confusione 
che e nata durante e dcpo la 
seconda guerra mondiale re-
lativamente alle funzioni del-
le nostre universita nello svi-
luppo della scienza. Tradizio-
malmente una universita e 
una comunita di studiosi la 
cui dupLice funzione b: 1) n -
cercare i fondamenti od esten-
dere i confini della cono-
scenza; 2) comunicare questa 
conoscenza e l'atteggiamento 
mentale della ricerca e del 
sapcre agli studenti 
J Durante la seconda guerra 

mondiale le nostre universita 
furono gravemente colpite. 
Una notevole proporzione de-
gli studenti virtuali erano 

nelle forze annate e molti dei 
membri scientifici delle fa-
colta furono impemiati in 
lavorl direttamente connessi 
con la condotta della guerra 
Molte universita divennero 
essenzialmente. in base a eon-
tratti governathi. laboratori 
militan di ricerca. che im-
p-egavano larghi gruppi di 
collaborator! non aeeademiei. 
Dopo la guerra questa si-
tuaz:one e diventata tenden-
zialmente permanente e an-
cora nel 1958-59 molte delle 
migliori universita erano eo-
6tenute — in nrsura varia-
biip dal 25 all'88 per cento 
dei loro bifanci totali — 
con fondi derivanti da con-
tratti governativi di vario 
tipo La maggiore eccezione 
e Yale, che non ha contratti 
di sorta. 

Inoltre le universita sono 
entrate nel eampo degli affarl 
assumendo la gestione — per 
contratto governativo — di 
alcuni importanti laboratori 
per la ricerca industriale. 

Attualmente e in corso una 
gara in sede accademica per 
la cattura di larghe frazioni 
del beneficio rappre-,entalo 
dai miliardi di dollari all'anno 
che dovranno essere spesi per 
il programma spaziale finan-
ziato dal governo 

L'effetto di questo tipo di 
diversione sulle universita e 
disastroso Invece di nma-
nere in primo luogo istttuti di 
educazione e centro di ricer
ca fondamentale e di s,apere. 
le universita sono diventate 
grossi centri di ricerca appli-
cata In molte di esse i pro-
fessori meglio pagnti non 
hanno obbllghi di insegna-
mento Invece di assicurare 
un'atmosfera di serenita con 
un minimo di Mcurezza eco-
nomica garantita dal tratta-
mento accademico, in cui 
scienziati qualificati abbiano 
il tempo di pensare. le uni
versita sono diventate so-
vraccariche di impiegati di 
prima e di seconda classe. 
Quelli della prima classe. che 
porta no U titolo di professore 
e godono il trattarnento ac
cademico. sono diventati in 
gran numero direttori di ri
cerca: quelli della seconda 
classe. la cui competenza 
spesso eguaglia o supera il 
livello della prima classe. 
dipendono dai progetti di ri
cerca e sono pagati in base a 
ciascun contratto. 

Poiche questi contratti sono 
finanziati spesso solo in se-
guito a richieste di singoli o 
gruppi interni alle universita. 
e poiche le universita mede-
sime dipendono largamente 
da essi. si capisce che un 
generoso premio e riconosciu-
to al promotore o •« fondatore 
dell'impero » a danno del vero 
scienziato e sapiente. . 

I membri delle facolta sono 
promossi o esonerati in base 
alia quantity della loro sup-
posta ricerca. raramente in 
base alia loro competenza 
come maestri. E il eriterio 
della ricerca e la pubblica-
zione La produzione media 
per uomo che ci si attende in 
alcuni istituti — mi dicono — 
e di tre o quattro relazioni 
a stampa per anno In quasi 

tutte le universita si ode ri-
petere il cinico slogan •< pub-
blica o crepa » 

Torcia a plasma 

' * Una torcia a plasma (nella foto) della • Compagnie Ge
nerale de Tel igraphie sans fil >, di Par igl , t stata presen
ts t a a Milano in occaslone del convegno su « Alcuni aspetti 
della fisica del plasma >, che si t svolto nel giorni 6-7 mag-
gio. Nell'apparecchio in questione il dardo di plasma pud 

jTaggiungere — in dipendenza delle dimension! e del gas 
prescelto — temperature fino a circa 15.000 gradi, di note-
vt4« Interesse industriale. 

Nelle universita — come fa-
cilmente si comprende — un 
tale sistema favorisce decisa-
mente I'opportumsta capace 
di far circolare banalita in 
gran numero. mentre danneg-
gia 11 vero uomo di scienza. 
impegnato su difficili e im
portanti problemi. la solu-
7i'one dei quail puo richiedore 
una concentrazione di sforzi 
protratta per inni o anche 
decenni. 

j »• . » • - » • • 
Un altro fattore che opera 

nella nostra conversione al-
l'autoritarismo e un nunto di 
vista, che tende a prevalere. 
sulla evoluzione della scien
za Secondo questo punto di 
vista, la conoscenza scentifi-
ca e divenuta cosl vasta in 
rapporto con le capacita li-
mitate dell'intelletto umano 
individuale. che un singolo 
uomo pud solo sperare di 
conoscere * autorevolm^nte •> 
una giccola frazione d: tutto 
Cosl noi saremmo costretti. 
se vogliamo evitare di essere 
dilettanti di seienva. a sce-
gliere un qualche limitato 
dominio — la nostra « specia-
lita» — di cosl piccole di
mension! che ci dia 'nodo di 
leggere tutta !a letteratura 
che vi si riferisce e quindi 
farci padroni di tutto quanto 
e noto intorno ad esso Se
condo questo conceito tutti 
gli altri scienziati dovrebbe-
ro fare la stessa cosa. relati-
vamente ad altri domini, cosi 
che il solo modo di conoscere 
qualche cosa fuori della pro
pria speciality sarebbe accet-
tare la parola di una autorita 
specialista in tale campo Per-
ci6. secondo questo punto di 
vista, siamo condannjti r.d 
accettare rautoritariemo a 
causa della immensita della 
conoscenza umana . . . . . 
• . * • . » • • * • • • 

Secondo la mia opinione 
questo stato di confusione e 
assolutamente non necessario, 
e sorge da un sostanziale tra-
visamento della natura della 
scienza e della sua evoluzione. 
L'evoluzione della scienza in-
fatti. non e una progressione 
dal semplice al complcsso. ma 
proprio Topposto E' una pro
gressione dal complesso al 
semplice. 

L'intera storia della scien
za e la storia della progres
siva riduzione di un caos di 
fenomeni in una forma che 
rientri nelle capacita di com-
prensione di un uomo medio. 
I piu alti risultati della scien
za sono perci6 le grandi sin-
tesi che hanno ridotto le piu 
vaste serie di fenomeni a re
lazioni relativamente facili da 
intendere. 

Proprio perche queste gran
di generalizzazioni compren-
dono nel loro as«ieme Tintero 
mondo della materia e della 
energia — cioe 1'intero mondo 
dei fenomeni osservabili — 
uno scienziato moderno non 
puo permettersi di ignorarli. 
D'altra parte, se egli ha que
sto tipo di conoscenza, non 
e piu necessario per lui cari-
care la sua memoria con una 
infinita di dettagli in qunlun-
que campo egli scei«?a di la-
vorare: ne egli deve leagere 
tutta la letteratura relativa. 
Inoltre, purche estli sia di-
sposto a dedicare il tempo 
necessario alia conoscenza dei 
fenomeni essenziali. non c'e 
aicuna ragione pregiudiziale 
per cul egb non possa essere 
qualificato a ricerca re nti 
campi diversi e numerosi in 
cui pud imbattersi per effetto 
della sua curiosita o delle cir-
costanze 

D'altra parte, per chiunque 
sia educato in conformita con 
II punto di vista secondo il 
quale la scienza e diven'ata 
cosi vasta e complessa che il 
singolo uomo puo solo spera-
T*> di intenderne un piccois 
parte, il caos :nizi.''le dei fe
nomeni deve ine/iLibilmente 
rimanere un caos. sempuce-
mente perche un tale indivi-
duo non ha la possibilita di 
essere informato che gia in 
larga misura questo caos e 
stato ridotto a termini com-
prensibili. 

Sembra che abbiano perdu-
to di vista in larga misura le 
basi del nostro sapcre e ci 
siamo rivolti all'autoritari-
smo Una causa di questa si-
tuazione e la condi/ione delie 
universita . Nello ste«so tem
po i problemi di fronte ai 
quali si trova oggi la specie 
umana sono tali che una dif
fusa conoscenza scientifica e 
essenziale per affrontarli cf-
ficacemente Se seluzioni non 
catastrofiche di questi pro
blemi devono essere trov?te. • 
e urgente che le nostre uni
versita tornino ad essere isti
tuti di insegnamento e che 
ricevano una forma di sov-
venzione piu appropriita dl 
quella attuale.. 

E" anche urgente che le 
universita «bbnndonino la 
loro attuale ansia di banale 
* ricerca • e la loro contabi-
lita fondata sul numero di 
pubblicazioni per anno, e cer-
chino di attuare una rtmo-
sfera in cui un Gnlileo. un 
Keplero. un Newton, un 
Darwm o un J. Willard 
Gibbs. potrebbero ?ccettare 
di la vorare. 

M. King Hubbert 

scienza e techica 
Terribili conseguenze della strxitegia « multilaterale >> !V 

I Polaris attirerebbero 
sull'ltalia e I'Europa 

bombe da 100 megaton 
Secondo i calcoli del nostro esperto i sommergibili lanciamissili 
sarebbero facilmente distrutti con poche bombe ma il nostro 

paese subirebbe danni irreparabili 

Lo scopo d! questa figura e quello di dare un'idea ap-
prossimata dei possibill effetti radioattivi di una borpba H 
da 100 megaton, in caso di esplosione superficiale. Le curve 
tracciate nella figura sono state ottenute, per estrapolazione, 
dai dat! resi not) dagll americani circa I'esplosione superfi
ciale di una bomba H da 15 megaton, avvenuta sull'atollo 
di Bikini II 1° marzo 1954. 

La serie di curve contrassegnate con I numeri 5.000, 
4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500, 300 rappresentano I contornl 
delle aree in cui, nelle pr ime 36 ore dopo I'esplosione, tutti 
coloro che si trovassero all 'aperto, senza aicuna protezione, 
percepirebbero rlspettivamente una dose di raggl gamma 
equivalente a 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500, 300 roentgen. 
Si tenga presente che una dose di COO-700 roentgen corri-
sponde a una mortalita del 100 per cento, mentre una dose di 
300 roentgen corrisponde a una mortalita dei 7-15 per cento. 

La figura rappresenta le zone di possibile dislocazione 
dei mezzi navali lancia-Polaris in Europa, in relazione alia 
gittata di detto tipo di missile. Le clrconferenze tracciate 
entro la fascia di dislocazione rappresentano, rispettc ai 
rispettivi centri, la distanza massima a cui, in caso di esplo
sione sottomarina in acqua profonda di una bomba H da 
100 megaton, si manifesta una sovrapressione di 10 kg. per 
centimetro quadrato e cioe un valore tale da mettere fuori 
combattimento i sommergibili colpiti. Si pud constatare 
che la zona' di 500.000 chilometri quadrat! indicata nel 
riquadro ad Ovest della Norvegia verrebbe completamente 
neutralizzata con sole 8 bombe H da 100 megaton. 

Una postuzionc missilistica 
del tipo non interrato, co
me quelle gia situate in Pu-
ylia e che venyono orn sanar-

' mtc, piene messa fuori coin-
• battimento se t investita da 

un'onda d'urto la cm sovra
pressione sia uauale a I kq. 

t per centimetro quadrato Sc-
' condo il volume The Effects 

of Nuclear Weapons, edito a 
cura della Commtssione ante-
ricana per Vonergia atomica 
c del Pentaqono nell'apnle 
W62 (a puo 135). la predetta 
soi^rapressione. in caso di 
esplosione superficiale, si ma
nifesta a una dhtama di 2.5 
km per una bomba da 1 me
gaton e a 5.4 km per. iinn 
bomba da 10 megaton Se si 
ammette che I'errore circo
lare probabtle. e cioe i! rap-
gio del cerchw entro cui ca-
dono il 5 0 ^ dei missili lan-
ciati. sia pari a 1.6 km . che 
le coordinate geografiche del
ta postazione da diitruaaerc 
siano conosciute con un'ap-
prossimazione di 5 km e che 
la probabilifd di buona riu-
scita dei land missilistici sia 
pari all'SO^n, allora il nume
ro dei missili da lanciare per 
avere la probability del Wfo 
di distruggere Vobiettivo e 
uguale a 20 nel caso che si 
usino testate nucleari da un 
megaton e si riduce a 6 con 
testate da 10 megaton do 
signlfica che. in caso di guer-
ra\ la presenza nelle Puglie 

; di 30 missili Jupiter arrebbe 
: attirato sul nostro paese un 
elevato numero di bomb'e H 
da 10 megaton. 

Jl Polaris, dafa la testata 
TelaUvarh'ente piccola' {OJS'vne} 

' gaton) che e irt grado di trd-
sportare„ non pud essere usa-
to per distruggere obiettivi 
mUitari. Per convincersene 
basta tener presente che per 
distruggere una postazione 
missilistica interrata o pro-
tetta, tenuto conto delle ipo-
tesi gia fatte nel calcoio pre-
cedente, sarebbe necessario 
lanciare ben 220 missili Po
laris. Si avrebbe cioe un con-
sumo proibitivo e di conse-
guenza non ci si deve sor-
prendere se i portavoce del-
l'Aviazione statunitense di-
chiarano ufficialmente che il 
compito affidato ai Polaris e 
quello di colpire i grandi 
centri e cioe le grandi citta 
sovietiche (vedere R. E Lapp. 
Kill and overtbill. pao. 88). 
Si pud dunque supporre che 
lo Stato mapgiore dell'URSS 
attribuisca una notevole im-
'portanza alia neutralizzazio-
ne dei mezzi lancia-Polaris 
in caso di guerra. 

Se ora si affronta questo 

problema da un punto di vi
sta tccnico, e necessario pre. 
mettere alcuni dati suglt ef
fetti delle explosion) nucleari 
sottomanne In questo senso 
convicne calcolare i ragpi 
entro cui si mamfe^tano due 
valort di sovrapressione: la 
prima e uguale a 10 kg per 
centimetro quadrato e corri
sponde a danni che impedi-
scono al sottomarino colpito 

di lanciare correttamente i 
missili di cui e dotato; In 
seconda e uguale a 50 ko 
per centimetro quadrato ed 
e quindi tale da provocare 
il collasso della stessa strut-
tura principale del sommer-
gibile. Sulla base del dia-
gramma riportato alia p. 303 
del manuale americano gia 
citato si trovano t risultati 
contenuti nella tabella. 

RAGGIO DI D I S T R U Z I O N E D E L L E ESPLOSIONI 
N U C L E A R I S O T T O M A R I N E IN ACQUA P R O F O N D A 

Potenza 
della bomba 
in megaton 

" 
1 

10 
50 

100 • 

Raggio entro cul si 
manifesta una so
vrapressione dl 10 
chili per centimetro 

quadrato ( km. ) 

33,4 
71.9 

123,0 
155,0 

Raggio entro cui si 
manifesta una so
vrapressione dl 50 
chill per centimetro 

quadrato ( km. ) 

8,1 
17,4 
29.8 
37.6 

Come il lettore pud con
statare, data la natura del 
mezzo in cui si venfica la 
esplosione. i raqoi d'azione 
sono molto elevati Una bom
ba da 100 megaton provoca 
una sovrapressione di 10 kg 
per centimetro quadrato a 
una distanza di ben 155 km! 
E' sulla base di questi risul
tati che si deve esaminare 
il problema della nentraliz-
zazione dei sommeraibili lan
ciamissili. Poiche" e difficile 
conoscere con esattezza la 
posizione geografica di tali 
mezzi. il tiro di controbatte-
ria consiste nel lanciare un 
certo numero di bombe • H 
ad • elevata potenza cosl da 
coprire un'intera zona di ma-
resKper escmpio se 'si suppo- ' 
ne di voler neutralizzare tut
ti i sommergibili che si tro
vano in una fascia di marc 
lunga 1000 km. e larga 500 
km. e ci si accontenta di 
provocare almeno il danneg-
giamento degli stessi, nella 
ipotesi che le aree di distru-
zione si sovrapponganp nel
la misura del 30% e"che i 
land missilistici riescano cor
rettamente nella misura del-
VRO^o. allora bitognerd lan
ciare 50 razzi con testata da 
10 megaton oppure 11 con 
testata],da 100 megaton. Si 
pud qtfindi concludere affer-
mando che mentre con le 
basi fisse saremmo stati soo-
oetti a una controbatteria con • 
razzi da 10 megaton. Vado-
zionc delle basi mobili atti-
rerebbe sul nostro territorio 
e sni nostri mari i mostruosi 
ordigni da 100 megaton. 

Per rendersi conto di cid 
che potrebbe accadere in ca
so dl guerra e intcrcssantc 

stabilire quali sono gli effetti 
di una bomba H da 100 me
gaton In relazione a cid k 
necessario stabilire prima 'a 
struttnra di una tale bomba. 
Qnetto e possibile perche" ali 
scienziati americani hanno 
reso pubblici i risultati delle 
analisi compiute sin campio-
ni della nube radioattiva 
emessa dalla bomba H da 58 
megaton che i sovietici fe-
cero esplodere ii 31 ottobre 
1961. Secondo quanto e ri
portato da Lapp nella sua 
opera gid citata (p 36) i tec 
nici statnnitensi hanno ac-
certato che: 1) la bomba era 
inclusa in un involucro di 
piombo, e 2) meno del 2 per, 
cenfo • dell'energia da essa t 
emessa provehiva dalld fis-
sione. il resto dalla fusione. 
Cid significa che. nel mon-
taggio di collaudo, essa era 
una bomba straordinariamen-
te - piilita ~, secondo la ter-
minologia americana. 

Il dr Bethe. un fisico ame
ricano di oriaine tedesca che 
si pud considerare. su scala 
mondiale. come uno dei pin 
autorevoli esperti in materia 
di bombe H ha dichiarato 
(vedere Lapp, op cit, p 37) 
che se la bomba fosse*stata 
inclusa in un involucro di 
uranio invece che di piombo. 
Veneraia liberata sarebbe sta
ta mapgiore di 100 megaton. 
Questo significa che i 50 me
gaton di energia. che si aa-
ainnaono ai 58 prodotti dal-
Vesplosivo di fusione (il deu-
teridruro di litio-6) c dalla 
bomba atomica di innesco, 
proverrebbero dalla fissione, 
il che dimostra che la bomba 
da 100 mcaaton emettc 2500 
ka di ~ veleni radioattivi'» c 

' cioe un quantitative 2 500 
volte mapgiore di quello del
la bomba di Hiroshima.' 

Una volta accertato che la 
reahzzabilita di una bomba H 
da 100 megaton e stata ac-
certata sperimentalmente e 
che, per ragioni di travpor-
tabihta. la meti) della sua 
energia deve essere necessa-
namente emessa daWmvoln-
cro di uranio che funge da 
' riflettore • e da ~ tampo-
ne ». si pud procedere alia 
valntazione degli effetti di 
tale ordigno. 

II manuale americano gia 
citato non contiene dati re-
lativi aqli effetti di bombe 
di potenza superiore a 20 me
gaton Di conseguenzn biso-
gna ricorrere all'estrapolazio
ne. Si ottenqono cosl i se-
gucnii risultati: 

a) effetti meocanici (esplo. 
sione superficiale): raggio di 
distruzione: 10 km.: superficie 
distrutta: 2 826 km. quadrati; 
gli ordinari rifuqi atomici ca~ 
pad di reststere a una sovra
pressione di 2.1 kg per cen
timetro quadrato vengono 
completamente distrutti en
tro un raga'o di 8 km : 

b) effetti termici* in una 
giornata limpida e in caso di 
esplosione aerea. una bomba 
da 100 megaton produce scot-
tature di secondo grado sino 
a una distanza di 100 km.: a 
cid bisogna aaqiungere ali ef
fetti incendiari e. in partico-
lare. la * tempesta di fnoco ~ 
e cioe un incendio colossale. 
che si genera in caso di csolo-
sione su una grande citta. e 

,che consumq tutto Vossigeno 
"Tjrcsen'e'in una vasta zona: • 

c) effetti radioattivi: sono 
i piu vasti e micidiali: la zo
na in cui si manifesterebbc 
la ricadnta radioattiva letale 
si estenderebbe sn una su
perficie enorme. II prevedere 
la configurazionc e Yestensio-
ne di tale zona e difficile. 
perche intcrvenaono compli
cate fattori di carattcre mc-
teorolonico Si pi/d avere una 
idea di cid che accadrebbe 
cstrapolando i risultati delle 
misurr fatte dagli americani 
dopo I'esplosione di una bom
ba H da 15 mcaaton In con
dizioni pressochr ugnali a 
quelle che si ebbero in cor-
rispondenza del predetto test 
americano la zona su cui si 
manifesterebbe un fallout 
molto pericoloso avrebbe una 
estensione di 90 000-100 000 
chilometri anadrati. il che 
equivale a un terzo della su
perficie dell'ltalia. 

F. Di Pasquantonio 

Un problema attuale della tecnica aeronautica 

II decollo verticale 
nell'esperienza sovietica 

Un aereo pesante a reazio-
ne nchiede una pista di ce-
mento larga sessanta metri 
e lunga fino a tremila. La su
perficie di un aeroporto mo
derno raggiunge i 15-20 chi
lometri quadrati Gli aeropor-
t; delle grandi c.tta a volte 
distano da esse decme di chi
lometri. e il tempo necessario 
per recarvisi non di rado e 
uguale alia durata del volo. 
Effettivamente. per andare da 
Mosca a Leningrado un TU-
104 non impiega che un'ora. 
mentre per andare dal Tea-
tro Bolscioj airaeroporto di 
Sceremetevo e dall'aeroporto 
di Leningrado al centro del
la citta occorre molto piu 
tempo. 

E* per questo che i pro-
gettisti di aerei lavorano mol
to per la costruzione di veli-
voli che non richieduno gran
di aeroporti. 

Abbiamo relicottero. che 
pud decollare e atterrare su 
piccole superfici. Per6 ha un 
grosso difetto: la sua veloci
ty di volo e relativamente 
piccola. Perfino il pnmato 
mondiale di velocita degli e-
Iicotteri e inferiore di tre 
volte alia normale velocita 
di crociera dt molti aeropia-
ni modcrni. 

Per i voli su distanze me-
die e lunghe 1'elicottero pre
sents svantaggi cconomici. 
Occorre una macchina che 
possa fare a meno dei gran
di aeroporti e nello stesso 
tempo possa raggiungere una 
alta velocita di volo. < 

Sotto la direzione del noto. 
progettlsta sovietico Nikolaj 
Kamov e stato crcato un 
grande aereo di tipo origi
nate: IVHnla. In esso sono 
uniti U principio dcll'elicot-

tero e quello deH'aeroplano. 
Due cliche portanti del tipo . 
di quelle deU'elicottero dan-
no all'eltala la possibility di 
decollare e atterrare verti-
calmente. Quando invece si 
trova in volo orizzontale. 
l'apparecchio si libra con le 

' ah. come un aereo. e si muo-
ve grazie ad eliche trattive 
del tipo di quelle dell'aero-
plano. 

L'eliala e piu veloce del-
l'elicottero. Le macchme di 
questo tipo andranno bene 
su distanze medie e per ve
locita medie. Per6 su grand: 
distanze occorrono pur sem-
pre gli aerei. 

Si conoscono gia aeropla-
ni sperimentali forniti di po-
tcnti motori istallati verti-
calmente sulla coda per il 
decollo. Uno e. ad escmpio 
l'aereo francese a reazione 
Coleopfere. Ha la fiKoliera . 
all'interno di un'ala anularr 
e nel complesso somiglia s 
una botte. 

Sono stati costruiti model-
li sperimentali di - converti-
plani». in cui al momento 
del decollo le eliche si d.-
spongono orizzontalmentc. co
me negli elicotteri, e duran
te il volo cambiano posizio-
nc, assumendone una simile 
a quella che hanno negli ae
rei. In alcuni ~ convertipla-
ni - insieme con le eliche 
cambiano posizione anche i 
motori, mentre in • altri - il 
cambio di posizione viene 
effettuato da tutta Tala. coi 
motori e le eliche. Si tratta 
perb di macchine molto com-

, plicate. 
Tuttavia non e necessario 

far girare parti dell'aerco Per 
ottenere una trazione orien-

- tata verso 1'alto si puo fare -

inclinare verso il basso la 
corrente d'aria provocata dal
le eliche o la corrente di gas 
riscaldati emessa dai tubi di 
scarico dei motori a reazione. 

Gli aeiei a elica di questo 
tipo hanno un potente siste
ma di flaps, superfici orien-
tabili che inciinano la cor
rente verso il basso. E' il ca
so del nostro piccolo aereo 

per passeggeri AN-14. pro-
gettato da Oleg Antonov. Per 
il decollo e 1'atterraggio 
l'AN-14 non ha bisogno che 
di una' pista di poche dec:ne 
di metri. 

In alcuni aerei sperimen
tali a reazione nei tubi di 
scarico dei motori sono istal-
late alette girevolt azionate 
dal pilota dalla cabina In-

contrando * queste alette, il 
getto di gas s'inclina verso 
il basso e l'aereo decolla ver-
ticalmente. Dopo che l'aereo 
ha preso quota il pilota de-
flette le alette, il getto di gas 
diventa rettilineo e l'appa
recchio vola onzzontalmente. 
come un normale aereo' a 
reazione. 

II perfezionamento dei mo-
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L*« d i a l * », ibrido f r« I'aeroplano e 1'elicottero 

tori a reazione. cbe pesano 
poco e sviluppano una gran
de forza di trazione. ha m-
dotto a pensare alia creazio-
ne di aerei forniti di due 
gruppi di motori: l'uno per 
i'atterraggio e il decollo 
verticale. l'altro per il volo 
orizzontale. Un apparecchio 
sperimentale di questo tipo e 
stato costruito in Inghilterra. 

Vno dei problemi piu dif
ficili e quello della buona di-
rigibihta dell'aereo durante 
;1 decollo verticale. il pass3g-
gio al volo orizzontale e 
Tatterraggio. In questi mo
ment; l'apparecchio non ha 
una velocita orizzontale. non 
e circondato da una corren
te d'aria contraria. e per 
eonseguenza i normali timo-
ni aerodinamici non funzio-
nano. 

Nella maggior parte degli 
aerei costruiti per il decollo 
verticale vengono istallati t:-
moni a gas. che funzionano 
con aria compressa in base 
al principio della reazione. e 
timoni a getto. che sono la-
?tre collocate nel flusso dei 
gas emessi dal motore a rea
zione. » 

Per lo studio dei problemi 
iel decollo e dell'atterraggio 
verticale sono stati costruiti 
numerosi apparecchi origina-
li. dl cui alcuni non somiglia-
no neppure lontanamente 
agli aeroplani. Ad csemp:o. 

* il Turboljot sovietico e un 
traliccio sul quale e istallato 
verticalmente un motore a 
reazione. 

Lev Gilberg 
(dcWAgenzio Novosti) 


