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Un progetto per un sondaggio di 18 chilometri, 8 dei quali nel 
« mantello» - II posto prescelto e in una delle isole Curili 

; , ; •>.- '•:..}- . Y;..'.\..-: »v- . 

Pubbllchlamo la lettera che cl ft pervenuta da uno studente Itallano di geologla dell'Unlverslta dl 
Mosca, Armando Rotso, a proposito di un articolo apparso au questa paglna II 4 marzo scorso. La 

> : lettera, al pari dl altrl precedentl contrlbuti che ci sono yiuntl da giovanl Italian! student! nell*UR88, 
atteita I'alto livedo e II rilevante impegno che caratterlzzano I corsl dl atudio degll latituti aovletici. 

Nell'articolo di Saletti del 
4 marzo « Un buco di sei 
chilometri • sul fondo del-
l'oceano > si considers solo 
una parte di un grosso e 
complesso problema geolo-
gico. La geologia si trova 
oggi in una situazione nuo-
va. Da una parte, se si vuo-
le 'che la nostra civilta rie-
sca a marciare a passi sem-
pre piu spediti, e necessa-
rio che i geologi sappiano 
trovare in gran quantita 
giacimenti o depositi di mi
neral! utili e oggi rari, 
senza i quali non e possi-
bile risolvere numerosissi-
mi problemi in tutti i cam-

' pi della tecnica. Bastereb-
be parlare della fame del 
Germanio (elemento con 
cui si fanno i c semicon-
duttori >) che quasi tutti 
g l i ' Stati del mondo oggi 
soffrono. Basterebbe parla
re del panico che ha in-
vestito le societa petroli-
fere americane, allorche e 
diventato chiaro che le loro 
riserve di petrolio - hon 
crescono piu, anzi sono in 
diminuzione. •-'• " •- • 

Fino a quando l'abbon-
danza — e qui mi riferisco 
a ben definiti elementi chi-
mici —̂ dei giacimenti in 
superficie era un dato di 
fatto e l'uomo aveva solo 
« particolari * bisogni, al-
lora era possibile chiudere 
tutte e due gli occhi. Ora 
le cose non vanno piu co
me prima e gli Stati che ne 
hanno i mezzi, chiedono ai 
propri geologi di risolvere 
il problema al piu presto 
possibile. D'altra parte si 
va predicando che la geo-
tettonica — un ramo della 
geologia che studia la strut-
tura, la costituzione e lo 
sviluppo della crosta terre-
stre — si troverebbe in uno, 
stato di crisi. 

1 Cerchiamo di affrontare 
la prima questione. L'uomo 
ha sempre piu bisogno di 

materie t prime. , Afflnche 
questo problema sia risol-
to efflcacemente, qualsiasi 
ricerca, prima, ed esplo-
razione geologica, " dopo, 
debbono essere accompa-
gnate da una prognosi che 
poggi su solide basi. Non ci 
si pud piu permettere il 
lusso, per rifornirci di ele
menti indispensabili, di fa
re affldamento su scoper-
te puramente casual!. Ma, 
poiche la stragrande mag-
gioranza dei mineral! uti
li, direttamente o indiret-
tamente, dipende, per la 
formazione e per la distri-

.'buzione, dai processi endo-
•geni — tettonici e magma-
. tici — una teoria della loro 
•'. prognosi deve poggiare sul-

la conoscenza della natura 
e delle leggi obiettive di 
quest! processi. Oggi la 

' composizione e la struttiira 
della crosta terrestre e del 
< mantello superiore >, che 

. vien subito dopo, sono a 
noi meno note dello spazio 
cosmico che circonda il no-

! stro pianeta. - " 
II pozzo piu profondo che 

si sia riusciti a perforare 
& di 7.800 metri; in gene-
rale si perfora fino a 5 

. chilometri;- di pro fond ita. 
Se il globo avesse un dia-
metro di due metri, simi-
li pozzi ci permetterebbe-
ro solo di conoscere uno 
strato dello spessore di 
meno di un millimetre Le 
eruzioni vulcaniche ci for-
fiiscono notizie poco preci
se. Solo i metodi geofisici, 
e in primo luogo la sismi-
ca, sono in grado di farci 
penetrare in profondita 
sempre piu elevate, ma non 
ci dicono niente della com
posizione chimica delle vi-
scere della '• terra. Cioe, i 
geologi, ad una profondi
ta meno di dieci chilome
tri, perdono gia il terreno 
delle solide conoscenze e in-
cappano nel campo delle 

ipotesi ed instabili dedu-
zioni. Fino ad oggi i geo
logi non hanno quei dati 
scientifici che dovrebbero 
servire a creare una teo
ria dei processi geologici, 
che dipendono da cause en-
dogene: movimenti ' della 
crosta terrestre, attivita 
vulcanica, magma, terremo-
ti, vari processi fisico-chi-
mici. 

A noi geologi e chiaro 
che la formazione dei mi-
nerali utili, e la loro di-
stribuzione nello spazio, 
dipendono dai movimenti 
della crosta terrestre, dai 
sollevamento di soluzioni 
mineralizzanti (dai magmi 
attivi in profondita, negli 
stadi del loro sviluppo, per 
abbassamento di tempera-
tura e pressione, si forma-
no particolari soluzioni, 
gassose, liquido-gassose, li-
quide, contenenti svariati 
elementi, che migrano ver
so gli strati superiori, dan-
do luogo, in particolari con-
dizioni. ai giacimenti mine-
rari). Ma noi non cono-
sciamo ne il carattere ne 
le cause di questi processi. 

E da qui che nasce il bi
sogno di perforare fino al 
mantello, poiche unico e 
diretto metodo di studio 
delle viscere della terra, e 
proprio la perforazione. So
lo essa ci pud dare cam-
pioni di roccia da • poter 
poi studiare in Iaboratorio. 
Altro che andare a consta-
tare l'esistenza o meno 
della c sezione > o c discon
tinuity di Moho>. 

I nuovissimi sistemi del
la tecnica ci permettono og
gi di perforare fino a 18 
chilometri di profondita. 
Oggi si e in grado di crea
re un nuovo tipo di sonde, 
un nuovo liquido per il 
«lavaggio > del pozzo du
rante la perforazione, un 
nuovo tipo di cemento, 
che sappiano resistere a 

Vaccinazione e immunizzazione antipolio 

// pirns attenuate 
ha lameglio 

suquello selvaggio 

£"4*. 

?*" 

II vaccina vivente attenuato 
di Sabin, una volta wmml-
nistrato per via orale. entra 
nell' organismo attraverso 
Voro-faringe e incomincia a 
molttplicarsi nell' intestine; 
dalle tedi di elezione (plac-
che del Peyer) pasta nei nodi 
linfatici regionaU. dove sot-
to il prolungato stlmolo del 
virus, si ha una produzione 
notevole di anifcorpi (sostan-
ze o particolare aspetto dei 
tessutl che si producono allor
che avviene llnfezione). Solo 
in rarissiml casi il virus passa 
net sangue, senza peraltro , 
dare luogo a parallsl o co- . 
vnunque a disturbi Important!. 
Gti onticorpi prodotti dai vi
rus attenuato oltre a raggiun-
aere titoli elevati sembra che 
persistano pitt a lungo di quei-
li prodotti dai vaccina Salk 
e cib costltuisce gia di per : 

se un elemento dl preferenza 
per questo nuovo vacclno nel 
confrontl di quello con virus 
inattivato o morto per con-
seauire rimmunita contra la 
poliomielite. 

Oltre acid U vaccina di Sa-
bin presenta questi vantaogi: 
rende la mucosa intestinale 
piu resistente dl fronte a nuo-
ve infezionl dl virus rirulen-
ti o selvaggi. rompe la catena 

' dl diffusione di questi virus 
e aumenta la dlffusione del 
virus attenuato medlante i 
contatti con i non vacctnatl 

Si e otservato da parte de-
gli igienisti e dei oirolooi che 
nei soggettl che hanno rurecu-
ta una prima dose dl vacci-
no attenuato e che Vhanna 
eliminato per un peiiodo di 
quottro o sei settimane. una 
seronda dose dello wtesso vac
clno dopo due o tre «nni non 
attecchlsce pla; nelle paccma-
rioni di massa la propagazto-
ne del virus attenuato non si 
prolunga indeflnltamente, ma 
si arresta dopo due o tre me-
si. U.che dimostra che e sta
to raggiunto un sufficient li-

~vell6 immunitario nella po-
• poladone Avviene dot il fe-
i nameno ' della immuntzzazio-

. - rie spontanea (telle popolazioni 
. come nelle infezionl naturali 
'"- L'iTnmuniffl acqulslta dai 
' soggflto vacctnato contro la 
." poUomielite si pud rileoare 
. dall'aumento degll onticorpi 

(o come si dice in termine 
- tecnico - dalU * conoersione 
sitrdogica •). GH anticorpi 

contro 11 virus poliomielitico 
sono dettl ' neutralizzanti« 
in quanta dlmostrano la loro 
esistenza neutrallzzando, cioe 
impedendo, lo sviluppo del 
virus in coltura. 

L'attecchimento del virus vi
vente attenuato nei bambini, 
privi dl anticorpi naturali, e 
In assenza dl altrl virus nel-
Vintestino e totale cioe del 
100% L'eliminazione del me-
deslmo con le feci dura in 
media da I a 3 settimane. 

Nel 1959 a Mosca sono sta
te effettuate rlcerche accura
te sull'aumento degll anticor
pi neutralizzanti nel bambini 
vaccinatL Prima della vacci
nazione orale II IS% dei bam
bini di un anno d'eta aveva 
anticorpi neutralizzanti per i 
tipi I e J. il 36% per ii tipo 
2. a due anni d'eta il 29% 
del bambini aveva anticorpi 
per i! tipo I e 3 ed il 52% 
per il tipo 2. nel 1961. dopo 
la vaccinazione orale, l'86% 
del bambini di I anno pre-
sentava • anticorpi neutraliz
zanti per U tipo I. il 91% per 
il tipo 2 e V87% per U tipo 
3; a cominciare dai 2 anni 
d'eta a 94-100% del bambini 
era positivo per tutti e tre 
i tipi di virus. Un dato d'im-
portanza capitale e la persi-
stenza di questi anticorpi, da
to al quale e collegata I'uti-
ittd delta rivaccinazione. Su 
questa persistenza non si han
no dati definitive 11 Koprow-
ski ha trovato anticorpi an-
cora dopo 9 anni daila vacci- , 
nazlone. il Sabin dopo 2 annt -

Uno dei timori inoiusti/icati 
piu dlffust e costituito dalla 
possibility che il virus viven
te attenuato attraverso i pas-
saogi da un soggetlo all'altro 
ridtventi rintlento e produce 
casi di poliomielite paralitica. 
L'esperienza delle varie cam-
paone di vaccinazione di mas
sa — e si tratta ormat di circa 
200000000 di vacclnati — di-

: mottra il contrario Non solo . 
non si sono mai irovatl ceppi 
di virus vivente attenuato ri-
diren?ati oimienti. ma la vac* 

' clnazione effettnata in corso'. 
Ai • epldemla ha dimostrato 

' che il virus vivente attenua- ^ 
to ha la meglio sul virus vi- . 
rulento o selvaggio • 

Notizie interessantl sono 
state riportate dai prof. V. 
Monad dell'lstituto d'Iglene 
di Parma, A Singapore ml 

1958 fu stroncata un'epidemia 
dl poliomielite vaccinando si-
multaneamente 200.000 bambi
ni, a Tashkent (VRSS) fu ot-
tenuto lo stesso risultato vac-
cinando simultneamente 320 
mila bambini. Lo stesso dlcasi 
per Vepidemia di Belgrado 
del 1960 e del focolalo veri-
ficatosi ad Atalanta nel maa-
gio-giugno -1961, malgrado il 
precedente impiego di vacci-
no Salk, In Israele. dove pure 
era stato usato U vaccina Salk, 
si verificarono nei primi mesi 
del '61 140 casi di poliomie
lite. In un mese vennero vac
clnati 236.000 bambini: gia 
durante U mese della vacci
nazione, cioe in giugno, I casi 
di poliemielite erana ridotti 
della meta. In • lugllo se ne 
verificarono solo dieci. ' in 
agosto quattro e nel mesi suc-
cessivi nessuno. 

L'uomo della strada si chle-
dera come mai oil esperimen-
ti che • hanno condotto alia 
preparazione del vaccina di 
Sabin si sono svoltl solo.neali 
Stati Uniti d?America e se 
non potevano essere effettuati 
anche in Italia o in altre na-
zioni europee. La risposta piu 
facile e quella che ne attri-
buisce la causa alia maggiore 
disponibilita di mezzi finan-
ziarl in America, ma non sa-
rebbe una risposta soddlsfa-
cente. Abbiamo detto nel pre
cedente articolo che in Italia 
eslstono due imponenti Istl-
tuti virologlcl presso I due 
Istituti produttori del vaccino 
Sabin e ora aggiungeremo 
che anche I'lstituto sierotera-
pico itallano di No poll che 
produce U vacclno Salk e at-
trezzato In modo analogo Se 
questi Istituti avessero ami to 
un programma di esperienze 
virologiche died o dadid an
nt fa e si fossero attrezzatl 
come sono adesso — e non 
era cosa finanziariamente im-
possibile — acrebbero potuto 
porta re un contributo impor-
tante anche in questo seftore 

. Ma per far cid non bisoona 
lasdare il compffo. solo al-

. Viniziatlva individuate, bensi 
, procedere. anche in questo 
campo. come nel campo tco-

' nomico industriate, a una pro-
urammazlone • e nel campo 
scienti/ico di programmazio-
ne non se ne paria affatto. 

FrincMCO Sibatolli 

una temperature di 400-
420° e a una pressione di 
4500 atmosfere. Tengo a 
precisare che questi proces
si in UHSS, dove la geolo
gia e la piu progredita del 
mondo in tutti i campi, ci 
sono gia da molti anni e 
sono a uno stato avanza-
tissimo. Uno dei piu caldi 
sostenitori di questi pro-
getti e il professore Belou-
sof, che da alcuni anni si 
sta battendo affinche in 
UKSS sorga la nuova scien
za della terra: la geonomia 
(geologia -geoflsica - geochi -
mica fuse in una sola di
scipline), affinche i nuovi 
geonomi parlino una lin
gua comune e familiare e 
tengano conto dei processi 
geologici, geochimici, geo
fisici. Stando all'articolo di 
Saletti, nel libro di Bas-
com ci dovrebbe essere an
che — mi pare — un er-
rore di valutazione per 

3uanto riguarda la scelta 
el posto per la perfora

zione. 
E* vero che gli america-

ni cercano di perforare la, 
dove la crosta terrestre e 
piu sottile, ma e vero an
che, che cosi facendo, si 
privano della possibiiita di 
sapere qualcosa del passag-
gio dallo strato granitico 
a quello basaltico, di sape
re che cosa sia il < confine 
di Kondrad > la dove esso 
si esprime molto chiara-
mente. Ma non solo di que
sto si tratta. 

II. progetto sovietico ri
guarda alcuni pozzi che do
vrebbero arrivare ad una 
profondita di 15-18 chilo
metri. Uno di questi pozzi 
dovrebbe essere perforato 
— e questo tra breve — 
in una delle isole Curili, 
dove i dati geofisici hanno 
accertato che la crosta ter
restre ha uno spessore di 
solo 10 chilometri. 

Quindi 8 chilometri di 
perforazione nel mantello 
superiore.' E qui . sta il 
pregio del progetto sovie
tico, perche e evidente che 
ai pozzi di grande profon
dita bisogna assegnare il 
compito di studiare quei 
processi che avvengono la, 
dove dallo strato granitico 
si passa a quello basaltico, 
per ricevere dati fonda-
mentali per una elabora-
zione della teoria dei pro
cessi geologici abissali. 

La perforazione del man
tello attraverso la crosta 
oceanica non avra diretta 
influenza sulla geologia 
pratica. E' risaputo che la 
distribuziohe dei mineral! 
6 concentrate esclusiva-
mente sulla terra ferma, 
con alcune piccole eccezio-
ni, e la crosta oceanica si 
differenzia molto, per co-
struzione e struttura, da 
quella dei continents Per-
forando dalla terraferma si 

• possono ricevere nuove 
fonti naturali di energia, 

> legate alle temperature 
abissali. 

Inoltre, durante la perfo
razione in ben definite zo
ne della terra ferma, po-
trebbero scoprirsi immensi 
depositi di idrocarburi. Si 
potrebbe persino dare una 
risposta alle preoccupazio-
ni dei geologi che si inte-
ressano di questi problemi. 
E cioe, fino a quale pun-
to sono limitate le loro ri-
cerche in profondita, se al
le profondita di 6-8 chilo
metri esistano solo giaci
menti di gas condensati. 
Si potrebbe dare una ri
sposta ben definita sulle 
origini degli idrocarburi, 
se e'e una diretta dipen-
denza fra le rocce ultraba-
siche e gli idrocarburi, co
me sostengono i teorici del
la derivazione inorganica, 
a cominciare dsl Kudriazef. 

La seconda questione e 
la crisi della geotettonica, 
che si fa cominciare dagli 
anni 1920-30 e che si pro-
trarrebbe fino ai nostri 
giorni. Illustri tettonisti, 
fra i quali i sovietici Chain, 
Belousof, vedono la cosa 
nei suoi giusti termini. E' 
vero che attualmente e'e 
una grande fioritura di ipo
tesi geotettoniche, ma biso
gna saper distinguere quel
le ipotesi che si servono 
di schemi primitivi e tra-
dizionali da quelle, che, 
invece, tentano di prende-
re in considerazione tutto 
quello che e'e di nuovo, e 
in esse pud trovarsi spazio 
per un numero sempre piu 
grande di fatti ben noti e 
di legami fra i vari feno-
meni. •• •• 

Una nuova teoria geotet
tonica pud sorgere, se que
sti pozzi a grande profon
dita si perforeranno dove 
si deve e se si sapra ela-
borare il materiale 

Armando Rotso 

SIBERIA: scoperti 
enormi giacimenti 
di idrocarburi 

mare 
Torrl dl trlvellazlonl petrollfere sul mar Casplo 

fra FOb e lo Ienissei 

Checos'eil 
progetto «Adone» 

Elettroni negativi e positivi si scontreranno 
dando luogo a fenomeni di grande interesse 
per lo studio della struttura della materia 

Modelli del magnete e del quadrupolo (sistema di focaliz-
zazlone dei faici di particelle) . 

II numero di marzo del Notiziario CNEN reca un'ampia 
esposizione del progetto Adone, in corso di attuazione presso 
i Laboratori Nazionali di Frascati. >idone e un -anello di 
accumulazione - (storage ring), cioe un acceleratore di par
ticelle di nuovo tipo, a * fasci incrociati». Diversamente dagli 
accelerator! ordinari. in cui un fascio di particelle, accelerato 
in qualche frazione di eecondo, viene diretto su un bersaglio 
esterno. un • anello di accumulazione* accelera particelle in 
due sensi opposti cosl da determinare. e ospitare, un certo 
numero di collisioni fra esse: in tal modo non solo si som-
mano le energie di senso contrario. ma 1'energia totale vie
ne meglio utilizzata. 

II Notiziario ricorda la breve storia di questo tipo dl acce
lerator!. che risale soltanto al 1956. I primi anelli di accu
mulazione si servivano e servono di particelle identiche, ac
celerate nei due sensi mediante campi elettrici e magnetic! 
orientati in senso contrario: protoni e protoni o elettroni ed 
elettroni. Nel 1960 il professor Bruno Touschek. deU'Univer-
sitd di Roma, avanzo per primo l'idea di usare invece una 
particella e la relativa antiparticella. cioe di costruire un anello 
di accumulazione per elettroni e positroni. ruotanti in senso 
contrario per effetto di una stessa accelerazione. 

U primo apparecehio attuato per verificare i'applicabilita 
di questo concetto, detto Ad A, fu pronto a Frascati un anno 
piu tardi. e funziona in modo soddisfacente. accelerando elet
troni e positroni fino a 250 MeV. cioe a una energia suffi-
ciente a provare la validita del prlncipfo, ma non abbastanza 
alta (tenuto conto anche della intensity dei fasci) per pro-
curare tutti i benefici che dalla applicazione deilo stesso prin-
cipio possono essere trattt - •• -

Adone accelerert elettroni e positroni e 1500 MeV. una ener
gia nominalmente solo un po' piu elevata di quella del sin-
crotrone di Frascati (1150 MeV); essa perd va contata nei 
due sensi. e quindi risuita raddoppiata (3000 MeV). Quel che 
piu importa. nell'urto di un elettrone e un positrone 1'ener
gia totale non viene in alcun modo dispersa. ma e tutta spesa 
per produrre gli effetti che si intende osservare. Ci6 non 
accade invece quando una particella accelerata in una mac-
china ordinaria (per esempio U sincrotrone) colpisce una 
particella in quiete. perche in questo caso la particella col-
pita viene spostata e in tal modo una parte dell'energia ri
suita dispersa: per ottenere una energia utile dl 3000 MeV 
(come in Adone) la particella incidente dovrebbe avere una 
energia 3000 volte maggiore. 

L'aneilo di Adone avra un raggio di 163 metri, e sara ca-
ricato con 200 miliardi di elettroni negativi e altrettaoti elet
troni positivi o positroni. generati, gli uni e gli altrl. da un 
-acceleratore lineare- e accelerati oello stesso -anello di 
accumulazione*. Queste operation! potranno durare circa 
un'ora e mezzo, quindi per alcune ore, circa cinque, elet
troni e positroni continueranno a girare nello stesso anello in 
senso contrario. e di tan to in tanto un elettrone e un positrone 
si scontreranno. nelle zone prediaposte, sotto 1'occhio visile 
delle apparecchiature allestite per reglstrare Ull event!: i 
quali — grazie alia eceezionale energia disponibile — for-
niranno certamente indicazioni nuove « preziose sulla strut
tura della materia, secoodo le line* di ricerca p!u attuali. 

Adone e dunque una macchina d'avanguardia. che potra 
aare risultati paragonabili a quelli che si ottengono con im
plant! assai piu massicci e costosi. Esso potrebbe entrare in 
funzione nella primavera del 1966. mentre la sperimentazione 
avrebbe inizio circa sei mesi pio UrdL Questo significa che 
i ricercatori di Frascati hanno ottenuto un vantaggio apprez-
zablle sui maggiori e meglio dotati istituti di altri paesl. At
tualmente infatti altri quattro anelli di accumulazione sono 
in costruzione nel mondo: a Mosca (270 MeV). a Orsay (Fran-
cia. 450 MeV). a Stanford (USA, 500 MeV). a Novosibirsk 
(URSS. 700 MeV). Di questi solo ('ultimo sembra essere in 
fase piu avanzata di Adone. Esistono inoltre progetti per mac-
chine analoghe di dimensioni maggiori (3000 MeV). rispettl-
•amenta a Erevan (URSS) Stanford • Cambridge (USA). 

L'imporfanza dei rifrovamenti e pari a quelli che trasforma-
rono il Texas e I'economia americana 80 anni fa 

MOSCA, aprile 
La Siberia non ha anco-

ra finito di sbalordire per 
le sue ricchezze naturali. 
Esperti sovietici hanno ri-
velato in questi giorni che 
$u 116 perforazioni di son
daggio compiute lo scorso 
anno nella regione oltre 
gli Vrali compresa tra le 
foci dell'Ob e dell'Ienissei, 
73 si sono avverate positi
ve. Petrolio e gas naturale 
sono scaturiti dai 60% delle 
perforazioni. Sulla base di 
questi elementi, che testi-
moniano della presenza di 
un nuovo mare sotterraneo 
di petrolio. e stato • calco-
lato che i giacimenti messi 
in luce contengono riserve 
di petrolio e di gas pari 
ad un terzo di tutte le ri
serve sovietiche finora ac-
certate. 

Circa due anni fa, dopo 
la scoperta e Vinizio dello 
sfruttamento dei pozzi di 
Bukara, nell'Asia Centrate, 
le riserve complessive di 
gas naturale nell'URSS 
erano state accertate in 60 
mila miliardi di metri cubi. 
Le falde gasose recentemen-
te rinvenute nella Taiga 
deZI'OZtre-l/raZ dourebbero 
quindi rinchiudere qualco
sa come ventimila miliardi 
di metri cubi di gas, una 
riserva rispettabile se si 
pensa che tutte le riserve 
degli Stati Uniti ammonta-
no a circa 30 mila miliardi 
di metri cubi. 

Nella regione che abbia-
mo circoscritto sono gia 
entrati in funzione dieci 
pozzi di petrolio e venti 
di gas distribuiti in tre 
centri, tutti oltre il Circolo 
Polare Artico: il primo nei 
pressi del fiiime Taz, il se-
condo e il terzo a 400 chi
lometri da Norilsk dove esi-
ste gia un grosso centro me-
tallurgico alimentato dalle 
miniere di carbone locale. 

La costruzione di un gas-
dotto nella Taiga permette-
ra in pochi mesi di effet-
tuare ingenti economie e 
liberera centinaia di mina-
tori impiegati nei pozzi 
carboniferi. 

Molto piU a sud. a Ok-
teursk, sempre tra i due 
grandi fiumi stberiant, a 
meno di un migliaio di 
chilometri dalle Industrie 
del Kusbass (Kusnietzk, 
Kemerovo, ecc.) un altro 
mare di petrolio di ecee
zionale ricchezza, sovrasta-
to da una ricchissima falda 
gasosa, apre grosse prospet-
tive di sviluppo industriale 
a questa regione. 

Nei prossimi due o tre 
mesi, assicurano gli esper
ti, si potrebbero gid. avvia-
re migliaia di tonnellate di 
petrolio alle raffinerie di 
Omsk sfruttando inizial-
mente t trasporti fluviali. 
II gas potrebbe essere av-
viato nel Kusbass con la 
costruzione di un gasdotto, 
peraltro rapidamente rea-
lizzabile dato che la distan-
za tra i nuovi pozzi e Ke
merovo & un terzo di quel
la coperta dai gasdotto 
Bukard-Celiabinsk entralo 
in servizio due mesi fa. 

Le sorgenti petrolifere 
di Okteursk possono assi-
curare da sole e subito un 
gettito annuo di venti mi-
lioni di tonnellate di pe-

II Protagora 
11 Protagora, rivista bime-

strale diretta da Bruno Wid-
mar. dedica il suo ultimo nu
mero a - La ricerca scientiflca 
in Italia *, e ne promette un 
prossimo dedicato a Galileo 
Galilei. 
' La dupliee Iniziattva meri-
ta segnalazione. ed e testimo-
nianza del crescente interesse 
suscitato da un ordine di pro
blem! di cui si conferma di 
giorno in giorno Timportanza 
vitale Sulla ricerca scien
tiflca In Italia 11 Protagora 
raccoglie una utile documen-
tazione. che comprende un di-
scorso del prof. Arnaudi al 
Senato. uno stralcio del Rap-
porlo Saraceno, un documen-
to della CGIL. La rivista pub-
blica inoltre scritti originali 
di Montalenti. Tonini. Wid-
mar, Sabarini, su problemi 
attuali della scienza. 

frolio, pari a un decimo 
di tutta la produzione so-
vietica del 1963 che ha rag
giunto i 200 milioni di ton
nellate. 

Fino all'inizio degli anni 
sessatita le principali re-
gioni petrolifere dell'URSS 
erano considerate la Ta-
taria, la Baschklria, VAzeir-
bagian e i centri di Kuibi-
scev e di Krasnodar. ••:. 

Alcuni • pozzi erano gid 
stati scoperti nella Siberia 
settentrionale ma nessuno 
poteva prevedere allora la 
estensione di quelle riserve. 
LYaltro canto la dislocazio-
ne geografica dei pozzi e la 

Joro distanza dai centri in-
dustriali li faceva ritenere 
di scarso interesse econo-
mico. 
• Le ricchezze che i geolo
gi sovietici hanno portato 
alia luce nel 1963 rovescia-
no completamente le primi
tive valutazioni e rendono. 
piu grave la neglxgenza 
del centri organizzativi ed 

. economici siberiani, che 
hanno ritardato a ricono-
scere Vimportanza della in-
dagine geologica svolta nei 
mesi scorsi. 

II segretario della regio
ne industriale di Tiumen 
osserva sulla Pravda di 
qualche giorno fa che at
tualmente il Paese si trova 
ad avere tra le braccia una 
sorta di Texas petrolifero 
sovietico senza poterlo im-
mediatamente sfruttare per 
mancanza di •• attrezzature 
adeguate: campi di volo per 
aerei e per elicotteri da 
trasporto, strode, petroliere 
fiuviali in numero suffi-

ciente, alloggi speciali pre-
fnbbricati per il personale 
tecnico e cosi via. 

Le riserve di petrolio m 
di gas sono di tale impor-
tanza da giustificare addt-
rittura una totale revisio-
ne della distribuzione dei 
capitali di investimento 
nelle Industrie siberiane e 
la creazione « di un gigan-
tesco complesso petrolchi* 
mico nei pressi di Tiumen >. 
Tiumen e a metd strada 
tra le.Industrie dell'Ural e 
quelle del Kusbass, non di-
sta ptu di • 800 chilometri 
dai pozzi di Okteursk e fl-
nalmente, vantaggio consi-
derevole per il trasporto 
rapido delle attrezzature 
tecniche, si trova a cavallo 
della Transiberiana, la ti
nea ferroviaria che da Mo
sca porta a Vladivostok. 

Industria > carboni/cra e 
industria della cellulosa so
no gia in pienq sviluppo a 
Tiumen. Petrolio e gas po
trebbero fame uno dei cen
tri chimici piu imp'ortanti 
dell'Unione sovietica. Que
sto e il grosso progetto ori-
ginato dalle scoperte geo-
logiche. Nel frattempo, per 
non lasciar « dormire > got 
e petrolio nel momento in 
cui Vindustria chimica so
vietica cerca di colmare il 
grave ritardo accumulato in 
passato, la Taiga comincia 
ad essere costellata di der
rick e percorsa dalle nere 
venature dei primi gasdot-
ti che annunciano la nasci-
ta del nuovo Texas sibe-

rtano. 
Augusto Pancaldi 

• Dizionario nucleare 

CICLOTRONE ~ , K 
grandi macchine accelera-
tric! moderne. fu ideato nel 
1930 dall'americano E.O. IA-
wrence. Serve per accelera-
re protoni o altre particelle 
pesanti. 

E* costituito da un potente 
elettromagnete che fomisce 
un campo magnetico costan-
te. Fra le espansioni polar! 
del magnete si trova una 
• camera a vuoto- ciliodri-
ca, entro la quale sono di-
sposti due elettrodi, come 
le due meta di un cilindro 
assai piatto. cioe di forma 
simile a una lettera - D » 
e percib detti appunto - di •• 
Fra questi elettrodi si in-
staura un campo elettrico 
alternate creato a mezzo di 
un osclllatore. 

Allora. un protone che si 
trovi in un certo istante 
oello spazio fra le due - di * 
sara attratto da quella delle 
due che e — in quel mo- • 
mento — a potenzlale piu 
basso. Esso perb non proce-
dera in linea retta. perche 
il campo magnetico ne ln-
curvera la traiettoria. fino a 
riportarlo nello spazio fra le ' 
due - di •: qui. esso trovera 
che la - di - a potenziale piu 
basso e diventata frattanto 
I'altra (poiche" il campo elet
trico e alternato). e vi si 
precipitera. con velocita cre
scente perch* e questa gia la 
seconda spinta che riceve: ne -
riceve cioe una per ogni 
volta che passa nello spazio 
fra le due - di ». owero due 
spinte per giro. 

!! protone continua a gi
rare infatti. con velocita ere- . 
scente; ma — come II campo 
magnetico e costante e non 
aumenta con la velocita del
la particella — la traiettoria 
sara sempre meno curvata. 
doe il suo raggio di curva
ture aumentera regolarmen-
te: essa assumera dunque la' 
forma dl una spirale. fino a 
che il protone, non pin trat-
tenuto da! campo magnetico, 
uscira per la tangente e col-

pira il bersaglio per lui pre-
disposto. - ' •• 

E' evidente che proprio la 
traiettoria a spirale. cioe il 
fatto che il percorso del pro-
tone entro ciascuna della 
- di - si allunga a oonl 
giro, compensa 1 accelerazio
ne. cosl che il protone si 
presenta nello spazio Inter-
medio sempre nello stesso 
intervallo di tempo, in sin-
cronlsmo con il variare di 
segno della corrente alter-
nata. 

Le cose si complicbereb-
bero se il protone venissa 
accelerato fino a valori ab
bastanza prossimi alia velo
cita della luce (~c») da da
re luogo a un apprezzabile 
aumento relativistico della 
sua massa. Vale a dire che 
una particella non pu6 es
sere accelerate in un ciclo-
trone per valori che com-
portino variazione relativi-
stica della massa; cib e pos
sibile invece nelle macchine 
assai piu complesse derivate 
dai clclotrone. doe prima il 
- sincrodclotrone • e poi il 
* sincrotrone -. Inoltre gli 
elettroni, che per la massa 
minore (circa di duemila 
volte) rispetto a quella del 
protone, raggiun gono assai 
piii rapidamente velocita 
prossimo a - c • e pertanto 
incorrono nell'aumento rela
tivistico della stes3a massa. 
non possono essere accele
rati in un dclotrone. 

Fra i modern! accelerato-
ri di protoni. meno costosi 
e impegnativi dei -sincro-
troni - ma comunque assai 
utili alia ricerca. si segna-
lano i • sincroclclotroni * da 
660MeV (milioni di elettro-
ni-volt) di Dubna (URSS) e 
Berkeley (USA) e quello 
da 600 MeV del CERN di 
Ginevra. In questi -sincro
clclotroni - un modesto au
mento relativistico della 
massa. corrlspondente agli 
elevati valori della accele
razione. e compensato dalla 

\ - modulazione in freqv 
del campo elcttikx. 
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