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La Renault 1500 

DA PARIGI A TORINO 

I Saloni dell'auto 
' • * r . • • • - , 

sotto il segno 
della crisi 

Particolarmenle difficile la siluazione per Nriduslrla francese 

Secondo ricerche sovietiche 

Possibili ma non 
provate lemigrazioni 

cosmichedi 
microrganismi 

. La possibilita di trasporto dei microbi terrestri attraverso il 
cosmo fino ad altri pianeti e divenuta tanto reale, che ora, pri
ma del lancio delle navi spaxiali che lasciano la Terra, se ne 
etfettua la sterilizzazione. f stato accertato che i microrganismi 
possono rimanere per molto tempo in stato di piena anabiosi, senza il minima 
ricambio delle sostanze, conservando pero la loro capacitd di vita. Ma possono 
i microbi viaggiare nello spazio esterno, che e contraddistinto da una grande 
scarsitd di materia? Non verranno uccisi dai raggi ultravioletti del Sole? A 
queste domande si e po-
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l'accusano di « aver perdu-
to ogni nozione del signi-
ficato della personality 
umana nella linea della 
produzione > ed hanno 
bloccato gli stabilimenti ri-
vendicando < il rispetto 
della loro dignita sul luogo 
di lavoro ». Uno sciopero di 
questa natura — che non 
sembra poter essere com-
posto in pochi giorni — po-
trebbe avere conseguenze 
assai sensibili sulla produ
zione automobilistica degli 
Stati Uniti, che e controlla-
ta dalla General Motors al 
54 per cento. 

II significato dello scio
pero alia GM. tuttavia, e 
assai piu vasto, e toc-
ca tut te le industrie del
l 'auto del «mondo occi-
dentale >: in ognuna di 
esse si sta verificando un 
processo di concentrazione 
monopolistica che da un 
lato influisce pesantemente 
sulle scelte economiche dei 
governi e dall 'altro — gra-
zie ad una contemporanea 
concentrazione di potere 
politico — crea aU'interno 
degh stabilimenti insoste-
nibili condizioni di lavoro. 

II Salone di Parigi che 
si apre domani ha un si
gnificato particolarmente 
notevole per il mercato 
francese, che in questi ul-
timi anni ha cominciato a 
dare i primi sintomi di sa-
turazione. Anche in Fran-
cia. la situazione delle In
dustrie dell'automobile non 
e delle piu brillanti. Per la 
prima volta in questo dopo-
guerra. il capitale amenca-
no vi si e inserito di prepo-
tenza: la Chrysler — con 
una brillante azione finan-
ziaria — e riuscita ad assi-
curarsi il controllo di mag-
gioranza della Simca. La 
Renault e la Peugeot hanno 
dato negh ultimi mesi se-
gm di difficolta: il numero 
dei ioro dipendenti e dimi-
nuito. e 1 hvelli di produ
zione naturalmente ne han
no nsentito. 

Xon e il caso, dunque, di 
aspeitarsi grosse novita dai 
produttori francesi, i qua-
li si accontenteranno pro-
babilmente di presentare 
qualche variazione ai mo-
delli gia in vendita. L'unica 
novita in vista, percid, e 
quella della Renault: una 
« 1500 > che sara messa in 
vendita nella pnmavera 
dell'anno prossimo. Non si 
tratta di una novita di po-
co conto: la massima marca 
francese — dopo Tinfelice 
e*penenza della «Frega-
te >, una 2000 lanciata con 
scarsi risultati dodici anni 
fa — sembrava essersi im-
pegnata soltanto nella pro
duzione di vetture di pic-
cola cilindrata, raggiun-

gendo al massimo il livello 
dei 1100 centimetri • cubi 
con la R 8 « Major >. La sua 
< 1500 », di cui si conosce 
gia l'originale, spaziosa li
nea, sara a trazione ante-
riore e disporra di un gi-
gantesco bagagliaio poste-
riore: una soluzione gia 
sperimentata — a livello 
delle utilitarie — con la 
funzionale R 4. E' proba-
bile che con il nuovo mo-
dello la Renault tenti co-
raggiosamente di superare 
le difficolta contingenti 
che hanno dato una battuta 
d'arresto al suo cammino 
in questo 1964 cosi duro 
per tutti i fabbricanti 
d'auto. 

Cesare Pillon 

Due carrozzerie Plnlnfarina su Ferrar i 275 

Domani, 1. ottobre, comincia ufficialmente la stagione dei 
Saloni internazionali dell'automobile. A Parigi, le industrie euro-
pee e quelle americane espongono in vetrina le vetture del 1965. 
Per conoscere pero con esattezza I'intero panorama della produ
zione sara necessario attendere un mese: solo alia fine di ottobre, con il Salone 
di Torino, il lancio delle novita — se novita ci saranno — sara terminate II 
clima in cui ha inizio la stagione dei Saloni, per la prima volta dopo gli anni 
del «boom», e quello della crisi: il 1964 non e stato un anno buono, per 
l'espansione dell'auto-
mobilismo. In Europa 
occidentale, il mercato 

' che aveva dato piu spe-
ranze ai costruttori d'auto-
vetture — quello italiano 
— e proprio quello che ha 
accusato le maggiori diffi
colta economiche e che ha 

. reagito piu drasticamente, 
con le notissime misure an-
ticongiunturali. La soprat-
tassa d'acquisto — unico 
esempio di balzello di que
sto tipo nell 'area del MEC 
— ha gia cominciato a da
re i suoi frutti: da aprile 
a luglio le immatricolazioni 
italiane hanno subito un 
calo del 20.84 per cento ri
spetto alio stesso periodo 
del 1963. II che significa 
che i cittadini italiani han
no acquistato, in questi 
quattro mesi, 75.989 auto-
vet ture in meno. E* un dato 
estremamente significati-
vo, ma che acquistera mag-
gior valore quando saranno 
conosciute !e cifre nel det-
taglio: si potra allora age-
volmente controllare un fe-
nomeno che e gia stato se-
gnalato da tempo da tutti i 
concessionari: non solo e 
diminuita la quanti ta delle 
auto vendute, ma e dimi
nui ta anche la cilindrata. 
Per pagare di meno, gh au-
tomobihsti italiani sono 
cioe tornati a preferire le 
superutilitarie, che stavano 
abbandonando a favore 
delle medie cilindrate. 

Se si pensa al significato 
che aveva assunto nel 1963 
il mercato italiano per le 
industrie automobihstiche 
di tut to il mondo. che vi 
avevano concentrato le lo
ro esportazioni, e facile in-
tuire il contraccolpo che e 
derivato da questa lmprov-
visa defezione di acquiren-
t i ; tanto piu che le case na-
zionali, e soprattut to la 
Fiat, hanno avuto tempo e 
modo di accaparrarsi la fet-
ta piu grossa della vendita 

Del resto, se TEuropa 
piange, gh Stati Uniti non 
ndono. Venerdi scorso, un 
gigantesco sciopero di 260 
mila lavoraton ha parahz-
zato la piu potente mdu-
s tna automobilistica del 
mondo, la General Motors. 
La GM e un monopolio che 
stende i suoi tentacoh in 
tut t i i continenti, la sua 
sigla compare sulle auto 
che circolano in ogni paese, 
la sua capacita di produzio
ne e tale da far t remare 
anche i piu colossah tra i 
suoi concorrenti. . 

In questo momento, la 
GM stava per dar inizio al 
programma del 1965: il piu 

; ambizioso della sua storia. 
I suoi dipendenti — pur 
avendo avuto soddisfazione 

- «ul piano delle rivendica-
xkmi salariali immediate — 

tuto rispondere soltanto 
poco tempo ja, grazie 
agli esperimenti accura
te e minuziosi dell'accade-
mico Aleksandr Imscenet-
tkij e dei suoi collaborato
rs. Sui microrganismi nello 
•ipazw possono mfluire il 
freddo cosmico, i raggi ul-
travioletti, il vuoto spinto e 
i jlussi di particeMe cosmi-
c/ie. Ciasctino di questi fat-
tori pud uccidere Vuomo, e 
percid nei voli dei cosmo
naut! si prendono attente 
misure protettive. Viceuer-
sa. i microrga7iismi possono 
resistere a quasi tutte le 
condizioni dei voli spaziah. 
senza Vausilio di senfandri 
speciali e di cabine erme-
tiche. 

La temperutura deU'elio 

INDIA PREISTORICA 
Dalla civilta di Harappa emergono de
menti culturali che rivivono nei riti indii 

Templi e animali scolpiti nella roccia a Mamallapuram 

Lo sviluppo civile 
sui grandi fiumi 

L'immaginc che gentral-
mente tutti noi abbiamo del-
1'India e della sua civiltft. trat
ta forse dai romanzi di Ki
pling. e piena di santoni, di 
templi e di tigri. di maharaja 
e di colonnelli inglesi Per 
quanto affascinanti o mistc-
riosi possano essere I tem
pli indiani. difficilmente ci n 
chiede da dove questa com-
ple5?a civilti abbia avuto on-
gine e che co<:a es^a signi-
flchi in rapporto alle civiltci 
asiatiche ed europee. D'altra 
parte le ricerche storiche ed 
archeologiche in India cbb«-
ro inizio relativamente tardi. 
e si pu6 malignamente dire 
che le scoperte piii importan-
ti furono dovute all'attivita 
degli ingegneri dell'epoca v»t-
toriana. i quali u<avano come 
materiale di costruzione del
le ferrovie i mattoni delle an-
tichc citti in rovina Non 
mancarono. e vero. studiosi 
e appassionati di archeolo-
gia. ma un'attiviti scientifira 
si ebbe praticamente solo ver
so il 1920 con gli scavi siste-
matici di Harappa e Mohenjo-
Daro. 

Ora. dopo numerosi scavi 
e ricerche. si e in grado di 
tracciare una lmea dello svol-
gimento della civihzzazione 
nella pianura dell'Indo dai 
paleolitico aH'et& storica. an
che se con numerose lacune 
e incertezze: si pu6 infatti as-
serire che in India vissero le 
genti del paleolitico inferiore 
e medio, ma non si pud affer-
mare aneora l'esistenza di po-
polazioni appartenenti alle 
culture del paleolitico mpe-
riore e mesolitico Piu nume
rose sono le testimonianze re
lative alle piu antiche cultu
re agricole: fu infatti <ulle ri
ve dei grandi fiumi che si re-
se possibile il passaggio dal-
l*economia basata sulla cac-
cia e sulla raccolta ad una 
economia basata suiragricol-
tura e suH'allevamento, c 
sappiamo che la - rivoluzio-
ne neolitica» ebbe le sue pri-

Bufalo monolitico a Mamal lapuram 
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gini nella fascia di territori 
che va dai Nilo all'Indo. 

I succesfivi sviluppi di que-
ste prime comunitA agricole. 
raggruppate in villaggi dalle 

. case di fango, portarono. con 
la successiva scoperta del ra-
me e con rintensificarsi dei 
commerci. a forme piii alte 
di civilta, dove vediamo mol-
tiphcarsi le attivita artigiane 
per l'uso della ruota e del 
lornio. per cui fu possibile 
produrre di piii e piu celer-
mente determinati prodotti. 
Ma fino a questo momento lo 
sviluppo di queste genti non 
presenta sostanziali differen-
ze con quello delle vicine po-
polazioni dell'Asia occidenta
le: con l'et& del bronzo ve
diamo difTerenziarsi in India 
una civilth uniforme e ben 
organizzata nolle sue struttu-
re economiche e social!, qua
le ci mostrano le impressio-
nanti rovine delle citt& forti-
flcate di Harappa e Mohenjo* 

Daro. Tuttavia non si sa 
molto di queste genti: sap
piamo che avevano una scnt-
tura pittograflca. aneora non 
decifrata e rapporti commcr-
ciali con i Sumeri e gli Ak-
kadi, e sembra che la loro 
fine sia dovuta ad una cata-
strofe improwisa e non spie-
gabile attraverso t resti ma
terial i degli scavi. Dopo la 
fine di Harappa. non si han
no altre forme di scrittura fi
no al terzo secolo a.C che ci 
possano illuminare su quel 
periodo oscuro. nel quale si 
inserirono. su forme di ci
vil ti gii altamente organiz-
zate. genti nuove: gli Aria-
ni. apportatoii di nuove usan-
ze e di un nuovo linguaggio. 

La storia della civilizzazto-
ne preistorica dell'India • e 
esposta in un volume dello 
Stuart Piggott (India Prefeto-
rica, ed BMM. 300 pagg„ 8 
t a w , 34 flgg). il quale ha 
esaminato accuraUmente le 

-,-i' 

testimonianze archeologiche 
ir.diane in relazione a quel
le dell'Asia occidentale. m 
modo da poter stabihre cor-
relazioni culturali e cronolo-
giche abbastanza precipe: 
inoltre \engono esaminate 

. per la prima volta le piii an
tiche comunita agricole della 
valle dell'Indo. del Sind e 
del Belucistan. in tutti i lo
ro aspetti, da quello tecnico 
a quello antropologico, alia 
ricerca delle loro ongini. E 
proprio attraverso un e-ame 
cost minuzioso. dalla nvilta 
di Harappa emergono de
menti culturali che rivivono 
nei nti e nelle divinita indii. 
come rivivono le fogge del 
vestire, testimoniate dalle fi
gurine di terracotta, e le tra-
dizioni tecniche dei va>ai e 
degli altri artigiani. nell'In-
dia, se non proprio di oggi, 
almcno di pochi anni fa. 

r. g. 

hquido, che e* pari a 273 
gradi sotto zero, ossia & 
quattro volte piu bassa del
la temperatura minima di 
Verkhojansk, non uccide i 
microbi. 

Per il controllo dell'efJet-
to del vuoto spinto, nel la-
boratorto di Imscenctski) si 
e compiuto il seguente 
esperimento: sulla superfi-
cie di pezzetti sterilizzati 
di carta da filtro si sono 
messe spore di microrgani
smi, poi una parte delle 
cartinc e stata introdotta in 
una camera in cui si e crea-
ta una pressione par: a un 
trilionesimo di quella at-
mosferica. mentre le altre 
cartine sono state tenute in 
condizioni di temperatura 
e pressione normali. Dopo 
qualche giorno si e consta-
tato che le spore non era-
no state uccise dai vuoto 
spinto. Pero nello spazio 
cosmico la pressione e sup-
pergiu un decimilionesimo 
di quella realizzata nella 
camera in cui si e svolto 
re^perimeiifo. La tecnica 
moderna non consente an
eora di ottenere un vuoto 
tanto spinto, ma non sem
bra che ci sia ragione di 
aspettarsi la morte delle 
spore anche in tali condi
zioni. 

Una delle obiezioni piu 
serie contro la possibiiifa 
di migrazioni spaziali dei 
microbi e quelln che si ri-
chiama alle radiarioni sola-
ri. Mentre la Terra riceve 
una quantita minima di 
raggi ultravioletti, dato 
Valto potere assorbente 
dell'atmosfera, pare che nel 
cosmo la luce ultravioletta 
possa bastare per uccidere 
ogni organismo vivente. 
Gli studiosi sovietici hanno 

. stabilito che un buono 
schermo protettivo pud es
sere la polvere cosmica. In 
una serie di esperimenti si 
e effettuatn una dispersio-
ne delle spore di microbi, 
mescolate a piccolissimi 
frammenti di minerale, 
mentre negli esperimenti 
di controllo tali frammen
ti mancavano. Successiva-
mente nell'aria e stata dif-, 
fusa una forte luce ultra
violetta. E' risultato che il 
pulviscolo pud riparare le 
spore dai raggi micidiali. 
Cade quindi Vaffermazione 
categorica per cui i rag
gi solari sterihzzerebbero 
completamente lo spazio 
interplanetario. 

Prima dell'inizio dello 
studio diretto del cosmo 
non soltanto si formulava-
no ipotesi sul trasporto di 
esseri viventi sulla Terra 
per mezzo di meteoriti, ma 
si facevano anche tentativi 
volti a scoprire microrga
nismi net meteoriti. Ulti-
mamente sono comparse 
comunicazioni in cui si de-
scrivevano microbi cosmi-
ci. che sarebbero giunri da 
altri mondi e si sarebbero 
conservati net meteoriti. 
Tuttavia gh esperimenti di 
Aleksandr Jmscenetskij e. 
dei suoi collaboratori pro-
vano che tali risultati non 
hanno valore dimostrattvo. 

E' picnamente naturale 
che di solito si sottoponga-
no ad analisi microbio/oai-
che meteoriti che per qual
che tempo sono rimasti nel 
terreno. Jnsieme con le ac-
que filtranli possono entra-
re nei meteoriti, attraverso 
le piii microscopiche jendi-
ture, microbt del terreno. 
Anche se prima dcH'nnahs: 
si di-sin/efferd con cura la 
supcrficie di un meteorite. 
la parte cenlrale manterra 
in vita t microrganismi che 
vi sono penetrati. 

In base a tale ragiona-
mento lo scienziato sovie-
ttco ha fatlo i seguenli 
esperimenti. Campiom di 
minerale dt propnetd si-
mill a quelle dei meteoriti, 
come ad esempio, it grani-
to, sono stati messi in form 
speciali, ove per dodici ore 
sono stati tenuli a una tem
peratura di 300 gradi. Suc-
cesxwamente questi cam-
oiom sterilt sono stati chiu-
si nel terreno a una profon-
ditd di circa 15 centimetn 
c vi sono rimasti per un 
periodo variante dalle ire 
setlimane ai nore mesi. 
Per estrarne parti da ana-
lizzare e stata costruita 
un'appotita cassa metallica 

con pareti di vetro. La cas
sa veniva sterilizzata con 
vapori di formalxna o di fe-
nolo e poi riempita d'arsa 
sterile, controllaia pit! uoi-
te. Nella ca.sv>a e'era u?i ca-
valletto a cut si ftssava \l 
minerale, poi un tiapano 
togheva dai centra del 
campione un pezzo da sat-
toporre all'analist vucro-
biologica. Le prime inda-
gini hanno dimostrato che 
era possibile prendere pez-
zi per le analisi in condi
zioni di sterilitd assoluta. 
Le prove coi pezzi di 
campiom appena arroven-
tati nel forno c messi 
in uno specialc brodo 
di carne non hanno mo-
strato uno sviluppo di 
microrganismi. Successiva-
mente si sono studiati i mi-
nerah che erano rimasti 
per vario tempo nel terre
no. La loro superficie ve
niva preventivamente sot-
toposta alia fiamma di un 
Jornrllo a gas. La polvere 
tratta dalla zona centrale 
del campione nella cassa 
sterilizzata e messa nel 
brodo di carne ha dato uno 
sviluppo di batten. 

Attualmente stanno co-
minciando le prove con me
teoriti veri, ma e gia chiaro 
che persino le fenditure 
piu piccole sono tunnel suf-
ficienti per la penetrazio-
ne dei microbi del terreno. 

Che si pud attendere da-
gli esperimenti ulteriori? 
Attualmente tutti ricono-
scono che elementi chimici 
come il carbonio, I'ossige-
no, Vidrogeno, il ferro, so
no presenti nel cosmo in 
grandi quantita. E' eviden-
te che I'evoluzione chimi-
ca che ha luogo sugli altri 
pianeti e analoga a quella 
che si e svolta sulla Terra. 
In seguito a tale evoluzio-
ne potevano sorgere com-
posti di carbonio c di azo-
to, che rendono molto pro-
babile la comparsa dei piu 
semplici microrganismi. 
Pero le varie condizioni 
concrete in cui la vita si e 
sviluppata in altri pianeti 
hanno potuto avere una 
grande importanza nella 
determinazione del caratte-
re del metabolismo degli 
organismi viventi e nella 
comparsa di particolari 
proprietd di adattamento. 
Ad esempio, si pud considc-
rarc reale In comparsa del
la vita a temperature piu 
alte o piu basse di quelle 
della Terra e a condizioni 
di pressione affatto diver
se. E' possibile che in se
guito ad ulteriori ricerche 
tutti i tentativi di scoprire 
forme di vita simili a quel
le terrestri risultmo nega
tive In talsaso sard neces
sario cercare manifestazio-
ni della vita che presente-
ranno differenze di • prin-
cipio. 

La ricerca dei microrga
nismi cosmici e di nuove 
forme di vita in nltri p:a-
neti e un compito difficdis-
simo Finora non si sono 
stabiliti i confini della bio-
sfera terrestre c non si co
nosce la distribuzinne degli 
esseri viventi nell'ntmo-
sfera. 

Col tempo questo pro-
blema sara risolto pren-
dendo campioni in condi
zioni sterili colVaiuto di 
satelliti e razzi. La raccolta 
di campioni sulla superfi
cie di altri pianeti com-
portera. serie difficolta, 
poichc Vespcrimento dovrd 
svolgersi m condinom co-
smiche. Finora ci sono ac-
ccssibdi soltanto metodi di 
studio che riproducono in 
laboratorio i( clima di Afar-
te c di Venere. Enstono 
gtd impianti che crcann un 
clima artificiale adatto, ma 
non si sa aneora se imila-
no con sufftcienle preci-
stone le condizioni degh 
altri pianeti. Le future 
sonde interplanetary ot-
lerranno abbondanti mfor-
mazioni sulla superficie dei 
pianeti. e tali mformaziom 
permelterannn agli scicn-
ziati di m o l c e r e molti pro-
blemi enncernenti I'cisten-
zn e la mnmfestazionc del
la vita nel suttema snlnrr, 
c piii tardt in altri mondi 
lontani. 

Oleg Kostko 
- (Agenzia Novoiti) | t 
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L'educazione 
sessuale 
pp. 192 I 7C0 (ristamp*} 

Attraverso i consign dalla 
Levi si puo integnare al 
ragazzi come affrontara la 
vita sotto tuni gli aspetti. 
anche i piu scabrosi (La 
None) 
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