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L'accordo Daimler - Volkswagen 

Fronte unico nella R.F.T. 
per contrastare 

Ford e General Motors 
La DKW-Auto 
Union abban-
donera presto 
il motore a due 
tempi - II signor 

Flick 

* . ( 

Sopra: la Volkswa
gen nell'ultima ver-
siorie. A f ianco: Mer
cedes Benz, Cabrio

let 220 S 

La notizia e del 23 ottobre: le due maggiori case automobilistiche delta Germania 
occidentale « Daimler-Benz » (Mercedes) e «Volkswagen» avevano stretto alleanza im-
pegnando le proprie forze in un rilancio tecnico e commerciale dell'« Auto Union » di 
Ingolstadt, fino a ieri della « Daimler Benz » e ora di proprieta comune dei due con-
traenti. Una squadra di giuristi sta ora dando l'acconcia forma paragrafica all'intesa fra le case di Stoc-
cardae di Wolfsburg: con la quale — e stato subito rilevato — esse mirano a costituire un fronte che 
arresti l'allarmante avanzata di Ford e della General Motors sul mercato europeo, soprattutto della 
seconds che con le sue colonne di «Opel» (Kadett, Rekord, Kapitan Admiral e Diplomat) ha portato 
assai avanti la sua offen- -
siva. Segno non dubbio 
della tendenza dei fab-
bricanti" europei a cer-
care una comune politica 
di modelli e di mercato, 
ii raggruppamento delle 
t re sigle e altresi testimo-
nianza ribadita della pro-
pensione deU'economia te-
desco-occidentale alia con-
centrazione di giganteschi 
gruppi di potere. Di pas-
saggio rammentiamo che 
nel 1938 c'erano nel Terzo 
Reich 5518 societa per 
azioni, di cui le 25 maggio
ri rappresentavano il 25.8 
per cento del capitale di 
tu t te le societa esistenti. 
Nel 1958 il totale delle so
cieta per azioni della Ger-
mania occidentale e piu 
che dimezzato (2530) ma le 
prime 25 hanno in mano 
il 46 per cento del capi
tale totale. 

E qui bisogna dire chi 
e il vero artefice del ma-
trimonio «Daimler> - «VW» 
consumato a Ingolstadt. II 
suo ' nome e Fried rich 
Flick. Il nome Flick si
gnifies svariate cose: per 
esempio, la piu strepitosa 
ricchezza della Germania 
(400 miliardi di l ire) , un 
« h n p e r o » di 110 aziende 
con duecentomila dipen-
denti che ha i suoi pila-
stri nell'acciaio. nella chi-
tnica e neirautomobile. 
Flick significa anche finan-
ziamenti a Hitler prima 
dell 'assalto al potere, si
gnifica U 30 per cento dei 
c a n i armati impiegati dal
le a n n a t e naziste sui fron-
ti d 'Europa, significa pieni 
poteri per IMncameramen-
to dei beni • nei territori 
invasi dell 'Europa orienta-
le e dell 'URSS. significa 
lo s f ru t tamento ' di 40 000 
prigionieri ^ej Inper. infi-
n e set te anni di carcere 
(di cui solo tre scontati) 
pe r criminl di guerra 

Per un anno l'ottanten-
ne Flick ha lavorato in-
torno al disegno che nella 
seconda meta di ottohre 
ha condotto in porto Dal 
1962 le vendi!e delle quat-
tro maggiori fabbriche te-
desche d'automobili ave
vano segnato queste va-
riazioni: Volkswagen, au-
mento del 4.7 per cento: 
Daimler-Benz, aumento del 
• pe r cento; Opel aumen
to del 35,5 per cento: Ford, 

ito del 20,4 per cen

to. Nella primavera del 
1963 per giunta si era ma-
nifestata una certa stagna-
zione del mercato che ave-
va portato il « parco del-
I'usato > al record quasi 
catastrofico di 800.000 au-
tovetture. 

Le « grosse » 
Opef 

La spietata legge della 
concorrenza ha visto il nu-
mero d e l l e fabbriche 
d'auto tedesche ridursi da 
22 a 10 (la vittima piu il-
lustre e stata tre anni fa 
la « Borgward * di Bre-
ma) , ma il profilarsi di 
una situazione nuova era 
stato subito intuito dai 
due trionfatori della vicen-
da automobilistica tedesco-
occidentale. Se la General 
Motors — da 36 anni pa-
drona della Opel — aveva 
investito in dieci anni ol-
tre t re miliardi di marchi 
(quasi cinquecento miliar
di di lire) per rammoder-
nare le sue fabbriche di 
Bochum (e Ford non era 
stato da meno per i suoi 
stabilimenti di Colonia) 
l'attacco americano ai pa
droni del mercato tedesco 
sarebbe stato pesante e 
frontaie Fin dal '57 d'oltre 
Atlantico era venuto al 
capo della Opel ing. Mer-
sheimer l'ordine di prepa-
rare e costmire l'< anti-
Volkswagen »: dope tre 
anni nacque l a « Kadett ». 
cui si accompagnarono :n 
seguito g r o s s e vetture 
«anli-Mercedes» della stes-
sa casa a contenders! le 
amhizioni delle clientele di 
maggior livello economico 
o sociale. . _ 

Mentre i sacerdoti della 
< libera economia di mer
cato > erano impegnati nel
la r:cerca di una soluzione 
che li mettes«e al sicuro 
dal l j concorrenza con un 
be! reticolalo di protezioni 
doganali o con I'erezlone 
d'un «cartello comuni'a-
rio >. Flick studiava con il 
capo della < Volkswagen >. 
l*i i s Nordhoff. un progei-
t.i ben piu facilmente rea-
lizzabile. Unire le rorze e 
il prestiglo e dlventare 1 
piu grand! produttori di 
auto d'Europa, affrontare 

il mercato e la concorren
za con un ventaglio com-
pleto di prodotti che vada 
dalla popolare < Volkswa
gen 1200» alia presiden-
ziale «Mercedes 600 >. 
L'anello per saldare le due 
catene era a portata di 
mano: 1* « Auto Union > di 
Ingolstadt. 

Se 1'offerta di impaaro-
nirsj di questo complesso 
avrebbe sedotto l'espansln-
nismo di Nordhoff, la pri
ma contropartita non sa
rebbe stata di minor con-
venienza per l'offerente. 
Flick avrebbe beneficiato 
dell ' apporto del livello 
tecnico e delle capacita oi-
ganizzative — indubbia-
mente eccezionali — degli 
uomini di Wolfsburg. Bi
sogna infatti sottolineare 
che 1'intesa prevede non 
soltanto lq « rivitalizzazio-
ne» e rampliamento del-
r e Auto Union » (con l'in-
gresso dei «metodi Volk
swagen » e con una radi-
cale revisione dei pro-
grammi produttivi) ma al
tresi una collaborazione 
« il piu po«:sibile estesa » 
e « in molti campi >. 

Azioni 
in rialzo 

Per quanto riguarda 
l"«Auto Union > (tredici-
mila dipendenti. capacita 
produttiva 500 macchine 
al giorno). si t rat ta di una 
fabbnea-curiosita nell 'Eu-
ropa occidentale: e Tunica 
infatti rimasta a produrre 
esclusivamente motori a 
due tempi. Ora un nuovo 
capitolo sta per aprirsi nel
la storia di quest'azienda 

' cui -a pur buona reputa-
zione e gli ingenti inve-
stimenti del konzem Flick 
non sono riusciti ad assi-
curare uno stabile -favore 
del pubblico (produzione 
1962- 106 000 vetture: pro
duzione 1963: 92 600) II 
motore a due tempi sara 

' sicuramente e a non lunga 
sea den za abbandonato. E 

4 la stamps tedesca - ha gia 
'annuncia te che dagli sta-
bilimenti di ' Ingolstadt 
uscira presto una vettura 
kompact media — cilin-
drata litri 1,7-1.8 — desti-
na a collocarsi nel < vuoto 

scienza e 

tedesco > esistente fra la 
1500 « Volkswagen» e la 
« Mercedes 190». Il piano 
della controffensiva dei 
baroni tedeschi dell'auto-
mobile gia si delinea dun-
que con cmarezza 

Ma un altro aspetto 
va considerato. Friedrich 
Flick, un uomo che ha 
sempre prefento lavorare 
fra le quinte, un rapace 
dal volo silenzioso che ha 
fondato la sua fortuna 
esclusivamente con giochi 
di borsa — era figlio di 
un agricoltore — ed e usci-
to da ogni crisi econo'mica 
piu potente di prima, que-
sta specie di genio della 
concentrazione monopoli-
stica, ha condotto in porto 
il suo progetto non sol
tanto per contrastare l'ot-
fensiva della General Mo
tors e di Ford. L'essere 
riuscito infatti — con il 
redditizio sacrifico d'una 
meta delle azioni d'una 
zoppicante « Auto Union » 
— a legare a se « Koenig 
Nordhoff > e un gros^o 
suecesso su) piano della 
politica del komem. E da 
questo punto di vista e 
Senza dubbio Flick ad ave-
re maggiori motivi di sod-
disfazfone Perche con l 'ac
cordo per gli stabilimenti 
di Ingolstadt egli si e po-
sto in condizione di eser-
citare la sua influenza a r i* 
che sul «gioiello > della 
« economia sociale di mer
cato » di Erhard e di Ade
nauer. la « Volkswagen > 
dello Stato e dell 'aziona-
riato popolare (a proposi-
to: chi avra chiesto ai pic-
coli • aziomstt Volkswagen 
il loro parere sul m a t n -
monio con Flick?). 

Venerdi 23 ottobre a 
mezzogiorno un dispacclu 
della borsa di Francoforte 
annuncio che due titoli 
avevano fatto un grosso 
balzo al l lnsi i : « Volkswa
gen » e « Daimler-Benz v 
Poche ore prima era stata 
diffusa

 , a notizia dell 'ac-
cordo fra le due « firme>. 
Le azioni « Volkswaeen » 
erano passate da 522 ounti 
e mezzo a 535. le « Daim
ler-Benz • erano passate 
da 751 a 770 Anche in 
borsa il eolpo era dunque 
riuscito. Due uomini. in 
ufficj lontani. si fregarono 
le mani. 

Giuseppe Conato 
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Un simposio a Basilea 

Z 'uomo 

pub vivere 

fino a 

140 anni 
L'auto elettrica avra 4 

ruote motrici 
e consumers* 

alcool 
II problema del generatore e risolto in linea di 
principio ma non ancora sul terreno economico 

' Quat tro motori elettrici, 
da dodici eavalli ciascuno, 
fanno 48 eavalli, vale a di- • 
re la potenza di una vettu
ra ordinaria da 1000-1300 . 
centimetri cubi. Ma questi 
motori elettrici sono tanto 
piccoli (come una bottiglia " 
da un quarto di litro) da 
poter essere inseriti, ciascu
no, nel mozzo di una delle 
ruote di un'auto. II proble- ' 
ma e fornire loro la corren-
te elettrica, con un mezzo 
diverso sia dagli accumula
tor!, pesanti e ingombranti, 
sia dal complesso motore-
alternatore, pesante, costo-
so e di basso rendimento. 

Si sapeva che questo 
problema — un generatore 
di energia elettrica adatto 
all'impiego su un'autovet-
tura — era alio studio. I 
primi risultati notevoli 
vengono segnalati in questi 

. giorni (Sunday Times) e 
riguardano lo sviluppo del
le cosidette c pile a combu- • 
stione *: pile elettriche che 
si ricaricano aggiungendo 
il liquido in cui, durante il 
funzionamento, ha luogo la 
reazione chimica che gene
ra energia. E questo liquido 
potra forse essere benzina 
normale, ma fin d'ora e al

cool metilico, non piu costo-
so della benzina. Costoso e 
invece, per ora, il «cata-
lizzatore >, vale a dire la 
sostanza che • deve essere 
presente (senza consumar-
si) nella pila perche la 
reazione avvenga con l'in-
tensita e neH'ordine di tem-

• po che sono richiesti; come 
in molte reazioni chimiche 
sfruttate in processi indu
strial!, questo catalizzatore 
e per ora il platino: abba-
stanza da valere circa 9 mi-
lioni di lire, in ciascuna 
< pila >. Gli studi attuali 
t endono ' dunque sostan-
zialmente a sostituire il 
platino con un catalizza
tore piu economico. Quan 
do questo sara fatto — e 
lo sara certamente, grazie 
agli sviluppi recenti della 
chimica organica — l'auto-
mobile elettrica sara pron-
ta a invadere il mercato, 
con il vantaggio di una 
estrema semplicita di fun
zionamento, quindi mag-
giore compattezza e dura-
ta, nei confronti delle au
to con motore a scoppio 
Per ora, esiste solo un mo-
dellino, preparato dalla 
casa americana De Soto, e 
molto brutto. 

Pierre/oMe: tf-235 
per la Force de frappe 

Un primo ragguaglio sul-
lo sviluppo dell 'impianto 
francese di «diffusione gas-
sosa> per la separazione 
isotopica dell 'uranio, cioe 
per la produzione di U-235, 
a Pierrelatte, e fornito dal-
l'ultimo numero della rivi-
sta Science et Avenir. Lo 
scopo dell'impianto e as-
solutamente militare, poi-

dizionario nucleare 

i 

Elementi di com-
bustibile per reat-
tori a uranio na-
turale: tono la 
sede in cui ha 
luogo la fissione 
nucleare 

FISSIONE P a r o , a uiglese italianizzala, 
ma di ongine latina quindi 

omogenea con 1'itahano (<fendere») ; 
vuol dire scissione o divisione, e si usa 
solo per designare Ia scissione di un 
nucleo atomico in due nuclei, di dimen-
sioni e masse quasi uguali Questo fe-
noraeno mterviene in alcuni nuclei 
pesanti, ma in particolare, cioe con fre-
quenza apprezzabile, nei seguenti: U-
235, U-233, Pu-239. II primo di questi 
isotopi esiste in natura e costituisce la 
centoquarantesima parte dell 'uranio na-
turale, essendo il r imanente costituito 
quasi tutto di U-238; il secondo e il 
terzo si formano, rispettivamente dal 
Th-232 e dall'U-238. per cattura di neu-
troni. 

II fenomeno della fissione e conse-
guenza della cattura - di un ulteriore 
neutrone: il sistema (nucleo) oscilla al-
lora al limite dell'equilibrio fra le forze 
nucleari e le forze elettromagnetiche in 
esso operanti, si allunga. e infine si 
divide per meta, analogamente a una 
goccia d'acqua. che. ingrossata da nuo-
ve goccioline, oscilla al limite dell'equi-
librio fra le forze di coesione ' e la 
gravita, quindi si divide Questa analo-
gia, calcolata e interpretata analitica-
mente da Niels Bohr, fornl la chiave, 
nel 1939, per comprendere la fissione 

nucleare. Hahn e Strassmann, i due 
chimici tedeschi che qualche mese pri
ma avevano trovato le prove irrefuta-
bili del fenomeno analizzando i prodotti 
deH'irraggiamento di uranio con neu-
troni, quasi non credevano ai loro stru-
menti. Le prime fissioni. sebbene non 
fossero subito riconosciute, furon0 ot-
tenute a Roma da Fermi e collaboratori 
nel 1933-34. 

La 6ssione di un nucleo pesante da 
luogo, oltre che alia formazione di due 
nuclei piu leggeri, alia liberazione di 
un certo numero di neutroni, spesso 
tre, alcuni dei quali si trovano o pos-
sono essere portati nelle condizioni op
portune per essere catturati da a l tn 
nuclei simili a quello scisso, determi-
nando la fissione anche di questi Se 
p:u d'uno — dei neutroni prodotti in 
una fissione — va a segno, cioe produ
ce una nuova fissione, il fenomeno si 
propaga rapidamente, secondo quella 
che e chiamata < reazione a catena > 
Perche ci6 accada, devono essere ve-
rificate certe condizioni, che si trovano 
riunite nei reat ton nucleari. Prima 
di tali condizioni e che la massa attiva 
sia tale (massa critica), da determina-
re per i neutroni una certa probabilita 
di incontrare sul loro cammino un nu
cleo fissile. 

che l'U-235 prodotto dovra 
servire sia ad alimentare 
il reattore dei futuri (ma 
non troppo, forse) sommer-
gibili nucleari francesi, sia 
per una vasta gamma di 
bombe < A > e « H > 

Oltre gli S.U., l 'URSS e 
la Gran Bretagna. anche la 
Cina ha gia un impianto 
analogo, come 6 risultato 
dall'analisi delle scorie 
radioattive della sua prima 
<A>. 

Al riguardo va precisa-
to che la bomba « H > — 
termonucleare — si pu6 fa
re anche partendo da una 
cA> al plutonio: di tale na
tura era la prima « H > in-
glese, fatta esplodere nel 
maggio 1957 all'isola Chri
stmas I! plutonio e piu 
difficile da maneggiare del-
l'U-235, e ha una massa 
critica maggiore (cioe l'in-
tero congegno risulta piu 
pesante e ingombrante), 
ma questi svantaggi sono 
compensati dal basso costo 
di produzione nel caso del
la bomba-H Non lo sono 
invece nel caso del reat tore 
per un sommergibile, e 
nemmeno per le bombe 
« A > cosidette c tattiche >, 
cioe da servire come 
proiettili per cannoni, o 
testate per i piccoli mis^ili, 
p es < aria-aria >. o addi-
rittura per un c bazooka >, 
come e nei propositi dei 
francesi i quali, come e no-
to preparano una comple-
ta force de frappe nuclea
re Del resto anche le te-
state-H per missili di mo-
deste dimension!, come 
probabilmente i Polaris, 
incorrono nello stesso pro
blema e perc:6 usano inne-
schi dirU-235 

L'impianto di Pierrelatte 
comprende quat t ro stabili
menti principali, nei quali 
si ottiene uranio arncchi-
to gra-lualmente: quello 
del primo contiene il 2 per 
cento (invece del 7 per 
mille dell 'uranio naturale) 
di U-235; passa allora nel 
secondo stabilimento che 
da un prodotto arricchito 
al 6 per cento: questo va 
nel terzo. che produce ura
nio arricchito al 25 per 
cento L'ultimo stabilimen
to nceve dunque il pro
dotto del precedente, e lo 
porta a oltre il 90 per cen
to di U-235: esattamente, 
occorre uranio arricchito al 
92 per cento per il reattore 
dei sommergibili, e al 96 
per cento per la bomha-A 
che servira come innesco 
alia bomba-H francese 

II costo totale di Pierre
latte e di 5037 milioni di 
franchi, vale a dire circa 
530 miliardi di lire L'eser-
cizio annuale cost era circa 

. un decimo di questa cifra. 

Si contmua a morire gio-
t;oni, nonostante i progressi 
fatti dalla scienza. Le stati-
stiche sirtla vita media del-
Vitomo non deuono trarrc 
in inganno. E' vero, infatti, 
che dall'mizio del secolo la 
clurata media della vita e 
raddoppiata, ma cio non to-
glte che continuino ad es
sere pochi coloro che supc-
rano i 70-75 annt. 

Dopo sei sccoli da Dante, 
quindi, non si son fatti mol
ti progressi, anche se si e 
riusciti a ridurre la morta-
litd infantile fino a deter
minate il « raddoppio > del
la vita media 

Pud I'uomo vivere piil a 
lungo? La risposta degli 
scienziati e affermativa, 
tanto da consentire di so-
stenere con sicurezza che, 
teoricamente, I'uomo pud 
raggiungere I'etd di 140 an
ni. Se ne & discusso recen-
temente a Basilea, in un 
Symposium internazionale 
sulla senilitd, di cui ha ri-
ferito alia Fondaztone Car
lo Erba di Milano, il profes
sor Sirtori, concludendo che 
alcuni processi di invecchia-
mento, considerati natura-
li, non sono tneluttabilt. 

Nella donna, ad esempto, 
I'imzio della vecchiaia e an-
nunciato dalla comparsa 
della menopausa, un feno
meno che altera le normali 
capacita femminili e che e 
esclusivo della compagna 
dell'uomo. In nessuna delle 
specte viventi, infatti, si ri-
scontra un fenomeno ana-
logo, che nella donna si ac-
compagna a perdita di azo-
to, aumento del colesterolo, 
maggior propensione al 
diabete, all'ipertenstone, a 
modificazioni psichiche, ad 
alterazioni cutanee, ecc. Si 
faceva, sinora, carico della 
menopausa alia involuzione 
senile delle ghiandole ova-
riche; a Basilea il dottor 
Aschheim ha dimostrato che 
la menopausa dipende da 
un'involuzione dell'ipotala-
mo, la zona del cervello 
dalla quale, normalmente, 
partono gli stimoli che met-
tono in azione le ovaie, e 
che a tale involuzione si pud 
rimediarc. Gli esperimenti 
sugli animali. infatti, han
no dimostrato che innestan-
do ovaie vecchie su animali 
giovani, queste riprendono 
a funzionare. E9 nota, co-
munque, la possibility di far 

' tornare le mestruazioni al-
le donne in menopausa con 
una cura di ormoni. 

Piu m generate a Basilea 
si £ discusso dei modi per 
ritardare la senilitd e di par
ticolare interesse si & rive-
lata la comunicazione del 
dottor Chvapil, il quale ha 
dimostrato che periodi di di-
giuno alternati a periodi di 
superalimentazione prolun-
gano la vita, conferiscono 
maggiore reststenza agli 
sforzi, aumentano la fertili-
ta, migliorano i tessuti. Si
nora le esperieme sono sta
te condotte su animali eon 
cicli setlimanali di astinen-
za e di superalimentazione. 
Per I'uomo dovrebbero da
re risultati positivi cicli piu 
lunghi di astinenza parziale 
(1000 calorie al giorno) e 
di superalimentazione (3000 
calorie). Di particolare inte
resse i apparsa la constata-
zione, in questa sorta di cu
ra della senilitd a tavola, 
che lo zucchero e nemico 
della longevita. 

• La conclusione parrtbbe 
quindi essere che, se si vuol 

, vivere a lungo e senza tare 
artertosclerotiche, occorre 
attenersi ad una alimenta-
zione cichca e ridurre il 
consumo di zucchero. 

Al Symposium di Basilea 
hanno suscitato vivo inte
resse anche le relazioni sui 
test di longevitd e di seni
litd. Partendo dalla consta-
tazione che la longevita & 
per buona parte ereditaria, 
il dottor Jalovislo, finlande-
se, ha appurato che i futuri 
longevi hanno un'ottima 
memoria visiva, non soffro-
no mat di vertigini o di nal 
di capo e hanno una grande 
capacita dt astrazione (san-
no cioe rtfugiarsi net propri 
pensien anche nelle condi
zioni piu sfavorevolt, come 
nel mezzo dt una folia ru-
morosa) Se ne deduce che 
un perfetto equilibrio orga. 
nico e mentale i premessa 
indispensabile ad una vita 
longeva . 

f.f. 


