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USA: insane suggestion! 
nella ricerca spaziale 

; » 

Organ I umani 
cibernetizzati per 

i programmi cosmici? 
Gli organ/ condizionati da congegni elettronici 

II termosifone incorporate 
Con l'impresa compiuta 

dal sovietico Leonov 1'av-
ventura spaziale dell'uomo 
e entrata in una fase nuo-
va, nella quale 1'organismo 
umano, al di fuori dell'am-
biente artificiale della ca-
bina prcssurizzata, ha fat-
to la prima prova di un 
contatto piu diretto con le 
condizioni ambientali ester-
ne del cosmo. Inutile ri-
cordare che si tratta di 
condizioni asperrime per 
molti aspetti, e che alle 
difficolta che esse presen-
tano si cerca ora di trovare 
delle soluzioni. 

Occorre ottenere per 
l'uomo possibility di vita 
e di movimento fuori del-
l 'astronave, in previsione 
di tnnte necessita che sono 
state elencate in questi 
giorni: creazione di una 
piattaforma spaziale, pas-
saggio da un'astronave al-
I'altra, eventuali ripara/ioni 
da eseguire sull'esterno 
della capsula ecc. Sen/a 
contare, per un futuro piu 
lontano ma non tanto, la 
discesa su altri pianeti che 
presentino difficolta del 
genere. 

Date le condizioni fisio-
logiche dell'organismo uma
no. adattato da millenni 
alia vita sulla superficie 
tcrrestre, condizioni fisio-
lngiche le qtiali hanno un 
limitato grado di modifica-
bilita, si tende a risolvere 
il problema con ttite e sea-
fandri speciali. Nel nostro 
breve enmmento alia prima 
« passeggiata > nello spazio 
accennavamo ad un'altra 
soluzione, quella dei cy-
borgs, ovvero degli uomini 
ciborgizzati E siccome nel
la frelta del momento ci si 
e dovuti appunto limitare 
ad un rapido cenno, e pro-
babile che molti si siano 
chiesti che cosa voglia di
re esattamente quel termi-
ne e in che consista in pra-
tica una simile faccenda. 

L'idea e di due studiosi 
nmericani. Nathan Kline e 
Manfred Clynes. che lavo-
rano a New York nel Ro
ckland State Hospital, do
ve si occupano di question! 
di fisiologia e di biochi-
mica Essi sono partiti dal 
presupposto che il nostro 
organismo si adatta a si-
tuazioni ambientali nuove 
(per esempio, un soggiorno 
polare o equatoriale o in 
alta montagna) modifienn-
do in un certo senso. quan
titative e qualitativo, i pro
cess! biochimici, le secre-
zioni ormoniche. l'attivita 
dei centri nervost. 

L'adattamento spontaneo 
e possibile perche le varia-
zioni ambientali che si in-
contrano sulla terra oscil-
lano entro limiti non ec-
cessivi. per cui i diversi 
organi sono in grado di mu-
tare adeguatamente la loro 
funzionalita Poiche invece 
le differenze di ambiente. 
sia fra la superficie terre-
stre e lo spazio sia fra la 
superficie terreslre e quel
la di altri pianeti. sono dif
ferenze straordinarie. si do-
vrebbe riuscire. perche 
l'uomo possa adattarvisi. a 
rendere 1 suoi organi vi-
tali capaci anch'essi di mo-
difiche straordinarie nella 
loro funzionalita. 

In altri termini, si do-
vrebbe poter ottenere che 
tali organi moltiplichino o 
riducano in misura enor-
mc i loro processi biochi
miei. le loro secrezioni or
moniche. la loro potenzia-
lita nervo<m, » raoporto 
ai mutamenti enormi del-
I'ambiente cosmico rispetto 
a quello terrestre. e inoltre 
che facciano questo spon-
taneamente. stimolati dal
le stesse variazioni ambien
tali, cosi come fanno spon-
taneamente per le ben piu 
modeste diversity incontra-
te in un soggiorno polare 
o equatoriale o di alta mon
tagna. 

La cosa appare possibile 
qualora si applichino al 
cuore. al cervello. al fegato 
ecc. dei meccanismi elet
tronici tali da stimolare le 
funzioni cardiaca. cerebra-
le. epatica a livelli di in
tensity diversissirr.i. cosi 
che l'intero metabolismo 
organico po^sa pa<s<mre da 
un ritmo incredibilmente 
minimo ad un ritmo incre
dibilmente massimo. che 
sono ritmi fuori delle pos
sibility fisiologiche attuali. 
Codesta gamma estesissima 
di variability consentireb-
be di sintonizzare Torgani-
smo a qualsiasi xituazione 
••fcientale esterna per re- l 

golazione autonoma, vale a 
dire non prodotta da una 
decisione dell'individuo ma 
dalPinflusso delle condizio
ni stesse dell'ambiente. 

Siamo, come si vede, nel 
campo della automazione, 
cio6 della macchina che non 
solo funziona da se ma cor-
regge da se il suo funziona-
mento ove non sia quello 
giusto: soltanto che qui in
vece di macchine si tratta 
di organi umani in cui si 
dovrebbero inserire dei 
meccanismi elettronici. E' 
la cibernetica applicata al-
l'uomo, onde il nome cy
borgs di questi individui 
cos! trasformati, dove la 
prima parte del termine 
— cyb — sta per ciber
netica, e la seconda parte 
— orgs — sta per organi
smo: dunque organismi cl-
bernizzati: i supermen del
la fantascienza. 

Lo sappiamo gia. piu che 
di fantascienza 6 facile par-
lare di sola fantasia e sor-
ridere di incredulita. ma in 
effetti quello che sgomenta 
di piu non e l'idea in se 
quanto il fatto che essa sia 
teoricamente realizzabile. 
Gia si parla di «termosi
fone incorporato », ovvero 

I di un sistema di tubi di 
polietilene nei quali clrcoli 
acqua con temperatura re-
golata da un congegno elet-
tronico inserito nell'addo-
me, regolato a sua volta 
dalle condizioni termiche 
esterne. 

Un altro congegno da in
serire pure nell'addome, e 
collegato alia circolazione 
sanguigna, farebbe da con-
vertitore chimico, rigene-
rando 1'ossigeno di cui ha 
bisogno il sangue per por-
tarlo ai vari tessuti. Altri 
meccanismi analoghi rego-
lerebbero, secondo i biso-
gni esasperati dall'ambien-
te. la produzione di adre-
nalina. di ormoni, di gluco-
sio. di sostanze energeti-
che ecc. Ma sarebbero an-
cora uomini costoro, o non 
avrebbero cosl deformata 
la struttura psico-intellet-
tuale da ripugnare al no
stro concetto di umanita? 
Forse non a caso una si
mile idea e germogliata 
nel seno di una soeieta 
contraddittoria che all'in-
negabile progresso tecnico 
unisce sotterranei impulsi 
collettivi disumani. 

Gaetano Lisi 

La sala di progettaiione 

IL PIGNONE: 
un problema di 
progettazione 

per ogni 
unita prodotta 

FIREiNZE, mar*o 
Non e ' e so lo l'utttotmizionc, c o m e nspetto caratterizzantc del lo sv i luppo 

iuduBtriale ell questi anni , con tutte le gravi contratldizioni cho coiuporta. 
Es is tono unche prohlemi di proriuzionu di t ipo avnnzato, c h e devono esser* 
affrontati in modo diverso, e nchiedono un costante intervento dell'uomo, un inter-
vento creativo. a tutti i livelli. Tipica in questo senso, o comunque molto rappresen-
tativa, e la fabbrica fiorentina del Nuovo Pignone. dove il visitatore non pu6 non 
manifestare sorpresa quan- . . 

solo parzialmcnte, cioi> per 
quanto rigunrda 1'incastella-

Keparto lavorazioni meccaniche 

do viene condotto nella im-
mensa sala di progettazio
ne. affollata da oltre duo-
cento disegnatori e quasi cin-
quanta ingegneri. 

II calcolo e il disegno qui 
sono una attivita. quotidiana 
e intenso come quella cho si 
svolge nei capannoni. cou le 
macchine utensih. e che dal-
la prima trae motivi di va-
rieta e di inven/.ione. II rap-
porto fra progettazione ed 
esecuzione non e come nelle 
fabbriche che producono in 
grandi serie, perche l'inter-
vento deiringoKnere e del 
tecnico. l'uso del regolo e del 
tecnigrafo. non bono richiesti 
solo per deflnire le caratt*'-
ristiche di una serie. ma spes-
so solo di poche unita e tal-
volta di una sola. 

Al Pignone si fabbricano 
compresson di aria e di al
tri gas. di potenze variabili 
fino alle massime. destinati 
soprattutto all'industria pe-
trolifera e pctrolchimica; e 
possono essere fatti in serie 

LA LUNA VISTA DALLA^ SONDA AMERICANA 

// Ranger 9 non ha confermato 
se Alfonso e un cratere attivo 

La scoperta di una attivita eruttiva era stata fatta nel 1958 dall'astronomo sovietieo Koziref 
II 3 novembre 1958 giun-

se dall'Unione Sovietica 
una notizia di estremo 
interesse astronomico: lo 
astronomo N.A. Koziref, 
dell'osservatorto di Khar
kov, aveva scoperto che un 
certo cratere lunare aveva 
dato segni evidenti di una 
attivita vulcanica. proba-
btlmente non molto inten-
sa, ma ttittavia assai bene 
individuata. 

II cratere in parola era 
denominato Alfonso, situa-
to in una regione assai ac-
cidentata del suolo lunare, 
con ai bordi altri crateri si-
mili, Questo cratere, come 

molti altri, e caratterizzato 
da una spianata in cui il 
terreno appare liscio, cir-
condata da una catena di 
montagne che definiscono i 
contorni di forma sorpren-
dentemente circolare sul 
cui centra, altro elemento 
tipico e interessante, si 
erge un picco solitario e 
molto ben pronunciato. 

Ebbene, fu propria da 
questo picco che Koziref 
osservd l'attivita vulcanica 
di cui dette notizia. 

Lo astronomo sovietico 
vide il picco divenire for-
tementc sfumato e colorar-
si dt un'insolita colorazione 

rossastra. Si accorse subito 
che tali caratteristiche non 
rimanevano costanti e va-
riavano rapidamente tanto 
che, due ore dopo la con-
statazione del primo feno-
meno, il picco era diventa-
to assai brillante e di colo-
razione blancastra. 

Fatta questa importante 
scoperta, Koziref non mise 
tempo in mezzo e immedia-
tamente puntd in quel 
punto lunare un telescoplo 
munito d'uno spettrografo. 

Lo spettrografo e uno 
strumento che analizza le 
snrgenti di luce nelle loro 

colorazioni componenti, mo-
slra come sono ripartite in 
intensita queste componen
ti e, quando si tratta di 
sorgenti particolari, indica 
anche da quali elementi 
chimici sono costituite. 

II risultato delle osserva-
zioni spettrografiche con-
fermd pienamente quanto 
I'autore aveva constatato 
alia visione telescopica di-
retta, e cioe che la luce del 
cratere era molto piu forte 
nel rosso che nel violetto 
rispetto a quella che si ri-
ceve dalle regioni lunan 
vicine e che la situazione 
cambiava col tempo con-

Qaattro immaginl del suolo tanare, in prossimiU del cratere Alfonso, rlprese dal Ranger 9 poco prima di infrangersi 
sulla Luna. Dall'alto e da sinistra: la superficie lunare ripresa da un'alteixa di 90 miglia, 50" prima dell'impatto; 
fc?o srattata 3* e 30* prima, da un'altltudine di 375 miglia. Sotto, da sinistra: foto scattata 5" prima deirimpatto e 
(a deslra) rultima lmmafine del satellite trasmesu dal Banger 9 

fermando Vimpressione vi-
siva. 

Lo spettacolo mise an
che in evidenza la presen-
za di carbonio nei gas 
espulsi. 

II fenomeno durd circa 
2 ore-2 ore e mezzo e fu di 
estrema importanza perche 
era la prima volta che si 
constatava un'attttntd vul
canica sulla luna. 

Nessuno anzi la riteneva 
possibile poiche si pensava 
che il nostro satellite fosse 
un corpo celeste il quale, 
a causa essenzialmentc del
la sua piccola massa, non 
doveva manifestare alcun 
sintomo di attivita e fosse, 
tutto sommato, un corpo 
inerte ruolante intorno alia 
terra. 

Naturalmente dopo quel
la scoperta furono tenuti 
sotto il controllo dell'os-
servazionc non solo il cra
tere Alfonso, ma anche al
tri crateri che, per la loro 
somiglianza con quello. po-
tevano essere sospetti di 
una analoga attivita; ma 
senza alcun risultato: tutto 
sulla luna e apparso calmo 
e tranquillo sino ad oggi a 
conferma che Vevento os-
servato da Koztrcf c da 
considerarsi assai eccezto-
nale. 

Naturalmente si poteva 
pensare che una qualche 
attivita. vulcanica fosse 
prescnte nei crateri lunari. 
piu o meno continua, ma ' 
dt proporzioni molto mo
deste, tanto da non riuscire 
a rilerarle con i nostri 
mezzi di osservazione: il 
fenomeno di Koziref sareb-
be stato un avrentmento 
cccezionale quanto a pro
porzioni, non in se stesso. 

Per risolvere la cosa non 
e'era che sperare in un po-
tenziamento dei mezzi os-
servativi. 

H grande telescopio del 
Monte Palomar, il cut 
specchio ha un diametro di 
5 metri, ci fa conoscere il 
suolo lunare con molti det-
lagli, ma non e in grado di 
farci vedere questi dettagli 
se le loro dimensioni sono 
piu piccole di circa trecen
to metri, o, se si vuolc, non 
e in grado di mostrarci 
quel suolo piu dettagliato 
di quanto vedremmo a oc-
chio nudo te ci avvicinas-
simo a circa 400-500 chilo-
metri. 

Solo con la tecnica dei 

satelliti artificiali e stato 
possibile aumentare enor-
memente le nostre possibi-
litd osservative in genere e 
quelle lunari in particola-
re. Basta pensarc alia pos-
sibilitd di constatare detta
gli aventi proporzioni di 
20-30 centimetri per ren-
dersi conto dell'enorme pas-
so avanti che rapprescn-
tano le csperienze ameri-
cane eseguite con i Ran
gers. 

L'ultima espcrienza del
la serie e stata condotta, 
come si sa, il 24 marzo, 
propria intorno al cratere 
Alfonso e ci si rende ben 
conto del perche. 

Anche se fra gli scopi 
della espcrienza e'erano 
quclli di studtare possibtlt 
piattaforme di approdo per 
fultiri astronauti e indub-
bio che non crano di im
portanza sccondaria quclli 
che si riferivano alle ac
curate misure di una even
tuate attivita vulcanica in 
generate, magari in con-
ncssione a eventuali zone 
di approdo. 

L'acere scelto a tale pro-
posito il cratere Alfonso e 
stato quindi una cosa direi 
naturale e fondamentale. 
Attualmente e difficile dire 
se siano state scoperte trac-
ce di nttiritd eruttire tut-
tora prescnti. Dalle foto-
grafie presentatc e da quel
le proiettate alia televi-
sione si direbbe che similt 
tracce non si vednno, ma 
non si puo escludere che. a 
un esame attento delle fo-
tografie origtnali, abbiano 
a comparire e manifestarst. 

Cid che invece si pud 
dire e che U suolo analiz-
zato dal c Ranger 9 > ha 
mostrato caratteristiche as
sai diverse da quelle stu-
diate in precedenti lanct e 
che tali differenze possono 
essere effetticamente com-
prese nell'ambito di una 
natura vulcanica della zo
na, come le prof onde spac-
cature e le parti oscnre in-
terpretabili come lava. 

Se cid sard confermato 
costttuird il contributo 
scienltfico piu importante 
che il « Ranger 9 > ha par-
tato alia conoscenza del 
nostro satellite e si inserird 
nel quadro di studi iniziato 
da Koziref nel 1958. 

Alberto Masani 

tura e altri elementi di ba
se. Ma le dimensioni e le ca
ratteristiche dei cillndrl (si 
parla dei compressori alter
native che costituiscono la 
produzione tipica della fab
brica) devono es«ere calco-
late e definite volta per vol
ta. secondo lo specifico 1m-
piego previsto dnl comniit-
tente. cioe in dipendenza del 
parametri forniti dal com-
mittente: natura del gas da 
trattare. pressloni rlchieste. 
portata. e cosl via. 

II tipo piu rappresentativo. 
forse, dei compressori pro-
dotti dal Pignone ha un 
aspetto caratteristiro: da una 
incastellatura standard si di-
partono due, quattro, sel ci-
lindrl contrapposti, ma assai 
diversi I'uno dall'altro per 
forma e dimensioni, poiche 
ciascuno corrisponde a una 
determinata fase della com-
pressione, quindi lavora a 
una certa pressione. Nella pri
ma fase il volume del gas da 
comprimere e evidentcmente 
maggiore che nelle fasi suc
cessive, e la pressione mlno-
re. quindi il cilindro e molto 
grande e quasi sempre di ghl-
sa. Nella fBse terminale il ci
lindro e assai piu piccolo, e 
spesso di acciaio. L'assieme e 
calcolato in modo che il !a-
voro assorbito nelle varie fa-
si sia costante. e po=*sa quin
di essere fornito a tutti i ci-
lindri contemporaneamente da 
un albero a gomito. 

Altre differenze sono impo-
ste dalle particolarita chimi-
che del gas da comprimere e 
deU'uso a cui e destinato. Co
sl quando si richiede — to
me per 1'azoto nel caso della 
industrla petrolchimica di fin-
tesi — un certo grado di pu-
rezza del gas compresso, I ci-
lindri non possono essere lu-
briflcati normalmente con 
olio, ma solo con graflte o con 
speciali accorgimenti, che in 
alcuni casi comportano l'lm-
piego di acqua distillata. 

Tutto ci6 spiega almeno in 
parte il vasto lavoro dl pro
gettazione. e spiega natural
mente perche nei capannoni 
del Pignone non si vedono 
transfer o altre macchine a 
controllo automatico. ma uo
mini intonti a opere diverse. 
e che nella diversity della ec-
cupazione. nella novita one 
ogni compito reea loro. mani-
festano capacita che altrove 
sarebbero richieste o stimo-
late in misura minore. Per 
questi operai. tali capacita 
costituiscono anche il patri-
rnonio accumulato in lunghi 
anni spesi nella fabbrica. e 
trasmesso ai giovanl. Infatti 
il Pignone. nato piu di eento-
venti anni or sono. ha una 
antica espcrienza nella pro
duzione di compressori e al
tre macchine alternative, a 
cominciare nientemeno dal 
famoso motore a scoppio di 
Barsanti e Matteucci. uno dei 
progenitori del nioderno 
motore d'auto. 

Accanto ai compressori al
ternative si fanno ora anche 
quelii centrifughi. assai piu 
leggcri e compatti. ma so
prattutto piii rapidi, quindi 
capaci di trattare quantita 
maggiori di eas. Tuttavia essi 
noii permettono goneralmente 
di raggiungere compressioni 
superiori alle GO-70 atmosfc-
re. contro le 2400 che si pos
sono ottenere dagli alternati-
vi. E* vero d'aitra parte che 
pressioni cosl elevate sono 
raramente richieste. e che 
nell'industna petrolchimica. 
prr esempio. sono sufficient 
pressioni nell'ordine delle 300-
350 atmo^ferc. che non si di-
•=pera di potcr ottenere anche 
da un compressore centnfu-
go Un prototipo con tali ca
ratteristiche e infatti in co-
stnizione al Pignone 

La fabbrica. ch? come e no
lo fa parte del gruppo ENI. 
formjCe alia industria petro-
hfeia (e a quella nucleare. in 
partirolare per i circuiti di 
raffreddamento dei reatton) 
molte altre attrezzature. tutte 
piu o meno tali da dover es
sere volta per volta caicolaie 
e dimensionate. Fra queste 
le valvole per oleodotti e 
gasdotti. e gli impianti di per-
forazione. eompresi quelii su 
piattaforme gallegglanti. 

D'aitra. parte *e undid an
ni fa. quando l'ente di Stato 
nlevft il Pignone dalla preee-
dente fallimentare gestione 
privata che stava per chiu-
derlo. la produzione che fu 
awiata era per intero assor-
bita dalle altre societa dello 
stesso gruppo ENI. ora i com
pressori. i gruppi motore-
compressore e altri prodotti 
del Pignone sono largamente 
efportatl in gran parte del 
mondo. e in misura rilevan-
te in URSS e negli altri poe 
si socialists a conferma di 
una piena ripresa. fondata 
suil'alto livcllo del lavoro che 
qui viene fatto. 

C. f . 

Utile e piacevole 

l'« enciclopedia 

geografica » 

di Garzanti 

Un atlante 
per tutti 
La serie del nxanuall eco-

nomid si e arricchita dl tin 
Atlante Garzanti - enciclo
pedia geografica (L. 1500), 
particolarmentc utile e inte
ressante in un'epoca, come la 
nostra, in cui la radio, la te-
levision*:, il niornale recano 
quotidianamente in tutte le 
case le notizie del mondo in
tero. L'uomo contemvoraneo, 
anche senza uscire dai confi-
ni del suo quartiere, vive spi-
ritualmente in un mondo piu 
largo e piu complesso e nu-
tre enriosltd che un tempo 
erano privilegio di un ristret-
to numero di viaggiatori. 

Un allantc-enciclopedia dl 
questo tipo, con 64 tarole a 
colori, un viiglialo di illu-
strazioni disseminate in 820 
pagine di testo, costituisce. in 
un certo senso, Vultimo SDJ-
luppo dl quella prima opera, 
pubblicata con intenti mo-
derni nel 1570 da Abramo Or-
telius col titolo Theatrum Or-
bis Terrarum di cui 11 celebre 
geografo Gerardo Mercatore 
disse: - E' di non poca lode 
per vol Vaver selezionato le 
migliori descrizioni di ciascu-
na regione e Vaverle raccolte 
in un singolo volume il quale 
pnd venir acquistalo a basso 
prezzo. e vortato dovunque si 
desideri... Sono sicuro che 
questa vostra opera rimarra 
sempre vendiblle ». Gli acqul-
renti del Theatrum di Ortelius 
erano scienziati e navigantL It 
manuale di Garzanti si rivolge 
invece a un pubblico ben pih 
vasto e, in fondo. piu eslgen-
te dell'antico abituato a com-
pletare con la propria espe-
rienza le lacune di una car-
tografia geniale ma emplriea. 

L'Atlante Garzanti svilup-
pa la formula del classics 
' Cniendario Atlante De Ago-
stinl * condensando gran co-
pia dl notizie utlll in unm 
sintesi il piu possibile com-
pleta (Descrizione fisica, po-
polazlone lingua e religion*. 
citta principali. storia, ordt-
namento politico ed econo-
mlco eccetera). con gran co-
pia di nilidi disegnl e di Jo-
tografle significative dal pun-
to di vista injormativo pih 
che da quello artistico sacrifl-
cato alia piccolezza del for-
mato. 

II testo comprende trc par
ti: 1) una breve illustrazlon* 
generate, dalla astronomia 
alle parti del mondo: 2) VI-
talia (144 pagine) divtsa per 
regioni, con una accurata il-
lustrazione degll aspettt geo-
prafici economic! e anche so
rt nli (mano d'opera e ximili), 
del nostro Paese; 3) U resto 
del mondo: qui. naturalmen
te. la piu ampia trattazione e 
data ai maggiori Paesi (Statl 
Unitl, Unione Sovietica. Gran 
Bretagna. Francia e cosl via), 
ma anche i Paesi * nuorl • m 
meno cor.osciuti sono com-
piulamente rappresentati. Vtt-
lissimi. gli specchiettl in cut 
la parte statistica ed econo-
mica 6 riassvnta in modo im
mediate ed aggiomato Seguo-
no, come dicevamo. le carte 
a colori di cui un esperto po-
trehbe meglio valntare pregi 
e dijetti. ma che a noi appaio-
no comode per la dimensio-
ne anche se poco brillanfi dl 
tono 

Xel complesso il vo.-jme, 
cut ha collaborato una seri* 
di espertl e dl tecnici di pri-
m'ordine. appare ad un tempo 
utile per la consultazione t 
piacevole per la letlura. VI 
abhiamo trovato, cioe. una ml-
niera dl notizie anche curio-
se, armonizzate pero in un 
raro equilibria dl generate co
noscenza Manca invece. per 
fortuna. quella pedanteria (da 
Lascia o raddoppia) che talo-
ra appesantisce I manual! e 11 
rende confusi Un'opera utile. 
insamma. proprio per la sod-
disfazione di quelle eurioslta 
che fanno ormal parte della 
nostra vita quotidiana. e per , 
lo stimolo di piu raste curio* 
sita per cui si rimanda. ov-
rlamente. ad opere stretta-
mente specializzate. 
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