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SOCIOLOGIA 

Un'utile ricerca di Laura Balbo 

U.S.A.: 

La classe operaia e 

SCIENZA 

Con la moderna astrof isica nel cuore del cosmo 

II collasso 
delle stelle 

iv: 

Lo sforzo dell'Autrice si collega a quella cor-
rente che, con Harrington e Mayer, ha risco-
perto «I'altra America» - Perche h necessaria 
una «alleanza» organica, classista e politica, 

fra operai bianchi e proletari neri 

Nello spazio di due mcsi, con la rivolta 
civile dei negri e con lo sciopero salariale 
alia Ford, Detroit ci ha presentato il volto 
proletario ed operaio degli Stati Uniti. E 
purtroppo, come per una sottolineatura sto. 
rica, la contiguita fra i due avvenimenti 
non fa che metterne in risalto lo stacco. Si 
direbbe che rivolta « nera » e lotta operaia 
p r o c e d a n o neg l i USA c o m e s f e r e d i s t i n t e , s e n z a c h e 
l ' u n a o I ' a l t r a p o s s a n o t e n e r e e n t r a m b e in s e s t e s s e . 
II l i b ro d e l l a g i o v a n e s o c i o l o g a L a u r a B a l b o — « L a 
c l a s s e o p e r a i a a m e r i c a n a » , L a t e r z a , p a g . 243, l i r e 
1.200 — p a r e u s c i t o p r o p r i o a d e s s o a r i c o r d a r c i c h e 
q u e s t a d u p l i c i t a o s t a c o l a u n d i s c o r s o u n i c o in a r g o -
m e n t o . II v o l u m e r a c c o -
g l i e t e s t i a m e r i c a n i n e s -
s u n o de i q u a l i e i n f a t t i in 
g r a d o di i n s c r i v e r e la 
c o m p o s i t a r e a l t a de l la-
v o r o neg l i U S A in u n t u t -
t o c o n c e t t u a l e o e m p i r i -
c o , c h e a b b r a c c i q u e l l ' e n -
tita sfuggente che e la classe 
operaia. L'Autricc estrae da 
quei testi tutto quanto pos-
sono dare a un lettore eu-
ropeo. e italiano in partico-
lare; a volte, con una sinte-
si volonterosa. ne t rae piu 
di quanto diano. 

Lo sforzo dell'A. si colle
ga a quella corrente di ri 
pensamento che. rifiutando 
1'ottimismo USA tipo Strachey 
o Drucker. ha ultimamente ri 
scoperto. con Harrington e 
con Mayer, < I'altra Ameri
ca »: nella poverta, nelle di-
seguaglianze. nella «cstra-
neita > operaia prima gabel 
lata per integrazione operaia. 
Una corrente che. invece di 
dare per assorbita la classe 
operaia nel punto piu alto 
dello sviluppo capitalistico. 6 
tutta protesa a reintrodurla 
nel discorso politico, a riac-
quisirla nella prospettiva so-
ciale. a ricuperarla dal suo 
interesse particolare in favo-
re dell'intcresse gencrale. 
Uno sforzo promozionale. dun-
que. che ha preso le mosse 
negli anni '50, quando c gli os-
servatori del mondo operaio 
erano soprattutto colpiti dal-
la passivitn c dal disintcresse 
dcgli operai nei cnnfronti del 
le ioro organizzazioni ». 

Di fronte alia corposn real
ta dei 20 milioni d'operai di 
fabbrica — questa massa 
anonima e inafferrabile — 
chiunque si sente disarmato. 
sconcertato: e non vale guar-
darli come « consumatori ». II 
loro comportamento politico 
sfugge. Si sa ad esempio che 
solo una minoranza partecipa 
alle elezioni (molto piu alta 
la partecipazione dei colletti 
bianchi): che per di piu mol-
ti votano «sbagl iato» (per i 
repubblicani e non per i de 
mocratici): che «1'isolamon 
to dal mondo estcrno e pro 
prio di tutti i gnippi ope
rai » che « l a grande mag-
gioranza non partecipa a 
gruppi associativi formali di 
qualunque tipo essi siano. ri-
creativi. culturali. politici »: 
insomma. che in USA il r ap 
porto di classe operai-socie-
ta e tutto da capire. anchc 
hi chiave di comportamento. 

Nella sua ricerca. 1'Autri-
ce ha scelto uno strumento 
sociologico recente: 1'analisi 
subculturale. cioe lo studio 
per gruppi etnicamente. pro-
fessionalmente o razzialmen-
te omogenei. I testi scelti c 
Introdotti dall'A. guardano ap-
punto a c comunita > specifi-
che : gli emigrati di Boston, i 
minatori dell'Illinois. i negri 
di Detroit. E" un procedimen-
to divisorio tipico della so 
ciologia. II risultato e che 
l'insieme svaniscc proprio 
mentre emerge il particolaro. 
E ' u r a «Iimitazione polcmi-
ca ». a w e r t e perd la Balbo. 

Contro la sociologia dell'ot-
timismo e della mobilita — 
quella che proclama la fine 
delle classi negli USA — una 
delle indagini raccolte nel vo 
lume arriva a diehiararc: «So-
no isolati perche sono ope 
rai»: cioe l'autonomia di clas 
se si presenta priva della 
mediazione fornita in Europa 
dal movimento operaio. Un'al-
t ra indagine nota che fra gli 
operai « e eonvinzione gene 
rale che per fare cam'era 
nel mondo delle classi medio 
sia inevitabile sfruttare gli al 
t r i » . Dimque. una qualche 
peculiarita finisce col saltar 
fuori: anche in senso e corpo 
r a t i v o v per esempio i mina 
tori risultano uguali qui in 
Maremma come la neH'Uli-
nois. E sono tali peculiarita 
a ridimensionare in parte le 
€ difficolta > del confronto Eu-
wp»-USA, ancv.e se la fl ca-

nale sindacale esprime in mo 
do deformnnte sia il sogget-
tivismo operaio sia la lotta 
di classe. 

I capitoli sul sirulacato sono 
egregi. (II libro da cui ven-
gono tratti e Workers Views 
his Union, recentemente ri-
slampato dall'Universita di 
Chicago). Verso il sindacato. 
vi sono un lealismo operaio 
collegato all'iitilita di questo 
strumento di lotta. e un di-
stacco classista derivante dal-
rinsufficienza politica del me-
desimo: insomnia e'e una 
consapevolezza quasi europea 
dei limiti di una gestione sol 
tanto sindacale del conflitto 
di classe. Cosj. se in piena 
guerra mondiale. i minatori 
scioperarono bloccando la pro-
duzione. e restarono percio 
piu fedeli al sindacato che 
alia patria. ora che son ve-
nute meno sia « le forme piu 
vistose della lotta > sia il ra-
dicalismo degli anni '30. si 
constata e si lamenta negli 
operai USA un'apatia sindaca
le oltreche politica. 

Sarebbe puerile cavarsela 
spostando l'attenzione dagli 
operai di fabbrica ai proleta
ri delle citta. Anche il libro, 
che dedica documentati capi-
toli al problema razziale si 
guarda bene dal prospettare 
la combattivita ncgra come 
un'alternativa all'apatia ope
raia. Intanto. perche i negri 
cominciano a costituire una 
parte degli operai di fabbri
ca. sia pure con paga bassa 
e lavoro faticoso. (Intcressan 
to la notazione di un autore 
ospitnto nel volume: i negri 
non hanno acquisito — e cio 
va a loro favore — «1'etica 
protestante del lavoro che e 
propria delle classi medic*) , 
Innjtre. non si puo contrap 
porre il proletario all'operaio. 
ne invertire l'ordine storico 
delle prioritn. se non si vuo'e 
arriva re a contrapporre. da 
noi. i braccianti del Sod agli 
operai del Nord. 

Tra I'altro la fusione in cor 
so nolle fabhriche. come a 
Detroit, ha ultimamente rcso 
cauti i sindacati USA. che 
pur partecipavano alia discri 
mina7ione a causa della loro 
aecrcssiva e tradizionalo di-
fesa desli occupali. contro la 
t concorrenza * dei sottoccu-
pnti sul mercato del lavoro. 
Per questo. I'Autrire auspica 
opportunamente una « allean
za >. classista e politica. fra 
operai bianchi e proletari neri. 

Molti dati vengono forniti 
suH'inferiorita in cui 1'eredita 
razzista e lo sfnittamento ca
pitalistico mantoneono i neeri 
decli Stati Uniti. Tstmzione. 
collocamento. occupazione. di 
soccupa7ione. salario. mansio 
ni. qualifica: la c condizione 
nera > e stata lasciata indie-
tro dalla < societa del benes-
se re» . la quale e oggi inve-
stita dalla ribellione che ne 
scaturisce E" una lofta che. 
come a Detroit, cammina se
parata da quella operaia 
T/una e I'altra stentano a tro 
vare innanzitutto canali po
litici e poi collegamenti clas-
sisti. 

Bisogna s tare attenti ad au-
spicare od attendere che la 
rivolta nera « t i n » la riscos-
sa operaia. Sarebbe come cre
dere che la guerrielia nei pae 
si «^tto<:viluppati « t in » la ri-
volii7ione in quelli s\iluppati 
Credo invece che anche oue-
sfa utile opera di T«iura Bal
bo ci serva a penetrare sia 
il problema dei ne*ri sia quel-
lo degli operai Riconoscere 
anche concettualmente il pnr-
ticnlartemo di ambedue le po 
si7ioni. il n'fiuto dei « valori » 
ufficiali. la ripulsa della poli
tica « formale >. il contrap-
porsi all'intera societa USA: 
tutto questo — passivo o atti-
vo che sia — rende ingiustifl 
cato il pianto sulla classe ope
raia americana scomparsa, 
sconsolato quant 'era una volta 
il pianto sui poveri negri op-
prcssi. 

Aris Accornero 

Che cos'e la « degenerazione » elettronica - Un astro brillante 
come un'intera galassia • Contrazione gravitazionale, « volume 
zero» e teoria della relativita - Esistono le stelle a neutroni? 

Un gruppo di operai picchetta gli stabilimenti FORD 

Sulle fnsi evolutive delle stel
le giganti. di cui gia abbiaino 
trattatu in precedent! articoh, 
si stanno facendo attualmente 
studi assai dettagliati e appro-
fonditi. 1 fenomeni fisici che m-
tervenjjono in questo caso sono 
assai complessi c rich «lo:io una 
trattazione particolarmente ac-
curata. 

Gli studi in proposito non sono 
ancora conclusi, ma sembra si 
possa grosso niodo cosi delinea 
re la fase evolutiva <li cui ci 
stiamo interessando. 

Occorre anzitutto tenere pre 
sente la mas^a totale poichd la 
stella segue processi evolutivi 
essenzialmente diversi a secon-
da di essa. 

1) Se la massa e infenore a 
quella del Sole e presumibile 
che 1'inviluppo esteso che da il 
carattere di girfante alia stella 
venga a trovarsi. a un certo 
inomento, gravitazionalmente as
sai poco legato al nucleo con-
trale e se ne distacchi magari 
in seguito a un proces^o ener-
getico anche di piccola entita. 

II nucleo isolato che cosi ri-
tnane. chimicamente costituito 
di quei nuclei che fino a quella 
fase si sono sinteti/zoti (olio. 
carbonio. ferro. a seconda del 
inomento in cu avviene i! di 
stacco deH'inviluppo). subisce 
un prore^^ di contrazione gra 
v tazionale a seguito del quale 
la densita cresce assai piu ra-
pidamente della temperatura: 
quando essa diviene deH'ordine 
del milione di grammi per cent -
metro cubo si realizzano le con-
dizioni della « dogenerazione elet-

COMICS 

Un nuovo interessante periodico di fumetti 

LINUS HA UN FRA TELL I NO: KIRK 
AUDACEAMICO DEI PELL ER OSS A 

La rivista intende battersi sia contro la produzione di «consumo» sia contro ogni intellettualismo - Avventura 

A Linus & nato un fratellino. collaborator'! Araenlieri. Bia- tivi della rivista: promuove- di Della Corte e Natoli. So- ' essa vi 6 se 

come liberta 

A Linus & nato un fratellino 
E' nato a Genova, si chiama 
KIRK e ver ora ha solo tre 
numeri. 

Ma chi e Kirk? E' un sergen-
te che ha partecipato al mas-
sacro di Pueblo Negro e ne 
e rimasto sconvolto al punto da 
chiedersi: tChe ne so io 
perche combatto ora? ». Sa-
puto che si prepara una « spe-
diziane punitiva > per la re-
pressione definitiva dei co-
manches. decide di disertare. 
Entra cosi nella leggenda del 
west Kirk, il rinnegato. ami-
co di pellerossa. 

Con intuizione davvero otti-
ma. il nome di questo perso-
naggio cosi anticonformista 
r'^pe-to agli schem. trodfio-
nali del jumetto tccstern e 
cosi provocatorio e demisti-
ficatore nei riguardi dell'epo-
pea e della « civilta della fron-
tiera » americana. e stato scel
to per battezzare la testata di 
un nuovo mensile dei comics. 
Direttori rispettivamente edi-
toriale e responsabile sono 
Fiorenzo Ivaldi e Claudio Ber-
tieri, redattore capo e Sandro 
Moroni, grafico Hugo Pratt, 

collaboratori Argentieri, Bia-
monte, Della Corte, Laura, 
Natoli, Traini, Trinchero, tra 
i migliori. insomma. degli ad-
detti ai lavori. 

Dal personaggio Kirk il gior-
nale KIRK trae ispirazione e 
caratteri di fondo: come il 
primo e < Veroe cosciente di 
se, in sintonia con le nuo-
ve e giuste idee del mondo » 
(dalla presentazione di Della 
Corte), cosi il secondo vecu-
pera e valorizza il /ifone c av
ventura > introducendovi o ri-
cercandovi una nuova dimen-
sione eticosneiale e del perso
naggio e deU'ambiente che fa 
da sfondo. KIRK e il fratello 
spericalato di Linus: questi 

vive ed agisce in un'atmosfera 
di banalitn quntidiana che la 
penna e Vinventira dell'arti-
sta trasformano in critica sti-
molante della societa non 
priva di una certa poeticita. 
quello attraverso le vie del 
pericolo e dell'audacia ci da 
un'immagine non diversa ma 
sotio un'altra prospettiva del
la stessa societa. 
L'articolo di presentazione del 

primo numero fissa gli obief 

tivi della rivista: promuove-
re una riflessione critica sul 
fumetto d'avvenlura. che si 
sottragga da un lato alia de-
generazione commercial-con-
sumistica cui il proliferare in
discriminate di iniziative edi-
toriali puramente speculative 
ha dato luogo (nel secondo 
numero Argentieri mette sotto 
accusa la riedizione di Dick 
Fulmine). e dall'altro lato 

a una troppo spesso «rarefatta 
connotazione intellettualisti-
ca >. Tali obiettivi sono per-
seguiti attraverso un'opera di 
documentazione che per un 
rerso reewperi personaggi e 
autori del passalo il cui valo-
re — assoluto o semplicemen-
te storico. e questa la verifica 
che ci si propone di com pie-
re — ha trovato confer ma nel 
tempo, e per un altro verso 
presenti nuovi autori al vaglio 
di un pubblico particolarmen
te attento. 

Rientra nel primo indirizzo 
la pubblicazione delle strisce 
di Terry e i pirati di Milton 
Caniff e della Radio Pattuglia 
cfi Charlie Schmidt, con le 
presentnzioni rispettiramente 

di Della Corte e Natoli. So- ' 
prattutto la seconda pud esse-
re presa a modello di un di
scorso inlroduttivo che favo-
risca una « rilettura > critica 
mediante la collocazione sto-
rico-sociologica di tempi e vi-
cende e grazie all'uso di un 
filtro visivo che depuri il fu
metto da scorie e incrostazio-
ni insignificanti e metta a fuo-
co gli elementi di fondo che 
fanno di quel fumetto un do-
cumento ancora valido e non 
solamente un pretesto per col-
lezionisti. Fra i « nuovi», fa 
la parte del leone per la pre-
potente personalita d'artista, 
per il rigore delle ricerche di 
linguaggio, per il tentativo di 
rinnovare un genere apparen-
temente in crisi attraverso una 
operazione di agginrnamenln 
e di modernizzc.zinne idenle. 
etica e sociale, Hugo Pratt, 
gia entrato nella storia del fu
metto come componente della 
equipe veneziana dell'ormai 
mitico Asso di Picche. 

Per Pratt, autore anche del
le storie del sergente Kirk, 
avventura e sinonimo di li
berta. giacche al cent TO di 
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« Premio Giolli» per un soggio e una poesia 

L. 

II « Premio Giolli > e sta
to istituito a Milano alio 
scopo di tramandare la me-
moria di RafTaello Giolli. cri-
tico e storico d'arte. inse 
gnante, scnttore. morto nel 
campo di sterminio di Gu 
sen a Mauthausen ai primi 
di gennaio 1945. e di suo fi-
glio Ferdinando Giolli. stu-
dente di lettere. poeta e cri-
tico letterario, fucilato ven-
tenne nel corso della sua at-
tivita di partigiano in Val 
d'Aosta. il 16 ottobre 1944. 

L importo per i due premi 

e stato racco'to con la ven-
dita alia < Pcrmanente > di 
Milano e a Novara di ope 
re d'arte ofTerte da amici 
ed estimatori di RafTaello 
Giolli e di sup figlio. e con 
contributi degli stessi. D pre 
mio sara costituito dalla 
pubblicazione in edizioni nu 
merate del saggio critico e 
delle liriche giovanili pre 
miate. La designaziooe per 
il saggio critico sara fatta 
tra quelli comparsi in gior-
nali o riviste pubblicatj nei 
dodici mesi che intercorrono 

tra il 30 giugno e il I» lu-
glio dell' anno successivo. 
Per le liriche di un giovane 
poeta la scelta sara com-
piuta su opere anche inedi-
te, ma che dovranno perve-
nire alia giuria stessa entro 
maggio di ogni anno. 

La giuria per la scelta del 
saggio critico da premiare £ 
composta di Giulio Carlo Ar-
gan. Umbra Apolionio. Gillo 
Dorfles. Vanni Scheiwiller, 
Giulia Veronesi. 

La giuria per la scelta del
le liriche da premiare e for-

mata di Luciano Anceschi. 
Vanni Scheiwiller. Luciano 
Budigna. Giansiro Ferrata. 
Achille Ottolenghi. 

L'estratto definitivo del re 
golamento. il giorno e il luo 
go della premiazione saran 
no resi noti con pubblicazio 
ni particoUri attraverso la 
stampa nazionale. Nel frat 
tempo ogni segnalazione e 
richiesta di chiarimento de 
ve pervenire in via Brera 
n. 6 a Milano presso l 'aw. 
Achille Ottolenghi. Segreta-
rio de] Comitato. 

essa vi & sempre I'uotnn, sia 
che si affanni a piegare la na-
tura a sua misura, sia che lot-
ti per affermare tra gli uo-
mini le idealita per le quali 
vale la pena di vivere com-
battendo e affrontando, ma 
non cercando. la morte. Le 
sue tavole sono la dimoslra 
zione di una perfetta integra 
zione raggiunta tra immagine 
e parola. fra discgno e vicen 
da. L'azione. senza che perda 
mai con questo la sua dina-
mic'tta. r sezionata ed arti 
cnlata in una serie di quadri 
che le danno respiro e per-
mettono la riflessione del let 
tore sulla vicenda. e quindi 
una fruizinnc van puramente 
epidermica: dirersamente da 
quanto arcade nella mngginr 
parte dei fumetti che sonn 
sul mercato. nei quali I'acce 
lerazione del n't mo di narra 
zione e un fatto voluiamenle 
pmrocato e esasperato per 
impedire che l'attenzione del 
lettore possa soffermarsi a 
giudicare. Innltre. nessun 
compiacimento morbnso. ma 
essenzialila di tratto e mo 
dernitn di linguaggio 

Aqli amici di KIRK un solo 
appunto 77 tentatiro di aprire 
un dialogo con i lettori sem-
brerebbe preludere alia carat-
terizzazione della rivista co
me ginrnalc * fatto insieme ai 
lettori v Se il proposito. a 
prima vista e senz'altro otti 
mo e loderole. a ben pensor-
ci puo vascondere in se" peri 
coli che in parte sono gia eri 
denli in Linus e *ono all'nri 
gine di rert\ sbandamenti 
« commerciali» di quest'ulti 
mo. giuslificati all'insegna del 
€ lo roglionn i lettori >. Ad 
esempio. la politica del t un 
colpo al cerchio e uno alia 
botte >. per cui si pubblicano 
le volgari strisce di Al Cap 
contro Joan Raetz senza al-
cuna introduzione critica e su-
bito dopo si pubblicano le ta
vole « democratiche » di Cre-
pax e le storie dei « Berretti 
Verdi» ma con una messa a 
punto introduttira di Oresle 
Del Buono. 

KIRK dovrA presio sceglie-
re: o giornale di fans, piii o 
meno pronto a raccogliere le 
loro mutevoli e indiscrimina
te tstanze e quindi a esporsi 
a tutte le oscillazioni di gu 
sto e di tendenze, oppure 
strumento critico-pedagogico 
di informazione e, soprattutto, 
di farmazione di un gusto che 
sia in grado di distinguere, 
giudicare e trascegliere. 

Fernando Rotondo 

tronica » sul cui significato qui 
non ci intratteniamo. ma per le 
quali la pressione dovuta agl 
elettroni deH'intcrno stellare e 
in grado di controbilanciare da 
sola i! peso della materia exter
na. Ne risulta che la contrazione 
non ha piu luogo e la stella con-
tinua a irraggiare energia der-
vando'a dal proprio contenuto 
termico interno. II raggio rima-
ne costante (R 100.000 Km.) 
mentre la temperatura dimi-
nuisce. 

2) Se la stella ha una massa 
superiore a quella del Sole, at-
traversa ancora la fase di su-
pergigante in cui 1'inviluppo si 
stacca dal nucleo. e quando c o 
avviene ha quest'ultimo costitui
to essenzialmente di ferro: ha 
inizio il proce.-so contrattivo 
gravitaziona'". ma questa volta. 
a cau^a della massa innggioro. 
gli elettroni interni. degeneri an 
ch'essi ma in grado minore del 
caso 1". non sono capaci di so 
stenoro il notevole peso degli 
strati esterni si che il processo 
gravitaziotiale non vieno arre 
stato. II conseguente aiimento 
della densita ohhliga gli o!ettro 
ni ad ncquistare un'oneraia sem 
pre maggiore ma an/ cho diven-
tare capaci di sostonore il peso 
osterno. quando raggiungono un 
certo valore della loro energia. 
sono catturati dai nucle. del 
ferro che si trasforma in Mn'' 
(manganese) o i» altri nuclei 
ricchi di neutroni e<i oliminati 
quindi dall'ambiente. 

Vengono cosi a mancare quel
le particelle che proprio n tale 
fase contrihuivano principalmen-
te alia pressione la quale bi-
lanciava il peso degli strati 
esterni: la stella subisce allora 
un collasso che diviene rnpidn-
mente catastroflco in quanto piu 
!a contraz one procodo piu gli 
elettroni interni vengono cattu
rati dai nuclei presenti ed eli-
minati dal PJ.IOLO delle pres-
sioni. II materiale stellare. non 
piu sostenuto daU'effetto de'la 
pressione. precipita verso il 
contro .n caduta libera. Tutto 
cio si verifica quando la densita 
e deH'ordine di cento miliardi 
di grammi per centimetro culm. 

Si ritiene che in conseguen/a 
di questo collasso. le cui fasi 
finali si svolgono nel giro di fra-
zioni di secondo. a^engano fe 
nomeni enorgetici di particolare 
violenza che costringono !e re-
gioni esterne a osywloro au-
mentando imnrovvisamente la 
himinnsita dell'astro fino a farlo 
divontare. da solo, brillante come 
tutta una galassja. nafuralmen 
te per un intor\-al!o di tempo 
limitato. 

Potrebbe osscre questo un 
moccanismo che si verifica in oc-
casione di quei fenomoni esplosi-
vi che si constatano con !e su 
nernovao durante i quali pos-
sono avvenire processi nucleari 
per i qual si forma no gli e'e 
monti piu pesanti del ferro fino 
a ouelli radioattivi. 

3^ Se la massn delle stelle 
e maggiore di 5 masse solan 
quando il nucleo e chimicamente 
divenuto di ferro le condizoni 
di degenerazione elettronica non 
si venficano per cm resauri 
mento delie sorgenti di energ:a 
termonucleare lascia libera via 
all'intervento della contrazione 
gravitazionale. La contraz one 
cravitazionale porta il nucleo di 
Fe™ in condizionj di densita e 
temperatura co>i alte che i nu
clei di Fs* subiscono. da parte 
dei fotoni mo'.to energetici del-
l'ambiente. disintcSrazioni che li 
rompono. ciasctino in 1-1 atomi 
di e'io e 4 neutroni. 

Forze di moreo 
Po.che questo processo avv.c-

no con assorbimento doU'energia 
Iumino=a da parte dei nuclei del 
Fe s n . la pressione delle zone 
in cui esso s; verifica diminuisce 
e facilita ultenormente la con 
trazione gravitazionale. 

II collasso si \*>rifica anche 
questa volta a ritmo catastrotico 
e hanno luogo i fenomeni ener
getici che costringono gli strati 
esterni della stella a e=pIodere 
in un fenomeno di supernova. 
secondo il moccanismo descritto 
precedontemente. 

C'e da eh.edersi allora cosa 
accade della massa stellare che 
subisce l'effetto della contrazio
ne gravitazionale e a quale va 
'.ore del raggio la massa che vi 
partecipa si arre-ta. 

Sebbene gli studi in proposito 
siano ancora in p:eno sviluppo 
sembra si possa concludere cho 
qjando la massa supcra quella 
del sole non vi sono processi fi-
sicj capaci di arrestare la con
trazione gravitazionale poiche il 
peso degli strati piu esterni gra-
vita su quelli interni in misura 
superiore a quanto qualsiasi fe 
nomeno fisico conosciuto possa 
intenenire ad arrestare il col
lasso (per le masse minori a 
quella so'are si e visto che la 
degenerazione elettronica puo fa
re cio). 

Si deve concludere allora che 
la massa stellare deve contrarsi 
fino al volume nuilo. Ma a que
sto punto occorre tener presente 
che prima che cid av\-enga si 
venficano delle situazioni messe 
in evidenza dalla teoria della re
lativita generale che impongono 
una distinzione nel descrivere il 
fenomeno. e quindi del manife 
starsi dello stesso, fra un os-
servatore che osserva da lonta-
no e un altro che lo osserva da 
vicino rimanendo sempre vicino 
e partecipando quindi del pro
cesso stesso del collasso. 

La teoria della relativita ge
nerale prevede che al primo 
osservatore 11 fenomeno appare 
ivolgersi ad un ritmo che n 

progressivnmcnte rallentando 
tlno a affievolirsi quando il rag
gio osterno si approssima a un 
valore limite che raggmnge do-
[» un tomiKi mfinito. Per il se
condo invece il fenomeno del 
collasso non si arresta a quel 
valore di R. die supera anzi 
in un tempo di |x>chi secondi e 
continua o'trc nel suo precip'-
taro verso il contro. 

Fin dove? 
K' dittici'.e nsiMvideiv. Sem-

bra che per lui no'i vi >ia li
mite alcuno alia contra/ione o 
chi accotta questa conclusione 
woo come doscrive i guai che 
quell'osservatore cperimenta. 

« U» for/e di massa gravita 
7ionnli lo spromono dai lati e 
lo stirano dal cai>o aj p e.li. Co
me si avvicina alia singolantA 
(|ueste forze di inarea divonta-
no inflnitamentc forti e il corpo 
dell'uomo o stirato come una 
gomma mentre simultaneamente 
viene compresso dai lat a den 
sita infinita e volume zero *. 

Ma a questo punto e moglio 
fermarsi poiche so (iiiesta o In 
conclusione della relativita ge
nerale non e dotto lo sia <iuel!a 
della fisica atomica t>er la quale 
non e noto il comportamento 
de'la materia quando la densita 
raggiunge il valore della den
sita nucleare fun m lione di mi 
hard? di grammi per centimetro 
cubo). 

Le «supernovae» 
La teoria deU'evoiuzione stel

lare che abbiamo delineata met
te la scicn/a di fronte alia |>o-. 
sibilita di spiegare due feno
moni molto ini|K)itanti ed estre 
mamente d versi fra loro: (niel
lo dello supernovae o quello 
della formazione degli clement! 
pesanti a part ire il<\ una com 
|iosi/ione chimica origmana di 
puro idrogeno. Questi ut.mi IM>S 
sono essere diffusi durante il 
fenomeno delle supernovae nel
lo spaz o interstollare. me>co 
larsi alia materia interstollare 
prevalentemente costituita di 
puro idrogeno. diluirsi in essa 
e trovarsi present! po: nel a ul 
tenure stella che |M>tra formats. 
in seguito. 

Que>ta puo essere la storia 
della formazione degl elementi 
pesanti p.u dell'idrogeno di cm 
noi stessi siamo costituiti. di cm 
e costituita la terra e che tan 
to utili e indispensab li sono t>er 
la nostra vita quo'.idiana. 

Un altro elemento <i; par!no 
la re importan/a i>er la com 
lirensione del fenomeno de; oo! 
lasso sta nel fatto cho quando 
la densita e particolarmente o> 
vata gli elettroni vengon,i as 
sorbiti dai protoni i qua! 
trasformano percio m neutroni. 

La stella pertanto si tra=for 
ma in una stella a neution' 

Si prova cho questa s-tua/o-e 
non modificn lo condi/.ioni de 
collasso in quanto le for/e gra 
vitazionali provalgono -rmpre 
su quello dj pressione. ma che 
potrehbero farlo solo s<« In 
massa della stella fosse p't'i 
p'ccola di circa una massa so 
la re. 

II suo raggio sarebbe dell'or 
dine dei 10 km e la donsita d 
centomila miliardi di gramm 
per centimetro cubo. 

Si trova pero cho la tempe 
ratura interna sarebbe note\o 
lis.sima e in supcrfioic potrobho 
essere anche di 10 mil.o*n d 
cratii 

La stella irraggerehbc percio 
nella reg'one dei raggi X duri 
o nella regiono ottica do] no^tro 
visjbilp I'energia irraggiata sa 
robl)e infer ore al lim te al d. 
sopra del quale no'.romnio spera 
re di jwterli osservare da Ter
ra. Ino'tre a talc elcvatissim* 
temperatura suporficiale. sia 
pure distribuita sn un ragg.o 
cosi piccolo, corrisponderebbe 
un'enorgja irraggiata clevatissi 
ma e una vita media variab > 
da 1000 anm a 10 a seconda 
della temperatura interna. 

La stella non dovrobbe e*se 
re pratieamente visibile neppure 
con le tecniche dei satelliti arti
ficial c delle sonde che operano 
nel domin;o de raggi X dun. 

Tuttavia a causa del fortis
simo potonziale gravitazionale 
puo accadere che se la stella e 
circondata da materia interste!-
lare di densita opportuna. cat 
turi materia daH'estemo. 

Qiietl'uitiriM cadrebbe Stilla 
superficie stellare a veloc ta ele-
vatissma. v:cina a quo'.la dolla 
luce, sempre a causa de! po?on 
ziale gravitazionale molto e>-
vato. e potrebbe generare. quan 
do impatta con la materia della 
superficie stellare. un irrapgia 
mento e'.ettromagnetico ancora 
molto energetico. ma meno dtf 
precedente. di temperatura ef-
fettiva inferlore al mil:one d. 
gradi. 

Si calcola che in tal modo la 
stella potrebbe irraggiare per 
un tempo lunghissimo. addinttu-
ra superiore a quello della vita 
media de'.la galassia con una 
luminosita nel v sibile non proi-
bitiva per i nostri mezzi osser 
vativi. 

Se tali stelle a neutroni esi 
stono veramente. e prematura af-
fermarlo. Si ptio solo sotto! nea-
re che la recente tecnica spa zia
le ha rivelato diverse inten«e 
sorgenti d raggi X e che una 
di esse e stata recentemente 
identificata con una ste'la o'.ti-
camente visibile che all'anahsi 
fotometrica e spettroscopica ha 
rivelato i tipici segni di varia 
bilita e emissione propri de.le 
stelle post-novae. 
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