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Perche I'Italia e impreparata 

DAL " CASO VIERI 
ALLALOTTA 

CONTROIL CANCRO 
II congresso di Tokio e le indicazioni urgenti 
per il nostro paese - L'esempio di Bologna - Nel-
le fabbriche gli operai indifesi dagli agenti 
cancerogeni - Dare una risposta incoraggiante 

Ora che l'infolice «caso 
Vieri» e entrato nella giu-
sta sfera di indagine e di 
giudizio — quella dell'Ordi-
ne dei medici e della magi* 
stratura — in cui avrebbe 
dovuto essere collocato sin 
dall'inizio evitando il sorge-
rc e il cadere di tante illu-
sioni e speranze, cerchiamo 
di rispondere in modo equi-
librato e sereno agli ango-
sciosi interrogativi che non 
solo lo vittime dirette dcl-

, l'intera vicenda ma tutta la 
opinione pubblica oggi si 
pongono e, se possibile, di 
trarre alcune conclusioni. 

Un primo interrogativo: se 
la « cura Vieri » e ineffica-
ce come risulta in modo ine-
quivocabile dal giudizio del-
la commissione Valdoni; se il 
farmaco capace di vincere il 
cancro, anzi di immunizzar-
ci cosi come avviene eon il 
vaccino anti-polio, e ancora 
solo una speranza, allora non 
c'e nulla da fare? Insom
nia: a che punto siamo, og
gi, nella lotta contro i tu-
mori? 

Da un punto di vista ge
nerate il problema del can
cro 6 uno dei piu gravi e 
(iifficili che la medicina mo-
derna abbia di fronte. Alle 
ricerche suI cancro, iniziate 
poco piu di 50 anni fa, par-
tecipano i paesi piu progre-
diti (dagli USA all'URSS) 
con 1'impiego di somme enor-
mi e la mobilitazione di mi-
gliaia di laboratori e di scien-
ziati. A queste ricerche par-
tecipano molte discipline, co
me la medicina, la chirurgia, 
la biologia, la patologia, la 
genetica, I'immunologia, l'cn-
docrinologia, la fisica, la chi-
mica. I risultati piii validi 
si ottengono quando il lavo-
ro di ricerca conseguito da 
ciascuno viene liberamente 

> scambiato. « Occorre spiega-
re — metteva in guardia dal
le facili illusion"! un illustrc 
scienziato come il prof. Sel* 
man Waksman, scopritore 
della streptomicina — che 
non esiste un solo tipo 
di tumore, ma moltissimi, 
per cui occorrono antibiotici 
multipli. E* molto dubbio 
che vi possa essere un solo 
medicamento capace di an-
nicntare il cancro ed e in-
vece probabile che in futuro 
si trovino piu medicamenti 
per raggiungcrc risultati po-
sitivi a seconda del tipo di 
tumore che ci troveremo ad 
affrontare ». 

In quei paesi sono da tem
po riconosciuti come criteri 
di ricerca scientifica dai qua-
li non si puo derogarc: 1) la 
prcventiva sperimentazione 
BU animali; 2) la « segretez-
za » della sperimentazione. 

II primo di questi criteri 
e determinato dal fatto che 
la sperimentazione su ani
mali c di grande utilita 
nel campo dell'oncologia in 
quanto permette di studiare 
1c svariate caratteristiche dei 
tumori senza essere ostaco-
lati dai limit! che 1'impiego 
di un determinato farmaco 
puo imporre se usato su es-
seri umani. Ma cio non fu 
fatto per la «cura Vieri» 
per la quale si e fatto ricor-
so a « cavie umane > susci-
tando meraviglia e increduli-
ta negli ambienti scientifici 
nazionali e internazionali piu 
qualificati. 

II sccondo criterio e con-
seguente ai fini esclusiva-
mente scientifici che si vo-
gliono perseguire. Non solo 
i medici incaricati di som-
tninistrare il farmaco anti-
cancro ma anche i malati 
sottoposti alia sperimentazio
ne (una volt a superata la 
prova sulle cavie animali) 
vengono tenuti all'oscuro 
della sperimentazione al fi
ne di evitare gli effetti psi-
eologici che possono influi-
re sulle loro condizioni gene-
rali (ma non certo sul ma* 
le) . Anche quest a esigenza 
nel «caso Vieri » non e sta-
ta rispettata, si e ceduto an
zi alle pressioni pubblicisti-
che piu interessate e irre-
sponsabili. L'aspettn piu as-
surdo della vicenda e che 
la fiala-Vieri, di cui persino 
il ministro ad un certo pun
to si e fatto propagandista, 
e rimasta segreta proprio a 
coloro che avrebbero dovu
to analizzarla e giudicarla: 
l'lstituto Superiore di Sanita 
e Vequipe di scienziati pre-
sieduta dal prof. Valdoni. 

Importanti passi in avanti 
sono stati compiuti in questi 
ultimi anni nella terapia dei 
tumori: innanzitutto median-
te intervento chirurgico c 
con radiazioni, infinc con far-
maci quando i primi due in-
terventi sono risultati inuti-
li. Percid migliaia di nuo
vi preparati ogni anno ven
gono vagliati, ma con i cri
teri scientifici sopra dctti. 
Purtroppo e un lavoro alia 

cieca proprio perche non es-
sendovi ancora una perfetta 
conoscenza della cellula tu-
morale, anziche partire da 
questa per studiare il farma
co adatto a combatterla, si e 
costretti a procedere in sen-
so inverso nella speranza di 
imbroccare la strada giusta. 

II recente congresso inter-
nazionale sul cancro, svolto-
si a Tokio, e pervenuto a 
tre importanti conclusioni: 
la prima, che sulla base del-
le conoscenze attuali, vale a 
dire utilizzando i notevoli 
progressi conseguiti dalla 
terapia sulle varie branche, 
e possibile sconfiggere il ma
le almeno al 50% riducendo 
percio della meta l'indice 
spaventoso di mortality per 
cancro che in Italia e an-
nualmente di 90.000 unita 
(4.000 decessi all'anno nei-
la capitalc, cioe piu di 10 al 
giorno); la seconda, che e 
necessario che la lotta sia 
indirizzata sempre piu ver
so la prevenzione (diagnosi 
precoce) in quanto certi tipi 
di tumori (quelli agli orga-
ni genitali femminili, ad 
esempio), se scoperti in tem
po, possono essere neutraliz-
zati al cento per cento, e 
quindi questa azione deve 
essere organizzata come una 
lotta sociale; la terza, che 
una grossa incidenza nella 
determinazione di questo 
male e data dall'ambiente 
sociale in cui si vive e, piu 
precisamentc, dall'ambiente 
di lavoro. 

Questa ultima indicazione 
6 per l'ltalia particolarmen-
te impegnativa in quanto 
mentre ci si 6 appena mossi 
verso il depistagc preventi-
vo dei tumori femminili (con 
particolare impegno a Bolo
gna e Ferrara, con risulta
ti meno confortanti a Roma 
dove 1'iniziativa e ancora 
troppo lenta e limitata), nul
la e stato ancora fatto in di-
rezione di quelle fabbriche 
in cui certe produzioni pro-
ducono sicuramente agenti 
cancerogeni, come e testi-
moniato drammaticamente 
dalla notizia giunta da Mi-
lano dove in una sola fab-
brica di coloranti, 1'ACNA 
di Cesena Maderna, oltre 
cento operai sono stati uc-
cisi in pochi anni dal cancro. 

In concreto questo signifi-
ca che in ogni fabbrica che 
lavora sostanze chimiche 
(benzolo, plastica. gammesa-
no, ecc.) e dove i lavoratori 
e tecnici sono a contatto con 
radiazioni ionizzanti, spe-
cialmente ora che Tindustria 
nucleare va sviluppandosi, 
debbono essere istituiti Cen-
tri diagnostici oncologici in 
grado di effettuare periodl-
camente sui lavoratori con-
trolli sistematici per l'indivi-
duazione precoce di eventua-
li situazioni pre-cangeroge-
ne, quindi a tutela della lo
ro salute e della loro vita. 

E qui ci introduciamo nel
la seconda assillantc questio-
ne sollevata dal « caso Vie
ri »: di come vanno le co
se in Italia, di cosa si e 
fatto e di cosa si deve fare. 

In Italia la ricerca e la 
prevenzione di massa puo di-
sporre di ben pochi mezzi: 
lo Stato stanzia un miliardo 
e mezzo l'anno complessiva-
mente per tutta la lotta con
tro i tumori (si pensi che 
YAmerican Cancer Society 
ha stanziato di recente ben 
venti miliardi solo per la 
campagna di informazione 
capillare sulla prevenzione). 

Ecco: di fronte a quella ci-
fra che sottolinea la pochez-
za di mezzi e di volonta po-
litica in una lotta che richie-
de un cosi grande impegno, 
il « caso Vieri » appare una 
ben misera cosa. offre il 
senso della incapacity dei 
governanti italiani: tanto piu 
sterile aDpare il goffo tenta-
tivo deH'-droni!.' di assume-
re la difesa d'ufficio dei 
maggiori responsabili del 
temno perduto e del danno 
subito dai malati illtisi da 
Vieri. mentre la situazione 
richiede che verso quelle 
vittime inconsanevoli siano 
prese tutte le ini7iative ca-
paci a confortarli. ad alle-
viare le loro sofferenze ed a 
eiiarirli per quanto e possi
bile. 

Soprattutto chiediamo che 
dalla vicenda le autorita di 
governo sappiano trarre una 
conclusione positiva, capa
ce di offrire all'opinione 
pubblica giustamente indi-
gnata ed allarmata una ri
sposta incoraggiante: sia ini-
ziata una vera azione di 
massa per la prevenzione e 
la cura dei tumori, siano raf-
forzati gli istituti di ricerca, 
siano attuate quelle riforme 
nel campo della organizza-
zione sanitaria che non pos
sono piu oltre essere rin-
viate. 

Concetto Testai 

A che prelude la nuova sensazionale impresa sovietica 

Grandi piattaforme • laboratorio 
vedono aprirsi le vie del cosmo 

Dalle numerose congetture di questi ultimi giorni all'annuncio ufficiale sul docking in orbita — Per una manovra del genere, secondo le esperienze americane, I'uomo era 
insostituibile — II radiofaro spaziale che ha permesso il congiungimento con una precisione impressionante — Ipotesi avveniristiche ma ormai a portata di mano: riforni-
mento di una cosmonave senza impegno da parte del pilota; treno di navicelle; satellite permanente ed altre ancora — II previsto potenziamento della base di lancio 

Un missile mobile sovietico, montato su tank. In una foresfa dell'Urss. La foto mostra, in sovrim-
pressione, le diverse fasi dell'elevazione flno alia posizione di tiro 

Raramente, in occasione di 
lanci spaziali. sono state fat
to tante, e cosi fitte conget
ture come in questi ultimi 
giorni, e cioe in seguito alia 
messa in orbita. nell'arco di 
tre giorni, di ben sei Cosmos, 
satelliti artificiali non pre-
sidiati. Oggi, a parte le con
getture che ognuno e libero 
di fare, a suo giudizio, alia 
serie dei lanci si deve asso 
ciare un fatto nuovo, una 
grande conquista, che non 
manchera di avere un'impor-
tan/a del massimo rilievo per 
le prossime imprese spaziali 
sovietiche. E' stato cioe rea-
lizzato il congiungimento in 
orbita, il cosiddetto docking 
o attracco spaziale. tra due 
corpi cosmici artificiali non 
presidiati. 

II docking, prima d'oggi, 
era stato realizzato da par
te americana in quattro oc-
casioni (Gemini 8, Gemini 10, 
Gemini 11, Gemini 12) ma. 
in tutte queste occasioni. la 
manovra era stata eseguita 
con 1'intervento dei piloti che. 
dopo l'avvistamento radar 
del corpo in orbita da rag-
giungere. e dopo il susse-
guente avnstamento ottico. 
avevano apportato via via le 
piccole correzioni di orbita. 
direzione e velocita. alia loro 
cosmonave, fino a realizzare 
l'attracco. 

La manovra, come hanno 
specifieato i cosmonauti ame-
ricani, e stata in ogni caso 
assai delicata. e frazionata 
in nUmerosissimi bren im-
pulsi, impressi alia cosmona-
ve per ridurre via via la di-
stanza tra i due corpi in or
bita, e per mettere la cosmo
nave nella posizione corret-
ta per effettuare il congiun
gimento. Dopo ogni impulso. 
il pilota poteva controllare 
visivamente il risultato della 
sua manovra e dosare l'im-
pulso successivo quanto a 
intensita, durata e direzione, 
basandosi sui risultati ottenu-
ti con il precedente. 

Questa sequenza di mano-
vre e stata oggi realizzata 
per via totalmente automa-
tica, senza 1'intervento del 
pilota. mediante una nuova 
serie di apparecchiature che 
si potrebbero assimilare. sep 
pure con le debite differen-
ziazioni, a quelle che costi-
tuiscono, per gli aerei. il ra
diofaro accoppiato con l'au-
topilota. P e r similitudine. 
possiamo pensare ad un Co
smos che emette una serie 
di radio onde direzionale ed 
un secondo Cosmos munito di 
un autopilota il quale, una 

volta che sia entrato nel fa-
scio centrale di questo nuo
vo tipo di radiofar) spazia
le, precede seguendolo. in 
quanto il gioco dei fasci late-
rali, delle radio onde e del-
l'autopilota. correggono auto 
maticamente la rotta ogni 
qualvolta si verifica un al-
lontanamento dal fnscio cen
trale. 

Sistemi di questo genere. 
in uso da tempo in a\ lazione. 
debbono pero affrontare pro 
blemi piu semplici in quan
to la quota del velivolo viene 
regolata in altro modo. per 
cui il gioco radiofaro-autopi-
lota e sufficiente agisca in 
senso orizzontale. 

Nel caso di due satelliti im-
pegnati nell'attracco spaziale 
automatico. occorre in primo 
luogo un'azione spaziale de-
gli automatismi (che abbia-
mo, per evocare un'immagi 
ne abbastanza nota, chiamato 
< autopilota spaziale » e « ra
diofaro spaziale »). In secon
do luogo. la manovra deve 

essere portata fino alle estre-
nie conseguenze. e cioe al 
congiungimento materiale. 
senza deviazioni, falsi onen-
tamenti ed urti: oltre a cio. la 
correzione delle orbite deve 
essere assai piu precisa che 
in qualsiasi altro lancio; un 
sistema tipo radiofaro. per 
essere e funzionare con tan-
ta precisione, deve avere una' 
divergen/a limitata a pochi 
gradi, per cui il Cosmos mil 
into di autopilota snaziale. 
per entrare nel fascio stes.so, 
deve essere preventivamente 
immessu in un'orbita sensi-
bilmente eguale a quella del 
Cosmos munito di radiofaro 
spaziale, ed avvicinato a que
sto mediante ordini impartiti 
da Terra, fino a pochi chilo-
metri di distanza. 

Un'impresa del geneix1 co 
stituisce un p<isso avanti di 
grande rilievo. sul piano tec-
nico e per le conseguenze 
che potra avere. Abbiamo 
gia accennato alia complessi-
ta e alia delicatez/a della ma-

L'Associated Press 

Un altro duro colpo 
all'astronautica USA 

L'agenzia americana « Associated Press » 
ha conimentato il nuovo primato sovietico con 
tjuesto brano, che riproduciamo integralmente. 
II brano fa parte di un servizio speciale di 
Henry Bradsher. 

Nel confronto fra uomo 
e macchina, e questo il 
primo caso in cui viene 
comprovata la superiorita 
della macchina in questo 
genere di imprese. Si era 
sempre detto, finora, che 
solo I'uomo, intervenendo 
con tutte le sue capacita 
e soprattutto grazie alia 
vista, aveva la possibility 
di comandare I'aggancio in 
orbita. I russi hanno non 
solo dimostrato il contra-
rio, ma hanno anche di
mostrato di possedere tec-
niche avveniristiche. 

E' un altro duro colpo al 
prestigio dell'astronautica 
americana, che e stata du-
ramente provata il 18 e 19 
ottobre dal confronto della 
sua sonda « Mariner-5 » 
con la « Venus-4 * sovieti
ca nell'esplorazione del pia-

nela Venere. Mentre la son-
da sovietica mand& un 
pacco dj strumenti fino al 
suolo, misurando nella len
ta dlscesa paracadutata le 
caratteristiche della densa 
atmosfera di Venere, la 
sonda americana passo a 
migliaia di chilometri dal 
pianeta compiendo rileva-
menti molto meno sofisti-
cati. 

Per riconoscimento degli 
ambienti qualificati ame-
ricani, gli stessi esperi-
menli della «Venus-4 > 
non potranno essere com
piuti dagli Stati Unit! pri
ma di otto anni almeno. 
Con il «rendez-vous» auto
matico di oggi, i russi han
no compiuto un altro 
grosso e inaspettato passo 
avanti sulla via delle 
stelle. 

Tutta la forza militare dell'URSS in un affascinante film documentario 

DALLA CAT AST A DI TR0NCHI NELLA TAIGA 
PARTE IL MISSILE INTERCONTINENTALE 

La pellicola (che sara presentata fra breve nel normale circuito cinematografico) mostra all'opera i piu segreti strumenti bellici del
l'URSS — Dal pacifico lago pud uscire una intera divisione di carri armati-sommergibili — Come le forze terrestri riguadagnano 

il campo dopo un attacco nucleare nemico — II titolo del f i lm e « II popolo e la fonte della forza » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30 

Tutto intomo e la c taiga >. 
1'immensa foresta russa. fit-
ta, uniforme. qua e la segnata 
da brevi radure e da qualche 
corso d'acnua: daU'alto e co
me un deserto verde. Un ru-
more di macchina rompe il 
silenzio profondo: e un elicot-
tero che passa a fior d'albero 
e che poi si adagia su una mi-
nuscola chiazza verde. Ne 
escono tre ufficiali dell'eserci-
to che s'incamminano nel bo-
sco e giungono poco dopo di 
nanzi al cancello di un recinto 
in cemento. Sulla colonna che 
sorregge il cancello c'e un 
quadrante che contiene sedici 
pulsanti. Uno dei tre militari 
ne preme quattro o cinque se
condo un determinato ordine. 
e il cancello si apre. AH'inter-
no del recinto ci sono una 
vecchia baracca e alcuni cu
muli di legna. Gli uomini en-
trano nella capanna e vi tro-
vano un soldato il quale chie-
de loro la parola d'ordine. Ot-
tenutala. li fa passare per 
una porticina dietro la quale 
c'd un ascensore. L'ascensore 
scende sotto terra per van se
cond!. Quando si ferma un al
tro soldato interpella i tre 
sopraggiunti e consegna loro 
un contrassegno. Essi entrano 
ora in una saletta piena di 
schermi radar, pannelli tele-
metrici, pulsanti. telefoni, ci-
tofoni. Attomo agli inservien-
ti e tutto un pulsare di scgnali 

luminosi e acustici. I tre si 
pongono sull'attenti dinanzi ad 
altrettanti tavoli. Coloro che 
vi stavano lavorando si alzano 
salutando. e fanno posto ai 
nuovi arrivati: e iniziato un 
nuovo turno in una delle tan
te stazioni del vallo antiaereo 
e antimissilistico deH'URSS. 

Son queste le prime battute, 
sapicntemente dosate sul pia
no spettacolare, di un Iungo-
metraggio documentario sovie
tico non ancora entrato nel 
normale circuito cinematogra
fico. dal titolo: 11 popolo % la 
fonte delta forza. Dopo aver-
lo visto non sara piu possibi
le ad alcuno parlare di < mi-
stero > a proposito della no-
menclatura delle forze annate 
sovietiche. ne tanto meno far-
si illusione sulla loro potenza 
ed efficienza. Naturalmente il 
film non fa vedere tutto. ma 
quello che fa vedere d una 
buona base per intuire il resto. 
Pur essendo un documentario 
in cui tutto cid che appare e 
ripreso dal vivo, esso e mon
tato in modo da stabilire un 
rapporto logico e narrativo fra 
la esposizione dei caratteri at
tuali delle tre armi e il loro 
rapporto col popolo sovietico 
e con i quarantanove anni di 
storia dell'Elsercito rosso. 

Ma naturalmente il nostro 
interesse si rivolge tutto alia 
attualita. Tutti sanno che la 
URSS possiede moderni aerei. 
missili di ogni tipo. sommer-
gibili nucleari. possenti forze 
coranate: molti prototipi li 
abbiamo visti il I maggio 

scorso e li rivedremo il pros-
simo 7 novembre. Di molti di 
essi conosciamo se non le 
specifiche caratteristiche tec-
niche. almeno le funzioni ope
rative. E tuttavia e altra cosa 
vederli in azione questi mez
zi, su una serie di «campio-
ni » pratici. Vedere come quel 
cumulo di legna in mezzo al 
bosco si sposti di fianco e 
liberi un enorme tunnel verti-
cale che altro non e che Ta-
bitacolo di un missile nucleare 
intercontinentale. e come un 
braccio meccanico ne innesti 
la spoletta e il missile possa 
partirsene per il volo di mi
gliaia di chilometri. 

Vedere come, nel giro di 
qualche minuto dairintercetta-
zione radar, un aereo nemico 
(nella fattispecie un telegui 
dato che recava per emblema 
una striscia nera sulla coda) 
finisca nel mirino deH'aereo 
cacciatore e da questo sia rag 
giunto con una coppia di mis
sili aria-aria a testa elettro-
nica. Vedere come si compie 
la combinazione aereo-missile 
neH'impiego strategico: il qua-
dri-reattore intercontinentale si 
porta fin nel cuore del «cielo 
di nessuno >. operando se ne
cessario il difornimento di car-
burante in aria da un aereo-
cistema. e da 11 lancia verso 
il bersaglio ancora lontano 
centinaia o migliaia di chilo
metri il suo unico missile ato-
mico. e torna sui suoi passi. 

La maggior parte del film e 
dedicata alle forze missilisti-
che terrestri, aeree, navali: 

missili convenzionali e nuclea
ri. difensivi e offensivi, tat-
tici e strategici. di superfi-
cie. sotterranei e subacquei, a 
combustibile liquido e a com 
bustibile solido. balistici. tele. 
guidati. autoguidati. Non pos
siamo evidentemente espri-
mere un giudizio tecnico, ma 
daH'insieme delle immagini 
abbiamo tratto Timpressione 
che si sia operata nelle forze 
annate so\ietiche un'importan-
te modificazione consistente nel 
fatto che la missilistica non 
costituisce piu una specialita a 
se stante e di macchinoso im-
picgo, ma sia penetrata nell'in-
tero dispositivo e dotata di 
un'estrema mobilita e sempli-
cita di impiego. 

II film mostra alcuni esem-
pi probanti in merito. Un mis
sile a media gittata a testata 
nucleare si muove sul suo af-
fusto dngolato. in ogni condi-
zione di terreno. ad una ve
locita di cinquanta chilometri 
orari e. quando debba esse. 
re impiegato. e posto nelle 
condizioni di lancio in non piu 
di sessanta secondi. Tale e. 
d'altronde. la velocita anche 
del sommergibile atomico che 
puo lanciare il missile in im-
mersione. In quanto poi ai vet-
tori tattici. la mobilita e an
cora maggiore. perchd le lo
ro attrezzature possono essere 
trasportate da appositi elicot-
teri o da carghi aerei di faci
le atterraggio. Lo stesso ra-
gionamento vale per la mis
silistica navale come l'abbia-
mo vista in azione nel Pacifi

co orientale. Accanto all'in-
crociatore interamente conce-
pito per tali arme. abbiamo 
visto unita piu piccole e mo-
bili. fino al motoscafo, ar-
mate in proporzione alia di
stanza dei loro obiettivi. 

Sotto il pronto tecnico, il 
brano piu interessante del 
film e apparso quello in cui le 
forze terrestri riguadagnano il 
campo dopo che il nemico ave-
\ a assestato un colpo nuclea
re. Come si sa. questo tipo di 
manovra costituisce tuttora un 
tema di ricerca in sede di dot-
trina militare e di sperimenta
zione. II documentario non ha 
offerto in proposito molti 
dettagli. ma almeno due ne 
possiamo citare. II primo e 
costituito dal carro armato 
sommergibile. da non confon-
dere con il carro anfibio. Si 
tratta di macchine terrestri 
capaci di attraversare corsi 
d'acqua alia profondita di va-
rii metri (e di nasconder\-isi, 
se necessario). muniti di un 
lungo periscopio che viene ab-
bandonato appena terminata la 
manovra: potrebbe benissimo 
accadere di veder venire fuo-
ri da un lago un'intera divi
sione corazzata prima invisi
ble . L'altro dettaglio e costi
tuito da un carro missilistico. 
(non da una batteria missili
stica semovente, che e altra 
cosa) destinato appunto a ope-
rare su terreno t atomizzato >. 
Non ha cannon! ma una serie 
di bocche per razzi teleguida-
ti. Abbiamo veduto appunto 
come, manovrando una mani-

glia, il cannoniere impone ai 
missile qualsiasi correzione di 
traiettoria e il punto esatto di 
caduta. 

Al termine della proiezione. 
uno dei consulenti militari dei 
cineasti che hanno girato il do
cumentario (i quali hanno ben 
lavorato come dimoslrano alcu
ne difficili riprese sugli ae
rei) ha precisa to che. per « ov-
vii motivi, alcune cose non so
no state inserite nella pellico
la ». Di che cosa si tratti non 
sappiamo. Ci sembra di po-
ter notare. tuttavia. che non 
si tratta solo di « cose ^ segre-
te. I tempi del progresso tecno-
logico sono rapidi anche per 
quel che riguarda le armi ed 
e certamente accaduto che nei 
mesi occorsi per girare il do-
cumento siano apparsi stru
menti ancor piu moderni di 
quelli ritratti. E' il caso. ad 
esempio. del nuovo tipo di 
sommergibile nucleare pre-
sentato in primavera nelle ma-
no\re navali dell'estremo Nord 
e di alcuni nuovi tipi di ae
rei che potemmo vedere alia 
pa rata estiva di Domodedovo 
(in particolare un nuovo qua-
drigetto strategico). 

In complesso il film ci e 
sembrato, ancorche ben fatto, 
utile. Non solo per gli amid 
deH'URSS e del sodalismo. 
ma anche per coloro che ami-
d non sono e che e bene non 
incorrano in errori di valuta-
zione sulla forza di questo 
paese. 

Enzo Roggi 

novra eseguita. che ha utiliz-
zato felicemente apparecchia
ture automatichc del tutto 
nuove. Quanto alle possibility 
di utilizzo ' 1 nuovo sistema, 
esse sono molteplici, tanto 
che la fantasia puo evocare 
tutta una serie di immagini: 
avveniristiche. si. ma ormai a 
portata di mano. 

Una cosmonave in orbita 
puo essere rifornita in volo. 
senza impegnare i piloti in 
alcuna manovra: una cosmo 
nave non presidiata e mumta 
di autopilota puo attraccarla.. 
con la massima facilita. Due 
cosnionavi, o anche piu di 
due. possono congiungersi 
nello spa/io. senza ricorrere 
ad una manovra diretta ef-
fettuata dai piloti. assai deli
cata e non facile, e tale da 
richiedcre molto tempo. 

E' possibile costituire una 
specie di treno di cosmonavi 
non presidiate in orbita. uni
te tra loro solidamente. nui-
nite ognutiu di un carico di-
verso di apparecchiature, 
materiali e rifornimenti. Una 
o piu cosmonavi presidiate 
possono attraccare anch'esse 
al treno orbitale: e una figu-
ra. questa. ormai perretta-
mente realizzabile, che po
trebbe in un futuro assai 
prossimo costituire. se non 
un satellite artificiale perma
nente. un primo tipo cli base 
orbital?, capace di funziona
re per un tempo assai lungo. 
e di consentire a tutta una 
serie di cosmonauti una ca
tena altrettanU) lunga e com-
plessa di rilievi, manovre, 
studi e<l esperienze che. an 
che con una cosmonave di 
grandissime dimensioni, ma 
singola, non sarebbe possibi
le effettuare in un futuro al-
trettanto prossimo. Su questa 
strada potremmo continuare; 
ma e inutile far lavorare la 
fantasia, quando ormai una 
realta, che bussa alia porta 
di un futuro vicinissimo, mo-
strera presto il suo volto 
nuovo. 

La recente collana di lan
ci. oltre a comportare la rca-
lizzazione deH'attracco spa
ziale automatico. ha messo in 
rilievo anche un altro fatto-
re: mai prima d'ora. in tre 
giorni success!vi. erano sta
ti messi in orbita sei satelli
ti artificiali. indipendentemen-
te l'uno dall'altro. Evidente
mente impianti a Terra, ram-
pe di lancio, dispositivi di 
preparazione. carico e con-
trollo dei missili vettori. e 
piii ancora stazioni per il 
tracking, e cioe per calcolare 
le traiettorie. soguire i missi
li in fasc di lancio. anahz-
zarne il percorso. impartire 
le necessarie correzioni e poi 
seguire nella loro corsa lun
go l'orbita i satelliti. mante-
iK'ndo i collegamenti radio nei 
due sensi, sono stati forte-
mente potenziati. II lancio a 
collana costituisce dunquc un 
collaudo dei nuovi impianti, 
utilizzati con successo per se
guire corgiuntamente non piu 
uno o due corpi cosmici. ma 
addirittura sei, messi in orbi
ta a brevi intervalli e im-
pegnati in una manovra di 
gruppo. II pontenziamento de
gli impianti terrestri costitui
sce evidentemente l'infra-
struttura neccssaria per effet
tuare, nel prossimo futuro. 
una serie di imprese via via 
piu c^mplesse nelle quali po
tranno essere impegnati. a 
gruppi, cosmonavi pilotate e 
satelliti non presidiati. 

Giorgio Bracchl 

La NASA: il 
24 novembre 

sovietici 
intomo 

alia Luna? 
Nostro servizio 

PASADENA. 30 
L'impresa sovietica del con

giungimento in orbita di due sa
telliti dotati di autonomi cervel-
li eiettronici e considerata ne-
gii amibenti della NASA come 
un gigantesco balzo in avanti. 
Gli Stati Uniti. a proposito di 
p:attaforme orb.tali, hanno in 
programma soltanto un labora
torio militare, composto da una 
Gemini con annessa roulotte 
di p.ccole dimensioni. 

N'egli stessi ambienti si rileva 
che La Luna, il 24 novembre, si 
trovera in condizioni assai fa-
vorevoli per essere raggiunta 
da un oggetto terrestre. Poiche 
risulta agli USA che I'Unione 
Sovietica ha chiesto non so'o 
all'India ma anche ad altri 
Paesi equatorial! di aiutare lo 
eventuate recupero di una co
smonave, e il rientro da un'or
bita lunare, per ragioni fisiche, 
awerrebbe appunto intorno al-
l'Equatore. si ritiene a Pasade
na che verso il 24 novembre 
una cosmonave dell'URSS. alifc 
tata o no. potrebbe costeggiare 
la Luna circumnavigandola. pcr 
poi rientrare a Terra. 

Samuel Evergood 


