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tecnica 
L' aereo 
ad ala 
rotante 

Crno Sighiboldi 

Negll ultlml dieci annl l'aeropla-
no, che nei precedent! quaranta era 
stato prevalentemente militare. e 
cominciato a diventare prevalente
mente civile: sia perche 11 progres-
so tecnlco ha permesso lo svilup-
po delle Hnee aeree commercial!, 
sla perchd, sul piano militare, mol-
ti degli impieghl assolti prima da-
gll aerel sono statl affidatl al mis-
sili. 

Cosl attualmente le ricerche inten
se a sviluppare aerei civil! a vari 
livelll — dal grande supersonico 
transcontinentale al piccolo bipo-
sto da tuiismo — sono forse piii 
estese di quelle dirette alia proget-
tazione di nuovi aerei militari, an-
cho se 1 capital! lnvestiti sono pro-
babilmente ancora mmori Fra le li-
nee di ncerca, interessanti sono 
quelle relative al cosiddetto VTOL 
(Vertical Take Off and Landing, de-
collo e atteraggio vertlcale) per cui 
numerose soluzlonl sono state pro-
poste negll ultimi anni, nessuna del
le quail ancora definitive. Fra que-
ste, Interessante (ma incompleta 
perche" assicura l'atterragio ma non 
II decollo verticale) quella detta 
Rotor Wing, ala rotante (foto), del-
la ditta amencana Hugues. L'aereo 
funziona cosl: in decollo l'ala ro
tante opera come il rotore dl un 
elicottero « a ciclo caldo >?, clod mos-
so da gett! dl gas caldl che fuorie-
scono da ugelli alle estremita. Que
st: getti sono provveduti da un mo-
tore a reazione a turbina. Quando 
l'aereo raggiunge la veloclta di 150 
km/ora, i gas vengono espulsi dal-
l'ugello posterlore, ma il rotore 
contlnua a girare in folle, per as-
slcurare il sostentamento. finche la 
veloclta supera i 270 km/ora. Al-
lora esso vlene fissato nella posi-
zione indlcata dalla foto, con una 
estremita puntata in avanti In que
ste condizioni il rotore assume la 
forma e la funzione di un'ala a 
delta, e sostiene l'aereo fino alia 
veloclta massima di circa 800 
km/ora. 

In atteraggio il rotore torna a 
funzionare come quello dl un eli
cottero, e assicura la discesa verti
cale Da notare che anche In decol
lo esso permette un rullaggio ptu 
breve dl quello che sarebbe neces-
sario con all convenzlonall, e so-
prattutto II distacco a una velocl
ta assal bassa. cosa importante ai 
fini della manovrabilita e della sl-
curezza. 

Nuovi material! sono alio studio, 
in vista dell'impiego nei futuri ae
rei commercial! supersonici. II rl-
corso a nuovi material! e reso ne-
cessario dal fatto che in un aereo 
che voli alia velocita di Mach 3 
(3 600 chilometri/ora). le strutture 
esterne raggiungono e mantengono 
una temperatura di 250 gradi cen-
tigradi. Cosl i material! finora usa-
ti anche negll aerei supersonici fi
no a Mach 1,5 — leghe di allumi-
nio — non resisterebbero. Le rlcer-
rhe, che si sono sviluppate per an 
ni in direzione del Titanio si orien 
tano ora verso nuovi tipi di 
acciaio: leghe Ferro-Nikel-Titanio, 
o Ferro-Nikel-Titanio-Cobalto-Mo-
libdeno. Quest! nuovi accial sono 
chiamatl maragtng perche" hanno 
stmttura «martensltica» (mar) e 
prima d! essere utillzzati devono 
subire un processo di Invecchia-
mento (aging) che II rende piii re-
sistentl. 

Che cosa nascondono le clglla cosl clamorosamente e 
smiSLiratamente false dl Veruschka? Non occhl turbati dal 
penslero o dal gloco del sentiment), ma I'ultimo grido del
la pazza pazza moda (e della saggla saggia Industrla del 
cosmetlcl) per Testate 1968 Servono Infattl a richiamare 
I'attenzlone sul nuovo trucco che, per contrasto, vieno 
definito plu vero del vero: tonl chlarl, nlente di eccan-
trlco, peiie trasparente. Per metterlo In pratica, si getta-
no via barattoll, scatole, pennelli e ombretti che appar-
tengono al passato e si comprano altrl barattoll. scatole. 
pennelli e ombretti del future Clglia, Insomma, che na
scondono un giro di miliardl. 

E' ii bollettlno della bellezza che la rivista amencana 
« Vogue • ha emanato In questl giorni. 

' Per la llnea, si segnala una trovata di un dietologo fan-
tasioso e furbo: la dieta del sacchetto. Analizzato il peso 
della • pazlente •, stabilito il mlnimo vitale di protelne e 
grassi, il medico consegna un sacchetto con pranzi e co
ne per una settimana: tornl lunedi prossimo, signoral 

• E' nlente In confronto alle predizioni per il... 19 000 fat-
te dallo scrlttore Olaf Stapledon: pelle bronzo. giallo, ver-
de. color cenere; orblte degli occhi di topazio, rubino. 
smeraldo: un occhio astronomlco che guarda in alto. 

Veruschka. in confronto. fa propno ridere 

L'aereo del tipo «Rotor Wing* 

seienze 
Mini-
antenne 
per fare 
la spia 

Gastone Catellani 

I progress! deli'elettronica sono 
sbalorditivi. Ormai se ne parla po-
co, quasi per un fenomeno di sa-
turazione, e anche per la grande 
concorrenza che le stanno facendo, 
sul piano deli'attuahta. le seienze 
spaziah e, piii recentemente. le gran-
di conquiste della medicina e della 
chirurgia. Ormai la miniatunzza-
zione delle apparecchiature elettro-
nlche. sopraitutto nei radioncevi-
tori e nei televison. ha raggiunto 
dei limit! difficilmente superabili. 
tanto che cl siamo abituatl ad appa-
recchJ che fino a dieci anni fa sa-
rebbero stati impensabili come di 
mensioni. La radio da polso e gia 
una realta, e il televisore da polso 
non e molto Iontano 

GI! straordinan progress! dell'e-
lettronica hanno permesso la reahz-
zazione di sonde e satelliti artifi
cial, ma hanno anche un grande pe
so nella guerra non combat tuta e 
non dichiarata, che e in atto tra 
le grand! e plccole potenze. Que-
sta guerra In sostanza e una guerra 
elettronica. Una potenza ha biso-
gno di conoscere l'awersario, di 
avere cioi il maggior numero pos-
sibile di informazioni, e soprat-
tutto le potenze imperialiste, an 
core sbalordite dagli innegabili pro
gress! scientifici realizzati dal cam-
po socialista, hanno asssoluto bi-
sogno di «sapere» che cosa si fa 

nell'altro campo. Ecco perche l'elet-
tronica, soprattutto quella applicata 
alia ricezione, e diventata un'arma 
indispensabile a questo scopo. 

Una recente rivoluzione tecnolo-
gica ha permesso di reaiizzare delle 
apparecchiature di ricezione di mi
nima mole, soprattutto per quello 
che riguarda l'organo piii importan
te in questo campo: l'antenna n-
cevente. Dalle notizie finora trape-
late sembra certo che gli Stati 
Uniti abbiano messo a punto una 
antenna che, con minime dimensio-
ni (si parla di centimetn ove pri
ma si parlava di decine di metri), 
pub ottenere delle ricettivita enor-
mi. Apparecchiature estremamente 
complesse, che fino a pochissimi 
anni fa richiedevano impianti pon-
derosi, possono ora essere instai-
late su di una piccola nave, come, 
almeno a giudicare dalle fotogra-
fie, sembra propno il caso della 
«Pueblo». Infatti, su questa nave 
non vediamo le grandi antenne li
near! o gli specchi parabolici del 
radar: sembra un innocuo pesche-
recclo con strani piccoli aggeggi 
attaccati all'albero 

A che cosa serve un impianto 
di ricezione elettronica su di una 
nave come questa? Serve a moltis-
simi scopi. Prima di tutto serve a 
conoscere quale e la frequenza (e 
quindi la lunghezza d'onda) dei ra 
dar dl difesa e di puntamento; 
inoltre esso e in grado di captare 
tutte le trasmissioni radio, quale 
che sia la loro lunghezza, metrica o 
centimetnea, che avvengono anche 
a distanze di centinaia di chilo-
metri. Tale impianto poi. e lo di-
ciamo per via induttiva, serve a m-
tercettare persino le comunicazioni 
che, come quelle telefoniche, av
vengono per cavo e non per irra-
diazione. Sembrera incredibile, ma 
una nave al largo di Genova, ad 
esempio. pud intercettare le telefo-
nate tra Milano e Torino. A que
sto punto e legittimo pensare che 
il asegretov, sia da Stato che mi
litare, diventa una cosa molto re-
lativa. 

Finora questl congegnl sono ado-
perati soprattutto dagli enti gover-
nativi che si occupano. par land o 
chiaro. dello spionaggio internazio-
nale; che accadrebbe domani se 
queste apparecchiature, grazie so
prattutto alia creseente miniatunz-
zazione, diventassero dispomb i 11 
(come gia in alcuni paesi accade) 
anche ad altri usi: da quello po-
hziesco a quello dei gruppi econo
mic! privati? La liberta mdividuale 
sarebbe minacciata In modo esi-
ziale. Quello che e gia oggi uno 
st rumen to di guerra, sta pure 
« fredda ». potrebbe diventare do
mani anche uno strumento poten 
tissimo per limitare la liberta dei 
cittadini. L'elettronica e uno dei 
piu splendidi protagonist! del pro-
gresso umano: bisogna fare In 
modo che non rimanga un'arma 
di oppressione, uno strumento di 
prevaricazione (come e oggi usato 
dalla massima potenza del mondo 
verso un piccolo paese) e di ri-
catto militare 

II campo delle radiocomunicazlo-
ni e della loro intercettazione e 
oggi uno dei piu studian, soprat
tutto nei segreti delle agenzie sta 
tali di informazioni; ci augunamo 
che il suo awenire sia come quello 
degli aerei supersonici: concepitl 
inizialmente come strumenti di 
guerra, sono diventati oggi dei mez-

zi per avvicinare i popoli. Le pre 
messe tecnologiche ci sono: l'ap-
parecchio che oggi permette ad una 
lontana nave di intercettare le tele-
fonate tra due comandi militari, 
potra servire domani per permet-
tere un immediato consulto a di-
stanza tra due chirurghi che deb-
bono sostituire un cuore umano. 

medicina 
Raggi 
gamma 
per i cibi 

Laura Conti 

II problema della scarsita degli 
ahmenti in rapporto alia popola 
zione umana non e soltanto un pro
blema di maggior produzione, e 
anche un problema di perfezionata 
conservazione- difatti ancora oggi 
una gran parte degli aliment! che 
si producono non pud venire uti-
lizzata per la imperfezione dei me-
todi consenativi. 

Anche in questo campo perb la 
tecnica progredisce con tempi ac-
celerati: pochi decenni ci separano 
dai tempi in cui gli unici mezzi 
dl conservazione erano quelli piii 
antichi (la conservazione sot to sale, 
oho, aceto, zucchero, e ressiccazto-
ne); e gia stiamo passando dai me-
todi chimici ai metodi fisici di con 
servazione. I metodi di conservazio
ne chimici (additivi), hanno dato 
caftiva prova dal punto di vista 
igienico I metodi fisici mvece non 
presentano alcun pencolo per la 
salute: tanto la liofilizzazione quan-
to la surgelazione quanto la irra-
diazione conservano agli alimenti 
le proprieta nutritive, e non pro
ducono in essi alcuna alterazione 
che 11 renda dannosi. Ma l'incon-

veniente della liofilizzazione e quel
lo di ridurre le sostanze a polveri 
simili a quella delle medicine liofl-
lizzate (cui va aggiunto solvente o 
acqua al momento dell'uso) e quin
di qualsiasi alimento diventerebbe 
una specie di puree poco gradevole 
e la surgelazione richiede una « ca 
tena del freddo » molto costosa, e 
realizzabile solo nei paesi - ricchi. 

Le speranze si volgono dunque 
all'irradiazione degli alimenti con 
raggi gamma. La prima sperimen-
tazione su vasta scala fu effettuata 
dai canadesi, con l'irradiazione del
le patate per impedire la formazio-
ne dei germogli. Ora in California 
si studia la possibility di irradiare 
le fragole. le papayas, le pesche. 
Ma la conservazione della frutta e 
un problema « da ricchi»: i popoli 
poveri, generalmente, hanno piut-
tosto il problema della conserva
zione di alimenti proteici, carne e 
pesce. 

L'irradiazione di carne e pesce, 
mediante raggi gamma, viene stu-
diata oggi sia in America che nel-
l'Unione Sovietica, e ha dato ottimi 
risultati. Pancetta e prosciutto irra-
diati si conservano inalterati per 
mesi senza refrigerazione. II pesce 
irradiato deve egualmente venire 
conservato in frigorifero, perb il 
penodo di conservazione viene rad-
doppiato e anche triplicate 

Quale sia esattamente il meccani-
smo per cui l'irradiazione con raggi 
gamma conserva i cibi, non e an
cora del tutto chiarito. In primo 
luogo esiste, certamente, un'azione 
dovuta al fatto che certi dosaggi di 
raggi gamma uccidono le cellule 
viventi, e percio uccidono anche i 
batten che inquinano gli alimenti 
e ne modificano la composizione 
chimica, producendo sostanze tos-
siche per l'uomo. 

libri 
Che cosa 
dissero 
Freud 
e Jung 

Renzo Urbani 

Da un po* dl tempo stanno len-
tamente diffondendosi le opere di 
divulgazlone dedicate alia medici
na; 1'interesse stesso con cui sono 
seguite le trasmissioni televlsive in 
cui vengono trattati i problem! rl-
guardanti nuovi metodi di cura o 
nuove scoperte di laboratorio, e in
dicative di un generale bisogno dl 
informazione, del desiderlo ormai 
diffuso in larghi strati di cono
scere tutto quel che riguarda la 
nostra vita e di raggiungere quel 

minimo grado di preparazlone che 
consenta al singolo individuo di rl-
volgersi agli istituti o alle persone 
piii adaue per risolvere 1 suoi pro-
blemi e di evitare quelle molte ap-
prensioni che molto spesso deriva-
no dall'ignoranza delle cose. 

Un ramo della sclenza medica 
che soltanto ora sta interessando 
piii larghi strati dl persone (men-
tre fino a poco tempo fa rimane-
va terreno esclusivo di specialist!) 
5 la psicanalisi, la cui efficacia si 
e sentita maggiormente proprio in 
un mondo dominato dagli incubl 
e dalle nevrosi come e quello crea-
to dalle ferree leggi del neocapita-
lismo. Non si pub per altro dire 
che gia esista un'opera seria di di
vulgazlone, accessibile a tuttl, scrit-
ta in un linguaggio proprio ma 
non destinato a pochi inizlati; n6 
ci sembra che il volumetto ora 
comparso nella collana delle «En 
ciclopedie Pratiche Sansoni» possa 
veramente colmare questa lacuna 
(Pierre Daco, Che cos'e la psicana
lisi. L. 1000), chiaro soltanto in 
apparenza, non sempre tradotto 
col rigore necessario: b purtroppo 
la sorte di molte opere che cerca 
no un compromesso fra l'intento 
scientifico e le necessita della di-
vulgazione. Per questo, preferiamo 
ricordare ai nostri lettori 11 Di2fo 
nario di psicoanalisi pubblicato 
nella UE di Feltrinelli (L. 600), o 
i due volumetti della serle «Che 
cosa ha veramente detto » dell'edi-
tore Ubaldini (L. 900 l'uno) dedicati 
a Freud e a Jung; dai quail si pub 
direttamente risalire alia lettura di 
qualche opera di Freud comparsa 
in edizione economica presso Dal-
l'Oglio e soprattutto presso Bonn 
ghieri. 

• • • 

L'opera di Umber to Bosco Fran
cesco Petrarca, uscita la prima vol-
ta nei 1946. aggiornata e ampliata 
nella seconda edizione del 1961, vie
ne ora opportunamente ristampata 
nella Universale Laterza (L. 900). 
nella quale per quanto riguarda la 
letteratura italiana si sta creando 
un essenziale repertorio dei saggi 
fondamentali sui maggiorl autori 
della nostra letteratura: uno stru
mento utilissimo per gli student! 
delle scuole superion, che potran-
no cosl trovare anche soltanto nei 
catalogo una guida alio studio di 
certi autori. La monografia del 
Bosco parte dal presupposto che 
non esiste uno svolgimento vero 
e proprio del pensiero e della poe-
sia petrarchesca, che possono es
sere storicizzati soltanto sulla ba
se di elementi esterni o di dati 
filologici; date queste premesse, 
egli punta sui centri nodali della 
personality petrarchesca, dai qua
il si svolge tutta la sua produzio
ne in prosa e in versi, in latino 
e in volgare. Tutti i dati stretta-
mente informativi sono invece rac-
colti in una ricca e lucida appendi-
ce, nella quale dopo una breve bio-
grafia si possono trovare le sche-
de dedicate ad ogni singola opera, 
con una rigorosa presentazione di 
tutti i problem! filologici e critic! 
con essa connessi. 

• • • 

Un altro interessante volumetto 
b uscito nella serle dedicata alia 
« Biologia Moderna » nella collana 
economica Zanichelli, 1 cui pregi 
sono stati da noi piii volte sotto 
lineati: Allison L. Burnett e Tho
mas Eisner, L'adattamento negli 
animali, tradotto da Roberta Ricci 
e riveduto e presentato da Giusep
pe Sermonti (L. 900); gli autori 
illustrano la nascita delle varieta 
del mondo animale nei suoi lega 
ml con le necessita dell'adattamen 
to degli organism! all'ambiente. II 
volumetto pub essere un ottimo 
strumento di ricerca nelle nostre 
scuole superior!; la sola difficolta 
e data dalla predominanza di tito-
1! in lingua straniera nelle ordina
te e funzionali biografie poste alia 
fine di ogni capitolo. 

genitori 
Le nonne 
alleate 

Giorgio Bini 

I nonni in genere e le nonne in 
particolare non godono d'una buo-
na fama in fatto di educazione. I 
figli, i genen o le nuore li accusa-
no di essere permissivi, inclulgenti. 
di guastare i nipotini « dandogliele 
tutte vinte ». 

Non b detto perb che non venga 
il tempo di rinbihtare le nonne. 
Intendianioci, gia ora non gli si 
pub gettare la croce addosso: in 
molti casi esse rapprosentano un 
oasi di liberta per i figli di madri 
indaffarate o di padn eocessiva-
mente seven, se non abitano coi 
nipotini e questi possono di quan
do in quando trascorrere una gior-
nata sotto la tutela... libertaria di 
nonne che li lasciano srogare per 
bene. (Se invece nonne e nipotini 
coabitano, il pericolo sta nell'even-
tuale discordanza sui mezzi edu-
cativi). 

La « riabilitazione » potrebbe es
sere un portato dei tempi se anche 
in Italia l'occupazione femminile 
dovesse svilupparsi come m altri 
paesi. Gli asili nido non ci sono, 
le scuole per 1'infanzia scarseggia-
no, ed anche se queste istituzioni 
sono present!, non b detto che i 
loro oran coincidano sempre con 
quelli lavorativl delle madri. Del 
resto anche la donna che lavora 
ha poi bisogno d'un po' di tempo 
libero, se non si vuole che sia con-
dannata ad un perenne doppio la-
voro, a casa e fuon. In questo ca
so la nonna pub risolvere la situa-
zione diventando una protagonista 
del processo educativo casalingo. 
Sussiste il problema del possibile 
contrasto fra le concezioni dei gio 
vani e dei vecchi sul modo di edu-
care i ragazzl, ma b assai piu faci
le risolverlo una volta che la non
na, a cui tocchi la responsabihta 
immediata dei nipotini, comprenda 
che deve trattarli non diciamo co
me trattava 1 suoi figli, che po 
trebbe non essere stato il modo 
mighore, ma come li tratterebbe 
se fosse una giovane mamma. 

Bisogna intendersl bene su que
sto punto: la responsabihta diret-
ta pub passare alia nonna o ai 
nonni per parte della giornata o 
dell'anno, ma la responsabihta ge
nerale e 1'impostazione educativa 
dev'essere, salvo eccezioni, del ge 
nitori: sono loro che devono deci-
dere come hanno da essere tirati 
su i loro bambini, e questa loro 
decisione deve far testo. Ma non 
significa neanche che si debbano 
dare degli ordini; si tratta invece 
di discutere insieme, fare delle let-
ture comuni (il solo libro che af-
fronta l'argomento, per quanto n-
cordo, b L'educazione del ragazzt 
di Rose Vincent, edizione La Nuova 
Italia) e di avere fiducia gli uni 
negli altrl. 

LA FOTOGRAFIA P a t l i a e f a m l 9 " a . potrebbe 
essere II titolo di questa 

forcgraha E' una rfpica Immagine della seconda meta del-
rOttocentc quando la massima asplrazione del genitori Ita
lian! era quella di avere tanti figli e tuttl ufficiali di car-
nera o sacerdoti. 

Ed eccola. la famiglia Italiana della media borghesla 
In posa. nei novembre del 1885. davanri alia macchina di 
Alvino. un grande totog'afo dl Firenze fornito. come scrl-
veva nella sua pubblicita. di • stabillmento con terrazza 
In glardino •. La • terrazza -. polche per fotografare si 
utilizzava allora la luce del Sole, era, Insomma, sempllce-

mente la sala di posa. II fotografo ha plazzato, come si 
usava. un falso sfondo di carattere pittorico e una co-
lonna in legno (il classico portavasi) In modo che almeno 
uno del client! potesse appoggiarsl per restare In • posa -
il piii a lungo possibile. L'immagine 6 stata ottenuta per 
contatto e cioe senza I'uso dell'ingranditore 

Concluse le battaglie risorglmentali. unita I'ltalia con 
Roma capitale. la carriera militare era, quindi. quanto di 
meglio si potesse sperare per I'awenire dei f igl i : cinque. 
nella fotografla. sono gia « donati • alia patria. La bimba, 
invece, e per la casa. Ouesto racconta l'immagine della 
settimana. (VV. S.) 
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