
scienze 
La sordina 
al «bang» 
degli aerei 

Gastone Catellani 

L'uomo conosce da moltl millen-
nl, U « bang» provocato dalla rot-
tura del muro del suono. I «tuonl 
a cielo sereno », dl cul parlano 
spesso gli antichi storlci, non erano 
probabllmente che 11 « bang » pro
vocato da meteoriti cho cadevano 
inavvertiti durante 11 glorno. II 
« bang » ha comlnciato a preoccu-
pare gll uomini sotto un aspetto 
pluttosto curioso: 11 rumore delle 
arml da fuoco. Verso la fine del se-
colo scorso, le palle da fucile e di 
cannone cominciarono a superare la 
velocita dl 3.10 metri al secondo (che 
coincide con la velocita del suono). 
A questa velocita « il muro » che 11 
proietto forma eomprimendo l'aria, 
viene spezzato con un minimo in-
cremento di velocita. 

Si lorma quindi, al rilasciarsl del-
la compressione deH'arla, un'onda 
d'urto che genera uno «scoppio» 
nltrettanto forte di quello della pol-
vere da sparo. La realizzazione dl 
silenziatori (oggi tanto di moda in 
certi film) urtb sempre contro que-
sto dato di fatto: e possibile silen-
ziaro il rumore della deflagrazione 
della polvere, ma e impossibile si-
lenziare il potente « bang » genera-
to dalla pallottola che infrange il 
muro del suono. 

Quindi lo sparo del fucile pu6 dar-
ci l'idea della potenza del « bang » 
di un aviogetto: la intensita del col-
po e proporzionale alle dimensioni 
dell'oggetto che lo provoca. Fortu-
natamente i moderni aerel rompo-
no u muro ad una certa quota, e 
11 « bang » prima di giungere a ter
ra, perde molta della sua potenza. 
L'onda d'urto provocata rimane co-
munque notevole, e con l'aumento 
delle dimensioni degli aerei superso-
nici genera dei problem! che fino a 
poco fa sembravano insolubill. 

La dislocazlone degli aeroportl 
rispetto ai centri abitati serviti, po
ne dei problem! di costo non in
different!; d'altra parte le onde di 
urto del « bang » si sono rilevate no-
cive per quasi tutte le forme viven-
ti, dagli animali da cortile alle far-
falle (che hanno abbandonato in 
massa le aree in cui piu di frequen-
te giungevano le onde dei a bang »): 
le mucche perdono il latte, le gal-
hne smettono di fare le uova. Inol-
tre, il fatto che il colpo si avver-
tisse quando l'aereo che 1'aveva pro
vocato era addirittura fuori di vista, 
faceva (come fa tuttora) sorgere un 
certo panico. soprattutto in citta ove 
non erano da escludere attentat! di* 

namitardi o esplosloni di varlo ge-
nere. 

L'awento del grand! aerel ad al-
ta velocita, come abbiamo detto, 
ha posto del gravi probleml; d'al
tra parte non era possibile rinun-
ciare ad un cosl efficiente mezzo 
di comunlcazlone. Bisognava trova-
re un rimedlo a quella che sembra-
va (ed e tuttora) una inesorablle 
legge fisica. Una Ingegnosa scoper-
ta dl quest! giornl sembra aver rl-
sol to 11 problema. 

Flnora siamo alia fase sperimen-
tale, ma i risultati sono lncorag-
gianti. Non si tratta certo di ellmi-
nare 11 «bang», ma di addolcirlo 
notevolmente. Come abbiamo detto, 
il « bang » e dovuto alia decompres-
sione di strati d'aria fortemente 
compress! da un oggetto mobile nel-
l'aria: il concetto base del nuovi 
esperimenti »era di rendere piu 
«sciolta » l'aria antistante l'oggetto 
In movimento. 

II rnodo scelto, che ha dlmostrato 
piii efftcacia, e quello che comporta 
l'immissione di una carica elettro-
statica. Se le estremita anterior! del-
l'aereo sono caricate in segno nega-
tivo. le particelle dl aria antistante 
caricate con segno positivo tende-
ranno, per repulsione elettrlca ad 
allontanarsi. In tal modo l'aria di-
viene meno densa (della meth), e 11 
muro diventa della meta meno du-
ro, e in proporzione minore il 
«bang». Sembra l'uovo di Colom
bo, ed ha richiesto, come molte 
semplici scoperte, circa venti annl 
di studio. Le tension! in gioco in 
un congegno antibang sono otteni-
bill dal normal! generator! impiega-
ti sugll aerei, anche se dovranno 
essere potenziate al punto di dare 
alcune diecine di migliaia dl volt. 

11 « bang » non sara di certo eli-
mlnato, ma la sua attenuazione ren-
dero meno difficile la coabitazione 
tra gli agglomerati umani e i gran-
di aeroportl. Contribuira almeno 
a diminuire le telefonate allarmate 
ai pompier! e alia polizia, quando 
un invisibile aereo (che molto spes
so b militare, non civile) rompe il 
muro del suono nei pressi di una 
citta. 

libri 

La collana 
degli 
studenti 

Renzo Urbani 

La rlduzione televisiva deW'Isola 
del tesoro di Stevenson fa ritorna-
re d'attualita uno scrittore sul qua
le gia abbiamo avuto occasione di 
soffermarci, promuovendo anche 
un'interessante discussione col no-
strl lettori. 

Narratore, saggista e poeta, Ro

bert Louis Stevenson nacque a 
Edlmburgo nel 1850. Fin - dall'uv 
fanzla soffrl di una grave affezlo-
ne polmonare. La rlcerca di cllmi 
glu mitl, l'insofferenza verso l'am-

iente rlgorosamente calvlnista — e 
anche uno splrito irrequleto e 
amante delle avventure — lo por-
tarono a lunghl viaggl. Fu in Gen 
mania e in Olanda nel 1862; in 
Italia e sulla Costa Azzurra nel 
1864. Nel 1867 si lscrisse alia fa-
colt a di lngegneria dellTJnlverslta 
di Edimburgo; passb pol a quel
la di giurisprudenza laureandosl 
nel 1875. 

Nel frattempo, Stevenson si dedl-
co anche alle ricerche storiche e 
alia narrativa. Esordl nelle lettere 
con un opuscolo anonimo di ca
rat tere storico (La rivolta di Pen-
Hand, 1866) e prosegul nella pro
pria ricerca letteraria finchd, nel 
1883, la pubblicazione deW'Isola del 
tesoro gli schiuse le porte .del
la piu vasta notorieta. Le sue 
opere si possono agevolmente tro-
vare nelle collane economiche piu 
note: nella Bur (II signor di Bal-
lantrae, L. 300, Lo strano caso del 
dott. Jekyll e del signor Hyde, 
L. 100, II fanciullo rapito, L. 200, 
L'isola del tesoro, L. 300), nel «Ca-
polavori Sanson!» (11 signore di 
Ballantrae, L. 350, vari raccontl, li
re 350), nella vecchla Universale 
Einaudi (Racconti e favole, L. 1000) 
e nella collana di Narratori stra-
nien dello stesso Einaudi L'isola 
del tesoro a cura di Piero Jahier 
(L. 1500). 

La bella collanina di Einaudi de-
dicata alle « Letture per la scuola 
media » continua nel suo lento ma 
regolare ritmo di pubblicazioni: i 
testi sono sempre scelti con ocu-
latezza e intelligentemente adattati 
per i giovani lettori; tuttavia i'edi-
trre, come gia abbiamo notato al-
tre volte, non si b ancora posto 
il problema di corredare ognl vo-
lumetto di una parte propriamente 
d-dottica, concepita come un avvio 
alia discussione e alia ricerca, sul
la base degli stimoli derivanti dal
la lettura specifica (questional, bi-
bllografie elementari per argomen-
ti, proposte di approfondimento di 
alcuni punti, ecc). 

I volumetti ora uscitl sono due: 
11 primo e il noto romanzo auto-
biografico Le redtnl bianche dello 
sci ittore t r 1 e s t i n o Quarantot-
ti Gambini (L. 800), ma il secondo 
costituisce una novita da non sot-
tovalutare, perche" con esso per la 
prima volta in collane di questo 
tipo si esce dal campo della narra
tiva per avviare i ragazzi anche 
verso altre letture; la scelta ci sem
bra molto felice, perche" La scoperta 
di Trota dello Schliemann — nono-
stante sia un libro ampiamente ri-
veduto dagli esperti — 6 un rac-
conto affascinante, che pub offrire 
occasione a molte ricerche interes-
santi e che pub utilmente accom-
pagnarsi alia lettura dei poeml 
omerJcl. II volumetto costa mille 
lire. 

Altri tre titoll interessanti sono 
da segnalare nelle collane tascabill 
dell'editore Zanichelli, le quali — 
come gia abbiamo notato — servo-
no al duplice scopo di divulgare 
presso un vasto pubblico argomen-
ti scientific! e di offrire alia scuo
la strumenti sussidiari agevoli e ri-
gorosi. Quest! gli ultimi volumetti: 
Loewy-Siekevitz, Struttura e funzio-
nl della cellula (L. 1.900); Battan, 
Vielenze dell'atmosfera (una spie-
gazione dell'origine delle tempeste, 
condotta sulla base delle conoscen-
ze attuali, L. 700); Vari autori, 
L'Vniverso del suoni (un conden-
sato delle nozioni sul suoni, gia 
pubblicato nel '61 da Einaudi, li
re 900). 

Due volumetti sono da segnalare 
anche nella collana economica di 
Garzanti: Figli e amanti di Law
rence (tr. Paola Francioli, L. 500), 
gii reperibile nella collana di Dal-
l'Oglio e nella Bur; e la ristampa 
dl Kaputt del discusso Curzio Ma-
laparte, uno scrittore che col pas-
sare del tempo dimostra sempre 
piii evidentemente i suoi gravi li
mit! (L, 500). 

I A F O T O f J R A F I A — Oualche tempo fa pubbli-
L M r U I U U n w r i M cammo la foto ricordo di un 
baffuto generate seduto su una fiammante • Fiat •, nel de-
serto. circondato da ufficiali, soldati e da un gruppo di 
bimbl di colore. Quella immagine aveva un risvolto tragico, 
eccolo: la fotografia e stata scattata negll stessl glorni. in 
Libia, nel corso della guerra del 1911 e dallo stesso ope-
ratore. Rappresenta II terribile risultato della repressions 
Italians nel corso della guerra di Libia. Una mattlna, su 
una piazza di Tripoli, gll zappatori dell'esercito dovettero eri-
gere un'unica grande forca alia quale, presente una parte 
della popolazlone, furono Implccatl quattordici capo trlbu 
llblcl che avevano osato non obbedlre agll ordini degli 
occupant). 

Anche questa volta. il solito fotograto dilettante ha 
puntato la sua macchina (forse una 6x9 a cassetta) sulla 
tragica scena ed ha premuto I'otturatore, lasciando un pre-
zioso documento per la storia. La luce rilevabile nella im
magine. dimostra che la esecuzione venne portata a ter-
mine o la sera al rramonto o la mattina al sorgere del 
sole. Infatti. solo la parte alta della grande forca e illu-
minata In pieno. La meta inferiore della fotografia e. in-
vece. quasi completamente nera. Se la suddivislone non 
e del tutto casuale potrebbe slgnificare che lo scono-
scluto operator*, dlvtdendo cosl nettamente la fotografia 
(bianco In alto, • nero In basso) ha voluto rendere ancora 
piu drammatica la terribile tcena • (W.S.). 

genitori 
Per i figli 
autonomia 
invece di 

• . V autorita 
Giorgio Bini 

L'autorltarismo, cioe il potere 
che discende dall'alto ed e gestito 
contro coloro che sono «governatl», 
non e Umitato all'universita, ma si 
estende alia societa nel suo insle-
me. E alia famiglia? La risposta 
immediata e naturalmente che ad 
una societa autoritaria corrispon-
de una famiglia autoritaria, che 
non vi possono essere percib fami-
glie democratiche in una societa 
borghese. Risposta schematioa e In 
definitiva un alibi per chi non 
vuol far nulla per cambiare le co
se dove gli e possibile. E' autori
taria la famiglia nella quale, se
condo le vecchie leggl, il marito 
e il capo e tutti gli altri sono 
suoi soggetti, uno comanda e tutti 
gli altri devono obbedlre, ma e cer-
tamente possibile lnstaurare sul se-
rio un costume ed una stvuttura 
famigliare in cui la panta tra ! 
coniugi e reale e comp'eta. E que
sta e una famiglia piii democra-
tica 

Ma e ugualmente una famiglia 
autoritaria, se ci si impone sistema 
ticamente ai figli lasciando'.i del 
tutto fuori della possibilita di m-
tervenire nel menage. 

Si obiettera che queste sono idee 
utopistiche, astratte. Come, adesso 
daremo il potere ai ragazzini, agli 
immaturi? Non si e sempre soste-
nuto che 1'autorita del genitori e 
indispensabile come sostegno affin-
che la maturazione dei ragazzi av 
venga con gradualita e senza scos-
se, in modo che la loro perso-
nalita sia equilibrata e concreta? 
Lo si e sempre detto e continua 
ad essere vero. Un bambino che 
non senta l'appoggio dell'autorita 
paterna e materna soffre nella sua 
possibilita di conquistare liberta e 
autonomia. Ma cresce, questo f iglio, 
e la pedagogia che conferma il bi-
sogno di autorita Insegna anche che 
la sfera dell'autorita deve continua-
mente diminuire lasciando il posto 
aJ una sfera di liberta dei figli 
che aumenta col medesimo ritmo. 

Ma anche aH'inizio, per il bam
bino piccolo, questa sfera di auto
nomia deve gia esistere. Il bam
bino deve sentire che di la dall'am-
bito in cul e naturale obbedire, 
c'e per lui la concreta possibilita 
di fare quello che vuole in alcuni 
camp! ben precisi: per esenipio de
ve poter decidere come gtocare, e 
se ne derlvera un po' di confusione 
non dev'essere un motivo per vie-
targlielo. Per il preadolescente que
ste possibilita di scelta devono es 
sere piu ample, piu am pie ancora 
per gll adolescent! e per I giovani 
e le ragazze; via via che la possi
bilita di comprenslone cresce, 1 figli 
devono essere postl direttamente a 
contatto con i problem! da risol-
vere, specialmente se 11 riguardano 
in modo diretto; devono poter 
esercitare il diritto di critica nei 
confronti dei genitori, e se le cri-
tlche sono giuste — il che accad* 
piu spesso dl quanto si sia dlspo-
stl ad ammettere — ad esse deve 
seguire la correzione degli errorl, 
altrimenti si gestisce il potere fa
migliare proprio come 1 governi 
delle societa capitalistiche che tal-
volta lasciano esercitare la critica 
ma fanno in modo che tutto con 
tinui come prima. 

Insomma la famiglia deve acqui 
stare col passare degli anni il 
carattere di una comunita In cui 
tutu decidono responsabilmente, 
nessuno comanda ma tutu colln 
borano, padri e madri, figli e figlie 
La ragione e il torto non dipendono 
da una sorta d'investitura divJna, 
ma dalla rispondenza di cib che si 
afferma e si propone alia realta e 
alle esigenze oggettive della fami
glia e del suoi membri. Bisogna 
saper prendere il potere In casa pro
pria, specialmente se si partecipa 
alia lo tu per la conqulsta del po
tere da parte del lavoratorl nella 
societa, 

Al Capone in passerella 
Antiquarlato della fotografia? No. Esemplo di ultlmlsslma > passerella • 

pariglna, owero la moda per • lei». ma soprattutto per • lul». Completo a rl-
ghe « Chicago ». cravattone • Colt», feltro mlmetizzatore: Al Capone va avantl 
e Indletro nel lussuosi ateliers, senza spaventare nessuno. Al suo bracclo sflla 
una donna « perversamente dolce >. un mlsto di Greta Garbo, Jean Harlow. Mar-
lene Dietrich, con bocca a cuore e boccoll a mezz'asta. 

L'uno e laltra servono ad affossare. a colpl di ago e dl forbid, I'ablto unisex 
che ha fatto furore tra ragazzi e ragazze del giorno d'oggl. Un tentatlvo della 
moda dl rlchlamare all'ordine. In nome della vamp del 1930. la donna del 1968 
che nfluta di servlrsl delle arml di Bonnie come dl quelle della seduzlone? Pub 
anche essere: la compratrice ideale, si sa. 6 colei che spends senza pensare. 

Ma e anche un rlchiamo pubbllcitario rlvolto agli uomini, II grande mercato 
Inesplorato. Non a caso II sarto Cardm II Informa: • Da me un uomo pub en-
trare nudo e uscire completamente vestito ». Al Capone, insomma, non e piu 
contro II proibizionismo, ma a favore del consumismo. 

tecnica 

L'acciaio 
ha trovato 
un rivale: 
il titanio 

Cino Sighiboldi 

Leggero come rallumlnlo (quasi) 
e forte come l'acciaio: fe il Titanio, 
il piu a nuovo» dei metalli di uso 
industriale. Se ne 6 fatto cenno 
una volta in questa rubrica per la 
previsione di impiego nella costru 
zione di aerei supersonic! com
mercial!; ma se questa e una delle 
prospettive che lo riguardano, il 
titanio e gia presente, e in misu-
ra crescente, in altri settori: moto-
ri rotanti, compressor!, recipient! 
per processi di chimica industriale 

Accanto al rapporto fra robu 
stezza e peso, che lo carattenzza 
favorevolmente rispetto a qualun-
que altro metallo, il titanio offre 
altri pregl, per esemplo la resisten-
za ad agent! chimici quali il clo-
ro. Si capisce percib che in dieci 
anni si sia giunti ad assicurarne 
una produzione abbastanza rilevan 
te. tale comunque da ridurne 11 
prezzo a un qumto dl quello cor 
rente all'inizio di tale periodo: un 
prezzo ancora elevato, ma che e 
diventato gia conveniente per una 
serie dl Impieghi. 

Finora, 1'impiego fondamentale e 
nelle part! rotanti dl turbine, com 
pressor!, pompe, motort, in parti-
colare 1 motor! a reazlone dl avia-
xlone. Si consldera oggi che tul 

consumo di titanio nei prosstml 
anni influira in misura decisiva il 
successo o meno dei motor! d'avla-
zione Olympus 593 B (progettato 
e messo a punto per l'aereo Con
corde), RB 207 e RB 211, In cui 
il nuovo metallo 6 largamente im-
piegato. Si calcola anche che la 
percentuale di titanio in aerei sub
sonic! sia destinata (a causa dei 
motori) a salire nei prossimi anni 
al 10 e al 30 per cento del peso; 
mentre negli aere! supersonic! es
so interessera anche il corpo del 
vellvolo, e potra costituire il 95 per 
cento del peso. 

In Industrie diversa da quella 
aeronautica, il consumo del tita
nio e aumentato negli ultimi die
ci anni nella misura del 30 per cen
to l'anno owero 1'800 per cento 
nel decennio. Esso permette di co-
struire centrifughe da laboratorio 
con velocita di rotazione molto 
piii elevate di quelle dl acciaio, e 
pub essere usato per corazze anti-
proiettile, arti artificial! e cosl via, 
oltre che per gli impieghi chimi
ci di cui si e detto. A quest! ulti
mi e da aggiungere la previsione 
di utilizzazione in impianti di de-
salinazione delle acque. 

Accanto al titanio. richiamano 
l'attenzione altri metalli egualmen-
te «nuovi»: Niobio, Tantalto, Zir-
conio. Caratteristica del niobio e 
la resistenza alle temperature mol
to alte o molto basse, che ne per
mette 1'impiego in condizioni ope
rative che comportino temperature 
di 1200-1300 gradi centigradi, owe
ro di pochi gradi sopra lo zero 
assoluto (quando ogni altro metal
lo diventa fragile come vetro). Per 
quest'ultimo impiego il niobio vie
ne usato in lega con zirconio, tan-
talio o titanio. 

Importantissime sono le leghe 
mobio-titanio per la loro proprie-
ta di essere a supercondutton»: 
tali cioe da non offrire alcuna re
sistenza al passaggio della corren-
te elettrica. Una interessantissima 
tecnologia, inerente alio sviluppo 
di magneti a superconduttori, si 
e dehneata negli ultimi pochi anni, 
grazie alia disponibilita di fill sot-
tili di niobio-titanio rivestiti di 
rame. 

Lo zirconio, infine, e largamen
te usato dalla industria nucleare, 
soprattutto per gli «element! di 
combustibile », vale a dire le strut-
ture radiant! che contengono il 
« combustibile » nucleare. 

medicina 
Antibiotici 
nel piatto 

Laura Conti 

Come tutti sanno, gll antibiotici 
sono sostanze chimiche prodotte da 
microrganismi vlventl, che hanno 
la capacita di lmpedire certi pro
cessi vital! di altre cellule viventi. 
II loro uso piu comune e in medi
cina, nella lotta contro gll agentl 
infettlvi. 

Ma questo uso non e l'unlco: 
gli antibiotici vengono oggi usati 
largamente nell'allevamento degli 
animali: si 6 constatato Infatti che 
l'anlmale trattato con antibiotici 
aumenta di peso piii velocemente; 
poichd questo accade specialmente 
In quegli esemplari cho mostrano 
magglore gracllita, o che vivono 
In condizioni di sovraffollamento 
o comunque disagiate, si presume 
che il vantaggio dipenda dal fatto 
che in molt! casi lo scarso aumen-
to di peso dipenda da malattie 
non diagnosticate, forme llevi chia-
mate « sub-cliniche ». Cioe l'aumen
to di peso deH'animale sarebbe in-
dizio di una mighore condizione 
di salute acquistata mediante l'an-
tibiotico grazie alia sua azione anti-
infettiva esercitata contro infezio-
m ignorate: pub anche darsi perb 
(il problema non b ancora esau-
nentemente studiato) che gli anti
biotici esercitino anche altre azio-
ni, stimolanti di qualche processo 
vitale fondamentale. 

Anche in agricoltura gll antibio
tici possono trovare impiego: e cioe 
nella lotta contro certe malattie 
delle piante. In partlcolare sono 
state studiate, in America, certe ma
lattie del pomodoro e delle piante 
da frutta, che possono venire effi-
cacemente trattate con penicillina 
o gnseofulvina, mediante spray, o 
aspersione di polverl, o Irrorazio-
ne del terreno. 

Oltre che nella produzione di ali
ment!, animali o vegetali, gli anti
biotici sono preziosi nella loro con-
servazione. Iniezioni di tetraciclina 
negll animali da macello, o aggiun-
te di tetracicllne al mangime del 
pollame, rendono piu facile la con-
servazione delle carni senza modi-
ficare 11 loro potere nutritivo. Co
sl pure l'aggiunta di antibiotic! al-
l'acqua con cui si fabbrica il ghiac-
cio permette di conservare meglio 
11 pesce. Anche gli aliment! in sea-
tola possono venire trattati con an
tibiotici, cosl che altri processi di 
sterilizzazione possono venire usa
ti con minore intensita: il che pre-
serva non solo 11 potere nutritivo 
degli aliment! ma anche le pro
priety che li rendono gradevoli da 
consumare. 

II trattamento con antibiotici de
gli animali viventi e gia molto dif
fuse in tutto il mondo; ed e fa-
ciimente prevedibile che nei pros-
sim: anni si diffonderanno anche 
gli altri impieghi, sia nell'agricol-
tura che n ell'industria alimentare. 
Questa previsione suscita perb 
qualche preoccupazlone dal punto 
di vista medico: infatti una rapida 
general izzazione dell'impiego di un 
antibiotico ha, dal punto di vista 
medico, due tip! di ripercussione 
sfa\orevole. Da una parte e preve
dibile che verxanno selezionati dei 
ceppi « resistenti » di agenti infettl
vi, cosi che sara piu difficoltosa 
la scelta deH'antibiotico adatto nel
la cura dei malati. Dall'altra, gli 
uomini che si nutrono di alimenti 
contenenti piccole quantita di anti
biotico possono acquistare una 
particolare sensibilita verso quel 
farmaco, cosl da avere fenomeni 
di allergia quando il farmaco do-
vesse venire impiegato per una for
ma morbosa. L'unica soluzione con-
siste in una rigida distinzione de
gli antibiotici da impiegare in me
dicina dagli antibiotic: da impiega
re nell'allevamento, nell'agncoltu-
ra. nell'industria. Ma poich6 gli ali
menti circolano vastamente sulla 
faccia del pianeta e necessario che 
tali decision! vengano prese su sca-
ia internazionale. 
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II titanio $ara tempre piii usato negll atrei svpersonicl 
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