
libri 

Leggere 
in fretta 

Renzo Urbani 

II rapldo evolversl della sltua-
zione politira nazionale che ha fat-
to lmprowisamente esplodere da-
vanti a tutta la nazione le insana-
bill contraddizioni della politica dl 
centro sinistra, ha costretto per un 
momento l'opinione pubblica a 
porre in secondo piano quello che 
resta sempre l'evento piu tragico 
e sconvolgente del nostri giorni, 
e cioe la guerra del Vietnam. Ed 
6 su di esso che e necessarlo ri-
chiamare incessantemente l'atten-
zione perche la guerra continua 
sempre piii aspra e il popolo viet-
namita trova in se una volonta dl 
resistenza e di lotta per la libera-
zione, quale raramente si e trova-
ta nella storia dell 'umanita. «La 
peggior cosa che potrebbe capita-
re aU'Ainerica e di vincere questa 
guerra » conclude la scrittrice ame-
ricana Mary Mc Carthy nel suo 
polemico ed a volte commosso re
portage, ora tradotto da Monda-
dori (Vietnam L. 1.000): una 
ennesima testimonianza che si ag-
giunge alle moue che piii volte ab-
blamo avuto occasions dJ segna-
lare al nostri lettorl. 

Ma 1'lnterei.se editoriaie per la 
guerra vletnamita non si llmlta a 
una raccolta di testlmonlanze e do-
cumenti; in altri casi (per le ope-
re dl Chesneaux, per esempio) ab-
blamo notato 11 tentativo (spesso 
molto felice) di inserire l'attuale 
vicenda in una ricostruzione glo-
bale della storia della civilta orien-
tale e in un'analisi socio economi-
ca sempre piii approfondita e ri-
volta alle considerazionl delle pro-
spettive future. Ora un altro mo
mento di questo lavoro editoriaie 
e segnato dallo studio diretto dei 
tosti scritti dai capi della rivolu 
zione vietnamita e dalla presenta-
zione di ritratti dei maggiori pro-
tagonisti. Naturalmente l'interesse 
maggiore si e concentrato sulla 
figura di Ho Chi Minh: dopo 
la monografia di Jean Lacoutu-
re t radot ta per il Saggiatore (li
re 800) sono apparse ora due ric-
che raccolte di suoi scritti l'una 
presso Feltrinelh (Scritti, lettere 
discorsi, L. 800) e l'altra presso 
gli Editori Riuniti (Lo spirito 
del Vietnam L. 400 a cura di 
Franco Calamandrei). Ma accan-
to al Presidente (di cui rlcordia-
mo anche una biografia «popola-
r e» illustrata, che viene pubblica-
ta a puntate dal settunanale « Vie 
nuove») viene ora fatto conosce-
re anche il ministro della difesa 
e comandante in capo dell'Eserci-
to popolare della Repubblica de-
mocratica vietnamita, il generale 
Vo Nguyen Giap. il vincitore nel 

'54 della grande battaglla di Dien 
Bien Phu contro i f ranees!; del 
suoi scritti pollticl e militar} so
no uscite due belle raccolte, sem
pre presso Feltrinelll e gll Edi
tori Riuniti: la prima s'intitola 
Guerra del popolo esercito del po
polo (L. 600), la seconda Guerra 
di Popolo (L. 250); l'edizione di 
Feltrinelli reca come introduzlone 
la prefazione di Che Guevara al-
l'edizione cubana degll stessl scrit
ti. Su Dien Bien Phu, lnoltre 
e uscita presso Mondadorl l'ope-
ra del francese Jules Roy La 
tigre e ielefante (Dien Bien Phu 
l'orlglne della strategia Vietcong), 
L. 4.000. 

• • • 

Altrl due lnteressantl volumettl so
no da segnalare nella UE dl Feltri
nelli, una collana che vediamo con 
placere riassumere una sua fisiono-
mia e rl tornare a una coerenza d'im-
postazfone che ricorda le sue felicis-
sime origin! e le numerose beneme-
renze acquistate in passato nel cam 
po della nostra edltoria economica 
// Medium e il Massaggio e un 
lntelllgente montaggio grafico dl va-
rl materiali, attraverso il quale si 
consegue efficacemente l'effetto di 
far ripercorrere dal vivo il cam-
mlno della societa tecnologica 
moderna che porta verso una radi-
cale trasformazlone delle forme di 
vita dei singoll individui e dei rap 
porti sociali (L. 1.000). 

Leggere megliof leggere piii 
in fretta! e invece un manuale al-
quanto insolito: preso atto della 
difficolta che l'uomo dl oggl trova 
nel leggere tut to quello che pu6 in-
ter^ssarlo, gli au ton (due insegnan 
ti americani) istituzionalizzano la 
tecnica dinamlca della lettura, in-
segnando tutfe le regole prafiche 
necessarie per dlvorare In breve 
tempo qualsiasi libro. Una tecnica. 
e ovvio, che va usata con discre-
zione e che non deve trasformarsi 
in un nuovo diabolico strumento 
volto ad incrementare il consumo 
rapido ed indiscriminato della 
carta stampata (L. 700). 

BERMUDA PER LA SPOSA 
Mezzo di locomozione: una potente motocl-

cletta. Bagagli: presumibilmene nessuno o, al mas-
simo, un sacco. Abbigliamento: il piCi disinvolto, 
il piu antitradizionale, il piu sconcertante possi
ble. Sono cosl gli sposi della primavera 1968, 
lanciati dalla passerella parigina per un ipotetico 
viaggio di nozze in capo al mondo. II sarto Louis 
Feraud si e inserito in quel filone della moda che 
ha gia prodotto la sposa in minigonna o in veli 
trasparenti, per proporre a sua volta una strava-
ganza tu*ta sportiva. Invece del classico velo, un 

casco con sottogola di sicurezza. Invece dello stra-
scico, bermuda e stivaloni di vinyl. Invece del 
corpino che faceva tutt'uno con la gonna fino ai 
piedi/ un giubbotto chiuso da tre grosse fibbie. 
Del passato, si salva solo un po' di merletto, ma 
utilizzato in modo tale da far venire i brividi a 
una nonna romantica e nostalgica. Che cosa ne 
diranno le ragazze? Forse che, follia per follia, 
la spavalda sposa in moto e un prototipo piu vi« 
cino a loro di una sposa nascosta da chilometri di 
tulle e aggrappata a un'anacronistica tradizione. 

scienze 
La linea 
elettrica 
sotto terra 

Gastone Catellani 

Nel linguaggio scientifico la dl-
zione « produzione di energia » non 
ha alcun senso, anzi e nettamen-
te errata. L'uomo non pu6 e non 
potra mai, come non lo pud nes-
sun organismo vivente o nessuna 
macchina. produrre energia. Si pu6 
parlare soltanto di « trasformazlo
ne » o di utilizzazione mai di pro

duzione. La frase equivoca e per6 
ormai entrata nel linguaggio co-
mune, e per produzione di ener
gia si intende la sua trasforma-
zione in forme utilizzabili. Gia di 
per se l'energia e una entita mol
to misteriosa e la definizione che 
ne danno i testi («energia e la 
attitudine di un sistema a com-
piere un lavoro») dice tut to e 
nulla. Oggigiorno il discorso sul-
l'energia e sulle sue varie forme 
intese come produttori di lavoro 
e di notevole attualita. Accettere-
mo quindi di t rat tare l'energia co
me una entita a se stante. 

Le tecniche spaziali hanno fatto 
, ormai intravedere la possibility 

di utilizzazione di forme di ener
gia molto inconsuete, e probabil-
mente destinate a rimanere esclu-
sive di questo campo della tecno-
logia come l'energia ionica per la 
propulsione dei razzi o quella an-
cor piii avveniristica. dei fotoni. 
Per r imanere sul nostro pianeta 
e sul piano delle cose possibili 
dobbiamo dire che siamo nel pie-
no di una rivoluzione energetica, 
una rivoluzione che e cominciata 
molti secoli fa, cioe quando l'uo
mo ha imparato a t rarre l'energia 
dalle cose inanimate con la sco-
perta del fuoco e delle sostanze 
combustibili. 

Con il corso dei secoli molte 
«sostanze energetiche» sono sta
te individuate ed utilizzate dal-
1'uomo: ultima tra queste quelle 
radioattive. Si e sempre t ra t ta to 
per6, tranne una eccezione che ve-
dremo, di fonti di energia non rin-
novabili: il carbone. il petroho, 
1'uranio e gli altri combustibili mi-
nerali non si rinnovano non si 
ricostruiscono, almeno alia scala di 
tempo umana. Le riserve mondia-
h di petroho, di carbone e di ura
nk), sono sufficienti per alcuni se
coli ancora (1'uranio e gli altri mi-
nerali radioattivi sono praticamen-

te inesauribili) ma si t rat ta pur 
sempre di sostanze che non si ri-
formano mai. Le prevision! pessi-
mlstiche che ognl tanto si leggo-
no sul prossimo esaurimento del
le materie prime energetiche sono 
fondamentalmente errate anche 
perche non tengono conto del fat
to che le tecniche di estrazione e 
di acquisizione rendono sempre piii 
sfruttabili giacimenti che fino a 
poco tempo prima sarebbero sta-
ti giudicati antieconomici. 

L'unica eccezione tra le fonti di 
energia attuali, quella cioe che e 
costantemente « rinnovabile» e la 
energia idroelettrica. Finche 11 sole 
fara evaporare l'acqua e finche que
sta ricadra come pioggia, il lavo
ro di sollevamento del sole potra 
essere trasformato, con il ricade-
re deH'acqua in energia elettrica, 
non potremo parlare di un proba-
bile esaurimento di questa fonte 
di energia. Ed e appunto nella 
energia elettrica che possiamo ve-
dere il futuro della nostra civilta 
tecnologica. D'altra parte, anche 
le materie energetiche che potrem-
mo chiamare tradizionali, come il 
carbone e il petrolio o quelle piii 
avanzate, come lo sfruttamento 
delle maree e della stessa energia 
radiante solare, vengono sempre 
piii utilizzate per produrre ener
gia elettrica; anche l'energia ato-
mica, di estrema attualita oggi, 
non fe che una base di trasforma-
zione, tramite procedimenti ter-
mici, in energia elettrica. Tutta la 
nostra civilta si sta ormai ade-
guando a questa unificazione ener
getica: gia si parla di automobili 
elettriche, una soluzione semplicis-
sima dal punto di vista scientifi
co e nello stesso tempo estrema-
mente complessa da quello tecno-
logico. E pensare che l'automobile 
era finora il principale manufat-
to che utilizzasse direttamente la 
energia termica degll idrocarburi 
senza doverla trasformare in elet-
tricita. 

L'unico ostacolo che finora si 
conosceva alia utilizzazione esten-
siva della energia elettrica, era 
quello del t rasporto a lunga di-
stanza: secondo ben definite leggi 
fisiche il passaggio di una corren-
te attraverso un conduttore incon-
tra una a resistenza» specifica 
per il materiale che costituisce 11 
conduttore stesso. Questo fatto 
comportava notevoll perdite della 
energia stessa durante il t rasporto 
e poneva anche probleml di carat-
tere internazionale; cioe le fonti 
di energia dovevano per «forza 
economica» essere non troppo di
stant! dalle zone di utilizzazione. 
Tanto per fare un esempio, una 
centrale elettrica nell'Alto Adige 
non poteva certo alimentare una 
tessitura della SIria. 

Oggi anche questo fondamentale 
ostacolo e in via di superamen-
to: scienziati sovietici hanno gia 
messo a punto delle «linee elet
tr iche» sotterranee in cui non vi 
e perdita di energia dovuta alia 
resistenza dei conduttori e quindi 
l'energia e trasportabile a distan-
ze infinite, come il frumento o 1 
cuscinetti a sfere. II segreto di 
questa straordinaria scoperta che 
riteniamo avra conseguenze impre-
vedibili e nel fatto che un condut
tore come potrebbe essere nel no
stro caso un filo di rame non pre-
senta nessuna resistenza al passag
gio della corrente se e a tempera-
tura basslssima, molto vicina alio 
zero assoluto (circa 273 gradi zot-

. . w^-r^^^Mf.m. n • .. t o zero). I sovietici hanno messo 
LA FOTOGRAFIA — Per anni, I immagme ottica secolo e mostra, un gruppo di operai al lavoro a punto delle condutture sotterra-

e stata privilegio di pochi, i soliti pochi che pote- (con baffoni e grandi grembiuli, probabilmente nee di elettricita in cui 1 cavi so-
vano permettersi di acquisfare apparecchiature co- nella soffocante atmosfera di una manifattura ta- n o ayvolti da ^^o liquido che li 
stose e che richiedevano una particolare prepara- bacchi). L'immagine e curiosa perche nell'800 non Suares iJ tenM ? zero^™ taPmo! 
zione per essere usate con profitto. Ma iniziato il solo la fotografia era un fatto « aristocrafico », ma do, quale che sla II costo di Im-
'900, le cose cominciarono a cambiare. Gli appa- non si fotografavano nemmeno (salvo rare ecce- pianto delle linee elettriche, la tra-
recchi fotografici si diffusero rapidamente ed en- zioni) gruppi di operai al lavoro, manovali, con- 5?°rta, l>i. l it i df1 I a « 1 * t t r i c ! ^ diver-
trarono. per la prima volta, anche nelle case dei tadini ecc Non offrivano molto interesse nem- ^Jr^13^e i-Somo? abbla aaSuto 
lavoratori. Si trattava di piccoli apparecchi da poco meno a livello umano. Solo gli etnografi, per mo- realizzare potra essere distribuita 
prezzo, ma rappresentavano, finalmente, la fine tivi di studio, si awenturavano in questo tipo di in tuttl gli angoli della Terra, ape-
di un periodo nel quale la fotografia era ancora registrazioni ottiche. La fotografia di questa setti- J r i " i e n t 8 to

lS
U

1L?^si " S ^ e S 1 ^ 
uno strumento € aristocrafico». La foto di questa mana coglie, invece, proprio il momento di pas- problerna'delU triergff'condSona 
Mttimana appartiene, apponto, ai primi di qoesto saggio fra I * do« epoche. (W.S.) ofnl poaifbllita dl arfluppo. 

genitori 
Schiaffi 
pericolosi 

Giorgio Bini 

Nella rubrica della corrispon-
denza coi lettori di un grande quo-
tidiano del nord compaiono perio-
dicamente gruppi di lettere nelle 
quali giovani lettrici si lamentano 
delle percosse che ricevono daj ge
nitori, descnvendo particolari rac-
capriccianti. Per lo piii il castigo 
si compie entro un preciso cen-
moniale: la ragazza viene spoglia-
ta e picchiata freddamente, quasi 
secondo un rito. dal padre, talvol-
ta in presenza e con l'approvazio-
ne della madre. Non sono sfoghi 
di collera da parte di padri esa-
sperati (anche se accade che qual-
cuno di essi scriva al medesimo 
giornale per racconfare i... peccati 
della figlia a giustificazione del 
t rat tamento che le viene inflitto), 
perche in quel caso non si avreb-
be l'insistenza nel cerimoniale, ma 
vere manifestazioni di sadismo cioe 
di crudelta dalla quale chi I'inflig-
ge trae un piacere. 

Certo, non ogni volta che un pa
dre picchia una figlia mamfesta 
cosl una forma di degenerazlone 
psichica, ma bisogna riconoscere 
che una componente sadica e spes
so presente in questi episodi. E bi
sogna riconoscere che il sadismo 
e uno dei piii gravi pericoli per 
coloro, padri, madri, insegnanti. sa-
cerdoti che hanno a che fare coi 
giovani e si trovano in una posi-
zione di piii o meno menta ta su 

periorita nei loro confront!. 
Se poi vogliamo lasciar da parte 

il sadismo e omettere di soffer 
marsi sul carattere che ha avuto 
la storia della scuola, dall'antichi-
ta quasi ai nostri giorni, di sto
ria della crudelta sistematica e or-
ganizzata da parte degli adulti 
contro i fanciulli, resta il fatto in-
controvertibile, che una delle for
me piii usate di castigo, special-
mente verso i bambini ma, come 
si e visto, persino nel confront! 
dl adolescent!, sono le percosse 
D'accordo 1 figli certe volte «fan-
no disperare », uno scapaccione non 
e la fine del mondo ne abbiamo 
presi tutti e non c! siamo rovi-
natl; un bambino che riceva una 
scarica di sculaccioni non cessa 
perc!6 dl voler bene ai genitori (e, 
come tutti sanno, a meritare sempre 
altri sculaccioni, a riprova che quel 
metodi non sono poi cosl effica-
ci). Tutto vero, ma lntanto resta 11 
fatto che in quelle punizioni si sta

bilise© un rapporto tra un adulto 

che esercita una vlolenza e un bam
bino che la sublsce. 

Sara anche una « sana vlolenza * 
uno choc, e si pu6 concedere, se 
accade una volta, se sostitulsce, 
appunto come una terapia d*urto, 
ogni altro mezzo rivelatosl inuti
le per troncare un caprlccio stlz-
zoso che lo stesso bambino piccolo 
vorrebbe interrompere senza riu-
scirvi. Ma quando questi metodi 
sono continuativi, sistematici e co-
stituiscono una forma normale dl 
relazione fra adulti e bambini, a 
parte la loro inutilita, dlmostrano 
che qualche cosa non va nel mo
do come una famiglia intende e 
pratica l'educazlone. 

Non si vuol sostenere la neces
sity di essere sdolcinati, ne tanto 
meno di «darle tutte vinte» ai 
figli, ma semplicemente Timpor-
tanza che 1'autorita (non l'autori-
tarismo!) dei genitori, fin da prin
c ip le si manifest! e si eserclti in 
forme serene, tranquille, razionall, 
non capricciose e si faccia sentire 
senza che cl sla bisogno dl ricor-
rere continuamente ai castighi e 
tanto meno alle percosse. 

medicina 
Anemia 
in cifre 

Laura Conti 

Secondo le piii recenti Indaglnl 
statistiche, pare che In Italia esi-
stano ben due milioni dl amma-
lati della cosiddetta «anemia me-
diterranea». Si t rat ta di una ma-
lattia ereditaria, tale per cui se 
un soggetto ammalato sposa un 
soggetto sano circa meta dei figli 
saranno ammalati; se due sogget-
ti ammalati si sposano tra loro, 
su quattro figli due avranno la 
medesima malattia dei genitori, 
uno sara sano, ma il quarto sara 
ammalato di una forma ancora 
piii grave il «morbo di Cooley» 
che gli rendera molto difficile rag-
giungere la puberta (s'intende che 
queste cifre non vanno prese in 
valore assoluto ma come probabi-
lita statistiche). 

L'anemia mediterranea non da, 
nella maggior parte dei casi, di-
sturbi gravi: si t rat ta per lo piii 
di persone che, dopo la seconda 
infanzia, non godono piii buona 
salute ma soltanto una salute me
diocre: i! pallore, la debolezza, la 
scarsa resistenza, ne fanno sogget-
ti «cagionevoli» che difficilmen-
te conseguono brillanti risultatl, 
che molto spesso dovranno assen-
tarsi dal lavoro, che in complesso 
saranno «handicappati » nella vi
ta. Ma solo raramente saranno dei 
veri malati gravi. II morbo di Coo
ley invece, che colpisce circa un 
quarto della prole quando due di 
questi anemici si sposano, si mani-
festa piii precocemente (general-
mente nel primo anno di vita) e 
compromette gravemente lo svilup-
po e la vita stessa del bambino. 
L'anemia e notevole, le sclere so
no giallastre, la statura e il peso 
nmangono inferior! alia norma 
l'addome e tumefatto. 

Gli antibiotici permettono In una 
certa misura di dominare le ma-
lattie infettive che un tempo era-
no molto pencolose per questi 
bambini e ragazzi. 

Piu che un problema terapeutico 
si pone un problema dl profilassi 
che pud venire affrontato effica
cemente solo a livello di educa-
zione sanitaria e di prevenzione 
precoce. Occorre praticare a tutta 
la popolazione scolastica esami si
stematici del sangue per ricono
scere precocemente gli ammalati 
della forma lieve di anemia. I bam
bini riconosciuti come anemici van-
no seguiti in maniera particolare, 
dal punto di vista fisico, per evi-
tare loro un sovraffaticamento che 
non possono affrontare senza com-
promettere le proprie condizioni; 
e vanno seguiti anche dal punto 
di vista educativo. Devono essere 
aiutatl nella scelta professionale 
devono essere preparatl psicologi-
camente a considerare le gravi re-
sponsabihta che si assumeranno 
col matrimonio e con ia procrea-
zione Quando raggiungono poi Ia 
adolescenza si deve far loro com 
prendere che nella loro situazione 
e sconsighabile procreare, e costi
tuisce poi una responsabihta gra-
vissima il procreare senza avere 
indagato sulle condizioni di salute 
del compagno, che pu6 essere af-
fetto della stessa forma morbo-
sa. Ma sarebbe inumano, oltre che 
scarsamente efficace, riversare tut
ta ia responsabihta della situazio
ne solo sui malati, e sulla loro 
capacita di rinunziare alia pater-
nita, o alia maternita. Tutta la po
polazione va educata a non gene-
rare figli senza un rigoroso con-
trollo sanitario preventivo. Un po
polo di cinquanta milioni di indi
vidui di cui due milioni sono por-
tatori di una tara ereditaria, deve 
essere messo al piu presto In con-
dizione di effettuare una rigorosa 
pianlflcazione delle nascite. 

tecnica 
Elettroni 
e giornale 

Cino Sighiboldi 

Gih da alcuni annt l'elettronlca 
6 entrata nell'arte della stampa. 
Nei due stabilimentl de I'Unlta a 
Roma, e a Milano, esistono alcune 
linotype che compongono i testl 
automaticamente ricevendo le lstru-
zioni da un nastro perforato. Ma 
novita assai piii rilevanti si an-
nunciano, con un sistema fondato 
sull'impiego addirittura di un cal-
colatore e dl un tubo catodico del 
tipo di quelli della televisione. Que
sto sistema, molto recentemente 
messo a punto negli USA, compo-
ne alia velocita di 6000 caratterl 
al secondo, cioe mille volte piii 
presto di qualunque linotype. In 
pochi secondi pu6 comporre una 
intera pagina, e in qualche mlnuto 
un intero giornale, con diversi ca
rat teri e corpi per i testi e i ti-
toli. 

II testo da comporre e le lstru-
zionl tipografiehe vengono fornitl 
al calcolatore, che costituisce 
la prima sezione del sistema, 
e contiene nella sua memoria ma-
gnetica le definizioni dei caratterl 
delle giustezze del corpi. Cosl il 
calcolatore e in grado di dare al 
fascio di elettroni prodotto nella 
seconda sezione del sistema, la 
forma voluta, lettera per lettera, 
e pu6 variare non solo 1 corpi 
(cioe le dimensioni delle lettere) 
ma gli stili, passando dal tondo 
al corsivo dal «condensato» al 
Bodoni e cosl via. Le lettere ap-
paiono in rapida successione su 
uno schermo simile a quello tele-
visivo, e impressionano un film o 
direttamente un cliche, che ha le 
dimensioni della pagina e viene poi 
montato su una rotativa da roto-
calco 

Questo sistema elettronico sosti-
tuisce da solo tutto 11 complesso 
di linotype, il banco di impaginazio-
ne e la stereotipia, di una tipo-
grafia normale, e pu6 essere usa-
to — nella sua seconda sezione 
— anche per la riproduzione di-
retta di illustrazionl. II prodotto 
finale come si e detto e un cli
che da rotocalco ottenuto in un 
tempo molto piii breve dl quello 
richiesto ora non solo dal roto
calco, ma anche dalla normale ste
reotipia. Naturalmente esiste, per 
il momento, un problema di costl. 

Si fanno ora di plastica anche 
le lenti dei grandi fari costierl per 
la navigazione. Sono lent! Fresnel, 
che in luogo della curvatura por-
tano su una superficie liscia, una 
serie di anelli concentric! prisma-
ticl. La piii grande lente di questo 
tipo, fabbricata in Gran Bretagna 
con un materiale detto « Perspex » 
ha un diametro di 45 centimetri. 
e con un arco voltaico in atmo
sfera di Xenon della potenza dl 
450 watt fornisce una intensita lu-
minosa di 1.800.000 candele. 

In URSS si e aperta una discus 
sione sulla opportunity o meno 
di costniire dirigibill, per lmpie-
garli sulle immense distese della 
Siberia, nducendo notevolmente i 
costi dei trasporti di merci. I cal-
coli teorici indicano che con tale 
mezzo il costo di trasporti pesan-
ti sarebbe ridotto a un terzo in 
confronto all'impiego degll aeropla-
ni, e a un ventesimo in confronto 
agli ehcotten. Nuovi progetti di 
dirigibili sono stati gia appron-
tati, e somigliano poco a quelli 
di trent'anni fa. I modern! dirigi
bill sono di plastica e hanno for
ma molto allungata cosl che, con 
I'impiego di motor! a turboeliea, 
possano raggiungere velocita ele
vate. 
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