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EOHMM VICINO IL TEMPO DELLE COSTRUZIONT NEL COSMO 

LE SO YUZ 
Astronavi vaste e complesse 
ma semplif icate nei comandi 

Possono essere pilotate da un solo uomo — Nella quinta, Ian-
ciata ieri, due membri del l 'equipaggio si disinteressano delle 

manovre — Basterebbero anche i comandi da Terra 

II giorno e meno lontano di quanlo si possa pensare. Quel giorno, con I'aiulo di razzi individual!, di scarpe magneliche, di scafandri e di tullo ci6 che per ora solo la fantascienza ct aveva dello 
essere indispensabile per vivere nello spazio, gll astronaut! sovletlci costruiranno questa c raffinata > stazione orbltale. II disegno — dl cul e autore il cosmonauta sovletico Leonov — si rlferisce 
ad una fase dell'esplorazione dello spazio cerlamente piu avanzata rispetto a quella che in questi giorni viviamo 

Gib. da tempo si sapeva, in 
seguito a ripetute dtchiarazio-
ni di cosmonauti e specialtsti 
sovietici, che la « vita » opera-
tiva delle cosmonavi modello 
aSoyuzu sarebbe stata lun-
ga e complessa. 

Anni fa, molti commentato-
ri si mcravlgharono che la 
« Voskhod ». veicolo capace di 
portare nello spazio tre co
smonauti senza richtedere tute 
di volo, munlta di comparti-
mento stagno per Vuscita, e 
capace di un rientro a terra 
s morbidissimo», non fosse 
usata per ulteriori lanci, do-
po i due effettuati, per com-
plere imprese diverse, piii o 
meno spettacolan. 

Conoscendo il modo di pro-
cedere dei sovietici, la cosa 
appare oggi chiara: la a Vo
skhod » doveva confermare la 
possibility di tenere nello 
spazio un equipaggio vestito 
con abiti normali, costituito 
da persone, salvo il coman-
dante. non particolarmente se-
lezionatc o addestrate al vo-
iu, di effettuare la fuoriusci-
ta di un uomo nello spazio, 
e di effettuare un atterrag-
gto a morbidissimo a su cusci-
ni pneumatici. Doveva pure 
confermare la efficienza del 
«doppio comando» per il 

Le imprese spaziali in corso possono permettere il lancio di un osservatorio astronomico fuori dell'atmosfera 

Un telescopio in orbita svelera 
l'enigma delle stelle pulsanti 

L'eccezionale importanza che avranno le foto di regioni celesti limitate — L'esistenza delle pulsar e nota finora solo per le rego-
lari radionde captate — I limiti delle apparecchiature che operano sulla Terra — L'ipotesi delle stelle a neutroni 

Le ricerche spaziali proce-
dono a ritmo serrato e, seb-
bene siano gia moltissime e 
assai important! quelle sino 
ad oggi realizzate, molte di 
piii e di importanza eccezio-
nale sono quelle che si atten-
dono da un osservatorio ope-
rante fuori dell'atmosfera. 
eventualmente con astronauti 
a bordo. secondo quanta sem-
bra intenzionata a realizzare 
al piu presto VUnione So
viet ica. 

Uimportanza della ricerca 
extra-atmosf erica. particolar
mente notevole per ogni ca-
pitolo dell'astronomia, si fa 
sempre piu urgev.te, anche 
per le tante scoperte che in 
questi tempi si susseguono a 
ritmo incalzante con gli stru-
menti consueti a disposizione 
degli scienziati. 

Yogliamo adesso parlare. a 
titolo di esempio, della por-
tata eccezionale che avrebbe-
ro eventuali fotografie di re
gioni celesti. molto limitate 
ma ben individuate, o in ge
nera ricerche di vario tipo. 
se potessero essere eseguite 
da un osservatorio orbitante 
alia ricerca di steile di cui si 
snspetta l'esistenza, ma che 
da Terra non si riesce a 
scorgere. 

Un'importante 
scoperta 

Uno degli argomenti piu im-
poriu/iit t h e ai slutinu oyyi 
discutendo, nel campo della 
astronomia. nguarda una im-
portantissima scoperta avve-
_ . . , . . _ ^ _ ~ . j ; J . . _ ———-• t~ — i 

opera dj un gruppo di scien
ziati americani. Studiundo 
certe radiosorgenti con un 
radiotelescopio realizzalo con 
carattenstiche particolari. per 
renderlo adatto a mellere in 
tvidenza opportune proprieta 
delle radionde tn arrivo. si 
accorsero che da certe dire-
zicni del cielo provengor.o se-
gnali di relativamente alta in-
tensita e di brevissima du-
rata. 

Come succede sempre in 
CG~.po scientijico quando ci si 
trova di fror.te c qualche co
sa di insospettato. la prima 
cosa cui si pensa e che ci no 
qualcosa che non va bene nel
la strumentazione appronta-
ta. In realrd, fu presto mo-
strato che quei segnoli non 
potevano essere attribuiti a 
difetti di strumentazione. sia 
perche un accurato controllo 
subito eseguito escludeva tali 
difetti, sia perche i segnali 
r i ce ru t i d i m o s t r a r a n o caratte
ristiche ben individuabili, che 
indicavano senza dubbio alcu-
mo la loro origine cosmicc: 
t i ricevono solo quando il ra
diotelescopio guarda in dire-

zioni ben individuate e non in 
quakiasi altra e si susseguono 
con una periodicita veramente 
sorprendente. 

Cio che meraviglib di piii 
fu il fatto che il periodo di 
tali segnali e estremamente 
breve: circa un secondo. 
Qualche mese fa si e scoperto 
un caso in cui il periodo e ad-
dirittura inferiore al decimo di 
secondo. 

Oggetti cosmici che vibrano 
con una tale freauenza non 
solo non si conoscevano finora. 
ma non si ritenera neppure 
che potessero esistere. 

Uno studio prolungato dei 
segnali ricevuti mise in evi-
denza che il loro periodo me
dio e rigorosamente costante 
con un grado di precisione 
particolarmente elevato. Pro
pria questi due fatti (periodo 
particolarmente breve e co
stante) indussero qualcuno de
gli scienziati che H avevano 
scoperti a sospettare che ci 
si trovasse di fronte, per la 
prima volta. a segnali wviati 
da esseri intelligent abitanti 
dj pianefi di qualche Stella. 

Una tale interpretazione. 
per quanta suggestion, non e 
oggi accettata per molti moti-
vi che sono apparsi sempre 
pm convmcenti mano a mono 
che le ricerche si sono falte 
piu r.umerose e approfondite. 
Per dare un name qualsiasi 
capace di ind i r iduare i nuo-
ri fenomeni scoperti si e co-
niata una nuota parola: pul
sar. che vagamente richiama 
alln mcnti' it signiftra^O dl 
stelle pulsant i . 

Xaturalmente. si e subito 
cercato di vedere se nella dt-
T£*?inr*0 t'tdiCdtcL dsl Tddiotele-
scopio ti sono delle stelle vi-
sibili nel campo ottico. alle 
quah finora non si era fatto 
caso. le quali dimostrino qual
che particolarita che possa 
aiutare la comprensmne di se
gnali cosi stram. 

Per comprendere la dijfi-
coltd che una tale identifica-
; ione corr.porta. si deve pen
s a r e che un radiotelescopio 
non e in grado di tndividuare 
la direzione di provemenza 
con la stessa precisione con 
cui un telescopio normale in 
dividua una Stella, per cui 
resta sempre una qualche in-
certezza quando nel campo di 
provenienza indicato dc un ra
diotelescopio vi sono piii di 
una o. eventualmente, molte 
stelle. 

Se queste sono molto deboli. 
la ricerca di quella cui attri
bute la responsabilitd dei fe
nomeni constatat i pud essere 
assai faticosa. 

Nel caso dei radiooagetti di 
cui parliamo pero la sorpresa 
fu piuttosto opposta: entro i 
limiti c o n s e n t s , nella dire
zione individuaia dal radiote
lescopio, i telescopi normali 

non vedevano neppure una 
stellina. per quanta debole. In 
qualche direzione per la ve-
rita alcune stelline si vedeva
no effettivamente, ma a un 
attento esame risultano ave-
re un carattere di assoluta 
normalita. Difficilmcnte pos
sono essere ritenute responsa-
bili della radioemissione con-
statata. 

Stelle 
condensate 

Cio che oggi si r i t iene piu 
probabde e che nelle direzioni 
individuate n siano m realia 
stelle che emettono auei se
gnali radio, ma che siano co-
si deboli, dal punto di vista 
ottico. da non essere visibili 
con i nostri telescopi normali, 
anche i maggiori. 

Sebbene non si conosca an-
cora la natura di tali stelle. 
qualcosa si riesce tuttacia a 
concludere. Poiche i tari :m-
pulsi. come si e detto, si sue-
cedono con una frequenza me
dia di uno al secondo e han-
no una durata mtnnseca di 
pochi millesimi di secondo le 
dimensioni della stella che U 
emette devono essere estre
mamente pieeole: non piii 
grandi di qualche centinaio di 
chilometri. 

Su questa conclustone sem-
bra oggi non possano esservi 
dubbi di n l i e r o p e r cui, se 
con e, ci dovremmo trovarc 
,','t Jruiiiv a iitrlie inusilala-
mente condensate tanto da vo
ter dire, ad esempio, che un 
centimetro cubo di quella ma
teria pcr.crebbe, portato sulla 
Terra, PJU di alcuni mihont 
di quintah (10 e anche 100 a 
seconda dei casi). 

Finora stelle di questo tipo 
non erano rr.ai s'.ate scoperte 
dagli astronomi, ma che esse 
debbano c^erci nella galassia 
era gia stato previsto dalla 
moderna teoria dell'eroluzio-
ne s te l la re . 

Si pensa injatti che stelle, 
a r e n f da t e c a r a t t e n s t i c h e . al
ia fine della loro evoluzione 
vadano incontro a una e n si 
d« strutiura, come risultalo 
della quale csplodcr.o dando 
luogo al noto fenomeno delle 
supernove e lasciando un re
sidua che collas&a. formando 
apppunto una steila superden-
sa. Si dimostra che. se la den-
sita supera cert'% limiti, la ma
teria che la costituisce deve 
essere costituita esclusivamen-
te da quelle particelle nucleo
li che i fisici conoscono col 
nome d» neutroni . 71 residuo 
dtventerebbe quindi una Stel
la a neutroni . 

Se le pulsar siano stelle a 
neutroni non & ancora stabi-
lito, ma propria in questi ul-
limi tempi sono state scoper-

La stazione orbitante raffigurata piu in alto, vista dal suo inferno 

te due nuove pulsar che con-
fermano fortemente questa 
previsione. Si e scoperto, in-
fatti, che al centro di due 
nebulositd cosmiche che si 
ritengono il risultato dello 
scoppio di due stelle avvenuto 
net tempi remoti. esistono pro-
prio due pulsar; non si redo-
no otticamente (come tutte 
le altre), ma si vedono ra-
dioastronomicamente. 

Gli studi teorici sul mecca-
nismo per cut viene emessa 
Venergia radio nella forma 
pulsante constatata, sono oggi 
numerosissimi. Fra questi ve 
ne e uno eseguito da ricer-
catori italiani (Bertotti. Ca 
valiere. Pacini) che lo attri-
buiscono aWinterazione col 
mezzo circostante di un campo 
magnetico associato alia stel
la a neutroni che ruota rapi-
dissimamente su se stessa. 

11 modello che essi hanno 
costruito e molto interessante 
e in grado di spiegare molte 
caratteristiche della fenome-
logia osservata. Naturalmen-
te. e prematura aderire sen-
z'altro a questo punto di vista. 
anche perche ri sono altri stu
di e modelli che possono adat-
tarsi bene ai fatti osserratt. 

In fondo le pulsar sono state 
scoperte da pochissimo tem
po e. sebbene sia giusto e 
doveroso che i teorici cerchi-
no di interprelare quanta finrr 
ra e stato scoperto, il mondri 
astronomico sperimentale hn 
ancora da compiere sensibih 
passi rerso una loro viii lun-
ga conoscenza csservativa. 

Un enorme 
lavoro 

Cio che importa sottolineare 
e apprezzare e I'enorme mole 
di lavoro teorico e osserratt-
ro che. a poco piu di un anno 
della loro scoperta, e aid sta
to fatto ed e fatto tuttora m 
un dominio del l 'as t ronojr .n 
moderna suscetttbile dei pm 
importanti sriluppi specie per 
quanta si rifensce alle fa-i 
Dtit estreme dell'eroluzione di 
certi tipi di stelle. 

Per riprendere il discon J 
con cui abbiamo iniziato que 
sto articolo. si pensi che un 
ossenatQTio orbitcr.te fuori 
atmosfera pub redere stellme 
di luminositd molto piu debo
li di auanto si riesce a fare 
da Terra. 

Son sarebbe da escludere 
quindi I'eventualita che pun-
tando telescopi e x t r a t e r r e s t n . 
adatfi e opportunamente at-
trezzati. in direzione delle 
pulsar, essi potessero vedere, 
e farci vedere, le stelle a 
neutroni. L'astronave e arrivata nell'orbita di Venera. Se ne staccano 

. It . « * suolo del planeta. Verso di esso volano ora le Venus 5 e 6 
A l D e r t O M a s a n i f^g,^ dd ia fantascienza. II giorno de!!a realt i non 4 lontano 

scafi spaziali per raggiungere II 
• il disegno appartiane ancora al 

rientro, c cioe su manovra 
del pilota, ef/ettuata dal bor
do, oppure telecomandata da 
terra. Difatti, la prima delle 
« Voskhod» rientrb ptlotata 
da bordo, la seconda ptlota
ta da terra. 

Questi erano i prtncipali 
compiti della « Voskhod », che 
furono puntualmente svolti. 
Kipetcrc lanci con cosmonavi 
di questo tipo, con varianti 
piu o meno csscnzialt, non 
avrebbe penncsso di compie
re progrcssi di rtltevo o di ac-
cumulare espericnze di partt-
colare mteresse. Avrebbe tn-
vece richiesto tempo, impe-
gno di uomini e di danaro. 
Per questo, la pur gloriosa 
« Voskhod » fu accantonata: e 
ormai una lunga tradiztone, 
per t sovietici, quella di non 
rtpetcre lanci spaziali con mo-
daltta sirntlt. 

11 lavoro degli spectalisti so
vietici si conventrb allora, a 
parte i lanci verso la Luna e 
Vencre, sulla costruzione di 
un tipo di cosmonave molto 
piii grande della a Voskhod », 
ed anche assai piii complessa 
e piu comoda, adatta a con-
tenere un equipaggio piu nu-
meroso per un periodo piu 
lurtgo, e, probabilmcnte, a cc-
stituire la «pr ima pietra u 
per Vedificazione della stazio
ne orbitale permanente. 

Come tutti ricordano, pur-
troppo, il primo volo della 
Soyuz, regolare fino all'ultima 
fase del rientro, tcrminb con 
una caduta, mortale per il 
pilota. 

Qualcosa, nella grande e 
complessa macchina. la piii 
grande cosmonave finora rea-
lizzata, non aveva funztonato 
regolarmente; gh specialisti si 
miscro al lavoro. per control-
tare, collaudare, modificare 
quanta nscessario per rendc-
re la macchina, fondamental-
mente bene tmpostata, del 
tutto sicura. Tale lavoro ri-
chicse piii di un anno: la 
tragica caduta di Komarov 
avvenne il 23 aprile del 1967; 
la «Soyuz 2» fu lanciata il 
26 ottobre del '68. 

La « Soyuz 2 » non portava 
uomini a bordo, ma venne se-
guita a poche ore di distanza 
dalla < Soyuz 3 a, con a bordo 
Beregovoi. St trattava di un 
doppio esperimento. parte ef-
fcttuato su comando da ter
ra (it Soyuz 2 o) parte sotto 
I'aztone del pilota (a Soyuz 
3 y>), prolungato per alcuni 
giorni nel tempo onde collau
dare le macchme in ogni par-
ttcolare ed in ogni posstbile 
assetto di volo. 

Non si dimenttchi che le 
« Soyuz a sono veicoli di gran
de mole, lunghi una quindi-
etna di metrt e con un dia-
metro di circa, tre, e cioe 
hanno le dimensioni di una 
vettura da metropolttana. Ef
fettuare manovre ed evolu-
zioni nello spazio con veicoli 
dt questa mole presenta evt-
dentemente dtfficoltd e pro-
blemi ben dtversi che non 
muoversi con veicoli spazia
li died volte piii piccoli, e 
corrispondentemente piii leg-
geri. 

La € Soyuz». migliorata e 
modificata. st nveld. oltre che 
sicura e manavriera. como
da e pratica, con il suo am-
pio abitacolo per il lavoro ed 
il rtposo dtstinto dalla cabina 
dt guida. In questa grande co
smonave, i membri dell'equi-
paggio respuano. tra Valtro, 
ana normale, regolarmente 
nfornita di ossigeno e purtfi-
cata dall'amdride carbonica, 
il che contnbutsce a rendere 
la permanenza nello spazio 
meno faticosa per I'orgam-
smo, in quanto pm vicina a 
quella terrestre (nell'Apol
lo », i cosmonauti respirano 
arm rarefatta. con un'elevata 
percentuale dt ossigeno. e 
qutndi assai diversa da quel
la terrestre). 

II doppio tolo de::a « So* uz 
2» e della « Soyuz 3» doieia 
con'emire lefficieiza delle 
macchine sia telccomaidate 
da terra, s:i comaniate dal 
pilota. contro'.larie la mans-
vrabiltta m vista di agganci 
orb'tdlt e coi*^*r*22r*is la co 
modtta e la p'aticila, alia qua
le contr:bu:sce n maniera 
non trascurabile U: missi
le vetlore capace di metterle 
in orbita senza s\perare VJI 
accelerazione di 4 g, e cioe 
assai conlenula, trattandosi 
di un laicio spaziale. 

In pochi giorni. tl program-
ma delle * So'jiiZ 2 » e * 3 » 
re*j"ze compiu'o, con pieno 
s-jccesso Dall ottobre ai oggi. 
gli Kp^cialistt han-.o conirol-
lito pezzo per pezzo le ma> 
ckim nentrate dal viaggio co-
smico. onde ren' icare c*:e 
non it fosse la p:u picco'.a 
trjec-a di USUM o i i f tzti-
ca » r.ei materiali. dopo ri; ch.e 
ha preso il volo via seco-.da 
coppui di € SO'J-JZ », con i^n 
nuoro proyammj. orr^Tje-:-
ic *+ivcrsG c P»* uruui^iO 
del precedente. il quile are-
va esclusivamenie lo scopo, 
come abbizmo detto, di col-
laud2re I1* rri2c?*iiTj?. 

Va sottohneato. come e sta
to con'e*"niZto dalle nprese te-
levisire. che le * Soyuz » hai-
no caratteristiche tali da cot-
sentire di perm^nervi vesten-
do norma!t tute dt laroro di 
lana leggera, e che la cabina 
di guida ha dimensioni para-
gonabilt a tutto I'tnieno del-
I'« Apr>Ho ». m£*ilrc lo scom-
parto riserrato al lavoro tec-
nico ed a! rtposo e varie vol
te piii ampio. e rtsulta total-
mente separato dalla cabtna 
d« oiiida. 

E' pure da sottcitnvare H 

fatto che I'equipaggio di una 
cosmonave tanto grande pud 
essere rtdotto ad una sola 
persona, anche se la perma
nenza in orbita st prolunga 
per dtversi giorni. Infatti, la 
« Soyuz 3 » e la <t Soyuz 4 » 
portavano, e portano, un uo
mo solo, c cioe il pilota: lo 
equipaggio della <t Soyuz 5 * • 
costituito da un solo cosmo
nauta e da due ingegnert. pre-
posti a compiere rtltevi par
ticolari su macchine, disposi-
tivi. apparecchi, ma totalmen-
te estranei alia manovra della 
cosmonave. 

Cid e dovuto sia alia pratt-
cita del comando. sia alia pre-
senza di un dispositivo sicuro 
ed efficiente dl telecomando 
da terra, per cul, qualunqut 
cosa accada al pilota, la mac
china pud essere comandata 
da terra e fatta rientrare re-
golarmente. 

In attesa della conclusions 
del volo in corso possiamo 
prcvedere, per il 1969. tutta 
una serie dt voll dt complet-
sitct ed interesse crescente. ba-
sati sull'uso delle * Soyuz», 
che potranno esser messe in 
orbita a gruppi di tre o piii. 
impegnate in imprese sempre 
piii avanzate. 

Giorgio Bracchi 

I fre della 

Soyuz 5 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 15 

Ln pilota siberiano Boris Vo-
lynov che e nella famiglia dei 
cosmonauti dal 60 (prima anco
ra del volo di Gagarin) ma che 
e anche ingegnere aeronautico: 
un ricercatore sc;entifico. Kru-
nov. che jiia nel '65 (quando ci 
fu 1'impresa di Leonov) aveva 
ultimato gli speciah allenamen-
ti necessari per fare una c pas-
segmata spazialc > fuori della 
nave: un ingegnere civile, Ely-
seiev. uscito dall'ist:tuto Ban-
man di Mosca. la piii impor-
tante scuola souc-uca di alta in 
gecnena <vi tciieva lezioni f.-a 
gli altri anihc Koraliov. il pa
dre degii ±;Mtmk): l'oqu-.paggio 
della Soyuz 5 e un collettivo di 
lavoro di altissima qualifiea. 

Sulia n a \ e che era stata col-
Iaudata da un pdota esperto co-
mo Beregovoi viaggiano ora 
scienziati e tecnici II program-
ma spaziale sovietico ha — ri
spetto a quello americano — 
questa carat tenst ica di fondo: 
ai piloti non v\ene chiesto sol 
tanto coraggio e 2bihia ma co
noscenza scientifica e capacita 
tecnica. II pilota ideale per una 
nave spaziale e - hanno detto 
piu volte gh scienziati sovieti
ci — un « co^truttore > di nav i 
spaziali. 

Per creare equ.pasgi sempre 
piu idonei a guidare e a t sfrut 
tare > le macchine sempre p:u 
comp.'es^e che la sc.enza meue 
a di^pos zior.e si fa cosi una 
doppia operazione di <=e!ezione: 
da una parte s. n-clu -ano i co
smonauti tra gh mzeeneri ed I 
r .cerra ton e dalj'altra si tra-
sfo-mano a poco a po'-o in seien 
z ati i £ ovarii, armati solo di 
tntu-iasrr-o che ch'.vdono di d. 
ventare cosmonaut:. 

II tt'«:-n!e co.onrtello Volynov. 
comandante della Saysz-5. e na 
to a Irku>k. vici.-.o al laeo Ba'-
ki l (o < Baikal J =I ch.arra L 
n.i7wne ra1:o della sua n a v e 
t re . i taquiuro a n n or sono 

NV1 "56 Volynov ha *.erm.r.a:o 
Taccadem a aerorw.* ca e nr! 
'00 ha ch;e-to e c t e r u t o di e— 
*ere traift-r.to nel njovo repa-
to dei cosmonauti. Gia r.el fi"» 
era pronto a volare oxr-e n«er-
va di Biko.sk. e frvqjenrava 
intanto ins -.-ne a Ga2ar:n e a 
T/.ov l'accadt.rr;:a ci ;.ie?smer:a 
aeronautica d: M»=ca. Anche la 

i r r o i . e ci Vo-ynoi. Tamara. e s.-
beriana e a t̂.>-=o e meegnere 

Anche Krunov che e di Prudi. 
en - . i! la«.o •. ^ nn a T'^!a da 
c tta a d-iect-n'o chilometri da 
Mo<oa che era farr»sa un tem
po per l sooi samovar ed arxrhe 
per le pistok? ed i fucil: del!a 
a rmena impera 'e ) e divenlato 
co-n-.onat.ta r.e! '60. Ma Kruiwv 
r.on e d-ver.tato s..b::o aviatore 
N'tl v.'.'.ajtg-o r a t a > che e sta
to occupato e d^tr^rro dai te-
desch:^ :'. C.ovar.e E :.?ec: ave
va freq :cr.va:o ur.a s o » ' a tec-
r.-oo-acncola e per q^alcne terr-
po :I fLtLiro c»">*THXia j ta Iavo-6 
co^i :n un colco?. Poi venne la 
pas^ior.e per il vo!o e oer le 
macch r.e. COM Krurxrr c:\ ?nne 
pilota. :r£ecr.ere aeronautico e 
.-cienziato del co-vno. Nel 1965 
era s n v n a i di Leonov 

A'ete: Elisor*, e ^e: tre I'ur..-
co c c.vile >. un rnatemat.co pu
re. un t - -perlaureato ». che ha 
soelto ,ii s t jdiare meglio I pro-
b'.emi deila nav.zaT'Ane r.e! co-
srro diventando eosrronauta 

E' r a t e nel '34 vsr-.no a Kal'j-
ea. la terra d. Zolkov-iki. u gran
de t eon co della cos-nonajthra 
che n^I 1955 <!. era rive'.to ccn 
un appello alia gioventa sov.e-
t:ca mvitaniola ad affra: tare i 
preh'.err.i iiel volo spaziale. Lau-
reatosi all'-.^tituto Bajman. El>-
se:«>v h» ccr.tir.uato a s i jdiare e 
contemporaneanicnte zd allenar-
*i per il volo. La mogl.e. La-
rivs.1. lavora con lui ed e in
gegnere aeronaut co. La figlia 
Elena ha otto anni. 
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http://Biko.sk

