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Un articolo dell'accademico sovietico Blagonravov 

ESPLORAZIONE DEL COSMO; 
uomini o stazioni automatiche ? 
Non si tratta di una semplice contrapposizione - I vari fattori delta sicurezza del volo 
URSS e USA: due program mi diversi per un identico obiettivo - Gradualita delle soluzioni 

D« qualehe anno vengono 
realizzati nuovi mezzi tecnici 
che accrescono 1« possibility 
di esplomzione e di conqul-
sta dello spazio cosmico Nel 
lo stesio tempo di tut un au 
men to dei piu diversi proble 
mi scientifici, tecnici e pra-
tici. che posaono esaere mol
ti attraverso il ricorso all* 
tecnica spaziale. C»b ci indu
ce a penaare alle vie del ru-
turo sviluppo della cosmo
naut tea ed al suo ruolo per 
l'awenire dell'umanlta. 

La scelta delle vie ptti ra-
Kionali dello sviluppo del la 
tecnica spaziale richiede 1* so
luzione di un fran numero 
di probleml di principio, 
a volte strettamente college 
ti gli uni con cli altrl. 

Ad esempio, da qualche 
tempo, discutendo dguardo 
alle vie dello sviluppo della 
tecnlca spaziale, e'e eni tenta 
di contrmpporre le stazioni 
spaziali automatiche a quel
le pilotate. Alcuni ritengono 
Che attualmente la esplorazio-
ne del co&mo debba essere 
effettuata soltanto con appa
recchi automatiri, senza spen-
dere grand! somme per l vo-
li umani e senza mettere In 
pericolo la vita dei rasmo-
nauti; altri affermano che i 
mezsi automaticl di «»splora-
none del cosmo sono poco 
efflcaci e che soltanto le ri
cerche cul partectpa un uo-
mo nello spazio possono da 
re preziose informazioni scien-
tifiche. 

all semhra che questo ap 
proccio alia que&tione s:a 
crroneo La massima effica 
cia delle rlcerche spaziali 
non *i raggiunge contrappo-
nendo l'autonuzlone all'uo-
mo, ma combinando armonl-
camente questi due indinzzi 
della cosmonaut ica. La que
stion* della migliore »uddivi-
sione del compiti di ricerca 
fra 1 mezzi spaziali automa-
t lei e quelll pllotati deve esae-
re risolt* caao per caso. a se
conds degli scopi, delle sca-
denze delle ricerche e delle 
possibility materiali e tec-
niche 

In vari CRS|. quando si vuo 
le ottenere un alto grado di 
sicurezza in un espenmenfo 
particolarmente importante, 
occorre affrontare due volte il 
romplto con I'uno e con l'al-
tro metodo. 

Come esploratorl dello spa
zio ell apparecchl automatiri 
hanno dato buona prova di se. 
SI ricordl il primo v»«i( • • 
artificiale e la surcessiva e-
splorazione dello spazio niu 
prossimo alia terra: cio ha 
rondotto alia realizzazlone di 
una stazione sperimentale a-
bitata. allestita e soertmenta 
ta dai sovietici. Gil apparec
chl automaticl hanno noerto 
la via verso la Luna ed ora 
quest* via viene percorsa dal-
l'uomo Si puo confidare che 
le sonde automatiche interpla-
netarie. che per lungo tempo 
rimarranno 11 nrinHnale m»»7 
70 d'esplorazlone dello spazio 

everno. condurranno DOI 1 co
smonaut! su Marte, su Vene-
re e forse su pianeti ancor 
piti lontani. 

Tuttavui. se si riduce U ruo
lo degli apparecchi automati
cl soltanto all'esplorazione dl 
nuove region! del cosmo. si 
sminuisce la loro importanza 

Questl apparecchl son ben 
lontani dall'avere esaurlto la 
loro funxione nello studio del-
la Terra, della Luna e a m*«-
gior ragione dei pianetl Anche 
quando l'uomo sara ple-
namente padrone dello spa
zio cosmlco. irli apoarecchl au
tomaticl gli saranno utill. rae-
coeliendo e trasmettendo le 
informazioni necessarie e con-
vntendo sutematieamente ri-
cerehe global!. 

E qua! e il ruolo dell'uo-
mo nello spazio? 

L'uomo che Dartecioa alio 
studio dello spazio cosmico e 
innan7i tutto un rWrratnr* 
Propno questa quallta lo ren-
de insostituihile nella solu-
7lone dei probleml scientific!. 
I/O studio del cosmo e 'in 
camno in cui la scienr-a ha 
a che fare con condirlnni 
mnlto indeterminate- *> diffi
cile prevedere in antlcipo 'ut 
ti i partieolari degli esperl-
menti progettatl e c! si puo 
lmbattere in nuovi fenomenl 
Imprevistl Ne puo derivare 
la nerpssfta di una temoe 
stlva modinca del program 
ma di ricerche. e clft pu6 
essere fntto sr>'tpnto »*•« "n 
uomo che partecipi dlretta-

La «scatola nera» per 
controllare il volo 

€ Pud darsi che imparl a dirvi anche se do 
\ete pranzare, prendere il te e nposare; per 
u resto sa fare tutto >: con tale fantasiosa lm-
magine uno sciensiato amencano ha de.scntto 
l'apparato elettrotuco per la nauKazionc lner-
ziale insUllato a hordo sia del modulo dl ser-
\izio sia del modulo lunare dell'« Apollo U >. II 
naiigatore inerziale e il partner dcll'astron.uita. 
e stato dctto; pud funzionare su comandi e con 
vderato che e memonz2ato. puo assohorc in 
picna autonomia tutte le funzioni di pmdd. na-
Mftazione e controllo garantondo la pu*i cotn-
pleta sicurezza. 

Si tratta di una compatta < scatnla nora > a 
forma di cuho di 30 centimetri di lato. del peso 
di 24 chilojtrammi. d composta da ciroa 40 mila 
pirti che funzionano con ostroma prccisioni' o 
iffi(UI);!ita (I'allilmiino di un.i macchina a fun 
zmnare al cento por cento per un dotormin.ito 
penodo di tempo senza a'cuna a\,ina e imivr 
fezionc) fino a oltre 200 or»> <> tiOO nula mi>?lia 
(un nuglio equivale a Km 1.010) 

1/apparato per la na\i>ia/iitnc inerziale — 
qiirttito prima adottato am he sutili aer î di li
nen — M basa su un triplice fistcma intesiato 
di guida. ottico. dl calooli con < computers» 
Con c^so gli astronauti hanno a diipoMzinne 
egni istante i daU indispensabili al controllo del 

la velocita. deH'assetto longitudinale e tras\er-
sale doll* Apollo 11 ». alia traiettona da se-
Hiure. alia distanza da percorrcre e al tempo 
necessano. alia nusurazinnc doi venti solan, ecc. 

N6 fimscc qui l.i fun/ione del navijratorc mer-
nalc costruito dalla Ccneral Motors: il sistcma 
ensuldctto ottico offro iiistantemt'iito la posi-
zuine del momenlo, 1'onentamenlo deir.istronavc. 
i paratnetn nspetto ai punti di nfenmonto fi>M 
prescelti, cio6 le stclle. e proeedentemi'iite i\i 
t a locate nella meinoi I.I del . umiputet s i he 
rappresentano il «cervello » di tutto il sî tem.i 
In «tempo rcale', in tempo utile eioe. i « mm 
puters » elaborano sia su coiuandit Ma .uitnno 
mamente l dati di puida e di contiollo de. piam 
di volo. correa>!riui«i otfni errore n--iOiiti itn I i 
ivrfezioito delle maechinc o la maai.i «lettro-
•iK'a eoine ouaKimo prefcii'-ee e-pnmerM.. e 
tale da programmarc ojini awentura s-p.i/iale 
sen/a I uomo. 

n. p. 
Nella folo in alto- No ! \rmstroni! (a sinistra1) 

c Kri Aldnn in un moduui lunare per nllen.i 
mento; in pruno \vmw in hâ Mi e uiMallato il 
navigatore mernaio, di cm si distinjluono vina 
serie di tasti ncn. 

Una pos&ente rete di cavi e staxioni d'ascolto 
— i • . i I f ^ f c ^ i • - - • • • < - w • • • - . . — ~ — . . . J -

Centouno i cervelli elettronici 
che smistano milioni di notizie 

A velocita prodigiosa decifrano le comunicazioni provenienti dall'Apollo 11 — La 
capsula «seguHa» ininterrottamente dalle stazioni radio piazzate su aerei e navi 
La trasmissione e la ncczione 

dei dati del volo di Apollo 11 
sono ottenute per mezzo della 
modern* c complessa rete di 
telecomunicarioni e di rileva 
mento approntat* dalla N.\S^ 
intorno al mondo. 

La rete si compone di tre sta 
aioni principali, dotate di an 
tenna parabolica da 26 metri 
di diametro e situate a Tan 
berra (Australia). Goldstone 
(Califomui) e Madrid (Spagna). 

Altre undici stazioni con <in 
tenne di 9 metri sono dislocate 
a Capo Kennedy, alle Bahamas. 
a Bermuda, allisola di Antyua, 
alle Canane, allisola dell'Ascen 
#pnc. a Carnarvon (Australia). 
•ell'iMla di Guam, alle Hawaii. 
i Guayma» 'Meisico) e a Cor-

Chnsti (Teiai). 
A questi impianti flssi b:so I 

^- pei anoora aggiungere le 

Mnzioni mobili mnntate su quat 
Iro na\i e su otto quadngeiti 
si-mpre in volo Ogni sta/ione e 
mllegata ton il centro aerospa-
ziale (ioddArd di Grecnbelt (Ma 
rvland) e con il centro per il 
\olo spaziale di Houston (Te\ is) 
mediante line? di terra, cavi 
sottomanni. ponti radio e sitel 
liti artiflciali 

II perfetlo funzionamcnto di 
quest a imponente rete che as 
sicura il eoManie collegamen 
to fra la Terra e lo spazio e 
affidato a centouno caleol.iton 
elettroniri I'N'IVAC in tempo 
reale. capaei eioe di formre i 
dati separati e in chiaro nello 
stesso istante in LUI le antenne 
delle stazioni h ncevono me-
scolati e in codice 

E con quests prodigiosa velo
cita operatna l calcolalon del-

11 rete eontrollano e regolano 
il flusso enorme di informa/iom 
i he passa attra\erso la rete. 
lodinoando quelle l»er lo spazio 
e divoditUando quelle che vi 
arn\nno Qumdi le ordinano. le 
complete no e lc smistano se 
tondo 1'urgenza e la preccdenza 
vers*) il centro Goddard e poi 
da (iuesto a quello di Houston. 
In questi ccntn sono atuxira i 
ealcolaton UN1VAC a inviare 
oKm segnale allorhano di eon 
trollo a cui compete, gia de*.o 
diflcato e messo nella miglior 
forma per essere immediatamen 
te utilizzAto 

In questo nvxlo i controtlori 
e i diretton di volo della mis-
sione sono tostantemente in/or-
mati sulla posizione dell'astro-
nave. sull'andamento della mis-
5ione e sulle condizioni degli 
aitronauti. 

mente al eompimento degll e 
spenmenti. L'uomo pu6 oon-
centrare 1'attenzione sul pro
blem! decisivi dell'esperl-
m*nto, respingendo in secon-
do piano ci6 che e erroneo 0 
che non ha Importanza e fa-
cendo quindi aumentare no-
tevolmente l'efficacia delle ri
cerche. 

Inoltre. e ben noto che 
qualalaal dispositivo sclentl-
floo complicato richiede ana 
accurata manutenzione e pa-
riodiche moderninazioni. Sol
tanto l'uomo e all'altezza dl 
questi lavori. In awenlre 
compariranno nuove profes
sion!: avremo « cosmonaut! ad 
detti al montaggio » « ag-
giustatori spaziali » Per dare 
un giusto orientamento alio 
sviluppo della cosmonaut lea 
oceorre anche determinare 11 
suo posto nel progresao ^c-
nico - scientifico dell'umanita 
e chiartre Tin^errelazione fra 
la teonica spaziale e varle 
altre branche della scienza e 
della tecnica Si tratta dl una 
quest ione molto eomplessa 
Abblamo gia notato piu volte 
che i nuovi me7?i ternlc) nan 
no trovato nuove applicazio-
nl. che in qualrhe caso era-
no affatto inattese. 

Innanzitutto la tecnlca spa
ziale offre alia seienza dimen
sion! inaudite di ricerra Le 
apparerchmtiire seientiflche 
arrivano sempre piu lontano 
nello spazio e, a quanto pare. 
in un awenire non lontano 
1'intero sistema solare ootrft 
diventare oggetto di uno stu
dio sclentifieo diretto. 

Alcune ricerche scienttfiche 
riguardo alia Terra ed alia 
sua atmosfera richiedono os 
servazioni contemporanee in 
molti puntl del globo terre-
stre. La successiva dlaborazio-
ne centralizzata di questi da
ti global! permettera di cono-
scere In modo pu'i eompleto 
i processi e)io si svoljjono sul 
la Tprra e neH'atmosfera Ta
li dimensioni delle ricerche 
sono eon>>entitp soltanto dalla 
tecnira spaziale 

Una delle scienze piu inte-
ressate al proprio • -lnnova-
mento spaziale u e l'astrono-
mia Nel cor.so di molti MTO 
11 gli astronomi sono anrtati 
sul monti e nelle regionl me-
ridionali dei loro pacsl. per 11-
berursi dello schermo dUle 
nubi e altnenn di una plccola 
parte dello strato dell'atnio-
sfera II fatto *> che I'ntmn-
sfern assorbe buona parte 
della radiazione solare, plane
taria e stellare 1^ appnrec-
chiature astronnmiche lancia-
te al di la deH'atmosfera cap 
teranno 1'intero spettro della 
radiazione e permetteranno 
non soltanto di ennoscere da
ti nuovi riguardo ai corpl ee 
lesti gia studiati, ma forse an 
che d'identificare sorgentl di 
radiaziom precedentemente 
sconosciute. 

Indubbiatnente, coll'aluto 
di tali ricerche verranno pie 
cisate le eoncczioni cosmo 
gomche esistenti e verrn.ino 
ottenuti dati affatto ti.mvi 
per H chianmento del pro 
blcmi dell'ongine deH'utu-
verso. 

La fisica e la biologia po,»-
sono trarre un notevolc Impul-
so a un ultenore sviluppo, 
uttlizzando nel loro esperimen-
tl le caratteristiche particolarl 
dello spazio cosmico (vuoto, 
imponderability, radiazioni, 
ecc ) , 

La ricerca delle forme dl 
vita extraterrestri, che verra 
compiuta nel corso dell'esplo 
razione dello spazio estemo, 
dei pianeti. degli asteroidi e 
di altri corpi celesti, potra 
precisare le nostre eogntzioni 
intorno alia comparsa ed al
io sviluppo della vita. 

E* possibile che in awenire 
compaiano anehe una chitni-
ea spj\ziale e una metallurgta 
spaziale Quanto al problema, 
dt cui a volte si parla, dello 
sfnittamento delle risorse na-
turali dei pianeti del sistema 
solare, lo si p\i6 porre soltan
to in nferimento a un lonta
no av\emrc. 

IA teenica spaziale ha un 
ruolo molto importante come 
stimolo alio sviluppo di vari 
campi della tecnica, deH'mdu-
stria e del potenziale produt-
tivo La realizzazione degli ap
parecchi spa?iall richiede I'uti-
Uz7azione delle piii recent! 
conquiste della chimica. della 
mftulhirfria, della radioelettro-
nica. dolla medicina e cosl 
via Per 1P ricerche spaziali 
vengono costruiti a volte di-
sp<»sitivi affatto nuovi e ven-
gono uupiegati nella produzio-
ne nuovi metodi tecnologicl, 
die poi trovano applicazione 
neH'ecopomia. 

Ogni nuuva lmpresa spazia
le e un anello dl eongmnzio-
ne fra la storia della cosnio-
nautica e il suo avvenire. An-
che adesso, pensando alle nuo
ve possibihta, viene fatto di 
volgere lo sguardo al cammi-
no iwrcorso dalla tecnica spa-
7iale sovietica. Qual e il prin 
cipale aspetto determinant© 
dellapprocno dell'URSS alia 
esplora/ione del cosmo? 

A mio parere e la multilate-
ralita. E' il fatto che vengono 
abbracciatl armonlcamente 
tutti i eampi dello studio del
lo spazio e che la realieitazio-
ne degli experiment i procede 
regolarmente per gradt. 

Le ricerche nello spazio plii 
prossimo alia terra vengono 
compiute si^tematicamente col 
satellitl della serie Cosmos e 
con apparecchi fuori serie co
me i laboratori spaziali Pro 
ton Lo studio della Luna, in 
trapreso con gli apparecchi 
sbarcati e col satellitl artifi
cial! della Luna, viene conti-
nuato con le stazioni automa
tiche recuperabili Zond. 

Le sonde Venere-5 e Vene-
re-6, che sono atterrate su Ve-
nere, hanno lo acopo dl arrlc-

chire la nostra conoscenza del
lo spazio cosmico lontano. La 
tecnica spaziale risolve positi-
vamente anehe vari problem! 
prat lei I telesatelliti e gli 
sputnik meteorologici sono 
gia stati molto utili all'econo-
mta del nostro paese 

Si sviluppa con successo an
che il volo ummno nello spa
zio. Ne e una testimonianza 
la realizzazlone di una stazio
ne spaziale sperimentale. I* 
gradualita, della soluzione dei 
probleml dell'esplorazione del
lo spazio. che carattenzza la 
tecnica spaziale sovietica. puo 
eaaere illustrata attraverso lo 
esempio della realizzazlone 
della stazione sp.i7iale Nel 
1963-1964 sono sta'e lanciate 
le sonde Pol jot, eon le quail 
sono stati rompiuH i primi 
esperimentl di manovra in 
proeaimita della terra. Nel 
1997-1968 1 voli eongiunti del 
Coamoa 186 del Cosmos 188 e 
del Cosmos 212 «•<>! Cosmos 213 
sono serviti a mettere a pun 
to l'accostamento e il congiun 
gimento in orbita. 

Success!vamente, ClheorghiJ 
Beregovoj sulla nave spaziale 
SoJuz-3 ha compiuto manovre 
per mezzo dei comandi a ma 
no e si e avvicinato alia So 
juz 2 Tutte queste tappe hun 
no preparato l'esperimento di 
realizzazlone di una stazione 
spaziale ed hanno per messo a 
Shatalov, Volynov, Eliseev e 
Khrunov di concentrare gli 
sforzl sulla soluzione di nuo
vi probleml (aggancio per mez 
zo dei comandi a mano. usct-
ta nello spazio, trusbordo da 
una nave all'altra. eompimen 
to di ricerche scientifi«'he con 
nesse coll'uso della stazione 
spaziale). 

Inline vorrel accennare an
che a un'altra caratteristica 
molto Importante delle ricer
che spaziali- Avete certamen-
te notato che, quando si tro
vano nello spazio losnumau 
ti sovietiri o amerieani. tuttfi 
il mondo segue con passione 
i loro voli I cosmonaut i ven 
gono considerati rappresentan 
ti e araldi di tutto il nostro 
pianeta. di tutta I'umanita 

L'attivith spa7iale dell'uma 
nita ha molla unportati/a p<>r 
1'unione dei pnesi e dei popo 
li. contribuisi'c alia loro col-
lat>orazione e coinprensione re-
ciproca 

A. Blagonravov 
Copvrifiht deH'agen/1,1 Sovotti c 

per l'ltalia dvU'Umta. 
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Rimarranno sulla Luna 

due spie scientifiche 

LRRR 
come 
0 0 7 . 

/ tre dell'ApoJIo 11 pioize-
rantio sulla Luna tre apparecchi 
snentitici- Quando torneranno a 
Terra, .\alo due degli apparec
chi rimarranno sul suoto lunare: 
saranno un riflettore laser ed 
un sismourafo passivo. II terzo 
oj.porccc'no. un anahzzatore di 
particelle del tento solare. sa-
ru nvortato alia base di par-
tenia. 

I tre apparecchi. nel loro \ 
romples-so, costituiseono il niio i 
vo equipaqpiamento scientifico 
denommato fc'A.SKP (Karly Apol 
lo Scientific Kxpenment Pa 
vkage) 

// riflettore Laser, battezzato 
LKRR (Laser R.uiginj! Retro-
Retlittor) jx'^a >12 chiloarammt 
e l iene definite, dai lecmci die 
lo hanno me.sso a punlo, di una 
lirandc semplicitd costruttua 
K' co«tifui(o da un centinaio di 
prt.s-mi n/lclf»ri di grandissma 
pr»'CiMOiif. Lo strMTTieiilo i'ie»e 
definite * pawvo * Esso. in/at-
ti, avrd il solo compito dt rice-
vere da terra un fascio laser 
cmesto dalle basi spaziali rm-
nandoio pot al suolo. II rifletta 
re laser pofrd operare per dieci 
anm consecuttvt. I suot cento 
rijletlori sono co.ttituiti da pn-
smi di crtstallo di quarzo. La t\-
stemaziane dell'apparecchio sul 
suolo lunare rtchiederd non put 
di Quattro minuti Sard proprio 
que.sto sirano Qpparecchio che 
ivrmettera </i misurare in modo 
a«ai prcct.vo la distanza Terra-
Luna e un ultenore controllo 
det dati concemenli la velocild 
di rotazionc della Terra, Vin
fluenza della aravitd. la ripar-
tizwne delle note matse lunari 
batle '̂at** « maseoms ». 

// riflettore laser fornird an
che indication! sulla derwa dei 
contmenti terrestri. 11 sismo-
prafo pa«firo, denominato FSEP 
vPasswe Seismoter Experiments 
Package) funzionerd con la e-
nerpia elettnca prodotta da due 
pannelh a cellule solan 11 .M-
smoarafo, che pesa 47 chilo-
Oram mi e che rtcmederd un 
tempo di piazzamento di sei nu-
niifi. comprende anche un gene-
rat ore termico radioisotopico al 
cesio 137. 

II generatore sard utilmafo 
per riscaldare gh strwmenti 
\nenfi/iri e i van equipaggxa-
menti plettrotnn e per erilare 
crentuali dannt prodotti dai ter-
rihtle Ireddo delle notti lunart 

L'apparecchto $ in grado di 
registrare anche debolisxmi 
mtivimenti sul suolo e n*ll« pro-
fnnditd lurjan. Sercird a con
troller* erentuah affiuitd sismi-
che d»Ua Luna. L'analizzatore 
delle particelle del vento sola
re. come abhiomo detto, torn 
riportato a Terra dagli st*Mti 

1 astronauti 
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1STITVTO NAZRONALE MLLE ASS1CVRAZIONI 

UNAFORZA 
HNANZ1AR1A 
AL SBWIZIO 

DELIA 
coiiEnivmr 

In 57 anni di attivita assicurativa TINA ha accanto-
nato ingenti riserve - dette "riserve matematiche" - alio 
scopo di poter soddisfare, al verificarsi degli eventi 
previsti dalle polizze, gli impegni maturati verso i suoi 
assicurati. La cifra di tali riserve, accertata a fine d'an-
no, e in costante aumento in relazione al continuo pro-
gredire dell'azienda. 

Questa grande quantita di denaro, investita nei mo
di previsti dalla legge e in armonia con le finalita sociali 
dell'lstituto, ha fatto e fa dell'INA un ente finanzia-
tore di prim'ordine per lo sviluppo economico e socia-
le del Paese. 

Le cifre dicono piu delle parole: 

86 miliardi 
gli investimenti del solo anno 1968 

610 miliardi 
le attivita patrimoniali, cioe il complesso degli investimenti effettuaM 
a garanzia degli assicurati ed esistenti alia fine del 1968, cosl ripar-
titi: • 210 miliardi: beni immobili (34%) • 203 miliardi: mutui ad en-
ti locali e vari (33%) • 133 miliardi: titoli e cartelle fondiarie (22%) 
• 52 miliardi: partecipazioni azionarie (9%) • 12 miliardi: depositi ban-
cari (2%) 

149 miliardi 
destinati negli ultimi sei anni a Province, Comuni ed Enti diversi, per 
finanziamento di opere pubbliche o di pubblico interesse (strade, ca
se, scuole, ospedali, acquedotti, impianti sportivi, bonifiche, ecc.) 

7,7 miliardi 
versati alio Stato dai 1959 al 1967, corrispondenti a meta degli utili di 
gestione conseguiti in tali esercizi (laltra meta degli utili e andata a 
favore degli assicurati) 
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