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LA grandiosa cooquista scientific* 
che oggi viviamo in tutto U suo 

sigmficato umano ci induce a un at-
timo di riflessione per cercare di ana-
lizzaroe 1'iraporUnza ai fuii delta fu-
tura conoscenza astrofisica del nostro 
universo. 

Sooo evidenti due suoi aspetti fon-
damentali: la migliore conoscenza del 
nostro satellite naturale e la possibili
ty di impiantare sul suolo lunare un 
grande o->servatorio astronomico. 

H pnmo si fraziona in diversi ele-
menti 1 piu importanti dei quali si ri-
femcono alia possibilita dell'analiai 
chimica sul matenale che verra porta-
te a terra, alia possibility di studia-
re se e in quale mi-ura e->iste una for
ma di \ ltd elementare sia pure limi-
tata all aspetto battenologico. alia pos-
sibilitc* di studiart tutti qviei dettagli 
del suolo lunare che hanno significa-
to lllustrativo delle vane fasi attra-
versate dalla Luna da quando si e for-
mata fino a oggi 

L'analisi chimica potra parlarci. sia 
pure entro certi limiti. delle analogie 
e difference con la composizione chi
mica della terra; alcum di questi li-
miti si nfenscono evidentemente al pro-
blema di sapere fino a qual punto ll 
matenale raccolto pud essere conside-
rato tipico del corpo lunare in gene-
re, e non specified del luogo dal qua
le e stato prelevato 

E' chiaro tuttaua che una simile 
anahsi avra una importan7a notevolis
sima anche perche i nsu'tati potran-
no essere vagliati sulla base delle co-
noscen/e assai precise e numerose che 
oggi abbiamo ormai di tutto i! suolo 
lunare. 

La ricerca batteriologira e uno de-
gli aspetti piu interessanti dell'odierna 
impresa scientifica. E* quasi certo che 
su quel la superficie pnva di aria, di 
acqua martellata dalla radtazione so-
lare che vi batte sopra con tutto l'este-
so spettro lummoso non filtrato. nella 
sua parte piu letale dei raggi ultravio-
letti. X e gamma come avviene da noi 
sulfa terra per effetto dell'aria che so-
vrasta il suolo. non vi e alcun segno 
di vita, neppure limitata alle forme 
piu elementan dei germi e dei batte-
ri. Ma una certezza assoluta non pos-
siamo averla affatto: se e vero che 
le condizioni ambientali sono attualmen-
te proibitive. non si puo escludere che 
nei tempi passati siano state diverse 
magan con aria, acqua, con una con-
seguente meteorologia e favorevoli al
ia vita sia pure limitata alle forme 
piu semplici* non si puo allora esclu
dere. sebbene sembri difficilissimo. che 
quando tali condizioni .sono lentamente 
cambiate fino a divenire quelle attuali. 
anche se hanno comportato la fine del
le cventuali forme vitali relativamen-
te piu complesse, non siano riuscite 
a demo!ire quelle piu semplici le qua
li. appunto perche tali, sono molto re 
sistenti e dotate di fortissimo adatta-
mento all'ambiente. Un eventuate tra-
sporto a terra di batteri e germi avreb-
be una fondamentale importanza per 
le nostre conoscenze biologiche e per 
la migliore comprensione della storia 
del nostro satellite-

Altro aspetto importantissimo della ri
cerca < in loco > del nostro satellite 
si riferisce alio studio di una eventua-
le attivita tellurica resa piu probabile 
dopo che diverse osservazioni da ter
ra hanno rilevato caratteristiche che 
sembrano interpretabili ammettendo 
che alcuni crateri (Alfonso, per esem-
pio) manifestano qualche volta una cer-
ta attivita vulcanica. 

Se quanto precede mette in eviden-
za certi aspetti (ve ne sono natural-
mente molti altri di cui non parliamo 
per brevita) della notevolissima impor
tanza che nveste il fatto di porre pie-
de sulla Luna per lo studio diretto del 
nostro satellite, vi e anche l'altro. cui 
prima si e accennato. di impiantare 
sul suolo della Luna un grande osser-
vatono astronomico per lo studio del 
cielo. A questo proposito il discorso si 
fa complesso per il seguente fatto: ci6 
che si richiede infatti a un tale osser-
vatorio e di opera re fuori dell'atmo-
sfera terrestre perche, come e noto, 
essa assorbe una enorme quantita di 
informa7iom che la luce delle stelle 
porta con se Ma poiche oltre i 200 
chilometri di altezza il residuo di aria 
che vi si trova c incapace di disturba-
re la luce stellare in arrivo, un osser-
vatorio a 200 chilometri di altezza ha 
le stesse possibility di studio di uno 
situato ai 360 000 chilometri di distan-
za cui si trova la Luna. 

La sceHa va fatta solo dal punto di 
vista deH'opportunita: indubbiamente 
la Luna ha il vantaggio di offrire una 
base, una piattaforma. stabile e soli-
da che consente l'installazione di stru
menti di vaste dimensioni e di com-
plessa struttura. 

Si deve pero tener presente che la 
tecmca attuale ha gia risolto tali e 
tanti problem) da non temere 1 mstal-
larione di complesse e dehvate appa-
recchiature sugh appa rent emente fragi 
li satelliti artificiali. 

Valga per tutto il satellite artificia-
le cosiddetto 0A0-2 — osservatono astro
nomico orbitante numero 2 — lancia-
to in un'orbita intorno alia Terra a una 
altezza di 780 chilometri il 2 dicem-
bre scorso da Capo Kennedy (il nu
mero 1 fu lanciato tre anni fa ma 
falli perche i sistemi di generazione 
di energia di bordo si guastarono qua
si subito) il quale lavora egregiamen-
t* e ha giA fornito, nei sei mesi del 
•uo funzionamento. una prezioaissima 
messe di risultati scientific!. 

Fra i suoi scopi principali vi e quel-
lo di osservare il Sole e le stelle dello 
ultra violetto al di sotto dei 3000 
angstroms; per il Sole addirittura fi 
no a 300 angstroms. 

Le prime misure in questa regione 
dello spettro furono eseguite dal satel
lite sovietico Cosmos 51 con strumenti 
automatici e subito dopo gli astronau-
H di Gemini 10 c 11. ma si tratto d> 
misure piu formali che sostanziali. 
Quelle piu importanti si sono consegui 
te solo da 6 mesi, appunto con 0AO 2 
equipagpiato con 11 piccoli telescopi 
quattro dei quali hanno il compito di 
fornire una specie di < carta del cie
lo* nelle quattro lunghezze d'onda: 
1400. 1500, 2300. 2700 angstrom. Con 
tale apparecchiatura si pensa di mi-
sura re qualcosa come 50.000 stelle. 

I rimanenti sette telescopi hanno lo 
acopo di eseguire accurate misure. sem-
pre nell'ultravnoletto, su stelle partico-
lari e bpiche e su altri importanti og-
getti celesti nella nostra galasaia. ol
tre a galassie e pianeti. 

Da quanto finora studlato si a sco-
p*rto che mentre molte stelle irrag-
giano nell'ultravioletto in misura « nor-
male », ossia secondo quanto ci si at-
twde dalle noatM attuali teorie, una 

parte non trascurabile (circa l ' l*) ir-
raggia da 6 a 40 volte di piu. Anche 
le Pleiadt. la cui eta si valuta oggi 
intorno a 50 mihoni di anni (e debbono 
quindi essere considerati giovani) irrag-
giano neH'ultravioletto da 3 a fi volte 
di piii. 

Fra i piii importanti risultati conse-
guiti da 0A0 2 citiamo quello relativo 
alia galassia Andromeda, distante cir
ca 2 miliooi di anni luce: la sua re
gione centrale ha mostrato un irrag-
giamento ultravioletto la cui intensita 
alle lunghezze d'onda piu piccole dei 
"JTOO angstn>ms cresce in maniera ina-
^pettata. Cio viene attribuito alia pre 
>enza di stelle molto calde e giovani 

di ALBERTO MASANI 

di cui non ci era\arno resi conto (ne 
lo potevamo) coo l<? misure eseguite 
finora nei viMbile da terra con gli 
strumenti che abbiamo. 

Questo nsultato e questa interpreta-
zione hanno una notevolissima impor
tanza in quanto possono modificare cer-
te nostre attuali credenze che fanno 
ritenere scarse le giovani stelle nei 
centro delle galassie spirali e possono 
axere importanti npercussioni sulle at
tuali idee delta gala^ia in genere se, 
tome e probabile. »i nconosceranno \a-
lidi anche ptT le galassie esteme in 
misura che oggi non e precisabile ma 
clie sara compito delle prossime osser
vazioni spaziali farlo. Ne potranno es
sere influenzate non solo le teorie del-
I'evoluzLione stellare ma addirittura 
quelle cosmologiche. e deU'evoIuzione 
cosmica m generale. 

Ci6 di cm abbiamo parlato co^titu.-
sce soltanto qualche aspetto che lo spa-
no offre alia ricerca astronomica. 

Da quanto e da to sapere la strumen-
tazione di 0A0 2. sebbene accurata e 
importantissima. dovra essere ancora 
perfezionata e mighorata. A tale sco-
po sono gia in fase di avanzata mes-
sa a punto 0A0 3 e 0A0̂ 4 con telescopi 
piii grandi di 90 centirnetri di diame-
tro e con spettografi ad essi associati 
assai perfezionati. Evidentemente sa-
ranno utihzzati ppr studiare gli ogget-
ti celesti che 0A0 2 sta indicando co
me normali o particolarmente mtere.̂ -
santi. 

Per il 1980 e prevjsta la messa in or-
bita di un grande osservatono che puo 
avere anche il carattere internazionale 

E la Luna? La Luna che viene oggi 
esplorat^i ^ara certamente la base piii 
naturale per o->pitare grandi larx)rvno 
n destinati a esplorare il cielo K" dif 
ficile ades->o dire quando. Molto pro 
babilmente quando il \iaggio di anda-
ta. permanenza e ritomo. sara una 
operazione « nor male ». tanto da prefe-
nria ai laboraton orbitanti in vicinan-
za della Terra che. come abbiamo vi-
sto. hanno gia cominciato a entrare 
in funzione. 

Non bisognera naturalmente dimenti-
care il fattore co>to. sempre notevole 
anche Iimitatamente al program-
ma 0A0. 

Come si sa i sovietici hanno punta-
to alia Luna con notevole mtere^se ma 
sembra che uno molto maggiore lo dt-
tnbuiscano al programma dei satelliti 
artificiali a distanza ravvicinata. Ve-
dremo e in quale misu/a i laboraton 
lunari si dimostreTanno j.refenbili agli 
altri. Naturalmente molto dipende an
che dai risultati che oggi saranno ot-
tenuti con respenmento che viviamo. 

Base Luna: 
una piattaforma 

per astronomi 

Questa e I'ipotesi di una prima base - citta lunare come potrebbe esistere gia entro i prossimi venti anni. II corpo principale h costituito da tre sfere, collegate tra loro, e sotterrate per proteggerle dai 
meteoriti. Nei dettaglio si noti: a sinistra, la sfera-abitazione; al centro quella in cui verranno prodotti I'acqua e I'aria necessari alia soprawivenza; a destra quella laboratorio per coltivare le piante 
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Esistono anche oggi, come sono sem 
pre esistiti lungo :! corso della storia, 
dei «critici di pruicipio • alle Impre-
se piu audaci ed avanrate della tec
mca e della scienza, che sostengono, 
in forma piu o meno palese, che « non 
val la pena» dt impeimare uomlni, 
danaro, rischio, in imprese d'avanguar 
dm. In quanto queste sarebbero, si 
taocinose e prestiRiose, ma fine a se 
stesse, di srarsa utilita pratica. 

Le osserva/ioni di questi scetticl, si 
rivnlgono og^i all'aereo supersonico, al
le imprese spaziali, alle neerche su) 
plasma, alia bionics, alia cibernetica. 
come mezzo secolo fa si nvolgevano 
all'elcUronu a, all'aeronaut ica, alle ri-
cerche di chimica organica. 

Mon e raro trovare dggi un atteg-
giamento del genere specie nei riguar-
di delle imprese spaziali: eppure, pro-
prlo le imprese spaziali hanno per-
messo di ottenere progressi di primo 
ordine e di grande utilita pratica su 
diversi terreni « non spaziali », I quail 
da soli glustificherebbero gli sforzi e 
rimpejmo deU'ultimo decennio in cam-
po prettamente spaziale. 

II primo terreno sul quale questi 
progressi appaiono cospicui, evidenti c 
di grande nlievo eronomico, fe quello 
della liquefa^jone dei gas su scaia m 
flustnale, del loro lmmagazzinamento, 
del loro trasporto, del loro traslen 
menfo da un serbatoio ad un altro, 
anche posto a grande distanza. 

La liquefazione dell'aria, deH'ossipe 
no, dell'idroReno. del metano e d| al
tri element! o composti chimici i qua
li a temperatura ambiente sono gasso-
si, non era certo cosa nuova, ma era 
riservata al laboratorl, ed a singoli 
passaggi di particolarl process! indu-
stnali. La tecnica « criogenlca », e cioe 
della liquefazione dei gas, del loro Im-
maga^zinamento, trasporto, trasferlmen-
to, a temperature che possono awl-
cinarsi al 200 gradl centigradi sotto lo 
zero, e profrredita raptdamente sotto 
la spinta delle necessity del grandi 
misslli vettori. Questi, infatti, utUiiza-
no sistematicamente ossigeno liquldo, 
possono utilizzare metano o altrt tdro 
carbuti liquefatti, e cominclano a ri-
Obiedere ancne ldrogano, assai diffici

le da trattare per le caratteristiche 
che palesa quando 6 portato alio sta
to liquido. 

I progressi effettuati negll lmpiami 
di liquefazione dei gas a bassissime 
temperature, e nella relativa manipo-
lazione, si sono rapidamente estes) non 
solo ai grandi impiantl, quali si hanno 
ad esempio nplle navi fngorifere, ma 
anche ad impianti di minore mole. 
ma enormemente diffusl, quali gli Im
pianti per surgelare generi alimentan, 
per conservarh e trasportarll al luo-
Khi di oonsumo e di vendita al pub-
blico. L'idea che la tecnica spaziale ab-
bia affrettato, per ragioni direttamen-
te eronomiohe, la diffusion* del dome 
stici surgelati. dei carri frigonleri per 
il trasporto di vegctall freschi ed ab-
bia reso piii economici gli impianti di 
condizionamento dell'aria, pub appari-
re addirittura bislacca, ma st tratta 
d! una realta incontrovartlblla • di 
grande rilevanza economic*, 

di PAOLO SASSI 

I progressi nella tecnica criogenlca 
hanno addirittura reso «economics» 
il trasfenmento del metano, geneiato 
nei campi petroliferi, entro particolarl 
navi cistema criogemche, alio stato 
liquido: cosl giunge a La Spezia il 
metano libico, il quale, In precedent, 
veniva bruciato sul posto, senza trarne 
alcuna utilita, in quanto traaportarlo 
era, con I metodi convenzfonaii, trop 
po costoso. 

I progress] della tecnica criogenlca, 
sia applicaU agli impianti missUistici, 
sia ad impianti industriali di tutt'altro 
genere, na portato anche sostanziali 
progressi nella metallurgia dai materia 
11 particolarmente reslstenti al frsddo. 
La leghe metalllcbs normalmeots uaa-
te, ancne quella di maggior prairio, 
tendono ad infragiUra o a dannagglars 
In un tnodo o nell'altro quando sono 
portato alle temperature ptti baaaa, « 
tale comportamento e ancor pin evtden-
t$ a* rabbaaaamanto dalla tanpsratura 

e rapldo, e se 11 cielo viene ripetuto 
piu volte. 

Sono state messe a punto lntere 
« famiglie » di nuove leghe metalliche, 
alcune delle quali nentrano tra gli 
arcial inossidabili, altre tra le lefthe 
legRere, ed altre ancora, costituite da 
una forte percentuale di rame e di al 
luminio, vengono contraddistmte da un 
nuovo nome: cuproaUnminii. Tra questi 
material! I tecnici progettisti possono 
trovare material! adatti ad ottenere 
fusioni, fucinati, laminati, tubi, struttu-
re saldate, valvole, rubmetteria. 

Su questi material i hanno gettato 
ben presto 1'occhio anche i costruttori 
in campo aeronautico: gli aerei d'oggi, 
e piu ancora quelll del prossimo fu-
turo, sono destinati a procedere a quo
te molto alte, rhe vengono per di pni 
raggiunte in pochi minuti, ove refna-
no temperature di varie decine di gra 
di sotto zero. Temperature, quindi, gia 
ai limiti del campo criogenico, • per 
di piii ripetuti e bruschi cicll di raf 
freddamento, che richiedono quindi 
material! dl particolarl caratteristiche. 

La missilistica ha poi spinto avanti 
rapidamente, e con ottimi risultati, la 
metallurgia delle site temperature, al
le quali anche 1 tmgliori acciai legal i 
noti fino ad una decina d'anni fa, 
non resistono piu La metallurgia del 
titanio e delle leghe ferrotitanio d 
cosiddetti acciai a) titanio) pub dirsi 
un nsultato degll ultimi died anni 
di ricerca, e tale ricerca e stata « spin
ta » poderosamente dalle nuove neoes-
sita della missilistlca. Gil acciai al ti
tanio reallzzatl ormal su scala indu
strials, ed a prezzl decrescentl con lo 
aumentare delle quantita prodotts, ven
gono utilizzatl in campi sempre piu 
estesl della tecnica, oltre che in mlaal-
listica: in aeronautic*, in motoristice, 
negli impianti destinati a produrrs ca 
lore, negll impianti metallurgici e nei 
reattori nucleari. B questo utiliaao oon-
sente dl oonferire a maochine ed im
pianti caratteristiche plti avansata, di 
ottenere prestaslonl e rendlmenti ml-
gltorl, in altre parole al rlsolve to 
un vantaggio economico dl primo or
dine. 

La missilistlca, ha poi spinto avan

ti e con risultati egualmente positivi. 
la metallurgia delle altissime tempera
ture, e cioe dell'ordine del duemila 
gradJ, o anche dei tremila, A tali tem
perature resistono, tra i matenali con-
venzionali, (a parte il tungsteno), I 
cosiddetti « materiali refrattari», ! qua 
11 per6 hanno caratteristiche meccani-
che assal modeste, alle alte tempera 
ture, ed una vita piuttosto breve. 

Sono stati studiati a messl a punto, 
nell'ultimo decennio, numersosi gruppi 
di materiali dl elevata resistenza mec-
canica, ed egualmente capacl dl resiste-
re a temperature dell'ordine dei due 
mila gradl o anche superior! Vengono 
denominati genericamente « cermets » o 
materiali metallo-ceramici, in quanto 
nella loro struttura, e nelle tecniche 
per ottenerli, si rltrovano caratteri 
stlche sia dei metalll che dei materia 
li ceramic!. Consistono di lnghe o pseu-
do leghe di composti diversi, oaaidl 
carburi ed altri composti di metall 
diversi, quail tungsteno, titanio, tanta-
lio e altri. 

E' owio che materiali di queste 
caratteristiche abbiano trovato lmpiego 
(oltre che per realizzare utenslli e per 
operare torniture profonde ad a lu ve-
locita), in motoiistlca, in metallurgia, 
e nelle ricerche sul nuovi motori a 
plasma, sul nuovi reattori nucleari, 
nonche In numerosi campi dell'mdu-
strta chimica. 

Ma non e stata soltanto la meul 
lurgia a sublre una spinta decisiva 
da parte del procedere delle ricerche 
spaziali, L'elettronlc* 6 stata studiata 
di nuovo sotto U profllo di una terna 
di esigenze: miniaturizxazione, afiidabi-
lit*, resistenza ad urti. vibrasionl, fort) 
acceleraaioni. 

Per tar fronts a queste eaigenae, so
no stati ristudiatl e ristrutturati tutti 
1 componenti classici, dal condensate 
re alia resistenza, dal connettore al-
clrcuito stampato, dalle aaldature alle 
connessioni d'altro tlpo. Tale nuova 
elettronica pih ptcoola, piu sicura nei 
suo funzionamento (affldabillta) e piii 
resistente dal punto di vista meccani-
eo, parmstte di ottenere In mill* ap-
pllcazloni (elettronica industrials, tele-
comunicasioni, oaicolatori elettrosueL 

dispositivl eleltronici per aerej s per 
veicoli) risultati dl primo ordine. 

In vista di possibili applicazioni spa 
zlali, le cosiddette « pile a combustib. 
le », capaci di ottenere energia elettnca 
direttamente da una combustions con 
trollata, sono state studiate in mod>> 
nuovo, per nuove strade, ottenendo 
nuovi tipi, gia utilizzatl in imprese 
spaziali. Non e escluso che in un fu 
turo assai prossimo. le pile a com 
bustibile vengano perfezionate al pun 
to da poterle utilizzare per realizza-e 
gruppi elettrogeni e veicoli con moto 
re elettrico e generatore a bordo, co 
si economici da renderlt competitiv 
con quelll convenzionali d'oggl. 

F. con questo abbiamo accennato sol 
tanto ad alcune delle conseguenze «tn 
dirette » dells tecnica spaziale, che por 
tano progress] sostanziali hi applies 
zioni industriali e tecnologiche di diver 
so tlpo. A questi vanno aggiunte la 
nuova tecnica dl teletrasmissione d 
immaginl su grandi distanza, che ren 
de possibili I collegamenti tv tntereon 
tinentali ed 11 funzionamento dei sa 
telliti meteorologici: la nuova tecnica 
per radio trasmissioni rigorosamentf 
direzlonall: 1 nuovi principt di tetera 
diogoniometria; I'automatizzazione dei 
funzionamento di complesse strumen 
tazioni flslche e chimiche: i nuovi stu 
di sulla materia alio stato di plasma 
ed altri ancora. element! tutti che con 
tribuisenno poderosamente al progres 
so, anche prescindendo dalle loro ap 
plicazionl spaziali. 

Si pub quindi affermare gia or* che 
quanto e stato speso dl danaro, t l 
mezzi « di Ingegno per le Impress spa
ziali e stato ampiamente ripagato dalle 
uUlhaaakmi praticbe, su dlverslssimi 
terreni, di quanto studiato sotto to 
spinta delle nuove esigenas spaziali 
Tale proceaso conUnua ad estendersi, 
in maniera queatltativamaate asmpre 
pit masaiccia; e questo constataaioni 
dovrebbero bastare a oonvtnoere an
che il pin acettico dei uitiei sulle ins-
press spaziali che queste poasooo sa
fer vUte bsnlastmo, oltre che corns 
tmpreae avanzate. come tnvestimsnti 
produttlvl, economic 
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