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Percher le stazioni orbitai 
MOSCA. luglio 

Anche so non vi fosse stato il Lu
nik lo, ucssuuo al mondo avrebbe 
•gualmente pututo dissociare il noma 
dellUKSS dall'esaltante traguardo rag-
giunto dall'Apollo 11. E' come se i 
coraggiosi cosmonaut! americani fossero 
giunti sulla Luna salendo una seals i 
oui pioli. per tre quarti, sono stati 
fissali dalla scienza sovietica. Certo. 
t t i i hanno camminato unicamente sui
te proprie gambe — cioe suite presti-
giose realiz/uziotu della tecnica ameri-
cana — e tuttavia hanno camminato 
au una strada che I'URSS ha aperto, 
che l'URSS batte con altri metodi e 
ajtri strumenti per scopi e con meriti 
che sono sostanzialmente identlcJ. 

L'altro giomo leggendo le interviste 
parallele, apparse sulla stamp* mosco-
vita. di cinque cosmonaut! sovietici e 
di altrettanti cosmonaut] americani. ab-
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biamo trovato accenti, prenccupazioni, 
Oiotivazioni, speranze eguali, un lin-
guaggiu comune. Eppure la realta e 
questa: che ognuno dei due grandi 
paesi lavora per proprio conto, tiene 
presents le conquiste dell'altro per evi-
tare la dispendiosa ripetizione delle 
esperienze, ma segue un proprio pro-
gramma in cui gioca anche la oppo-
•itorid esigenta della competixione. Per 
cui la parte piu avveduta dell'opinione 
pubblica cerca, al di la dei singoli 
tpisodi delta scalata spaiiale, di capire 
il a*nao general* di questo sfono, di 
indi vidua re cio che distingue i due cri 
teri di lavoro. Ci si chiede: perch* gli 
Stati Uniti hanno puntato tutto o quasi 
auJl'operazione sbarco lunare? E per
ch* i sovietici non hanno fatto altret-
Unto? E vice versa: perch* i sovietici 
Winettono tanta important* all'operazio 
1 * atazion* orbitate e gli americani no? 
f j intuiace che queste scelte non sono 

casuali, che rispondono a strategic spa-
ziali differentetnente caratteriz/ate. 

Per cui. in questi giomi esaltanti che 
fissano un'epoca, in un punto indelebile 
nell'instancabile flusso della storia uma-
na, abbiamo pensato fosse utile inter 
petlare su atcuni aspetti della strategic 
spaziale sovietica il direttore dell'Isti-
tuto di ricerche cosmiche dell'Accade-
mia delle seienze, Giorgio Petrov che i 
lettori deU'Vnitd conoscono anche per 
un suo recente scritto sul nostro gior-
nale. Con la collaborazione dell'a genii a 
di stampa « Novosti >. abbiamo ottenuto 
la seguente intervista. 

E' stato ripetutamente affermato che 
il proflrammo cosmico sovietica ha un 
earattere organico, cioi include fufti i 
campi dell'ispezion* eosmica. Ci si chie
de se non sarebbe meglio concentrare 
gli sjoni su un unico e piu ravvicinato 
obiettivo, come hanno Jatto gli ameri 
cam. Quail sono le ragioni della tcelta 
di un tale programme strategico? 

Lo stimolo principle che ha spinto 
1'uomo ad use ire nello spazio cosmico 
* la sua asplrazione a conoscer* 11 piO 
possibile 1'universo. Una delle prime 
tappe di questo cammino difficile deve 
essere lo studio approfondito del siste 
ma solare di cui fa parte il nostro pi a 
ncta. I ri sul tat I di queste ricerche, le 
conseguenze che immancabilmente esse 
provocheranno nello sviluppo della so 
cieta umana, devono superare note vol 
mente l'inlziale utilita pratica delHspe-
zione eosmica che I'umanita gia regi 
stra: 1* comunlcazioni, 1* osservazioni 
meteorologich* global!, *cc. Quali po-
tranno essere questi risultatl, ancors 
lontant. • difficile prevedere. Ma I* loro 
Inevitability non suscita dubbi. P*rci6 
nell'Union* Sovietica * stato eltborato 
un vasto programma di studio siste 
matlco dello spailo cosmico • in primo 
luogo del nostro sistema solar*. Queste 
ricerche devono aiutar* gli scienziati a 
riaoivar* un certo numero di problemi 

completsi. relatfvi alia struttura dell'uni-
verso. Questo programma include lo stu
dio del nostro satellite piu vicino, la 

Intervista con Giorgio Petrov: il primo 
problema e quello di pervenire all'asso-
luta sicurezza dei voli cosmici. 

Per quali ragioni gli scienziati sovietici 
non hanno puntato tutto e subito sul 
satellite naturale della Terra 
Luna, • la possibility della sua utiliua-
none per estendere le conoscenze scion 
lifiche net campo della cosmogonia. 

Ma ci sono ragioni per ritenere che 
le ricerche rivolte ai pianeti del sistema 
solare, almeno partendo dal buonsenso 
economico, sia meglio effettuarl* non 
dalla superficie lunare ma da stazioni 
orbitaii. Bench* lo stato attuale della 
tecnica renda cosa molto r*ale la co 
siruiione di osservatori sulla Luna, sa 
rebbe meglio impiegare stazioni orbitali 
a lungo periodo di esistenza. I I precur 
sore di tali stazioni e stato il sistema 
formato datl'aggancio delle due navi co
smiche Soyuz 4 e Souyt 5. 

La Luna stessa non rappresenta ne 
t unico n* il piu interessant* obiettivo 
per lo studio del problema dell* origini 
del sistema solar* • della possibility 
eh* esista vita raziocinant* « vita in 
genere ai di fuori della terra. Lo studio 
della struttura * della formaiione della 
Luna, dalla sua composition* chlmtca. 
deve senz'altro fornire Information! im 
portanti sull'origin* della Luna stessa. 
della terra • fornire anche information! 
sulla loro evolution*. Ma lo. In quanto 
rapprcsantant* delta sci*nt* cosmic*. 
pr*f*ri*co un piano di vast* ricerche 
sist*matich*. basat* su compiti sci*nti-
fici phoritari, ad una subordination* di 
questi compiti a alngoli *ap*hm*nU. 

La preferenza che voi mostrate pei 
I'impitgo dei meccaniami automatici vie 
ne generalmente apprettata in modo po 
sitivo da parte iellopinione pubblica 
che tuttavia si entusiasma soprattutto 
se e 1'uomo il protaponista diretto de 
gli avvenimenti cosmici. In genere non 
sono compl«tam*nt* chiar* l« possibiii 
(d deU'uomo di farsi diretto protagoni 
sta dell* conquiste spaziali. Quali $ono 
i limiti ragionevoli della presenza del 
1'uomo net cosmo? 

P*nso che nell* tappa attuala delle 
ricerche cosmiche e della loro tecnica, 
le stazioni automatiche possono fornire 
un volume notevolmente piu grand* di 
informazioni. Naturalmente. 1'uomo non 
potra limitarsi a r*cepire 1* informa 
zioni fornit* dall* apparecchiatur* au 
tomatiche. Ric*rch« definitive * minu 
ziose dovranno essere effettuat* diretta 
ment* da p*raone quaiificat* nell* ri 
spettlve branch* della sclent*. Ma per 
ottenere eid la tecnica eosmica deve pri 
ma risoiver* moltl probl*mi difflcili. 
ansltutto deve psrvenir* all'acquisisione 
dalla slcur*sa dei voll ooamld. 

B' un proc*sso ch« ai pud parago 
a*re a qu*llo vtaauto dall'aviation* a 
partir* dall'inltio d*l s*colo quando ogni 
volo tugli * * r * i *ra un atto di *n>i-
amo. C diffioil* pr*dir* quando la oo-

smoiidutica raggiungera tali succesbi. 
Per avvicinare quel giorno. bisogna ol 
tre che perfezionare la tecnica, riceverc 
ogni informazione sulla struttura e sul 
clima dei pianeti. Ed e piu semplice 
ottenere cid con l'aiuto di apparecchia 
ture automatiche. Anche il perfezjo 
namento della sicurezza dei voli e dell.i 
tecnica eosmica, in particolare la sua 
fedelta di funzionamento, saranno otte 
mite con l'aiuto di stazioni automatiche 
Uno dei mezzi per acquisire la sicu 
rezza del voli deve essere il sistema 
di guida automatica delta nave eosmica 
Per essere certi dell'incolumita dei co 
smonauti e molto razionale avere un 
sistema automatico duplicato di guida 

Quali sono le principal! esigenze tec 
niche che restano da soddisjare pet 
lo sviluppo del vostro programma co 
tmico? 

E' difficile porre l'accento su una qual 
che ftsigenza principal*. Credo com mi 
que che venga anzitutto la incolumita 
t> la sicurezza, che sono poi la stessa 
cosa. Le esigenze tecniche nella esecu 
zione di un qualsiasi programma co 
smico sono eguali sia da noi che negh 
Stati Uniti. La differenza e solo quella 
che si esprime nei compiti concreti cht 
il programma deve risolvere. 

L'Vnione Sovietica ha spesso afferma 
to che le ricerche cosmiche non costi 
tuiscono un « buttar via i soldi >. Che 
pntete dire su questo aspetto? 

Sono noti, gia oggi, a tutto il mondo. 
gli esempi dell'impiego della tecnica co 
smica per il perfezionamento del servi 
zio meteorologico, per le comunicatiom. 
per lo studio delte risorse naturali del 
la t*rra, a cosi via. Non ho dubbl che 
l nuovi mezzi di ricerca. che a piano 
dintto ci attendiamo dallo sviluppo del 
la tecnica eosmica, darsnno all'uomo 
poteri tali sulla nature che fors* mu 
ttranno tutto il corso dello sviluppo 
deirumanit*. L'ho gia d*tto sJI'mino 
dalla nostra convarsation* * a cio ri-
tomo perch* vorr*i che qu*stn pemiero, 
questa id * * ch* ci guida dlventl chiara 

e cara a tutu gli uomim della Terra. 
Per saper guidare la natura. per lihe-
rare gli uomini dalla siccita. dalle a!lu-
vioni, dai terremoti. dai tifoni e da altri 
fenomeni catastrufici. 1'uomo deve pene 
trare pn.fondamente in tutti i misteri 
della natura, capire le leggi del suo mo 
vimento e del suo sviluppo. Ma questo 
e impossibile senza le ricerche cosmiche. 
Uno dei compiti piu ravvieinati e alio 
stesso t«mpo di maggiore prospettiva 
o quello dello studio deU'attivita del 
Sole e dei legami Terra-Sole. Perche 
non vi sono dubb) sulla grande influen
za deU'attivita solare non solo sui fe 
nomeni naturali terrestri, ma anche su 
e,\\ uomini. 

Le ricerche cosmiche hanno assunto 
i/ earattere di una competizione fra 
I'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Sel 
mondo si considera che questa compe 
uzione non ha solo contenuto tecnico 
•icienlifico, ma che gli inttressi nazia 
noli e di prestigio politico vi assuma 
no un arand* ruoto. In ch* misura e 
ragionevole attendersi una collaboraxio 
ne ij\\ernaziuna\e in questo campo? Da 
:he cosa potrebbe e$$a cominciare? 

La collaborazione scientific* interna 
zionale e gia cominciata. Essa si espri 
me anzitutto nello scainbio dei dati sul 
le ricerche cosmiche. che avviene tra 
nute il comitalo internazionale per le 
ricerche dello spazio cosmico, le con 
ferenze internazionali. i convegni, I* pub 
bhca/.ioni stampate, eccetera. Gia si re 
gistrano esempi di collaborazione diretta 
Ira i servizi meteorologici dell'Unione 
Sovietica e degli Stati Uniti, di un cer 
to numero di esperimenti comuni fra 
noi e gli scienziati della Francia e dei 
paesi socialist!. E' solo I'inizio ma non 
ci sono dubbi che questa collaborazionr 
sara fruttuosa. Ritengo che tutti gli uo 
mini ragionevoli della terra debbano sa 
lutare un estendersi massimo di tale 
collaborazione e favorirla per quanto 
possibile. Perd. purtroppo, non c nella 
mia enmpetenza garantire l'attuazione di 
questi auspici. 

n O S S I A M O datare con grande prec, 
* sioo* l'initio deH'enploraziane de'.la 
Luna. L'esplorazione della Luna da p<*r 
te deU'uomo e cominciata esattamente 
trecentosessama anni fa. neH'^state del 
1400, a Padova. quando Galileo Galilei 
punto sulla Luna il suo c cannon* ov-
vero occhiaJe ». La superficie della Luna 
risult6 all'occhio del primo esploratore 
«per la maggior parte inuguale. p^r 
le molte eminenze e cavita che vi si 

scorgono merce del telescopio; delle qua 
li eminenze ve ne sono moke in tuttn 
e per tutto simili alle nostre p;u ar.pre 
e scoscese montagne, e vi s« ne sc*v 
gono alcune tirate e continua/ioni lun 
ghe di centinaia di mjgJia: altre sono 
in gruppi piu raccolti. e soiivi ancora 
molti scogli staccati v >>litari. r:p;d, 
assai e dirupati: ma quello di c'ie -̂
e maggior frequenza. sono alcuni argi-
ni... assai rilevati. li quali raecinuioiK) 
e circondano pianore di diverse gran 
dezze. e formano \ar:< figure, in.* !a 
maggior parte circolari... *. 

I risultati della esplorazione deH'ot-. 
chio at tra verso il tele»eopio. mcraviglio-
samente « fotografati • da Galileo nella 
panoramica sopra trascritta. furono vio-
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leniemente comtstati da^ii AY.~'K(-lie*) 
tomiati. < Quelle appario/e ...v :ie voi 
dite. di nionti. di scogli. di arg.ni. d; 
valii. etc- son tutte illu3i<»ni: e 10 mi so
no ritrovato a »entire in puhblico di
spute sostener gagliardamente. contra 
a questi mtrotiutton di n nita. che ta 
li apparenjee non da altro proven^ono 
che da parti ineguaimente opache e 
perspicue. delle quail interiormente ed 
esteriormente e compost* la Luna ». 
Cosi rinvnaginario Simplicio, I'aristote-
lico interlocutore dei copernicani e gali 
ttiani Salviati e Sagredo. np.ie nel 
DMogo dei massimi sixtemi Jlli argr>-
menti che Galileo si era * ritrovato a 
sentire in pubbliche dispute ». E' neces-
sario. dice Simplicio, che la superficie 
della Luna, sia non gia aspra e sea 
brosa. ma di un « pulimento e lustro su 
periore a quel si sia specchin piu ter-
so >; * necessario perche non cmlli la 
contrapposizione aristotelita. fatta pro 
pria e « dogmatizzata $ dalla teola^ia 
della Controrirorma. tra Terra e Cielo. 
tra una Terra corruttibile e mutevole 
e un Cielo cristallino perfettissimo. nel 
quale gli astri sono incastonati come 
gem me. 

Nella storia delie scoperte scientiii 
che, vi e sempre un atto di pensiero, 
un'ipotesi mentale cht- precede I'esjH.' 
rimento, che jndirizza I'esperimento in 
una determinata direzioiK' Colombo 
voJse la prua ad Occidente perche ave 
va in mente I'ipotesi di una « via delle 
Indie > piu breve; Galileo non si coiivm 
se della ugual natura di Terra e Luna 
* astri dopo l'osservazione astronomitvi 
ma anzi — viceversa! — punto il tele 
scopfio sulla Luna per trovan- conteitii t 
sperimentale alia idea che era gia nella 
sua mente del earattere non privilepa 
to dell* Terra, della perfetta simmetna 
Terra-Luna. 

La «meccanica dei corpi terrestri e 
eejesti > 6 chiamata da Fedehco Engels 
la c scienza naturale piu element are v. 
E* in effetti la parte della scienza nm 
derna che per prima giunge ad un.i 
« certa compiutezza » alia fine del lTIKi. 
al termine del primo periodo di svilup 
DO della scienza modern a, nata ml 
Rinascimento; € accanto ad essa. al 
suo servizio, la scoperta ed il perfe
zionamento dei metodi matematiui ». 
(Anche questa affermazimie di Kneels 
e esatta; basta pensare a Newton, che 
e insieme il fondatore della iu<iccan;e.i 
terrestre e celeste, e — con Leibniz. — 
del calcolo infinitesimal*;, strumento in 
dispensabile per dedurre le leg^i di mo 
vimento dei pianeti dalla legge di gia 
vitazione universale). Questa K'aiuJu^.t 
costruzione: la meccanica celeste, com 
piuta tra la fine del 164)0 e I'inizio 
del 1800, tra Newton e Laplace, ha m 
me suo presupposto una ipotesi per 
noi oggi owia , e che costo invei-.> 
grande sforxo e grandi lotte: l'ipote.si 
della omogeneit* della materia, la ipo 
tesi che i movimenti celesti e quell: 
terrestri siano regolati dalle medesime 
leggi generali di movimenlo della nu 
t*ria. 

La meccanica celeste non fntngrafa 
gli astri, bensi li rappresenta trasfigu-
ratj e semplificati, ndotti ai loro para-
metri schematici, in movimento in uno 
spazio anche esso schematico, mentale. 
in un tempo « linear* > che e appena 
la trama della durata reale, una estre 
ma semplificazione mentale della ere 
scita evolutiva e storica. L'immagine 
scientifica dellUniverso non e I'unixer. 
t»o: ^, piuttosto, una ricostruzione men 
tale schematica dell'imiverso. Pure, e 
proprio questa costruzione mentale che 
permette di dominare i fatti reali l.o 
esperimento concretn ha come premess.i 
una esperienza mentale. condotta nop 
sui fenomeni fisjci ma sui loro i mo 
dell! », Anche il viaggio reale sulla Lun I 
presuppone un « via^gio scientific<i >. 
fatto nel modello meccanico del cielo. 

11 modello meccanico del cielo, lo 
abbiamo gia detto, fa parte delia scien 
za classics. Perche esso per6 diventas 
se utilizzabile operativamente (base di 
un viaggio reale!) era necessario che 
le leggi matematiche che regolano i 
movimenti, le orbite, le traiettorie cele
sti diventassero effettivamente calcolahi-
li, e anzi rapidamente calcolabili. 

E' diffusa 1'opinione — cosi almeno 
mi sembra — che le mac-chine cal-
colatrici elcttroniche. i mcccanismi ci-
bernetici (di autoregolazione>, in una 
parola la automatizzazione di procedi-
menti e comportamenti che sembrava-
no esclusivita deU'uomo. siano una con-
quista strettamente tecnologica. In veri-
ta. dietro 1'automatizzazionc c'd il con 
cetto di automa. a monte della tecnolo. 
gia e'e la analisi mentale. E anche 
m questo caso, alia radire e'e un fatto 
ch* possiamo ben chiamare filosofico. 
cio* di imposta/ione, di orientamento 
generate; vi e la ipotesi che molte fun 
zioni fino ad oggi compiute esclusiva 
mente dal cervello umano possano es 
sere svolte da macchine. 

Non e p*rci6 fort* del tutto inutile 
sottolin**re da una parte il fatto che 
il viaggio deU'uomo sulla Luna pre 
suppone un lungo viaggio della mente. 
un modello mental* della Terra, della 
Luna, dei razzi. delle loro reciproche 
attrazioni • delle loro orbite. dall'altra 
il fatto che un simile ardito viaggM 
ha com* sua premessa. remota ma es 
senziale. atti di coraggio int*ll«t*«alt\ 
rivolutioni della m*«s*. 


