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Soyu: 

Ha fatto un buon lavoro 
la carovana spaziale « » 

Fltipcanka, Volkov e Gerbatke sono atterrati dopo I'ettantesima orbita, a 25 chilometri daNa zona di attefragfie M a 
Styiz 6 — Sana In perfette cendizieni — Ferse eggi il riant ra della Saynz 8 di Shatalav — I risultatf dai primi asami daNa 
carattertsticbe di mebilitt a dafli impianti di propalsione — Navi cisterna in orbita par i pressimi vaii — Saeanvi 

« Stella ressa» e state gU scalta il sistema piu ai i t ta par la saldatnra easmica 

CM attronou-
M FIHpcenko, 
Votkov • Gor-
botfco dopo il 
rientro con la 
Soyuz 7 *c*n-
dono sorridon-
tl do uno de-
0li etkoHerl <M 
rocuporo (a si
nistra). A ds-
stro, uno doi 
piu noM dis*> 
gel deH'astro. 
notita Loonov 
sulla soldaHi-
ra doi pozzl di 
una base ipa-
ziale in orbit*. 
II diaoono e 
stafo pubblka-
t* \erie Ptoses 
do** Prwvda. 

Dalit Mftra redazione 
MOSCA, 17 

L'operazione carovana co-
amka tl awia alia conclutio-
ne. Anche i tre della Soyuz 7 
tono rientrati a Terra poco 
dopo meuogiorno, a venticin-
que chilometri di dittanza dai 
punto in cui erano atterrati 
ieri i colleghl della mmero 6, 
net Kazakhstan. Filpcenko, 
Volkov « Gorbatko, accolii dai 
sollto ttuolo di tpeclalisti e di 
amid dopo il contatto morbido 
con il suolo, sono apparsi in 
buona iolute come poco dopo 
hanno conftrmato i primi con-
trolli medici. 

La manovra di rientro si 
e svolta sulla stessa rotta se-
guiia ieri dalla Soyuz 6: anche 
la Soyuz 7. dopo I'abbandono 
delta parte inerte della nave. 
e pervenuta a contatto con gli 
strati $uperiori dell'atmoafe-
ra al di topro dell'Africa. Pro
cedendo in dlretione nord-ett 
il modulo di atterraggio ha 
tfruttato U frenaggio aerodi-
namfco la evi fate critica si 
i tvolta nello npaxin compreto 
fra le vertieali della capital* 
Congolese Brazzaville e della 
club egiilana di Annan, La 
dlacesa e proteguita altraver-
to la penitola arablca § la 
Pernio e quindi sui cieln del 
Kazakhstan. Come al solilo, 
quando la navicella $i e fro-
vflfa a died chilometri di al
tezza »l tono aperti i paraca-
dute e in proaslmlta della 
Terra norm entrati in atione I 
contropropultorl che hanno de-
potto dolcemente t'involucro at 
tuolo. 

La mission* delta Soyuz 7 
ei e conclusa alia sua otton-
Ultima orblta. dopo una maUl-
nata essenzialmente mpiegnta 
dall'equipaggio nei preparatwi 
della manovra terminule. Ks-
10 ha potuto tuttavia nelle 
prime ore del giorno attuarc 
una nuova serle di verifiche 
det metodi di navigazione au-
Umatica e di orientamento ma 
filial* che. come si to. sono 
ttate una coitante del lavoro 
di tutte t tre le unita. 

La televiaione ha mandato 
4n otida un reportage daUa in-
na dell'atterraggio e coti mi-
Wonl di pertone hanno potuto 
ivere la cognlsione visit*) del-
laesoluta normalUd dtlla de-
Ucata operatione. 

Nelle ulthne ore della gior-
nata di tort, le due Soyui ri-
naete In orbita avevano attua-
to iwove manovre di ovvicina. 
mtnto § di dietanekmonto: la 
maagiafe atttvttA era ttata 
eepUeaU, appunto, daUa nave 
rientrtHe oggi, poiendo « IM 
eeaurke hitta Id parte di car-
buroMe HON dettbata all'ope-
ration* di rientro. tn propo 
fito, 1) eufpumento tettlmana 
U delUe IivMtlt fornlace ita-
tera altmni 4*M tulle oaratte-
rUtiche 41 nobUUd oferte alle 
toyui dasii rmptonii propul-
fort, Tate motim rteuUa ab-
Httama grande eppure intuf' 
mewtl • condufte un prolun-

gato programma di manovre 
come innalzamento dell'orbita 
e cambiamento det euo pia
no di acorrimento. 

Quetti UmHi derivano natU' 
ralmente dalla qmntita e dalla 
qualita del propellente. Si ta 
che la sola manovra di pattag-
gio da un'orbita di duecento 
chilometri di altezza, ad una 
di mille (cid che la macchina 
i in grado di fart) impMca lo 
tmpieao di circa la setta par
te delle riserve di carburante 
mentre per cambiare il piano 
dell"orbita anche di soli aette o 
otto grodi ae ne va un terzo 
del propellente diiponibile. 
Ora, <> un peccato che una 
macchina dalle notevoll qua
nta di manovrabilitd e di ca-
putma delle Soyuz aia vincola-
ta alia #chiat?ifu del carbu
rante. SI pntrebbe dotarla di 
«trbato{ piu grandi ma cio 
ne altererebbe il peao e richie-
derebbe un miaaUe vettore 
molto piu potente. Non tern-
bra ch# i sovieticl al orienti-
no verso queato soluzione. Se-
condo quanta laariava capire 
ieri Beregovoi. VURSS i sod-
ditfatta delle posttblUtd offer-
te dalle Soyuz • punta le aue 
carte au di eaae in fatto di 
naviaazione e lavoro orbital?. 

Non rimane quindi che una 
pronpelHua: inwiar* nelle or
bit* navi cinferna capaci di 
rifornire in volo le untta nia-
zlonanti. evitandn in tal mo-
do i coatl apoventoxi di un 
piano di pntenzUmento del 
mlnaUi ora ditponibili. 

La giornata della Soyuz fl <» 
traerorjia ricalfando, tenia 
partlcolorl novltd. In achema 
lavorativo dei giorni acorti 
con in meno, naturalmente, il 
coordinampnto delle ritewuio-

Lanciato 
nell'URSS 

Cosmos 302 
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K' HtaUi Iflnclalo 0|(ii rw>IU 
Urtimio ,S<ivie1ir« il (mtellitr let-
rewtrr arliflcklo Coimot S02. 

A Ixvdo del sAtellit* sono ln< 
HtalUite apparocchieturc scion-
tiflche detlinale a proaeiuir* 
1« ricotcho dtUo spoiio conmloo 
in oonformiti al programma 
preoootntomtnU annunowto. Lo 
apporecchlotur* funzionano nor-
malmenio. 

II tatoUlle * tteto D W « M in 
orbit* con i MguanU p«romo-
trl: pcriodo InlilaJo di rlvolu. 
time minuU »,7; apofoo MO 
km.; perliM 202 km.; loclina-
tioM otbllalo 16,4 gradi. 

Ottre all* apparocohlaturo 
Hciontiflohe « bordo dpi oat*!-
Ut* sono ineUliaU: un rodiotfo-
MiwtUtorc cho funiUma aulla 
frequenn di 19.U0 mogthorti. 
un •Istoittt radio dootuMto alia 
miauraikmo aoetUi dofU *)«-
nwnti orbiUli, un liatotna ra-
dtoUlomvtrioo per lo tMtmis-
•iono a terra di daU aul tw 
•taMnMnto dofll 

ni e degli esperimentl con le 
altre navi. Durante un collega-
mento radio tvoltoti alia 67.ma 
orbita. Sciatalov ha comuni-
cato che atava continuando a 
perfezionare i nuovi metodi 
di navigazione autonoma il cui 
fine $ di mettere Vequipaggio 
in grado di determinare i pa-
ramefri orbitali tenia iX con-
corto di informazioni etterne. 
Oltre a quetti accertamenti, 
sono state seguite le ricerche 
mediche periodlche e le sedu-
te fotografiche verso la super-
fide terrestre e il euo manto 
nebuloso. E' stato osaervato il 
formarti di un ciclone al di 
sopra dell'Africa, coal come 
nei giorni acorti erano stati 
seguiti Vuragana € Jennifer* 
nell'Oceano Padfico e « Juga » 
nei press! dell* isole Bermude, 
e un ciclone al di aopra della 
Siberia. Dal tono di queate in
formazioni. sembra si poasano 
escludere per le proatime ore 
fatti tecnici apettacolari. Pro-
babitmente quetta volta Eli-
,iee»> non pofro, Iibrar»i nei 
vuoto cotmlco come aveva po
tuto fare in occaaione della 
tua precedente avventura spa
ziale. 

Sulla stampa sovietica frat-
lanto I'aroomeWn che domina 
i commenti tecnici rimane fa 
etperimento di saldatura n̂ I 
»>uo(o e netrimponderabiHto. 
po«ifivam*nf« condotto ieri. 
prima del rientro, dalla 
Soy.iz B. 

Stellfl RORSH rirclo che all 
tcienxaiti hanno gia faUo In 
loro scelta dot tre diuersi 
metodi impiegati da Kubatsnv. 
preferendo quello della soldo 
tura a futione con razti elet-
tronici. I A scelta e deriimto 
dai caraltere ideale del rwofo 
naturale tpinto per la di u-
tinne dei ranol X eleitroni e 
per la possibility di impieoare 
energia aolore per il rlacal-
damento dei petzi. Tale me-
todo. inolfre. ha il vantaaain 
di realittare fa wldatura fra 
carpi solid! di diferente com-
posfiione chimira e quindi an-
che non metallic!. Per In pri
ma folia, nei delineare le pro-
speffit'e di rostrurioni orbifa 
II di grandi dlmentionl. il aior-
note fa rlferimento all'istaUn-
zlone di antenne. dealinate alle 
cnmunlcazioni radio verso le 
region! interplanetarie piu Ion 
tone, di almeno un chilomelro 
di diametro. 

Domani. con I'ulthno rientro. 
sard aiorno di coneun(itH). Si 
potra cost moalio delineare 
it btlando di wn'itnpresa oo-
sptcwa che ha ovuto un forte 
eietnento spettaoolare initiate, 
ma II cui cottrutto va indivi-
dwato net campo della reale 
feuHuotka di conotcente e 
di tpoTimdfilatiord: fiullfl che 
abbia a che wdere con una 
dimoetrazUme sentasionalisti-
cd. ma un progretto veto tul 
piano tecnoloaico, tcientlflco 
# addettrativo. 

into Koggl 

Una parola che soltanto nei cosmo assume il suo reale significato scientifico 

Sulla terra il vuoto non e vuoto 
Gli aquivoci darivanti da una applicaziona convenzionale di signtficati • Anche il « vuoto assoiuto» realizzato in laboratori 
terrastri b assai diverse da quello che si trava oltre i confini della nostra atmosfera - II sottile ed inaliminabile strato 
di ossido a di grassi che impadisce un reale contatto fra due superfici metalliche - Gli enormi vantaggi della saldatura spaziale 

I compiti della « troika >» 
« . -̂— . , < <tt — fm m r~ ^ • ' ' —~ ^ ' ""* 

Valentino Tereshkova: 
«presto voli per mesi» 

BUDAPEST, 17 
A Budapest, dove si trova per il congresso della Fcderasione 

mondiale dei smdacati, ValenUna Tereshkova. Tunica eosmonauta 
al mondo, ha ctetto che il compito delle tre navtcelte « Soyui» lan-
ciate dai sovietici era di preparare, per una data future, la prima 
stazione orbitale sovietica. 

La dichiarazione della Tereshkova sembra indicai* ch« gli astro-
nauti sovietici non avevano in programma un aftjtanciamento oelle 
tre cosmonavl come si era pensato in Occident*. 

La eosmonauta ha detto ai itiornalisti: « La formasion* in volo 
di tre navioelle "Soyuz" costituisce una fase nella realixsaiione 
del proftramma di ricerche spaziali. Quesio progTamma mira a 
realitzare nuove esperienae spa/iall ed a condurre nuovi processi 
industriali Si tratta dolla prima fase di un ampio programma di 
ricerche durante il quale nello spai-io verranno tperimentati nuovi 
processi di lavoro. 

II compito della " Troika " era di reatiuare una fase esaensiale 
per la oostrusJone della prima staxione orbitale spaxiale. Su quest* 
stazlonl i cosmonautl. ingegneri. tecnici « medici lavoraranno in-
sirme. Tra non molto l'uonx> intraprendera voll spasiali di lunga 
durata anche di mesi. Naturalmente anche 1* donne tono pronte 
per quest! lunflhl voll spaziali. non fosse altro perche gli uomini 
non possono essew lasciati soli nello spano per un tempo cosi 
lungo, altrimenti farebbero una grande confustone». 

P«r |« Soyuz m«teorologia cosmic* 

Da terra le prevision! 
sui cicloni radioattivi 

MOSCA. 17 
\xt rlcetrhc sulla salvagu dia Halle radiazionl effettuat* du

rante il volo di formation* delle a^tronavi « Soyuz » consentiranno 
di arcumulare material* presioso per e la bora re un si stoma di pro-
tezione delle astronavi dalle radiazioni: senve oggi la « Meditsm-
skaya Gaseia». 11 vasto programma dei tre laboratori spasiali 
comprendeva k« ricerche medico-blologlch* deU'influenta del fat-
tori del volo spaziale suH'organismo umano. 

Dopo aver rllevato che 1'Unlone Sovietica e la patria della me
dicine tpasiale. i candidati in scions* tecniche G. Kovaliov e 
L. Smtrennyj lllustrano detiagliatamonte ai letter! come gli sci*n-
ziati sovietici si approatano a risolver* i problem! della protetion* 
anti-radiaik>ni. 

Durante la preparation* al voli si analiiaano le caratteristiche 
delle radiazionl lungo la rotta, che viene «tondata » mediant* una 
appatwochtatura spaciato dosimetrioa fissata sui Mteliltl artificiaii 
della torra. 

Vlene determinate ancho la probabUlta di eventusll potonti *»plo 
akMd solarl durant* i voli e si effettua il calcolo della proterione 
dalle radlaitonl oorpuscolati che 1* accompagnano. Sulla situasione 
viene pol omesao un v*ro * proprto bollettlno quoudiano dl pre-
viaioni per i oosmonauti. 

L'appareoohlatufa che si trova nella aetion* orblUl* protegge 
i pilot! spasiali dalle radiazioni. Nella piccola sfarmaoias di 
bordo si trovarm anche prrparati farmacocnimici tpedall ch* eon-
pantos* at rtdurr* 1'attene nooiva dell* radtaikmi. 

Nol corso deU'lmproaa rea-
lizzata dalla «Soyuz 6», la 
quale, per la sua stessa strut-
tura, come speclficato gia 
ftll'lnirio del volo, non era 
dwtinata a congiun^ersi cozi 
altre cosmonavi, si e parlato 
piU volte dA «saldatura», ed 
ancora piu di « vuoto ». 

Tall termini e tall notixie 
hanno laseiatn perplessi mol-
ti lettori. abltuati ad attrtbui-
re a tali v oca-bo 11 e a tali 
concetU un significato tipico, 
convenzionale, denvato dalla 
aaperienz* « terrestre w e dal
la vita e dai lavoro d'ogni 
giorno. 

Cominclarno dai concetto dt 
«. vuoto». Fino a pochi seco-
11 fa, quando le conoscenze a 
proposito del gas e della stes
sa atmoafera erano assai limi-
tate, e venivano accettati per 
valid! concetti declsamente er-
rati, H vuoto » si definiva qua-
lunque zona cntro la quale 
non foaae sistemato un soliao 
od un llquido. Nei linguanio 
comune, anohe o«gl si defini-
poe « vuota • una stanza prl-
va di moblli, o una hottlgHa 
dalla quale il contenuto sui 
stutn vursato; quando uno 
sfortunato alpinista c.ide du
rante un'ascensione, le crona-
ohe rlportano il fatto dicen-
do rihe 11 malcapitato « e pre-
cipitato nei vuoto ». 

In realth, questo tipo di 
vuoto non e tale, in quanto, 
in prMnnzn d'atmosferR, ognt 
zona che non * occupata da 
vin solldo o da un llquido. 
e (K'cupatn daH'atmosfera. E 
cioe da itn miscugllo dl aso-
to, osslgeno, vapore a'aoqua, 
anldrkte carbonlca ed altrt 
elementi o composti alio sta
to gamoso. 

In eipoche piii recent!, ven-
ne dlmostrata, nlevata e va-
lutata fi9lcamente la presen-
za dell'atmosfera, ne venne-
ro studlate e definite le ca-
ratterlaUche e gli effettl, e in 
molti casi, ai pose il proble
ms di aliontanare 1'atmoafe-
ra da determinati recipient I, 
per ottenere oertl riaultatl e 
per poter eftettuara dotartni-
nati procoasi teonologicl. Una 
lampadma deve osaero « vuo-
tata» dall aria normalo, e 
« riempita * dl un gas inert*. 
iTna valvola termoTonlca, un 
tubo elettronlco, tl clneacopio 
dl un televisore, debbono es-
sere « vuotaM » e cio* priva-
tl dell'aria, per poter funaio-
nare. 

II concetto dl «vuoto a dl-
venn* coal preolso, anohe se 
fl termlne oonttnub e omul* 

nua ad eaaere usato In rr.a-
niera tmpropria. Si parla ca 
munemente dl « grado di vuo
to », e lo si misura t lo si de-
Wnlsce in base alia pressio-
ne residua ohe regna entrj il 
recJplente « vuotato ». 

Sulla terra, in presenza di 
un'atmosfera (ed anche au un 
altro corpo celeste provvisto 
di un'atmosfera) si iricontrano 
dei limiti tecnologici e fisici 
alia realizzaztone di un « vuo
to » spmto oltre certi limiti. 
I reeenti progreasi nei cam
po delle appiicazioni e delle 
ricsrohe nuclearl. nei campo 
della produzlone di semicon-
duttori, in biologia eec. han
no condotto al perfeziionainen-
to delle macchine. delle ap-
parecohiature, dei alstemi. per 
ottenere un «vuoto» assai 
piu spinto oh* non nei recen-
te passato, ma entro tuna ca-
vita «vuotata» sussistono 
sempre material! metalhci, 
matTlall di sigillo. materia-
li lubrtficanti, dai qua!! si 
staccano atomi e molerole in 
numero molto elevato: se oi 
si osprime tn termini di pres-
sione, si ree:lstrano valorl mol
to baooi, ma se ci si espri-
me in numero di atomi e di 
molecole hben, esistenti in 
ogni centtmetro cubo di spa-
«lo def inito «vuoto», pom-
paiono sempre clfre sepulte 
da un elevato numero d, zeri. 

La terminologia comune 
continua a parlare di «vuo
to ». ma in realta 11 fisico ed 
il temologo intenrtono con 
questo termin? una 7ona ove 
la materia e sempre presen 
te. anohe se molto rarerfat'a. 
Questo concetto vale anche 
per lo spario cosmico, che 
non puf> dlrsi «vuoto» in 
senso aasoluto, ma coMItuisc* 
una zona ove la materia e 
estremamente rarefatta. tanto 
ohe. H contando» gij atomi e 
le partloslle nuoleari, presen-
ti per uraU di volume, si ri-
levano a numeri modestissimi. 

Sul.a torra, aunque, anche 
con i sisteml pit) avaniatl per 
«fare 11 vuoto», si na sem
pre una presorts* aonslbllo ed 
appressabile di materia alio 
stato naaoao. Nei coamo.al 
dl fuori dell'atrnoafera, la ma
teria 0 anormemente rarefat
ta, e queata different* dl va
lor! ha un oftetto coepicuo, 
oh* appunto e atato atudia-
to, per la prima volta, dai-
riraxofner* dl bordo della 
« Soyu* 0 x. su tutta una ae
rie dl fanomeni. 

In partlco.are, anche in un 
ambiente ootiddetto « vuoto •, 

sulla terra, un pezco metalli-
co rioulta sempre ncoparto 
da uno strato sottile di oasi-
do a di graasi o pro-
dotti sgraaaanti; comprimen-
do l'una contro l'altra due 
superfici metalliche, per quan-
to pullte e lucidate, tra le due 
superfici rimane uno strato 
fislcament* conaistente di 
materia « estranea n, costitui-
ta da atomi o molecole gas-
sose, da ossldl e prodotti or
ganic!, Dal punto dl vista fi-
sico, non e quindi poastbile 
sulla superfici* terrestre, an
ohe nei piu attrezzato dei la
boratori, matters veramente 
a contatto dlretto l'una con 
l'altra due superfici metalli
che-

Nello apazio extraterrestre, 
la coaa e invece possiblle, in 
quanto in tale zona, la mate
ria e cosl rarefatta, da non 
avere le conaeguenze suae-
cennate. Una superfici* metal-
Ilea, una volta decapata, agras-
sata, pullta. e eaposta ne! co
smo, si mantlene tale; rieul-
ta poasiblle accostare e '-otn-
prlmere l'una contro 1'iltra 
due superfici metalliche, sen-
za interpoaizione di pelhc >le 
d'ossldo od organic!)*, o di 
molecole liber* In quant!ta 
apprezaabile. 

Le prime esperlenz* hanno 
insegnato che. In queste con-
disioni, un certo numero di 
metal li si salda, di ret t amen-
te a freddo, e cioe due pez-
tl dello stvaao metallo, premu-
tl l'uno contro 1'altro, dlven-
tano un peczo solo. In alln 
casi, e poss4bile renliczare que-
sta unlone dlretta riscalaan-
do mod*ratam*nte le auperfi-
c! a contatto Sembra possi
ble poi, premrndo e riscal-
dando modestamente, wldire 
metalM dlverai, con «a^cop-
plamenti » che aulla terra non 
sono possiblli. 

Dal punto di vista « spasia-
le » la cosa ha 11 maaslmo ri-
lievo per due motivi oppo. 
stl: mette in luce la pocsi-
blllta dl aottietnaro segmenti 
ed *lom*nti meocanici porta-
ti in ortjlta l'uno dopo l'al-
rro, semplioarnent* aocostan-
doli e premendoli l'uno con
tro 1'altro; rlleva il pericolo 
che 11 fenomono si vorlfichl 
epontan*am*nte, ove inv*c* 
due organ! dabbono rimane-
re diatlnti e mobili l'uno ri-
spetto all'altro, oostitutndo un 
« grlppafg'o da vuoto », p*n-
coloso ouanto dlfflcilnvmt* 
prevedibile alio stato attuale 

Giorgio Eracchi 

Le Soyuz 
tornano 
a terra 

planondo 
per un gioco 

di equilibri 
MOSCA. 17 

Le navi della ser:e Soyuz 
sono dot ate di uno special* 
sistema di discesa guidata. di 
cui fanno pane un dispo«:T.i-
vo di calcolo d: bordo. con-
gegni ldroscopic:, nvelatori. 
Que/ta ohe e una de-e p:u 
complesse fasi del volo co-
smico viene lllustrata dai set-
tunanale Nedelja. 

Per il rientro da un'orbit* 
circumterrestre, si possono se-
guire aue tipj di traiettone d: 
discesa- quella bahstica * 
quella planata. Seguendo quel
la balistica la cabi la di di
scesa vola come un corpo in 
caduta libera Su d< essa &&.• 
scono solo due forze- 1'nttra-
zione terrestre e le resistenza 
opposta dall'atmosfera. La a.-
scesa e molto brusca e lac 
celerazione raggiunge quasi il 
limite delle nostre capacity 
fisiohe 

Inoltre. durante la caduta 
con traiettona bahstica 1'invo-
lucro estemo della cabina ^u-
bisce un forte nscaldamento. 
Ci6 costringe I costruttor: a 
proteggerla con una valida ca. 
pertura termoresistente. a cui 
strato estemo brucia, pr?»er-
vando pert) la catxna. 

La discesa bahstica fu quel
la soguita dalle prune navi 
sovietiche, le Vostok e Vo-
$kod. Le Soyuz. invece nei 
rientro a terra planano. 

Questo tipo di discesa guida-
ta consists essenxialmente n?l 
fatto che la forza ascensio-
nale che appare durante il 
movimento della cah>.na at-
traverso l'atmosfera. fa segui 
re alia cabina una tra:etto-
na abbastanza alhingata. Nei 
corso di essa non si vsrifi-
cano accelerazioni esaser\;e. 
Modificando la direzione del'.a 
forza ascenzionale si puo re-
golare 1 "altezza e la durata 
del volo. Percid. la traiettona 
di discesa planata e sempre 
piu lunga di quella bahstic.i 

La cabina di discesa di una 
Soyuz ha una forma eomples-
sa, che ricorda quella di un 
fanale di automobile. II cen-
tro di gravita della cabina 
si trova spostato rispetto al-
l'asse dl simmetria, percib du
rante l'entrata negli strati den-
si deU'atmosfera la cabma 
viene orientata ed entra nel-
l'atmosfera secondo un deter
minate angolo di uicidenza, 
che resta costartte. Infatti sor-
ge la forza ascensionale. 

L'angolo di incidenza e in-
variabile. Per modificare la 
.orza ascensionale, noe ren-
dere la traiettona di discesa 
piu allungata o piu vicino al
ia verticale, occorre dare una 
inclinazione alia cabina. Sc 
non vj e inclinazione, la for
za ascensionale agisce ver<--r> 
l'alto e ne impedisce rabbas-
samento, se l'inclina7ione c 
pari a 180 gradi la forza 
ascensionale e dtretta verso ,1 
basso « accelera la discesa 

Durante la messa a punto 
della cabina su un asse lon-
gitudinale si verifica la Ae-
viazione dell'intera grandez-
za della forza ascensionale e 
la sua scomposizione nella 
componente verticale °d m 
quella orizzontale. Modifican
do la gTandezza della compo
nent* verticale della for?a 
ascensionale della cabina, e 
possibile durante il movim<?n-
to nell'atmosfera terrestre re-
golare 1'altezza modificando 
in questo modo la lungh<ir,ra 
del volo. 

A migliaia di chllomfrtrt 
dalle frontiere deU'URSS, il 
comandante della Soyu fl 
Oheorghi Shonin, utili77an1o 
il congegno a cannochiale. ha 
orientato la nave su tre dirr-
zion), girandoia In modo ehs-
l'ugello dei motor! frenanti n-
sultasse dlretto tn avanti, se
condo il vettore della veloclta. 
ed ha acceso le apparccclua-
ture per la discesa automat
es. In un punto dell'orbtt.i 
stabihto in preced^nza ha ac
ceso i motori frenanti. F>«: 
hanno fatto diminuire la velo
clta della nave, facendo inch 
nare la traiettorla 

Al momento stabiMto, aulla 
baa* del dioposiMvo dl conian-
do a tempo, la cabina di d;-
ecesa si slacca aal bljconi 
di congiun2lone. In quello stes-
ao minuto rntra in funzione 
il sietoma di dssceaa guidata. 

Quando la cabins e entrata 
nall'atmosiera, il diapositivo 
dl calcolo dl bordo ha in pra-
tlca miaurato 1'accelerailone 
ogni momento, paragonandolo 
con 1'acceleraMon* prevista 
dai programma ed ha deter
minate au quale traiettorla la 
cabina sta volando: se au 
quella calcolata, o su una p»u 
alta o piti baasa. 

Se vi e una doviasione il 
congegno di calcolo ne deter-
mina la grandpz?a e calcoia 
l'angolo su cui incllnare la 
cabina, per accrescere la for 
aa ascensionale e dirigere ji 
movimento esattamente sulla 
traiettorla prevista. 

E rafgiunto 11 punto massi 
mo di aovraocarlco, asso quin
di d*cr*sc*. e la veloclta d*i 
la cabina scende a 30 metr. 
al aocondo, 

Alia quota di circa 10 Rh'-
lometri antra automaticamente 
in aaione 41 sistema di para-
cadut*, Da prima si apre i! 

Gracadute piii piccolo, che 
una asion* frenant*. e do

po un po' si apre 1'enorme 
cupola arancione del paraca-
dute principal*. La na\p 
scende dolcemente. I* terra 
e sempre piu vlclna. t d 
entrano msleme tn aiion* i 
motori di frenaggio a polv*r* 

fer l'atterraggio dole*. LA 
oyut-t * aulla) term. 
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