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CHI FA \A P01JTH A ESTERA IN ITALIA? 

Un occhio all'ambasciata 
degli Stati Uniti e 
I'altro alle Botteghe Oscure 

Che cesa • state la polHka aHanfca - La «sceHa di crvilta » M socialtemocraHci 
I problemi pojti di frwrte al PSI - Le origini di eerie posizioni nuove nella DC 

Se oggi tra le forze poli-
ticbe italiane si discute — 
ancora poco, e vero, ma pur 
tuttavia si discute — di po-
litica estera. cio accade per-
che quest* e troppo intrec-
ciata alia politica interna 
per restare estranea alia 
crisi che ha investito il cen
tro-sinistra e i suoi princi-
pali protagonisti. In politica 
estera il centro-sinistra si 
fece con una semplice con-
tinuaziooe degli indirizzi 
precedenti, cioe con un'ade-
sione senza riserve all'inte-
grazione atlantica. AU'ac-
cordo di governo i socialist! 
sacrificarono le loro tradi-
zionali teodenze pacifiste e 
neutralists Nenni aveva pre-
parato da tempo la giustifi-
canone con due formule, 
entrate da allora nello ste-
reotipato bagagliaio di ogni 
dichiarazione governativa. 
La prima era 1' i interpreta-
zione difensiva e geografica-
mente limitata > dell'allean-
za; la seconda la difesa del-
1' « equilibrio > internaziona-
le. Sia l'una che l'altra fu-
rono ben presto in crisi. 

Mentre Nenni sosteneva 
l'equilibrio, questo andava 
gia cambiando, o, almeno, 
andavano cambiando i ter
mini della lotta politica 
mondiale, con la rottura fra 
URSS e Cina. l'useita della 
Francia golhsta dalla NATO, 
l'insofferenza europea per la 
tutela americana, le inizia-
tive di singoli paesi deU'Est 
socialista, come la Romania, 
la nuova situazione creata 
nel Mediterraneo dal conflit-
to arabo-israeliano, la con-
traddittoria evoluzione del 
cosiddetto « terzo mondo >. 
Quanto alle interpretazioni 
restrittive del patto atlan-
tico, gia la crisi di Cuba del 
'62 aveva dimostrato che 
non valevano niente; si po-
teva essere trascinati in un 
conflitto senza avere nem-
meno la possibility di dire 
una parola. De Gaulle si era 
affrettato a trarne le sue 
conclusion^ La aggressione 
aerea contro il Vietnam del 
nord fu la riprova: il go-
verno doveva dimostrare la 
sua « comprensione » per lo 
onnipotente alleato contro 
la netta maggioranza della 
opinione pubblica nazionale. 
Inline la crisi del Medio 
Oriente fu il piu serio cam-
panello di allarme: proprio 
a partire dalla seconda me-
ta del '67, dopo la guerra 
dei « sei giorni », il dibatti-
to si delineo meglio nei par-
titi governativi anche sui te-
mi internaaonali. 

In fondo si trattava e si 
tratta di sapere se lTtalia 
deve o no avere una sua po
litica estera. La domanda 
doveva farsi piu impellente 
con l'approssimarsi della 
scadenza ventennale del pat-
to atlantico. La politica 
«atlantica > non era stata 
Infatti una politica estera: 
era stata anticomunismo. 
Per anni le decision) di po
litica internazionale in Ita
lia si erano prese tenendo 
d'occhio l'ambasciata ame
ricana e il PCI: bisognava 
accontentare quella e dare 
addosso a questo. Non e'e-
rano « principi > molto piu 
complicati o consistent^ Era 
un tempo in cui un nostro 
ambasciatore a Mosca dice-
va a me, giornalista comu-
nista: < Eh, potremmo, si, 
migliorare i rapporti con 
l'URSS, se non ci foste voi 
comunisti! ». Certo, le cose, 
via via erano un po' cam-
biate, ma non molto- Nean-
che pero potevano restare 
sempre cosi, tanto piu che i 
comunisti non ne risultava-
no scalfiti. 

Fra i primi ad essere 
•cossi sono stati i socialisti, 
che per il centro-sinistra 
avevano rinunciato a tutte 
le loro precedenti posizioni 
internarionali. Facevano co-
si capolino tra loro confuse 
tendenze verso un « revisio-
nis-mo» atlantico. timide ri-
ehieste di una maggiore 
« iniziativa • dell'Italia. Ma 
dietro la tendina dell'unifi-
cazione, essi erano gia al
lora divisi. C'erano i « revi
sionist! > e e'era Tanassi che 
parlava del patto atlantico 
come di una * scclta di civil-
ta». C'era chi partecipava 
alle manifestazioni contro la 
fuerra del Vietnam e chi 
sosteneva che nel Vietnam i 
soldati americani «difendo-
no la nostra liberta ». Anco-
ra nella primavera scorsa, 
quando Nenni andd a Wa
shington per sostenere la 
proposta di una conferenia 
europea, Orlandi dichiar6 
che simile iniziativa «anzi-
che assecondare la causa 
della pace, asseeonderebbe 
quella deU'egemonia sovie-
tica». 

Poi Orlandi e compagnia 
hanno fatto una scissione. 
eui la NATO o certi suoi 
servizi sono stati tutt'altro 
ehe estranei. n PSU si pre
sent* ora come un • cane 
4f eMejstta » dell'oltranzismo 

atlanticc. E' uno dei partiti 
per cui. come per i repub-
blicani, non ci sono proble
mi di politica estera. sem-
plieemente perche in sostan-
za ritengono che non ci \o-
glia neppure una politica 
estera: ci vuole la politica 
atlantica e bast a. 

Passato artraverso questo 
travaglio. il PSI si trova tut
tavia oggi — e v i e fra i so
cialisti chi lo ammette aper-
tamente — senza una politi
ca estera. Vi e certo una 
< anima » antiatlantica nel 
PSI. ma non per questo es-
so abbandona la sua adesio-
ne aH'alleanza. II « revisioni
sm o » atlantico non ha mai 
precisato il suo volto. oscil-
lando tra alcune proposte 
concrete, quale puo essere 
quella dell'estromissione del
la Grecia e del Portogallo. 
e fumosi suggerimenti, che 
possono perfino essere mol
to pericolosi, di un'imposta-
zione piu politica che mili-
tare del patto. Un indiriz2o 
preciso — e torneremo su-1-
l'argomento — e proposto 
da Lombardi. il quale chie-
de che l'ltalia si ar\Talga. 
come mezzo di pressione. del 
diritto di cui ormai dispo
ne, di uscire daH'alleanza. 
Ma e una voce di minoranza. 

Al dibattito intanto non e 
rimasto estraneo il partito, 
che della politica atlantica 
in Italia e il maggiore arte-
lice, la Democrazia cristia-
na. Per comprendere meglio 
le origini di certe posizioni 
in questo caso bisognerebbe 
risalire ai timidi conati di 
piccoli gruppi di sinistra o 
giovanili che gia negli anni 
'50 cercarono una discussio-
ne suIPargomento, sempre 
spietatamente stroncati. Ma 
un impulso nuovo e venuto, 
oltre che dai fattori gia ri-
cordati, dal travaglio di tut-
to il mondo cattolico, dal 
pa pa to giovanneo, dal Con-
cilio, dalle encicliche piu co-
raggiose. L'esempio di un 
uomo come La Pira e stato 
il segno di uno sviluppo che 
investiva il cattolicesimo in 
Italia, oltre che nel resto del 
mondo, e da cui la Democra
zia cristiana non poteva usci
re indenne. Dalle file dei cat-
tolici il fermento entrava 
nel partito, che pretendeva 
di esserne la espressione po

litica. 
La discussione comunque 

si e aperta. Alcune riviste 
di tendenza l'hanno anima-
ta Di qui essa e passata, sia 
pur timidamente. nei conve-
gni di corrente delle sini-
stre. II movimento giovani-
le. tradizionalmente portato 
a posizioni piu critiche, l'ha 
ripresa. Citiamo, per esem-
pio. dove — a detta del Po-
polo — gli intervenuti han
no espresso « le perplessita 
dei loro gruppi circa la va
lidity di un Patto atlantico 
senza variazioni rispetto al
le clausole del 1949: in par 
ticolare hanno accennato ad 
un Dossibile esaurimento del
la funzione della NATO co
me patto di difesa >. 

Non seguiremn tutti gli 
episodi, spesso esili. di que
sto dibattito. Ad esso non 
sono pero rimasti estranei 
nemmeno i due ultimi con-
gressi democristiani. Cosi. 
nel giugno scorsa, al Con-
gresso di Roma, pur nel ge
nerate rifiuto di un abban-
dono unilaterale dell'allean-
za da parte dell'Italia. Donat 
Cattin proponeva * l'esclu-
sione (dalla NATO) dei re-
gimi portoghese e greco.. il 
riconoscimento della Repub-
blica democratica tedesca e 
dello status quo dell'Europa 
centro-orientale.. »; GranPl-
li, nel chiedere un muta-
mento politico, aggiungeva 
che « tale mutamento deve 
effettuarsi anzitutto in poli
tica estera »; infine Moro, 
nell'atto stesso in eui poneva 
la sua candidatura a nuovo 
leader delle sinistre demo-
cristiane. dichiarava che «il 
superamento, in prospettiva. 
dei blocchi militari non de
ve essere considerato un'il-
lusione o un fatto di propa
ganda, ma una politica sen a 
da oerseguire ». 

Non e molto, intendiamo-
ci. Soprattutto. non e anco-
ra una politica. Sappiamo 
tutti che un dirigente demo-
cristiano va giudicato per 
quel che fa il governo e non 
per le sue parole davanti a 
un congresso. Quelle aflfer-
mazioni sono tuttavia un sin-
tomo: sono 11 segno che di 
questi temi internazionali 
non si puo piu tacere. 

Giuseppe Boffa 

Non badat* alia suggestion* ostotica ch« la porizia di uit fotografa ha saputo infondere a quest'immagino. Etsa forma 
un momonto abbietto • consuotudinarlo dolla guorra viotnamita: il rastrollamonto dei giovani d'un viliagglo qualtiati. 
M soidato mandato dagli Stati Uniti bonda lo tost* doll* vlftimo, no incatena le mani: sono i primi atti di un corimonialo 
che rapidamonto raggiungora alti vortici di ferocia, ad opora di altri soldati vonuti dagli USA, di polizioHi dol govorno 
fantoccio di Saigon, di tutta la banda di criminali sanguinari, che scrivono nol Viotnam una pagina dol « Hboro Occidonlo > 
di infamia non minoro di quella scritta dai B52 o dal napalm. 

INCHIESTA SULLA RDT, IL PIU GIOVANE STATO EUROPEO 

UN PLURALISM!) A FORMA DI PIRAMIDE 
Milioni di cittadini partecipano al dibattito e alle scelte sulle cose con crete - 1 limiti delta discussione politica - 1 rapporti tra i partiti e la 
funzione della SED - Esistono ormai tutte le condizioni oggettive p e r un pieno dtspiegamento di tutte le potenzialita della democrazia socialista 

Dal nostro inviato 
BERLINO, novembre 

La Repubblica democratica 
tedesca si def inisce « Stato de
gli operai e dei contadini ». In 
essa, perO, esistono ancora 
non soltanto la proprieta pri-
vata della terra (lavorata in 
cooperative), ma anche una 
industria e un commercio pri-
vati, un'industria parzialmen-
te privata, cioe a partecipa-
zione statale, un artigianato, 
sia privato che organizzato su 
basi cooperative. Ed ecco al
lora che, accanto alia SED 
(Partito socialista unificato di 
Germania), convivono un par
tito democristiano (CDU), un 
partito liberale (LDPD), un 
partito nazional-democratico 
(NDPD), un partito contadi-
no (DBD). Al primo h attri-
buita una funzione di porta-
voce dei cittadini ancora len-
sibili ai vincoli religiosi, al 
secondo una rappresentanza 
dei ceti medi economici, al 
terzo un compito di recupero 
di ex nazisti in buona fede 
che mai si macctaiarooo di al-
cun delitto aotto 11 regime 
hitleriano, all'ultimo, come di
ce la sua stessa denominazin-
ne. la caratteristica di un or-
ganismo delle categoric con-
tadine. 

Oltre al partiti politic] vi 
sono una confederazione sin-
dacale (FDGB), un'organlzza-
zione giovanile (FDJ), un'orga-
nixcaaione femminile (DFD), 
un'organizzazione degli uomi-
ni di culture (DKB) e una 
serle di altri enti che van-
no dal conaigli permanenti di 
produalone nolle aziende (coo-
perano aU'elaborazione e alia 
realiraarione dol piano), alle 
conunisaioni di conflitto 'si 
occupano delle llevi infraslo-
ni della legge penal* e civile. 
senza consegnare il colpevole 
alia magistratura), dai gruppi 
della coalddetta «Iapealone 
operai e contadini» (control-
lino Papplicatione delle leg-
gi, soprattutto in campo oco-
nomico), ai oonsigli dei geni-
tori (appoffiano nelle scuole 
1'attlviU dogli inaegntnti). 

L'ortanisxaiione madre nel
la quale partiti, aindacati e 
orgmnlami d) categorta e so-
ciali »i rttrovano, e il Pronte 
nazionale per una Germania 

democratica. Le organlxsa-

zioni piu important! (parti
ti, sindacati ecc) sono tutte 
chiamate, almeno formalmen-
te, a condividere la responsa 
bilita del potere (nella Came
ra popolare, nel governo e nel 
Consiglio di Stato che, soto 
la presidenza di Walter Ul-
bricht e il piu alto organo di 
Stato della RDT). Ma non e 
questo 1'importante. 

L'importante e che attra-
verso I vari organism!, milio
ni di cittadini sono diretta-
mente impegnati a contribui-
re all'arricchimento della lo
ro vita collettiva. In esai si 
discute liberamente sul fun-
zionamento di un asilo o sul-
l'insufticienza di un servizio 
pubblico, sull 'iniziativa da in-
traprendere per abbellire un 
quartiere o sulla necessita di 
ampliare una catena di lavan-
derie, sulla solidariet* da por
ta re a persone vecchie e sole 
o sull'opportunity di richia-
mare i tali genitori a un mag
giore impegno nella cura dei 
propri figli. Questa e la ragio-
ne per la quale molti cittadini 
della RDT, soprattutto pen-
sionati che possono regolar-
mente viaggiare all'Ovest, con-
siderano la vita nel loro Pae-
se, pur con tutte le sue dif-
ficoltA, piu rice* di calore 
umano che non in Germania 
occidentaie. 

La discussione pub Invest!-
re, liberamente, anche altri te
mi piii comple&si: i metodi 
di geatione di una fabbrica o 
di una cooperativa agricola, 
lo manchevolezze nell'approv-
vigionamento di un quartiere, 
rineCticienza degli organi lo
cal! di poter* nel rlaolvero 
certi problemi, e coal via. II 
dibattito politico general*, in-
voce, sia sui problemi intern! 
che «u quell! internasionali, 
e molto scbetnatico e si li
mits In gonere alia ripetizlo-
ne di formula di a—Itaaione 
della aociet* aocialiaU e del-
ralleensm con lTJnione Sovte-
tica, di dura oondanna del re-
vansciamo di Bonn e dell'im-
perialismo amoricano, di soll-
darieta con il Vietnam e con 
gli altri popoli in lotU. 

Vano aarebbe in queate aedi 
attendant, sui temi politici. 
una voce diacordo. Tutti i par
titi minori, tutte le organuaa-
ziont social! e cultural! han
no aocettato, per coal diro, 

«statutariamente» la guida 
della SED o meglio, secondo 
la terminologia della Costitu-
zione, « della classe operata « 
del suo partito marxista-leni-
nista ». Si tratta di un prin-.i-
pio al quale nessun organl-
smo, a qualsiasi livello, puo 
sottrarsi, pena la propria fine. 

II problema della gestione 
del potere si sposta cosi dt-
rettamente sul partito. La 

j SED e un grande partito. Es-
; sa raccoglie attualmente cir-
J ca 1.800.000 iscritti, cioe oltre 
I il dieci per cento della popo-
J lazione. La sua posizione di 
I preminenza assoluta non le 

deriva percib soltanto dall'af-
fermazione dl principio che, 
come partito della classe ope-
raia, le apetta di dirigere lo 
Stato socialista, ma dalla sua 
stessa forza numerica e orga-
nizzativa. 

La SED e un partito in cui 
vige il centralismo democra-
tico nella sua accezlone piu 
rigida. In essa non soltanto 
non e permessa l'organizzazio-
ne di gruppi o correntl, ma 
non e neppure anunessa la 
espressione pubblica del dis-
senso. In circa quattro anni 
di lavoro di corrispondente a 
Berlino, ricordo una sola oc-
casione di un certo rilievo in 
cui 11 dissenso si espresse 
pubblicamente: nel dicembre 
'65, quando 11 Neues Deut-
acTtiand pubblic6 l'intervento 
al Comitato cent rale della 
scrittrice Christa Wolf (autn-
ce, tra I'altro, di un bestsel
ler dal titolo « II cielo divi-
so») che avanz6 riserve sul
la lines di politica culturale 
che 11 partito tornava a riba-
dire: partlUclU dell'arte e 
stretta oaeervann del cosid
detto « reeiiamo socialista ». 
Christa Wolf era allora mem
bra candidate del Comitato 
centrale, ma al successivo 
congresso della SED non fu 
piu rielett*. 

II centralismo democratico, 
nell'aocealone che abbiamo 
dotto, non viene applicato 
dalla SED soltanto nella sua 
vita Interna, ma si estrinse-
c* in tutta 1* organiazatione 
dolla societa, nella diroxione 
della oconomia, nelle struttu-
re scolastiche, nella vita so
cials e culturale. La conse-
guenza e una costruzione a pi-
ramid* — man mano che 

dai problemi particolari 
si passa a quelli piu ge
neral! e infine a quelli di fon
do, e viceversa — del libero 
dibattito e del confronto del
le idee, e degli organism! che 
esercitano il potere politico 
effettjvo Alia cima della pi-
ramide vi sono il Comitato 
centrale della SED. lUfficio 
politico e il Primo segretario 
Walter Ulbricht. 

II funzionamento del MstB-
ma appare chiaro se si pnm-
dono in considerazione i mez-
zi di comunicazione dl mas-
sa: televisione, radio e gior-
nali. In una conferenza stam-
pa a Karlovy Vary prima 
del 21 agosto 1968 Walter Ul
bricht affermo che nella RDT 
non esistp piu censura sulla 
stampa. E' vero, nessun gior-
nale, prima di essere 
stampato, deve essere sot-
toposto alia supervisio-
ne di un censors. Bppure 
non c e pericolo che 11 cfttadi-
no, una mattina, trovi a cola-
zione, su un qualsiasi glorna-
le, qualcosa, una notizia, un 
commento che devil dalla li
nes politica in corso. Dalla 
cima della piramide, prima 
che il giomale venga compo-
sto, parte l'orientamento. II 
resto e compito * responsa-
bilita dei direttori e dei re-
dattori. 

In campo economico, dalla 
cima della piramide scaturi-
scono le direttive generali. 
Sulla base di esse si muovono 
Kll orgamsmi piu alti, quelli 
intermedi e locali e, infine, le 
singole aziende che nella loro 
liberta d'azione trovano come 
limit* la line* oanerato alia 
quale debbono sdaguarsl. Nel-
1'applicazione di questa line*, 
nel quadro delle apectfiche 
competence, e'e un largo mar
gin* di rnovirnanto nel qua
le operano concretamente tut
ta la serie di orfjanismi, ai 
piu diversl livolll. dai qusli 
abbiamo sommaxlamepta pex-
lato all'inisio. 

Nel giudicare queato slate-
ma di gestione del poter* non 
si possono di certo ignorare 
le condizioni nelle quail es
so son* e si pertestono. Non 
si pub dlmenticar* cioe che 
la RDT nacqu* come rispo-
sta alia crtazione dells Ger
mania di Bonn, strumento 
della politics snti-iovletloa e 

anti-comunista degli america
ni; che l'esistenza della RDT 
e stata arrompaRnata da una 
« guerra segreta » dei gover-
nanti tedesco-occidentali che 
miravano alia sua distruzione 
come entita statale e ali'as-
sorbimento del suo territorio; 
che la RDT dovette sopravvi-
vere per oltre un decennio 
con un confine aperto a spie, 
provocatori e speculator! di 
ogni risma. In queste condi
zioni, mentre si operava una 
rivoluzionana trasformazione 
delle strutture economiche e 
sociali, un allentamento della 
vigilanza avrebbe significato 
senz'altro un abbandono del
le posizioni di classe e un ce-
dimento a un nemico pronto 
all'intervento lungo un confi
ne che e il piu lungo di tutti 
1 Paesl socialist] europei con 
l"Occidente capitalistico. 

I risultati conseguiti dimo-
strano che il sistema fece 
buona prova, al punto che og
gi Is RDT pub non soltanto 
fare a mono di una censura 
burocratira sulla stampa, ma 
anche evitare, normalmente, 
una repressione poliziesca del 
dissenso. L'ultima eccezione a 
questa regola e stata rappre-
sentata, lo scorso anno, da al-
cuni processi a gruppi di gio
vani che avevano espresso. 
la loro solidaneta con il 
« nuovo corso » in Cecoslovac-
chia e. quindi, il loro disac-
cordo con l'intervento milita-
re dei cinque Paesi del Patto 
di Varsavia Per altro verso. 
tanto per citare un esempio, 
Robert Havemann, il noto fi-
losofo espulso dalla SED e pri
vato di tutte le cariche acca-
demiche per una serie di le-
zioni «non ortodosse» alia 
Universita Humboldt di Ber
lino, pub continuare a scrive-
r* su giomali tedesco-occi-
dentsll senza per quasto es
sere portato in tribunale, co
rn* awarrebbe in qualche al
tro Paeae socialsita. 

All'interno dells RDT, grs-
si* sppunto a questo tipo di 
organlssaalono dell* strutture 
dl potere, Havemann e altri 
« disaenxienti » come lui sono 
ormai degli isolatl. Per tnci-
so, vale a questo punto lajpe-
na di notsr* che nella RDT, 
all'epoca del piu afrenato 
«culto» di Stalin, si commi-
sero si degli error!, success!-

vamente corretti, ma non si 
ebbero episodi coal dramma-
tici e irreparapili come il « ca
so Slansky » in Cecoslovacchia 
o il « caso Raik » in Ungheria. 
La cima del cono, cioe il grup-
po dirigente dells SED, si e 
dimostrato. in oltre 30 anni, 
uno dei piu solid! • eompatti 
di tutto il mondo socialista. 

Con l'imzio degli anni Ses-
santa, intanto, anche per Is 
RDT molte cose sono cambia-
te, pure se il nemico di sem
pre, il revanscismo tedesco-
occidentale, che non vuol ri-
conoscere i confinl e 1'esisten-
za stessa dello Stato sociali
sta tedesco, e sempre prepa-
rato ad agire. Oggi la RDT Vi
ve in con/in! sicuri e protetti; 
il suo peso internazionale, so
prattutto all'interno del cam
po socialista e nel «Terzo 
mondo », e in fas* crescente; 
i rapporti di produzione so
cialisti hanno vinto definitivs-
mente; il consanso popolare 
al sistema socialista divents 
sempre piu largo • convlnto; 
i success! dell'economis sono 
tali da far titolsre a un gior-
nale come Die Welt (gruppo 
Springer): « L'economia della 
RDT marcia nell'alta con-
atuntum*; l'agricoltura punts 
decisamente su forme piu si
te di direzione dells produ
zione; l'impetuoso incremen-
to delle forze produttivo ha 
arricchito enormemente il po-
tenziale democratico del Pae-
se; gli obiettilvi della rivolu-
zione teenies * scientific* 
pongono sempre nuovi pro
blem! di studio e di ricer-
ca. Tutto a in movimento e 
il problema dell'sllsrgsmento 
den* forze — operate, conts-
dine, intollettuali — che con-
dividano offottivsment* is ge-
stion* del poUro sort* dallo 
sviluppo * dalla crescits stes
sa dells societa. Tutto aenv 
brs ormai indicare ch* non 
soltanto al possono, m* ch* 
si dobbono ensr* 1* condi
zioni parche nails RDT il so-
cisliamo divengs, par rip*t*r* 
1* parol* dl PeJmiro TogHatU 
nel memorial* dl Yslts, «U 
regime in eat Pi • la ptii am' 
p*a liberta per i lanoratori * 
quetti parUciptno di fatto. In 
mode orgatttiaato, alia dtra-
zione di tutta la vtta social* >. 

Romelo Ca««v*U 

JET A PLASMA 
peschera 
nelFaria 
Pazoto 
per il volo 

hi tetria si pttra rag|iiiiicere una velecrti d'ef-
flusse di 285.000 kM. al secede, ma in pratka 
eccerreranno molti anni per superare gli attna-

li 200 • Cos'c) il «reattore nucleare velace 
Ds una decina di anni or

mai si parla di nuovi appara-
ti prooulsori a getto. sotto di-
versi nomi: arco-getto, moto-
re s ioni, motor* a plasma. In 
resit*, si tratta di cufferenti 
aviluppi di un principio base 
fondaxnentsle. Un atomo di 
materia, e in genere elettn-
camente neutro, e quindi in-
sensibile aH'azione di campi 
elettrici e campi magnetici. 
Se all'atomo viene asportsto 
uno o piu degli elettroni e 
stemi. l'atomo diventa ione, 
presenta una canca elettnca 
positiva, ed e quindi sensibi-
le aU'azione di campi elettri
ci e campi magnetici. 

In altre parole, uno ione, 
puo essere accelerato o ral-
lentato e pub percorrere una 
traiettoria di vario tipo qua-
lora si trovi entro campi elet
trici o campi magnetici. Un 
sistema classico per ottenere 
un getto di ioni e far passare 
un getto di gas entro un arco 
voltsico, e cioe quella « fiam-
ma» estremamente intensa, 
di colore azzurro. che si ge
nera comunemente nel corso 
delta saldatura elettrica. de-
finita appunto « ad arco ». 

Una volts ottenuto questo 
flusso di plasma, e possibile 
accelerarlo a velocity elevatis-
sime medlante campi magne
tici, o elettrici, generati da 
avvolgimenti percorsi da cor
rente o ds coppie di piastre 
metalliche tenute ad alto po-
tensisle. Per comprendere 
questo fenomeno. si pensi ad 
un getto di limatura di ferro 
che venga attratto da una po 
tentissima calamita. Immagi-
niamo poi che, al posto della 
limatura di ferro, si abbia un 
getto di matenale estrema
mente minuto, ridotto ad un 
flusso di nuclei atomici, ma 
egualmente capace di esse
re « attratto » o « spinto » da 
un magnete. Sostituiamo ora 
la semplice calamita con un 
complesso sistema di bobine 
percorse da corrente elettri
ca. o piastre metalliche ad 
alto potenziale, in modo che 
tutti i nuclei che costituisco-
no il getto di plasma siano, 
all'interno del motore. prima 
« attratti », aumentando cosi 
la loro velocita, e poi « spin-
ti» a fuoriuscire dall'ugello 
d'afflusso, aumentando anco
ra la loro velocitk. 

Tecniche del genere sono 
usate da tempo per scopi di-
versi, e per dirigere un getto 
assai piii sot tile, che e sem
pre di it materia» anche se 
non propriamente di plasma. 

I primi esperimenti, fatti 
appunto una decina d'anni fa, 
ottermero risultati perfetti 
sul piano qualitativo, ma e-
stremamente modesti sul pia
no quantitative*, in quanto le 
spinte realizzate erano di qual
che decina di grammi, valo-
ri assolutamente trascurabili 
se si pensa alle spinte neces-
sarie per i missili vettori. 

Cominciava perb con questi 
modesti motori ad « arco-get
to » una nuova fase della pro-
pulsione spaziale, in quanto 
un motore del genere, se pre
senta oggi limitazioni tecni
che, che riehiederanno anco
ra anni o forse decenni per 
essere superate, non presen
ta perb i limiti teorici invali-
cabili della propulsione chi-
mica, con i suoi 5 chilometri 
al secondo massimi di veloci
ty di espulsione del getto. 
Gik con i primi prototipi, in 

laboratorio, si ottennero velo
cita d'efflusso di una ventina 
di chilometri al secondo. Ag-
giungendo al sistema una se
rie di bobine per ottenere un 
campo magnetico. ed accele-
rare cos) il flusso degli ioni, 
la velocita d'efflusso venne 
fatta salire di molto. 

Anche gli apparati propul-
sori sperimentali di questo 
tipo. detti elettromagnetici, 
furono superati da apparati 
sperimentali elettrostatici, nei 
quali gli ioni vengono acce-
Ierati medlante campi elettri
ci, per cui si parla di « pro
pulsione elettrostatica ». 

In questa nuova famiglia 
di motori, venne via via per-
fezionato il sistema per tra-
sformare atomi elettricamen-
t* neutri in ioni, fino ad a-
sportare in msniers pratica-
mente complete l'involucro e-
stemo di elettroni, ottenendo 
cos) un getto di plasma, e 
cio* di nuclei atomici privi 
di elettroni estemi. 

Tall nuclei hanno una cari-
ca elettrica assai piii elevata 
dei semplici ioni. e quindi so-
no piu sensibili all'azione 
del campi elettrici. Venne pu
re perfezionato il sistema per 
generare questo plasma, uti-
lizzsndo superfici metalliche 
fortemente riscaldate oltre 
che medlante l'arco voltalco. 
Venne poi aggiunto un dispo-
sitivo per aifiancare al getto 
di plasms un getto di elettro
ni, il ch* sccresc* l'efflcscis 
d*l getto stesso ed evita squi-
libri elettrici si tistoms, che 

Ktrebbero, dopo un certo 
npo dl funsionamento. met-

torlo In crisi. 
In laboratorio, con piccoli 

prototipi elettrostatici. runsio-
nanti coo un getto di litio, 
dl sodio o di cesio, furono 
rsffiunt*. per pochi ascondi, 
velocita di •fflusso vicino si 
300 chilometri al secondo. 
Quosti risulUti rimasoro li-
mltstl per rsgioni tecnologl-
che, e par Is necessita di opt-
rare nel vuoto, in qusnto Is 

dl un'stmosfoTS d*n-

ss ostscolerebbe seriamente. 
se non bloccherebbe addlrit-
turs, il funaionsmento del si-
stems. 

Del punto di vista teorico 
non si pone slcun limit* alls 
velocita di efflusso di un get-
to di plasma accelerato elet-
trostaticamente o meglio tsle 
limite sembra porsi attomo si 
285.000 chilometri al secondo. 
Queste cifre hanno per 11 t*e-
nico un significato abbaatsn-
za evidente: occorreranno an
ni e forse decenni di difficile 
lavoro tecnologico per ports-
re gli attuali 200 km. al se
condo di velocita di efflus
so a un valore doppio o forse 
decuplo. Occorrera altrettsn-
do tempo per elevare la spin-
ta ottenibile modiante questi 
motori aumentandone le dl-
mensioni, per portarle a llvol-
li utilizzabili, direttamente 
per la propulsione spasiale, 
ma i risultati saranno. sulla 
distanza, decisive. 

Motori a plasma di costru
zione soviet ica sono da tem
po usciti dai laboratori, e so
no gik stati adoperati con sue-
cesso a partire dall'estate 
1965. a bordo della Zond 3 e 
successivamente nel 1966 e ne
gli anni seguenti nei corpi co-
smici artificial! chiamati « ysn-
tar». Oggi. quando ds parte 
sovietica compare quests sigla. 
si sa subito che si tratta di 
un eorpo cosmico artiflciale 
munito di motori a plasm*. 

E' chiaro, causa Is nstura 
stessa dei motori a getto di 
questo tipo. che una loro spe-
rimentazione per i tipi di mag-
gior potenza non pub essere 
effettuata se non nello spazio, 
in quanto in un laboratorio, 
anche entro una camera man-
tenuta ai livelli piu spinti di 
vuoto, si ha sempre una den 
sit& di materia gassosa tale 
da disturbare in maniera in-
tollerabile il funzionamento 
del motore. 

Da parte sovietica, si e an-
nunciato che alcuni tipi di 
motore a plasma possono uti-
lizzare, appunto per ottenere 
il getto di plasma, atomi di 
azoto. 

Un motore dl questo tipo, 
negli strati superior! delist-
mosfera (diciamo tra i cento 
e i centocinquanta chilome
tri di quota) durante la corsa 
del veicolo sul quale e appli
cato, attraverso una press di 
aria. pu6 convogliare un flus
so di atomi d'azoto sufticien-
te ad alimentare il getto del 
motore a plasma. Questa noti-
zia non e stata da tutti chiara-
mente compress: un appsrato 
propulsore a plasma d'azoto. 
In queste condizioni, pub uti-
lizzare, per trasformarlo in 
getto di plasma, l'azoto rare-
fatto dell'aita atmosfera, e 
non occorre quindi che portl 
a bordo una riserva di mate
ria da trasformare in plasma 
e poi da espellere. Deve pe
ro sempre portare a bordo un 
generatore che fornisca l'ener-
gia necessana per trasformare 
il gas normale, alio stato ato-
mico. in plasma, ed accelerar
lo mediante i sistemi elettri
ci cui si accennava piu sopra 
A tale scopo, si richiedono 
potenze molto rilevanti. e 
cioe correnti elettriche molto 
intense e tensioni di eserci-
zio dell'ordine dei 10.000 volt. 

Si presenta quindi la neces 
sitA, per poter utilizzare ap-
pieno il motore a getto di 
plasma, di realizzare generato-
ri di energia di peso ridotto, 
di sufficiente potenza, e cap*. 
ci di funzionare per lungo 
tempo. 

Anche qui. non si frap-
pongono difficolta d'ordine 
teorico, ma occorre ancora 
compiere un lungo cammino 
per arrivare ai risultati prati-
ci previsti e necessan per un 
impiego esteso del moto
re a getto di plasma. Per le 
potenze modeste. e quindi per 
poter utilizzare i motori a 
getto di plasma come moto
ri ausiliari per l'orientamen
to. la correzione della traiet
toria ed altre manovre in vo
lo, sono sufflcienti generato-
ri costituiti da pile elettrochi-
miche. da pile a combuatlbtto, 
da dispositivi termoelettrict 
attivati da radioisotope op-
pure da celle solari, che csp-
tano I'energia del sol* • fa 
trasformano in energia elettri
ca. Per le maggiori potenze, 
occorre penssre a genoratori 
nucleari propriamente detti. • 
cioe basati su un reattore nu-
cleare e una vera • propria 
centrale elettrica di bordo. 

Alio stato attusle della tecnt 
ca. con i cosiddetti teatton 
lenti, quali si utilisssno n*lle 
central! elettriche t*rr**tri, la 
cosa non a pensabll*, dsts Is 
loro mole ed il loro peso, n 
prossimo futuro, paro, vedra 
I'awonto dol rtattorm veloce. 
il quale sax*, a pari poten
za * s pari sutonomis di fun
aionsmento eenaa rifomlmen-
to di combuatlbu* nuclear*. 
continsis • csntinsis dl vol
te piii piccolo e pro lefsjeeo. 

II futuro kwtsno dells gran
de cosmonautics, di doUnea 
quindi poggisto su due eJe-
menti eeaentiall ch* la teeni
es attusle comlncls g*a oggi 
s spsTunsntsr* ta msalsvs 
praties • directs, mentre con-
tlnuano sd eaeame sfflnstl 
gli aapetti taortel a dl praad-
pto: u motore a s*Mo ds pa*-
tma e il raattora unci—re *•• 
loea. 

Qht^h Iricdhl 


