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Un impacciafo discorso di replica del minislro Ripamonti !.. 

Conferenza scientif ica 
ancora elusa la 

scelta politica 
La deludente posizione governativa in contrasto con la 
concretezza e la serieta del dibattito - Polemico il PSI 

Isolato di fatto il ministro della Kicerca 

Perfezione e potenza senza pari della prima stazione orbitale sovietica 

II ministro Ripamonti ha 
perso una buona occasione 
— concludcndo ieri mattina i 
lavori della prima Conferenza 
scientifica e tecnologica ita-
liana — per dare uno slancio 
nuovo alia ricerca nel nostro 
paese. Sono state conclusioni 
sommesse, piene di « auguri >, 
< auspici », « ringraziamenti >. 
Uscendo dalla sala, ognuno 
dei presenti (ricercatori, uo-
mini politici, giornalisti) non 
poteva che ripetersi l'interro-
gativo che segna dall'inizio 
questa Conferenza: perche- la 
hanno voluta? a che cosa ser
ve? che cosa ne viene fuori? 

E' importante rilevare alcu-
ni elementi che diremo sinte-
ticamente; 

1 \ la sensibilita e attenzione 
/ della platea, dei parteci-

panti. Non c'e stato mai uno 
sbaglio e Ripamonti se n'e 
accorto ieri mattina racco-
gliendo i suoi due unici ap-
plausi a scena aperta: quan-
do ha lamentato 1'assenza dal
la Conferenza dei « notabili » 
cattedratici della Universita e 
quando ha parlato degli scar-
si fondi stanziati nella legge 
universitaria per la ricerca 
cosi detta di base. La platea 
era in larghissima maggioran-
za di ricercatori, e tutta sen-
sibile a senso unico: di sini
stra; 

A l il dibattito che soprattut-
^ / to ieri mattina (citiamo 
Mariani o Ciaccali) ha as-
sunto toni polemic! molto seri, 
concreti, avanzati. E gli ap-
plausi sono stati di nuovo 
unanimi. Diciamo pure che la 
« scienza di destra », la scien-
za «baronale». o non e ve-
nuta o stando H si vergogna-
va e stava zitta. Quando ha 
parlato De Jaco. del CNEN. 
i consensi erano palesi e le 
sue battute pungenti (soprat-
tutto contro Faedo che pre-
siedeva. erano politiche, piene 
di significato: un serio con
tribute a favore della batta-
glia che conducono i ricerca
tori; 

Q \ gli stessi relatori, repH-
31 cando. hanno offerto nuo-
vi spunti. Per esempio Mon-
talenti quando ha ripetuto « il 
grido di salvare l'Universita 
come luogo base per la ri
cerca » (poi pero ha avuto ac
cent: piu arislocratici e infe-
lici sulla difesa di una ri
cerca « pura > differenziata da 
quella c applicata », e ha di-
menticato di dire che a inqui-
nare la ricerca non sono le 
forze di sinistra che chiedono 
applicazioni sociali. ma le in 
dustrie che le vogliono a van 
taggio del profitto). Un rela ' 
tore ha commesso la « gaffe » 
quando, replicando. ha detto 
che il problema demografico 
e grave perche fra trent'anni 
c ci saranno sette miliardi di 
anime nel globo » e dalla sala 
gli hanno risposto: « Magari. 
il guaio e che saranno sette 
miliardi di corpi». L'oratore 
era un biologo; ' 

M\ e finalmente venuta fuo-
^ / ri la voce dei ricercatori, 
del personale di ricerca. Sono 
ttati loro — insieme a noi 
comunisti e, questa volta. ai 
socialist! — a caratterizzare 
la Conferenza come una as
sise di denuncia. La parte so
cialists in quc.sto schieramen-
to c stata anche criticata nel
la replica dal numero uno del 
famoso < gruppo di lavoro » 
di Ripamonti. Dinelli: al PSI 
ha ricordato che esso ha pure 
avuto due inutili ministri del
la Ricerca in questi anni. 

Insomma la Conferenza e 
ttata buona a livello di pla
tea e di dibattito, terribil-
mente deludente a livello di 
relazioni (tecnicamente inecce-
pibili. ma fantascientifiche po-
liticamente) e di decision! po
litiche. 

Ripamonti. concludendo. ha 
gottolineato di fatto questa 
delusione. Ha cercato di ac-
carezzare i ricercatori che so
no in sciopero con promesse 
di una c commissione» che 
studiera il loro importantissi-
mo problema contrattuale e 
con ta garanzia di un equi 
voco € statuto > che dovrebbe 
coprire i tempi brevi della 
definizione dofmitiva del rap 
porto di lavoro. Verb non ha 
avuto grand i successi. Ha 
chiesto piu fondi: ma a chi. 
dato che non c venuto nem 

meno uno straccio di tecnico 
del CIPE a dire che i soldi 
alia ricerca italiana verranno 
dati, nemmeno il Segretario 
Ruffolo o qualche ministro 
socialista (non diciamo dei dc 
sempre assenti)? 

Per il resto Ripamonti ha 
fantasticato di una ricerca 
scientifica « seria » che inve-
ste una montagna di settori: 
ma da questa montagna, di 
falto. esce solo il brutto topo 
della intesa con la c ricerca 
applicata > utile all'industria 
privata che ieri l'altro ave-
vano auspicato Petrilli per 
1'IRI, Giunti per la Confindu-
stria e — disciplinatamente 
sull'onda — Tupini della Fin-
meccanica. II ministro ha 
elencato molti settori di ri
cerca possibili. 

Ecologia, e va bene; agri-
coltura, e va bene; biomedica, 
e va bene: scienza delle ac-
que, e va bene; demografia, e 
va bene; scienza delle costru-

zioni edilizie, e va bene. Ma 
chi pud dare il via a una vera 
«scienza » in questi cam pi 
(che sono tutti corrispondenti 
a miriadi di istituti), se non 
le scelte politiche (riforma 
agraria, sanitaria, della ca-
sa)? E chi le fa queste scel
te politiche? 

Ripamonti ieri — gliene dia-
mo atto — ha parlato di <r for
ze di opposizione piu sensibi-
li di tulte a questi problemi », 
e parlava di noi comunisti; 
ha detto che con queste forze 
va cercato un dialogo. Ben 
venga, purche sia chiaro che 
non saranno Conferenze come 
questa a metterlo su basi se-
rie: noi partiamo, a fianco 
dei lavoratori e dei loro sin-
dacati, dalle esigenze delle 
masse che con quelle del ca-
pitalismo (o • c imprenditori » 
come li chiama ' Ripamonti) 
non hanno nulla a che vedere. 

Tre ipotesi: sostituzione nel cosmo dell'attuale equipaggio con tre nuovi astronauti; invio di 
una « Soyuz » ad affiancare la « base »; i cosmonauti tornano a Terra staccando la navicella 
che avevano saldato il 7 giugno scorso - Come si prospetta il f uturo - Una serie di dichiarazioni 

Ugo Baduel 

Si agganceranno in volo 
navi cosmiche Urss-Usa 
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Conclusa a Houston la riunione degli scienziati dei 
due paesi - Fissati altri incontri - I problemi tec-
nici - I cosmonauti hanno qualche dubbio sull'utilita 
e la possibility di riuscita di questi esperimenti 

HOUSTON, 26. 
1 Esperti spaziali sovietici ed americani hanno terminato il 

loro primo incontro, durato cinque giorni, per discutere un 
sistema di attracco spazlale compatibile per le astronavi di 
entrambi i paesi, in vista di eventuali operazioni di salvataggio 
nello spazlo, ed hanno annunciato che e in corso uno studio 
per un agpanclo spazlale fra velcoh messi In orblta da sovie
tici ed americani. 

Nel comunicato pubblicato ieri si afferma che lo studio 
sulla sperimentazione di un sistema di aggancio compatibile 
con ordigni spaziali dei due paesi «si basa sul presupposto 
che tl primo esperimento del genere potrd essere costituito 
dall'aggancio fra una astromwe pilatata del tipo Apollo con 
una stazione scientifica del tipo Salyut. Un esperimento sue-
ces.itvo potra essere quello dell'aggancw fra un'astronave pilo-
tata del tipo Soyuz e una stazione scientifica orbitante del 
tipo Shylab ». 

Come si sa e stato con una Soyuz che 1 tre cosmonauti 
attualmente in volo hanno raggiunto la Salyut, la stazione 
spaziale messa in orbita nel marzo scorso dal sovietici. Le 
astronavi Apollo sono invece quelle con le quali gli americani 
hanno compiuto il loro programma di esplorazione lunare, 
mentre la stazione Skylab rappresenta una novita americana 
ancora da attuare perche dovrebbe essere messa in orbita 
terrestre dagli Stati Uniti eniro il 1973. 

Si vogliono imporre agli studenti soluzioni autoritarie 

Firenze: il Senato accademico minaccia 
di bloccare gli esami ad Architettura 

La polizia confinua ad occupare in forze le due sedi della Facolta - Gravi responsabilita anche della Procura della Repubblica - La 
injzialiva dei giovani e dei docenti democrafici per un organico collegamenfo con gli enfi locali e le organizzazioni dei lavoratori 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 26 

II Senato Accademico della 
Universita di Firenze si e riu-
nito ieri e ha esaminato la si-
tuazione della Facolta di Archi
tettura. Di fatto, le uniche in-
dicazioni precise che emergono 
dal comunicato dell'ufficio-
stampa dell'Univcrsita sono il 
rifiuto di qualsiasi confronto 
con le richieste degli studenti 
e la minaccia di chiudere, in 
accordo col ministro , la sessio-
ne di esami. Al di la di una 
generica affermazione che gli 
esami non si possono tenere con 
la ncccssaria screnita in pre-
senza della polizia. la posizione 
del Senato Accademico esprime 

la volonta di imporre soluzioni 
autoritarie al movimento in at
to nella Facolta di Architettura. 

D'altra parte, la provocazione 
poliziesca alia facolta di Archi
tettura e sempre piu grave. Da 
una settimana, uno schieramen-
to massiccio di forze dell'ordi-
ne, in pieno assetto di guerra, 
circonda ed occupa le due sedi 
della Facolta. con il pretesto 
di garantire lo svolgimento di 
esami a cui, salvo alcuni casi 
isolati, i docenti si rifiutano di 
dare luogo. L'atteggiamento dei 
tutori dell'ordine. che agiscono 
su mandato della Procura della 
Repubblica, diviene ogni gior-
no piu provocatorio. fino al pun-
to di minaccia re pcrsonalmente 
i docenti che si rifiutano di ac-

Ecco le minorenni 
per «Miss Cinema» 

Prossima visita 
di Mora nell'URSS 

II ministro degli esterl Al-
do Moro. su invito del go-
vemo sovietico, effettueri 

unm visits ufficiale nelllJnio-
lie Sovietica dal 5 al 12 lu-
•Uo. 

Sono convenute a Roma, in questi giomi, un buon numero 
di belle ragazze provenienti da mezza Earopa, per parteciparc 
alia elezione di miss cinema che si svolge ad Alghero in 
Sardegna. La ragazza hamta girate per la cilia facendosi 
fotografara in tutta la pose. Sono stato rkevute in Campi-
doglio c non hanno mancato di faro anche un salto al maro. 
Eccono due, la ballerina lurca di Izmir Sevda Karaca, di 
I I anni (nella foto a sinistra) o la fotomodella inglese Pamela 
Wood, di I I anni. Par la legge sono minorenni, ma in bikini, 
non ci sono dubbi, sono maggioronnl • che magglorenni. 

cettare la repressione in atto. 
L'azione della Procura della 

Repubblica e evidentemente 
collegata alia volonta del pre
side della Facolta Sa'mpaolesi, e 
dal gruppo di potere attuale, 
che si oppone a qualsiasi ri-
chiesta di mettere in discussione 
il funzionamento della Facolta 
stessa, i contenuti e le forme 
deH'insegnamento, il ruolo che 
Architettura svolge nel contesto 
economico e sociale di Firenze 
e della Toscana. 

Si vuole impedire 1'apertura 
di un processo che tenda a mu-
tare la struttura interna di po
tere della Facolta, per una di-
vcrsa qualificazione dello studio 
che vi si compie. per cambiar-
ne il rapporto attuale con le for
ze sociali e politiche esterne, 
che e. oggi, legato ad interessi 
ed influenze speculative. 

L'attacco alle esigenze di tra : 
sformazione della Facolta di 
Architettura di Firenze s'inseri-
sce nel quadro dell'attacco di 
destra, reazionario. che vede 
mobilitati insieme forze conser-
vatrici interne aH'Universita. 
governo. apparato repressivo 
dello Stato a livello nazionale. 

La risposta che si e data da 
parte delle forze progressive 
interne alia facolta ha messo in 
luce caratteristiche nuove e in-
tercssanti. Infatti, dopo un an
no di relativa assenza del movi
mento degli studenti, appena si 
e tnamfestato chiaramente il 
tentativu di iniziaru un proces
so di norganizzazione conser\*a-
tnce della Facolta, attravcrso 
un decreto presidenziale che 
reintroduceva un meccanismo 
autontano nella scelta del piani 
di studio, si e avuta 1'immeciia 
ta ripresa della lotta. Si nor-
gamzzava un inuvimentu, con 
vasli livelli di partecipazione di 
massa. che, iinnicdiaiamente. 
mostrava di diviclersi bu due h-
ncc politiche profondamente di
verse. Infatti. nicntrc da parte 
dei gruppi legati alle i-spt-ncn 
ze ormai su|K'rate del 1968. si e 
teso ad titihzzarc la situazione 
di cnsi deila Facolta solo stru-
nientalmcntc. per aggregare 
forze 5tudentesche e nversarle 
aU'esterno nella ricerca di col-
legamento con strati dt sotto-
proletariato cittadino, da par
te di un settore sempre piu con-
sistente del movimento si e cer
cato di individuare concretamen-
te i nessi che esistono fra I'or-
gamzzazione della Facolta, il 
gruppo di potere che la dirige 
e gli interessi economic! privati. 
speculativi che influiscono sulla 
Facolta stessa e che ne usano 
gli strumenti di ricerca. Intorno 
a questo. nvendicando una qua
lificazione nuo\a dello Studio 
legata ai contenuti che il mo 
vimento operaio ixirta avanti 
nolle sue grandi lotte sociali 
(riforma della casa) e andata 
crescendo una aggregazione po 
htica di studenti che oggi si 
pone come I'clemento di piu 
forte prospettiva per la nco-
costni7ione non transitona. non 
occasionale di un movimento 
stiidcntcsco. Si e potuto cosi 
stabihre un collegamento fra 
Universita e lstitiirioni demo-
cratiche e organizzazioni dei la
voratori. che puo essere il pn-
mo passo per reahzzare un va-
sto sthieramento di forze capa-
cc di battere 1'assetto consen'a-
tore deirUnivcrsita. 

L'iniziativa dell'organizzazio-
ne comunista universitaria e 
stata di guida e di direzione a 
questo nuovo conflgurarsi della 
lotta degli studenti, che, parten-
do dalle condirioni immediate 
di disagio e di discriminazione, 
sappia collcgarsi nd una Unea 
di profondo mutamento strut-
turale e culturale dell'Univer-
sita stessa. 

Un eroe della Resistenza 
i 

Commemorato 
a Torino 

il partigiano 
Di Nanni 

Hanno parlato i compagm Nilde Jotti e Vito Damico 
Folto corteo di partigiani e di compagni da piazza 
Sabotino alia casa di via San Bernardino, nel popo-
lare quartiere di Borgo San Paolo, dove il nostro 
compagno resistette per tre ore e mezza a tedeschi 

e fascist! repubblichini 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 26 

' Fasclsmo e antifascismo di 
ieri e di oggi. la Resistenza 
del periodo clandestino e la 
mobilitazione di tutte le forze 
democratiche in questo parti-
colare momento, sono stati al 
centro della commemorazione 
che, ieri sera, gli onorevoli 
Nilde Jotti e Vito Damico 
hanno tenuto a Torino, a ri-
cordo di un eroe della Resi
stenza: Dante Di Nanni. 

II corteo dei comunisti e dei 
partigiani. si e mosso da piaz
za Sabotino. e ha raggiunto 
via San Bernardino 14, una 
stradina della vecchia perire-
ria torinese. nel cuore di Bor
go San Paolo. 

Fu in quella casa che Dante 
Di Nanni, il 18 maggio 1944. 
tenne in scacco centinaia di 
fascist! e tedeschi, e. alia fi
ne, stremato dalle ferite, si 
uccise per non consegnarsi vi-
vo al nemico. 

Quella del giovane Di Nan
ni, operaio e figlio di una fa-
miglia di immigrati dal Sud, 
6 una tra le piu fulgide pa-
gine della Resistenza. Inizia 
il 13 maggio. quando il co-
mando partigiano decide che 
sia messa a tacere la radio 

trasmittente di Stura. il tor-
rente che scorre a Nord di 
Torino. Si tratta di una cen-
trale che e control lata da no-
ve carabinieri, a circa 150 me-
tri dall'autostrada Torino Mi-
lano. a meta tra un posto di 
blocco e una sezione tedesca. 
L'impresa e d:ffic:!:ssima. II 
sopralluogo effettuato da Pe-
sce e Bravin (anrhe Bravin 
sara poi impiccato dai nazi-
fascisti) nella stessa notte non 
induce certo aH'otttmismo; 
ma bisogna tentare ugualmen-
te. Si decide per la notte del 
16 maggio. Alle 20. come in 
tutte le altre occasioni. arri-
va puntuale Ines, con il ma-
teriale a necessano ». 

I quattro gapplsti attendono 
sei ore prima di dare il avian 
all'operazione. Mezzi intiriz-
ziti dal freddo della notte si 
awicinano alle sentinelle. Con 
un'azione simultanea le senti
nelle vengono disarmate e 
bloccate. mentre si prowede 
a disarmare gli altri carabi
nieri di guardia in cabina. 
Viene piazzato l'esplosivo. Fuo-
co alle micce. Pesce da ordine 
di accompagnare fuori 1 cara
binieri per non farli morire 
nell'esplosione, ma nell'uscita 
due dei militi riescono a fug-
glre. 

Le ullime ore e Teroica morte 
Nessuno spara, per paura di 

dare l'allarme. Poco dopo, un 
boato accompagna la distru-
zione dell'impianto radio. Si 
spara ormai da ogni parte, i 
«GAP» sono accerchiati, con 
i riflettori che frugano nelle 
tenebre per individuare gli 
attentatori. 

Di Nanni viene colpito in 
pieno da una raffica, ma con-
tinua a spa rare. I gapplsti 
riescono a fuggire e raggiun-
gono una cascina di ccntadini. 
In mattinata, Dante Di Nanni. 
febbricitante e mezzo dissan-
guato (sette pallottole lo han
no colpito alle gambe e una 
al capo), viene accompagnato 
in via San Bernardino 14. 

Un piccolo alloggio a diepe 
slzlone del «GAP». Bisogna 
riuscire a trasportarlo In o-
spedale, ma occoiTe una auto-
ambulanza: Di Nanni e grave. 

Pesce esce dalla caaa nel 

momento in cui i fascisti stan-
no salendo le scale. Non viene 
scoperto per un caso. I fasci
sti bussano alia porta di Dante 
Di Nanni. La risposta e una 
bomba a mano che il giovane 
Iancia contro la porta: due 
fascisti uccisi, tre gravemente 
feriti. 

Impossibile stanarlo dalle 
scale. Arrn-ano i rinforzl. Nel
la strada. oltre a due carri 
armati, ci sono almeno due-
cento tra fascisti e tedeschi. 
Dante Di Nanni non si da 
per vinto. mentre dal di sotto 
continuano a sparare nell'al-
loggio. 

Dopo tre ore e mezza, ha 
esaurilo tutte le munizionl, 
non ha pi'l bombe a mano: 
sta morendo. Esce con II suo 
mitra in mano e si getta nel 
vuoto. 

o. p. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 26 

Milleseicentotrentadue ore 
nel cosmo, oltre trecento ri-
voluzioni circumterrestn, bat-
tuti tutti i records tecmcj e 
scientifici, piu di venti giorni 
con un equipaggio a bordo, 
decine di migliaia di informa-
zioni trasmesse a terra, cir
ca cento ore di collegamenti 
televisivi in diretta: questa, 
per ora, la «scheda» della 
prima stazione orbitale Salyut 
che dal 19 aprile vola nel co
smo e che dal 7 giugno ospi-
ta i primi abitanti: il pilota 
Gheorghi Dobrovolski e gli 
ingegneri Vladislav Volkov e 
Viktor Pazajev. L'impresa — 
che gli scienziati di tutto il 
mondo definiscono ecceziona-
le — non accenna a conclu-
dersi e dimostra, ancora una 
volta. che l'Uniona Sovietica 
ha raggiunto, nel campo del
le stazioni orbitali un livello 
di perfezione e di potenza che 
non ha uguaii nel mondo. 

Ci troviamb infatti di fron-
te ad un esperimento che sta 
rivoluzionando tutte le conce-
zioni sulla costruzione di basi 
permanenti nel cosmo e. in 
particolare, sulle condizioni di 
vita in stato di imponderabi-
lita perche e ormai ampia-
mente dimostrato che l'uomo 
puo abitare per un periodo 
prolungato nel cosmo, pub vi-
vere tranquillamente in una 
base' e seguire, minuto • per 
minuto, le attivita del siste
ma solare e della Terra sino 
nei minimi particolari. 

E ' possibile che nei prossl-
mi giorni si verifichino cam-
biamenti del programma. che 
gli astronauti vengano richia-
mati a Terra oppure sostitui-
tl con altri equipaggi; e pos
sibile che accanto alia Salyut 
si affianchi una nuova Soyuz 
oppure che i tre cosmonauti 
prendano la via del ritorno 
staccando la navicella che 
avevano « saldato » con preci-
sione millimetrica alle 10.45 
(ora di Mosca) del 7 giugno. 
Ma quali che siano gli svi-
luppi della missione resta il 
fatto gigantesuo che la base 
e un dato ormai acquisito e 
che la Salyut e la vera pro-
tagonista della nuova pagina 
che 11JRSS ha scritto 

Ci si awia, qulndi, verso 
la creazione nel cosmo delle 
prime citta orbitali, dei la-
boratori permanenti che sa
ranno utilizzati sia per la con-
quista di altri pianeti che per 
lo studio sempre pin organi
co della Terra e dell'intero 
sistema solare. Ma sin da og
gi gli scienziati sovietici, oltre 
che nell'attivita di progetta-
zione di nuove basi, sono al 
lavoro anche per risolvere al
cuni problemi strettamente 
legati alia presenza in orbita 
di van a corp: » artinciali. 

Cosa awerra — si chiede lo 
scienziato Lebedev — quando 
nel 1990 nello spazio, conti-
nuando con i ritmi atiuali di 
sviluppo voleranno circa un 
mihone di satelliti artificiali? 
Si creeranno ingorghi in orbi
ta, si verificheranno i primi 
scontri, I primi incident! 
astrali. L'uomo si trovera co
si di fronte alle « immondizie 
spaziali » e cioe ai satelliti che 
orbiteranno senza trasmettere 
dati a Terra perche privi di 
quaisiasi carica. Sara un pro
blema enorme perche i « cor
pi morti» (cosi li definisco
no gli scienziati sovietici) ren-
deranno pericoloso il lavoro 
dei Iaboraton spaziali in fun-
zione. 
- Ecco quindi che e necessa
no sin da ora prevedere un 
servizzo di salvataggio cosmi-
co (tecnico e medico) che do-
vra entrare in funzione sia in 
caso di guasti causati dallo 
scontro di un « corpo » di pic-
cole dimension! con una base 
sia nel caso di un malessere 
improwiso di un cosmonauta. 

Lebedev anticipa alcune so
luzioni desenvendo un tipo di 
pronto soccorso organizzato 
a bordo di una nave di sal
vataggio dotata di un moto-
re di eccezionali proporzioni 
e di una notevole capacita di 
manovra. II centro di soccor
so cosmico dovra quindi (es
sere sempre pronto a partire 
da una base orbitale e dovra 
essere costantemente collega-
to ad una aerie di puntl di os-
servazlone e di ascolto sltua-
ti in varte aone della Terra. 

II servizlo, inoltre, potra av-
valersl di cosmodromi terre-
stri dai quali potranno parti

re navi soccorso; ma l'ldea-
le saranno sempre le cosmo-
navi che agganciate alle sta
zioni resteranno continuamen-
te collegate con tutte le basi 
in orbita. Cosi, non appena 
partira VSOS spaziale la na
ve si sgancera e puntera di-
rettamente sull'orbita dove si 
trova il mezzo spaziale che ha 
lanciato il messaggio. 

Come si vede non si tratta 
di ipotesi o di descrizioni fan
tascientifiche, ma di studi 
precisi ai quali, sin da oggi. 
lavorano equipe di centinaia 
e centinaia di tecnici e scien
ziati che si preoccupano del
la presenza nel cosmo di un 
numero sempre maggiore, e 
incontrollato, di oggettl arti
ficiali. 

La Terra, insistono gli 
scienziati sovietici, e ormai 
avvolta da una rete di satel
liti: come controllare questo 

LMOS spaziale? Come secure 
tutte le traiettone e le orbi-
te che percorrono razzi e co-
smonuvi? Chi si incanchera 
di dingere il «traffico» di 
organizzare una carta del-
I'aria, cosi come avviene di 
regola per i normali voli aerei? 
In bic-ve. Come si potra din
gere nel futuro il volo degli 
apparecchi spaziali? La rispo
sta — come ci fanno notare 
due osservatori della Novosn 
Alexsandrov e Artemjev — 
pub venire solo da un com-
plesso di calcolaton elettro-
nici di bordo. di una rete di 
sistemi di autocontrollo e di 
telecomando Terra-spazio. 

Siamo quindi di fronte al 
problema della programma-
zione dei lanci, della suddivi-
sione delle orbite. di un mag
giore controllo per non com-
promettere missioni di gran-
de importanza. 

Lotta contro le «interferenze » 
• I due esperti della Novosti 
ricordano poi che nella base 
spaziale oltre alle attrezza-
ture fondamentali (strumenti 
di misurazione dei paranie-
tri delle traaettorie, disposiU-
vi telemetrici di controllo, sta
zione di program mazione e 
comando) sara necessano in-
stallare: calcolaton elettro-
nici rapidi, apparecchiatu-
re automatiche per la ela-
borazione dei dati radiotele-
metrici e per la preparazio-
ne di tabelle e grafici, dispo-
sitivi di ricezione e registra-
zione delle informazioni tele-
visive, mezzi di controllo e 
sincronizzazione del tempo e 
strumenti di osservazione ot-
tica. 

Si trattera, cioe di montare 
un complesso di sistemi che 
dovranno garantire all'uomo 
a la precisione, la sicurezza e 
la protezione contro le in-
terferenze » perche «quanto 
piu gli apparecchi spaziali au
tomatic! e pilotati si compli-
cano, tanto piu alti devono 
essere i requisiti delle basi 
terrestri e spaziali destinate 
a seguire i voli ». 

Se questi sono i problemi 
che in prospettiva si pongono 
alia scienza, ve ne sono altri 
pur importanti, che sono at
tualmente all'esame del cen
tra di direzione del volo della 
Salyut. Cerchiamo di indivi

d u a l sulla babe delle infor
mazioni dei giorni scoisi e di 
quelle diffuse m nottata dalla 
Tass. 

in primo luogo ci sono l 
problemi legati alia vita del-
I'uomo, e alia sua capacita tli 
resistenza nelle condizioni di 
imponderabilita 

Ce ne parla un e^perto, il 
medico cosmonauta Boris 
Egorov che neil'oUobre del 
196i, volo a bordo della Vo-
Skod compiendo una faerie di 
ricerche medico biologiche. 

«Uno degli aspeltt londa-
mentali dell'impresa della Sa
lyut — dice Egorov — e che le 
eccezionali dimensiom della 
stazione permettono di com-
piere con larghezza di mezzi, 
numerose mdagini medico -
biologiche. Tra gli esperimen
ti di maggiore interesse pos-
so segnalare quelh che vengo
no condotti con l'ausilio di una 
nuova attrezzatura elettrofi-
siologica che consente di re-
gistrare parecchi indio fisio-
logici che chiariscono il mo-
do in cui va avanti il proces
so di adattamento del cosmo
nauta nelle condizioni di man-
canza di peso. 

« Sulla Saltjitt inoltre si stan 
no portando avanti ricerche 
sulla dinamica del ncambio 
delle acque e dei sali e Hi 
studiano le attivita del siste 
ma cardiovascolare. 

II pericolo dei calcoli renali 
a Se sottoponlamo 1 nostri 

cosmonauti a questi esami 
continui — prosegue Egorov 
— e perche vogliamo elabo-
rare dei metodi di difesa per 
scongiurare le influenze noci-
ve dei fattori del volo pro
lungato suH'organismo umano. 
A bordo della stazione, infat
ti, vi e anche una apparec-
chiatura destinata ad Indaga-
re sul - flusso del sangue al 
cuore e ai singoli tessuti e 
arterie. C'e poi un sistema 
di controllo che determina. se-
condo un programma, la com-
pattezza dei tessuti ossel, per
che, come e noto, nelle con
dizioni di mancanza di peso 
e a causa della insufficienza 
di carico sul sistema di an-
poggio, si verifica una decal-
cificazione airinterno del tes-
suto osseo, che pub provocare 
anche dei calcoli renali. Ecco 
perche i nostri scienziati se-
guono con molta attenzione le 
ricerche e sono riusciti a co-
stniire uno strumento che in-
dividua il grado di dissolvi-
mento del calcio e che, nel 
futuro, sara utilizzato nelle 
cliniche del nostro paese per 

E' morto 
il creatore 
dei motori 

spaziali 
MOSCA, 24. 

E' morto ieri, all'eta di M 
anni, il grande progettisia di 
motori p«r I'aviazione e mis-
silistici Alexei Isaov. 

I motori creati sotto la di-
rttione di Isaev son* itati 
istallati a bordo delle astro
navi piletate « Vaatek », 
t Voskhod », « Soyoux * e »»l-
le stazioni Inttrplanotarit 
automatiche. 

controllare il processo di sal-
datura delle fratture e dei 
traunu di vario genere. 

a Potrc: parlare a lungo dfl 
le allrezzature mediche che 
sono a bordo della Salyut — 
conclude Egorov — ma in ain-
tesi posso dire che tutto quel-
lo che si trova Iassu nel co
smo nella nostra stazione ser-
vira a far compiere un pas
so in avanti sia alia medici-
na spaziale che a quella ter
restre perche il nostro ob 
biettivo e quello di protegge-
re la salute del l'uomo: sia 
esso lavoratore dello spazio 
che della Terra ». 

I tre cosmonauti, quindi, so
no costantemente sotto con
trollo e le loro condizioni di 
salute sono piu che mai buo 
ne. E \ questo, un segno che 
fa ben sperare neH'awenire 
e che dimostra che anche il 
problema * amb:entale » e sta
to risolto. Dice infatti il vice 
ministro della Sanita dsl-
11JRSS Burnasian: « A bordo 
della Salyut tutto procede re-
golarmente perche i tre sono 
in grado di lavorare e ripo-
sare come sulla Terra. L'aria, 
a bordo, e pura come in un 
bosco. Vi sono rigenerato-
ri che assorbono I'anidnde 
carbonica e restituiscono ossi-
geno piii che mai puro Anche 
il vitto e variato ed ogni gior-
no un cosmonauta censuma 
circa 2800 2900 chilo - calorie, 
mentre la media terrestre e 
di 2500-3000*. 

Per il futuro le ipotesi per 
Papprowigionamento Idrico 
delle stazioni sono piu che 
mai ardite. Da un lato si parla 
di navi cistema che dovran
no fare la spola dalla Terra 
alio spazio, dall'altro si pro-
getta un eponte laser* che 
dovrebbe «trasportara» l'ao> 
qua evaporate sino al aertaa-
toio della stazione. 

Cario BeiMcSefti 


