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«Una legge 
europea 
perla 
fecondazione 
artificiale» 

«Il dovere del medico e quello di scegliere la giusta terapia 
per rimediare ad una malattia e non e certo quello di fissare 
standard sociali Per questo e bene che 1 governi europei al 
più presto attraverso i comitati euci stabiliscano che cosa 
può fare uno scienziato impegnato nel settore della fecon
da/ione artificiale Altnmenti sarà il caos» E' questo l'invito, 
rivolto ai rappresentanti dei governi europei presenti ad 
Anacarpi per il premio Axel Munthe di Robert G Edward 
dell università di Cambndge il biologo che per pnmo al 
mondo nel 77 ottenne la nascita di una bambina dopo fe
condazione in provetta Secondo lo scienziato inglese l'Eu
ropa deve espnmersi subito per esempio sul tema dei limiti 
di età di una donna che intenda sottoporsi a fecondazione 
artificiale -La vita media della donna si è molto allungata 
nel mondo occidentale - ha detto ancora Edward - e nei 
prossimi anni si triplicheranno le richieste da parte di ses
santenni di diventare mamme Tra l'altro nell affrontare il 
risvolto etico della questione, non bisogna dimenticare che 
biologicamente l'utero di una donna non invecchia come il 
resto del corpo, anzi può ringiovanire ospitando un ovulo fe
condato che appartiene ad un altra donna prefenbilmente 
al di sotto dei quarant anni* 
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«Sos economico» 
via radio 
degli scienziati 
russi 
in Antartide 

I ncercaton delle basi russe 
in Antartide hanno diffuso 
un drammatico messaggio 
di aiuto denunciando una 
•situazione senza speranza 
ed hanno deciso di lottare 
per i loro dintti economici e 

™ ~ — — ^ — — sociali» Hanno ricevuto «so
lo il dieci per cento degli stipendi» che sono già di fame «Il 
responsabile di una base ha uno stipendio mensile di 10 mi
la rubli circa un centinaio di dollari» Le conseguenze sono 
anche per le famiglie in Russia che non possono acquistare 
cibo Per attirare 1 attenzione delle automa è stato bloccato 
1 invio dei dati scientifici e per risposta è stato chiesto ai n-
cercaton il nmborso delle spese del loro trasporto in Antarti
de Il messaggio è stato diffuso alla stampa per mezzo di una 
eccezionale «catena» realizzata per la pnma volta 11 messag
gio è arrivato infatti dallo spazio, dal cosmonauta Alexander 
Kalery in orbita con la stazione Mir, che lo ha ricevuto da un 
radioamatore amencano e questi dalle basi dell' Antartide 
Kalery senza chiedere autorizzazione, ha nlanciato il mes
saggio ai radioamatori di tutto il mondo, attraverso il sistema 
automatizzato della «posta elettronica» che ha a bordo In 
Italia l'SOS è stato ricevuto dal radioamatore Giannino Ber-
noblch di Staranzano (Gorizia"), costantemente in contatto 
con la Mir e che da casa sua ha anche fatto parlare Knkaliov 
con i colleghi in orbita 

Realizzato in -
Cina programma 
«ammazzavirus 
totale» 
peri computer? 

Un giovane scienziato infor
matico cinese ha annuncia
to di avere scoperto un disco 
ammazzavirus in grado di 
immunizzare ì computer da 
qualsiasi virus «conosciuto o 
sconosciuto» Yang Zhenyu, 
28enne laureato presso I u-

niversità cinese per la scienza e la tecnologia di Pechino ha 
presentato il «virus stop plus» disco della seconda genera
zione antivirus sperimentato in Cina e negli Stati Uniti che 
sarebbe in grado di resistere ai 300 e più virus conosciuti ed 
alla «propagazione di nuovi potenziali virus» La società in
formatica «Hua Xing Science Technology Company Itd » di 
Shenzhen ne avrebbe già avviato la produzione per l'espor
tazione nel mercato cinese (6COmila computer), negli Usa 
in Europa e nell'Asia sudoncntale 

Embiyo transfer 
per le specie 
minacciate 
dì estinzione 

C'è un' ancora di salvezza 
per le razze in via di estinzio
ne e persino per le specie 
animali che rischiano di 
spanre la offre la tecnica 
dell' «embryo transfer», con 
cui la gestazione di più ovo
citi fecondati di una stessa 

madre può essere portata a termine da più femmine con
temporaneamente, anche se non appartengono alla stessa 
razza o (ma è più problematico) alla stessa specie animale 
Se ne è parlato a Milano al pnmo congresso della società ita
liana di «embryo tranfer», cui hanno preso parte alcuni fra i 
più famosi ncercaton del mondo nel campo della riprodu
zione animale È il caso del prof Alien di New Market, che 
con particolan tecnologie è nuscito a far riprodurre il «Caval
lo di Przewalski» (un equide quasi estinto che vive nelle 
steppe sibenane) e la «Zebra di Grant» rendendo gravide co
muni cavalle domestiche «Ma al di là di questi particolari 
espenmenti interspecifici - afferma Antonio Launa. direttore 
dell' istituto di anatomia degli «mimali domestici (università 
di Milano) - sono ormai divenute comuni le tecniche del tra-
sfenmento embrionale interraziale, sempre più affinate per 
meglio selezionare le razze» «E chiaro - spiega - che se ho 
una vacca che produce una grandissima quantità di latte, 
col sistema del trasfenmento di embrione potrò ottenere da 
lei una grande quantità di figli ( con le sue caratteristiche ge
netiche) in poco tempo» 

MARIO PKTRONCINI 

Un satellite per 
guardare il cosmo 
in ultravioletto 
• • Con il lancio avvenuto 
alcuni giorni fa da Cape Ca-
naveral, del!'«Euve» (Extre-
me ultraviolet explorer) gli 
astronomi americani spera
no di aprire un nuovo capito
lo nello studio dell'universo 

Quanti segreti sui corpi ce
lesti più lontani possono sve
lare i raggi ultravioletti' Molti, 
si spera E comunque lo stu
dio di questo genere di radia
zioni servirà almeno ad inte
grare la conoscenza dei pro
cessi fisici e chimici che n-
guardano ì corpi più lontani 

«È estremamente impor
tante studiare tutto lo spettro 
elettromagnetico - ha detto 
[astronomo della Nasa Ed
ward Weiler - È come ascol
tare una sinfonia se l'ascol
tatore non nesce ad udire tut
ti gli strumenti non nuscirà 
mai ad apprezzare fino in 
fondo il brano che sta ascol
tando» 

Nello spazio gli Usa hanno 
lanciato finora due osserva-
ton 1 Hubble Telescope, che 

studia la luce visibile che 
emana dagli astn e il Com-
pton Gamma Ray Observato-
ry. che registra ogni fonte di 
radiazioni nuclean 11 lancio 
di un telescopio destinato ad 
intercettare i raggi X avverrà 
verso la fine di questo decen
nio, e la Nasa spera di riusci
re ad ottenere fondi per lan
ciare nei prossimi anni un in
tercettore di raggi infrarossi 
Mettendo insieme i risultati di 
queste missioni Edward Wei
ler spera di riuscire a com
porre quella che chiama uno 
«Spettral Fingerpnnt», una 
sorta di carta di identità per 
ciascun astro che viene stu
diato, definito sulla base del
lo spettro delle radiazioni 
che emana Per la maggior 
parte delle radiazioni è pos
sibile - anche se è preferibile 
farlo dallo spazio - effettuare 
le nlevazioni da terra Ma per 
ì raggi ultravioletti è necessa
rio farlo dallo spazio dal mo
mento che vengono scher
mati dalla atmosfera terre
stre • A M 

.Presentato il rapporto ministeriale e il piano 
per il prossimo triennio. Lìtalia è soltanto diciassettesima 
nella classifica dei Paesi più avanzati del mondo 

Ricerca, siamo in serie B 
Il ministro Ruberti ha presentato il primo rapporto 
ministenale sulla ncerca in Italia e, assieme, un pia
no per il triennio 1992 - 1993 1 dati che escono da 
questi documenti sono sconfortanti A cinque anni 
dal famoso rapporto Dadda, ci troviamo con le stes
se percentuali di investimento E se st vorrà raggiun
gere l'Europa, sostiene Ruberti, occorreranno 5000 
miliardi all'anno in più per 10 anni 

ROMBO BASSOLI 

• • Il ministro Ruberti deve 
allargare le braccia e guardare 
avanU «con realismo» Certo 
però che questo pnmo rap
porto di ongine ministeriale 
sulla ricerca scientifica e tec
nologica in Italia e il Piano 
tnennale per la ncerca 1992 -
1994 presentati len alla stam
pa hanno un marchio non dis
simularle Il marchio del falli
mento della politica del qua-
dnpartito nel settore strategico 
della ricerca scientifica Lo ab
biamo ricordato in conferenza 
stampa al ministro cinque an
ni fa il rapporto dei «saggi» pre
sieduto dal professor Dadda 
presentò all'allora presidente 
del Consiglio Craxi una ncetta 
in due punti II pnmo la per
centuale dell'investimento in 
ncerca e sviluppo deve essere 
il 3 per cento del Prodotto in
terno lordo (Pil) mentre ali e-
poca era dell 1 25 per cento 
Secondo deve raddoppiare in 
tre anni il numero dei ncerca
ton passando dai SO 000 di al
lora a 100 000 Due condizioni 
definite irrinunciabili per non 
perdere il treno della ncerca 
europea 

Sono passati cinque anni da 
allora e nel rapporto presenta
to ieri rivediamo un'Italia che 
spende l'I-45 per cento della 
sua ricchezza per la ncerca (il 
che significa essere diciasset
tesimi nella classifica dei Paesi 
più avanzati) e ha un numero 
di ncercaton ben lontano da 
quello indicato dal rapporto 
Dadda 0,3 ncercaton per ogni 
cento persone impiegate in at
tività lavorative In Italia, contro 
lo 0,6 della Germania, ad 
esempio Cosi anche per il rap
porto ncercaton - forza lavoro 
complessiva siamo diciassette
simi 

Insomma, un fallimento 
Che il ministro Ruberto sostiene 
di non voler commentare per 
«non entrare nel mento dei 
giudizi politici» (francamente 
chissà perchè, visto che il mini
stro è un incarico politico) Ma 
intanto, come viene denuncia
to dagli stessi documenti mini-
stcnali, «se la spesa corrente 
per ncerca e sviluppo venisse 
mantenuta nel prossimi anni ai 
livelli attuali, assumendo un 
tasso annuo di crescita del 2% 
ed un tasso di inflazione del 
6,1% su base annua nel 1995 
essa cadrebbe nuovamente 
sotto il livello dell' 1 % del Pil

li rapporto presentato len 
sembra però prescindere dagli 
impegni politici presi nel corso 
degli anni Ma propone, in 
compenso quelli che il mini

stro Ruberti definisce «obiettivi 
realistici» e che costituiscono 
I ossatura del Piano tnennale 
della ncerca 1992-1994 

Che parte dal seguente pre
supposto l'Italia ò forte nella 
Big Science dalle particelle ad 
alta energia alla fusione nu
cleare, dallo spazio alla fisica 
spenmentalc Ma e debole là 
dove occorrono strutture e in
vestimenti più contenuti (ma 
aggiungiamo noi, una più in
tensa capacità di programma
zione) come le biotecnologie 
e la microelettrontca, tanto per 
indicare solo un paio di setton 
strategici 

Accanto a questo pnmo pre
supposto ce né un secondo la 
spesa per la ncerca (esclusa 
l'Università) «e localizzata nel 
nostro Paese prevalentemente 
nel centro nord (93 4%) nel 
Mezzogiorno si investe il re
stante 66%» 

Quindi «la filosofia di fondo 
del plano è quella del riequill-
bno mediante un'espansione 
programmata delle risorse, 
compatibile con la crescita del 
prodotto nazionale e collegata 
con le esigenze di innovazione 
del sistema produttivo» eccete
ra «L'azione di ncquilibno do
vrà essere guidata attraverso 
I identificazione di obiettivi 
prloritan Tuttavia, un com
pleto riallineamento può esse
re conseguito solo nel medio 
penodo infatti, portare il no
stro impegno al 2,5% del Pil 
corrisponderebbe, ai valon 
correnti, ad un incremento di 
oltre 15 000 miliardi di lire, di 
cui all'inclrca la metà dovreb
bero essere stanziati in più dal 
settore pubblico nel suo com
plesso» 

Insomma un obiettivo che il 
rapporto Dadda indicava co
me indispensabile per l'inizio 
degli anni novanta viene spo
stato al 2002 Un decennio, 
con un incremento della spesa 
in termini correnti che va dai 
3000 miliardi del primo anno 
agli oltre 8000 dell ultimo «con 
una media di 5000 miliardi ag
giuntivi all'anno per dieci an
ni» Questi significa che per sti
molare la crescita della ncerca 
occorre far salire la spesa ita
liana che per II 45% è sostenu
ta dalle imprese, dagli attuali 
15 mila miliardi a circa 18 400 
miliardi l'anno 

Ci SI nuscirà? Il ministro Ru
berto ha detto in conferenza 
stampa che il documento pre
sentato len sarà formalizzato 
solo con la sua consegna al 
nuovo governo e che, comun
que «e sul tavolo della politica 

di bilancio» l'aumento'della 
percentuale del Prodotto inter
no lordo destinata alla ncerca 

Intanto, il piano indica «le 
grandi tematiche da affronta
re» che sono state «individuate 
sia rispetto ai fabbisogni di in
novazione espressi dalla socie
tà e dall'economia sia rispetto 
ai cosiddetti «clusters di inno
vazione» gruppi di tecnologie 
ntenuti strategici per il prossi
mo futuro I clusters individua
ti riguardano tecnologie spa
ziali nuovi matenah, tecnolo
gie dell informazione tecnolo
gie energetiche biotecnolo
gie Un particolare sforzo do
vrà essere nvolto alla ncerca 
scientifica e tecnologica in 
campo energetico ed in cam
po ambientale e temtonale te
nendo conto poi della posizio
ne geografica del nostro Pae

se, si ntiene che debba essere 
potenziata anche l'attività di n-
cerca sul mare e sulle risorse 
manne» 

Quanto costa? Per lo spazio 
le indicazioni non sono chia
rissime Ci SI limita ad indicare 
le cifre del 1993 affermando ' 
che «non saranno sufficienti 
per il raggiungimento delle di
mensioni critiche e competiti- , 
ve del comparto» 900 miliardi 
annui per gli impegni assunti 
in ambito europeo più altro 
400 miliardi «necessan per non 
soffocare I attività nazionale» 

Tecnologie dell'informazio-
nc «nel biennio si può preve
dere una spesa totale per la n-
cerca dell'ordine dei 1275 mi
liardi di lire» 

Nuovi matenah 1 180 mi
liardi, di cui 610 nel Mezzo
giorno suddivisi in progetti fi

nalizzato, consorzi interuntver-
sitan, Enea, Agenzia spaziale, 
società consortili Grandi Ap
parecchiature, programmi 
Cee 

Biotecnologie mille miliar
di 

Questa sene di impegni ven
gono accompagnato dall after- ' 
mazione che «ali aumento del
le risorse finanziane dovrà cor
rispondere una proporzionale 
espansione degli addetti alla 
ncerca, sia nel settore pubbli
co sia in quello pnvato Nelle 
Università bisognerà aumenta
re il numero dei ncercaton, fi
no a raggiungere gradualmen
te una consistenza almeno pa-
n a quella dei docenti di ruolo 
negli enti di ncerca si tratta di 
creare dimensioni cntoche del
le strutture» » ir 

Comunque al di là degli im

pegni quantitativi la realtà è 
sotto gli occhi di tutti U mag
gior ente di ncerca, il Cnr, è 
praticamente paralizzato da 
anni e, se non e è più la fuga 
verso le università (dopo 1 ap
provazione di provvedlnenù 
che omogeneizzavano sto pen
dio e camera tra ente e ate
nei), nmane comunque un 
apparato elefantiaco, 'ertissi
mo e privo di una nforma inter
na che dopo la nascita del Mi
nistero dell'Università e della 
ncerca. ne fissi le nuove carat
teristiche 

Cosi è probabile che si •esto ì 
diciassettesimi nella lutei dei 
Paesi più avanzati E quel che 
e più grave come ha detto al
l'Unità il professor Vesentini, 
direttore della Scuola normale 
di Pisa, «la gente non se ne oc
cupa» , j. • 

Un Paese 
specializzato 
in tecnologie 
mature ' 

M Gli indicatori della scien
za e della tecnologia" sono 
quelli che forniscono con 
maggior chiarezza il reale livel
lo di progresso scientifico e 
•ccnologico di un Paese E gli 
mdicaton mostrano con evi
denza il fallimento delle politi
che della ncerca nel corso de
gli ultimi cinque anni 

Nel rapporto mlnistenale ò 
indicata, ad esempio, la media 
di citazioni che vengono fatte, > 
da ncercaton di tutto il mondo 
nei loro studi, di studi italiani. 
La nostra media è di 1,15 con
tro il 2,1 degli Usa. l'I 59 dei 
giapponesi, l'I.46 della Cee, 
l'I 67 dell'Olanda eccetera. 
Siamo quindicasimi in classifi
ca, superati anche da Belgio. 
Svizzera, Australia, Danimarca 
e Canada. - * '" 

Dalla quantità alla qualità. 
Nel settore dei brevetti, che è 
poi quello che definisce quale 
sia la specializzazione reale, le 
vere aree «forti» della fenologia 
italiana, emerge che le cinque 
aree nelle quali la nostra ncer
ca è in grado di produne una 
quantità critica di brevetti so
no l'abbigliamento (con cal
zature e mobili). le fibre tessili, 
le macchine per l'imballaggio 
e l'immagazzinamento, le pre
parazioni medicinali e aùmert-
tan, il tabacca Insomma, Don, 
propno quello che si definisce 
alta tecnologia. E del resto il 
rapporto ammette che «l'Italia 
risulta fortemente svantaggiata 
in tutte le classi elettriche / 
elettroniche» Cosi come «le 
classi in cui si ottengono i valo
ri più bassi degli indici di spe
cializzazione sono gli strumen
ti di calcolo e misurazione, cal-
colaton e strumenti di control
lo, orna, fotografici, eccetera. 
Questo risultato sembra con
fermare i numerosi studi sul 
commercio intemazionale che 
hanno sottolineato il carattere 
«maturo» della specializzazio
ne produttiva del nostro Pae
se» 

Insomma, siamo un Paese 
che ha pochi ricercatori, pochi 
investimenti in ricerca rispetto 
al prodotto interno lordo, una 
netta prevalenza dell'investi
mento pubblico su quello pn
vato E, alla fine, ovviamente, 
specializzato in settori tecnolo
gicamente matun, quelli che 
non consentono di guardare 
con ottimismo al futuro della 
competitività delle nostre im
prese in campo intemaztona-

Sperimentato un nuovo dispositivo che consentirà ai sommergibili di «vedere» per un raggio di un chilometro con precisione 
Finora, gli strumenti a bordo diventavano quasi inservibili in caso di passaggio stretto o di presenza di ghiacci, 

Il sottomarino ora avrà occhi elettronici 
Un nuovo dispositivo consentirà ai sottomanni di 
«vedere» realmente bene sotto l'acqua Finora, i di
spositivi esistenti non permettevano una percezione 
chiara dell'ambiente estemo soprattutto quando il 
natante doveva affrontare passaggi particolarmente 
stretti o la presenza di ghiaccio sotto la superficie. Il 
nuovo dispositivo verrà presto reso più funzionale 
perora «vede» fino a un chilometro 

ANTONIO NAVARRA 

• • PRINCENTON Capitan Ne-
mo aveva deciso di nnunciare 
alla sua umanità per diventare 
una metafora tecnologica che 
riverberava ambigua e inquie
tante sulla sua epoca semi
nando lutto e disasbn sui sette 
man Come strumento della 
sua vendetta cosmicc aveva 
scelto il soltomanno, invisibile 
e futunbile come le navi di 
Guerre Stellan Al timone del 
suo Nautilus, trasformato in 
un'arma assoluta Nemo con
duceva la sua contesa perso
nale con l'umanità, tormenta
to dai dubbi e dai residui della 
sua coscienza umana I detta

gli tecnici erano lasciati un pò 
nel vago ma poco importava 
di fronte alla meraviglia della 
s ona e al fascino del potere 
assoluto 

I sottomarini moderni sono 
lutt altro che quello di «Venti
mila leghe sotto i man» Non ci 
sono i saloni con i tappeti per
siani, né le vetrate panorami
che per ammirare le meravi
glie degli abissi, ma forse han
no conosciuto gli stessi tor
menti della coscienza in quei 
lunghi mesi di crociera nel 
buio e nel silenzio, il destino 
del mondo in bilico sulla pun
ta dei loro missili e sulle dita 

dei loro uomini Con lutta la lo
ro tecnologia però ì sottoman-
ni moderni condividono con il 
Nautilus l'impossibilità di 
muoversi sott acqua basandosi 
sulla visione diretta del loro 
ambiente I sottomanni sono 
ancora sostanzialmente cechi 
e si muovono sulla base di si
stemi di navigazione inerziali e 
acustici estremamente sofisti
cati ma che vanno in tilt in si
tuazioni che nehiedono un 
controllo molto preciso della 
navigazione come in passaggi 
stretti o sotto i ghiacci artici 

La situazione potrebbe 
cambiare molto presto Una 
serie di espenmenti condotti a 
San Diego in California e in 
Florida hanno dimostrato che 
forse presto il timoniere di un 
sotlomanno sarà in grado di 
guidare la sua nave basandosi 
sulla visione diretta dell ester
no Un nuovo sistema di anali
si acustico sembra essere in 
grado di nprodurrc su uno 
schermo 1 immagine dell ester
no 

I mezzi di nlevamcnto acu
stici tradizionali si basano sulla 
nflessione di potenti fasci di 

onde sonore emessi dal sotlo
manno Dalla riflessione del 
fascio si riescono a ncostnre 
alcune caratteristiche dell am
biente circostante 11 tipo di in
formazione ottenuta è abba
stanza grossolano ed ò neces-
sano un lungo addestramento * 
degli operaton Al contrano, -
l'apparato in spenmentazionc i 
allo Scnpps Instotution of 
Oceanography a San Diego, 
California non emette alcun 
suono e si basa su un pnncipio 
completamente passivo L i-
dca è quella di utilizzare il ru
more di fondo degli oceani 

11 mare non è un posto silen
zioso È pieno del rumore pro
dotto dalle bollicine che salgo
no e si rompono vicino alla su
perficie Con una frequenza di 
50mila cicli al secondo il ru
more manno sfugge all'orec
chio del bagnante comune e 
anche a quello più addestrato v 

dagli agenti segreti ma crea un 
bagno acustico simile a quello 
prodotto dalla luce che perva
de gli ambienti terrestn duran
te il giorno La visione non è 
che I elaborazione della radia
zione elettromagnetica assor

bita e rimbalzata dall ambien
te Gli oggetti assorbono e dif
fondono la luce in mille modi 
diversi modificando il campo 
radiattrvo ambientale e ren
dendo possibile la visione 

L idea dei ncercaton amen-
cani è appunto quella di sfrut
tare allo stesso modo il rumore 
ambientale analizzando la 
•luce acustica» e creando 
un immagine su uno schermo 
di quello che si presenta all'e
sterno La visione diretta po
trebbe essere di enonne im
portanza sia per la navigazio
ne, permettendo al timoniere 
del soltomanno di guidare con 
precisione la nave in condizio
ni delicate sia per la supervi
sione della posa di opere su
bacque La prova spenmentalc 
che ha avuto successo secon
do il New York Times ha per
messo di nlevare la presenza 
di alcuni oggetti semplici, co
me scatoloni rettangolan me
diante una lente acustica for
mata da una paraboloide rive
stito di neoprene nel cui fuoco 
era stato posto un microfono 
altamente direzionale L appa
rato e nuscito ad identificare 

con sicurezza gli ostacoli su
bacquei che erano stato predi
sposti 

L'espenmento nuscito :om-
sponde ad aver trovato 1 equi
valente di un punto o pixc 1 e se 
si pensa che un'immagine può 
facilmente contenere i-ento-
naia di migliaia di pixel si può 
facilmente capire cornei! stra
da da percorrere sia ancora 
lunga ma non sembra ;he i 
problemi da risolvere siano im
possibili 

La -' portata dell apparato 
spenmentalc non è pe- ora 
delle più impressionanti, circa 
un chilometro Ma anche cosi, 
il campo delle possibili. ippli-
caziom è molto vasto Si va 
dalle applicazioni militila a 
delicate operazioni di inge-
gnena sottomanna, alla manu
tenzione dei piloni dei pozzi di 
petrolio offshore Se esiste un 
fanatico di «Caccia a Ottobre 
Rosso» e vi siete fatti trascinare 
dall immagine di un duello tra 
sottomarini, sarà bene che vi 
nnunciate La portata dei silun 
teleguidato che questi sott orna-
nm hanno a disposizioncper il 
combattimento fatturo con altn 

sottomanm è di circa 40 chilo-
metn e si intuisce come i Top 
Gun tra ì sottomanm sono an
cora di là da venire La partita 
viene decisa molto prima, su 
un banale schermo di pc, co
me un qualunque videogame 
Un chilometro è però, più che f 
sufficiente per permettere di r 
sfrecciare a velocità ora im
pensabile sotto la banchisa 
polare e in situazioni in cui il 
fondo sia poco conosciuto e 
sia necessano navigare a vista. 

Forse questa potrebbe esse
re anche l'occasione per solle
vare il coperchio della segre
tezza e rendere disponibili dei 
dati molto importanti per la 
scienza, finora bloccati da 
preoccupazioni strategiche 
Uno dei segreti meglio tenuti " 
degli oceani è infatti 1 esatta 
profondità e conformazione 
delfondale, ma tanta segretez
za non sarebbe tanto giustifi
cata se fosse possibile guidare 
i sottomanm dando un'occhia
ta fuon, magan sporgendo la 
testa dal fmestnno come si fa 
quando il tergicristallo 6 gua
sto 
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