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Pubblicati gli atti 
in italiano 

II caso 
Oppenheimer 

I ' U n i + A / giovedi 5 luqlio 1962 

Gli atti del procedimen-
to svol to ncl 1954 a carico 
del flsico americano Ro
bert Oppenheimer da par
te dell'Ufficio Sicurezza 
del Personale della Com-
missione p e r 1* Energia 

Oppenheimer 

Atomica, pubblicati in in-
g lese — nejla loro parte 
sostanziale — da tempo, 
vedono ora la luce nella 
traduzione italiana per 
iniziativa d e l P e d i t o r e 
S c h w a r z (II caso Onpcn-
hclmcr, Milano. 1902). 

II caso. per Pappunto, 6 
Inrgnmcnte noto poiche 
nppassiono a suo tempo i 
lottori dpj giornali di ogni 
paese: Robert Oppenhei 
mer, direttore dei labor i-
tori nncleari di Los Ala
mos durante l'intero p-.*-
riodo in cui vi furono pro-
dotte le prime bombe 
« A », e sucressivamenU* 
presidente di or^ani con-
sult lvi nel enmno drll 'nr-
mamento nueleare. di-
spiacque ni mili lari e go-
vernanti degli Stati Uniti 
quando sconsiplift la fnb-
bricaziono della bomlvi 

Fu acctisato di av_*re 
del ibcrntamente ritnrda'.o 
gli svi luppi in questa di -
rezione, perche simpatiz-
zante comunistn o c o -
m u n q u e insufTlcientemen-
te animato da sent imenti 
« patriotticf >. 

La conoscenza diretta 
degl i atti processuali non 
pu6 — a questo i igunrdo 
— che con forma re lo sde-
gno gin suscitnto nel p u b -
blico da questa triste ed i -
zione di caccin al le s tre -
ghe. consumnta ai dannt 
d | un uomo di particolare 
merito e valore. Tn pari 
tempo, sul terreno della 
informazione srionlificn o 
storiro - scientifica. ossa 
aititera il lettore n scopri-
re IMneonsistenza del rni-
to costruito intnrno al 
preteso * monopolin a to-
mico> nmcricann. II pro-
resso Oppenheimer 6 fn 
realta il processo a questo 
mito. che lo scienziato fin 
dall' inizio era stnto chin-
mato a Riustifirare e quasi 
impersonare. 

Dopo il 1042. quando 
Fermi ebbe attuato la ren-
zione a catena, tuttn il la-
voro teorico essenziale , fu 
compiuto. e fu chiara la 
importanza enormc della 
scoperia che un f»rupp?t-
to di europei aveva ron-
dotto a termine sul terri-
torio degli Stati Uniti. 
Oppenheimer era -»tato 
1'uomo incaricato di ame-
ricanizzare « I'atomica » 
Quando fu ev idente che 
non vi era riuscito — ne 
vi sarebbe riuscito anche 
se si fosse pronunciato a 

• favore della « II > — fu 
incolpato. e trattnto poco 
meno che da traditore. co
me in fondo era nella lo-
Rica del ruoln da lui "o-
perto per dieri anni. f n ^ e 
senza rendersene int?ra-
mente conto. 

scienza e tecnica 

LGiu.ia 

Lo « spaccato » della nuova 
Alfa Romeo 

E nata la figlia 
dell'Autostrada 

del Sole 

f. p. 

Won c'd da sbagliarsi: in 
Giul ia c figliu dell'Auto
strada del Sole. La nuova 
or(tilde artcriu autostrada-
le che fende I Italia da 
nord a sud ha creato, con 
la sua stessa eslstcnza, una 
nuova categoria di problc-
mi. L'autostrada e fatta per 
correrc. le curve a larghis-
simo rnpoio e le snl i ie n 
lieve pendema tollcrano 
velocith altrovc impensubi-
li. Ma l'autostrada ha pure 
inscgnato ai suo't utcnti una 
verita tanto clementare 

quanto sottovalutata: for-
zando II w o / o r e a regimi 
troppo elevati per troppo 
tempo .lo si snrriscalda fi-
no a fonderlo. E' neccssa-

A Milano 

La mostra-congresso 
della pref abbricazione 

Si e ape rla in questi 
>rni la « Moslra-Congree-

so de l la prefabbricazione > 
Triennale di Milano, 

trticolata s u un'cspoaizione 
enlrale e s u una ser ie di 
lostre di d e m e n t i e di 

riccoli edifici prefabbricati 
La manifestazione pre-

Mila numerosi aspetti , nel 
campo del la tecnica co-
Hruttiva, dell'urbanisttca, 
l e l l e tendenze di grossi 
bomplessi industrial! a rea-
pizzare grossi alfari su un 
IUOVO mercato. A l c u m di 
iue£ti punti sono esempli-
ficati in maniera immedia-
ia e balzano all 'occhio del 

l i tatore fin dal primo 
stante. Una grande trave 

cemento armato prccom-
tresso, piazzata all'ingre.s-

del Palazzo, mostra mu
rine la moderna tecnica po*-
| s a fornire grandi e lemeni i . 
costruiti in officina. per la 
edtficazione di ope re anche 

• di notevole mole ponti. 
, viadotti . edifici industrial) 
i e civi l i . Questa tecnica P$-
fsai svi luppata net paesi 

»rdici e in U R S S , porta 
itruzione in fabbri-

ca di parti de l le parcti del-
le case a l tc se i o s e t t e m e -
tri e larghe altrettanto. con 
gia inseriti gli stipiti di 
porte e finestre, degl i ele
meni i portanti dci solai, 
de l le capriate per i tetti, 
de l le rampe de l le scale . 
che vengono me.«si poi m 
opera in cantiere con gran
de rapiditn. Per la costru-
ztone di edifici mdiiitrinli 
e ponti in cemento armato. 
la tecnica c analoga, basata 
sul la cos lruzione in officl-
na di travi. pila^tn ed a l t n 
d e m e n t i portanti, da met-
tcre in opera e c s a l d a r c * 
1'uno all'altro in cantiere. 

Altra cosa sono i piccoli 
edifici , piu che « prefabhr:-
cati », addirittura « smon-
tabili - . ne: quah predomi-
nano il legno. il ferro*. le 
leghe Ieggcre e le m a t e n e 
plastiche In questo tipo di 
edifici. di modeste caralte-
ristiche per quanto concrr-
ne abitabibta .iurat.i, ne-
cc&sita di manutenzione. 
giocano motivi , piu che tec-
nici, commercial i o addirit
tura spcculat iv i . 

Ne l la maggior parte del 

ca.M, al coMo assai e levato 
ui quest i edifici , non corri-
spondono certo le caratto-
ristiche tecniche, anzi. Ma 
se tali edifici avessero una 
certa diffusione (e la ten-
denza e di ottenere ordina-
/ ioni ri lcvanti da parte di 
ili\X\ pubblici , amministra-
zioni comunal i e provincia-
Ii ece . l ne der iverebbe un 
consumo notevole di profi-
lati :n ferro. serramenti in 
leghe leggere , pannell i e 
matena l i di r iempimento 
in resinc, vernici speciali 
per copcrtura e impregna-
mento, al ia fornitura dei 
quali sarebbero molto inte-
re.-^ati i grandi comple&st 
chimici e le relat ive Indu
strie ausil iarie. 

La mostra, ed il relattvo 
Convegno trattano e tral-
teranno questi ed altri ar-
gomenti . di grande interes-
se e ptena attual i ta, sui 
quali varra la pena di tor-
nare 

p. $. 
NELLA FOTO: II plastlco 

dj una ccuola prefabbrlcaU 

n o , soprattutto net gtorm 
piu cnldi , mantenere una 
velocita di crociera poco 
sitperiore al due terzi del
la velocita massima con-
sentita dalla vettura. 

E' evidente, dunque, che 
iull'autostrada la vettura 
ideale e quella di grossn 
cilindrata, spaziosa c velo-
cissima. Ma quanti vossono 
vermettersela? 

La Giul ia non e certo id 
f/iaccnina che possa sosli-
tuirst contemporitrieamerirc 
alia grande cilindrata e al-
I'utilitariu. ma i'» la solu-
zione di compromesso che 
indubbiamente una certa 
categoria di automobilisli 
cercava: compromesso tra 
il grande spazio interno e 
le ridottc dimensioni ester-
ne. comprcwiesso Ira I'alta 
vclocild e il basso consumo, 
tra le prestazionl sportive 
e la lunga durata degli or' 
gani meccanicL II motore 
della G iu l i a e quello clas-
sico dell'Alfa Romeo: ha 4 
cilindri .in linen, con dop-
pio nlbero a carnmc, unn 
cilindrata di 1570 cc, una 
polenza di 92 cavallt, una 
velocita massima di 165 
chilomctri I'ora. Circa 30V 
c m c , 30 cavalli c 20 chilo-
melri I'ora in piu della 
Giulietta. qiiindi. Anche tl 
prezzo, naturalmente. e piii 
elevato: la Giul ia costa un 
milione e 595 mila lire, cioe 
345 mila lire tn p iu della 
Giulietta. Aon e poco, scn-
za dubbio, via I Alfa Ro
meo si c sempre tndirizza-
ta ad una clienfeia c/ie rt-
cerca il prodotto di classc 
nellc catcporie sport e prn»i 
furtsmo. k la Giulia ha ca-
rat lerts l iche tali da offrire 
suite autostradc prestazio-
ni anatophe <i quel le che 
la Giulietta off re sui per-
corsi normali: scatto. vein-
cila, comfort. 

La qualita piu appan-
scentc della Giul ia c quella 
delle dimensioni: ampio 
abitacolo in piccolo vettu
ra. All'esterno ha quasi le 
sressc mistire dcl lo Giuliet
ta: 4 centimetri pi it lunga, 
3 centimetri piu a im, un 
centimetro piu larga. Al-
r interno, i n t e c e . I'abitabi-
Uta c molto aumentata, 
tanto da puadagnarc un po-
sto (6 passeggeri invece «fi 
5) grazic al pianale abbas-
sato e al motore avanzato. 
Tttttavia. per raggiungere 
una capicnza di 6 posti, c 
stata adottata ancora una 
volta la poco razionale so-
luzione del cambio al vo
latile e del s ed t l c a pan-
chetia. £ ' su questo punto 
che In soluzionc di com
promesso st avverte come 
un po' forzata. H cambio 
al volantc, infatti. indi-
spensabile per aumentare 
il numero di posti <u! se-
d i l e antertore, c iemprv 
piu soggcito a guastt ai 
quello a c loche — causa i 
n u m e r o s i rimandi di tra-
smissione — ed r inoltre di 
u$o meno r e l o c c . Nolle 
vcrsioni sprint c spider, 
In Giulia c munita di cam
bio a c loche . P e r di piit, il 

sedtle a panchetta non ba-
stu a rendere comodo il 
posto del passeggero di 
mezzo, giacchc il tunnel di 
irasmissione e assai pro
nunciato — rispelto al pin
nule abbassato — e lo co
st ringe a sislemare le gam-
be in modo innaturale. 

Molto piit brillante, In
vece, e il modo in cut VAl
ia Romeo ha risolto il pro-
htcrriu di oftenere nlfc ve
locita senza eccessivi con-
•num. La G iu l i a . infatti, ha 
cinque marce. la quinta e 
iitrmoltiplicata: inncstan-
dola, cioe, I'albero di ira
smissione giro a maggior 
velocitd dell'albero motore. 
E' evidente the la quinta 
marcia si pud usare sol-
tanto quando la vettura c 
giA lanciata a grande ve-
loct td. Qual e il suo effet-
to? E' molto •iemplice: a 
pari velocita. il motore gi
ro a un regime piit basso, 
e quindi si affatica di meno 
e constant! una qtmritttti 
minore di carburante. Ecco 
perche la Giu l ia — fornen-
do brillantissime prcstazio-
ni — consuma solo 10.4 l i -
tri di benzniii oqni 100 chi-
lomet r i e pud mantenere 
senza pcricoli una velocita 
di crociera ni atOn'trada 
di poco inferiore ai 150 chi-
lometri I'ora 

La soluztone aella quinta 
marcia non >' certo nuova: 
circolano ancora sulle stra-
de iiftiicne fdcune recrhie 
Lancia Ardca drl/'ulfin/#i 
terie sullo r, iali era adot
tata. L'Alfa Romeo I'ha 
sperimentata ;u pr-vica fin 
dal marzo <corso, montan-
dola sulla « 2600 ». E' chia-
ro c h e I'espencnza di que
sti most e *rrri:a a cnti-
irol larnr ufiliffl ed effi-
cirnza anch,* ne\ riguardi 
della Giulia 

/Vr i N'cmci dell'Alfa. 
dunque. non vi sono ditbbi: 
la « rnncc/iinn da autostra
da > ha ct tupie marce. E' 
da vedere, tnvec'i se p.vn 
debba arcrr t fre*-: a n i -
sco. Df.po averi: rr.o->tatt 
per la prima vylta sulla 
< 2600 t, i ti-rirjc^ri delta 
casa 'rih:nrfc Htm d^bb.Jno 
avere sttenut-. i r i . ' . ' i ta t i 
che speravan . nuicchf ro 
no tornnfi. con la Giulia. 
alia tradiziona'e su.uiione 
itet fre»:i a t,tmb'irc -?fl/e 
rnoft* 'inter.i ri pfrO e sl«l-
ro ndotrnfo i, tipo a trc pu-
nasce jia HSJ:<. ctm sne-
cesso sulla Giulietta sprint 
speciale c SZ, nlfre che nel
lc competiziont sportive. 
Che la moda del frcno a 
disco stia q'a per fmirc ? 
Son sono solianto I f ec i ic l 
dell'Alfa a diffidare del 
suo uso suite vetture di se
rie: anche in'altta casa fa-
mosa, la Morcedc*. li ha 
monlati finnm su un solo 
tipo d'nuto 

Forse per il vecchio frc
no a tambum la campana 
non e ancora suonata. 

Cesare Pillon 
I grafici e la llluttrazionl 

•ono statl pubblicati dalla 
rivlsta • Quattroruote *. 
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La nuova « Giulia » vista di fronte (sopra) 
e posteriormente 

Fisica nueleare 

Materia 
e antimateria 
• .Materia <_• aniiniatcria . 

e torse un titolo scoraggian-
tc per chi pensasse di avvi-
cinarsi ai fondamenti della 
scienza fisica armato solo di 
cunosita e buon volere; e. 
a dirla scruettamente. questo 
eccellente libro di Ginestra 
Amaldi (Mondadon, 1961) 
non e di lettura tanto facile 
da ncn esigere uno sforzo 
particolare dal lettore che 
gia non abbia qualche farm 
hanta con la materia Pero 
puo essere lotto e compresc 
da chiunque voclia aimeno 
compiere un tale sforzo. Ne 
<sl ha u dir.tto d: preten.lere 
altro. perche un libro di fi
sica nueleare che non nchie-
desse nemmeno impegno e 
apphcazione sarebbe solo fu
tile e impropno. 

Ginestra Amaldi. laureata 
tn fisica e divulgatrice di 
questa discipbna alia tele-
visione, e anche la moghe di 
uno dei piu distinti scicnziati 
ttauani, tl professor Edoardo 
Amaldi, collaboratorc c sue-
cessore di Enrico Fermi Si 
pu6 dunque prcsumere che 
il suo autorevole consigho 
abbia assistito 1'autncc al-
meno nel modo dt affrontar? 
t punti oycurt c controversi, 
che non sono nochi neglt svi
luppi reccnti della fisica. Ci6 
accrcsce il rigore e il va
lore deU'opera, che ruttavia 
deve il suo carattere speci-
ilco alia pcrsonalita dcll'au-
trice, maturata e venuta in 

,iic-e atiravereo ia coruuetu-
dine diretta — di conversa
zioni private oltre che di let-
ture — con tutti gli artefici 
della grande svolta mterve-
nuta negh ultimi decenni nel
la concezione del mondo e 
delle sue lcegi: da Fermi ap-
punto. negh anni giovamli. 
a Bohr. Heisenbcrg. Bethe. 
Segre. ftno ai giovani fisici 
formalist »n questi anni pro-
nrio alia scuola di Amaldi. 

Da queste espenenze pre-
ziose — quasi uruche — Gine. 
stra Amaldi ha tralto un 
modo di vedere la flsica che 
e e non e professional: lo 
e per la vastita c modemita 
delle conoscenze; non !o e 
perche non vincolato diret* 
tamente alia pratica della n-
cerca. del calcolo, della spe-
nmentazione, e perci6 ten-
dente alia visione e com-
prensione d'assieme, alia sm-
tesi concettuale. Da cid na-
see quella capacita di me-
diazione, di rapprescntazio-
ne dei probicmi nel linguag-
gio ordinano. che era la con-
dizione necessaria per scri-
vcrc questo libro: forse U 
primo — di autore italiano 
— in cui la divulgazione st 
colloca a un livello che e 
ancora scicntifico. o in ognl 
caso creativo in rapporto a 
quella esigcnza. di una cul
tura piu unitar:a e globalc, 
che e awert i ta in misura 
crcsccnte da ogni persona 
pens ante. 

II medico 

II germe 
che fa le 
imitazioni 

E' un po sconcertame per 
un medico, il quale dopo lun
ga e scrupolosa visita abbia 
fatto in un bambmu dinmiosi 
di tosse convulsiva. sentirsi 
dire dai genitori che quel 
bambino la t066e convulsiva 
l'ha gia avuta il che Insmua 
II dubbio che una delle due 
volte debba essercl stato un 
errore. E ci6 perch6 questo 
malanno e dovuto ad una in-
fezione che suole lasclare. 
come e largamente nolo, una 
immunita durevole tale da 
impedire per tutta la vita del 
soggetto che tie sia nuarito 
un ulteriore contagio 

E' codesto oppunto tl rno-
tivo per cui la tosse convul
siva (o pertosse) e rara ne-
gli odulti. perche di soiito la 
grande maggioranza di not 
l'ha gia avuta nell'eta infan
tile e ne e rimasta immuniz-
zata praticamente per Bcm-
pre. Come si spiega allora lo 
episodio cui accennavamo al-
I'inizio di un bambino nel 
quale a distanza dt tempo 
venga npetuta la diagnosi dl 
pertosse? 

La splegazlone piu malizio-
sa, rlpetlamo, e one una del
le due volte il medico abbia 
sbagliato. Ma la verita e che 
In molti casi il tipo di tosse 
non e proprio cosl caratten-
stlco — col cosiddetto tiro 
fra un colpo e l'altro — da 
consentire un riconoscimento 
inconfondibile del male: e la 
sua autentica natura. in mr.n-
canza di un esame di espet-
torato che riveli la presenza 
del tiplco germe. si puo gol-
tanto sospettare. 

Un simile sospetto e anrt 
doveroso. e lo si richlede tem-
pestlvamente per evltare le 
possibili eomplicazlonl. sem
pre che concorrano determi-
nati fattori: il prolungarsi del 
male ad onta delle comuni 
somministrazioni antlcatarra-
II, il modo dl tossire cd ac
cess! specie dl notte e con 
vomlto successivo. il fatto 
che vl slano nelle vicinanze 
altrl casi gia accertati ece. 

Ma da qualche anno vi e 
un'altra spiegazlone meno 
conosciuta E" stato ccoperto 
un germe. dlfferentieelmo 
sotto molteplici aspetti dal 
germe che e responsablle del
la pertosee. e che tuttavia e 
in grado dl provocare una 
forma morbo6a del tutto si
mile alia tc«3e convulsiva. 
Con t*unlca variante che que
sta forma e molto piu benl-
gna e ha un decorso piu 
breve: essa perci6 e stata 
cbiamata paro-pertosse. 

La para-pertawe dunque 
pu6 manlfeetarel in modo BB-
solutamente identico alia 
pertosee. con 1 tiplcl access!. 
il tiplco vomlto. il tiplco ti
ro fra un colpo di tosse e> lo 
altro: non vj fc nulla lneom-
ma ch« poasa far dietinguere 
l e due malattie tranne. come 
si * detto. l'eeame dell'eepet-
torato o della secrezione fa-
ringea oer la rlcerca del ger
me preeente in ognl slngolo 
caso. esame tuttavia che pra
ticamente non ei fa rnal. 

A differenza della pertosse. 
I'andamento della para-per-
tosse e aempre benigno • la 
cuarigione si raggiunge sen
za neppure b!«ogno di alcu-
na terapia. Opportuno puo 
egsere 1'uso di qualche seda-
tivo della to^se quando que
sta sia tropno faetidiosa ed 
affaticante pe r il piccolo In-
fermo. mentre non e affatto 
necessario I'uso degli anti-
biotici cu| invece si deve n-
correre nella pertot^e vera. 

Anzi in quest'ultima sic-
come 11 miglioramento deter-
minato dagli antibiotici po-
trebbp essere transitoro. con 
succeisaiva ripreea del male 
per non sufficiente «\*iluppo 
cpontaneo delle dlfese orga-
nichp immunitarie giovera 
sempre favorlre tale svilup-
po dei roteri difensivi del!o 
organlsmo col vaccino ant*-
perTossco. e qu-.ndi s^ociare 
fftnprp antibiotici e vaccino 

Sicche nei bambini, so
prattutto in quell: o:ccoli ne'. 
quali la para-pertosse « m -
bra Pfsete pio frequente. bi-
sognerebbe ogni volta porei 
it quesito ee 6i tratti di tos
se convulsiva autentica o del 
tipo fasullo. cioe di pertowe 
o df para-pertosee. data la 
di versa gravita dei mai« e la 
diversi cura. Ma e u n quesito 
cbe per la somiglianza estre-
ma delle due forme non pu6 
e « e r e r-^oito al «empl:c«» ess-
me clinico occorre 2a nccr-
ca bat!ero:oe.ca «»!la «erre-
z one faringea 

C:& oomp: ca p.u;:os:a >t 
cose e gl: stes#: familiar: dei 
piccoh oaz:enti prcferiscono 
quaei sempre evitare tl fafit.-
dio d- similj ricerche. Niente 
di male in fondo. daj mo-
memo che il pegg.o sara d! 
curare come pertoste e quin
di p-.ii intensamente quelja 
che magari e una mnocente 
para-pertotwe la quale po-
trebbe fare a m*no de'.Ia cu
ra Ma c"e un'altra ennee-
guenza che e bene cono*cere 
e che ha motivato il nowtro 
discorso- che a distania d 
tempo 6i OOMR r.avere :« 
stessa 6 ntomatologia dovnta 
questa volta all'altro de. due 
germi. e ch»» rertinto <• vr-
riflch| u cajo apparentemea-
te ineaplicabile d' una seeon-
da diagnoei di perto^e «ul 
medeaim0 coggetto 

GMtano Lisi 

schede 
Personalita 

degli 
animali 

L' edltore Feltrmell i ei 
presents , nella sua < Uni
versale Eiconomica >, una 
nuova edizione del la Per
sonality degli onimnli (pa-
gine 188. lire 500). un in-
teressante v o l u m e t t 0 di 
H. Munro Fox. L'fllustre 
zoologo inglese vi affronta, 
con st i le sobrio e scorre-
vole, una materia quanto 
mai avvincente: il "com-
portamento" degli animali 
nei vari moment! del la lo
ro vita. Beninteso, nl ter
mine "comportamento" si 
attribuisce un signifkato 
molto vasto poiche esso sta 
ad indicare i piii diversi 
tipi di nsposta , tamo a 
stimolj esterni - (variazio-
ne de l le condizionj flsiche 
o chimiche ambiental i ) 
quanto a stimoli interni o 
visceral!, che dagli st imoli 
esterni possono essere piu 
o m e n o dtrettamente di-
pendenti . 

Ovv iamente . II "compor
tamento" di un animate si 
svo lge e si manifesta con 
meccanismi fisiologici che 
sono tanto piu compless i 

Suanto piu e levato e il gra-
o d] organizzazione del -

l 'essere v ivente . Partendo 
dagli organism! unicel lula-
ri per g iungere agli ani
mali superiori si passa, 
infatti , dal movimento ° b -
bligato e incosciente (tro-
pismo) in risposta ad uno 
s t imolo ambientale . a com
plicate att ivita automati-
che prestabil ite ( i s t int i ) , 
per g iungere alia memoria 
associativa, ai riflessi con-
dizionati e. infine, al corn-
portamento intel l igente. In 
realta, il mondo degli ani
mali , anzi i mondi degl i 
animali . s o n 0 diversissimi 
dal nostro; questo libro li 
esplora e stabil isce in c b e 
limiti si pud parlare per 
essi d'intell igenza, dj Istin-
to. di personalita 

f. f. 

Sviluppi 
recenti 

della teoria 
del campo 
AI Congresso dei fisici 

insigniti del Premio Nobel. 
tenuto nei giorni scorsi • 
Lindau (Germama federa-
le ) , il professor Werner 
Heisenberg ha svolto una 
interessante e molto im-
portante relazione sui p r o 
gress i della c Teoria unifi-
cata del campo », che c o m -
prendono anche una inter-
pretazione uni tana del le 
particel le elementari . Que
ste particel le — ha detto 
Mei$enberg — non sono 
come « m a t t o n i » intera-
mente indipendenti I'uno 
daU'altro, ma le diverse 
forme in cui I'energia si 
manifesta come massa m a -
teriale. La molteplicita di 
queste forme e s p n m e !e 
Ieggi di s i m m e t n a de l le re
lative equazioni matemat i -
che. II gruppo dei co l labo
rator! di Heisenberg al io 
Istituto < Max Planck » di 
Monaco e riuscito a ricava-
re teoricamente da tali 
equazioni I'esislenza del le 
particelle < strane > note 
s p e n m e n t a l m e n i e (dette 
cosi perche < s lrana > e la 
velocita con cui decadono) , 
e di qualche altra non an
cora osservata. In seguito 
tali previsioni t eonche 
hanno ricevuto conferma 
sperimentale nei laboraton 
de l l 'Univers i t i di Califor
nia. a Berkelev. Werner 
Heisenberg. premio Nobel 
del 1932 pei t suoi lavori 
*ulla meccanica quanttst'.-
ca. e uno dei piu noti e 
autorevoh fi«ici vivent;, 
che ha legato il -uo nome 
a! famoso « pnnc ip io di m -
determina7ione ». base tra 
l'altro di tendenze ideali-
s t iche ne l mondo scientifi-
co. 


