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Barre di uranio a! centro di Marcoule in Francia 

« N d dtcembrc 1942 fu 
reasione miclenre « cate
na In inncscuta a Chicago. 
Menu tit ire anni piii tardi 
venncro le prime bombe 
atomiche, lo fine della 
(literra e Vinizio di una 
nutiva era: un'cra domi-
mtta dallu prospettiva, Ulri
ca nella storia, di encrgia 
a buon mercato c in quan-
titd illimitata. Se una ton-
nelfata di uranio potcva 
fornire lo stesso fnuoro di 
tre milioni di tonndlnte di 
carbone, l'energia da fis-
sione dovevu esserc alcune 
volte piii cconomicu del 
combuslibili foasili. La i i-
sione di rin mondo rcso 
fertile e riceo, di pacsi non 
jiiii avviliti dalln cronica 
msufficienza imerncticn, 
parcva finalmcnte attcn-
dib'tlc. Quindici anni pi it 
tardi, quanto ci siamo an-
vieinali a qucsla visione?». 

Con qucste osscrvazioni 
— die riportano il pro-
blcmn della encrgia nu
cleare alia sua vera so-
stunza storica c socialc — 
il professor D. G. Arnott, 
presidenfe del Comitato 
degli scienziati nnclenri 
br'itannici, aprc (sulla ri-
vista Scientific World) tin 
interessante studio di cut 
riassumiamo qui i punti 
essenziali. In primo luogo 
la constatazionc che la vi-
sionc di prosperita, suggc-
rita dall'avvento del la 
encrgia nucleare, non ha 
fat to molti passi avanti: 

Contrasto 
€ Per i bisogni milifari 

soli Ire anni furono suffi
cients a produrrc le bom-
be. Per l'energia da fis
sione un penodo cinque 
volte piii lungo «* bastato 
a produrrc qualchc cosa di 
simile a un regrcsso. II 
contrasto c stridente cn-
munque lo si voglia consi-
derarc. Anche se facciamo 
tulto il crcdito possibile 
ill fatto che e'e una cnor-
me diffcrenza fra una 
bomba e quello che do-
vrebbc diventarc un fat-
tore integrante e perma-
nente dcll'economia, il di-
varto jra possibilitd e at-
tuazione rimane cgualmen-
te troppo vasto. Si pud 
davvero sostenere che il 
problema militare fosse di 
tanto piu facile di quello 
civile? o si deve guardare 
altrore per comprendere 
le ragioni di un contrasto 
cost dclndentc? ». 

La risposta e che si dece 
guardare altrOvc; per tor-
mularla il professor Arnott 
porta il discorso sulla ri-

Ucnoloaica relativa 

alio sviluppo del real tori 
nuclcari. loccando i punti 
segnenti: 

— « II solo materiale fis
sile dispambtle in uutitru 
r I'Uriinio 235, cbe cosli-
tuiscc lo 0,7 per cento del-
I'Uranio naturale... Ma si 
comprcse molti anni ur 
snno che la untura von v. 
statu abbnstanza generosa, 
poiche una parte di V-235 
su 140 e troppo poco, sin 
per una produzione a co-
sti cconomici, sia per la 
vcrsatilita del modclli di 
reattori... qnesto fatto e 
stalo compreso sia ncgli 
S.U. sia in UKSS, dove la 
nmgginr parte dei progctli 
di reattori di potenza (dc-
stinati alia produzione di 
ciicrjjin, n.d.r.) sono fon-
dnti sul materiale arric-
chilo: cioc uranio naturale 
trattato in modo che il 
componentc fissile vi si 
from in propor2ione piii 
alia di quello drllo stnto 
di natura >. 

Ma I'arricchiincnto. cioe 
la separazionc dcll'U-235 
dall'uranio naturale, e un 
proccsso costoso, sebbene 
sia conveniente in rnppor-
to a fjijafiinqnf program-
ma abbastanza vasto. Esi-
slono comunquc due altcr~ 
native: il plutonio (Pu-239) 
e l'U-233. Ncssuno di que-
sli due isdtopi si trova in 
natura, via entrambi si 
formano nei reattori: il 
primo dall'U-238 (che e il 
principnlc componente dcl-
Vuranio naturale), il se-
condo da un allro demount 
radioattico, il torio, il qua
le puo cssere introdotto in 
un rcattorc assiemc ,al~ 
I'uranio, ma non da solo 
pcrche non darebbe luogo 
ad aleukia scissionc. 

VU-233 e un ecccllcnte 
materiale fissile, migliorc 
anche del . < classico > 
U-235, sebbene evidentc-
mente pass a cntrarc in 
gweo solo quando siano 
gin disponibili adeguati 

approcpigionamenti di ura
nio arricchito, atlo a de-
tcrminarne la formazione 
dal torio. Il plutonio pre-
senta complicazioni assai 
gravi in ' un rcattorc rfi 
fipo normale, in cui i neu-
troni (cioe gli agenti della 
scissiorie> siano rallentati 
dal passaggio altravcrso 
nn < moderatorc >: insorgo-
no fenomeni .di « avvele-
namento* docuti alia.for-'. 
mazione di isdtopi non fls-
sili, quindi in rtecessita *di' 
frcqnenti * riprocessamen-
ti » di un materwle est re-
mamente radio~allivo, che 
percio non pud mai esserc 
toccato a mani nude. 

Tuttavia il plutonio pud 
dare risultati eccellenti in 
un rcattorc < veloce *, in 

cui cioe i ncitlrom non sia
no uffallo rullenluti (alcu-
in di questi reattori sono 
gui stuti coslruiti o fun-
zionuno, a quanto pare con 
ruoioiieuolc sicurezza, seb
bene diffcriscano ben po
co dalle bombe * A >, tanto 
poco die un profano non 
riescc ad apprczznre la dif
fcrenza). 

c / tipi di reattori pos-
sono esserc molto vari — 
contiiiita il professor Ar
nott —... Alia prima con-
ferenza di Gincvra, net '55, 
Weinberg calcolavu che 900 
diversi tipi di reattori era-
no conccpibili, sebbene for-
se non tutti attuubili. Le 
profezic sono sempre ri-
.so.'iiose; ma possiamo arri-
.scliiiirci a j>ensurc d i e — *e 
I'ctd della encrgia da fis-
sionc deve protrarsi, come 
uccadrd finche non si sia 
riusciii a controllare la 
reazione tcrmonuclcarc — 
/ reattori di polenzu del 
future saranno molto di
versi da quanto vieue sug-
gcrito dal progrcsso fin 
qui attuato >. 

Conclusione 
t qui I'autorv ntrova 

quel divario fra possibilita 
a uttuazione, di cui parla-
ra ttll'inizio: 

« E' importante osserva-
re die... la linca tcndettzui-
le sulla quale si sono sci-
(tippatt t realtor* dopo bi 
(fiicrra, c stata qttclia re-
lativa ui reattori capaci di 
produrrc plutonio, e con-
cepiti per qucsta produ
zione... poiche le forze de
stitute alia riccrcn non 
sono infinite, c possibile 
die significative progressi 
in allre direzioni siano sta-
ti trascurati >. 

It ptiifomo, come e nolo, 
serre per fare le bombe, 
percio aver badato soprat-
tut to alio produzione di 
questo elcmento signified 
aver avuto di mira sopral-
luilo gli armamenti, con-
sidcrando la produzione cii 
energia come una funzione 
secondaria. Un calcolo ap-
prossimativo porta il pro
fessor Arnott alia consta
tazionc die — anche con-
tinuando la corsa agli itr-
mamenti — sarebbc stato 
possible con le disponibi-
UUi attuali provvederc pile 
csigcnze di un programma 
rcalmcnte indirizzato alia 
produzione di cnergla: * K 
lo si sarebbe fatto — egli 
dice — sc la corsa agli 
armamenti fosse un fatto 
razionalc. Ma e nella na
tura della corsa agli arma
menti il non avcre nc li-
miti tic soddisfacimcnlu;, 

niilbi nieno del totule sa-
crific'to Vuppaga ». 

Ed ecco la conclusione: 
* Tiramlo le somme, si 

pud vvderc die it co.sto del
ta guerra fredda a spesc 
della encrgia da fissione 
si e formato, dal punto di 
vista tecnologico, lungo tre 
lincc principal'!. Essa ha 
imposto ai programmi per 
l'energia nucleare un pun-
to di partetiza innaturalc, 
die ha condotto alia rigi-
dezza della progcttazione 
(e del pensicro tecnico, 
cid die e altrcttanto gra
ve). Ha rnflenfflto it tauoro 
sul problema fondamenta-
le dcll'impicgo del pluto
nio. lnfinc, limitando le 
possibilitd di usare mate
riale (irriccbito. ha urtifi-
cialmcntc gravato i costi 
della encrgia da fissione e 
frcnato lo sviluppo sn lar
go scnln di reattori vrr-
sutili. cite a qucst'ora 
avrebhero g'ui coniinciato 
a rccarc qualche bencficio 
ai pacsi piii poveri. 

< 11 scpreto. manlcnuto 
soprattutto sulla importan
te questioitc delle riscrvc 
di materiale fissile, hn co-
.sfifniro mi pfemenfo neces-
sario per questo stato di 
cose. L'opinione mondiale. 
per quanto consapevole del 
sacrificio impostofe, ecrfo 
non nc immagina Vcnor-
mita. e — informata che 
sta — non vorrd probabil-
mente piii a lungo consen
ting ». 

•4/tc/ie o causa della cre-
scente cousapevolczza del
la apinione piibbtica sono 
attualmentc alio studio in 
non pochi pacsi, fra i qnoh 
il nostro, programmi con-
seguenti per l'energia nu
cleare. In Italia nppunto il 
C.VEiY ha in progctto un 
rcattorc capacc di ut'iiz-
zarc il torio. mentrc rtenc 
preso in considerarione nn-
che nn renttore veloce a 
plutonio, ehe uscrebbe co
me flu'tdo di raffreddu-
mento il mercurio, A'ondt-
mtiio r cerfo che, almcno 
su • scala mondiale, anni 
preziosi sono stnti perdiiti 
pcrche la guerra Ircdda —> 
faoorendo gli intercssi con-
scrvatori di carbonieri, pe-
trolieri c monopoli clettric'r 
— ba alimentato la corsa 
alia prodtirione di bombe. 
e percio bo sotfmtto agli 
usi di pace non solo i ma-
teriali fissili. ma anche i 
proriressi fecnici die sa-
rebbero stnfi rappiunfi. se 
si fosse potato perscguirli. 

Dal che si vedc anche 
quali cnormi canscpuenzc 
un accordo di disarmo 
arrebbe per il bcncsscrc 
del generc umano. 

p- p-

Accordo scientifico 
Polonia-Staii Uniti 

Finite 

Polonin e USA lia:ino 
raggiunto im accordo per 
la collaborasMono 6U dieci 
epecifici programmi di r i -
cerca medico-binlo^ica, per 
i quali e prevista una .spe.su 
complossiva di due milioni 
di dollari. Le nceiche sa
ranno condotto in massima 
parte in Poloniu, e da 
scienziati polacthi; ^li atne-
ricaiii forniranno attto/ ' /a-
ture o indicazioni tecm-
che, ment ie penodicamen-
te specialist! delPIstitulo 
Nazionale della Sanita 
aiueric.iuo ci rechctanuo in 

Polonia per pjendere par te 
dtret tamentc ai lavoii . La 
fonte di finanziamento e 
costituita dal corrispettivo 
delle vendite effettuate in 
Polonia di derra te alinien-
tari fomite dajjH Stati Uni
ti sulle loio ecceden/e. 
• Fra i programmi di ri-
eeica particolare interesse 
prctiontano qnelli relativi 
alia orKauizzazione funzio-
n.ile del cervello, alia mal-
foimnzione prenatale, alia 
di.strofia muscolare, e alio 
cul ture in provetta di les-
.suti cancerohi. 

dei riffugi 
anti H 

Scienziati tedeschi 
contro I'atomica 

Otto scienziati della Gei-
mania federalu — fia i 
quali Heisenber|», von 
Weizsacker e qtialctm 
altro di grande autorita — 
lianno iat to pet-venire ai 
membri del Bitudestao tin 
memorandum in enj sol-
lecitano una politica oatc-
ra moderata e re»ponsa-
bile. 

Krfsi chiedono m jiatt i-
colare il ricono.-icjmento 
della frontiera Oder-Nei.s-
fae, e la riuuncia alia pro-

dn/iono e al poesee.so di 
a imi nucleari. 

11 memorandum, diffuso 
e illustrato dal set t imanale 
Die Zcit, ha sollevato aspre 
reazioni nei circoli neo-
uazistt, che at traverso uno 
dei loro giornali — la 
Deutsche Soldatenzcitung 
— formulano accuse di 
« t rad imento* a carico de-
j;li autori del documento, 
che JI loro avviso dovreb-
liero essere dentinctatj ad-
di i i t tura ai tr ibunali . 

Le compagnie USA pro-
duttrici e fornitrict di r i -
fugi antiatomici e relative 
at trezzature denunciano 
una caduta verticale delle 
vendite, rispetto a otto o 
dieci mesi or sono. Una 
delle piu. grandi di tali 
compagnie, la Wonder 
Building Corporation — 
diretta da un certo Leo 
Iloegh, che fu diret tore 
dell* Ufficio governativo 
per la mobilitazione civile 
sotto Eisenhower — vende 
ora cinquanta rifugi per 
.settimana, contro cinque-
cento del eettembre-otto-
bie 19G1. 

schede 

II fiume della vita 
Il nome di Isaac Aeiraov & noto In.talia 

so'tatito net campo della fantaseienza, le
gato a Tacconti avvonir'Rtici noi quali si 
muovono uumint. macclmio. robot o on- -

•6t*ri viventi etrani j> mewtruoei. Con(e.=;f;ia-
' nn) che. aprendo lo pa^inc del, volume 
, // fiume della < Vila (Botnpinai Editore. 

}).IRI». 309. L. 1.000) cl atJendevnmo.un te» 
s:o di fantaseienza. o per lo mono- awe -
nir.Ktlcii Koppuri; pu un tono scicntillco. 

Il f'unnr della Vita, invece, nppartiene 
a', •• poc-oiulo •• tino di produzioiio di qnf-
Pto feeondo autore. o cioe ni teeti di di-
viiI«azioii(. ccifiitifica. i'ho euli fonda su 
v.ihtt. I'OKm/.iOiii. poiche .'• profcScOi(> d: 
biiu'liitnii-.i n!rwilv«>r«;;ta di Hnston. 

Il sannuo ("> ;i rof^d *fiumi*» die pcorro 
Koiiza s<i-ta iiflle v('iic» deuii e.<seri viventi. 

(l!i aruoiiifnti trattati net volume, pero. 
Bono ntvii p:u vaeti ohe non una deecri-
v.ionp dt-llT eostittizionc e della funzione 
biolORiea del sanjtiie. quale fii P"b trovare 
in uu ttvno di anatomia p nsioloflia. 

Asiniov ri^iie »n fdo conduttore di t;po 

etodco. inte^a no[ eenso dl 6toria « svi
luppo dolle forme vitali. dalle piu antiche 
e semplici. manifestateei neftH oceani. mi-
liardL di anni fa. via via fino alio-forme 
6iiperiori. ai mammiferi ed airuomo. la 
cui compare.! sulla terra, mteurata natit-

' raimente M» scala cosmica. e efitremamen-
te recent e. 

Lo svoljjimonto del tofito procede ajj'Jp c 
le«jipro. pur introducendo e svolqendo. 
con pieno rii;orp scientifico. una serie di 
tio/.ioni di ijenetica. bioloftia. anatomia 
comparatu. ti^iologia e biochimica. che 
vensono pre.-entate in forma piana e an-
clip divertente. Non mancano eeempi di 
\f*rn e propria «aneddotica ecientiflca-* co
nic. ad cecmpio. la poesibilita di misurare 
la temporatura delle notti estive dal 
r.tmo con il quale canta un grillo. oppu-
rp jl numero etraordinariamente elevato 
dei Klobuli roeei, cbe ^permetterebbe a 
nn uomo di corporatura media» di -<dar-
tip» 8.000 ad ORni altro uomo, donna o 
banibina esistente eulla terra. 

L'uomo e I'autonuuione 
OJ-J-.I flu- . uuovi proctvsi indiihtnalt. 

con un ritino veramente jinprcAsionante. 
carnbiano le condtzioni di lavoro. i cicii 
produtt.vi o la posizionc del lavoratore 
all'intcrno deU'az.eiula. osni libro ehe 
parh delfni.tomazionp menta la nias^jna 
attenzioiip. .»1 di l.'idi limiti e difetti cl>e 
6i pos<«ai](i r fcontrare. 

Qiip^'o V.T!O anebe per il rccentp L'uomo 
c l'ii:itomn~,one di L. L. t'-oodman led. 
Mond.idor-. pi-^R. :>T0. L. 300) .^cr.tto d.» 
uno <;Iuclu)co :imlOoe. Si trovano in c:t;o 
numprotM i-'.cinenti dl notcvole interct-s^. 
dal punto d. vista tocnico (defemione di 
.- ptrmi di rejjolazione automatxa. di ca-
t^ne di lavorazione, di controlli automatici 
con i p'u inodorni mP7ii), o dal punto di 

vlata sindacale txuio\a pociz.onp dei !.•' 
voratoii. nuove qualifiche profefioional:, 
epoetatnenti di manodopera da un eettore 
alt'altro). 

Naturalmcnte. anche dnlia lettura atten-
ta del volume, non e possibile formarsi \m 
quadro completo dPlla fituazione creat&ti 
neali ultimi nnni nei campo deirindnstria. 
con l'avvento di .semprp nuovi e'efemi. 
m.iccnine e dispos'.tivi automattci. 

Ma in comp;<¥.«o, ;i volume e Interor-
sinte e utile, anche EP non del tutto eeati-
r onte, p *:otto certi r.rpetti d^cutibile in 
,.!cur.e tfVi ecronom:CO"-oL'!nli un po" in-
i^nuc. 

iI medico 

II colpo di sole 
si cur a come il 
congelamento 

So flno a qualche lno.-e la 
avessimo dovuto spio!»aip 
perche si muore in M-ijuitu 
ad una insolaziono ci s-aiem-
mo tiovati trancamentp a di-
saijio. dato che il vero niu-
tivo di questo strano feno-
meno ci era tnal noto. Si 
supponeva che il caloie cc-
ccssivo bloccac-e i contri 
ner\'osi termo-reKoIafoti. c 
provocasse nello Ktos-o t« r̂u-
po uno choc violcnto MIU;I 
circolazione sanguimu. o cJi<« 
a causa di tale blocco e di 
tale choc venissp inibita I i 
sudorazione Siccome U v i . 
(lore evaporando alia Mii^-i-
licip del corpo dftennin i. 
come omii ovjporazioue. un 
abbassamento di teniperatu-
ra, appanva crcdibilp che. 
per il fatto di esser venuta 
a mancarc la sudorazione, 
fosse venuta meno nU'orsa-
nisnio la possibilita di nun-
tenere il suo equilibrio tei-
mico. 

Dire per6 che I'or^anlsmo 
umano soggiace ad una tom-
peratura troppo elevata 
equivale a fare una somplice 
constatazione di fatto. ma in 
sostanza non spiei»a nulla. 
Tale incertezza nella precisa 
conoscenza del meccanismo 
morboso si traduceva a sua 
volta in una Insuftleienza 
deH'inclirizzo terapeutico. il 
quale consieteva soprattutto 
nei metteie I'lnformo in nn 
ba^no freddo e neiruraie 
contemporaneamente ouni 
mezzo per attivarc la sua 
circolazione sanguisna inccp-
pata dallo stato di choc. 

Ma che si trattasse di tma 
ctira piuttosto empiriea. Ue-
rivala da una conoscenza 
imperfetta delle cose, veniva 
rivelato dalla sconcertnnte 
contraddizione dei risultati. 
dal fatto cioe che in «?e»uito 
a un simile procedimc:it > ru-
rativo nientre la temperatu-
ra si abbassava. cd anche 
in misura sensib'K', il p u 
delle volte tuttavia ramrna-
lato moriva lo etceeo. Il che. 
se tutto fosse dipesb eilet-
tivamentc ed enduMvamen-
te dalla tempcratura corpo-
rcn troppo elevata. non sa-
rebbe (lovuto avvenire. 

E" solo da poco. dopo ; 1-
cune singolari esperienzp su-
Kli animali. che si u imbroc-
cata la via giusfa. K il cn-
rioso e che si tratta di p?pe-
rienze eseuuite in cond'/.io-
ni del tutto oppOate, vale a 
dire mettendo desli animali 
hi acqua ghlaccinta ed o---
servando accuratamente le 
loro rcazioni biochimiehe in 
parallelo con la loro rp.=>-
stenza al freddo cfCP--uo. 
Si e visto che tale lesisten/.i 
dura al ma^simo un pain di 
ore durante le quali l 'an-
male. per difender^i da! 
freddo intense intensiftca il 
suo ncambio, cioe aument.i 
le combustion], brucia pju 
materiale in seno ai pnoi te.— 
suti onde produrre piu ca
lorie e frontegaiarp in t d 
modo la tempcratura troppo 
l»as?a deirambiente siluac-
ciato in cui e stato me->o 

Dopo due ore pero tjuo^ta 
capacita di difesa si p.-aiiii-
?ce. allora la temperatura 
dell'animale si abba«:=a d: 
colpo ed esro muore. Si puo 
invece sottojKirre r.^nhn.-.le 
alio siP5.~>o p?periinenlo fi-n-
za fnrlo morne se <olo uli 
si soinininistra in preceden-
/,i un farmaco in yr.ido d: 

blocc.ire i >-uoi mccan.^mi 
nervo.-i e r|Umdi la MI.I re:-
zionp diicn?iva che lo pmta 
ad un ricambio aeoelenito p 
tumuituo^o cui senue I'e-au-
rimento orgauico mortale. Si 
p usata a tal fine la o'oro-
vromiizina. r- si e potuto P — 
scrvare che I'animnle PD-I 
tratt )to rpagisce al frefldo 
Prtcrno anclip intent--.:no 
eon un aumento nio ler. to 
del ricambio. motivo ppr cm 
non spincendo al m 'osinn 
le sue eombu^tio'.ii rci!:i!a:i 
la sua capaezta di re»K-*pn/.i 
non si e*aurisco co*i pre~'.> 
e ?1 trr.^correre dejle ciue 

ore es^o ancou sopraw ve 
C\b .nduce a concluvlere 

ehe nei prnno c:i--o non h 
t.uito l.i b<-i.-~i temp°r Uura 
in .--P a f.irh) -o''''omber". 
(pinuto il disorduie lei li-
eambio provoeato da code-
sta bn^sa temperatura. al 
punto che per non farlo nu>-
rire h'l-^ta. pur nolle UK'de-
sitne condizioni speiinieat ii, 
fienare eon I'uso della cw-
loprouia/ma la rea/:une rii 
difesa che porterebbp a nn 
ricambio esagerato eon e<>>.-
t;eguenze niortali Ma -, ehe 
î debbono 1P dette cnn^-

uuen/e rnortali*' Una "pp:n-
londita lnd.i^ine lo hi chi'-
uto benis.-iinio: le acere^ciate 
combustioni ccllulari humo 
bicogno di una quantit.t di 
ossisieno troppo superioro ?l 
normale: la in^uflicien'.e dt-
sponibilita di o^-igetio fi si 
che dalle reazioni b.ochim'-
ehe si produca un ecce-^o 
di acido lattico; raienia'p 
muoio intossicato ciaU'ael-
dosi 

Alia luce dl qucste 0<"er-
vazioni spcrimentali si e ri-
preso lo studio del mecca
nismo con cui acisce il colpo 
dt sole. Qui pure infatti vi 
p un aumento del ricambto. 
dovuto pero non alia ncce'-
sita di produrre piu calorie 
per difendersi dalla bassa 
temperatma estema (com** 
nei caso deirambieatp trop
po freddo>. ma dovuto rlla 
temperatma elevata del cor
po umano. 

Roltanto che nei eolpo di 
sole, la temperatura corpo-
rea essendn altissima. aU.s-
simo P altresl il con^umo dei 
tessuti Ma le combustioii 
orKainchp. lo abbiamo i.\\h 
detto. hatmo bisouno di <)--
s'meno. e stceome quando 
sono inten^ilicate ccce<.-iva-
mente l'o«sigeno di cni d -
spone l'oruanismo non ba-ta 
si ha anche qui produzione 
nei tessuti di acido lattico. 
Me SPKUP che, analogamente 
a quel che si e visto per «H 
animali posti in ncqua ghiac-
ciata. pure il colpo di sole 
si aecompacna a una produ
zione cre-ecnte di acido lat
tico. n uno stato progressivo 
tli aeidosi. vale a dire a una 
impremiazione acida dell'or-
•^Tiiisnio ehe P. ripetiamo, 
una condizione tossie.i. 

Kccoci dunque arnvati al 
punto: il eolpo di sole a:*i-
scp pericolosamente e puo 
eondurre a mortc in <|u^nto 
da luo'4o ad una intos>".ca-
z.one ncida dell* orgar.i=mo. 
Per combattere la quale il 
b.i»no freddo non solo non 
serve a niente ma e an/i 
eontroindicato pcrche. come 
ha rivelato I'psperimento con 
Rli animali. non fa che s'i-
molare rnagsiormente il li-
cambio. 1P combu-tioni cri-
lulari. il con-umo dei tes
suti P. in ultima nnali-i. In 
produ/ionp di aeiclo lattice. 
non fa cioe clip an^r: var" 
Taeido^i, ehe e il vpro fer.o-
niPtio nocivo deirinsolaztcne. 

Quello chp occorre inve
ce. oltrc che abbassaro la 
temperatma con un antipi-
retico. e un mezzo die. fre-
nando il ricambio e.-asnerato 
p tumultuo^o. nrresti la ten* 
denza nlPaeido^i p tmpedisca 
eo^i a!l*ort:ani-tno di in'o.-«;i-
c.irsi tino a rnorirnt\ 

Ora un simile nirtz7o c>-
ste ed p propno quella «io-
ropromazina sommini strata 
a^li animali. farmaco qui in 
\i~^ contro gli stati di choe 
per cui. dal mom^nto che 1»» 
insolnzione <' pure crusa dl 
choc, tale rimedio •"» dopn:a-
lnentp utile per comljat'ort 
«.a l'rcido-i che lo choc, al 
posto dpi vpechio bagro 
cin.'pciato. rhe era oltre tul
to poco pr-itico Le r.pplica-
/ioni della nuova eura ?ul-
Puomo nei ca=i di in^oj.a-
z.one hanno confer:n..*o 1« 
s.;i com pi eta enicaca. 

Gaetano Lisi 

Un nuovo aereo per brevi distanze 

Questo aereo per passeggeri, !a cui sagoma ricorda il lurboelica « Viscount «, e il « Potez 840 », quadrimo-
tore leggero di produzione francese comparso al 24* Salone dell'Aeronautica a Parigj. E' stato creato per brevi 
distanze, cioe per collegare tra loro le citta in cui non fanno scalo gl i aerei delle grandi linee 
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