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Da I la tossicomania alia farmacopsichiatria 

I paradisi artificiali 
e le psicosi 

sperimentali 
i 

Esistono in ciascuno di noi po-
tenzialitd psichiche inespresse 

La proprieta che linnno .-ai
cune sostanze vegetali e s tnt -
tive di modificarc il corso dci 
processi mcntali era nota ad 
alcuni popoli fin da ere lon-
tane Senza parlare del vino, 
che pure e una di queste so-
stanze, vale la pena di ricor-
dare che I'oppio era probabil-
mente conosciuto al tempo 
della civilta greco-romana: 
comunque il suo uso e abuso 
da parte di popoli asiatici ri-
sale certamente a molti se-
coli fa La consuetudine di 
masticare foglte di coca per 
xidurre la sofferenza da fame 
e da stanchezza era assai dif
fusa presso gli indios all'epo-
ca dell'Impero degli Incas. Si 
la risalire alle crociate la co-
noscenza delle qualita ine-
brianti dello hashish, droga ri-
cavata dalla canapa Indiana e 
nota anche sotto altre denomi-
nazioni, (marihuana, Kif. don-
na-Juanita, ecc). Appartiene 
alia storia recente del costu
me la diffusione vera e pro
pria presso i popoli occiden
tal! dell'oppio e relativl deri-
vati (morfina, eroina, codei~ 
na, ecc ). come pure della 
cocaina e delio hashish con le 
conseguenze sociali che tutti 
sanno 

Dotate di azione pressoche 
elettiva sulJe funzioni psichi
che e percio dette psicotrope 
o psicomimetiche, le droghe in 
iparola devono il loro largo 
impiego a scopi non sani'ari 
al fatto di procurare i « pa
radisi artificial!*-. Questa 
espressione riassume effica-
cemente il significato delle 
esperienze vissute da chi si 
abbandona i una congrua 
•» dose » di droga Purehe suf-
ficientemente assuefatto. il 
drogato entra. sotto I'azione 
biochimica dello stupefacen-
te. in uno stato di beatitudine 
Jiirvanica. ove ogni dolore fi-
sico e morale si dissolve in 
una sensazione di gioiosa leg-
gerezza. di cenestesi soddi-
sfatta. mentre la sua immagl-
nazione si popola, come nel 
caso dello hashish, di visioni 
sceniche ora vivide ora cre-
ipuscoiate, ma sempre di una 
bellezza sovrumana, almeno 
per chi le « vede -. Non sono 
mancati, specie tra gli artisti, 
gli esaltatori dei paradisi ar
tificiali (vedi: Opium, dl 
Cocteau). Nella Pariai del-
l'Ottocento esisteva addirittu-
ra un -C lub degli hashishi-
n i" . e Th. Gautier ci ha la-
sciato dei documenti sulle 
sue esperienze personall rlc-
chi di penetrazione psieolo-
giea. 

II grave pericolo della tos
sicomania ha impedito 1'uti-
lizzazione, in psichiatria, del
l'oppio, della cocaina e dello 
hashish a scopo di terapia e 
di indagine. I piu recenti" pro-
gressi della larmacopea. "tut-
tavia, hanno messo a dispo-
sizione dei ricercatori sostan
ze ad azione psicotropa forse 
ancora maggiore delle proce-
denti, pur senza essere stu-
pefaccnti o essendolo in una 
misura irnlevante. 

E' nata cosl la farmacopsi
chiatria. di cui ei occupa il 
libro - Le psicosi sperimenta
l i - (Feltrinelli, Biblioteca dl 
Psichiatria e di Psicologia cli-
nica. diretta da Benedetti e 
Calli). In questo campo di 
ricerche le Scuole italiane si 
sono particolarmente distinte, 
e il libro riporta una felice 
selezione dei lavori pu'i rap-
presentativi: sei saggi rispet-
tivamente di U. Ue Giacomo, 
G. E. Morselli, D Cargnello, 
B Callieri. F. Giberti e G. To-
ninL 

Nella cornice di una rasse-
gna sintetica ed efficacemente 
critica della letteratura De 
Giacomo tratta della catatonia 
sperimentaie, al cui studio ha 
apportato un contributo per
sonate di prim'ordine nell'am-
bito delle ricercne condotte 
dalla scuola na pole tana di 
Buscaino Alcuni farmaci. il 
piu noto dei quali e la bulbo-
capnina (alcaloide estratto da 
una papaveracea), sommini-
strati a dosi appropriate pro-
ducono nell'animale e nel-
l'uomo un quadro morboso 
simile alia catatonia che ca-
ratterizza una varieta clinica 
della schizofrenia, detta ap-
punto catatonica. I principali 
sintomi di tale quadro sono i 
seguenti: tendenza a conser-
vare gli atteggiamenti impo-
sti o catalessia; blocco della 
attivita motoria; • posizlone 
flessoria degli arti e del tron-
co: movimenti ripetuti e ste-
reotipati Opercinesie). De 
Giacomo e stato tra i primi 
a impiegare ncU'uomo la bul-
bocapnina e altre sostanze a 
effetto similare. In un gruppo 
eterogeneo di malatl mentali 
egli e riuscito a ottenere La 
comparsa di -sindromi cata-
tonoidi - con un incidenza si-
gnificativa. specie nei /reno-, 
stemci (pazienti affetti da ar-
resto piu o meno grave delio 
sviluppo de i l ' in te l l i s cnza) . 
L'autore analizza a fondo an
che gli aspetti biochimlci c 
anatomo-fisiologici della cata
tonia sperimentaie e conclude 
dichiarandosi sostenUore dl 
w l sUrprc taz ione -somatosl-

ca » della schUofrenia 
II peyotl, estntto da una 

cactacea il cui principio atti-
vo e la meitcallna. era imato 
dagli antichi indios del Mes-
sico per esaltarsi durante le 
cerimonie religiose e guerrie-
re. Nel suo «Contributo alio 
studio delle turbe da mesca-
lina >• Morselli ci riferisce sul 
drammatico esperiniento al 
quale sottopose se stesso in-
gerendo una forte dose del 
preparato Con grande finez-
za psicologica non disgiunta 
da una notevole padronanza 
linguistica questo autore ci 
descrive I'incaL'.are sempre 
piu incontenibile dei disturbi 
deU'umore. dei sentimenti. 
della sfera percettiva. della 
funzione del reale, dell'idea-
zione, disturbi ai quah egli 
assistette con cosci^n/.a per- \ 
fettamente lucida e critica 
Particolarmente interessanti 
appaiono le esperienze visive 
nel corso delle quali Le ripro-
duzioni di figure umnne di-
ventavano plastiche. mobili, ' 
vive e parlanti. assumendo — 
per un processo di trasfigu-
razione ai limiti deiralluci-
nazione — atteggiamenti di 
grazia celestiale o lubrica, o 
di ostilita paurosa. secondo i 
casi L'acme del dramma fu 
vissuto da Morselli quando 
qualcosa di «selvaggio », un 
mostro fulvo. a guisa di una 
seconda personality, comin-
cio a premere in lui per so-
praffarlo e precipitarlo nel 
caos 

Cargnello si occupa degli 
aspetti psicopatologici dell'in-
tossicazione acuta sperimen
taie da dietilamide dell'acido 
lisergico (LSD-25), d ltro ener-
gico farmaco rjfiicotropo. Sulla 
scorta di dati raccolti speri-
mentando la LSD-25 in un 
gruppo di venti soggetti psiT 
chicamente normali Cargnello 
esamina dal punto di vista 
fenomenologico e strutturale 
tutti i sintomi che caratteriz-
zano quello che egli preferi-
sce chiamare lo psicorna liser
gico. Molto acuta e I'analisi 
delle alterazioni dello stato 
di coscienza (che per6 non 
comportano mai La confusione 
mentale propriamente detta). 
dei fenomeni psicosensoriali 
visivi, dei vari tipi di deper-
sonalizzazione Originali sono 
inoltre le considerazionl sui 
rapporti tra iisergizzato e 
sperimentatore e quelle sulla 
compromissione dei processi 
ideativi che pu6 raggiur.gere 
la configurazione di emer-
genza dclirante: - per questo 
l'autore e indotto a credere 
che La LSD-25 sia uno « psy
ch oticum » schizofrenizzante. 

Da parte sua Callieri illu-
stra la psicosi sperimentaie 
da monamide ' deWacido li
sergico (LAE-32) con una ca-
sistica personate assai accu-
rata. Molto opportunamente 
questo autore richiama I'at-
tenzione sulla necessita di d.f-
ferenziare i sintomi da intos-
sicazione lisergica in due 
categorie: i primari dovuti 
all'azione diretta deL prepa
rato; i secondari intesi come 
reazione psicogenetica all'ef-
letto farmacodinamico e le-
gata quindi alia personalita 
del soggetto e alle circostanze. 

Giberti si sofferma sull'im-
piego dell'acido lisergico co
me rivelatore o esaltatore di 
tratti della personalita e di 
stati morbosi latenti, ossia 
come strumento utile in psi-
codiagnostica ed anche in psi-
coterapia. E' stato osservato 
infatti che la stimolazione li
sergica favorisce L'affiorare 
alia coscienza di c^ntenuti 
ideo-affettivi rimossi e trau-
matizzanti. e produce altresl 
una sorta di liberazione psico-
catartica 

11 libro si chiude con un 
'saggio di Tonini sulle corre-
lazioni tra psicosi sperimen
taie e produzione artistica. 
argomento che l'autore affron-
ta basandosi 3nche su una 
serie di pitture e di disegni 
da lui stesso ese^uiti nel 
corso di un autoespenmento 
con LSD-25. Tonini riesce a 
stabilire. tra 1'altro. un paral-
lelismo tra sintomi psichici. 
da un lato. e qualita croma-
tiche e formali. dall'altro. del
le rappresentazioni pittoriche 
nelle varie fasi deli'intossica-
zione lisergica L'espressione 
grafica. per esempio. che in 
un primo tempo si allontana 
da una forma » ottimale -. pur 
j>enza raggiungere i confini 
dell'informale. in un secondo 
tempo ritorna alia riproduzio-
ne piu o meno fedele dell'og-
getto. Questo tuttavia rappre-
senta solo un pretesto per 
-disporre segni e colori che 
soddisfino l'autore per jl loro 
reciproco rapporto* 

II libro meriterebbe una 
recensione piu dettagliata. 
perche le numerose esperien
ze che vi sono illustrate ven-
gono problemi di un intercsse 
assai vivo per gli specialist! 
e per gli uomini di cultura in 
generate. 

Di considerewle valore 
scientifico e il fatto che sono 
stati riprodotti spenmentaL* 
mente. con L'impiego di psl-
cofarmaci. quadti psicopato-

Due fumatori d'oppio: il « rito » vuole che essi aspirino con 
una pipa comune 

logici paragonabili ad aicune 
malattie mentali cosidette en-
dogene, c6me la schizofrcnia. 
sulle cui cause ben poco e 
stato accertato, a parte l'esi-
stenza di una generica predi-
sposizione eredo-biologica La 
ipoteoi gia avanzata da Krae-
pelin. padre della psichiatria 
moderna. secondo la quale 
questa predisposizione sia di 
natura diemetabolica, viene 
avvalorata in maniera molto 
suggestiva dalle ricerche di 
cui si sta parlando. Nel senso 
che i'azione delle sostanze psi-
cotizzanti pu6 ritenersi 6imile 
a quella dei dismelaboltti (pro-
dotti anormali del ricambio) 
finora sconosciuti. responsabili 
delle psicosi endogene. A que
sto proposito va ricordato che 
la struttura chimica fonda-

mentale dei farmaci psicotos-
sici e la stessa che si rscontra 
in molti prodotti del metabo-
lismo animate. Gli studi sulle 
psicosi sperimentali si inqua-
drano. dunque, in quell'indi-
rizzo positiyistico della psi
chiatria che e sempre stato 
un vanto della Seuola italia-
na. vanto tanto piu giustifi-
cato se si pensa a come la 
psicologia normale e patolo-
gica corra da tempo il serio 
pericolo di essere assorbita, o 
meglio. riassorbita da conce-
zioni filosofiche che ben poco 
hanno in comune con i com-
piti e gli scopi della medi-
cina. 

Collocati in una luce piu 
umana i dati esposti nel Libro 
ci inducono alia constatazio-
ne inquietante di quanto fra

gile sia l'equilibrio pslchico 
di qualsiasi persona normale. 
dal momento che dosi anche 
infinitesimali di aicune sostan
ze bastano a seonvolgerlo 
Non meno sconcertante e il 
rilevare che esistono in cia
scuno di noi delle potenziali-
ta psichiche inespresse che 
non affiorano mai nei nostri 
abituali processi mentaLi e 
per giunta non 6embrano ri-
collegarsi alle esperienze vis
sute. II nostra «possibile psi-
chico » 6e sollecitato con mezzi 
adatti. si dilata cl di la del 
bene e del male e c l jchiude 
un mondo orgiastico di im-
magini e di pensieri sorretti 

- da una singolare forza crea-
tiva. 

u. m. 

Basi biochimiche del 
V • 

processo mnemonico 
Taluni vermi assimilano la memoria con il cibo se 
questo e costituito da vermi della stessa specie 
Si sa che vi sono soggetti 

con memoria assai labile, che 
non ricordano nulla, ed altri 
invece che sono in grado di 
riesumare i fotti piu remoti 
perfino nei minuti particola-
Ti. quellt cioe di cui si dice 
che hanno una memoria di 
lerro. 

La differenza fra le due ca
tegorie e dovuta al fatto che 
la fissazione mnemonica nei 
secondi permane piu a lungo 
che nei primi. e insomma piu 
stabile, ma da che dipende 
tale differente stabilita? Se
condo le ricerche piu recenti 
il fenomeno della memoria 
I rot'a riscontro nella struttu
ra chimica del sistema ner
vosa. e sarebbe dovuto alia 
presenza o meno nelle cellu-
lP cercbrali di determinate 
sostanze. 

Proteine 
Ad orientare in tal senso e 

stata anzitutto la frequente 
osservazione di indinidui che, 
pnr cresciuti e vissuti nel 
medesimo ambiente familiare 
e sociale. con t medesimi sti-
moli esterni edncativi ed emo-
tivi. hanno tuttauia una di-
versa facolta di ricordare: 
il che appnnto autorlzza a 
supporre che codesta diver-
sita — non riscontrabile in 
alcuno dei fatton esterni — 
debba risiedere in un faltore 
interno, organico. E siccome 
nei pari soggetti U cercello 
e fatto strutturalmente alio 
stesso »nodo. appare rerosi-
nttle che la differenza debba 
stare nella costituzionp bio
chimica delle strvtture cerc
brali 

Solo una supposizione, per 
ora. ma a renderla piu cre
dible vi e un'altra facile e 
generale osservazione acces
sible a tntti. quella che tascia 
scorgere un jndeboHmento 
della memoria nel corso di 
malattie che non hanno nulla 
a che fare col sistema ner
vosa. Cib si verifica non di 
rado neqli stati morbosi in 
cui e piu o rneno turbato il 
cosldetto metabolismo. o ri
cambio. vale a dire quel com-
plesso di reazionl biochimi
che chp si snolpono normal-
men te neirinterno dei tes-
suti e delle cellule. 

Ora se codeste malattie del 
ricambio rluelano un dis-
sesto non del centri nervosi 
ne dl alcun organo In parti-
colare ma delle attiuitd bio

chimiche dell'infcro oroani-
smo, se insomma uno squitt-
brio chimico generale si ac-
compagna spesso a disturbi 
della memoria e da credere 
che il fenomeno stesso della 
memoria, per essere suscet-
tibile al detto turbamento chi
mico fino a subirne dei gua-
sti, sia esso pure di natura 
chimica. doe si giovi di de
terminate sostanze che nelle 
cltate malattie verrebbero a 
mancare, 

Trova cosi conferma Vipo-
tesi precedentemente avanza
ta. Ma una conferma piu 
conuincente e venuta da ai
cune strane esperienze. Col 
metodo dei riflessi condizio-
nati si sono educati dei vermi 
a saDersi dirigere in un labi-
rinto; siccome si tratta di un 
tipo di vermi che se tagliuz-
zati da ogni pezzetto si for
ma un nuovo verme, si e visto 
che anche la progenie cosl 
originatasi da qualunque par
te del corpo sapeva dirigersi 
nel labirinto. 

Questo gia dimostrava che 
la memoria non era un fe
nomeno legato alia struttura 
nervosa, altrimenti Vavreb-
bero conservata solo i vermi 

-- originatisi dai pezzetti di tes-
suto nervoso e non tutti 
quanti. Ma vi e di piu. Data 
che affamando tali vermi es
si si mangiano fra di loro. 
sono stati affamati vermi non 
educati e ad essi si sono dati 
a mangiare cermi che erano 
stati educati a sapersi orien
tare nel labirinto. Ebbene, 
dopo un simile pasto la me-
moria del labirinto era pas-
sata in dotazione anrhe ai 
nuovi vermi non educati: e 
poiche quelli che avevano 
acquistato tale memoria era-
no stall maciullati dal pro
cesso dlgestivo. e ovvio che 
la loro memoria I'abbiano 
trasmessa a chi li ha divo-

. rati non con le proprie strut-
fu>e nervose (distrutte dalla 
digestione) ma con le pro-
prie\ostame chimiche. 

Ma quail sarebbero tall so
stanze? Son e poss ible Qui, 
in breve spado, ripereorrere 
il cammino seguito dai ricer-
catori. ? dovremo limitarci 
a segnalare due tappe de
cisive. In un primo tempo 
si e riuscifi ad assodare che 
esse sono di natura oroteica, 
e cios ch* avere una buona 
memoria slanificn avere nel
le cellule cerebral! un nu-
mero nofeoole di prot«ine 
particolarmente conformate, 

poiche ad ogni determinato 
ricordo corrisponde una de-
terminata proteina II che 
vtiol dire che se i ricordi 
sono di numero enorme vi 
deve essere un ugual numero 
di tali composti proteici. - ~*i 

Se ne traggono naturalmen-
Xe due deduzioni: I) che il 
cervello e capace di fabbri-
care un numero illimitato di 
proteine della memoria, 2) 
che da questa maggiore o 
minore capacita del cervello 
dipende la memoria piu o 
meno solida di ciascuno. In 
altri termini, e da ritenere 
che iu un ' individuo cui la 
memoria si sia indebolita le 
cellule cercbrali non siano 
in grado come prima di fab-
bricare quelle prote'mp spe-
cifiche alle quali. ripetiamo, 
e candizicnata. Vefficienza 
mnemonica t 

Ed ecco la seconda tappa: 
accertare la effettiva struttu
ra chimica di codeste protei
ne. Tappa s raggiunta quando 
si e potuto riconoscere che le 
sostanze in qnestione sono al
cuni componenti cellulari, i 
cosidetti acidi nucleici,- e so-
pratulto I'acido ribonucleico 
(detto RNA. Ribo-Sucleic-
Acid). Con cib Vintero prq-
blema era - teoricamente' ri-
solto. ma si trattava di met-
tere alia prova I'affendibititd 
della soluzione. 

Esperienze 
Si e dunque provato a som-

ministrare per bocca u R*VA 
ottenendone effetti discreti. 
Alia ricerca di conferme piu 
conrtneenti si e iniettato il 
farmaco per via endovenosa 
e gli effetti positivl sono stati 
ptti rapidi e piu netti E' dun
que ben certo oramai che le 
basi biochimiche della me
moria risiedono nei RNA; ri-
mane ancora il compito di 
Isolare da questo acido nu-
cleico fl nero elemento chi
mico efficace, in mod0 da 
ottenerne maggiori concen-
trazioni e Quindi risultati mi-
Oliori. e in modo da evitare 
— avendolo chimicamente iso-
lato — di somministrare in-
sieme con esso altri compo
nenti del RNA che non ser-
vono alio scopo e provocano 
invece qualchc disturbo. La 
fatica percio non e proprio 
conclusa, ma arpiata a con-
clusione forse si. 

Gaetano List 

Su ogni centimetro di 
superficie rivolta al Sole 

v>i 

Died miliardi 
di neutrini 
al secondo • » . i -

Esistono due tipi di questa inafferrabile 
particella senza massa ne carica 

In un precedente articolo 
abbiamo detto che l'energia 
prodotta dal Sole nella sua 
zona cent rale ha due forme 
particoiari: quella lunnnosa 
(o a questa nducibile) e quel
la di particelle dette »neu
trini ". La prima, attraverso 
un processo di assorbimento 
e riemissione provocato dal
la materia solare. si propa-
ga dalla zona centralo fino al
ia superficie assumendo via 
via ie carattenstiche fisiche 
competenti a questo continuo 
scambio fra materia e radia-
zione e venendo infine irra-
diata nello spazio. • natural-
mente con le carattenstiche 
competenti aU'ultimo scambio 
avvenuto con gli strati piu 
esterni dell'astro. 

La luce che ci inonda du
rante il giorno, e che costitui-
sce la fonte di ogni manife-
stazione vitale di questa no
stra terra, e proprio quella 
che ha subito questo cam-
mino. dal centro del Sole fino 
alia superficie. Ma. sebbene 
non ce ne accorgiamo, siamo 
continuamente inondati anche 
da un altro ftusso energetico, 
jl quale proviene direttamen-
te dalle zone centrali del Sole. 
senza essere stato influenzato 
in nlcun modo dagli strati piu 
esterni della materia solare 

Si tratta appunto del se
condo tipo di energia. prodot-
to sotto forma di « neutrini ». 
Cosa e un neutrino? Non e 
facde a dirsi in poche parole; 
diro che si- tratta di una par
ticella che ha con quelle me
glio note molti attribute in 
comune ma che nello stesso 
tempo non ne ha altri, come 
la massa. cioe l'attributo che 
piu direttamente si aggancia 
alia nostra immaginazione E' 
una particella senza massa e 
quindi di difficile immagina
zione. Non voglio dilunga'r-
mi molto su questo aspetto 
della cosa. poiche non e pos-
sibile adesso spiegare come, 
nonostante cib. il neutrino 
debba dirsi una particella e 
non un « quanto > di energia, 
come ad esempio il fotone che 
caratterizza la luce. Anche 
con massa zero il neutrino ei 
comporta come una particella 
e non come un quanto di 
luce. ' 

Una altra importantissima 
propriety del neutrino e quel
la di essere difficilissimo da 
mettere in evidenza poiche 
attraversa la materia con 
estrema facilita senza lasciar-
vi traccia. E* per questo che 
i neutrini generati nel centro 
del Sole ne attravereano le 
zone esterne senza subire un 
assorbimento simile alia luce 
e giungono fino a noi »intat-
ti -, cosl come sono stati pro
dotti. n guaio e che rimane 
intatta anche la loro proprie
ty di attraversare la materia 
senza lasciarvi traccia. per -
cui. salvo particolarissimi ac-
corgimenti. non ne lasciano 
neppure negli strumenti che 
potrebbero rilevarli. 
. Essi arrivano sulla Terra e 
procedono oltre come se si 
trovassero di fronte al vuoto 
quasi assoluto. H flusso dei 
neutrini che esce dal Sole e 
come una corrente fluida 
continua che si espande nel
lo Spazio e che non e arre-
stata da nulla, neppure dalla 
massa cospicua dei pianeti. 
Tutto attraversano penetrando 
i corpi come se non eslstes-
sero E sono in numero gran-
dissimo: en ogni centimetro 
quadrato rivolto al Sole pas-
sano piu di 10 miliardi di neu
trini al secondo. Pensiamo 
quale enorme flusso di tali 
particelle attraversa continua
mente il nostro corpo! Ma e 
un flusso senza conseguenze: 
noi siamo per essi del tutto 
trasparenti. come il vetro per 
la luce. ' -

n fatto che attraversino gli 
strumenti senza lasciarvi trac
cia rende estremamente diffi
cile mettere in evidenza i neu-
tr.ni. e constatarne la effet
tiva realta. Come si fa allora 
a sapere che ci 6ooo? La loro 
esistenza e stata sospettata 
per la prima volta nel 1933 
dal fisico tedesco Pauli e su
bito dopo posta su basi teo-
riche da Fermi, il quale ha 
dato loro anche il nome. 

n fatto perd che fossero 
solo descritti sulla carta e. a 
causa delle proprieta ora det
te, i ricercatori sper.mentali 
fossero distolti anche solo dal 
tentare di metterli in evidenza 
con una prova concreta. la-
sci6 a lungo aperto il dubbio 
sulla loro reale esistenza. 

SoK&nto nel 1958. grazle al 
funzionamento delle potentis-
sime macchine acceleratrici 
che i flsici sono riusciti a 
costruire. le quali generano 
un intensissimo flusso di tali 
particelle e lasctano aperta 
la . possibilita che quafcuna 
di esse ogni tanto rimanga 
intrappolata nello strumento 
capace di rllevarla, si e po-
tuta avere la prova speri- . 
mentale della loro reale esi
stenza, AnzL alcuni mesi fa 

e stata messa in evidenza, 
sempre per via sperimentaie, 
lesistenza di un altro tipo 
di neutrini ehe la teona non 
aveva neppure previsto. I 
neutrini dunque esistono. ed 
esistono proprio con le ca
rattenstiche ora illustrate. 

Avendone avuta la prova 
sperimentaie ci si accinge 
adesso a escogitare tecniche 
sperimentali capaci di met
tere in evidenza quelli che 
provengono dal Sole (: quali 
sono del tipo di quello sco-
perto lo scorso anno). Se ci 
si riuscira. e nella misura in 
cui ci sL riuscira, si potra 
guardare direttamente l'm-
terno del Sole come se la par
te esterna non ci fosse, e po-
tremo avere.informazioni di-
rotte sullo stato fisico dell'in : 

terno solare. la dove adesso 
le abbiamo solo per via indi-
retta ' ottenute col calcolo 
matematico. 

Naturalmente non e da 
pensare che le prime espe
rienze che in questo momento 

si stanno preparando portino 
eubito a tanto. Ammeeso che 
abbiano successo potranno so
lo darci informazioni le quali, 
per quanto preziose dal pun-
to di vista scientifico. non 
equivarranno certo a farci ve-
dere l'interno del Sole come 
se fossimo davanti a un tele-
visore speciale Anzi oggi non 
si prevede neppure che, no
nostante i possibili sviluppi 
della scienza nel prossimo fu-
turo, si possa un giorno arri-
vare a tanto. 

Ma e chiaro che. se le espe
rienze che ci si appresta a 
compiere daranno un risultato 
positivo, costituiranno la ba
se per lo sviluppo di un nuovo 
tipo di astronomia: I'astro-
nomia del neutrino, dalla qua
le sara lecito attendersi pre
sto uno dei piu potenti im-
pulsi alio sviluppo e all'esten-
sione delle nostre conoscenze 
sulla natura fisica dell'univer-
so in cui viviamo. 

Alberto Masani 

Una camera a scintille di 20 t. che sara uti-
lizzata per lo studio dei neutrini, al CERN 
di Ginevra 

schede 

Appuntamento al Polo Sud 
L'otlima collann di viaggi 

« II • limonc », edita dall'Isli-
luto Ceografico De Agostini, 
ci off re ora un documenlo di 
grande inlcresse: «Appunta
mento nl Polo Sudn (pagine 
280, 44 fotografie, lire 2.000). 
In qucslo libro quello slraor-
dinarin pcrsonaggio che ri-
5pondc al nome di Edmund 
Hillary, il quale si diehiara 
apiciillore di professione, ma 
che ha al suo aiiivo la sca-

' lala del mnnte E\errst, rac-
ronta la sua partccipazione 
all'espiorazionc aniartica con 
Vivian Fuchs. 

E* il vivo resoconlo della 
spedizione, dalla progeiiazionc 
ai prcparativi ag!i allenamcnii 
fino alio svolgimcnto cd alia 
conclnsione viuorioja ai pri
mi del 1958, quando il gruppo 
gnidalo da Hillary tormino il 
primo viaggio con Irallori al 
Polo Sud c Fuchs la prima tra-
\crsata del cnmincnie anlar-
licn. Sono pagine aride, senza 
pretese lellcrarie nc conces
sion! al K colore », ma che rag-
giungono momenii di alio "n-
lcrr5«c e di noievole dramma-
liciia. 

Tra la incrednlila dei piu 
e anche in coniraslo con le di-
rellivc dci Comitati scirnlifici 
umciali, Hillary e il MIO grup
po parlono dalla Ba»e Scoil, 
«ulla costa ailanlica, su ire mo-
desti Irallori agricoji oppor-
lunamcnlr modificati. Raggtiin-

t gono il Polo Sud dopo moltc 
.vllimane di durissimo cam-
mino M 25-35 gradi sollo aero, 

aura verso distcsc slcrminalc di 
ghiaccio, in mezzo a spaven-
lose icmpeslc di neve e supc-
rando gigantcsche monlagne c 
\oragtni imprevcdibili. Ciorno 
per giorno, le pagine del libro 
ci fanno scguirc gli sforzi eroi-
ci di quel manipolo di uomini 
die Icslardamcnlc si aprono la 
strada, piccnli punli neri in 
mezzo al descrto bianco. Fi-
nalmentc, dopo giorni c notti 
liinchi^simi di dura lolla con-
Iro la natura c gli dementi, la 
nicla e raggiunla c Hillary 
<crive: <r / tre trattori.^ sem-
hrnvano giocattoU rotti e gel-
tatt da parte dopo tinorrt #/i 
srago~ il nostro convoglio di 
traitor! era ridotto ad un com-
p J esso quasi ridicolo, ma quel 
Ferguson dairapparenza tan
to modesta ci arerano traspor-
tnlt per oltre 2.000 chilometri 
di nere e di ghiaccio, di cre-
pacci e di wistrugi. di nere 
mnlle e di bufere, ed erano I 
primi rWro/i che raggiunge-
rnno il Polo Sudn (pag. 236). 

Ma, ci ricorda Hillary, alia 
fine, i fatlnri dcci<ivi della 
vittnrta conlro le millc diffi-
colia e le incnmmensnrabili 
dislanzc del contincnic aniarti-
co erano stati — come sem
pre — il coraggio c la vo-
lonia degli nomini. Avevamo 
dimnstrato, scrivc r.ipicultnrc-
alpiniMa - csploralnrc polare, 
w che con lo spirt In di inisia-
lira e con la vnlnnla era potsi-
bile arrirarr al Polo Sud per~ 
sino con un Iratlorc agricoln n 

f. f. 

La storia dell'ato-

mica alia TV 

Condizione 

del 

possibile 

futuro 

Leo Szilard 

Si d conclusa venerdl scor
so la trasmissione televisiva 
di Viryilio SabeJ, Storia della 
bomba atomica. che e stata 
senza dubbio un'opera assai 
degna, sul piano delta serieta 
scientifica e della one sta sto
ried. In particolare il voto da 
noi espresso dopo la prima 
puntata — che il tema fosse 
i,volto senza pretemlere di ri-
solverlo, vale a dire in modo 
problematico — ha troi'ato 

sufficicnte rispondensa nel se-
guito del lauoro, che si e an
che distaccato dalla tesi del
lo Yungk (con cui sembra-
va simpatizzare all'inizio) sul 
ruolo degli scienziati tedeschi 
in Germania, attraverso il se-
vero e illmninante interrona-
torio di Heisenberg e von 
Weiszacker. 

II metodo della intervista 
inquisitoria, spietata. larjju-
mente adottato dal regista e 
dai suoi collaborator^ ha dato 
— ci sembra — risultati 
straordinari, e di grande in-
teresse anche, o forse soprat-
tutto, per chi gia avesse fa-
miliarita con il soggetto. Ne 
p emersa con evidenza dram-
nxatica non solo la reticenza 
dei flsici tedeschi rimasti nel 
Reich hitleriano, ma la tor-
mentata coscienza di un 
Oppenheimer, la presuntuosa 
ottusita e sisfematica mala-
fede di un Groves, la frode 
perpetrata negli Stati Uniti 
ai danni degli scienziati eu-
ropei che vi -prodigavano il 
loro talento per proteggere 
Vuomo e la sua ciuilta dalla 
minaccia nazista: e per con-
trasto, la lucida, conseguen-
te, veramente scientifica intel-
ligenza e umanild di Leo 
Szilard, e di qualche altro fra 
i piii nobtli perjonagpi di que
sta vicenda senza eguale. 

Piii ampia notazione merita-
va Niels Bohr, che non solo 
fu U primo ad avvertire il pe
ricolo comune. e non solo for-
nl I'interpretazione teorica 
della fissione nucleare, ma 
prima e piii di ogni altro ten-
tb di faT intendere ai politi-
ci responsabili, a Roosevelt e 

a Churchill, le dimensioni sto-
riche e politiche dei proble
mi connessi con la scoperta 
nucleare: aicune parti dei me-
moriali da lui rimessi al pre-
sidente degli Stati Uniti po-
tevano utilmente essere rl-
cordate. 

Cosl di Fermi, si poteva 
cercare, intuire qualche cosa 
di piii: di quest'uomo riser-
vat9, sottile, non molto so-
cievole. che sembraoa attin-
gere da una inesauribile ri-
serva interna la soluzione di 
tutti i problemi; che da New 
York a Chicago a Hanford, a 
Los Alamos fu sempre, per 
cinque anni. alia testa e al-
Vauanguardia di tutti incu-
rantc di ogni cosa che non 
fosse Vattuazione, l'espressione 
di cib che nella sua mente 
era chiaro come in nessun'al-
tra: fiducio.io — si pub cre
dere — nella sostanziale bon-
ta della scienza. e che dopo 
Hiroshima si rifiutb di fab-
bricare armi e tomb alia ri
cerca fondamentale, con le 

grandi macchine acceleratrici. 

Si poteva anche — come si 
e roluto ricordare il caso 
Fuchs — non tacere del tutto 
il fatto che da tempo, da pa-
recchi anni prima della guer-
ra, fisici sovietici quali Kur-
ciatov. Fliorov. Petrzhak e 
parccchi altri lavoravano nel
lo stesso senso, e alio stesso 
livello. dei loro colleghi eu-
ropei occidentali e americani. 
Insomma. si poteva fare me
glio; ma si e fatto assai be
ne: molte difflcoltd, di diversa 
natura. sono state superate con 
coraggio e inventiva, riuscen-
do a un'opera largamente ori-
ginale e stimolante: un con-
tributo reale alia storia della 
bomba atomica, e un incentivo 
a lavorare ancora in questa 
direzione. 

Nell'assieme. la indicazione 
piii autentica e preziosa che 
scaturisce dalla trasm'issione 
di Sabel. come da tutto quan
to si viene finalmente pubbli-
cando sul medesimo soggetto, 
e che l'energia nucleare — 
bomba o forza produttiva — e 
doppiamente di tutti: come 
prodotto rollettivo della so
ciety e civilta umana senzm 
determmazioni nazionali. e c#-
me condizione del possibile. 
ma non certo futuro 
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