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in URSS e in occidente 
La noz/one c/e//a scienza come forza produttiva consente di 

superare il mito dellq spontaneita 

L'impoi tan/a della scien/a 
e della tecnica nel mondo di 
oggi, e nclla deteinunazione 
della foima di quello futuio, 
vicne ammcssa con frequen-
IA crescenle, e non piu solo 
in contesti specialmente illu-
minati e solenni, come la 
ultima encichca pontificia: 
tiova rilievo ogni gioino, 
oramai, nella stampa piu av-
vertita, soprattutto econo-
mica. 

La svolta di cui siamo par-
tccipi consiste per l'appunto. 
in larga misura, nella rile-
vante e riconosciuta funzio-
ne della scienza in rapporto 
all'economia. in un duplice 
scnso: in quanto momento 
intrinseco o obiettivo del pro-
cesso produttivo; in quanto 
momento soggettivo, rispetto 
al quale tale processo si col-
loca come matciia di inda-
gine non piu solo dal punto 
di vista dottrinario. ma pro-
prio dal punto di vista della 

tecnica del nlevamento e 
analisi dci dati e consequent! 
decisioni opeiative. L'econo-
mista amencano Richard 
R. Nelson, gia consigliere 
presidenziale, recensendo (in 
Science del 3 maggio scorso) 
un libro di Fritz Machlup. 
si serve di una immagine 
fehce, secondo la quale « il 
sistema economico e visto 
come un enorme calcolato-
l e analogico, che genera e 
sviluppa l'mformazione per 
orientare le decisioni ». 

Lo stesso autore, riferen-
dosi alia scienza come for
za produttiva. afferma che 
« senza i mutamenti tecnicl 
e l'acciesciuto livello d'istru-
zione, il tasso di sviluppo 
dcU'economia americana sa-
rcbbe stato solo la meta di 
quello che e stato effettiva-
mente »: i dati raccolti nel-
l'industiia USA presso azien-
de dello stesso ramo pro-
vano l'esistenza di « un rap-

poito signiflcativo fra la spe-
sa dedicata in precedenza 

% alia ricerca scientifica, e il 
( suocessivo piogiesso della 

produttivita »; mentie I dati 
per region! geografiche indi-
cano «una sosta^ziale nspon-

idenza ' fra i redditi indivi
dual) di una particolare re-
gione degli S. U. e il livello 
di istiuzione del cittadint >. 

Interessanti come certa-
mente sono dal punto di vi
sta economico, queste indi-
cazioni ci sembrano preziose 
anche ai flni del discorso piu 
generale che si vlene facen-
do sulla ricerca scientifica 

. Infatti, riconoscere l'ineren-
' za della scienza al processo 

di produzione signjfica tro-
varp il bandolo per arrlvare 

) a una visione organica dello 
sviluppo della scienza mc-
desima, che diventa insepa
rab le dallo sviluppo delle 
forze produttive e della so-
cleta in cui queste operano. 

II'U^ I :•'. .•— ' 
no condi/ionato lo sviluppo 
della scienza, • e ' dovranno 
condi/ionailo in futuio. 

E' una problematica che 
si viene appena configuran-
do; in cui si riconosce tut-
tavia la tendenza a compoi-
re in un complesso analo
gico le linee della ricerca, 
e in paii tempo a concepire 
l'organiz7a/ione economico-
sociale come il tramite con-
testuale della licerca mede-
sima: assumendo lo sviluppo 
indefinito delle conoscenze. e 
della produzione. come fina-
lita immanenti di una societa 
razionalmente organizzata. 

W Spcie della ricerca e 
sviluppo neli'anno O. 
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II grafico (tratto da « Ricerca Scientifica e Sviluppo Economico », ' 
edizione del CNEN) illustra Tandamento del reddito degli inve- -
stimenti per la ricerca in un periodo di venticinque anni. Come 
si vede tale reddito sale rapidamente nei dieci anni central!, men-
tre il tasso d'incremento e minore nella fase iniziale e in quella' ] 
finale. II reddito medio annuo risulta deM00% (rispetto al l ' in- ' ' 
vestimento effettuato neir« anno zero »), ma puo essere assai 
maggiore 

La civilta 
appenninica 

del 2000 a.C 
lntorno alia mctd del II millennio Vltalia k nel pieno 

fiorire dell'eta del bronzo: vi sono diversi aspetti cul
tural!, dci Quali il ptii importante e quello appartenente 
alle genii che occupavano le regionl situate lungo la dorsale 
uppennimca. 

Queste genti avevano un'economia basata esclusivamente 
sulla pustorizia. e pare non avessero dlmore stabili: pro-
babllmcme conducevano vita nomade alia ricerca di nuovi 
paocoli per le greggi. 

L'OTigine di questa nuova cconomia non e ancora ben 
chiara: probab'tlmentc le basi cullurah sono da ricercarsi 
al di luon della cerchia agncola. estranea culturalmente 
a quella pastorale Si puo risalire cosi a quei gruppi guer-
mrx procemcnli dall'Anatolia. che giunsero m Italia du
rante I'eta del rame. e verosimile che questi guerrieri, non 
proiucendo e qumd; non avendo eccedenze, si fossero de-
dicati clla razzia del bestiame appartenente agli agncol-
iori, cottiiuet.do cosi i pr'tmi armenti. per avere una fonte 
sicura di alimcilazione durante i continni sposlamenli. II 
trapasso alia pas'.onzia e a una forma sociale basata sul 
pctnarcato av^.cne i-o-.- abbastanza semplicemente 

l.f. trcccc di quella. che per la sua estensione c omo-
' geneito, po%iiamo chiamare ' ctvilta appenninica' si trovano 

m tutta I'ltalia penirtsulcre, e si }>osiono dislinguere nel 
suo ambito diverse ccrchic culturah. *n corrispondenza con 
i principal: valicht dell'Appennino, attracerso i quali av-
vennero gli scambi. in relazione forse alle transumanze 
staqionali L'Cimbiente appenninico corrispondeva in pieno 
alle esigenze di comumta pastorali in continuo movimenlo: 
infatti Valimentazione delle • greggi e i rifornimenti idricl 
erano sempre assicurati - -• 

Gli element, culturali caratteristici della civlltd appen-
nica sono rappresentati da vast di ceramica nera decorata 
ad mris.oii o inicoho. con fasce di pnnti compresi enf.ro 
riquadri o bandt a spirale. qnesta dccorazione e tipica det 
pastori ancora oaqi Vi sono anche vasi a forma di ciotola 
coil anse nioUo alle ed elaborate, le quali. scrvivano proba-
bilmenf nella lavorazione dei latticim, vasi con dei listelli 
interni che sorreggevano coperchi forati idenlici a quelli 
che si vsano anche oagi per impedire che il latte. bollendo, 
fuorie<-ca dal rccip.cnte. fornclli a fiamma chiusa. ed inftne 
oggctti di legno che sembrano frullini per il burro, sono 
stati trovali nella Grotta di Pertosa. dove sembra testimo-
mato r*n culto delle acque salutari Si tratta a]unque chiara-
m^nft di atlrezzi di genti dedite esclusivamente alia pasto-
nzia e di conseguenza alia lavorazione del latte: del rssto 
anche la fauna che accompagna i resti fittili indica una 
razza particolare di ovini. di p.ccole dimensionl, non sele-
ziona'i. come acvicne gencralmente per le bestie delle tribu 
iiomadi. soggette a continui -po^tamenti 

Verso la fine del II millennio si ebbff una, fusione tra 
• i pasforj appennmici con le genti agricole che abltavano 

It - tcrmmare - dell'Itaha settcntnonale. cior abitazioni pro-
tetts entro argini di term contro le alluvioni Veconomia 
misfa apricoJo-jw lornle porto al costituirsi di scdi stabili 
contro gli m^rdiamciiti a carattere temporanco del pastori; 
t probabilnuntc in quc*to periodo che cominciano a for-
marsi i nuclei d'. quelle chr sarannn poi le varic genti 
italiche Ed e propria da queste genti che all'inlzlo del 
prima tnfliennfo denvera nno del gruppi che contribuirono 
4 t e formazione della popolazione di Roma. 

L'applicazione della scienza 
alia analisi e al controllo 
del processo produttivo di
venta anche, percio, applica-
zione della scienza alio stu
dio e al controllo del pro-
prio sviluppo, di se stessa: 
funzione riflessiva indispen
s a b l e per superare il mito 
scientista, o della spontanei
ta nella scienza, risorto qua 
e la in questi anni dalle 
ceneii dell'ultimo Ottocento. 

Un documento riportato in 
queeta pagina qualche setti-
mana addietro (la relazione 
del professor King Hubbert 
a un congresso di scienziati 
a Houston, Texas) poneva in 
luce con molta chiarezza che 
i fondamenti stessi della 
scienza corrono il rischio di 
essere smarriti, in un certo 
contesto economico. E ana-
logamente una relazione pre-
sentata dal fisico francese 
Pierre Auger alle Nazioni 
Unite (e riferita dalla stam
pa quotidiana) lamenta, nel 
modo come la ricerca scien
tifica ei sviluppa nel mon
do occidentale. numerose 
e gravi contraddizioni. par-
ticolarmente rilevante quella 
fra ricerca fondamentale e 
ricerca applicata. E' degno 
di nota che sia Auger, sia 
Hubbert. criticano il tipo di 
specializzazione"1 che e stato7 

incoraggiato e perseguito nd-
gli ultimi anni. e sembra 
oramai porta re alia inanita. 
a- causa della impdssibilita 
in cui i singoli ricercatori 
si trovano di prendere visio
ne anche solo del lavori al-
trui inerenti al Inro specifico 
campo di indagine. 

Finalita 
immanente 

A noi personalmente un 
altro scienziato, fisico speri-
mentale, spiego — in un col-
loquio privato — che nella 
pratica quotidiana e impos-
sibile controllare il lavoro 
altrui e non si pud che ac-
cettare in modo acritico i 
risultati, perche ogni singola 
csperienza costa anni di la
voro, e nessuno trova con-
venicntc ripeterla. almeno in 
linea generale. Gli autori ri-
cordati sembrano concorda-
re sosfanzialmente nel rite-
nere che questa situazionr 
(tipica degli Stati Uniti ma 
comune in di verso grado al-
l'intero mondo occidentale) 
possa essere modificata e su-
perata. proprio attraverso un 
processo di rifles^ione della 
scienza su se stessa. cioc da 
un lato attraverso la rico-
gnizione sistematica delle 
analogic — che si viene fa-
cendo. su! piano mctodologi-
co, attraverso la ricerca ci-
bernetica —; dall'altro lato 
attraverso 1'lndaglne del nes-
sl economico-sociall che h in -

Sviluppo 
globale 

In questo quadio ci sembra 
anche debba essere visto il 
confronto fra scienza occi
dentale e scienza sovietica, 
al quale dedica un aiticolo 
(in Bulletin of Atomic Scien
tists dello scorso aprile) Ro
bert E. Marshak, che muo-
ve da una contrapposizione 
estremamente rigida fra ri
cerca fondamentale e scienza 
applicata. Egli riconosce la 
superiorita dell'URSS in que
sto secondo campo, e am-
mette che essa possa essere 
conseguenza della pianifica-
zione economica; afferma 

i pero la superiorita degli Stati 
' Uniti nella ricerca fonda

mentale (in base al fatto 
che gli S. U. hanno raccolto 
uri maggior numero di Premi 
Nobel!) , e sostiene che que-
sta sarebbe stata favorita 
dalla free enterprise, dalla 
economia privastica e libe
rate. 

.--' L'unico' punto che interes-
i sa discutere e la premessa, 

cioe la distinzione categorica 
fra ricerca fondamentale e 
applicata, che e da gran 
tempo suprerata in linea di 
princlpio e lo e anche nella 

i pratica ogni giorno piu. co
me. illiistrava su questa pa-

t gina tempo' fa Roberto Fie-
! schi a proposito della fisica 

dei solidi; del resto lo stesso 
tipo di apparecchiature si 
sviluppa oggi per impieghi 

, diversi, che vanno dalla spe-
, rimentazione per la ricerca 

fondamentale alia produzione 
industriale. alia tecnica dei 
lanci spaziali, al calcolo di 
dati economici o sociali, at
traverso continue interazioni 
fra le esperienze compiute 
in campi apparentemente 
lontani. 

Non e dunque persuasiva 
la tesi che le condizioni ri-
chieste per un certo tipo di 
ricerca siano il contrario di 
quelle utili a un altro tipo 
di ricerca: del resto secondo 
Marshak la presunta supe
riorita •« USA nella ~t ricerca 
fondamentale earebbp piutto-
gto quantitativa che qualita-
tiva. con^isterebbe cioe nel 
grande numero di pubblica-
7-ioni* proprio quello che 
Hubbert. nell'articolo gia ri-
cordato. giudicq invece con
seguenza scientificamente ir-
rilevantp e nel complesso ne-
gativa dello stato di dipen-
denza delle univensita ameri-
cane dai contratti gover-
nath-i 

Se dunque — come lamen-
tano sia Auger sia Marshak 
— in un certo contesto eco-
nomico-sociale la ricerca fon
damentale trova sfogo in mi-
gliaia di pubblicazioni - a 
stampa piuttosto che in ap-
plicazioni tecniche adeguatc, 
questo avviene a causa del 
limiti del sistema, e non 
trova alcun compenso in al-
tri settori della ricerca. Se
condo Auger, mentre il nu
mero degli scienziati nel 
mondo dovrebbe in breve 
essere raddoppiato. quello 
dei tecnici e ingegneri do
vrebbe essere nello stesso 
temoo almeno quadruplicate 
Nell'URSS. secondo quanto 
riferisce Marshak. il numero 
dei ricercatori e oress'a poco 
lo stesso che negli Stati Uni
ti, ma si formano ogni anno 
tre volte piu ingegneri e 
cinque volte piu tecnici di-
plomati. Nell'URSS cioe la 
proporzione fra scienziati e 
tecnici e gia proesima a quel
la che Auger considera ot-
tima (in questo periodo sto~ 
rico) ai flni dello sviluppo 
globale della scienza-tecnica. 

Questo tipo di sviluppo glo
bale, che e percid anche svi
luppo delle forze produttive, 
investe dunque la societa in-
tera. ed e per questo che la, 
dove sono presenti conside-
revoli forze di ronservazione, 
sorgono le contraddizioni che 
p.bbtamo ricordato, segnata-
mente quella fra il numero 
delle pubblicazioni a stampa 
c le applicazioni concrete 
della sc ienza: ' i l motivo per 
cui la capsula di Glenn c 
Cooper 6 quella che 6, ri
spetto alia « Vostok » dei co-
smonauti sovietici, va pro
prio riccrcato in questa di-
rezione. 

. Francesco Pistota* 

scienza e tecnica 
*; 

II progetto San Marco 

II « Perro Negro » dell'ENI 

Da Perdasdefogu 
alle piattaforme 

i i 

L'attivitd del gruppo di lavoro di Roma diretto 
dal professor Broglio 

II reccnte prima lancio spe-
rimentale nel quadro del pro
getto San Marco, il quale cul-
mmera con la messa in orbi-
ta del primo satellite italiano 
ha bruscamente rlchiamato la 
attenzione del pubblico sul 
gruppo di scienziati e di tec
nici italiani al lavoro nel cam
po delle ricerche spaziali. La 
notizia e stata. in molti am-
bienti, considerata quasi co
me una ' rivelazione -, o per-
lomeno una sorpresa, tanto 
scarsa era stata fino a quel 
momento I'attenzione dedicata 
dalla stampa. dalla radio e 
dalla TV alle ricerche spa
ziali ed ai progetti condotti 
ed elaborati dal gruppo di ' 
Roma e da quello di Ftrenze, 
certo piu noti all'estero che 
non in Italia Eppure. il Cen-
tro Microonde di Firenze ha 
compiuto rilievi sistematici 
gia nel '58-'S9 sul terzo Sput
nik. inserito nella rete inter
nazionale di - tracking >, ha 
proseguito il suo lavoro du
rante i rilievi dell'Anno Geo-
flsico Internazionale. e piu 
tardi su altri satelliti sovie
tici ed americani; si pre para 
attualmente. oltre che al pro
getto San Mafco; ad inscrir-
si in altre v'operaztoni spa
ziali internazionali -. 
' Quantf> al gruppo di Roma, 

(che, come abbiamo gia avu-
to occasione di scrivcrc. fa 
capo al prof. Broglio. mentre 
quello di Firenze fa capo al 
prof. Carrara), anch'esso ha 
al suo attivo anni di lavoro. 
ed un primo interessantissimo 
gruppo di esperienze: i lanci 
dalla base sarda di Perdatde-
fogu. in Sardegna. di razzi 
destinati a emetlcre nubl di 
sodlo e di Utio tra i 90 e i 
170 chilometri di quota. 

II lavoro di questo grup
po di specialisti. che ha avu-
to. appunto. qualche scttima-
na fa. gli onori delle crona-
che. in quanto ha condotlo ad 
una prima csperienza balisti-
ca. non ha avuto. in rcalta. 
alcuna mterruztonr onde 
portare alia realizzazione, su 
un piano organizzativo. ol
tre che scientiftco-tecnico, il 
progetto San Marco 

L'idea iniziale era di ot-
tenere un missile vettorc ca-
pace di mcttere in orbita il 
satellite, dato che Vindustria 
italiana non c oggi in grado 
di costruirnc, e dl lanciarlo 
ralendoti delle installazioni 
sarde. o altre po.\te sul suolo 
nazlonale. Dovettero essere af-
frontate, su questo terreno, le 
prime difflcoltd, in quanto gli 
specialisti della NASA ame
ricana in un primo tempo 
sembrarono dispostl soltanto a 
rcalizzarc un progetto italo-
americano. e cioe a realizza-
re il programma italiano. ma 
da una bnse poifa in Ameri
ca, nella quaff un aruppo di 

italiani avrebbe affiancato 
quello americano. Fu neces-
sarla una serie di discussioni 
e di conferenze, per convin-
ccre gli americani a cedere 
un missile e a partecipare 
alia preparazione del lancio. 
ma a non assumere, nel pro
getto San Marco, un ruolo di 
protagonisti. , _ 

A questo punto, si presentb 
una difflcoltd di fondo che 
minaccld seriamente la rea
lizzazione del progetto. per di 
piu su due -front'f. gli ita
liani pensavano al poligono 
di Perdasdefogu. non essen-
done aisponibili altri sul ter-
ritorio nazionale. ma un lan
cio dalla Sardegna appariva 
assai poco opportuno, e tec-
nicamente moho difficile. La 
caratteristica essenziale del 
San Marco, ed una delle sue 
maggiori ragion d'essere. e la 
sua orbita • equafori/ilc: - un 
lancio dalla Sardegna. e cioe 
da una latitudine di ben 40 
gradi nord. per immettere un 
satellite in un'orbita pratica-
mente a latitudine zero, si 
presentava. se non impossibi-
le. molto difficile. Per di pin. 
e'era il perlcolo che gli sta-
di del missile anziche in ma
rc. andassero a cadcre su zone 
abitatc della tcrrafcrma 

Una soluzionc del tutto nuo
va e brillante si prcscnto al 
gruppo del prof. Broglio su 
un terreno che con la mi.«ili-
stlca e le ricerche spaziali 
non ha nulla a che fare: 
le ricerche petrolifcre. Un an
no fa circa, su commissione 
dell'ENI, venne messa in ma
re la Perro Negro, gigante-
sca piattaforma galleggiante 
triangolare. destinata alle tri-
vellazioni per ricerche petro-
lifere sul fondale marino Gli 
specialisti del gruppo di Ro
ma. che prese in tale occa-
sione il nome di - Centro 
Spazialc di Roma • elabura-
rono il progetto definitivo che 
prevedeva il lancio del satel
lite da una rampa di lancio 
piazzata su una piattaforma 
galleggiante molto simile alia 
Perro Negro rimorchiata ncl-
le acque cxtra-territoriali 
dell'Ocrano Indiano. in una 
zona equatoriale Si supera-
vano cosi, con una tecnica 
del tutto nuova. le difflcoltd 
legate al lancio da un poli-
aono non equatoriale e le dif-
ficolta oraanizzatlve portate 
dal sorvolo di zone abitatc 
sulle quali avrebbero potuto 
cadere parti del missile vet-
tore 

' II progetto. ormal definiti
vo, si articolo in un completo 
pronramma costruftipo e pre-
limmare, che prevedeva la 
costruzione di due plattaformc 
gallegglantl, una attrezzata 
come rampa dl lancio, I'altra 
come stazionc di controllo, 
quattro satelliti destinati u m 

al lancio finale, e tre ai land 
preliminari, e I'esecuzione di 
cinque lanci. per la progres
siva e completa messa a pun
to delle apparecchiature del 
satellite e della nuova tecni
ca di lancio. II primo di que
sti lanci e stato appunto ef
fettuato qualche settimana fa 
dal poligono di Wallops (Vir
ginia): segulranno due lanci 
balistici con partenze dall'O-
ccano Indiano. da bordo di 
una vecchia piattaforma gal
leggiante messa a disposizio-
ne dall'ENI, la messa In or
bita di un satellite (su una 
orbita non equatoriale) anco
ra da Wallops, ed inline il 
lancio definitivo. con Vimpie-
go delle due piattaforme ap-
positamente approntate e ri-
morchiatc nelle acque del-
VOceano Indiano. - ' 

II primo lancio. gia ef
fettuato, ha permesso di col-
laudare un primo prototipo 
del satellite e di familiariz-
zare un gruppo di 28 specia
listi italiani con il missile 
vettore e la tecnica del lan
cio. I successivi lanci da bor
do della piattaforma provviso-
ria avranno lo scopo di ri-
solvere i nuovi problemi pra-
tici recati da un lancio in 
marc, da una rampa galleg
giante Scguira una »prova 
generale* che portera alia 
messa in orbita del satellite. 
cd infine. il lancio vero e 
proprio In questo lancio de
finitivo. tutto il personate e 
Ir ahrezzaturc, ad esclusionc 
del missile vettore e di un 
certo numero di apparecchia
ture della base, saranno ita
liani. 

II ' Centro spazlale > ha a 
disposizione una somma com-
plessiva di quattro miliardi e 
mezzo, che appare straordina-
riamenle modesta se si pen-
sa che i{ San Marco, seppu-
re oggi ci appare • piccolo -, 
e grande circa quanto il pri
mo-Sputnik che fu lanciato 
meno di sei anni fa lasciando 
il mondo attonito. e porta a 
bordo apparecchiature di un 
peso superiore di quelle dello 
Scorer-Atlas, il primo satel
lite americano pesante. messo 

• in orbita nel dicembre del '58 
e cioe quattro anni e mezzo 
fa. < • 

Vale, anche nel caso del 
San Marco, quanto mi dlceva 
scherzosamente, in occasione 
di un Congresso di Fisica Nu-
clcare. uno specialista ameri
cano le sempre • » sportiva-
mente ». come tenne a farmi 
notare). e cioc che un aruppo 
di cinque specialist! italiani, 
con una spesa di un milionc. 
rlcsce ad ottrnerc gli stessi 
risultati sclenfi/jci di un grup
po di ventl americani con una 
sprsa dl trenta o quaranta 
mllionl. 

Giorgio Bncchi 

- r ( 

il medico 

l a tecnica 
del In i i i 

dalla cucina 
alia clinica 

// sangue per le trasfusioni pub 

ora essere conservato indefini-
tamente 

Si incominciano a vedcre 
anche da noi certi tipi di ali
ment! conservati che in Ame
rica sono entrati da alcuni 
anni nell'uso quotidinno Si 
tratta di pastl gia preparati 
che. invece di essere sotto-
posti ai solitl procedimenti 
conservativi o all'nggiunta di 
speciali sostanze. appena usci-
ti dalle mani del cuoco ven-
gono introdotti in un ronge-
latore rapido a 25 o piu sradi 
sotto zero e poi chiusi in un 
involucro ermetico di carton-
rino e stagnola 

Al momento dell'uso la plo-
tanza cosi trattata va messa 
in forno per una diocina di 
minuti. dopo di che riacquista 
il suo aspetto natur.tle al 
punto che un pasto preparato 
da mesi" presenta colore, sa-
pore, consistenza. aroma come 
se fosse stato preparato pro
prio allora Per la conserva-
zione di questi prodotti. che 
si indicano col uome di « qur-
gelati». occorrono pero. al 
posto dei normal! fngoriferi 
domestic!, apparecchi analo-
ghi ma capaci di arrivare a 
temperature molto piu basse 

Dopo i briuVniii risultati 
che questa nuova tecnica 
sembra aver fornito nel cam
po alimentare si e pensato di 
applicarla in biologia. clove e 
frequentemente necessario a 
scopo di studio conservare 
per lungo tempo dei tessuti 
o dejjli organi. o anche delle 
culture di cellule o culture 
di germi, il che oggi si fa 
con mezzi chimici che fissano 
le strutture ma in una certa 
misura pure le alterano 

Occorre ricordare a cjuesto 
proposito che il freddo agisce 
rallentando i processi biologi-
ci. e giova infatti ad impedire 
l'alterazione dei cibi non per
che distrugsa i germi che 
potrebbero attaccarli nia per
che ne Umita lo sviluppo e In 
riproduzione Per distruggere 
i germi occorrono tempera
ture elevate (di cento gradi 
e piii) mentre per attenuarne 
Tefficienza fino a un livello 
non nocivo servono le tempe
rature basse intorno alio zero. 

E' facilmente comprensibi-
le d'altronde che piu si fa 
scendere la temperatura e 
piii i processi biolo^ici si 
affievoliscono. vale a dire che 
la flora batterica abituale in 
tal modo viene sempre mag-
giormente intontita. e che 
pertanto se i comuni frigori-
feri ci consentono di conser
vare gli alimenti per due o 
tre giornl, la tecnica dei sur-
gelati con le sue temperature 
molto inferiori alio zero per-
mette di tenerli integrl per 
mesi e per anni 

// sangue 
su misura 

Ora siccome in biologia e 
proprio cio quello che occor
re. la possibility di lunghe e 
Lunghissime conservazioni. si 
e provato a far ricorso a tem
perature molto piu basse di 
quelle messe in atto per i 
surgelati. avvicinando?i addi-
rittura alio zero assoluto (che 
e —273"). E si e oramai ac-
certato che in simili condi
zioni i processi vi*ali si arre-
stano. per lo meno in appa-
renza. continuando forse ad 
un grado minimo non percot-
tibile: comunque si tnt ta di 
un arresto non definitivo poi-
che riportando i tessuti a 
temperatura amblentale essi • 
riprendono le loro funzior.i 
vitali. cioe ritornano a vivere 

Avendo accennato alie mo-
difiche prodotte dai mezzi di 
fissazione chinvci usati finora 
sara bene awert ire che anche 
il freddo eccessivo pud pro-
vocare dei danni: cio r.wienc 
perche il raffredd imento 
spinto determina la crUtalliz-
zazione dell'acqua co.itenuta 
nei tessuti. e sono i cnstalli 
cosi formatisi che alterano le 
strutture. ma il 'lanno puo 
evitarsi se si procede ad un 
raffreddamento ultrarapido. 
dato che 1'intensita del pro
cesso di cristallizzazionc e in-
versamente proporz>->naic alia 
velocita del conselTnento* se 

aucsto b istantaneo. .nvece 
ella formazione di cnstalli 

si ha una vitrificazionc degli 
umori non nociva. 

Oltre pero rhe in blologia 
il proced.mento dei surgelati 
prospetta la possibility di 
preziose applicazioni anche 
nella medians vera e propria. 
sopratutto per la soluzione di 
problemi terapeutici che sono 
di vastissimo intercsse A par
te i tentativi in corso di 
agire sul cancro con queste 
nuove tecniche, tentittvi sui 
cui risultati non e ancora pos
s i b l e dare alcuna anticipazio-
ne. uno sfruttamento del 
metodo che appare gia rea-
lizzabile in pratica con enor
me Miccesso e quello per la 
conservazione del sangue, 
portato rapidaimntc alia tem
peratura dell'azoto liquido 

(— 19fi") e conservi'to poi in
torno ai novanta grad: 60tto 
zero 
' I vantaggi registrati' nelle 

• numerose migliaia di trasfu-
. sioni eseguite fino ad O'-Jgi col 

sangue cosi conservato sono 
•' parccchi. Primo La facolta 

di aggiungervi o togliorvi al-
cune sostanze. cioe di correg-
jjerlo secondo le esisjenze del 
particolare caso morboso adat-
tandolo cosi al tipo di pazien-
te: in altre parole la possi
bility di usare un sangue fat
to su misura. il che non si 
puo fare o non si pub fare 
impunemente con le raccol-
te tradizionail 

Avere 
«sangue freddon 

Secondo vantaggio e la ml-
gliore tolleranza che e stata 
dimostrata da tutti i soggetti 
verso questo tipo di sangue. < 
che naturalmente prima della 
trasfusione viene sgelato. cioe 
portato alia temperatura adat-
ta. e che sembra non dare 
mai alcun incid^nte come in
vece puo accadere con le co
muni trasfusioni. non epatiti. 
non febbre. non orticarie non 

' emorragie. ne altro di spia-
* cevole Terzo van!?g<jio. nien-

te affatto trascurabile. e La 
rapidita ron cui si puo fare 
la trasfusione- mentre abituai-

' mente si richiedono delle ore 
il nuovo tipo di sangue puo 
essere trasfuso in pochi mi
nuti senza il minimo mei-
dente 

Anche aLTattivo e da regi-
strare un'altra possibilita. 
quella di disporre in ogni 
caso di ouni gruppo snngui-
gno. anche dei piii rarl e dif-
ficilmente reperibili per i 
quali in situazioni di rmer-
genza si sogLiono lanci^re ap-
pelh radio Infatti ocgi come 
oggi voler conservare del 
sangue di gruppo raro non 

• serve a niente. perche dopo 
poco tempo quel s.ingue dl-
viene inutilizzabile ed e solo 
da buttar via 

Con cio si e implic.tnmenle 
accennato al vantaggio piii 
vistoso. quello economico. Col 
sistema ancora in uso vi e 
nelle emoteche un grande 
sprcco di sangue dovuto alia 
scadenza. la quale Interviene 
gia dopo tre settimnne dal 
prelievo: per questo solo mo
tivo si e calcolato che negli 
Stati Uniti vadano perduti 
ogni anno piii di 300 000 litri 
di sangue Ecco perche, come 
dicevamo. non avrebbe alcun 
senso voler tenere in emote-
ca un sangue di gruppo non 
comune: dopo meno di un 
mese non servirebbe piu 

E infine un ultimo vantag
gio- la possibility di riccolte 
individuals cioe il fatto che 
ognuno di noi puo fani pre-
levare una certa qunntita di ' 
sangue da tenere a propria 
disposizione facendola conser
vare per se nel caso che ad-
bia a servirgb in una qual-
siasi eventualita Cio \ a l e in 
ispecie per chi debba sotto-
porsi a intervento chirurgieo 
e puo aver bisoano di trasfu
sioni con grande probibilita: 
e chiaro che in tal caso 11 
proprio sangue e ;I piu adatto 
ed offre sotto tutti gli aspetti 
biologici le miggiori garan-

- zie. E cosi se la cosa prende 
piede in av\enire s.iremo in 
molti a vantarci di avere san
gue freddo 

Gaetano Lfsi 

I pericoli 
della 

counterfforce 
. i 

- In tutte le f o n e annate per 
le quali si df«pone di -tatistiche 
— si apprende da una iettcra al 
Bulletin of Atom'c Scientists — 
il tasso annuo di r:c»>\cro in 
ospedale per maltttie mentall e 
il 3 per mille Nolle forze ar-
mate amencane e.-vimi ponodici 
pongono in evidenzi nolt i di 
questi casi prima che possano 
far danno. ma l'Av'azionc am-
mette pubblicamente ch«» e *"im-
possibile prevenire ogni atto di-
struttivo non autonzza'o'* Tali 
atti includono evidentemente la 
esplosione di un'armi nucleare 
da parte di uno squIlibr.tlo nei 
ranghi delle squadre di ripara-
zione o in un sommergibile o 
base acrea Una espiosionc nu
cleare non aiitoriiii'.a non da-
rebbe necessanamonte il via a 
una guerra nucleare. ma la p r ^ 
bnbilita che essa ^pimjerebbe 1 
comandi a scatenaro un attacoo 
b massima, nel quidro di una 
politica di counterjorce. uhc pre-
mia chl porta il primo 
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