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Progress! 
degli 
studi 
sul 
cervello 
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I centri funzionali in un emisfero cerebrate: 1) dita del 
piede; 2) plede; 3) gamba; 4) coscia; 5) addome; 6) tronco; 
7) dorso; 8) tpalla; 9) bracclo; 10) avambracclo; 11) polio; 
12) dlta della mano; 13) testa; 14) palpebre; 15) guancia; 
16) bocca; 17) labbra; 18) testa e occhi; 19) lingua; 20) area 
motrice del llnguaggio; 21) 22) area udltiva del linguaggio; 
23) area vislva del linguaggio; 24) visione. 

Le funzioni intelleltuali 
risuffano piuttosto dalla 
attivita, compf essi va del 
cervello che da una par-
ficofare localizzazione 

La sede dell'intelligenza 

scienza e tecnica 
/ , 

<, <• • 

Secondo osservazioni dell'astronomo sovietico Kozyrev 

^BBCUHIO T&BI$\\ 

'. Quando gli uomini co-
minciarono a chiedersl 
quale parte del loro cor
po fosse responsabile dcl-
le attivita psichiche non 
fu subito' evidente Vim-
portanza del cervello: co-
si Aristotile penso chc 
I'anima risicdesse nel cuo-
rc, ove spesso si risentono 
fisicamente le emozioni e 
che, per le connessionl 
contratte col resto dell'or-
ganismo attraverso artcric 
e vene, poteva apparire 
come il ccntro di raccolta 
e di trasmissionc di tutti 
gli stimoli. Quando anche 
pero fu evidente che que-
sta funziotie spettava al 
cervello, riniase per molto 
tempo oscuro quale delle 
sue molteplici strutture 

H fosse deputata alio svolgi-
(mento di quelle attivita, 
; che qualificano Vuomo co

me un animate pensante; 
finche questo problema, tl-
picamente pstcofisiologtco, 

"'fu affrontato con prcoccu-
pazioni e mentalitd filoso-
fico-metafisiche, non si 

. usci dalle ipotesi janta-
s siose: si cercava cioe ove 

• avesse sede I'anima e Car-
tcsto ad escmpio indico 
nelVepifisi, una ghiandolet-

*ta situata nclla profondita 
dell'encefalo, il luogo ove 

X lo spirito cntra in conncs-
" stone con il soma. 

5 miliardi 
di cellule 

Ora, non vi e nulla che . 
'rla scienza possa verificare 

e sperimentare, che corrl-
• sponda al concetto di ani-
1 ma, e su questa strada 
( quindi nessun progresso e 
possibile. Si tratta piutto
sto di individuate le strut-

' ture che sostengono fun-
' zioni quali la memorlu, 
x I'attenzione, il linguaggio, 

la discriminazione percet-
tiva, e c c , e anche di chie-

- dersi se certe zone cere-
•* brali piit che altre siano 
' impegnate nell'elaborazto-

»e di tutti i dati mnestici e 
percettivi, che costituisce 

f la premessa del ragiona-
mento. 

Non vi e oggi alcun dub-
\ bio che dobbiamo vedere 
. nelle due formazloni sim-
• metriche, che costituisco-

no la porzione superficia-
• le del cervello — gli emt-
' sferi — la zona, per cosl 

dire, piii nobile di quest'or-
' gano: salcndo nella scata 

zoologica gli emisferi au-
' mentano infatti proporzto-
'. nalmente di volume e rag-

giungono nell'uomo il mas-
simo sviluppo, per una area 

. complessiva di 2.350 cm.2 

J La superficie degli emisfe
ri e, per una profonditd di 

• 2.5 mm. (la cosidetta so-
stanza grigia), occupata da 

i cellule nervose il cui nu-
J

f mero e stato calcolato in 
. circa 5 miliardi, Se si tie-

ne presentc che ogni cel-
lula pud stabilire collega-

- menti con circa altre quat-
; tromila, si aura una idea 
; approssimativa della com-

plessitd di ropporti e quin
di della ricchezza di scam-

v bio di messaggi possibili 
>• fra le diverse unitd del

la macchina cerebrate. 
I due emisferi sono ad 

una ossercazione macro-
scopica uguali e pud quin
di sorgcrc spontanea la do-
manda pcrche essi siano 
due: la risposta e che ognu-
no comanda strettamente la 
meta opposta del corpo: se 
io sollcco il braccio destro, 
se avverto che sulla gam
ba destra si e posato un 
insetto, se vedo compari-
re un oggetto nella meta ' 
destra dello spazio. scm-
pre i corrispondenti im-
pulsi nervosi saranno lo-
calizzati nell'cmisfero di 
sinistra; e viccversa. Anzl 
gid da tempo conosciamo 
con csattezza quali zone di 
ogni emisfero hanno una 
funzione di iniziare i mo-
vimenti, quali di ricccere 
le sensazioni tattili, acu-
stiche, visive, olfattive, 
ecc, abbiamo cioe una . 
mappa prccisa della loca-
Hzzazione corticate delle v 
funzioni di moto e di senso. 

Quando si ~ dia uno 
sguardo ad una di qucste 
mappc, ci si accorgcrd pc
ro chc diverse zone rcsta-
no, come si usa dire, mu
te, non sembrano cioe svol-
gere una funzione prccisa. 
Orbene sono prccisamente 
9»se, quelle cui e stata at-
trtbuita una preminente at

tivita psichica: infatti men-
tre le parti, di cui si d det-
to prima, sono essenzial-
mente arce di proiezione, 
aree cioe cui giungono, o 
da cui si dipartono fibre 
ncrvosc chc collegano la 
corteccia con le diverse re-
qioni corporec, quelle mu
te sono aree di associazio-
ne, le cui fibre si mettono 
in connessione solo con al
tre zone della corteccia. E' 
quindi logico pensare che 
esse costituiscano punti dl 
elaborazione e di integru-
zionc dci messaggi, provc-
nienti dalle aree di proie
zione, i quali pcrdono qui 
la loro limttatezza senso-
riale ed acquistano carut-
tcri piit astrntti, tali da 
poter cssere uttlizzati nel 
pensiero. 

L'attivitd razioctnante K 
pero essenztalmcnte con-
dizionata nell'uomo dalla 
presenza di uno strumen-
to di comunicazione, che 
egli solo possiede fra tutti 
gli animali e la cui com-
parsa nell'evoluztone zoo
logica detcrmina un vera 
salto qualitativo: il hn-
guaggio. Esso non solo pei-
mette un continuo scam bio 
di informazioni con i no-
stri simili, non solo assi-
cura la conservazione alle 
generaziom successive di 
tutto il patrimonio di no-
zioni di cui sono • venute 
in possesso le generazioni 
precedenti e permette cosl 
il costituirsi della cultura 
e della civiltd, ma sopra-
tutto e il mezzo con il 
quale possiamo agevolmen-
te passare da esperienze 
frammentarie al pensiero 
astratto. ' ' , 

Ora il linguaggio ha una 
sua precisa localizzazione 
nel cervello, a livello del-
V emisfero di sinistra, in 
una zona che comprende 
parte dei lobi temporale, 
parietale e frontale. Dal 
punto di vista dl questa 
funzione cost importante 
Vemisfero . di sinistra - si 
rivela percio preminente 
rispetto a quello di destra, 
tanto da meritare la qua
li fica di emisfero dominan-
te. Ma vi e un'altra ragto-
ne per cui esso sembra ge-
rarchicamente superiore cd 
e che, come si ricorderd, 
regola l'attivitd delta metd 
destra del corpo e, come 
tutti sanno, la grande mag-
gioranza degli uomini mo-
stra una maggior destrezza 
motoria con gli arti di de
stra. ' 

Anche questa e una pe-
culiaritd che Vuomo non 
condivide con alcun altro 
animate, e se si pone men-
te al fatto che la mano e 
uno strumento di grandis-
slma efficienza e duttilitd, 
che ha contribulto sensi-
bilmentc ad assicttrare il 
prcdominio dell'uomo sul
la natura, si comprenderd 
come gli studiosi si siano 
sentiti giustificati a consl-
derare Vemisfero di sini
stra come « maggiore > ri
spetto a > quello di destra 
giudicato * minore *. 

Mancini 
al50% 

Nat uralmente viene 
spontaneo di chiedersi qua
le sia il rapporto fra pre-
ferenza manuale e localiz
zazione del linguaggio nci 
mancini: Vemisfero destru 
diventa in essi « maggiore > 
a tutti gli effetti? Questo e 
quanta si ritenne per mol
to tempo, ma studi rccen-
ti han dimostrato che le 
cose sono piu complesse. 
Anzitutto raramente un 
mancino e tale a tutti gli 
effetti; spesso -individui 
che scricono con la sini
stra si fanno la barba o 
giocano a tennis o maneg-
gianc strumenti di preci-
sione con la destra, essi 
cioe hanno una preferenza 
per la mano sinistra mc-
no assoluta di quanto it 
90% degli uomini non ab-
bia per la destra. E anche 
la localizzazione a destra 
del linguaggio <* meno net-
ta: mentre praticamente in 
tutti i destrimani Vemisfe
ro che parla c il sinistro, 
il destro ha questa funzio
ne in non piu del 50. 60% 
dci mancini. 

Jj problema delta domi-
nanza non c limitato allc 
parola cd alia destrezza 
manuale: la patologia — 
chc e in questo campo la 
sorgente principale delle 

nostre informazioni — ha 
da tempo dimostrato chc 
lesioni di certe aree di as-
sociazione dell'emisfero si
nistro, e solo di questo 
emisfero, provocano nci 
malati disturbi pcculiari, 
quali difficoltd di calcolo. 
incapacita a distingucre il 
Utto destro da quello sini
stro, dimenticanze sul mo-
do con cui eseguono i ge-
sti, mancato riconosclmen-
to del significato dei disc-
gni, ecc. 

I lobi 
frontali 

E Vemisfero destro? De-
ve -proprio adattarsi ad un 
ruolo subordinato? Questo 
era quanto si pensava, ma 
in questi uttimi anni stia-
mo assistendo a una sua ri-
valutazione, dato che esso 
sembra avere un ruolo 
preminente nell' espleta-
mento di alcune funzioni 
percettiver L'analisi visi-
va dei rapporti in cui le 
cose si pongono fra di loro 
itcllo spazio e forse lo stes-
so orientamento topografi-
co sarebbero funzioni in 
cui intervengono in modo 
dpminante i lobi posterio
ri dell'emisfero destro e 
in clinica si osserva solo 
per lesioni occipitali der 
stre la comparsa di un di-
sturbo curioso: I'incapaci-
td a riconoscere fisionomie 
per Vaddietro « ben note. 
Questi malati non solo non 
riconoscono piu i famiglia-
ri, ma neppure se stessi, 
quando si vedono in foto-
grafia, o anche in uno spec-
chio. 

Una ipotesi avanzata re-
centemente e che Vemisfe
ro destro abbia in gene-
rale maggiori capacitd di 
identificazione percettiva, 
mentre a quello sinistro 
spettano le funzioni in cui 
direttamente, o indiretta-
mente interviene il lin
guaggio. 

I problcmi di localizza
zione di cui abbiamo sin 
qui parlato riguardano fun
zioni relativamente sem-
plici o, anche se comples
se, come nel caso del lin-
guaggio, non identificabili 
direttamente con Vintelli-
genza. Per quanto riguar-
da quesfultima le cose so
no assai piu oscure, anche 
perche sul piano scientifi-
co e difficile definire cosa 
si intenda per intelligenza 
e secondo quali criteri la 
si debba valutare. Per mol-
ti anni godette credito la 
teoria. ancora oggi condi-
visa da alcuni ricercatori, 
che le abilitd mcntali su-
pcriori — come il saper 
programmare a lungo ter-
mine ed il saper sviluppa-
re un ragionamento in ter
mini astratti — fossero 
opera principalmente dei 
lobi frontali. che nella lo
ro porzione anteriore sono 
tipiche zone mute. 

In realtd studi molto acr 
curati condotti dagli ame-
ricani sui feriti delta se-
conda guerra mondiale non 
sono riusciti a dimostrate 
che una lesione frontale ab
bia conseguenze piu gravi 
still'efficienza mentale ri
spetto a lesioni situate in 
altre parti del cervello; se 
anzi si deve parlare di una 
zona privilegiata, questa 
va piuttosto localizzata 
nella regione temporo-pa-
rietale di sinistra, la stessa 
ore si trovano i substrati 
anatomici del linguaggio. 
Per traumi situati qui si 
osserva un decadimento 
psichico, anche in assenza 
di disturbi della parola. 
Ma in tinea generate va
le per Vintelligenza la co
sidetta legge dell'azione di 
massa formulata dal fisio-
logd Lashley a proposito 
di esperienze sul compor-
tamento dei topini dopo 
ablazione di tessuto cere
brate: il deficit di intelli
genza non dipende tanto 
daUa sede del territorio 
emisfcrico leso, quanto dal
la sua estenslone. 

Un esempio palmare e 
dato dalle operazioni pro-
ticate ncgli epilettici per 
csttrpare il focolaio con-
vulsivante: I'asportazione 
parziate di un lobo tempo-
rale e relativamente ben 
sopportata, ma net casi 
(fortunatamente rarissimi) 
nci quail, per raglonl pa-
tologichc, cntrambi i lobi 
furono • tolti, si assistelte 
ad una perdita gravissima 

di tutte le funzioni men-
tali sino all'anmentamento 
della vita psichica del pa-
zientc; osservazioni simtli 
vennero fatte a proposito 
dei lobi frontali. Sembra 
legittimo concludere che 
Vintelligenza, intcsa come 
capacitd di sfruttare 1'cspe-
rienza per domtnare me-
glio la realtd, rtchicde Ven-
trata in azione del maggior 
numero possibile di scam-
bi neuronlci (il neurone e 
la cellula nervosa), tn un 
gioco coordinato fra zone 
di proiezione, che ricevo-
no i messaggi dal mondo 
esterno, e zone di assocta-
zione, che li rielaborano e 
U pongono in connessione 
fra loro. -

Essa e quindi appannng-
gio dell'intiera superficie 
emisjerica e non stretta
mente localizzabile in un 
lobo piuttosto che un al
tro; per- costruire pero, c"-
si come per rivelarsi. Vin
telligenza dipende dall'ef-
ficicnza di strumenti di co
municazione con Vesterno 
e di conservazione del-
Vesperienza acquisita: le 
funzioni percettlve, la me-
moria c, primo fra tutti, 
il linguaggio. Essi si han
no una localizzazione pre
cisa c la loro lesione com-
promette inevitabilmente 
anche il pensiero: Vuomo 
privo della capacitd di tra-
durre le sue idee in paro
le sard, ad escmpio, tmpe-
dito nella possibilitd di 
sviluppare un ragionamen
to in termini astrattt. \ 

Molti sono ancora i pun
ti oscuri nella comprensio-
ne dei meccanismi che so
stengono le attivita menta-
li e la difficoltd principale 
resta sempre il modo co
me un imputso elettrico 
trasmesso attraverso una 
fitira nervosa si trasmetta, 
giunto in corteccia, in un 
contenuto di coscienza. Pu
re le indagini che faticosa-
mente ci aiutano a chiari-
re i compiti rispettivi del
le diverse zone cerebrali 

costituiscono una modesta, 
ma solida base per rtcon-
durre alcuni dci problcmi 
della vita jjslchtca nell'ani-
bito della indagine scien-
11 fica. 

e. d. 

Terra . . 

Luna . . 

Mercuric . 

Dlametro 
(In km.) 

12.757 

3.476 

5.140 

Gravlta ri
spetto alia 

Terra 

1 

0,166 

0#37 

Temperatu-
ra media 
della faccla 
illumlnata 

22° c. 

100° c. 

340° c. 

Atmosfera 
di idrogeno 

intorno 
a Mercurio ? 

i V * 

Complesse relazioni fra la ve-
locitd delle molecole dei gas 

la temperatura e la gravitd 

Ultrasonico 
in costruzione 

II prototipo del • Concord », II primo aviogetto commerciale ultrasonico, in costruzione 
nelle officine della « British Aircraft Corporation > a Filton. La ditta inglese e asso-
ciata, per I'attuazione del •> Concord », 'con la francese « Sud Aviation » produttrice del 
«Caravelle». II nuovo aereo dovra compiere vol! transatlantic! alia velocity media di 
Mach 2,2, cioe oltre 2.500 chllometri-ora. 

Fino a qualche tempo fa 
gli astronomi ritenevano 
che Mercurio, il piu pic
colo pianeta noto del siste-
ma solare, fosse privo di 
stmosfora: questa informa-
zione si trova su tutti i 
testi di astronomia del si-
stema solare, ed e inter-
pretata alia luce di ben 
note leggi della fisica. 

Recentemente l'astrono-
mo sovietico N. 1 A. Ko
zyrev, d e 11'Osservatorio 
astrofisico di Crimea ha 
annunciate di aver indivi-
riuato la presenza di una 
tenue atmosfera di idro
geno. Vediamo di richia-
mare qualche nozione ab-
bastanza comune per ren-
derci conto del significato 
di questa notizia. 

E' noto che i gas hanno * 
la proprieta di occupare 
complPtamente il volume a 
loro disposizione; cosi, se 
dilatiamo un recipiente il 
gas in esso contenuto si 
espande in breve ' tempo 
assumendo una densita mi- .-
nore della precedente e 
uniforme in tutto il reci
piente. Possiamo doman-
darci come mai Patmosfe-
ra terrestre non si espanda 
nello spazio cosmico che . 
circonda il nostro pianeta, ' 
abbandonandolo e togljen-;-
do di conseguenza dghl 
possibility di vita. 

II fatto e che la tenden-1 

7a dell'aria ad espandersi' 
p controbilanciata dalla 
forza' gravitazionale; l'aria 
e attratta verso i l e e n t r o 
della Terra dallo stesso ti-
po di forza che accelera 
verso il suolo una moneta 
che ci sfugga di mano. Le 
molecole di azoto e ossi-
geno che compongono l'at-
mosfera per sfuggire do-

La Mostra degli Elettrodomestici a Milano 

Avremo la lavatrice a ultrasuoni? 
Come si svolge la produzione commerciale di macchine per lavare e di frigoriferi 

' L'Undicesima Mostra degli 
Elettrodomestici, esposta a 
Milano ' nei padiglioni della " 
Fiera Campionana, presen- v 
tando nella forma migliore 
praticamente tutto ci6 che 
l'industria offre *in questo 
campo, ha permesso dl fare 
una serie di comparazioni e 
di apprezzatnenti tecnici, di 
valutare i progressi e il li
vello raggiunto dai diversi 
apparecchi e dalle varie 
macchine. 

Sotto questo - aspetto, la 
macchina oggi piu interes-
sante appare indubbiamente 
la lavatrice, che sta awian-
dosi verso la produzione in 
grande serie, ha subito negli 
ultimi dieci anni un'evoluzio-
ne costruttiva sostanziale, e 
presenta ancor oggi. in va
rie sue parti, diverse solu-
zioni. La sua caratteristica 
piu appariscente e la pre
senza (o meno) dell'obld 
frontale, il quale permette 
di > vedere l'agitarsi della 
biancheria in fase di lava-
tura. 

II motivo della diflusione 
del rotondo cristallo traspa-
rente e pero piu psicologico 
che tecnico: la visione della 
biancheria in »novimento ha 
infatti un'utilita pratica re-
lativa, in quanto non per
mette di apprezzare lo stato 
di lavaggio delta biancheria. 
ne la regola rita del funzio-
namento della macchina. Per 
contro. costringe a suppor-
tare il tamburo da un lato 
solo e introduce un sistema 
a tenuta con relative guar-
nizioni, abbastanza delicato. 

Vari costruttori preferisco-
no la soluzione con tamburo 
orizzontale chiuso, a due sup
port. oppure rimangono fe-
deli alia soluzione a due poz-
zetti, l'uno per lavare e l'al-
tro pet centrifugare la bian
cheria. Quesfultima soluzio
ne, gia in uso da vari anni, 
permette di operare la cen-
trifugazione con cestello ver-
ticale in condizioni ottime, 
ed evita le guamizioni di te
nuta del cestello di lavag
gio, pure verticalc e sempre 
fisso nella stessa posizionc. 
A pari ingombro, pero, la 
capacita della macchina ri-
sulta assai inferior* a quella 

di una macchina a tamburo 
unico. 

La lavatrice, negli ultimi 
dieci anni, fatto abbastanza 
inconsueto nel campo degli 
elettrodomestici, si e evoluta ,-
verso soluzioni molto piu 
complesse, ha superato i tipi 
economici di ingombro ri-
dotto, ed ha perfezionato i 
tipi piu grandi. e quindi piu 
costosi, pur ottenendo un'af- -
fermazione di massa proprio 
con i tipi piu evoluti e non . 
certo piu economici. Una de- -
cina d'anni fa, esistevano ^ 
numerosi tipi privi di agita- • 
tori, a semplice flusso d'ac- ~ 
qua, oppure muniti di tam
buro verticale oscillante o 
di agitatori ma non capaci . 
di centrifugare. L'acqua di 
lavaggio veniva caricata con "• 
mezzi normali e scaricata 
dopo un tempo stabilito di • 
volta in volta da chi se ne 
serviva. Oggi la lavatrice si 
presenta come una macchina ^ 
complessa e fortemente au-
tomatizzata. capace di esc-
guire una serie di operazioni 
(prelavaggio. lavaggio. sciac- ' 
quatura. centrifugazione. es-
siccazione) con tempi prede-
terminati, acque di lavaggio 
a temperatura controllata ed 
arresto automaticn finale. 

Per ottenere tutto questo 
sono necessarie, oltre alia 
struttura esterna e il cestel
lo, uno o due motori. una 
pompa. una serie di rinvii, 
trasmissioni, collegamenti 
meccanici. un sistema pro-
grammatore con tanto di oro-
logeria e servomeccanismi 
elettromeccanici, un sistema » 
di riscaldamento controllato, 
sospensioni elastiche. am-' 
mortizzatori, tenute stagne. 

Sia gli organi elettrici sia 
quell i meccanici debbono 
funzionare nelle immediate 
vicinanze di una notevole 
massa di acqua calda. re-
sa chimicamente aggressiva 
dalla presenza di detersivi 
attivissimi. c capace quindi 
in conseguen?a di perdite 
modeste, di mettcrli fuori 
usn in breve tempo. 

Per questo. la costruzione , 
di una modcrna lavatrice ri-
chtede una progettazione ac-
curatissima. una altrcttanto 
curata costruzione, l'impiefo 

di materiali scelti e un con-
trollo strettissimo delle ver-
niciature, delle smaltature e 
degli altri trattamenti di fini-
tura. 

Soltanto cosl la lavatrice 
d'oggi pud affrontare il mer-
cato, che non s'accontenta 
piu di una macchina alia buo-
na, ma esige un complesso 
molto efficiente e quasi com-
pletamente automatico, tale 
cioe da non richiedere la 
benche minima sorveglianza 
durante il funzionamento e 
capace di operare (alberghi, 
collettivita. lavanderie pub-
bliche) tutti i giomi e per 
parecchie ore al giorno. 

Non sembra prevedibile. 
{>er i prossimi anni, un'evo-

uzione sostanziale della la
vatrice, a parte il prevalere 
dell'una o dell'altra soluzione 
oggi adottata. un miglio-
ramento nel funzionamento 
e nella durata e l'introdu-
zione di material! migliori 
fvemici. smalti, resinc. le-
ghe leggere. acciai). E' pos
sibile che l'aumento della 
produzione delle lavatrici, 
che oggi in Italia ha larga-
mente superato le centomila 
unita all'anno. sia accompa-
gnato da una diminuzione dci 
loro prezzi, non pero tale 
da allinearli con quelli dei 
frigoriferi o delle cucine. i 
quali risultano di costruzione 
molto piu semplice. 

E' anche possibile che tra 
alcuni anni siano messe a 
punto lavatrici a ultrasuoni. 
capaci cioe di generare al-
rinterno del tamburo vibra-
zioni con frequenze superior! 
ai ventimila periodi a] se
condo. e tali da distaccare 
per via meccanica le parti-
celle di sudiciume che ade-
riscono ai tcssuti. Gli ultra
suoni. pero, non sono facili 
da maneggiare, sono peri-
colosi per le strutture mec-
caniche di qualunque genere 
e possnno essere anche dan-
no«i alle persone, per cui e 
difficile, su questo punto. fa
re dflle previsioni. 

I frigoriferi prcsentann un 
quadro assai diver so dalle 
lavatrici. una situazione no-
tevolmente .stabilizzata. sul 
piano tecnico, anche se ma-
icherata da una vera fanta-

smagoria di forme, dimen-
sioni, aspetti interni ed ester-
ni. Non si costruiscono oggi, 
in Italia, piu di tre o quattro 
tipi di gruppi, e con questi 
vengono equipaggiati i nu-
triti assortimenti - delle nu-
merose case. La costruzione 
dei gruppi (moto-compres-
sore-silenziatore entro custo-
dia sigillata) e appannaggio 
di pochi complessi industrial! 
che lavorano su grandissima 
serie ,con la massima stan-
dardizzazione dei tipi e dei 
components e quindi a basso 
costo. Anche se un gruppo 
frigorifero e abbastanza com* 
plicato, e contiene un nu
mero notevole di organi mec
canici ed elettrici, il proble
ma della sua progettazione 
e produzione, ormai alio stu
dio da anni, ha portato a 
soluzioni costruttive efficienti 
ed economiche che sembra
no doversi mantenere tali e 
quaii, o con variazioni di 
poco conto, per parecchi 
anni. 

Gli armadi frigoriferi, in-
vece. presentano soluzioni 
costruttive diverse, sia per 
quanto concerne la disposi
zione interna, e cioe la sud-
divisione dello spazio utile 
mediante piani, cassetti. con-
tenitori ed alloggiamenti, sia 
per quanto concerne la pro
gettazione e la costruzione 
della parte estema, in la-
miera verniciata, la costru
zione della parte interna di 
sostegno, la giunzione tra le 
due. e la struttura dell'inter-
capedinc isolantc. 

Di solito, la fabbrica di 
frigoriferi propriamente det-
ta acquista presso un altro 
complesso I « gruppi ». gh 
scambiatori di calorc interni 
ed esterni, il termostato, 
mentre costruiscc la parte 
in lamiera, c prowede al 
montaggio del complesso. 
Oggi. queste fabbriche, as
sai piu numerose di quelle 
che producono i gruppi. sono 
attrezzate per una produzio
ne in grande serie. e ricor-
dano in molti aspetti tccno-
logici ed organizzativl, I re-
parti delle fabbriche dl au-
tomobili che ne producono 
le carrozzerie. Domina in
fatti la lavorazione della !a-

miere (tranciatura. - stam-
paggio, saldatura, decapag-
gio, veiniciatura, smaltatu-
ra) cui segue un lavnro di 
montaggio, messa a punto 
e finitura di componenti di
versi. 

Agli effetti tecnici, quindi, 
il frigorifero presenta oggi 
un gruppo ormai tecnica-
mente e costruttivamente 
convenzionale, inserito in un 
armadio che pud mutare for
ma, aspetto, disposizione in
terna, ma che, nelle strut
ture fondamentall, e anche 
esso ormai tipizzato. Rimane 
da vedere il tipo del mate-
riale impiegato, specialmen-
te per l'interno, la bonta del
le lavorazioni e delle fini-
ture, da cui dipendera la 
durata deH'apparecchio. II 
suo buon funzionamento. in-
vece. e ormai un fattore ac-
quisito, rigorosamente con
trollato con prove di tipo. 
ormai anch'esse entratc nel
la pra^si industriale e com
merciale. . 

Quanto agli altri elettro
domestici che abbiamo po-
tuto vedere. comparare ed 
esaminare. ci sono meno co
se da dire. La funzionalita 
dei lavastoviglie non appare 
ancora tale da renderli di 
larga diffusione, salvo nel 
ristoranti o nel collegi: lo 
stesso dicasi per i grossi 
motori da cucina. mentre I 
Diccoli. funzionanti da frul-
lino, macinino. tritacame ec-
cetera sono arcinot; da anni: 
qualche forma nuova. 1'in-
troduzione di ulteriori parti 
in plastica anziche in me-
tallo. e poco piu. I ferri da 
stiro. a parte la discutibile 
soluzione dei getti di vanore. 
si oricntano verso I tipi a 
termostato. a temperatura 
prescelta e controllata: ma 
anche qui, nulla che non st 
conosca da tre o quattro 
anni. E lo stesso dicasi pei 
le stufe. gli aeratori. i tosta-
pane. le bistecchicre, c gli 
innumerevoli tipi di asciuga-
capelli. ventilatori, aspira-
polvere, lucidatrici, rasoi 
elettrici. 

Paolo Sassi 

viebbero avcre una veloci
ty verticale molto elevata, 
pan a quella necessaria' 
per lanciare nello spazio 
un satellite o un qualun
que altro oggetto, cioe al-
meno 11 chilometri al se
condo; si sa invece che la 
loro velocita media, a tem
peratura normale. e venti 
volte inferioie: per questo 
le molecole di aria, anche 
se si potessero propagare 
in assenza di urti reciproci, 
in media si allontanereb-
bero dalla superficie del-N 

la Terra per poco piu di 
una decina di chilometri, 
per poi ricadervi come una 
pallottola da fucile sparata 
nel vuoto 

NelTaria. come in ogni 
gas, non tutte le molecole 
hanno ' la stessa velocita; 
alcune si muovono ad una 
velocita molto maggiore 
della velocita media; il lo
ro numero decresce rapi-
damente quanto piu ci si 
allontana dal valore medio 

t (q, a rigore, dal valore 
piu probabile). Cosi anche 
dalla Terra si ha una pic-
cola fuga di gas, ma tanto 
modesta da essere del tut
to trascurabile. Se la tem
peratura alia superficie 
fosse molto maggiore, di 
migliaia di gradi, aumen-. 
terebbe corrispondente-
mente la velocita delle mo
lecole d'aria, e l'atmosfera 
sfuggirebbe in breve. 

La Lunii, come e noto, 
ha una massa molto infe-
riore a quella terrestre 
(circa un ottantesimo) e 
una gravita sei volte piu 
piccola. Di conseguenza sul 
nostro satellite — come pu-
gli asteroidi e sulla mag
gior parte dei satelliti del 
sistema solare — non esi-
ste atmosfera; se anche la 
formassimo artificialmente 
si disperderebbe rapida-
mente nello spazio. 

Mercurio. il pianeta 
prossimo a] Sole, si trova 
in una situazione piu com
plessa. La sua gravita, 
benche circa un terzo di 
quella terrestre. e suffi-
ciente a trattenere una at
mosfera. sebbene meno 
densa della nostra. Biso-
gna pero tener conto di 
altri dun elementi, la sua 
distanza dal Sole e il suo 
periodo di rotazione rispet
to al suo asse. Mercurio 
ruota su se stessp in 88 
giorni, con un periodo 
esattamente uguale al suo 
c anno ». cioe al periodo di 
rivoluzione intorno al So
le. E' questa una conse
guenza dell'« attrito di ma-
rea >. responsabilp del-
l'analogo fenomeno per la 
rotazione della Luna ri
spetto alia Terra: le fortis-
sime forze di marea e^or-
citate dal Sole su Mercu
rio allorche questo era an
cora fluido. indueendo cor-
renti. generarono un at 
trito che freno gradual-
mente la rotazione del pia
neta. 

Poiche quindi Mercurio -
offre al Sole sempre > la 
stessa faccia — proprio 
come la Luna alia Terra 
— L la temperatura della 
faccia illuminata e molto 
alta (vedi tabella) mentre 
sulla superficie buia c*e un 
gelo prossimo alio zero as-
soluto ( — 2 7 3 C ) : su que
sta superficie quindi ogni 
atmosfera si liquefa e gela. 
In tali condizioni una at
mosfera eventualmente 
presen te sul pianeta fini-
rebbe per condensarsi gra-
dualmente sulla faccia not-
turna 

Come si concilia la noti
zia dell'astronomo sovieti
co con queste nozioni? Ko
zyrev non ritiene che l'at
mosfera di idrogeno da lui 
rivelata fotografandone la 
luminescenza sia perma-
nente: vi sarebbe una con-
tinua. Ienta perdita. per 
le ragioni su indicate, 
compensata da nuovo idro
geno emesso dal sole 

Bisogna tuttavia osser\*a-
re che questa notizin n -
chiedc ulteriorj studi e 
conferme. perche a causa 
della sua notevole vicinau-
za a] Sole. Mercurio e os-
servabile solo con grande 
difficolta. 

r.f. 


