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la prevenzione 
antipolio 

,- i 

Come si 
* ', * 

I. <. 

Crlstalli di virus poHomlelltlco Tipo 1 (Mahoney) da 
Sohlafer e Schwerdt 1960 

prepara 

il vaccino «vivente» 
La campagna di vaccl-' 

nazione antipolio in corso 
nel nostro paese hn destato 
1'interesse del pubblico su 
qucsto mezzo di lotta con-
tro una malattia infettiva 
che se pur non presenta 
un'olta mortalita, e quella 
che piu preoccupa i geni-
torl per le conseguenze che 
pu6 portare, la paralisi. 
Possono dunque intercssa-
re alcune notizle sulla nu-
tura, il modo dl prepara
zione e 11 controllo del vi
rus vlvente attenuato che 
costituisce il vaccino anti
polio Sabin 

L'uso di un tal vaccino 
non e un'assoluta novita, in 
quanto il vaccino antivaio- ' 
loso o il vaccino contro la 
febbre gialla sono due ; 
esempi di vaccino con vi
rus vivente attenuato. • I 
virus della polio, che sono 
tre, si sviluppano e hanno 
la loro sede naturale nclla 
cavita orofaringea e nell'in-
testino. Essl sono compo-
sti di corpuscoli di forma 
sferica aventi un dinmetro 
di 27-30 micromillimetri, 

sono costituitl * essenzial-
mente da una nueleopro-
teina e in preparazioni al-
tamente punficate si pre-
sentano sotto forma di do-
decaedri rombici. In natu-
ra essl sono ospiti esclusi-
vi dell'uomo e solo in via 
sperimentale possono esse-
re trasmebsi alle scimmie e 
al topolino. Possono essere 
coltivati in tubi rotanti e 
stazionari contenenti fram-
menti di • tessuti ' umani: 
cioe dl cervello embriona-
le, di cute, di rene, di ti-
roide, di miometrio, di cel
lule amniotiche, e di tessu
ti tumorali. La presenza del 
virus si manifesta con la 
perdita della forma carat-
teristica delle cellule che si 
arrotondano, diventano ri-
frangenti e si disintegrano. 
Si formano in tal modo 
delle placche di necrosi cel-
lulare ognuna delle quali 

e prodotta da una singola 
particella virale. Attual-
mente il tessuto piu usato 
e il rene di scimmia sotto-

f iosto prima all'azione del-
a tripsina. • 

II Sabin sottopose ad 
esame un numeroso grup-
po di virus polio di pro-
venienza diversa e scelse 
quelli dotati di piu basso 
potere patogeno. Egll colti-
v6 questi ceppi su placche 
isolate e di nuovo scelse i 
piu attenuate La ripetizio-
ne di questo procedlmento 
ha portato alia selezione 
definitiva di un ceppo at
tenuato per ognuno del tre 
virus da utilizzare nella 
preparazione del vaccino. 
Oltre al vaccino di Sabin 
sono in commercio quello 
di Koprowski entrato nel-
l'uso nel 1952 cioe tre anni 

- prima di quello di Sabin; e 
quello di Cox, la cui prepa
razione 6 basata su metodi 
diversi e coi quali sono stu-
te vaccinate le popolazioni 
della Polonia e delPAmeri-
ca centro-meridionale. " 

Dopo la selezione il viro-
logo deve comprovare l'in-
nocuita di questi virus, de
ve valutare l'entita e le 
conseguenze del fenomeno 
di diffusione del virus, deve 
evltare la progressiva atte-
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Si esfrorrd I'acqua 
dalle rocce funari 

E* stato portato' a complmento un ciclo 
di interessanti esperimeuti, da parte di una 
casa americana. per inquadrare la possi
bility dl -estrarre- acqua dalle rocce lu-
nari. Forse la cosa appare un po' prematura. 
polche soltanto tra un certo numero dl annl 
potra porsl in modo concreto II problema 
di rifornire d'acqua cosnionauti In servizlo 
sul suolo lunare. I risultati, comunque, han
no confermato !a possibility di utilizzare 
material! rocciosi, dl composizione molto si- > 
mile a quelli lunari. onde ottenerne acqua, 
con un processo abbastanza semplice e che 
non richiede macchine troppo pesanti e 
ingombranti. In linea di prlncipio, 11 pro
cesso procede in tre tappe: frantumazlone 
del materiale; riscaldamento fino ad otte-
nere la liberazione della cosiddetta - acqua 
di cristallizzazione» presente in molti tip] 
di aggregati cristallini; uitcriore riscalda
mento mediante idrocarburi gassosi fino alia 
liberazione sotto forma di gas dell'ossigeno 
che entra nella composizione chlmica delle 
rocce. e sua combinazione con parte dcl-
I'idrogcno degli Idrocarburi stessi. 

Secondo la relazione conclusiva su tali 
esperlenze, utilizzando rocce scclte oppor-
tunamente si possono ottenere circa tre li-
tri d'acqua per ogni quintale dl roccia trat-
tata. Rimane, naturalmente. il problema del 
peso e dell'ingombro delle attrezzature che 
dovrebbero essere trasportate sul suolo lu
nare, e quello dcll'energia necessaria al lo
ro funzionamento. Gli studi proseguono per 
studiare una semplificazione e una riduzione 
di peso e di ingombro dell'impianto. Quan
to all'energia necessaria, la soluzione piu 
temphce sembra quella di utilizzare quella 
solare, concentrata mediante grandi spec-
chi: non si dimcntichi che la radiazione 
aolare giungo sulla Luna senza essere fil-
trata, come sulla Terra, da un'atmosfera, e 
che il giorno lunare dura quindici giorni 
terrestrL 

Abbwtdonato 1'X 20 

i: 

Si conferma, da parte americana. la de-
eisione. annunciata qualche tempo fa, di 
abbandonare il progetto - X 20 Djna Soar -, 
decisione che suscit6 polemiche, discussionl 
ad alto Uvello, e molta perplessita negli am-
bienti specializzati. Per VX 20, infatti. sono 
ftati spesi gia 400 milionl di dollari. pari 
• oltre- 230 mUiardi di lire, e tale aereo 
venlva presentato come il battistrada per 
una -nuova via*, tipicamente americana, 
per giungere alia conquista dello spazio cir-
cumterrestre. L'X 20 avrebbe dovuto con-
rmuare infatti II cammino aperto dallTC 15, 
raereo con motori a razzo che aveva rag-
giunto quote superiori al 100 chilometri a 
velocita nettamente supersoniche ed era po! 
rientrato senza incident! piu di una volta. 
L'X 20 avrebbe dovuto rivelarsi capace ad-
dirittura di immettersi in un'orbita circum-
terrestre, di rimanervi un certo tempo e 
rientrare a comando del pilota. Una tecnlca 
del genere avrebbe costituito un'alternattva 
di grande Intercsse al sistema classico della 
messa in orbita mediante missile pluristadlo 
di una capsula spaziale ed U suo successivo 
rieotro. L^ereo a razzo avrebbe dimostrato 
la sua capacita a realizzare i collegamenti 
tra un satellite artificiale permanente e le 
basl terrestri. ed a sostituire in questo com-
pitp un missile di maggiori dimpn«om e 
maggior costo. 

L'imponente cifra spesa nelle ricerche e 
nelle esperlenze. era stata Implcgata, oltre 
che per la costruzione di un nuovo proto 
tipo di motorc. nelle espenenze su un* 
struttura seminglda. costituita da element! 
metallic!, n«ldi. collcgati tra loro da ele
ment! deformabilL Con questa tecnica del 
tutto nuova, si voleva rcndere la struttura 
dell'X 20 capace di sopportare elevate so-
vratemperature nella fase di rientro nella 
atnosfera, senza che le conseguenU defor-

" della varie parti della struttura po-

f 

tessero comprometterne l'integrita. 
Nonostante l'abbandono del progetto ven-

ga giustificato aifermando che esso e -Hml-
tato alia ricerca di mezzi atti al controllo 
del rientro dl un uomo dallo spazio*. ap
pare probabile che le vere ragioni siano 
dl ordine tecnico, e cioe che le esperienze 
e gli studi effettuatl sinno giunti ad un 
punto morto rendendo inutile continuare 
sulla strada intrapresa: la possibility di en-
trare in orbita e rientrare sulla terra me
diante un mezzo aereo (seppure portato in 
quota ed in velocita da un altro aereo di 
maggiori dimension!) non appare affatto « l i -
mitata-, ma di grandissimo interesse. 

Si conferma che il progetto X 20 viene 
«sostituito * dal progetto MOL, anche se il 
termine «sostituzione «• non sembra il piu 
appropriato. II MOL, Infatti. e qualcosa di 
assolutamente dlverso e cioe un satellite ar
tificiale di dimension! sufficient! per alber-
gare due o tre uomini per alcuni giorni in 
un'orbita posta a circa 500 chilometri dal 
suolo. Tale satellite dovra essere messo in 
orbita, come le Vostok, le Mercury e le 
altre capsule e cosmonavi in fase di studio, 
da missili polistadio di tipo classico, anche 
se di grandissime dimension!. 

Si presentano quindi, ora di particolare 
interesse gli studi intrapresl dal sovietic! 
mediante u - Poliot», per realizzare un mez
zo spaziale munito di un proprio motore e 
costruito in modo da obbedire al comando 
di un pilota. La diffcrenziazione tecnica tra 
l'X 20 ed il -Pol iot* appare profonda: il 
primo sarebbe risultato dall'evoluzione di 
un aeroplano in mezzo spaziale orbitale. 
mentre il secondo risulta dall'evoluzione di 
una capsula spaziale, in origine priva d! 
motori c non pilotabile, e mira a realizzare 
una cosmonave nel piu completo senso del
la parola. 

Esperimenff 
di postarauo 

Si ha notizia. dalla Polonia e dall'Olanda, 
di alcuni esperimenti di trasporto della po
sta mediante razzi. Tali esperimenti sono 
stati seguiti. con molto Interesse anche in 
campo filatelico, in quanto le Poste dei due 
Paesi hanno utilizzato bolli appositi con 
sovrastampa. ' 

Sul piano tecnico, la cosa. pur nou pre-
sentando caratteristiche di novita assoluta, 
e di notevole interesse. D trasporto di posta 
mediante missili, infatti, permetterebbe una 
rapidita superiore a qualsiasi altro mezzo, 
in particolare sulle grandi e grandissime di-
stanze. mediante missili di medie dimension! 
recuperabili aH'arrivo mediante il consueto 
paracadute. Anche i costi, quindi, non do
vrebbero essere troppo elevati. Rimangono 
da risolvere problemi tecnici, organizzativi, 
ed anche mllitari, in quanto un razzo postale 
che segiiisse una traiettona irregolare e non 
prevista per causa di un guasto, potrebbe 
mettere in allarme tutto un apparato di 
di difesa, e dar luogo ad una - reazione a 
catena- di portata imprevedibile, 

la pinffoformo 
Santa Rita 

La piattaforma galleggiante Santa Rita. 
partita da Taranto, naviga ormai, trainata, 
nell'Oceano Indiano. Come si ricordera. tale 
piattaforma, nata per le prospezioni petro-
hfere dell'ENl su fondali marini, e stata 
adattata per fungere da base per U lanclo 
del satellite artificiale (progetto San Marco). 

' Una seconda piattaforma, simile a questa, 
sara pure portata nelle acque dell'Oceano 
Indiano: una portera la rampa di lanclo e 
I servizi annessi I'altra le stazionl radio ter
restri impegnate nel lancio e nel collega-
mento. 

II San Marco sara cost il primo satellite 
artificiale terrestre lanclato da una base 
galleggiante. 

H.I. ' 
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nuazione del virus fino al
ia perdita della sua capaci
ta di moltiplicazione nel' 
tubo digerente, deve supe-
rnre gli ostacoli derlvanti 
dal fenomeno di interferen-
ze, cioe dalla presenza di 
oltri virus nell'intestino. > 

Notizie interessanti sono 
state fornite al Simposio 
sulla vaccinazione antipo-
liomielitica tenutosi a Ro
ma nel maggio 1061 ' dai 
professor! Giunchi, Orosso 
e Falchetti. 

La preparazione del vac
cino vero e proprio consi-
ste nel seminare il virus-
semenza (seed-virus), cioe 
il virus scelto in base ai 
criteri suesposti, sul tessu
to renale preventivamente 
sottoposto all'azione della 
tripsina, che forma una so-
spensione di cellule renali. 
I recipient! contenenti le 
colture di cellule renali in-
fettate vengono tenuti in 
termostato a 34° e seguite 
fino alia diffusione dell'ef-
fetto citopatogeno a tutte le 
cellule. 11 liquido coltura-
le infetto viene conservato 
a —40° C previo prelievo 
per ciascun lotto di un cam-
pione destinato ai controlli. 
Le varie partite sono te-
nute a questa temperatura 
fino al completamento dei 
controlli, quelle che li su-
perano vengono riunite in 
miscele e filtrate, e quelle 
che non li superano ven
gono scartate. 

La seconda serie di con
trolli riguarda la sterilita 
batterica, la titolazione del 
virus polio (cioe quanto ne 
e contenuto nell'unita di 
misura), la sua identifica-
zione per mezzo dei sieri 
specific! e la sua semina 
di nuovo su rene di scim
mia per scoprire altri even-
tuali virus (ne esistono a 
tutt'oggi 138) e su rene di 
coniglio per- l'eventuale 
scoperta del virus erpetico. 
Questi controlli vengono 
protratti per • 15 giorni. 
Poi si procede al riconosci-
mento del carattere T cio6 
della possibility di ripro-
dursi ad alte temperature, 
che e pure caratteristico 
delle varieta virulente. Si 
susseguono quindi l'inocu-
lazione intracerebrale e in-
traperitoneale nel topolino 
neonato e adulto, l'intrade-
mica e la sottocutanea nel 
coniglio per mettere in evi-
denza altri virus, e nel pe-
ritoneo della cavia tier met
tere in eVidenza il bacillo 
tubercolare. 

Infine viene eseguito il 
controllo piu importante 
cioe quello della neuro-pa-
togenicita, per constatare 
cioe se il vaccino ha ancora 
azione comunque dannosa 
sul sistema nervoso centra-
le e a tal uopo lo si iniet-
ta nel talamo (parte del 
cervello) e nel midollo spi-
nale di scimmia Rhesus e 
Cynomolgus Le scimmie 
inoculate vengono tenute 
in osservazione per 21-28 
giorni, le dosi impiegate 
sono enormi in confronto a 
quelle usate per ogni sin
gola vaccinazione. Tutti gli 
animali sono sottoposti ad 
autopsia prelevando il cer
vello e il midollo per con
statare se l'inoculazione e 
stata fatta nel punto giu-
sto e se esistono eventual! 
lesioni microscopiche deno-
tanti altre infezioni. I cep
pi di Sabin non hanno mai 
provocato paralisi Per ga-
rantirsi da eventuali ritor-
ni di virulenza e stato isti-
tuito il controllo di stabili
ty delle varianti ed e stato 
accertato da Smorodintsev 
e coUaboratori che anche 
dopo 20-30 trapianti suc-
cessivi su rene di scimmie 
le caratteristiche del virus 
non variano. 

II numero di scimmie a-
doperate per questo con
trollo e notevole. Sabin a-
dopero 120 scimmie (M. 
Rhesus) per il tipo 1,81 per 
il tipo 2 e 236 per il tipo 
3. Due Istituti in Italia si 
occupano della preparazio
ne del vaccino con virus 
vivente attenuato: 1'Istitu-
to sieroterapico e vaccino-
geno toscano cA. Sclavo> 
di Siena e l'lstituto siero
terapico milanese «Serafl-
no Belfanti>. n vaccino 
usato nella presente cam
pagna vaccinale e del pri
mo, del secondo pare che 
siano in corso ancora la 
preparazione dei relativi 
stock e i controlli deU'Isti-
tuto superiore di sanita En-
trambi gli Istituti hanno 
reparti imponenti, isolati 
dagli altri reparti dell'Isti-
tuto, onde sono stati co-
struiti e attrezzati anche 
usufruendo di suggerimen-
ti del Sabin stesso. 

Francesco Sabatolli 

scienza e 
\-

pMi SALONl Dl GIHPfRA ALU «/mUM ANTICONGIUNWRALI» 
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, Una delle poche novita presentate a Gine vra: la « 500 Superfast» Ferrari. 

La produzione automobilistica 
in Europa e Italia 

Chi troppo e chl nlente. 
Dopo il 1963, annata in cui le 
novitd. automobllistlche si 
spTecavano. questo 1964 sem
bra nato all'lnseona delle 
vacche magre. II Salone dl 
Ginevra si e aperto senza 
neanche tcnere a batteslmo 
una nuova vcttura di serie, 
alia faccta della tradizione 
che imporrebbe il contrarlo. 
11 bcllo e che quest'anno — 
pur mancando all'appello 
Francofortc — i Saloni inter-
nazionali dell'Automobile sa-
ranno addirittura none: se 
contlnua cosl, che cosa espor-
ranno, di divcrso dalle ve-
trine dei concesslonari? 

Su Ginevra. poi, la sfortu-
na si t accanita fino in jon-
do. Le rive del Lemano sono 
immalinconlte dalla pioggia e 
dal freddo, la nebbia copre 
it Planpalais e fa velo al oar-
Tire delle bandiere; la gior-
nata inaugurate e stata per-
fino funestata da un grave 
lutto: la morte del doit. Mario 
Leoni. dirigente del servizw 
pubbHcitd dell'Alfa Romeo, 
perito in un incidente a"auto 
sulla strada ghlacciata di Lo-
sanna. 

La deluslone piu grossa, 
agli organizzatori del Salo-
ne, Vha data perd la Fiat, che 
ha rimundato ancora una vol
ta il lanclo delta sua 850, sul
la cui presenza a Ginevra si 
era sperato fin quasi all'ulti-
mo giorno. Secondo le voci 
che raccolgono oggl il mag
gior credito, la presentazio-
ne della nuova autovettura 
avrd, luogo alia fine di apri-
le o ai primi di maggio. per 
dar modo alia Mirafiorl di 
prepararne uno stock suffi-
ciente a coprlre le prime ri-
chieste Ma sara davvero la 
volta bwona? 
La ' prima visione mondta-

le * della Fiat 850, oltre a 
soddisfare la comprensibile 
curlosita del pubblico — stuz-

zlcata ormai da un paio di 
anni da una altalcna dl noti
zie contraddittorie — sareb
be servita a chiarire quale c 
il futuro che la Fiat prepara 
alia motorizzazlone ilaliana 
E' probabile infatti che II 
nuovo modello della cava to-
rinese — se il prezzo che gli 
verra Irnpoito non sara trop
po elevato ~ abbla i nume-
rl per dtvenfare. almcno sul
la carta, uno del piu diffusl 
a"Italia. Ma e poi davvero 
questo I'obieltiuo della Flat? 

Certo, se questo fenomeno 
si verificasse davvero, II par-
co automobllistico itallano 
wedrebbc senslbilmente mo-
dificato il proprio peso spe-
cifico. Non blsogna infatti 
dlmenticare che fino ad oggl 
la motorizzazlone itallana e 
lievitata essenzialmente intor-
no ad un modello fondamen-
tale: la Flat 600. Perflno I'ul-
trautilitaria • Nuova 500 - ha 
una diffusione mmore. Pro
pria a Ginevra si pud invece 
ualufarc in concreto, nel fat-
ti. I'abisso che separa un si
mile tipo di motorizzazione 
da queha del resto dell Eu
ropa. In Svizzera. come del 
resto in quasi tutti i paesi 
dell'Europa occidentals la ci-
lindrata media delle auto in 
circolazione e compresa tra I 
1200 e i 1500 centimetrl cubl. 
Pressappoco il doppio che in 

' Italia. 

« Economicitd » 
Le statlstiche. qui a Gine

vra, sembrano capovolte. La 
Ftat ha esportato I'anno scor-
so in Svizzera qualcosa co
me 3991 • 1500 • contro sole 
1021 < 600 >. E dl - Nuove 500 » 
ne ha immatrlcolale soltanto 
209. Le vetture Fiat piu ven-
dute nella Confederazione el-
vetica. oltre alia * 1500», so-

L'intel l igenza 
Quando si parla di intelli-

genza si intendono certe for
me di comportamento e di 
pensiero, oppure un certo li-
vello di efhcienza mentale. 
Esaminare le principal! for
m e di intelligenza, conside
rate nella loro evoluzione, e 
un problema, dunque, che in-
teressa al tempo stesso la 
fllosofia e la psicologia ge
nerate. Speciahsta di psico-
fisiologia, l'autore di questo 
libro (Gaston Viaud: L'tntel-
ligenza; Universale economica 
FeltrineUi. pagg 114, L. 300) 
ha voluto caratterizzare le 
forme di pensiero o d'azione 
che chiamiamo intelligent! e 
scoprire le leggi alle quali 
obbedtscono, facendo anche 
riferimento alle conseguenze 
fiiosofiche delle conoscenze 
ormai acquisite dalla psico
logia. 

Le principal! forme dell'in-
teUigenza sono qui separate 
in due gruppi: 1) le forme 
dell'intelLgenza pratica, for
m e « infenori » che si incon-
trano negli animali e negli 
esserl umani; 2) le forme 
« supenori > dcll'intelligenza, 
particolan agli uomini, che 
comprendono quelle che pro-
cedono attraverso concetti 
organizzati e utihzzano pa
role o altri simboli: e l'in-
telligenza o il pensiero con-
cettuale, logico e razionale. 

La frontiera che separa le 
forme di pensiero propria-
m e m e umane dalle forme di 
pensiero comuni agb uomini 
ed agli animali e segnata dal 
llnguaggio. La grande supe-
riorita dell'uomo sugli ani
mali. ci dice l'autore. -pit 
viene dot possesso della rete 
ininterrotta dei suoi concetti 
Gil animali, anche quelli pfo 
intellipenti. non hanno a di-
sposizlone un simile strumen-
to intellettuale, perche non 
parlano. cioe non hanno un 
linguaagio suscettibile di uni-
Heart e 6X organizzare del 
concetti •> (pag. 72). 

In realta, H nostro pensiero 
concettuale (attraverso cui 
possiamo pensare — contra-
riaxnente agli animali, cba 

restano racchiusi nel presen
te — l'assente, il passato, il 
possibile, il futuro, l'irreale, 
eccetera) e una vasta orga-
nizzazione di idee, che e te-
nuta continuamente a nostra 
disposizlone dalle nostre abi-
tudini verbali. E' grazie alia 
funzione verbale che si orga-
ruzza e si utilizza la stessa 
memoria umana; d'altronde, 
la memoria umana indivi
duate esiste soltanto attra
verso la vita sociale, che 
spinge l'uomo a rappresen-
tarsi il suo passato e che 
gli fornisce molti degli cle
ment! nccessari per tale ri-
costruzione. 

Per l'uomo adulto, bisogna 
considerare l'evoluzione del
la sua intelligenza nel corso 
della lunga stona deU'uma-
nita: l'intelligenza si perfe-
ziona nei due piani disunti 
dell'azione e del pensiero; 
non per6 simultaneamente 
ma, al contrarlo. con ntardo 
del pensiero rlspetto alia 

' azione. 
Sul piano dell'azione si svl-

luppa anzitutto l'intelligenza 
- artigiana - dell'Homo faber, 
caratterizzata dalla produ
zione e dall'impiego di uten-
sili, sempre piu perfezionati 
ed ingegnosi. Infine l'intelli
genza umana si sviluppa sul 
piano del pensiero; diviene 
l'intelligenza logica e ra
zionale delP Homo sapiens, 
creandosi una attrezzatura 
mentale straordinariamente 
efflcace: rete continua del 
pensiero astratto, princlpi e 
regole logiche, metodi razio-
nali. Diventa sempre meno 
empirics e sempre piu ra
zionale l'azione dell'uomo. 
Le origin! delle sue conce-
zioni razionali delle cose, ci 
ncorda l'autore, • derono es
sere ricercate nelle sue azlo-
ni» (pag. 92). perche l'uomo 
non e uno spettatore Indiffe-
rente alio svolgimento dei 
fenomeni, ma agisce sulla 
natura e il suo pensiero e 
al servizlo della sua attivita. 

f. f. 

no la "1100' (2203). la *2300. 
(845) ela- 1300* (710). Come 
mai? La Svizzera, certo, e un 
mercato molto piu ricco dl 
quello italinno: il reddifo me
dio vl c Oisal piu elevato Ma 
basta. qucsto rllievo, a sple-
gare perche le '2300* vi si 
vendano quattro volte dl piu 
drlle - 5 0 0 - ? 

La vcrlta, probabllmente. 
e un'altra: in Italia sono mol
ti gli element! — c non sol
tanto i bassi redditi — che 
congiurano a favore delle cl-
llndrate minime e che llmi-
tano invece la diffusione delle 
cosfddetle * cillndratc me
die ». Quail siano questi de
menti lo sanno tutti: prezzo 
della benzina, tassa dl circo
lazione e tariffe dl asslcura-
zione fortcmente diffcrenzia-
te, a cui bisogna aggiungere 
adesso anche la tassa d'acqul-
sto progressiva e la limifazfo-
ne delle vendtte a rate Tut
ti questi * elementl di prcs-
sione * hanno contrlbuito 
pcrcid a diffondcre nel nostro 
paese un concetto tutto par
ticolare di • economicitd * 
della macchlna. concetto che 
non ha rlscontro in nessun 
altro paese. 

Da noi, una vcttura e *uti-
litaria • quando ha un basso 
prezzo di acquisto, paga poco 
di tassa di circolazione ed e 
Oisicurata alia tariffa piu bas-
sa: cioe, la * utllitaria » e una 
macchlna di piccola cllindra-
ta. Equazione falsa, perche • 
distorta da elementl esterni 
ad una valutazione realc dei 
costi di eserclzio Una delle 
scoperte piti sensazionali che 
hanno fatto gli Italian! negli 
ultimi anni e che le vetture 
di produzione nazionale. con-
trariamente a quanto si era 
sempre creduto mancando un 
confronto diretto. non sono 
affatto le piu sobrie nel con-
sumo di carburante. In Sviz
zera, infatti, dove gli * ele
mentl di pressione • sono 
strutturati in altro modo (e 
cioe non favorlscono nessu-
no) il concetto di * economi-
citA - e molto diverso: la tipi-
ca utilitaria, qui, e molto piu 
vfcina alia 'Volkswagen 1200* 
che alia * Fiat 600 -. 

Gli elvettci, ctoe, hanno la 
possibility di tencr conto — 
oltre che del prezzo d'acqui-
sto e del consumo di carbu
rante — anche di altri fatto-
ri: durata e robustezza del
la vettura, ad esempio Nes- . 
sun elemento estraneo, insom-
ma, viene a distorcere la lo
ro scelta e ad indirlzzarli a 
scegliere la cilindrata piu pic
cola. Per loro. di conseguen-
za. la * utilitaria • non e una 
vettura da citta che pud an
che servlre per qualche lun-
go viaggio: e una macchlna 
per lunahi viaggi che sa di-
stricarsi anche nel traffico 
cittadino. 

Cid tignifica almeno — al 
di fuori di ogni altra conji-
derarione — un aumento dei 
marptni di ticurezza E~ gra
zie a questa base di parten-
za che U goterno confederate 
elvetico — con qualche mi-
glioramento alia rete strada- , 
le. e neanche tanto vistoso — 
e riuscito Vanno scorso a ri- ' 
durre del quattro per cento 
il numero degli incident! 
mortali. nonostante che nella 
stessa annata le auto in cir
colazione siano aumentale 
deirotto per cento. 

In Italia, per la verita, il 
1963 arera segnato una certa 
evoluzione del mercato: la me
dia della cilindrata preferita 
aveva cominciato a sal ire. e 
tendeva a spostarsi verso i 
mille centimetrt cubi. Questa 
lenta ascesa, evidentemente. e 
ora destinata a interrompersi; 
ami, a regredire E non a 
caso: la cilindrata fra i 750 
ed i 1100 centimetri cubl — 
verso cui si stavano orientan-
do gli automobiiuti Italian! — 
e proprio quella che brUla 
per la sua assenza neUa gam
ma dei prodotti Fiat t-cl e 
attraverso questo * vuoto» 
che si sono introdotte in Ita
lia le marche ettere. che tan-
to peso hanno axruto sul piat-
to dei debit! italiani nella bi-
lancta dei pagamenti 

1 nuori meccamsml fiscali 
escoQitati dal governo non so
no destinati soltanto a frena-
re I'aumento indiscrimtnato 
della motorizzazione sulla 
strada della cambiale a lun
ga scadenza; sono stati ela-
borati anche per costringt-
re gli acquirentl a tornare al
ia piccola cilindrata, anche 

Mentre si conferma su scala eu-
ropea la preferenza per le me
die cilindrate I'utente italiano & 
respinto verso le microvetture 
Costi d'esercizio reali e mitici 

nel caso in cui preferlreb-
bero fame a meno. Perche 
altera — si dtra — la Fiat non 
se ne e mostrata soddlsfatta 
ed ha anzi apertamente rl-
cnttato II governo, mlnacclan-
do di I(ccnjlare una parte del 
auol opcral? 11 fatto c che la 
Fiat aveva chicsto una flsca-
lita discriminatory a favo
re delle piccole cilindrate an
cora piu acccntuata, e solo se 
si acccttano le sue rlchleste 
e dK-sposta a non mettere i ba-
stonl fra le ruotc del go
verno 

Fiat e MEC 
Per comprendcre la rea-

le portata della polemica, 
occorrc risalire alte intenzlo-
ni manifestate ufflclalmente 
dal governo nello stabillre le 
nuove imposizionl fiscali per 
il seltore automobllistico Es
senzialmente, si tratta dl due 
linee strettamente intreccla-
te: 1) dimlnuire Vacqulsto di 
auto per aumentare il volu
me del risparmlo; 2) dimlnui
re I'lmportazlone di vetture 
stranlere e aumentare < la 
esportazlone dl auto italiane, 
per rlequtlibrare la btlancta 
del pagamenti. In linea dt 
principio, la FIAT avrebbe 
dovuto essere d'accordo: Van-
no scorso il nostro massimo 
aruppo automobllistico era 
stato messo in dlfficolta da 
una rlchlesta di auto cosl im-
petuosa che i suol stablltmen-
tt non erano in grado dl sod
disfare. 1 rappresentanti del
le marche stranlere aveva-
no appro fit tato amplamente 
delle difficolta reglstrate dal
la FIAT; e la FIAT, per reg-
gerc la concorrenza sul pia
no interno e per non sconlen-
tare la clientela, era stata co-
stretta a limitare le esporta-
zlonl, pur lavorando al mas
simo delle possibilita consen-
tite dal suol implantl. II fre-
no all'acqulsto delle auto 
permettera dunque alia FIAT 
di riprendere il fiato e di 
rlconqutstare 11 mercato in
terno: e nello stesso tempo. 
disponendo dl un - surplus • 
consistente. essa potra torna
re ad espandere le sue espor-
tazionl. II fatto e che la FIAT 
non ha molto interesse a get-
tarsi nell'avventura delle 
esportazionl, dopo aver pro
rate quanto e duro il mor
to della concorrenza sul suo 

mercato nazionale. Lc espor-
tazioni rendono molto me
no che lc vendite in palrla: 
per imporre la • 1300 - sul 
mercato tedesco. ad esempio, 
la FIAT e co^trctta a ven-

, dcrla a 153 mlla lire in me
no che In Italia I profittl, 
dunque, si snlvano innanzit-
tutto sul suolo della patria, 
a spese degli italiani 

Ecco perche" la FIAT, an
che dl froute alia umiliantc 
* marcia imlictro - del povcr-
no. non si e ritenuta soddl
sfatta ed ha prctcso di piu 
Che cosa chiede, in sontanza, 
la nostra masslma casa? Che 
siano colpite le grosse cilin
drate, ma che si favorisca in 
ogni modo la vendlta delle 
piccole. E polche" I'unlca ca
sa europea che fubbrichl pic
cole cilindrate su scala in-
dustriale c la FIAT, il di-
scarso pud anche essere espo-
sto cosl: si mcttano pure i 
bastonl fra le ruote a tutti i 
costnittori, italiani e stranxe-
ri, purchG non si tocchino lc 
vendite della FIAT.. 

Una simile pretesa nascon-
dc, in realta, la rlchlesta di 
tornare — sia pure sottoban-
co, senza dichiararlo aperta
mente — al protezionlsmo au-
tarchlco. Le porte doganali 
erano state soltanto socchiu-
se. ma e bastato perche" en-
trasscro folate dl vento con-
correnzlale. Le prime boccate 
dl quesl'aria fresca erano 
parse esaltanti alia FIAT, 
che s'era lanciata in osanna 
alia stimolante atmosfera com-
petltiva del MEC. Adesso s'e 
scoperto che e'era pericolo di 
una polmomtc e si chiede di 
tornare rapidamente al torpi-
do clima della serra prote-
zionista I vecchi balzelll do
ganali. perd. non si possono 
piii applicare Ed ecco allora 
la brdlante trovata: la FIAT 
e disposta a sacrificare le sue 
maggiori cilindrate, a patto 
che si favoriscano quelle ml-
nori, nel cui scttore essa go-
de del monopolio assoluto 
Dopo aver imposto al paese 
di scegliere le auto invece 
delle scuole e degli ospedali, 
la FIAT vuole imporre oggi 
un'altra scelta economica: 
quella della microveltura. 

II nostro. Intendiamocl, e 
un paese libera. Gli italiani 
sono assolutamente llberi di 
comprarsi Vaulo che prefert-
scono. PurcM sia una FIAT. 

Cesare Pillon 

Dizionario nucleare 

| BOSONI E FERMIONI 

I — Dal nomi dei due fisicl 
Bose (indiano) e Fermi (ita
liano). Indicano due gruppi 

I essenzialmente diversi di 
particelle subnucleari, di-

I s t inguendo l i in base alia co
siddetta - statistica •>. cioe al
le diverse leggi statistiche a 

I cui esse obbediscono. L'elet-
trone. il protone, il neutrone. 
e le altre particelle. pesanti 

I o leggere, che entrano co
me tali fra i costituenti della 

I materia, sono • fermion!». 
cioe seguono la statistica di 
Fermi, o meglio di Fermi-

( D i r a c I -boson i - . che se-
• guono invece la statistica dl 

IBose -Eins te in . comprendono 
essenzialmente 11 fotone e i 
meson!, particolarmente il 

i m e s o n e pi-greco o pione 
(mentre il mesone mu o 
muone h un - f ermione- ) . 

I Elemento discriminante 
del concetto di statistica e, 

I in rapporto alle particelle 
subnucleari, lo spin, d o e il 
momento angola re meccani-

I co inerente alia rotazione 
che ciascuna particella com-

I p i e sul proprio asse Lo spin 
infatti b una proprieta sog-
getta alle leggi - quantisti-

I c h e - . per cui risulta ngi-
damente determinate per 

I ciascun tipo di particella. e 
\ iene misurato in base alia 
- costante di Planck -. Si tro-

I v a dunque che tutti i - fer-
mioni* hanno lo spin di 
valore xh, mentre i -boso-

|
ni» hanno spin di valore 0 

. (mesoni) o w e r o 1 (fotone). 

Le particelle con spin %h, 
cioe tutti i - fenr.ioni», pos
sono disporsi nspetto a un 
campo magnetico solo in 
senso parallelo o antiparal* 
lelo. Ci6 e in relazione con 
il - principio di esclusione -
trovato dal flsico Pauli, se- . 
condo !1 quale su un'orbita . 
atomica pu6 trovarsi un solo 
elettrone con un certo senso 
di rotazione. e un secondo . 
con senso di rotazione op- ' 
posto. Tutti i - f e r m i o n i . 
seguono il principio di esclu
sione dt Paulu 

La differenza fra * fermlo-
ni » e - bosoni - e assoluta
mente fondamentale, molto 
piu di quanto non appaia dai 
nfenmenti qui indieatt. In 
sostanza, mentre i - fermio-
n i - sono i costituenti della 
materia, i - bosoni - sono 
qualche cosa di diverso. so
no - quanti - di energia, che 
si matenalizzano in deter
minate circostanze. II foto
ne e il - q u a n t o - del campo 
elettromagnetico: esso espri- -
me cioe l'energia che trat-
tiene gli elettroni nelle loro 
orbite. e si manifesta al va-
riare di questa energia, 
quando ciofe un elettrone 
salta da un'orbita piu ester-
na a una piu vicina al nu-
cleo Anilocamente H pione 
b il - quanto - del campo 
nucleare e.-so esprirne cioe 
l'energia che trattiene pro-
toni e neutron! in un nucleo 
atomico. e si manifesta nei 
fenomeni in cui l'equilibrlo : 
energetico dl un nucleo vie- < 
ne alterato nella misura rl
chlesta. 
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