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scienza e 
Informazione e documentazione 

j -

Un convegno until" nei giorni *con<i a 
Milano — Mil tenia « La documen-

tazionc cundiziona il progresso econo* 
mlco e soeiale del parse » — pi'r inizia-
tiva cli una ugeniia ili « Itelsiiiuni puttlili-
die D e dell'tstituto cli DocumonlaJtonc * 
dclla AssoriazioiU" Mcccanica Ilaliano (IDA-
MI), ha poslo in litre PinliTi-i.sc crr«renle 
anche net noslro parse per un tipo di ri-
cerca che gia da qualrhr tpmpn virne rim-
nosciuto — inlcrnazionalinentc — come 
essenziale alio sviluppo di ogni atlivita 
crcaliva e pniditltiva: la rirerra inrrrnte ni 
8 isle mi di « infnrmazinnv o. di riti I'aspetlo 
relative alia o diirumrnlazioni* n — sptvi-
fico oggrltn drl ennvegno — i1 un miinu-n-
to concrelo. 

In due occasion! la rrlativa ifrnatira o 
stala illustrata MI quesle paginr: in un ar-
ticolo di Gaelano Ferranle sul VINITI, il 
grandc centro di documentaziune d«*l-
l'URSS, e sucrrssivamrnlp in una rerninin-
ne di Filippo Di Pasquaninnio al liliru 
Teoria delta Informazione, di John K. Fier
ce. La rcalla da clti I'inloro di>cor*o niuo-
ve pub essere rlassunla in porhc cifre: lo 
scorso anno sono stali registrati nrl mnti-
do 16 mila periodic! specializzati impor
tant!, 30 milioni di litoli di libri. 12 mi-
lioni d! brevrtli. Ncll'anno sono Mali con-

i \ \ 
ce»sP200 mila nuovi breietii, c sono stali 

' pubblirali un utilione di arliroli tecnici e 
scientific! a livello ^pecialistico. (Juesto .«i-
gnifira rhe nes.-mio slutlioso, dirigrnie di 
unila prodiillive, o allro, pun dirrltauirnle 
tenersi al correnle con una parte sosian-
ziale dellc puhlilirazioni e innnvazioui die 
interrssaun ^perifiramente il suo campo di 
allivila, anrhe inlesn in senso rolriltivo. I 
casi di doppinni, di programnii di ricerca 
condolti parallelamrnle ignornndnsi Fun 
I'altro, divrittano acmpre piu frequent!. e 
rostituisrono ancora il male minore. II 
male maggiore e la creseenle raren/a tit?I 
ronlrollo reciprorn. rinr e>M>n«ialmente 
dello sramhio di idee, e pcrcin il riron>o 
sempre pift frvqiirnle all'i/MP dixit, al prin-
eipio di autorita. alia tperializzazionr ^pin-
la all'ercetwn: alia di^regazinne — al ti-
mile — del lavoro social?, iiuindi delta 
liase concrela per unit sviluppo drmocru-
tieo (e anrhe per uno sviluppo tout court) 
drill- comunila e socittu uuianr. 

II prohlema drlla informazione non pun 
evscre diincitie in alrun rnudo afTrnnlalo. 

oggi, su base individual!*, mn e un pro-
hlema compleaso, teorirn c pratico, che eai-
ge la fondazione di una linea di ricerca, 
altraverao un adegttato impegno collettivo. 

K' cvidente fin il'ora rhe la scienza delta 
informa/ionr si apparenia alia cibernettca, 
e non solo per I'origine romune e per I'tm-
pi.-go ~ iH'll'niia r ncll'allra essenziale — 
drlla trcnnliigia rlrtlrnniea, ma proprio 
perrhe romune r la linea di sviluppo sulla 
quale entramhe si collorano. v' 

l/niiuale siMi-ma di sramhio delle infor-
tnazioni — risullalo di un processo essen-
zialmrnte «ponianeo e arriliro — non reg-
ge piit alia pressione del volume dei dali 
disponihili in rapporto til tempo, itemme-
no ripartendo tale pressimte (con i rischi 
drlli sopra) fra i comparlimenti ^tagni del-
la sperinli/zazinnr. ILsallo che si rende 
neressarln e qurllo ronnrsso mn lo studio 
di un siMrma nuovo. non pin spnnlaiico 
ma srirntifieamrnle fnndato; e la srienza 
rhe afTronla i prohlrmi di qttesto tipo r la 
rihernrlira Quanto al rontrnulo specifico 
drlla rirrrca. rioe al prohlema drlla in-
rormazione proprianiente deilo. si piu» dire 
rhe rsso si in&laiira corrrllamenle solo dal 
mnmento in cui crssa di e<*ere vi>lo ro-
me riduzione, digest. riassunlo, rerensione, 
srheda (quinili difTusioue) di trsti origi-
nail estcsi, e comincia a rnndizionare il 
IrMo mrdrsimo. la fonte, la proiluzionc del-
la informazione. Teoria del linguaggio, epi-
stemologia. logica malrmatira e metodi 

analitici, ' appaiono dunque *> strettamente 
inerenli ilia linea di ricerca intrapresa; 
la quale purcib — se si vuole rhe non 
cunduca solo a una uttcriore speclalizza-
zione — deve influenzare largamente la 
Utruiione almeno post * elementare, la 
scunla. 

II Convegno milanese natitralmcnte non ha 
alTrontalo tutti gli aspetti (fin qui sum-

mariamente indirali) delta \a<.ta e com-
plessa tematica. ma si e impegnato parli-
rolarnientp suH'aspeito drlla u dorumetitu-
zione n, sopratlutto su scala aziendalr, che 
necessariamente si pone — nel quadro com-
ples^ivo — come obiettivu a hrrve e unche 
a medio lermine: come lappa ohhliga'ta, in 
etti non si solleva ancora il prohlema drlla 
produzione delta informazione, ma solo 
qurllo delta :difftisione. | ronlrilntti for-
niti in questa direzione (professor Crreato, 
ingegiieri Terzi, Rossi, Cairo e Caz/noli, 
dottor Runtrock. dotloressa Lapenna. nitre 
i disrorsi del ministro Arnaudi o del pro
fessor Sapori). pertinrnti e conrrrti, val-
gono anrhr. singnlarmrnte alcuni r ttitli 
nel loro complesso, come segnalaziotte e 
slimnlo in rapporto alia esigenza piu ge
nerate. 

f. p. 

TECNOLOGIA INDUSTRIALS E MERCATO 

La programmazione 
al livello delle 

unita produttive 
II Congresso della Associazione Meccanica Ita-
liana affronta il tema della produttivitd in rap

porto al processo di automazione 

L'undicesimo Congresso 
Nazionale dell'Associazione 
Meccanica Italiana, in cor-
so di svolgimento a Mila
no, presenta quest'anno un 
interesse particolare per i 
temi prescelti e per Fimpo-
stazione dello svolgimento 
degli stessi. In molti Con-
gressi specializzati, oserem-
mo dire nella maggioranza 
di essi, viene scelto un ar-
gomento specifico, bene in-
quadrato e ben delimitato, 
sul quale un gruppo di stu
dios! e invitato a fare co-
municazioni ed a presenta-
re studi, a livello molto 
specialistico, in un lingua*!-
gio adatto a laureati o a 
tecnici, i quail possono co-
si aggiornarsi o essere in-
formati suite ultime novt-
ta in un dato campo Con-
gressi del genere hanno in-
dubbiamente una loro uti-
lita, e permettono proficui 
scambi di informazioni. ag-
giornamento tecntco. scam-
bio di idee e cosi via, ma 
finiscono per essere squisi-
tamente informativi, anche 
se ad alto livello, e quindi 
recano intrinsecamente li-
miti ben precisi nei loro 
effetti. 

La scelta 

delle macchine 
Questo XI Congresso del-

l'AMI ha invece un respi-
ro piu ampio, e pone in di-
scussione una serie di que
stion! di grande attualita 
e di grande interesse non 
solo su un piano stretta
mente specialistico, ma, e 
sopra tutto, su un piano 
piu generate, ncco di a-
spetti tecnici, tecnico-eco-
nomici e tecnico-organizza-
tivi, dai quali si possono 
gia trarre una problematic 
ca, una serie di onenta-
menti ed alcune conclusio
ns del massimo interesse. 
II primo tema del Congres
so si intitola « Le macchine 
utensili e la relative pro-
duttivita >; il secondo « Lo 
studio dei metodi organiz-
zativi per 1'impostazione di 
una produzione > 

Ambedue i temi vengo-
no ampiamente sviluppali, 
e naturalmente, discussi: 
non - occorre sottoltneare 
che gli argomenti trattati 
hanno oggi. nella situa-
ztone difficile in cui Fin-
dustria italiana e venuta 
a trovarsi, nelto stato di 
confusione in cui si dibat-
tono innumerevoli azien-
de ed offlcine, un peso par-
tieolar*. •- -

C evidente che in ogni 
Industrie meccanica od e-

lettromeccanica, il € cuo-
re » e costituito dalle mac
chine utensili, siano esse 
convenzionah (torni, fresa-
trici, piallatrici, rettiflche 
ecc ) special! (tornitrici. fi-
lettatrici, macchine a co-
piare, macchine a program-
ma), transfer teggere a ta-
vola centrale oppure gran-
di transfer in linea. La 
scelta, quindi, delle mac
chine utensili, in fase di co-
struzione di una nuova in-
dustna, di ampliamento, di 
trasferimento o di rinno-
vamento di un'officlna esi-
stente, ha un'importanza 
pregiudiziale, che pud a-
vere un effetto determi-
nante sul futuro delt'a-
zienda Tale scelta e oggi 
piii difficile che non venti 
anni fa, in quanto la gam
ma dei tipi di macchina-
rio e assai piu vasta. 

I macchinari, cioe, si so
no arricchiti, oltre che di 
tipi piu ' efficienti nella 
gamma delle macchine con-
venzionuli, di macchine 
singole altamente specializ-
zate, capaci ad esempio di 
eseguire esclusivamente 
tornitura di alberi, tornitu-
ra di flange, filettature da 
barra, filettature di fori; ac-
canto a queste, si schiera-
no te unita a vano grado 
di automazione, che van-
no dai tipi net quali ciclo 
di operaziom. avanzamen-
ti, velocita e corse si pre-
determmano operando su 
una tastiera, via via fino a 
quelle in cui il € program-
ma > di lavoro viene forni-
to alia maccchina sotto for
ma di nastro perforato o 
film a macchie Al primo 
gruppo appartengono ad 
esempio torni a revolver. 
trapani a colonna e radia-
li, al secondo alesatrici, fre-
satrici speciali. grandi tra
pani con testa a revolver 

Un tempo, la scelta era 
fatla con cnteri empirici, 
basati sulla necessita di so-
stituire una macchina ob
solete o di accrescere ge-
nencamente la produttivi-
ta di un gruppo di macchi
ne o di un reparto e sulla 
scelta di c buone » macchi
ne. robuste. veloci ed effi
cient! Oggi tali criten em
pirici non sono piu ammis-
sibili. in quanto possono 
portare ad investimenti 
errati proprio nel cuore 
dell'industria Per una scel
ta corretta delle macchine 
utensili occorre prendere 
in considerazione una se-

- rie di fatton, i pnncipali 
dei quali sono il costo del
la macchina o del gruppo 
di macchine, la loro capa-

• cita produttiva, la spesa 
per la manodopera (che • 
di diverso livello a secon-
da del grado di automa

zione) le spese di manu-
tenzione, il consumo di e-
nergia, il costo delle attrez-
zature e del passaggio da 
un tipo di produzione ad 
un altro, Fentita dei lotti 
di pezzi da lavorare, 11 co
sto degli utensili. 

In linea di massima, si 
pud dire che un'unita al
tamente automatizzata e 
piii rapida di un'unita con-
venzionale e quindi ha una 
maggior produttivita, e ri-
chiede per la conduzione 
manodopera poco qualifi-
cata: e per6 piu costosa in 
se stessa e come attrezza-
tura, richiede un tempo 
maggiore e Fopera di spe
cialist! per entrare in pro
duzione e cambiar tipo di 
lavorazione, richiede at-
trezzature piu complesse ed 
utensileria di alta qualita. 
Come si vede, sono d e 
menti plurimi e contra-
stanti, di non facile valu-
tazione, e che debbono es
sere considerati con molta 
attenzione. 

L'aufoifiazrone 

e il boom 
It Congresso ha poslo 

Faccento su tale problema 
per conlnbuire a chianre 
le idee in argomento, le 
quali, specialmente nel pe-
riodo del cosiddetto boom, 
hanno condotto ad una se
rie di errori: e comunlssi-
mo trovare oggi Industrie 
t t r o p p o automatizzate > 
nelle quali unita ad - alta 
produzione vengono impie-
gate per lavorare lotti 
troppo piccoli, e quindi ri-
sultano antieconomiche, 
menlre in altre vengono 
impiegate macchine con-
venzionali ove unita spe-
cializzate sarebbero piu e-
conomiche; in altri casi an
cora le macchine ci sono, 
ma chi le ha acquistate 
e installate non e pero in 
grado di utilizzarne appie-
no le possibilita: non d af-
fatto facile adattare i pro-
gelti. le attrezzature e pro-
grammare il lavoro quando 
ci si vale di macchine au-
tomatiche e specializzate. 

In particolare. occorre 
molta penzia e grande e-
spenenza per utilizzare in 
mamera economica le uni
ta, di medie e grandi di
mension!, munite di c pro-
grammature » e cioe di un 
complesso, elettronico ed 
elettromeccanico, capace di 
< dare gli ordini > alia mac
china per eseguire le va-
rie lavorazloni «traducen-
doli > dal nastro o dalla 
scheda: per una buona u-

Fresatrice a coplare e a programma su nastro perforato 

tilizzazione di queste mac
chine, molto costose in se, 
e che richietlono Fopera di 
specialist! altamente qua-
lificati per la preparazione 
e Felaborazione dei disegni 
costruttivi. occorre prende
re in considerazione tutto 
il ciclo produttivo dell'm-
dustria intercssata 

Occorre cioe studiare l 
disegni di progetto in mo-
do che i pezzi siano il piu 
possibile « adatti > alia la
vorazione suite macchine 
disponibili, occorre elabo-
rare i disegni costruttivi in 
modo che risulti piu facile 
la « traduzione » delle quo
te del disegno in nastro o 
in scheda. provvedere la 
macchina di attrezzature 
speciali particolarmente a-
datte alia gamma di pro-
dotti previsti Occorre infi-
ne programmare accuratji-
mente il lavoro della mac
china. per ridurre al mini-
mo i tempi di preparazio
ne: per passare da ' una 
produzione ad un'allra. 
con queste macchine, oc-
corrono in molti casi due 
o - tre giorni di lavo
ro o anche piu, se i pezzi 
sono assai diversi tra loro. 
mentre possono bastare po-
che ore se i pezzi sono si-

mili 
Programmando con in-

telligenza, e possibile, ad 
'esempio. sulla lavorazione 
di un anno nsparmiare de-
cine di giornate di prepa
razione. durante le quali la 
macchina non produce, e 
trasformarle in allrettanle 
giornate produttive, il che 
ha un'importanza tanto piu 
cospicua quanto piu la mac
china e costosa: e su que
sto terreno, 6 facile incon-
trare macchine 11 cui co
sto sale da una decina di 

milioni a cento o oltre. 
II tema della program

mazione (in senso tecnico-
aziendale) intesa come im-
postazione della produzio
ne alFinterno dell'azienda, 
e che viene considerato 
dal punto di vista delle 
macchine utensili nella pri
ma parte del Convegno, 
viene affrontato in manie-
ra piu sistematica nella se-
conda parte. Si considera-
no, qui, i criteri che devo-
no essere seguiti e i pro-
blemi che vanno risolti 
quando, .nabilito di mette-
re in produzione un certo 
tipo di manufatto, si pas-
si dalla fase preliminare a 
quella esecutiva. L'orizzon-
te si allarga. abbraccian-
do il programma di lavoro 
di un reparto o di un'in-
dustria per sei mesi. un 
anno o piu, Futilizzazione 
delle macchine e degli im-
pianti esistenti. la determi-
nazione della necessita di 
modifiche agli stessi e l'ac-
quisto di macchine nuo-
ve, i criteri organizzativi 
da seguire per avere una 
produzione regolare ed a 
costi quanto piu possibili 
ridotti. 

Idee 

confuse 
Per ottenere questo, si 

possono seguire diversi 
schemi di calcolo e di ri-
lievo, elaborando tabelle, 
programmi, grafici, e con-
frontando, in sede di pre
ventive, diverse soliuioni 
possibili, per poter sceglie-
re, a ragion veduta, la piu 
vantaggiosa. 

Una tecnica di laboratorio 

elaborate in URSS 
' . • • * i - ' I 

Impiego di 
capillari nella 
microbiologia 

del suolo 
e sottosuolo 

Nello scorcio di un Con
vegno che dura meno di 
una settimana, naturalmen
te, non e possibile esaurire 
una tematica tanto vasta e 
ricca di question! tecniche 
diverse, che vanno dalla 
scelta e dall'utilizzazione 
delle macchine utensili alia 
definizione di cicli di la
vorazione e programmi di 
produzione; e possibile pe
ro raccogliere e pubblicare 
una rilevante massa di ma-
teriale scientifico e di stu
dio su argomenti, purtrop-
po, poco noti in Italia, qua- . 
si completamente negletti 
dai programmi di studio 
degli Istituti Tecnici Indu
strial! e delle Universita 
ove si preparano ingegneri 
e periti 

E quesli argomenti. che 
confluiscono nella possibi
lita di produrre a cost! 
competitive di accrescere 
la produttivita degli im-
pianti, andrebbero studiati 
e divulgati al massimo nel
la congiuntura attuale, la 
quale, tra Faltro, e caratte-
rizzata da scarsa chiarezza 
di idee, notevole confusio
ne, mancanza di program
mi e di capacita di elabo-
rarli, produzione a costi 
troppo elevati per carenza 
tecnica e tecnico-organizza-
tiva delle aziende, molte 
delle quali tentano di ri
durre i costi e pensano di 
super a re una fase difficile 
comprimendo il livello del
le paghe e appesantendo lo 
sfruttamento dei dipen-
denti, anziche affrontare il 
problema in termini seri, 

. e cioe tecnico-organizzati-
\ vi, i soli che possono dare, 

sulla distanza, risultati ap-
' prezzabili e durevoli. 

Paolo Sassi 

*wi""m 
«L&t ^ 
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Da molti anni il pro/essore 
di bfolotfia Boris Perfilcv stu
dio Vintlusso del microbi sul
la formazlone dei deposit! del 
fondall. sulla purificazione 
spontanea delle acque pro-
fonde, sulla formazlone del 
mineral! di /erro e manga
nese nel laghl 

II mondo degli esserl invl-
sibill che popolano 11 terre
no. I'acqua e I fondall e ri-
masto a lungo inaecessibile 
agli studiosi che si propone-
vano di portare i piu piccoli 
essert vlventl sotto Vocchio 
del microscopio e di rlcono-
scerne I'aspetto, la srruttura 
e le proprleta, perche fra le 
particelle di fango del terre
no non si riusciva a identic-
care i corpicini fraglli e qua
si impercettibili dei rnicrobi. 
Per di piii la scelta del mez-
zi a dlspostzlone dello stu-
dioso aveva fortl llmitl: egli 
disponeva soltanto dt velrl 
portaoggetti e di vetrl copri-
oggetti. 

II professor Perfilev fece 
dunque un proaresso wstan-
ziale quando pervenne a im-
postarp il problema nel modo 
seguente: i deposit! e i fanghi 
dei fondali sono porosi, capil
lari e permeatl d'acqua. / mi-
crobi si stabilfscono nel loro 
interna, formando colonie. 
Quindi i mlcrobi deyono esse
re studiati in capillari, che 
possano essere piazzati sotto 
il microscopio. Per tale fine 
le provette rotonde sono Inuti-
lizzabili. Le loro pareti cilin-
drlche impedlscono di vedere 
I mlcrobi al microscopio. 

Insleme con la libera docen-
te di biolopia Dina Gabe il 
professor Perfilev si acclnse 
alia creazione di tubl capil
lari aventi proprieta ott'xche 
non inferlori a quelle dei piat-
ti e sottili vetrl coprioggetti. 

Essl hanno elaborate una 
tecnica che consente di prepa-
rare i tubicini con lastrine 
di vetro e di tenderli con un 
apposito dispositiuo. 1 cana-
li possono avere sezlone qua-
drata, rombofdale, triangola-
re, trapezoidale. Ogni capil-
lare pud avere piu aperture 
di grandezza diversa. 

Perfilev e la Gabe hanno 
preparatp piu di cento tipi dt 
tubi capillari sagomati. Per 
lo studio del mlcrobi che vi-
vono nel depositi dei fonda
li hanno proposlo un nppa-
recchio composto di brevi 
tratti di capillari. Alcunf di 
questi tratti. sorretti da uno 
zoccolo di vetro, vengono 
messi in un reclpiente che 
contiene fanghiglia. 1 micror-
ganismi, entrando nei canali. 
vl si dispongono in cerchl. Le 
pesanti particelle fangose 
scendono, permettendo alio 
studloso di osservare i mlcro
bi rimasti sulle pareti. 

Coll'aiuto di querto appa-
recchio Perfilev e la Gabe 
hanno scoperto nel fango piii 
di trenta microrpanlstni nuo-
t'i Si tratta. fra I'altro. df al
cune specie che vivono nei 
laghi metalliferi e hanno un 
complicato ciclo di sviluppo. 
Si e trovato un gruppo di ml
crobi rapaci che catturano e 
distruppono gli altri. 

Per lo studio della microflo
ra terrestre i tubi capillari 
vengono infUati a coppie In 
astucci di retro. Gli astucci 
vengono poi ptantatl In zolle 
e vl rimangono per qualche 
tempo. Nel terreno vl e meno 
umidita che nei depositi dei 
fondall. Percid le pareti dei 
tubi vengono anticipatamente 
ricoperte di un sottlle strato 
di materiale visthioso e tra-
sparente. do contribuisce al-
Vaccelerazione dello sviluppo 
dei batteri nei tubicini di 
oetro 

II • perefitonometro • da la 
possibility di scoprire le abi-
tudini dei microbi che si svl-
luppano sulla superficie de
gli oggetti subacquel. A dif-
ferenza delle lastrine comu-
ni, consente di o«serrare al 
microscopio mentre sono an
cora vive le concrezionl fa-
ciimente danneooiabili di mi-
crorganlsmi acquatici. 

Col ' perefitonometro - si e 
potuta stabilire la dipenden-
za dell'entitd delle concrezio
nl nelle navi in sosta dallo 
stato sanitario dell'acqua e si 
sono potuti elaborarc metodi 
di prerenzione delta forma
zlone di concrezionl tulle co-
struzioni subacquee. 

Per separare i microbi dal
le impurita si u^ano solita-
mente manipolatori complica-
ti, Inffombranti e costosi. Per
filev e la Gabe hanno creato 
un dispotifiro piu semplice; 
il mlcToisolatore capillare. Sel 
tubetto viene Introdotto un 
minuscolo strumento di vetro. 
che nasconde una billetta piii 
sottile di un capello umano 
La punta delta billetta vie
ne spinta per brere tempo nel 
luogo in eul abitano i mi
crobi e poi ritirata nel ml-
crolsolatore Successlvamente 
questa punta riene osserra-
ta da tutti I latl con un for
te inprandimento Alia cetlu-
la che vl si e attaccata si for-
nlsce una solurione nutriti-
va e si osserva I'lnizio dello 
sviluppo 

Un altro dispositiuo. il mi-
croselettore. serve per Isolare 
singole cellule dal liquido in 
cui si trovano. fl liquido con-
tenente microbi viene auorbi-
to in un ccnale tanto sottile 
da permettere al batteri sol
tanto una dutposuriont in fila. 

Le pareti sottlll e trasparen-
ti permettono poi di osservarll 
bene al microscopio. 

Coll'aiuto del microseletto-
re lo studioso armato di mi
croscopio pud scepllere net ca-
nale di un ftnlsslmo tubetto 
capillare una singola cellula e 
osservarla da varl latl. Pre-
mendo una leva, si pud taalia-
re il tratto di capillare che 
contiene la cellula esamlna-
ta e introdurlo. sotto il con-
trollo del microscopio, in un 
sostrato alimentare. 

Tale dispositiuo e stato usa-
to per isolare le spore dei 
penicilli, le cellule della do-
rella e I llevltl. I medicl di 
Lenlngrado hanno potuto ot
tenere colture pure di bacil
li dlfterlcl. di streptococcic e 
di altri microbi. 

Inflne. Perfilev e la Gabe 
hanno creato tubetti capilla
ri con cui si possono contare 
con grande preclsione micro
bi df di//erent{ dimension! 
fino al piit piccoli batteri. vi-
sibili soltanto coi magglori in-
nrandimenfi Questi capillari 
wertoono gia usatl dai micro-
biolooi nell'industria alimen
tare, nella medicine nella ue-
terlnaria e nella geologla. 

Mikhail Kaplin 
(Agenzia Novosti) 

Ultima nata 

Tecnici al lavoro su uno dei 
due reattdri della centrale 
nucleoelettrtca di Hunterston 
[Gran Bretagna), che dal 27 
ebbraio scorso ha comincia-
:o a torn ire energia alia rete 
dl distribuzione. 

la preistoria 
italiana 

II campo della preistoria, 
come quello di qualsinsi nltra 
discipline, e molto vasto c dl-
vlso in non poche speclallz-
zazioni. dal paleolitico all'etk 
del ferro. attraverso innume
revoli culture e fades parttco-
larl: e quindi estremamente 
difficile, per chi non sla del
la materia, orizzontarsl in un 
dedalo dl pubbllcazlonl spe-
cializzatlsslme. in quanto man-
ca una sintesl che non sia il 
sollto llbro ben illustrato ma 
a carattere dlvulgatlvo. 

Una sintesl complete dl tut-
ta la preistoria italiana. con-
dotta con criteri rlgorosamen-
te sclentiflcl. e opparsa recen-
temente: si tratta del volume 
La preistoria dTtatia alia luce 
delle ultime scoperte di A. M. 
Radmtlll. ed. Istltuto Geogm-
flco Mtlitare. Firenze 1963. 

II volume rlunlsce una se
rie di saggl. apparsl negli ul-
tlmi tre anni nella Rlvista 
dell'Istituto. ogquno dei qua
li tratta la preistoria dl una 
regione itallnnn. Sfogliando 
U libro. si coglle la storia 
piu anticn della penlsola, vi
sta nei suol aspetti pnrtlcola-
rl e generall; Infattl la dlvl-
slone necessnrla in territori 
llmitati non hn fatto perdere 
dl vista all'autore il quadro 
storlco generale nel quale in-
serlre le dlfferenzlazlonl lo-
call. Vengono esamlnate tutte 
le region!. dall'Italla setten-
trlonale alle isole. dando per 
ognuna 1 cennl storicl e geo
logic! necessart per compren-
dere lo svolgimento del fe-
nomeni cultural!. I quail sono 
tutti accuratamente descrltti. 
dal paleolitico inierlore al-
Feta stories. - -

Lo studio particolaregglato 
delle region! e Introdotto da 
un'ampla sintesl complesslva 
sulle succession! e sui rap
port! delle culture prelstori-
che italiane. con rlferimento 
altresl ai metodi usatl oggi 
nello studio della paletnolo-
gia, vale a dire al metodo 
storlco che si vale di tutti 1 
niezzi forniti dalle scienze 
natural!, senzn per questo 
perdere di vista 11 lato sto
rlco e quello umano. 

Ogni capitolo e seguito da 
una bibliografia essenziale. 
ed alia fine del volume sono 
stati aggiunti. oltre natural
mente alia bibliografiu ge
nerale. gli indici delle loca
lity e delle culture, nonche 
un aggiornamento bibllogra-
flco. 

II maggior preglo del vo
lume consiste appunto nel-
Faver dato In modo semplice 
e chiaro Informazioni su ar
gomenti molto particolari. 
senzn perb tralasciare nulla 
di quanto pub servire ad in-
quadrare un nspetto cultura-
le. ed e oltretutto una precisa 
messa a punto sullo stato dei 
problem! e > delle rlcerche 
preistoriche in Italia, in 
quanto sono utilizzatl i datl 
delle ricerche e degli studl 
effettuati dal secolo scorso ai 
giorni nostri. Inoltre la ric-
chissima iconografla contri
buisce a cbiarire ancora dl 
piii i varl aspetti delle cultu
re preistoriche. mediante ot-
time riproduzioni di armi, 
vasi. ornament!, oggett! d'ar-
te. scelti tra i piii tiplci e si-
gnificativi. 

Si tratta dunque di un 
volume si specializzato, ma 
che per la chiarezza dell'espo-
slzione pub essere consultato 
da chiunque abbia interesse 
a materie simili, pur senza 
conoscerle a fondo. 

r. g. 

i 
X 
i 
i 

! 'i 

Dizionario nucleare 

Un elemento di comb uitibile del reattore di 
Luceris (Svizzera) 

COMBUSTIBILE Nil-
pi CAQC - L'espressione e 
ULLfint. impropria, per
che il processo in cui si 
esplica Fimpiego delle so-
stanze in questione non e 
un processo di combustio-
ne. ma interamente diverso. 
La combustione e un pro
cesso chimico. nel corso del 
quale awiene che certi ato-
mi. inizialmente associati in 
modo da formare certe mo-
lecole. si riassocino diver-
samente cosl da formare mo-
lecole diverse. liberando nel 
contempo energia: per esem
pio. atomi di idrogeno e 
atomi di carbonic inizial
mente associati a formare 
molecole di un idrocarbu-
ro. si separano associando-
si poi. indipendentemente. 
con atomi di ossigeno del-
l'aria. cosl da formare mo
lecole, rispettivamente. di 
ossldi di carbonio e di ac-
qua. Tutti gli atomi fin qui 
indicati rimangono identici 
e inalterati nel processo, 
cioe identici e inalterati ri
mangono i loro nuclei: tut
to quello che accade riguar-
da lo spostamento di alcuni 
degli elettroni periferici 

Un processo nucleare in
vece riguarda proprio i nu
clei. percib non si pub par-
iare di - combustibile - se 
non per grossolana analo-
gia. essendo il termlne pro
prio quello dl -sostanza fis
sile-. sostanza, doe, che tu-
bisce la fissione o scission* 
nucleare. Le sottaoze fissili 
sono essenzlalmente Flsotopo 

dell'uranio U-235. unlca •sl-
stente in natura. Fisotopo 
del plutonio Pu-239 e un 
secondo isotopo dell'Uranio. 
U-233. che non eslstono in 
natura ma si formano per 
assorbimento di neutron! da 
parte, rispettivamente. di 
U-238 e di Th-232 (torlo). 
Queste ultime due sostanze. 
per la loro attitudine a pro
durre sostanze fissili, sono 
dette - fertili». Nella pra-
tica degli impianti nuclear! 
tuttavia con la lecuzione 
- combustibile • si intende 
meno la sostanza fissile pu-
ra che la sua miscela con 
sostanza fertile, ripartita ne-
gli «elementi di combusti
bile - di un reattore. Si dice 
per esempio che il -combu
stibile- di un dato reattore 
e uranio naturale owero 
uranio -arricchito- (nel-
Fisotopo attivo U-235). nel 
qual caso si indica la per-
centuale di arricchimento. 

Si assume un determlnato 
- combustibile - in rapporto 
a prestabilito - ciclo del com
bustibile-. cioe al processo 
per cui, in un certo tempo, 
una parte della sostanza fis
sile sublsce effettivamente la 
fissione. e una parte della 
sostanza fertile si trasforma 
in fissile La struttura de
gli -elementi di combusti
bile- e notevolmente com-
plessa. per le ragion! ine-
renti in primo luogo al rtn-
dimento termico. quindi al
ia resiitenza meccanica. e 
agli agentl cblmici • radio-
•ttivi che si manifestaae nel 
processo. 
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