
i •<. * / ' . . >r •- ' \ , ^ ' - . • ' , 

a-

PAG. 6 / culffura i » , / i 

SCOMPARSO UN PROTAGONISTA DELL'EM ATOMICA 

1'Unit A / mercoledi 3 giugno 1964 

f,>-& 

Hard: 
uomodiun 
difficile Rinascimento 

Leo Szilard 

Era il piu «politico» degli scienziati che contribuirono alia scoperta nucleare 

E' morto nei giorni 
scorsi a San Diego di 
California Leo Szi
lard, grande scien-
ziato e uno det prin
cipals autori della sco
perta nucleare. 

Al momento della sua 
morte Leo Szilard — che 
venti e piu anni prima era 
stato con Fermi fra i prin-
cipali autori della scoperta 
nucleare — aveva le se-
guenti qualifiche: professo-
re emerito di biofisica al
ia Universita di Chicago; 
c o l l a b o r a t o r dell' Istituto 
di Studi biologici Salk. a 
San Diego; premio « A t o -
mi per la Pace > 1959; 
« Medaglia d'oro Einstein > 
1960; fondatore e copresi-
dente del Comitato Scien-
tifico del c Consiglio per 
un mondo in cm si possa 
v ivere > E* una lista non 
lunga, che test imonia pe-
ro una notevole varieta 
di interessi , e la capacita 
di conseguire risultati e 
success! in campi djversi. 
Gli dava atto di questa 
capacita la mot ivaz ione 
della « Medaglia Einstein », 
riferendosi al suo inse-
gnamento , « che spazia am-
p iamente per tutto lo sci-
bi le umano >. 

In una ch iave diversa, 
Laura Fermi ha racconta-
t o in una recente confe-
renza l'esordio di Szilard 
in biofisica. Si reed V (v|-.. 
s i tare un famoso laborato-
rio, e al direttore che gli 
chiedeva — prima di e-
sporgli le ricerche in cor-
so — in quale misura egli 
fosse informato dei pro
b lem! biolcgici , rispose: 
«Ignoranza assoluta e in-
tel l igenza senza limiti ». 

Laura Fermi, che lo ha 
frequentato ass iduamente 
dal , principio del 1939, 
quando ella approdo con 
suo marito negli Stati U-
niti (Szilard vi si trovava 
da quasi due ann i ) , ne par-
lava ancora poche settima-
n e fa con lo stesso tono 
sorpreso e divert i to dei 
primi tempi Nel suo bel 
l ibro — Atomt in famiglta 
— che e tuttora la piu chia-
ra e veridica storia esisten-
te della scoperta nucleare, 
scr ive di lui: 

« Szilard era uomo do-
tato di una infinita di idee, 
a lcune del le quali si dimo-
stravano buone alPatto pra-
tico. II numero del le perso-
n e di sua conoscenza non 
era inferiore a quel lo del
l e sue idee, e una frazio-
np non trascurabile di que-
s t e persone *?ra importan-
t e e altoloeata Tali • for
tunate circostanze rende-
v a n o Szilard un portavo-
ce uti le e potente del pic
co lo gruppo di n c e r c a t o n 
(ne l 1939-40 - n.d.r.) e gH 
facevano affrontare le dif-
ficolta delta politica con 
sufflciente s lancio per su-
perar le fel icemente. . . ». 

La parte avuta da Szi
lard nella scoperta nuclea
re e nella fabbricazione del
l e pr ime bombe « A > fu 
in realta assolutamente de-
cisiva. Egli condusse con 
Fermi la ricerca prelimi-
nare e teorica alia Colum
bia Univers i ty e a Chica
go , dal 1939 al 1942: gli 
rsperimenti e i calcoli che 
dimostrarono la possibili
ty della < reazione a cate
na >, la progettazione ed 
esecuzione della «p i la >, 
c ioe del pr imo reattore nu
cleare della storia. furono 
condotti in co iminc Ma nel 
eontempo Szilard si ado-
pero sia per o t tenere i fi-
nanziamenti e ogni cosa oc-
corrente all'opera intrapre-
sa. sia per conv incere il 
governo degli Stati Uniti 
della necessity di fabbrica-
re la bomba E' ben nnto 
il passo che egli compi a 
tale scopo presso Einstein. 
inducendolo a s e n v e r e a 
Roosevelt una lettera. che 
si dimostro in spguitn as-
sai efficace. c o m e tutti san-
n o La lettera faceva espli-
cita menzione del grave pe-
rlcolo che i nazisti (i quali 
allora avevano apnena mes-
so le mani. con 1'invasinne 
della Cecoslovacchia. sin 
giacimenti di uranio di 
,Toachimstahl> pervenissp-
ro a farsi un'arme nuclea
re. con cui avrehhero cer-
to potuto rendere <=chiavo 
il mondo. se fossero stati 
soli a possederla 

Ha avuto corso negli an
ni recenti ^ n a certa lette-
ratura, che contes t s tall 
ragtoni, per affermare che 

la fabbricazione della bom
ba atomica era ed e « male > 
in senso morale assoluto. 
Non a caso questa tesi si 
trova bene spesso associa-
ta a in i l az ione , secondo la 
quale i nazisti non ebbe-
ro pni la bomba perche all 
scienziati rimasti in Cler-
mnnia « non vol lero > farla, 
appunto in omaggio a quel-
l ' imperativo morale che sa-
rebbe stato violato da Szi
lard, Fermi, Bohr, Comp 
ton e tutti gli altri Ma que
sta i l lazione e stata prova-
ta falsa, mentre e abbastan-
za ev idente che la cosa piu 
vicina al « male » assoluto. 
negli anni fra il '39 e il 
*45, era certamente il na-
zismo. del quale la bomba 
poteva. con una probabi
lity non trascurabile, di-
ventare s trumento 

Naturalmente • tut te le 
decisioni relative • alle ar-
mi nucleari erano e sono 
di natura politica. e c o m e 
tali comportano anche re-
sponsabilita • morali Fra 
tutti gli scienziati che con
tribuirono alia fabbricazio
ne del le prime bombe 

« A >, proprio Szilard fu 
probabi lmente . fin dall'ini-
zio, il piu politico, il piu 
pronto a scorgere le conse-
g u e n z e e implicazioni che 
la l iberazione di una cosl 
ingente e pnmord ia l e fon-
te di energia faceva na-
scere per la sneieta uma-
na e le sue leggi, in pace 
e in guerra. 11 piu pronto 
forse a capire che il com-
pito del lo scienziatn non 
poteva esaurirsi con la 
consegna — al potere co-
stituito — del frutto della 
sua ricerca, ma es igeva an
cora 1'instaurazione di un 
rapporto nuovo con il po
tere stesso e la sua fonte 
a lmeno ideale. l 'opinione 
pubbliea. p e r rendpre 
l'uno e l'altra cnnsapevnli 
di cio che avevano rice-
vuto. porli in grado di u-
sarne secondo ragione 

Si puo assumere proprio 
la lettera di Einstein a 
Roosevelt , suggenta da S7i-
lard. come la data d'inizio 
di un perindo storico nel 
corso del quale la parte-
cipazione degli uomini di 
s c i e n z a . a i pubblici affari 

Una rassegna di immagini 

DAL PR0T0Z00 
ALL'UOMO 

Una tartaruga manna 

- All'inizio del pluriforme 
regno animate vi furono i 
Protozoi ' E dopo queste pa
role dal piglio vagamente bi-
blico. via, per olfrc seicen-
to paaine. per oltre mille fo-
tografie. una eccitante caral-
cala nel regno degli -ammo-
li: dal protozoa della prima 
pagina al coniglio dell'ulti-
ma, dai pesci favolosi agli an-
ftbi incredibili. dalle fiabesche 
farfalle giganii dei iropici 
apli abitanti dei desert i e 
delle g'tungle. dai molluschi 
ai rertebrati, dai mammife-
T'I ai coralli Questa e V- En
cyclopedia Ulustrata degli ani-
mali - del dottor V. J Sta-
nek. nseita dalla famosa casa 
di edizionl artistiche praghe-
$e • Artia • e. con iniziativa 
depna di ogni elogio. prexen-
tata al lettore italiano dalle 
* Edizioni La Pietra -

Foloprafie. soto fotografie: 
con poche righe esplicative 
— esatte ed essenziali — per 
ciascuna 

' In ogni creazione della 
natura vi e qualcosa di mera-
viglioto • Lo scienziato fo-
tografo e penetrato nel re
gno animate per rendere te-
stimonianza di questa aristo-
telica veritd citata a capo del 
libro 

V J Stanck. aid direttore 
dello Zoo di Praga. specia-
lizzatosi > quale indagatore 
della narura P T mezzo del
ta macchlna totografica e 
della cinepresa *i e conqul-
stato una mentata tama in-
ternazionale: basierd dire che 
ha al suo attiro qualcosa co
me 32 documentan e 20 vo-
liimi folopra/tci per dare una 
idea deVa «"a attirita in que
sta sett ore della ricerca e 
della divulgazione sctentifi-
ca Stanek non ha «oltamo 
visto gli animali: it ha at-
tentamente e nno per uno 
ouardati E i personaggi del 
suo libro vogllono appunto 
essere guardat': 

L'occhw e il primo stru
mento di conoscenza dell'uo-
mo Con Vocchio si acqnisla-
no noziom che diverranno 
ropnirioni rT di moda discit-
fere. oppi. rtn dope sia rali-
do. su un pifino di seria cu|-
tura, il ricorso a opere illu-
strate come quella dello Sta
nek. Ha tcritto tre secoli fa 
Galileo: * fl consumarrt so-
pra gli scrittl di altri senza 
mai sollevare gli occM alia 

opere stesse della natura... 
non lard mai un uomo filo-
sofo -. L'Enciclopedia Ulu
strata degli animali non pre-
tende certo di sosfftuirsi al
ia natura ni di - tare un uo
mo filosofo: mira bensi a 
richiamarc la mente dell'uo-
mo su una delle opere della 
natura. 

Ptu di mille mllioni di an
ni fa, nei caldi mari della 
preistoria. la vita animale si 
manifestava nel primo bruit-
care depti esseri monocellu
lars duecento milioni di an
ni piu tardi ecco le spugne 
che cominciano la loro lun-
ghissima marcia per allonta-
narsl dai fondi marlni; poi 
altri trecento m.lioni di anni 
dopo, la gigantcsca mostruo-
sa meravigliosa fioritura de
gli echinodermi dai qnali — 
e passano altre centinaia di 
milioni di anni — commcia 
a un certo punio a delinear-
si ;m essere nuovo, munito 
di vertebrc. un pesce; fra la 
vegetazione terrestre compa-
iono altre nuove forme vi- . 
rentL i miriapodi. gli anelli-
di, i ragni, le libellule, le sa-
lamandre. le InccTtole. i ser-
penti: poi i reiiilt insfanru-
no il loro regno, si svilnppa-
no nelle forme piu diverse. 
raggiungono dimensiom gi-
gantesche, nel cielo come sau- • 
ri imman'i nelle acque come 
ilttosnnri enormt 

Grandtosa e terrtbile la vi-
cenda continud per gli aliri 
millenm preistorici. nuorl 
abttatori soppiantarono i vec-
chu alcuni di qne.<ri resiMel-
tero. st adoiiarono. soprar-
vksero E tnrine apparre i uo
mo con la sua torza e la sua 
intelligenza 

Da una pagina all'altra 
Vocchio ammiraio trascorre 
in questa casta galleria dei 
nostri compagni sgombra di 
deformanti speccht metafisici 
Davcnti alia natura. alle sue 
leggi segrete, a: *uoi soiier-
fupi. alle sne invenzioni Vuo-
mo e preso da una meravi-
glia a volte quasi reverenzia-
le c I'ansia della penetrazio-
ne. lo sforzo del dommto non 
sono disgiunti da tin inqute-
IO anelito a indiridiinre i fili 
segreti, mille c mille volte 
spezzati. che legano i poli 
delta vita sulla terra, dal pro-
tozoo all'uomo. . . 
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si e vonuta accentuando, e 
ha acquistato crescente im-
portanza, manifestandosi 
at traverso moviment i di 
op in ione assai vasti (Mo-
v i m e n t o di Pugwash , Co
mitato dei Cento, e s imi l i ) , 
e at traverso libri e rivi-
ste. II m o m e n t o dec i s ivo 
tuttavia , a partire dal qua
le il processo di politiciz-
zazione degl i scienziati si e 
venuto svo lgendo senza in-
terru/.ione. cadde nel 1945, 
con la pre.-entazione al Di-
part imetno della Difesa 
degli Stati Uniti del « Rap
porto Frank > (Szi lard era 
fra gli estensori e firniata-
ri di e s s o ) , che sollecita-
va la dec i s : one di nun im-
pie^are la h->mba « A > nel
la guerra in corso contro 
il fliappon-* 

La TV itahana, evocan-
do I'anno scorso questi fat-
ti, qualif ied Szilard come 
€ figura contraddittoria > 
perche prima aveva volu-
to la bomba e poi non voi
le che la si impiegasse . 
Gli autori di quel pro-
gramma te lev i s ivo non ave
vano capito che l'arme nu
cleare era stata concepita , 
a l m e n o da Szilard ma cer
to a n c h e . d a altri, perche 
fosse disponibi le c o m e e-
s trema difesa contro un ne-
m i c o c h e e g u a l m e n t e ne di-
sponesse , non contro gli 
inermi. Megl io ancora, Szi 
lard, e con lui quasi tutti 
(Tunica eccez ione c lamoro-
sa e Te l l er ) gli sc ienziat i 
c h e contr ibuirono alia sco
perta nucleare , h a n n o poi 
mani fe s ta to la • conv inz io -
n e che in segui to a tale 
scoperta la guerra non pos-
sa piu essere pensata co
m e un m o m e n t o pol it ico, 
ma debba essere vista co
m e una sciagura per tutta 
l' l imnnita, che non C'rsen-
t irebbe piu alcuna d :stin-
z i i n e fra \ :nc i tor i e vinti. 

S u questa Imea si e svi-
luppata f:n qui la parte-
c ipazione — ncorda*a • sn-
pra — lie^li scienzidti ai 
pubblici affari, e in part'.-
to lare si c Ui'iluppc'.io un 
asp.'tto dr' la attivitu di Leo 
S/ii&rd, pr>in-:-> negli stes-
s. anni in c-i. cg!i c cam-
l i a v a mest i^ f > pasbando 
dalla fisica nucleare r.lla 
biofisica, e dalla « igno
ranza assoluta > di questa 
sc ienza alia * cattedra .di 
Chicago e agli ulteriori ri-
conosc iment i . Nel lo stesso 
periodo, purtroppo, si am-
m a l o di cancro e fu rico-
verato per oltre un anno 
( f ino al n o v e m b r e 1961) 
in un ospedale di N e w 
York. Ma sollecitd un in-
contro con Krusciov, con 
cui r imase a col loquio due 
ore . quando il pr imo mi-
nistro sov ie t ico si reco ne
gli Stati Unit i ; c poco dopo 
appena d imesso dall 'ospe-
da'.e. ando egli s tesso a 
Mosca per partecipare al
ia sesta Conferenza Pug
w a s h . e v i . resto un m e s e 
di piu per avere scambi di 
idee con i col leghi sov ie -
tici. II suo interesse per il 
d i sarmo fu tanto v i v o e 
cos tante da indurlo a stu-
diare a fondo gran parte 
dei problemi connessi con 
questa idea centrale . e ad 
analizzarli in v a n e occa
s ion! con molta lucidita e 
con sorprendente ricchez-
za di informazione, for-
n e n d o contributi di es lre-
m o interesse So lo d u e me-
si fa il Bulletin of Atomic 
Scientists pubblicava un 
suo u l t imo articolo. in cui 
egli r iprendeva e svi lup-
pava a lcune idee sugger i te 
da un altro fisico. il pre
m i o Nobel inglese Blac-
kett 

A n c h e questi tratti ne-
c e s s a n a m e n l e sommari 
possono forse attestare che 
Leo Szi lard e stato una 
del le cosc ienze p;u v i v e e 
a c j t e del nostro tempo, un 
protagomsta fra i piu con-
sapevol i e dedicati: I'uo-
m o di un Rinasc imento (se
condo l 'espressione gram-
sciana che designa l':nte-
rezza della condiz ione u-
m a n a ) ancora troppo in-
s idiato e . problematico 
Perc io fu anche ansioso. 
partecipe luc idamente del 
dramma delTuomo sospe-
so sulla soglia di un mon
do di r?gione La voce del
la ragione e ancora solo — 
egli a v v e r t e — c La voce 
dei delfini ». E a m m o n i s c e : 
facc iamo c h e d ivent i la 
v o c e deg l i uomini . 

Francesco Pistoles* 

scienza e * V 

II «Concorde » 

NEL 1971VIAGGEREMO 
A 2350 CHILOMETRIORA 

Porterd cento passeggeri — II suo limite e I'autonomia, che 
non supera i 6000 chilometri 

RADAR 

C0HP4RTIMENT0 RADlO-aEnRONICO 

ANTENNE RADIO 

P0S10 DEirEOUIPAGGIO 

CARREUI PfilNCIPAll D'ATTERRAGGIO RIEN1RATI 

CARREllO DATTERRA6GI0 ANTERIORE RIENTRAT* .' 

SERYO-C0MAH0I 
CABIKA CON 0TTANTA POST) 

REAT70RI BRISIOLSIDOELEY-SNECMA «0lr*»PU5 

Schema di un « Concorde » 

' II progetto del supersonico 
anglo - francese Concorde » 
sta rapidamente prendendo 
forma, sostenuto da un lato 
da un'accoglienza favorevole, 
concretizzata da abbondanti 
prenotazioni, in primo luogo 
da parte delle societa ameri-
cane. con alia testa la • Pan 
American, e combattnta dal-
Valtro da gruppi finanziari 
che sostengono essere il pro
getto destinalo ad un falli-
mento sul piano economico. 
Mai nella storia dell'aeronau-
tica o dei mezzi terrestrl e 
marittimi di trasporto si era 
verificata una situaztone tan-
to complessa, irta di polemi-
che. di discussioni a tutti i 
livelli, centro di manovre 
propagandistiche ed econo-
miche. 

Cominciamo a gettare uno 
sguardo a quello che e oggi 
il progetto • Concorde -, che 
sembra ormai totalmente defi-
nito a meno di particolari 
marginali: un aerco superso
nico da Mach 2.2 (capace cioe 
di procedere a velocila dell'or-
dine dei 2.350 chilometri al-
I'ora) con un'autonomia di 
circa 6.000 chilometri, una 
quota di crociera tra i 15 e i 
20 mila metri, raggiungibile 
dopo circa 400 chilometri di 
volo. decollo corto, su una 
pista di 2.600 metri. ed at-
terraapio allrettanto corto tale 
da richiedere ' 2 000 metri di 
pi.sta 71 ' Concorde • presen-
ta una tipica forma a * delta • 
con muso e coda appuntiti, 
quattro apparati propulsori a 
turbogetto - Bristol Olvmpus 
593 -, a due a due incorpo-
rati nella cellula. Il peso a 

pieno carico previsto e di 135 
tonnellate, con la possibility di 
trasportare 100-105 passeggeri. 

II progetto » Concorde • pre-
senta una serie di partico-
larita molto interessanti, quali 
del resto sono prevedibih in 
un aereo destinato a proce
dere a regimi raggiunti per 
ora solamcnte da aerci milttari 
o sperimentali di dimensioni 
nettamente minori 

Sulla punta, molto aguzza, 
come consiglia I'aerodinami-
ca supersonica. sono piazzate 
le attrezzature radar e dietro 
a queste la cabma di pilo-
taggio Dietro al posto di pilo-
taggio ed ai servizi riservati 
all'equipaqgio. trova posto la 
cabina di pnia, deslinata ai 
passepperi di prima classe, 
capace di una ventina di po-
sii. Sempre procedendo verso 
poppa, si trova poi un gruppo 
di servizi e la grande cabina 
passepperi. capace di ottanta 
posti. il bagagliato e la botola 
di carico che si apre rerso il 
basso, indi un serbatoio per 
Vequilibramento dell'aereo in 
volo. e Vestrema coda, appun-
tita, senza particolari funzioni. 

LA maggior parte del corpo 
delle ali d occupata dai ser-
batoi di carbnrante. normale 
cherosene per turbogetti. Le 
ruote, riunite in tre carrelli 
retrattili. sono potte sotto la 
grande cabina passeggeri. un 
carrello all'estremita anterio-
re, e gli altri due, sufflcien-
temente distanziati per per-
mettere un bnon equilibrio, 
verso I'estremita inferiore 
della cabina passeggeri 11 ti-
mone di coda e unico, e reca 

incorporate le antenne radio. 
Come e logico, le cabine, il 
bagagliaio, il posto dell'equi-
paggio ed i servizi sono pres-
surizzati. 

II calendario previsto per il 
»Concorde» e il seguente: 
prove statiche sulla cellula 
completa, su due esemplari, 
presso la Sud Aviation e la 
B.A.C. seguite da prove di 
fatica (carichi variabili cicli-
camente, vibrazioni) nel 1966; 
inizio delle prove di volo dei 
due primi esemplari costruiti 
nelle due fabbriche sopracita-
te nel 1967: costruzione di al
tri quattro esemplari e prova 
di volo di 5 000 ore sui primi 
sei apparecchi per ottenere il 
- certificato di nauigabflitd » 
entro il 1970. e consegne al 
clienti a cominciare dai primi 
mesi del 1971. Un program-
ma ben delineato. stringato, 
ma non tanto da presentar-
si irrealte?abfle. 

Le critiche al • Concorde -
non sono. in complesso, basa-
te sulle solnzioni costruttlve 
adottale. e non tendono a met-
tere in dubbio la solidlta del
le strvtture e la capacita 
dell'aereo a volare nelle con-
dizioni previste ed in buone 
condizioni di sicurezza. Ver-
tono piuttosto sulla • formu
la ' prescelta e su alcune que-
stioni d'ordine generate che 
investono del resto qnalun-
que progetto di aereo super
sonico. 

Da tall critiche emergono 
elementi sotto certi aspetti 
contraddittori, non sempre fa-
cili da controbattere. II pro
getto originate del «• Concor

de ' prevedeva un'autonomia 
molto minore, e cioe di 4.500 
chilometri, sempre con una 
velocita di Mach 2,2 (circa 
2.350 chilometri all'ora), ed 
era quindi adatto al traffico 
continentale, sia europeo che 
americano, e capace di coile-
gare. al massimo della sua 
economicitd, localitd distan-
ziate I'una dallaltra di 2-3000 
chilometri. La prima »enf i -
ca' a questo progetto fu di 
ordine commerciale: una volt a 
realizzato un - Concorde • con 
autonomla limitata e'era il 
rischto che gli americani, e, 
perche no?, i sovietici, mettes-
sero sul mercato, un anno o 
due dopo, un supersonico 
transatlantico, di aulonomia 
superiore al 6.000 chilometri 
della Londra-Neio York, 

11 progetto originale. elabo-
rato dalla - S u d Aviation* 
venne sostanzialmente rivedu-
to, per raggiungere un'auto
nomia transatlantica, e questo 
portd ad un accrescimento dt 
tMtte le dimensioni dcll'appa-
recchlo. ivl compreso il nu
mero dei passeggeri tra-
sportati. 

Le critiche continuarono ed 
assunsero un aspetto conlrad-
dittorio: 6.000 chilometri sono 
appena sufficienti per la tra-
versata atlantica da Londra 
a New York, ma non lo sono 
pia piu per la Berlino-Neio 
York o per la Parigi-Los An
geles II 'Concorde*, quin
di. parte con un'autonomia li
mitata inferiore alia massima 
autonomia delle turboeliche 
d'oggi. che supera i 7 000 chi
lometri 

Un Simposio di medicina 

J «radiosensibilizzanti» 
nella cura del cancro 

La lotta contro il tumore 
maligno si serve — ogni 
giorno di piu — dei raggi 
«X . , dei radioisotopi. della 
• bomba al cobalto >. del ci-
clotrone. del betatrone. E il 
problema fondamentale di 
queste tcrapie radiant! c 
quello di allargare il mar-
gine esistente tra la sensi-
bilita ofTerta. alia radiazio-
ne. dal tessuto tumorale e 
dal tessuto sano. Le possi-
bilita di ogm terapia di que
sto tipo sono fondate sulla 
eststenza di un tale marglne 
di differenza. La cellula del 
tumore maligno, sottoposta 
a radiazione, muore prima 
della cellula Sana: questo e 
il fenomeno che permette di 
usare le radiazionl nel trat-
tamento del tumore maligno. 

Ma per quanto la cellula 
malata sia. in confronto del
la cellula sana, piu sensi-
bile. tuttavia lo e ancora 
troppo poco: la terapia ra-
diante e tanto piu efficace 
non solo quanto piu e grande 
la sensibilita alia radiazione 
della cellula . malata, ma 
quanto piu e grande la dif
ferenza di sensibilita alia 
radiazione tra la cellula ma

lata e la cellula sana: per
che se la differenza e pic-
cola, allora la medes ima 
dose che uccide la cellula 
malata danneggia anche la 
cellula sana. 

Sotto questo aspetto gli 
studi sui farmaci radiosen-
sibilizzanti e quelli sui far
maci radioprotettori hanno 
il medes imo scopo. Per au-
mentare la differenza di sen
sibilita alle radiazionl tra 
tessuti sani e tessuti malati. 
infatti, le strade possibili so
no due, teoricamente equi
valent!: aumentare median-
te un farmaco radiosensibi-
Hzzante la sensibilita dei tes
suti malati. oppure diminui-
re mediante un farmaco ra-
dioprotettore la sensibilita 
dei tessuti sani. 

Ma, se in prima appros-
simazione le due direzioni 
di studio sono teoricamente 
equivalent!, in realta poi la 
medicina rlpone n e l . radio-
sensibilizzante maggiori spe-
ranze che nel radioprotetto-
re: anche perche, nel corso 
di una lunga cura, o di cure 
ripetute. la differenza di ra« 
diosensibilita tra tessuti ma* 
lati • tessuti sani diminuisce 

sino a cambiare di segno: 
mentre la terapia radiante 
sul tumore primitivo poteva 
scrvirsi di dosi capaci di 
uccidere le cellule malate 
ma incapaci di danneggiare 
le cellule sane, quando — 
dopo qualche m e s e o qual-
che anno — si e di fronte 
non piu al tumore primitivo 
ma alle sue mctastasi , allora 
la situazione e profnndamen-
te cambiata. 

Le dosi radianti che si so
no impiegate con vantaggio 
la prima volt a non bastano 
piu: occorrerebbe ricorrere 
a dosi cosl forti, da supe-
rare la soglia di sensibilita 
dei tessuti sani circcstanti 
al tessuto malato. La diffe
renza di sensibilita non e 
solo diminuita. ma ha cam-
biato segno: questo fatto vie-
ne attribuito ad un processo 
di • selezione del piu adatto * 
fra le diverse cellule che co-
stituiscono il ceppo tumorale 
Le cellule piu sensibili alia 
radiazione sono morte senza 
progenie, lasciando quindi 
tutto lo • spazio vitale > alle 
cellule radioresistentl. -

Quel tessuto che all'inizio 
era formato in maniera pre-

valente da cellule radiosen-
sibih, sottoposto a terapia 
radiante si e trasformato in 
tessuto radioresistente. Co
m e opporsi a questo « cam-
biamento di segno » della 
differenza di radiosensibihta? 
Poiche esso non avviene per 
un processo di sensibilizza-
zione crescente del tessuto 
sano, ma per un processo 
chiamato efficacemente «vac-
cinazione » del tessuto mala
to, allora e evidente che e 
a livello del tessuto malato 
che bisogna agire. conser-
vandone la sensibilita pnmi-
tiva, e anzi aumentandola 

Su questa strada si muo-
vono alcune fra le esperien-
ze piu interessinti citate al 
Simposio di medicina che si 
e tenuto a Milano — al Mu-
seo delle Scienze e della 
Tecnica — dal 22 a) 24 mag-
gio: e tra le esperienze Ua-
liane sono da ricordare quel
le sul « cicloesanolo succina-
to «. 

II Simposio ha visto im
portant! e qualificate parte-
cipazioni di tutti i paesi; 

Mrchele Gatti 

• Altri enti e gruppi di spt-
cialisti dichiararono che cento 
posti sono moltl per un aereo 
tanto veloce da poter com-
piere quattro o cinque volte 
nelle ventiquattro ore la tro
ver sata atlantica nei due sen-
si: clnquecento passeggeri tra-
sportati in ognuno del due 
sensi ogni 24 ore pcr ogni 
apparecchio in servizio sono 
veramente molti II futuro svi-
luppo del traffico aerco pas
seggeri sard tale da qaranti-
re un numero sufficiente dt 
passeggeri payanti per ogni 
viaggio, o condannerA I'appa. 
recchio a ridurre il numero 
dei viaggi, portandosi netta
mente al di sotto delle sue 
possibility di utilizzazlone. o 
a viaggiare ad un regime an-
tieconomico, con metd del po
sti liberi? 

Ambedue questi punti di 
vista hanno una loro logica, 
in quanto basati su considera-
zioni d'ordine pratico, econo
mico. D'altra parte, la tecni
ca costruitita pone deoli aut-
aut ai quali non e possibile 
sfuggire: il progetto 'Con
corde • non pud essere ulte-
riormente maggiorato, in mo-
do da accrescere la sua auto
nomia. in quanto per ottent-
re questo bisognerebbe ri-
farlo completamente; occor
rerebbe cioe passare ad un 
aereo piu grande, di un peso 
dell'ordine delle 200 tonnellate 
assai piu veloce (3.000 o an
che 3 500 chilometri all'ora) 
e capace dt ben 200 posti. Per 
una realizzazione del genere, 
occorrerebbe mettere a punto 
apparati propulsori di nuove 
caratteristiche, e ricorrere, 
quasi nella totalitd delle 
strutture. alle leghe al tita-
nio. in quanto I'attrito con
tro I'aria porterebbe le strut
ture esternc a temperature 
troppo alte pcr le leghe leg-
gere. 

Sti soluzlonl del gene-
re sembrano orirntati gli ame
ricani. t cui prooerti di rnas-
sima approntati dalla Boeing, 
dalla Lockheed e dalla North 
American Aviation, prevedo-
no velocita tra Mach 2.6 e 
Mach 3. pesi di 200-210 ton
nellate e 200-220 posti La t i -
t'lOcione americana e ora assai 
confusa. quanto a pojsibilltd 
di realterarione di que«ti pro-
totipi. ma uno schiarirsi dello 
orizzonte potrebbe anche 
mettere in concorrenza il pro
getto - Concorde - con I pro-
peiri americani Per questo, 
e probabilmente in segnito ad 
un apprezzamento realistico 
della situazione. i francesi e 
gli inglesi p'mtano decisamen-
te sulfa realizzazione del 
* Concorde - cosl come lo ab-
bfamo presentato. cercando 
di gucdagnar tempo, even-
tualmente facendo ricorso per 
la costruzione di elementi, 
macchine cti apparecchi an
che ad altre indnstrie euro-
pee. tedetchc, olandesi, bel-
ghe e italiane 

Quanto alle altre critiche 
e verplessita sul supersonico 
di linea in quanto tale, ri-
guardano qvestioni di sicu
rezza di rolo. le vlolentissi-
me pprtnrbazioni sonore che 
accomoaannno il rolo e che 
potsono raagiungere a terra, 
su una fascia di 400 metri, la 
inten<itd di colpi di cannone, 
il pericolo delle radiazioni al
te alte quote, il pericolo rap-
pre.tentalo dai ripetuti Hscal-
damenti delle struttutt. 

Giorgio Bracchi 
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