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Le basi biochimiche dei process! psichici 
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I 
I vermi « Planaria » si rigenerano se sono tagliati in pezzi e acquistano la 

memoria dei loro compagni di cui si nutrono 

Poche manifestation! di ferocin 
suscitano maKiUormente la nostra 
ripugnanzn del cannibalismo No 
questa reazlone d'orrore c ridot-
ta dalla nnzione che le urarnai 
rare popolazioni primitive, tu'lle 
quali vige tale costume, ingeien-
do le carni dei loro nemici. riten-
gono di approprlarsi le virtu del
la vittima (di solito un guernero 
di una trlbu ostile), A parte ognl 
considerazione morale, non vi sa-
rebbe nessuno disposto a dare a 
questa credenza la minima giu-
stiflcazione scientifica. Eppure 
una serie di ricerche avvenule in 
qucsto ultimo decennio tenile a 
dimostrare che un essere vivente 
pu6 diventare pin intelligente di-
vorando un sun simile, il quale 
abbia acquisito determinate ca
pacita. 

I I lettore si tranquillizzi: nes
suno scienziato ha dato da man-
giare un uomo ad un altru unmo 
e quanto sopra cletto vale per ora 
solo al livello di una particolare 
categoria di vermi d'acqua, ma i 
risultati sono cosl sorprendenti ed 
aprono tali prospetlive alia nostra 
comprensionp dei substrati bid-
logici dei fenomeni psichici, che 
una volta tanto possiamo entu-
siasmarci di un episodin di canni
balismo. 

Incominciamo col presentare i 
protagonisti di questa vieenda: -
sono i Planaria. vermiciattnli 
piatti , lunghi - pochi centimetri. . 
che vivono solitamente nei fiiimi. 
I I loro sistema nervoso e rmli-
mentale ed e costituito do un cer-
vello sotto forma di due gangli 
situati nella testa, i quali con-
tinuano verso la coda in due fila-
menti nervosi. Date qucste carnt-
terlstiche elemeritari nulla sem-
brerebbe dover richiamare su di 
loro 1'attenzione degli sclenziati, .. 
se non fosse per la sorprendente 
capacita di rigenerarsi una volta 
tagliati in due. Ma intanto pos
siamo incominciare col porci una 
domanda: questi minuscoli inver-
tebrati sono capaci di imparare? . 
Ci6 non significa chiederci se nel ." 
corso dell'esistenza sanno adat-
tarsi all'ambiente in cui si svilup- ' 
pano. il che e certo, altrimenti v 
non sarebbero sopravvissuti. ma 
se sono in grado di apprendere 
nuovi t ip! di comportamento. in 
conseguenza delle esperienze 
fatte. 

La risposta 6 positiva ed e stata 
ottenuta, facendo acquisire al-
1'animale un tipico riflesso con-
dizionato: si mette il verme in 
un tubo pieno d*acqua. nel quale 
e possibile far pnssare una cor-
rente elettrica. grazie a due 
elettrodi, applicati all'estremita. 
Quando il verme e stimolato 
dalla corrente. egli reagisce, 
attorciglianclosi su se stesso: ora 
illuminiamo per tre secondi il 

tubo con una luce Intensa ed al 
terzo secondo facciamo passare 
la corrente: dopo una serie di 
cpieste prove, il verme incomin-
cia a contiarsi appena si accende 
la luce. Si e cioe creato un ri
flesso condizionato, alio stesso 
modo del cane : di Pavlov, che 
incomincia a salivare. quando 
sente il suono del campanello, 
che per piu volte ha preceduto 
la comparsa del cibo Nessun 
verme in natura si contrae per 
elletto della luce: quindi II r i -
Hesso condizionato e qualcosa 
che esso ha appreso ex nmu). 
Sin qui nulla di sensazionale: 
nel cervello del verme si sono 
create connessioni fra lo sil-
molo condizionato (luce) e la 
risposta moloria. A questo punto 
pero alcuni psicologt si «ono 
chiesti: cosa succede se tagliamo 
I'animale a meta? Abbiamo delto 
che nello spazio di pochi giorni 
si riformano due vermi intieri. 
uno proveniente dalla meta che 
conteneva • la >testa, I'altro da 
quella che conteneva la coda: e 
prevedibile che il primo « ricor-

• di > le esperienze fatte da. dicia-
mo cosi, . suo padre, mentre il 
secondo. che ha dovtito ricrearsi 
un cervello nuovo, non puo sa-

» peine nulla Ebbene i risultati 
hanno smentito questa logica 

'previsione: entram.bi i vermi rt-
cordano nello stesso modo: cio6 
a dire entrambi, messi nel tubo 
deiracqua. _mcpminciano a con
tiarsi alia comparsa dello sti-
molo luminoso dopo un numero 
di sedute molto infertori a quello 
necessario per vermi non adde-
strati. 

Uobbianio concludeie che le 
tracce mnemoniche si fissano in 
questi animali anche fuori del 
cervello, nei fllamenti nervosi 
che .corrono flno alle code? E' 
una ipotesi poco verosimile. che 
e stata smentita da questa nuova 
esperienza: si taglia a meta un 
verme, si prende la parte che 
contiene la testa e, prima che la 
coda sia cresciuta, gli si crea il 
riflesso condizionato. Lo si lascia 
poi ' rigenerare completamente, 
lo si taglia di nuovo a meta e 
questa volta si prende in consi-
derazione il verme nato dal la . 
coda. Si vede che esso conserva 
il ricordo del - riflesso condizio
nato: eppure nessuna parte del 
suo corpo e statu addestrata A 
questo punto e giocoforza am-
mettere che nel cervello dell'ani-
male, il quale ha per primo ac
quisito il riflesso condizionato, 
si sia creata qualche modifica-
zione chimica. che si e poi. dif
fusa a tutto il resto del suo 
corpo. Se fosse possibile estrarre 
questa sostanza portatrice di me
moria dal cervello del verme ad-
destrato ed introdurla in un suo 
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II verme Planaria, tagliato a meta, 
da luogo a due nuovi vermi: la 
parte superiore rigenera la coda, 
quella Inferiore rigenera la testa. 
Sono ditegnatl i gangli cerebrali e 
i due fllamenti nervosi. che corrono 
lungo tutto il corpo. 

simile, forse quest'ultimo P° _ 

trebbe acquisire le conoscenze 
del primo. 

E' una ipotesi mteressante, ma 
in pratica che cosa estrarre dal 
cervello? Come talora capita, la 
natura e venuta in aiuto dello 
scienziato. ofTiendogli soluzioni 
semplicissime per problemi difTi-
cili. Tutto.sta ad accorgersene. 
Nel nostro caso qualcuno fece 
una proposta apparentemente 
assurda: perche non sfruttiamo 
il fatto che i vermi Planaria. se 
sono tenuti a lungo senza cibo. 
non hanno ditlicolta a placare 1? 
fame, divorando un loro simile? 
I I tentativo, data anche la sua 
semplicita, venne compiuto: al
cuni Planaria vennero a piu ri-
prese nutriti con - vermi prece-
dentemente addestrati. Quando 
furono messi nel tubo di pro-
va, i cannibali rivelarono di 
avere appreso qualcosa dall ' in-
gestione del cervello dei loro. 
compagni: infatti in una serie di 
esperimenti ripetuti essi stabili-
rono il riflesso condizionato con 
una rapidita • ignota ai vermi 
normali. . 

I I riflesso condizionato potra 
sembrare a qualcuno ' una rea-
zione nervosa troppo elemen-
tare. per essere dimostrativa 
della ' capacita dell'animale di 
imparare: sarebbe un giudizio 
sbagliato, comunque le esperien
ze ora descritte sono state ripe-
tute e confermate anche per tipi 
di apprendimento piu complesso, 
come quello di trovare la strada 

giusta in un lubiriuto. Anche qui 
un verme, che non era mai pre-
L-edentemcnte stato in un labi-
rinto, ma che era stato nutrito 
con il cervello di suoi simili che 
avevano imparato. riuscl • a de-
streggiarsi in un tempo assai mi-
nore di chi aveva avuto la solila 
nlimentazione. 

Anche per evi tare-a qualche 
lettore pencolose tentazioni, sara 
forse opportune a questo punio 
precisare che ben diltlcilmente 
sarebbe possibile ad animali piu 
complessi dei vermi — e tanto 
meno all'uomo — impossessarsi 
delle conoscenze degli altri sem-
plicemente divorandoli. Gli ali-
menti sono infatti da noi dige-
riti. cio6 distrutti nella loro com-
plcssa struttura chimica. mentre 
i vermi si limitano a inglobarli 
e'non alterano le proprieta chi-
mico-fisiche delle sostanze por-
tatrici di memoria. II problema 
e percio essen/ialmente quello di 
determinare quali sono queste 
sostanze. per penetrare nella 
regione misteriosa del le- basi 
chimlche della vita psichica. Vi 
e piu di una indicazione che lo 
acido ribonucleinico ( H N A ) svol-
ga un ruolo essenziale come vet-
tore di tracce mnestiche: esso si 
trova in grande quantita nel c i -
toplasma delle cellule nervose ed 
esercita un imp(»rtante controllo 
delle sintesi proteiche. Se si ta
glia a meta un verme addestrato 
e si pongono le due meta in ac* 
qua conlenente una debole solu-
zione di ribonucleasi — un enzi-
ma che distrugge 1'RNA — si 
vede che il nuovo verme rigene-
rato dalla coda non ricorda piu 
nulla di quanto precedentemente 
appreso: per di piu anche ani
mali superiori. come i topolini, 
non riescono ad imparare, se nel 
corso dell'apprendimento sono 
trattali con sostanze che blocca-
no TRNA. 

L'aspetto piu affascinante di 
questa ipotesi e che l 'RNA e assai 
simile all'acido desossiribonuclei-
nico — DNA — la sostanza por
tatrice dei geni .ereditari: ma 1 
geni sono : l a •« memoria della 
specie», assicurano cioe l a - t r a -
smissione da padre in figlio dei 
caratteri ereditari: diciamo in 
questo senso che un figlio « ri
corda > il padre. La sintesi del-
l 'RNA avviene sott0 la direzione 
del D N A e percio si stabiliscono 
interessanti relazioni fro memo
ria della specie e memoria indi-
viduale. Siamo agli inizi di un 
nuovo capitolo di quella disci-
plina fondamentale. da poco svi-
luppata. ma gia cosi ricca di r i 
sultati, che e la hiologia mole-
colare: da essa anche la psicolo-
gia attende aiuti decisivi. 

e. d. 

Sorprendenti conferme di remote tradizioni 

L 'ARCHEOLOGIA 
EL'ANTICO 

TESTAMENTO Uno dei manic! di orcio con il nome di • Gibeon > 

L'interpretazione della 
Bibbia ha costituito in ogni 
tempo un grave problema 
per gli studiost. ma piu spe-
cialmente per gli scienziati i 
a partire dalla fine del 
X V I I I secolo: infatti. c o n / 
rintensificarsi delle . ncer- . 
che e delle scoperle nel 
campo scientifico, si arnva-
va a conclusion! non cnnci-
liabili con quanto era delto 
nei libri sacn La tradizione 
biblica spiegava l'ongine 
dell'uomo e il popolamento 
della terra, ammeltendo 
due periodi ben distinti, se-
parati tra di loro dal dilu-
vio universale, per cui i re-
perti fossili venivano con-
siderati ante o posl-d.lu-
viani. E' celebre l'esempio 
dello scheletro di una sa-
lamandra. che nel 1708 
venne descritto come •sche
letro di un desolato pecca-
tore. Homo Diluvii testis>. 

Del resto, la creazione 
dell'uomo si faceva nsalire 
a 6000 anni a.C, calcolan-
do gli anni sidle eta dei 
patriarchi e sulle lisle dei 
re. I I rigido quadro crono-
logico cominci6 ad alien-
tarsi solo alia tine del se- . 
colo scorso. qi:ando anche -
i teologi ammisero che non 
bisognava intendere alia 
lettera i dati biblici. ma du
re loro un valore simboli- ! 
co: i sette giorni della crea
zione non dovevano neces- -
sariamente essere di ven-
tiquattro ore, ma potevano 
essere intesi come periodi • 
tf tempo la cui durata non 

era determinabile. quindi 
eventualmente anche come 
ere geologiche. 

Si venivano cosi a con-
ciliare, - almeno per cerli 
aspetti. due posizioni ongi-
nanamente agh estremi op-
posti. II progresso ctimpiu-
to in tutti i campi del pen-
siero scientitico negli ulti-
mi cenlo anni, ha comple
tamente rivoluzionato la 
comprensione del nostro 
passato spostando la data 
della comparsa deH'uomo 
sulla terra a piu di mezzo 
mihone di anni fa. e mo-
strando ^ome esso si sia svi-
luppato da forme piu pri
mitive altraverso una lun-
ga e lenta evoluzione e non 
sia stato creato suhito « per-
fetto» Ed e proprio que
sta maggiore consapevolez-
za del lento cammino com
piuto dalla stona deH'uomo 
che ci permette di affron-
lare la ricostruzione della 
storia relativamente piu 

. vicina a noi. e della quale 
a b b i a m o testimonianze 
scntte abbastanza precise: 
infatti. mentre per i perio
di piu antichi. lulto quello 
che sappiamo e dato da po-

;. chi resti di oggelti di uso 
coinune. per altre civilta si • 
a v e v a n o testimonianze 
scntte e nessun resto tan-

f gibile. 
E' q u e s t o il caso , o l l r e 

• che delle popolazioni del; 
Vicino e Medio Orienle. 

i delle genii che abilarono la. 
Palestina: per due mil len-' 

; ni la storia di un piccolo 
1 popolo abitante un paese 
. povero e desertico. ha co-
, stiluito il libro sacro di 

gran parte deH'umanita, e 
: stato il libro in cui era det- : 

lo tutto quello che si po-
leva sapere e che racchiu-
deva tutta' la saggezza e 

. tutta la scienza del mondo. 
in quanto era la rivelazione 
divina, e non si poteva di
re nulla che fosse in con-
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Sarcefago di Ahlram di Byblos 

trasto con quanto in esso 
contenuto. Adesso, dopo 
un periodo di forse eccessi-
vo scetticismo sui dati of-
ferti dalla Bibbia. gli ar-
cheologi sono arrivati alia 
conclusinne che. in effetti. 
i dati del lesto e i dati de
gli scavi coincidono. per 
cui numerosi sono i volu-
mi usciti su questo argo-
mento. in cui le leggende 
dei patriarchi. la catastro-
fe del diluvio. le invasion! 
e le guerre di difesa. rivi-

• vono di nuova vita, basati 
su dati reali e tangibili. tan-
lo da convincere anche le 
persone piu attaccate alia 
realta dei fatti e meno di-
sposte a credere. 

Grazie agli scavi archeo-
logici. e possibile dunque 
mquadrare la storia del po
polo d'Israele in una pre-
cisa cornice cronologica. 
discernere cio che e adom-
brato dalla leggenda e in
tendere anche meglio i 
rapporti politici ed econo-
mici intercorsi con le gran-
di potenze conlemporanee. 

^ Nel volume di J B. Prit-
chard «Archeologia e Anli -
co Testamento» led San-
soni. Coll Piccole Slone 
Illustrate. 273 pagg. 63 
figg.). oltre all'esposizione 
delle scoperte di'cittd e di 
documenii, d posto in n-
lievo il fatto che un gran
de contributo alia cono-

- scenza biblica. viene dato 
dalle scoperte fatte in Me
sopotamia, Egitto, Siria, 
Anatolia: la storia, la rel i -

gione, la letteratura, la le-
gislazione, gli usi israeliti. 
trovano i loro diretti an-
tecedenti e i piu precisi 
confronti nel codice di 
Hammurabi, nella leggen
da di Gilgamesh, nella cro-
nologia assira, nei rapporti 
degli ufficiali dislocati al
le frontiere. nelle corri-
spondenze diplomatiche 
della corte egiziana. 

Scoperte queste. che pos-
sono essere sia la pianta di 
un'intera citta. come un ar-
chivio di lavolette scntte 
in caratteri cuneiformi. o 
un manico di giara con il 
nome della citta d'ongine. 
ma che tutti portano un 
contributo alia ricostruzio
ne della storia e della vita 
quotidiana di un popolo. 
facendo rivivere come real
ta storica quella storia sa
cra che, fino a non molto 
tempo fa. riservata al teo-
logo. assumeva per i pro-
fani sapore di leggenda. E 
di leggenda sanno ancora 
adesso nomi come Ur, Ge-
rico. Nmivc, - Banilonia e 
i nomi dei loro re. leggen
da e il diluvio universale. 
ma sono realta le mura e 
le iscnzioni che testimonia-
no l'esistenza di queste an-
tichissime cilta. come e 
realta la grande alluvione 
di fango che ricopri la piu 
antica citta di Ur di Cal-
dea. da dove parti il pa-
triarca Abramo verso la 
Terra Promessa. 

* • r. g. 
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t.A scienza e 
. • » ' * • " ' Convegno sui cibi «surgelati» a Padova 

LA <CATENA DEL FREDD0> 
Non tutti i cibi congelati sono buoni — Il procedimento che con
serve la conservazione delle qualitd naturali e piuttosto complesso 

Le vicende stagionali hanno condizionato e condizionano tuttora il mercato alimen-
tare. II nostro menu e sempre stato subordinato al calendario, soprattutto per quanto 
riguarda i prodotti ortofrutt/co/i. Ciliegie, pesehe, fragole, albicocche a primavera; pere, 
me/e, cocomeri, meloni d'estate; uva in autunno; agrumi d'inverno. Da questa schia-
vitii, e vero, e'e la possibilita di svincolarsi, di tanto in tanto, ma con grave sacrificio finamiario. Le 

'.« primizie », coltivate in serra o importate da paesi lontani, rappresentano un lusso concesso solo a pochi. 
Come ottenere che il mercato sia rifomito, a prezzi accessihili, per tutto Varco delVanno, di ogni genere 
di prodotto? II problema da lungo tempo viene dibattuto. E non solo per andare incontro alle crescenti 
esigenze di una cliente-
la che va qualificando 
sempre di piii la propria 
dieta alimentare; ma an
che — e la sollecitazione a 
ricercare soluzioni valide 
nasce soprattutto di qui — 
per gnrantire al produttore 
apricolo nn mercato stabile. 
non soypetto. cioe. all? vicen
de stayinnali c quindi. tacile 
preda degli speculatorl 

Soluzioni in questa dire~io-
ne sono state gia tcntate, per 
esempio. eslendendo le coltu-
re in serra Ma, come abbia
mo detto. i cosli ottenuti con 
questo sistema sono nncora 
troppo elevati per assienrare 
un largo smercio di prodotti. 
Anche la prospettata possibi
lita di rifornire il mercato 
con una flolta numerosa di 
• vagoni volanti -. capaci di 
collegare i due emisferi in po
che ore, appartiene ancora a 
un futuro non troppo vicino. 
Attuale. invece. appare — per 
concorde giudizio di lecnici 
ed economisti — la possibilita 
di arrestare il naturale depe-
rimento di ce.rte derrate, con-
gelandole 

A Padova, nel quadro delle 
manifestazioni indette per la 
42' Fiera, questa possibilita e 
stata precisata nel corso di un 
convegno - sull'industria del 
freddo I • surgelati -. per al
cuni giorni sono stati al cen-
tro dell'attenzione di un fol-
to gruppo di sludiosi. Intan
to, che cosa sono i surgelati? 
Non si tratta di una novita us-
soluta. di una - primizia • tec-
nico-scientifica I surgelati 
fanno gia parte, anche se H-
mitalamcnie ai centri piu im
portant!. del vocabolario del
le massaie italianc Sei super-
mercati o nei negozi piu at-
t r e ^ a t i si possono lcquistare 
prodotti * surgelati -: fragole, 
faaiolini. spinaci. piselli. po-
modori. ecc E. nel settore 
delle carni. pollame. pesce rd 
anche manzo Negli ultimi tre 
anni si sono repistrati in Ita
lia sensibili increments in
fatti. nella diffnsione dei pro
dotti trattati dall'industria del 
freddo Dai 120(H) quint ah del 
'61 — dati cilaii nella comu-
nlcazione del doitor Cnarinl 
— si e vassati ai 30 000 del 
63 In Europa gli indict di 
espantinne sono stati nnfur.-jt-
Tnente siip^riori a quelli re-
oistrati nrolt Stati Uniti. la pa-
tria dei - snruelati -. dove la 
diffusione di questi prodotti 
e gia assai rasta 

Ma se. come anche le stall-
stiche dlmostrano. I prodotti 
snrgelntl non sono piii nn mi-
stero per le massnie. Videa che 
se ne ha e. spesso, caaa. in-
certa E~ in relazlone alia tec-
nica di raffreddamento e alle 
proprieta dei prodotti cost 
trattati - Affinche lo «rifup-
po della loro produzione e 
del loro commTcio possa ave
re quelln xlancio chr *tndio-
si. tecnoloai * produttori si 
ripromrtfono — spiraa <a re. 
lazione infrorfutfira al ronre. 
qno di Podorn — e fondamen
tale porre suhito in chiaro 
che essi non possono acnerica-
mente venire axsimilatl agli 
altri prodotti che utilizzano 
per la loro consercazione le 
basse temperature*. Non si 
deve dot confnndere »II sur-
gelato con prodotti comunque 

congelati ~. Si tratta di diffe-
renze qualitative. • 11 compor
tamento dei tessuti organici 
alia temperalura di meno 40 
gradi centigradi — precisa 
nella sua comunicazione il 
dottor Cesarinl — e ben dl-
verso da quello che si oerifi-
ca quando vengono sottopostl 
alle temperature tradizionali 
di conservazione, di poco al 
di sopra degli 0 gradi. le qua
li inducono un ralleniamento 
delle attivita metaboliche e 
quindi mi prolunf/amento del
le attitfffn vitali Nel primo 
caso si ha un vero e proprio 
arresto della funzione bioio-
gica in senso assoluto, con la 
ranida cristallizzazione dei If-
qufdi contenuti nei tessuti». 
Questo blocco della funzione 
biologica, dovuto ad un pro-
cesso di rapldo congelamento. 
permette di mantenere al pro
dotto tutte. o quasi le sue qua
litd peculiari Per un buon ri- . 
sultato assume importanza 
basilare — nel caso di pro
dotti ortofrulticoll — il mo-
mento della produzione agra-
ria. :.•••• 

• Questa — rilerano i pro-
fessori Antoniani e Monzini 
— • deve essere organizzata 
con rarionalita e modernita di 
intenti e deve essere assolu-
tamente basata su cultivar al
io scopo selezionate e che ab-
biano attitudini genetiche ad 
una raccolta contemporanea e 
ad un prodotto idoneo al con
gelamento '. Anche la lose del 
raccolto e importante. Si deve 
fare attenzione al tempo tra-
scorso fra • il momento della 
raccolta e quello del congela
mento * Ooni ora che irascor-
re. i processi catabolici. ine-
vitabili in tessuti vegetali di-
velti dalla pianta madre o dal 
terreno nulritivo, portano ad 
alteraziont che si manifesta-
no col decadimenlo dell'inte-
grita tissulare dei caratteri 
organolettici e del valore bio-
logico e nulritivo -. 

Ma se i momenii della pro
duzione e del raccolto sono 
preoiudiriali per a r e r e un pro
dotto qualilativamente valido 
e. quindi. facilmente commer-
ciabilc. la macchina per la 
suraelazione comincia ad cn-
t rare peramente in azione con 
un irallamenlo » termico con 
acqua caldn o con r apore •. 
- Esso — spiegano i projessori 
.Antoniani e Afonrini — dece 
essere rapido e deve venire 
effettuato quando possibile 
con capore surriscaldato per 
evitare fenomeni di liscica-
zione Quale scopo si pre/ia-
ge il trattamento termico? La 
inatf irarione deoli enzimi, ta
lora solo parziale. la fussazione 
dei pigmenti (clorofilla, caro-
tenoldi). Vallontanamento d*»I-
I'aria inclusa nei tessuti pa-
renchimalici - Segue quindi il 
processo di • congelamento 
* che deve essere assoiuta-
mente di tipo rapido pur man-
tenendosi entro q u a limiti 
che sono applicabtli nella pra
tica tecnoloaica Tempi mas-
siml limite di 4 ore per tag-
Qiunqere meno IS- C semb'-a-
no sufficient'! e di aoenole rea-
lizzazione. ma lo stabih're un 
limite nel tempo di congela-

• zione non basta; bisoona an
che stabilire un limite mini-
mo di veloclta media di avan-
zamento del / r en te del ohlac-
cle *. Ma non basta une buona 

tecnica di congelamento. II 
periodo di conservazione e 
fondamentale per mantenere 
lo status quo raggiunto con 
il congelamento rapido. Si 
raccomanda. a questo provo-
silo una lemperatura di con
servazione che non sia supe
riore ai meno 18' C Una lem
peratura piii elevata, infat
ti, permetterebbe la forma-
zione di ghiacci piii grandi 
che intaccherebbero i tessu
ti, compromettendo quindi la 
tecnica di surgelazionc. ton-
data, come abbiamo vlsto, ol-

'• tre che sulle basse temperatu
re, sulla rapidita con la quale 
vengono raggiunte. 

1 prodotti conservati con un 
processo di congelamento ra
pido manlengono le loro ca-
ratteristiche fondamentali. 

Scongelati, una volta che 
debbono essere consumati, es
si si presentano come freschi. 

Gli esperimenti — numerosi 
e su vasta scala che sono sta
ti fatti in America e in Eu
ropa — hanno dimostrato che 
Vindustria del freddo pud li-
berare il mercato dalle vicen

de stagfonali. Dovremmo po-
• ter mangiarc, cioe, le frago

le in dicembre o I'uva a viar-
zo. senza dover ricorrere, 
per questo, alle cambiali. Tec-
nici ed economisti, almeno, as
sicurano ai surgelati un gran
de avvenire. Non si tratta pe-
rb di una facile previsione. Gli 
studiost. nel corso dell'incon-
tro di Padova. hanno anzi ri-
viarcato serie difficolta. non 
solo di ordine tecnico. che si 
debbono superarc per una 
rapida espansione della cate
na del freddo. Fra queste — e 
abbiamo avuto occaslone dl 
ricordarlo — quelle inerenfi 
le strulture agrarie che devo-
no essere rafforzate e rammo-
dernate (I'esigenza della ri-
forma agraria come si vede, si 
ripropone dl continuo) e 
quelle relative ai trasporti, as-
solutamente inadepuati in Ita
lia come d'tmostrano ognl an
no le lunphe soste di migliaia 
di quintali di frutta (non sur-
pelata) sui piazzali delle sla-
zioni ferroviarie. 

Dizionario nucleare 

Reattore canadese ad acqua pesante 

DEUTERIO, DEUTONE 
II deuterio delto anche 
- idrogeno oesante». e un 
isotopo delTidrogeno: gli 
atomi di deuterio. c;o£. han
no — come tutti gli atomi 
di idrogeno — un so!o pro-
tone nel nucleo: ma nel deu
terio questo protone e as-
sociato con un neutrone. 
Tale nucleo si chiama - deu-
tone - Esso fu scoperto nel 
1932 dal chimico amcricano 
Harold Urey 

Come e noto moltt. la 
grande maggioranza. dei 92 
dementi chimici stabili pre
sentano isotopi. ciot" nei loro 
nuclei atomici. restando fer-
mo il numero dei protoni. 
varia quello dei neutroni. 
Nel ca*o dcllidroaeno i! 
fatto e di particolare rii.e-
vo. a causa :n primo IUORO 
della notevole dillcrenza di 
massn che esso compnrta-
un deutnne infatti pesa pra-
ticamente il dopp>o di un 
protone. cioi? un atomo di 
deuterio pesa il doppio di 
un normale atomo di idro
geno. 

Speclale interesse presen
ts la reazionc dctta di - fu-
sione - fra due deutoni, che' 

dh luogo alia formazione di 
un nucleo di elio libcrandq 
una ingentc cnergia. E" que
sta la reazione specifica del
la bomba-H. ed e anche 
quella che si cerca di otte
nere in forma controllata 
attraverso eomplesse rlcer-
che. cosa non facile polche 
o>sa awiene solo ad altis-
s.me temperature. 

Altra reazione che pufc in-
tervenire fra due deutoni e 
quella che da luogo a un 
nucleo dl idrogeno normale 
c a un nucleo costituito da 
un protone e due neutroni: 
appartenente cioe a un al-
tro Isotopo deindrogeoo, 
rtetio - t r i z io - (e - t r i tone-
i; suo nucleo). 

Dt importanza pratica e 
I"- acqua pesante -. nelle cui 
molecole Invece di Idrogeno 
normale si trova deuterio; 
es5a costituisce infatti un 
ecceilente -moderatore- per 
i ' realtor; nuclear!, perche 
i deutoni che essa contiene. 
urt.iti dai neutroni liberati 
dalla fissione nucleare, 11 
ralientano ma non li cattu-
rano. come fanno Invece 
con una certa frequeosa i 
nuclei di idrogeno 
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