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Mentre gli USA non stanno a guardare 

I--

sulle 
prospettive 

dell'energia nucleare 

Da Mosca;a Parigi a Milano ..̂  scienza e 

espenenze nuove 
La Fiat all'attacco In campo nucleare: pubbllcita per la 
Wettlnghouse 

Un memorandum francese ed 

uno tedesco in aperto contra-

sto - Uranio arricchito e uranio 

nafurale - II ruolo della Indu

strie! privata 

Una profonda divergenza si e manife-
•tata in seno all'Euratom — come in altri 
campi della politico della CEE — fra i 
due maggiori paesi membri: la Francia • 
la Germania federale. II 22 luglio scdrso il Consi-
glio dei ministrJ Euratom si trovd di fronte a un 

[memorandum francese che sollecitava una pronta 
e sostanziale revisione del secondo programma 

li 

q u i n q u e n n a l e , e a un 
• m e m o r a n d u m tedesco 
d i a m e t r a l m e n t e opposto. 
II Be lg io appogg iava le 
posizioni francesi, mentre 
l'ltalia ha cercato di man-
tenersi sulla linea di equi-
distanza, piuttosto sterile, 
che ha sempre distinto il 
suo atteggiamento fra i 
« se i» esponendola ai colpi 
dell'una e dell'altra parte. 
II Consiglio non pote giun-
gere a una decisione, sal
vo quella di rinviare la 
discussione sui punti - con-
iroversi, - successivamente 
diventati di dominio pub-
blico ed emersi — nella re-
cente Conferenza di Gine-
vra per gli impieghi pacifi-
ci dell'energia nucleare — 
in connessione, llluminan-
te se gia non fosse stata 
chiara, con le posizioni de-
gli ambient! non solo scien
tific! e tecnici ma soprat-
tutto commercial! degll 
Stati Uniti, presenti a Gi-

.nevra con una organizza-
zione di tipo fieristico. 

I punti essenziali del me
morandum francese sono 
due, entrambi chiaramente 

'in contrasto con le posizio
ni e gli lnteressi ameri-

!cani: 
1) impostazione di un 

programma di espansione 
' industriale tn campo nu
cleare sulla base dei reat-

[tori a uranio naturale: ci6 
che comporta: a) tndipen-
denza dagli Stati Uniti 
per I'approvvigionamento 
d'uranio arricchito: b) pro-
duzione di plutonio in vista 
della attuazione di reattori 
« veloci»; . ' 

2) accentuaztone e coor-
dinamento delle ricerche 
intese .ad attuare reattori 
veloci, riducendo al mini-
m o la fase intermedia e ab* 
bandonando interamente 
ogni interesse per i vari 
tip! di reattori termici di
vers! da quelli a uranio na
turale. 

I reattori 
veloci 

Da parte americana si 
eerca invece — a breve ter-
mine — di vendere reattori 
a uranio arricchito (BWK e 
PWR) o le licenze per la 
loro costruzione, e a medio 
termine di mantenere il 
controllo sui tempi di at* 
tuazione e adoztone dei 
reattori veloci. Questi u lu-
mi, come e nolo, capaci di 
trasformare in plutonio tut-
to o quasi I'uranio-238 spes-
so per alimentarlt ,pre.«*n-
tano un interesse economi-

. co che non pub non inci-
dere in modo sostanziale 
sui mercato dell'energia at-
tualmente controllato in 
Occidents dagli USA. 

La Germania federale so
m e n * in questo 

campo, Je posizioni e gli 
interessi USA: il memoran
dum tedesco appoggia 
l'adozione di reattori a ura
nio arricchito mediante 
1'acquisto degli stessi o del
le relative licenze. Inoltre 
sollecita che l'industria pri
vata • assuma , in proprio 
1'acquisto, la costruzione 
e l'esercizio di tali reat
tori, analogamente a quan-
to avviene negli Stati 
Uniti. 

La linea USA-RFT ha 
una sostanziale propaggine 
italiana nella Edison, quin-
di nell'ENEL (al quale for-
se la politica fiscale del 
governo non ha dato modo 
finora di acquistare una 
coscienza di ente pubbli-
co), nonche nella Fiat, che 
dal 1957 e concessionaria 
della americana Westin-
ghouse per la costruzione e 
la vendita di impianti nu
clear! E questo ' sembra 
spiegare in parte l'ispira-
zione del Rapporto Medi
ci sull'energia nucleare. gia 
discusso in questa pagina. 

Fiat 
e Edison 

Tuttavia le posizioni ita-
liane (e lo stesso Rapporto 
Medici ne da testimonian-
za) rimangono piuttosto 
ambigue. nell'Euratom co
me ne) MEC: la Fiat, la 
Edison e simili gruppi di 
potere devono tener conto 
delle altre forze presenti 
nel paese: il libero e auto-
nomo giudizio dei ricerca-
ton . I'orientamento di stra
ti decisivi dell'opinione 
pubblica in sostegno di una 
linea di programmazione 
democratica Inoltre, non 
mancano segni i quali fac-
ciano pensare che — certo 
in gran parte grazie alia 
pressione di queste forze — 
i conti siano ancora da fa
re anche fra coloro che 
partecipano del potere eco
nomics e che in seno al go-
verno possono esse re rap-
presentati dall'uno o dal-
l'altro mimstro Si pud fi-
nanche sospettare che al-
1'interno dei singoh consi-
gli di amministrazione vi 
sia chi tiene interamente 
per la politica economica. 
c atlanlica > e per il Ken
nedy-Round. e chi invece 
ha piu simpatia per il MEC 
e il cdinamismo* euro-
peista -1 •< - • 

Forse proprio perche la 
queslione e aperta e le de
cision) di la da venire, 1 
problemi nucleari — al li-

- vello industriale e al hvello 
della ricerca — sono da 
qualche tempo oggetto del 
masstmo riserbo, e sistema-
ticamente sottratti a ogni 
pubblico dibattito che non 
sia quello delle aule giu-
diziarie. 

Una rivista ferroviaria internazionale, il Railway Journal, dedica un numero a quello 
che definisce « II boom del traffico urbano » e presenta una serie di articoli sotto un 
unico titolo « L'Europa scende nel sottosuolo », riferendosi con questo alle metropoli-
frane, come soluzione di un problema che si fa sempre piu grave. Nel campo metropo-
litano, infatti, tutta 1'Europa e in movimento. La prima linea della nuova rete di Budapest e in fase 

, di avanzata costruzione, su due gallerie gemelle affiancate, di sezione circolare, con un diametro di 
' cinque rhetri e mezzo. Barcellona ha in corso un piano per coordinare e modernizzare i tronchi esi-
stenti, oggi non sufficientemente attrezzati; piano nel quale rientra la costruzione di una nuova linea 

e cinque prolungamenti 

AUTOMOBIII v?f 

riMHM 

La - BMC 
1800 

Lagrande 

del «tutto 
avanth La « R-4 L > Parisienne 

di que l l e es istenti . A 
Londra si sta lavorando 
a t t i v a m e n t e al ia costru
zione di una nuova linea, 
lunga 17 chilometri: e par-
ticolarmente significativo il 
fatto che nella capitale 
britannica da quasi 50 an-
ni non si . scavano nuove 
gallerie metropolitane nel 
suolo urbano. 

A Mosca, la cui metropo-
litana ha attualmente uno 
sviluppo di 92 chilometri 
con 65 stazioni, si sta lavo
rando alia costruzione di 
una nuova linea lunga 
km. 14,5 con sei stazioni, 
ed a tre prolungamenti per 
uno sviluppo totale di circa 
15 km. Oslo ha dato il via 
nel 1954 ad un programma 
di costruzione di una rete 
di .28 chilometri; i primi 
tronchi sono gia in funzio-
ne. Parigi sta lavorando 
dal 1961 alia costruzione di 
una linea trasversale velo-
ce, a grande profondita, in 
direzione est-ovest, lunga 
una trentina di chilometri, 
che sara ultimata nel 1970. 
Stoccolma. fruisce oggi di 
un primo tronco di 12 chi
lometri, che sara comple-
tato fino ad uno sviluppo 
di 22,4 con 24 stazioni. A 
Roma hanno avuto . inizio 
da poco i lavori per una 
seconda linea e a Milano 
e imminente l'apertura 
della prima. Sono a buon 
punto gli studi ed i pro-
getti per la costruzione di 
metropolitane a Bruxelles, 
Copenhagen, Helsinki, Rot
terdam e Torino. A Vien
na, un primo tronco di 14,5 
chilometri e stato inaugu
rate nel 1962. 

La nuova soluzione, iniziala in Franda e in Gran Brelagna, e stala 
brillantemente adottata in Italia dalla Lancia e sia per enlrare nel 

campo delle uiilifarie con la « Primula» 
1 Dizionario nucleare ' 
I i 

La soluzione ' tradizlonale 
per la propulslone dell'auto-
moblle — clok it molore ante
riore e la trazione posterio-
re — & in crisi da moltl annl: 
da quando. dot. si t scoper-
to che essa richiede troppo 
spazio e rende percid la vet-
tura troppo ingombrante. Dal
la fine del secondo conflitto 
mondiale. due sono le solu-
zioni tecniche che hanno acu
ta il sopraovento. almeno nel 
settore delle utilitarle: il • tut-
to dletro • (clok motore e tra-
zione posieriore) e il ' tutto 
avanti * (doe motore e tra-
zione anteriore). 

Quest'ultlmo modo di aj-
frontare H problema, pur 
avendo llluslri patrocinalori 
— primo fra tutti Citroen tn ' 
Francia — e sempre sembrato 
handicappato dal maggior co-
sto di produzione: infatti si-
stemare lo sierzo sulle ruote 
motrici non e un problema 
che si possa affrontare con 
troppa facillta Tuttavia. la 
adozione dei * giun'.i omoci-
netlci * — che ormal si posso
no produrre a cosli sopporta-
bill — e lo stimolo sempre 
piu pressante a costruire vet-
ture di ingombro minimo, cau
sa il traffico caotico in tutte 
le citla dell'Enropa occiden
tals. sembra aver imposto un 
ripensamenlo dell'impostazio-
ne tecnica dell'avtocettura. II 
' tutto acanti -. in questi ulli-
mi anni. ha fatto passi da gi-
oante e sembra avviaio a 
prendere il sopravvento su 
ogni allra soluzione 

All'origine di questa nou-
velle vague temtca sono due 
vetturette: la glotioso e non 
tramonlata 2 CV della Citroen 
e poi la S50 della Bmc La 
prima, non ostante la sua car-
rozzeria da • topo della stra-
da •. si e dimostraia nna del
le utilitarte piu funzionali che 
siano mai stare costmite 

Un ulterior? paxso auanit 
nella realizzazione della -com-
patiezza . della vettnra e 5ia-
to realizzato con la 850 della 
Bmc. nella quale • it motore 
e xiitemato • per traverso •. 
cioe con I'aibero motore pa-
rallelo aU'asse delle mote 
Esso occupa in questo modo 
meta dello spazio. riduce sen-
sioilmenie il rolume del oano 
in cui e alloggiato. liberando 
Mpazio a dUpotlrione della 
rettura cera e propria; anche 
la $50 Bmc infatU, « a tra-
zlone anteriore. 

Unm terza vettmrett*. in 
quesU nltimi rnmtU * vtnuta 
proponendo altri *ugg*rimen-

ti nella stessa direzione: la 
' R-4 » della Renault, In que
sta utilitaria francese. che 
pure ha il motore . disposto 
tradizlonalmente * per lunao *. 
la trazione, e anteriore. 

Con questi tre prototipi, il 
suggerimento per la * vettura 
media* del futuro e stato com-
pletato: trazione anteriore. 
motore trasversale. carrozze-
ria a «giardlnetta». II che 
signlfica. in sostanza, minimo 
ingombro della vettura. • e 
quindi facilila di circolazione 
e parchegglo, oltre a mas-
sima capacita di carico. e 
ciok posto per quattro perso-
ne e per un bagaglio piesinte 
e voluminoso Sono — k inu
tile sottolinearlo — le qualita 
magglormente richieste alle 
vetture d'oggl. che debbono 
servire in cilta, e quindi esse-
re manegpevoli e poco rolu-
minose. ma debbono trasfor-
marsi in capaci station-wagon 
durante Tepoca delle ferie. 

Le altre caratieristiche che 
probabllmente far anno parte 
della fvtionomia delle auto per 
i prossimi anni tiguardano la 
manuienzione: snodi 'for li
fe : che non hanno bisogno 
di Ingrassagglo. circulti di 
raffreddamento sigillati con il 
radiatore che non abbisogna 
d'essere rabboccato. e impian
ti di lubrificazione senza car-
luccia del fUtro. 

Selle ultime seltimane. pa-
recchie novita sono oenute a 
confermare questa linea di 
lendenza La Renault, ad 

. esempio, ha confermato di 
coler continuare sulla strada 
inlziata con la • R-4 -: ha in
fatti annunciato. per la pros-
sima primavera. il batte^imo 
di una 1500 che, pur contl-
nuando cd arere il motore 
disposto • per lungo -, sard 

- dotata perb di trazione ante
riore e di carrozzeria tipo 
• giardlnetta ». 

Anche la Bmc segue con 
ostinazione (a strada imbocca-
ta con la &S0 Al recentissimo 
salone di Londra. il suo pro-
oetti>ta Alec Issigonis ha ore-
sentato — dopo la notissima 
• l-M-3 * — una • 1800 », che 
e una semi-giardlnetta che 
estemamente ha le dimensio-
ni della - Fulvia • e ai Tinier-
no la spaziosita della - Fla-
via • Crazie, appnnto. alia 
trazione anteriore e al moto-
r« disposto trasversalmenle. 
Per di sift, la straordinaria 

' vettura ieUa Bmc pud offrlrt 
un conrumo incredioilmeiue 
basso (denuncla litri 7,5 ogni 
100 chilometri), frert a di

sco anteriori e a tamburo po
steriori (con servofreno), sno
di 'for life*, circuito di raf
freddamento sigillato, oltre al
le famose sospenstoni idroela-
stiche che hanno fatto la for-
tuna della * I-M-3». 

Non pub quindi stupire cne 
le nuove soluzioni a cui ab-
biamo accennato abbiano fatto 
la loro comparsa anche in Ita
lia, Comlnclando con una vet
tura di grande classe e alte 
prestazionl quale e la Lancia 
Flavia seguita poi dalla Ful
via. Sei campo delle utilitarie. 
tuttavia. solo alcuni giornl fa. 
I'Autobianchi ha presentato 
alia stampa la sua • Primu
la »: una vettura. cioe, che 
monta il motore della Fiat 
• 1100 D * su una giardinetta 
dalla linea svelta ed elegante, 
adollando la trazione anterio
re e la sistemazione • tra
sversale - del gruppo propul-
sore 

La • Primula * ha proba
bllmente lo scopo di sondare 
il mercato per orienlare la 
produzione In grande' serie. 
Si tratta, .omunque. di una 
vettura assai interessante. sul
la quale sono montate le rea-
lizzazioni piu significative del
la moderna tecnica. quattro 
frenl a disco a regolazione 
automatica. la frizlone anche 
essa ad auto-regolazione, il 
circuito di raffreddamento si
gillato. I'eletiroveniilatore che 
entra in funzione solo quando 
il motore surriscalda. Due 
portiere laterali ed una po-
steriore per il pianale di ca
rico conferiscono alia scocca 
una notevole resistenza. 11 
motore, che eroga 57 cavalli 
Sae. consente una velocita di 
135 chilometri alTora, piu che 
sufflciente per una 1200. II 
prezzo. In fine, non e neanche 
troppo elevator un milione e 
50 mila lire, oltre alle SO mtia 
lire delta supertassa d'acqui-
sto L'Autobianchl e danque,. 

. dopo la Lancia, la seconda 
marca In Italia, che si con
vene alia trazione anteriore 

C probabiimente un segno 
dei tempi. Al Salone dell'Au
to di Torino, che ha luogo in 
quejti oiorni, e posiibtle ren-
dersi conto della strada che 
la soluzione del * tutto avan
ti - ha fatto In questi nltimi 
anni, dopo essere stata per 
tanto tempo poco piu di una 
Utopia appeniriitica neUe ma-
ni di qualche produttore par-
ticoiarmeiUe incline noli aran-

L'energia degli elettroni aumenta 
in un sincrotrone (Frascati) I 

IENERGIA 

con I'accelerazione 

nato equilibrio fra forze di- | 
verse (campo delle forze nu
clear! e campo elettroma- I 
gnetico), il quale richiede I 
dunque una determinata • 
somma di energie: una sin- I 
gola particclla cioe spende 
piu o meno cnergia secondo 

£' 1'atUtudine di 
un - sis tern a » 

I materiale (cioe di un assie-
me organico di corpi e for
ze) a produrre un lavoro. Sue 

I forme fondamentali (in mec-
canica) sono l'energia - po-

Itenziale - e l'energia - cine-
tica - convertibili Tuna nel-
l'altra: la prima e data dal-

I la po6izione (elevata) di un 
corpo pesante. la seconda 

I dalla velocita e massa di un 
corpo in moto 

L'energia - termica - (ca-
Ilore) c la manifestazione 

complessiva della somma 
delle energie cinetiche del-

I le molecole che compongo-
no il corpo caldo. L'energia 

I - elettrica - e formata dal 
moto di particelle (elettro
ni) dotate di earica elettri-

Ica in un campo elettrico 
• come e noto. queste forme 

Idi energia sono convertibi
li I'una nell'altra. con appa-
recchiature e macchine di 

I cui tutti hanno esperienza) 
Piii in generale. un corpo 
posto in un - campo di for- egualmente connessa al cam 

I za - ha energia potenziale o po di forxa in cui si colloca 1 
cinetica. Nel caso della mec- e rappresenta una riserva di I 

energia. e pud — in date cir- . 
costanze — scorn pari re del I 
tutto per dar luogo alia com- ' 
parsa di energis libera e uti- I 
lizzabile. ! 

Diverse innovazioni tecni
che accompagnano questo 
imponente sviluppo delle 
metropolitane. La tecnica 
dello scudo, e cioe la mac-
china che compie lo scavo 
e costituisce un vero e pro
prio cantiere mobile, la-
sciandosi dietro la galleria 
completa man mano che 
avanza, ha completamente 
sostituito le vecchie tecni
che tipo miniera. Lo scavo 
dall'alto, usato per la pri
ma linea di Milano, ha mo-
strato i suoi pregi e i suoi 
limiti: efflciente ed econo-
mico in periferia o nelle 
strade larghe, in quanto 
pud procedere senza inter-
romperne totalmente il 
traffico, non conviene sia 
utilizzato nel , centro ur
bano. 

La gomma e entrata in 
forza per rendere piu si-
lenziosa e confortevole la 
marcia dei convogli: le ro-
taie poggiano su elementi 
antivibranti; le sospensio-
ni delle vetture utilizzano 
largamente acciaio e gom
ma; sono in servizio vet
ture le cui ruote portano 
interposti, tra il cerchione 
in acciaio e il mozzo, .ele
menti in gomma. La Metro-
politana di Parigi ha equi-
paggiato la linea 11 con 
vetture su pneumatici (ad 
alta pressione) e ha attrez-
zato la linea 1 a portare 
vetture dello stesso tipo 
munendola, accanto alle 
rotaie, di piste in legno e 
cemento. Per ora, la linea 
e servita parzialmente da 
materiale convenzionale, e 
parzialmente da treni di 
vetture su pneumatici. • 

Sono in corso esperienze 
di grande interesse, a Pa
rigi, Londra e Mosca, su 
convogli a funzionamento 
completamente automatico 
e telecomandato, ; prive, 
cioe, di manovratore. A 
Mosca, due convogli del ge-
nere sono in funzione dal 
1962 ed hanno trasportato 
ormai quattro milioni di 
passeggeri senza il minimo 
incidente. La linea 11 di 
Parigi e completamente 
attrezzata, impianti fissi e 
materiale mobile, per il 
funzionamento senza ma
novratore. 

Nella costruzione delle 
vetture, si impiegano oggi 
sempre con maggior fre-
quenza acciai inossidabili e 
leghe leggere, onde realiz-
zare casse piu leggere, e 
che richiedano minore ma-
nutenzione. 

La sicurezza dei convo
gli e ormai praticamente 
assoluta, garantita dai si-
stemi di blocco automatico, 
i quali arrestano un con-
voglio se il binario davanti 
a lui" non e libero, se il 
treno stesso si e sezionato 
o se uno degli assaii si e 
spezzato o ha deragliato. 

Completano tali sistemi, 
impianti televisivi di con
trollo a circuito chiuso, 
porte a chiusura automati
ca, sistemi di blocco che 
non permettono la parten-
za del convoglio se tutte 
le porte non sono chiuse, 
dispositivi che arrestano il 
convoglio in caso di falsa 

cinetica. Nel caso della mec-

I canica classica. il campo in 
questione e quello gravita-
zionale. 

I I nuclei atomic! sono siste
mi In cui esiste un determi-onardirmL 

€ • » ! • Pillon I— - _ ' _ . I 

il tipo di nucleo in cui tro- I manovra o di abbandono 
va posto: spende piu ener- « d e i c o m a n d i da parte del 

manovratore. L'esperienza, 
del resto, ha confermato 
che la metropolitana e il 
piu sicuro tra tutti i mezzt 
di trasporto esistenti. 

Siamo entrati, dunque, 
in un clima metropolitano 
su scala europea, nel quale 
l'antica antitesi tra strada 
e rotaia. tra pneumatico e 
strada ferrata, artificiosa-

. mente alimentata per tan-
ti anni da parte dei gran-
di complessi costruttori di 
automezzi, di pneumatici, 
e di pavimentazioni stra-
dali, non ha piii senso. -

E' ora I'automezzo che 
devc chiedere aiuto alia ro
taia, seppure portata a li-

4 vello sotterraneo, per il tra-
; sporto di massa, e per poter 

continuare a circolare, con 
una densiti accettabile, in 
superflcie. 

Paolo Sosti 

gia in un nucleo pesante I 
(Uranio) ovvero se e sola | 
(nucleo di Idrogeno) che non 
in un nucleo di tipo inter- I 
medio (Vanadio). I 

Percid se un nucleo pesan- * 
te si disfa con formazione I 
di nuclei intermedi. l'energia 
in eccesso si libera e pud es- I 
sere impiegata all'estemo I 
del sistema: se questo e un . 
reattore. per essere trasfor- I 
mata in energia elettrica: se ' 
e una bombs, per scopi di- I 
strutUvi. . • • '<• | 

La relatione fra energia 
e massa. trovata da Einstein. I 
e largamente sperimentata I 
nella fisica e tecnica nuclea- • 
ri. indica che ogni massa e I 

Cura lampo 

del vaiolo 
l/na cosa e cerla, che fra 

tante malattie una di quelle 
che piii dftffcilmente potranno 
eolptrei e il vaiolo. Perd che 
il caso sia molto improbabile 
a veriflcarsl non vuol dire che 
sia proprio impossible per
che la vacclnazione non ar-
riva dovunque. 

II perslstere del vaiolo in 
certe zone tropicali si spie-
ga appunto con la impostl-
bilitd pratica di estendere la 
vaccinazionr a tutti, come sa-
rebbe necessario 

Se per un qualslasl motivo 
si sfugge a questa mlsura pro-
filattica pub. anche se rara-
vientc, accadere di infettarsl 
e soccombere sui posto o di 
tornarsene a casa col vaiolo. 
Che il rischio nelle reglonl so-
spette sia tuttora grave e pro-
vato dalle cifre del colpiti 
che, secondo la Organizzazlo-
ne Mondiale dl Sanitd. furono 
250.000 nel solo 1958. Cifre 
peraltro che hanno un vatore 
puramenfe tndicatit'o. in quan
to non tutti I paesl hanno for-
nlto i loro dati. ne in quelli 
stessi che li hanno fornitl e 
da credere che tutti f casi sia
no stati denunziati; sicche U 
numero effettivo dei colpiti si 
deve supporre molto magglo-
re anche se sui livello delle 
centinaia di migliaia. . 

Una morbosita cosl vasta e 
la relativa impossibiHta df 
preuenirla per i tnotivi cui si 
e accennato, con la connessa 
eventualita che il flagello fac-
cia ogni tanto la sua apparl-
zione — sia pure fugace ma 
sempre con certo numero di 
vittime — fra le popotazioni 
piu agiate, tutto cib rende de-
siderabile che si disponga 
contro H pauroso male di «n 
mezzo che sia efficace anche 
come curafiuo. Polche e vtro 
che contro l'antica minacda 
dell'epidemia abbiamo eretto 
la barriera validissima della 
uaccinazione, ma se attraver-
so una minima breccia il pe-
ricolo rispunfa, se insomma 
si ha la sciagura di incappare 
in una infezione vaiolosa e 
difficile tirarsene fuorl, es-
sendo la malattla dovuta a un 
virus e mancando nol fino ad 
oggi di un rimedio veramente 
attlvo contro i virus. 
' Come per la polio, anch'tssa 

malattla vlrale, il vaiolo at 
pud prevenire col vaccina, ma 
quanto a curarlo una volta 
che sia comparso e'e ben poco 
da fare. Aggiungasi un altro 

' dettagllo importantlssimo: H 
. vaccina stesso ha bisoono di 
' un discreto tempo per provo-
care I'fmmunita, onde usarlo in 
un individuo che abbia avuto 
contatto con un vaioloso spes-
so non serve a nlente, perche 
se il contagio e avvenuto la 

• malattia si trova in fas* «U 
incubazione e quasi sempre 
non e piu arrestabile; c'i solo 
da sperare che o non ci sia 
stato ancora il contagio o eke 
esso si trovl nelle sue primtj-
sime fasi alquanto dominaWli. 
- Questo lungo discorso dove-

' va essere fatto per metttre 
nel suo giusto rilievo la tto-
perta compiuta da alcuni ttu-
diosi britannicl del Marboran, 
un derivato sintetico ottenuto 
dal • tiosemicarbazone * che e 
un rimedio antitubercolare 
noto. Le esperienze eseguite 
a Madras, in India, su 2000 
soggettl hanno dimost:ato: 1) 
che U Marboran e piii efficace 
del vaccino nel prevenirt U 
vaiolo, in quanto la percmu-
tuale dei Moggetti trattatl eke 
si contagia ugualmente c uik 
esigua di quella riscontrabUe 
fra i vaccinati e tale contagio 

; da forme benione che si c«n-
cludono in guarigione; 2) che 
esso riesce a prevenire imme-
diatamente il raiolo; risult«n-
do cioe valido anche se il ma
le e gib in fase di incubazio
ne, il che. come si e detto, U 
vaccino non e in grado di fa
re; 3) che il nuovo composto 
oltre che preventivo e cura-
tiro. dato che e capace di 

• vincere la malattia anche qua-
lora si sia gib manifestata; 4) 
che U farmaco e completa
mente innocuo e ben tollerato 
perche prico di ogni tosticita, 

Bisogna dire infine che H 
nuovo preparato appare mag
glormente pregevole se lo si 
consider a sotto un altro profUo 
che e del massimo interesse, 
vale a dire quello della sua 
efficacla curatlva in una ma
lattia vlrale come il vaiolo: 
cib lo prospetta come 11 pri
mo farmaco dlmostratosi at
tlvo contro i riruf. II che po-
trebbe essere un punto di par-
tenza utile per nuove sintesi 
farmacologiche le quali ft 
consentano di combattere le 
altre moltlssime virosi tuttora 
imeurabili. 
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