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STORIA POLIT ICA IDEOLOGIA 

Un interessante manifesto - documento 
di un gruppo di intellettuali americani 

STATI UNITI: 
cos'e 

la «triplice 
rivoluzione » 
Fra j firmatari sono il Premio Nobel Linus Pau
ling, II sociologo cattolico Michel Harrington, 
Gerard Piel, Roger Hagan • Sono necessari 
«cambiamenti radicali» nel sistema per risol-
vere i problemi post! dalla cibernetica (auto-
mazione), dal movimento di emancipazione 
dei negri e dall'esistenza delle armi nucleari 

ARCHITETTURA E URBANIST ICA 

Dalla Mostra di Milano una ulteriore conferma 

Un aspetlo delta grande marcla del negri a Washington nell'agosto del '63 

11 comunismo in America? Se non propria questo, qualcosa che gli si avvicina, in un senso piu genericamente comunitario, e stato 
effettivamente proposto da un gruppo di intellettuali americani, che pine comunisti non sono. In un documento-manifesto, che si pre-
senta come una singolare simbiosi di lucide e coraggiose analisi dellc contraddizioni della societa americana e di proposte, ora avan-
guardistiche, ora utopistiche, per uscirne, essi chiedono I'adozione d\ un principio distributive) che si apparenta a quello che dovrebbe reggere una societa co-
munista: il diritto a una sufflciente remunerazione per tutti I cittadini indipendentemente dal loro lavoro. Pur rendendosi conto che cid implica « cambiamenti ra
dicali > nel c modo di vita americano >, gli autori della proposta sembrano pensare che essa possa essere attuata con un insieme di sagge rijorme dull'Ame
rica politico cosl come e oggi 
Eppure, nonostante Vambiguita 
del testo, questo 6 una dei piu 
singolari e interessantl docu-
menti che siano venuti di re-
cente dagli Statl Uniti: e la ri-
sposta di un gruppo dl studio 
si al problemi di quella che es
si chiamano la < triplice rivo-
luzione > in corso in America. 

Autori del manifesto sono al-
cunl intellettuali di sinistra che 
hanno costiluito un * Comitato 
speciale per i problemi della 
triplice rivoluzione >. Vi sono 
tra i firmatari persone molto 
diverse per formazione: il pre
mio Nobel Linus Pauling, or-
mal campione di molte cause 
progressiste, e il sociologo cat
tolico Michel Harrington, auto-
re del libro c L'altra America » 
(cio4 VAmerica « povera »). og
gi columnist rfell'Herald Tribu 
ne, che vive a Washington con 
un impiego governativo; Ge
rard Piel. editore del Scientific 
American, che e forse la piu 
nota rivista scientifica del man-
do, e Roger Hagan del Corre
spondent. la rivista dell'ADA. 
cioe del gruppo piu a sinistra 
del partito democratico; pro-
fessori di diverse universita e 
collaboratori del Centro per lo 
studio degli istituti democrats 
ci, che ha sede in California 
ed & stato Vorganizzatore del 
convegno di febbraio a New 

York nulla Paccm in terris. Nu-
merose tesi hanno ottenuto il 
consenso del noto economista 
svedese Gunnar Mjjrdal. Ho ci
tato diversi nomi perche", an-
che se non molto rappresenta-
tivi politicamente, sono abba-
stanza tipici di un fermento cri-
ttco che, a quanta io stesso ho 
poluto sentire durante un re-
cente soggiorno in America, e 
rimasto, dopo il kennedismo, 
negli ambienti intellettuali 
americani e trova un'espres-
sione anche nelle agitazioni stu-
dentesche degli ultimi mesi. 

Quali sono le componenti del
la c triplice rivoluzione »? II 
gruppo le definisce cosl: 1) la 
rivoluzione della cibernetica o 
dell'automazione. dovuta ai cer-
velli elettronici e alle macchi-
ne automatiche. ormai in gra-
do di autodirigersi, che hanno 
creato capacita produttive pro-
ticamente illimitate: 2) la rivo 
luzione che viene chiamata dei 
c diritti dcll'uomo », cioe. con-
cretamente. in America, la ri
voluzione negra; 3) la t rivolu
zione degli armamenti », provo 
cata dall'apparizione di armi 
apocalittiche che non possono 
essere impiegale senza distrug 
gere la civilta e lo stesso paesc 
che vi fa ricorso. 

Delle Ire rivoluzioni gli au
tori del manifesto analizzano 

soprattutto la prima, con Vin-
tenzione tuttavia di rispondere 
anche ai problemi sollevati dal
le allre due. 

La « rivoluzione cibernetica » 
— essi dicono — apre una nuo 
va Jase nella storia dell'uma 
nitd: VAmerica e il paese in 
cui essa e esplosa prima che 
altrove, ma gia vi si manife
sto sotto la forma di un dram-
ma. Propria quando il progres-
so tecnico e arrivato al punlo 
di poter creare un potenziale 
produttivo inesauribile, tale co 
munque da avere la capacita di 
€ distruggere la miseria > e 
creare I'abbondanza. sia in 
America che in altri paesi. si e* 
formalo invece neU'America 
stessa un « fondo » della socie
ta, a livello di poverta e tal 
volta di assoluta miseria, che 
resta stabile, nonostante i ten-
tativi compiuti per abolirlo. 
quando non ha addiritlura ten-
denza a crescere. 

Negli ultimi anni di ininter-
rotta espansione produtliva la 
percentuale dei disoccupali. 
anziche scendere. e rimasta 
inalterata (5,5%). In realta. la 
cifra dei senza lavoro e molto 
piu elevata di quella ufficial-
mente denunciata: otto milio-
ni invece di quattro. La loro 
percentuale comunque sale al 
15% fra i giovani. al 30% fra i 

i piu economici 

Da Plutarco all'antifascismo 
Almeno dal '60. dai fatti di 

quell'anno, che furono una 
chiara affermazione di conti
nuity con i principi della Resi-
stenza e che segnano una ripre-
sa delle opposizinni italiane. si 
registra nel nostrn paese qual
cosa di nnovo e di piu profondo 
nell'intercsse per la storia del 
fascismo. dell'anlifascismo e 
della Resistcnza. 

Dalle cronache e dalle me-
morie si e passati alia ricerca 
delle ragioni di ci6 che e acca-
duto. alle indagini particolari 
e ai tentativi di sintesi. Dalle 
ricostruzioni esteme si tende 
a passare o si senle il bisogno 
di passare a ricerche che guar-
dano anche alle dimensioni so-
ciali. economiche. di pensiero 
politico, internazionali. del fa
scismo e della Resistcnza. a 
ricerche che esaminano criti-
camente la politica del movi-
menti oncrai in questo pcrio 
do. In tale dirczione. ci sem-
bra. occorre che gli studl pro-
cedano in modo ancora piu 
ampio e continuo. Giustamente. 
le forze di sinistra insistono 
oggi sul fatto che. oltre ogni 
generics condanna o esaltazio 
ne. e un enmpito politico ur 
gente acquisire una vLsinne 
realistica del recente passato. 
approfondire I'analisl del con 
tenuto politico c delle basi so 
ciali del fascismo e della Ke-
sistenza. indi vidua re sia le esi-
genze rivoluzionarie piii pro 
fonde sia i limiti e i motivi 
dei limiti del movimento anil 
fascista 

Solo cosl. solo se questo 
interesse per il passato. oltre 
a estendcrsi. si svolge in una 
consape\olezza rcalmente cri-
tica di do che e stata la storia 
recente del nostra paese e di 
cid che e stata. in essa. la 
storia dei movimenli socialist!. 
la coscienza del passato pud 
diventare energia e intelligcn 
za per afTmntare il duplire 
problrma di oggi difenderc 
quanto di democratico si e 
conquistatn e *\iluppare il 
proeevwi ri.nluzinnano che ci>n 
la crisi del fas< i'mo ha nv t̂i< 
intzio 

Purnippn. se IruUf dt q w 
sta inu-i»il.\ di nltrnzii nr e Ji 
intervsse M Nino m-l wissau. 
avute opere di nlievn nnctxr 
nelk cnllane economiche. fra 
1c pubblicazioni rccenti non 
c'* •umericaiuenU molto da 

segnalare. Ci sono tuttavia due 
pubblicazioni interessanti. A 
cura di vari autori. di diverse 
tendenze. e apparsa una Storia 
dvli'nuf.'.isruimn itnltano (!lo 
ma. Edit. Riun.. 1964. 2 voll.. 
L. 2IXK1). che e una bella ras 
segna dei valori di progresso 
che si sono venuti scopiendo 
e affemiando nel nostro se-
condn Risorgimento. II prime 
vol. conticne un nucleo di saggi 
(che fu origtnariamente un 
corso di lezioni tenute a Bolo
gna) che consider a no i princi 
pali a>petti della nostra storia 
da!l*avvrnto del fascismo alia 
ptlitica fascista. alTantifa^i 
snio nell'esilio e in Spagna. 
ella Iotta armata e alia ela 
borazione della Costituzione. 
Nel secondo vol. si ha un fit to 
gruppo di testimonialize di pro 
togonisti della Iotta antifasri 
sta: ricordiamo quelle di Schia-
vi su M iWcotti. di So>cciinarro 
su Grainsci. di Salinari sulla 
prcsmzn del marxismo ncllu 
cultura del ^ntpnnio. di Longo 
su la Spagna, di Togliatli sui 
go\erno di Salerno. E stfttc 
pubblicalo poi Nascita e av-
venio del fascismo: L'Italia dal 
MS al 1922 di Angelo Tasca 
(Bari. Univ. Laterza. 1965. 2 
\o| | . . L 1800) 

ti hbro. apparso nel 1933 a 
Londra e a Pangi. uscito \ter 
la prima vnlla in (tniia nel 
!•» «J. e un'enolisi tin alcum 
p::nti ceitamctite discutibile) 
ch»- pone al cvn»n» il pmbiiina 
deii cmanciLvt/itmt- p-tliiii" dtl 
le ntasse italiane ed e.jamm,i 
dt'curm-ntatamenle le ragntni 
deila antnfltta pmlclana e del 
I .iff« rmazione f.istisui Tasca 
pi'lcniizza ctmtro le def.ti'zioni 
scmplicistiche del fasvisnx c 
in questo *ede un fenf4renc 
comule&so. alia mil base se c e 
la volonta delle classi domi
nant! ci sono anche gli erruri 
dei partiti operai La ricostru 
zione di Tasca ha alcuni punti 
di affinita con la visinne com 
plpssn del fascism»> che si an 
dava elHb«)randi< all intcrno del 
nmvimentr cunrmista Va ag 
gmntu rhr d»v«rsn dal ^:INII/IO 
cht ci s«-mhra *IA da dure -ui 
hb-i. il qtiaic e beile e MIITM 
lanle e il gi<Hli/i.» da dar»-
sugli ultimi trcnl anni dell at 
Uviia pulitica dell autore. 

ComuniMa (nella corrente di 
destra) fino al 1929. Tasca cnl-
lito poi nella destra della so-

cialdcmocrazia francese. nel 
'39 si oppose al patto di unita 
d'azione fra comunisti e socia-
lisli. fu in^omma un idenlogo 
dell' anticomunismo nprioristi-
cu. dell anticomunismo incapa 
ce di impostare realibticamente 
e modernamente i problemi 
della societa contemporanea. 

• • • 

Sono da segnalare poi alcum; 
opere important] sulla storia 
dei sccoli XVIII e XIX: La Hi-
voluzione francese. 1788-1792 
(prima edizione 1905) di Gae-
tano Salvemini, con una prefa-
zione di Franco Venturi (Mila
no. Univ. Feltrinelli. 1964. lire 
800): i volumi V e VI della 
Storia della Rivoluzione fran
cese (1823 27) del libcrale an-
tidemocratico e napoteonizzante 
Adolphe Thiers (Milano. Dal-
I'Oglio. 1965. 2 voll.. L 800); 
il primo volume della .Storia 
dell'Europa moderna (dalla Ri
voluzione francese al 1871) del 
lo storico americano David 
Thomson (Milano. Univ. Fcl 
trinelli. 1965. L. 800); la Storia 
d'lnghilterra (fino al 1918) di 
George M. Trcvelyan (Milano. 
Garzanti. 1965. L. 1200) 

Presso Einaudi e apparsa I'e-
dizmne minore. riveduta e am 
pliata. dell'ampia nccrca di 
Arturo Carlo Jemolu sulla stu 
ria dei rapporli fra Stato e 
Chir.«a nel n<»stro paese (Chie-
so e Stato in Italia dalla umfi 
cazxone a Gun anni XXIII. To 
runt. Puc Bibl Einaudi. l!i6o. 
L 15011) Infme due opere di 
storia non moderna- L"/s/aml 
jmo dello stonco americano 
delle n-licioni George Foot 
Moore (Ban. Univ. Laterza. 
l%5. L. 900). uno studio del 
1920 ma molto interessante da 
leggere oggi. In un'epoca in cui 
vediamo I'islamismo compene-
trare fortemente I'ideologia ri-
voluzionaria di vari popoli « ex-
coloniali s Pol: U primo vol 
delle Vile parallel* di Plutarco 
nella traduzinne di C Carena 
(ciA apparsa presso Einaudi) 
(Milano Pice Ribl Mondado 
ri. 1965 I. SWM. un opera che 
f'hbe grande importanza nel 
HMia«cinu'titci eunipen (Montai 
gne CnrnHlle Racine. Shake 
speare) come una rnppresen 
tazione delle \irtii antiche e 
dei problemi dcll'ctica classica. 

(a cura di A. Zanardo) 

giovani negri, al 50% fra i gio
vani portoricani. Sono questi i 
gruppi che meno si adattano 
alle esigenze della nuova rivo
luzione tecnica. Secondo gli au
tori del manifesto, cresce il nu-
mero di coloro che hanno ri-
nunciato definitivamente a cer-
care un lavoro. Le zone pove 
re dell'America restana tali no 
nostante il generate aumento di 
ricchezza: la parte del reddi 
to nazionale che va al 20% di 
popolazione piu diseredata, ciod 
agli americani poveri, e solo 
del 4,7% mentre era del 4.9% 
nel '44 (con una tendenza quin-
di alia diminuzione). 

La situazione peggiorerebbe 
se dovessero contrarsi le spe-
se militari e spaziali. che og
gi assorbano il 10% del pro 
dotto nazionale lordo. danno la
voro a 6 8 milioni di persone e 
costiluiscono < un potente so-
stegno della nostra economia >. 

Nella rivoluzione negra il ma
nifesto vede Vavangtiardia di 
un piu vasto movimento. Cid 
che i negri ormai vogliono e 
una € partecipazione a plena 
parita di diritti alia vita eco-
nomica e sociale dell'Ameri
ca >. Essi gia rivendicano un 
< eguale diritto al lavoro ». che 
diventa invece piuttosto proble
matic anche per l'« operaio 
bianco privilegiato >. poiche i 
posli di lavoro si riducono via 
via che appaiono sempre nuove 
macchine < altamente produtti
ve e di costo rapidamente de-
crescente ». t La voce del ne
gro — dice il documento — oggi 
e la piii insistente; ma dietro 
di lui stanno milioni di bian-
chi poveri, i quali pure co-
minciano a capire che la ciber
netica, se ben compresa e di-
retta. pub favorire il passagqio 
dal bisogno a una vita degna ». 

Won una sola volta nel testn 
vengono impiegati i termini di 
c capitalismo » o < socialismo ». 
E' un accorgimento? Piu pro-
babilmente e un limite. La cri 
tica al sistema esistente, vaga 
mente definito < sistema moder 
no di produzione industriale ». t1 

tuitaria molto precisa, perche 
lo ai giudica incapace di af 
frontore t compili della trtplt 
ce rivoluzione: di esso si dice 
che € incoraggia quel tipi di at-
tivita che portano all'aumento 
dei profttti dei singoli e disprez-
za invece quel tipi di altivita 
che possono aumentare la ric
chezza e migliorare la vita del
la nostra societa ». Propria in 
questo suo aspetto viene vista 
la ragione della sua inadegua-
tezza, la grave contradduione 
che gli impedisce di sopravvt-
vere senza gravi lacerazioni 
nel momento m cui c J'era del 
I'abbondanza » e resa postibi-
le dalla cibernetica e dall auto 
mazione. Come si vede. gli au
tori del manifesto arrwano, 
sen2a ammetterlo esplicttamen-
te, alle stesse conclusions cui 
arriverebbe un'analisi marxi-
sta. Qui i la loro forza ma an
che la loro ambiguita. 

Tale ambiguita inevitabilmen 
te si riflette nei rimedi da lo 
ro proposti. t Noi facciamo ap 
pello alia societa - rispondono 
an auton del manifesto — per 
c.ie, attrarerso i suoi utttud 
leqtuatiri e goveinativi pren 
d'i su di se lobbligo assolulo di 
'tssicurare p anranttre ad ogni 
sun membra, ad ogm famtglia. 
il dtnttn a un reddilo sufficien 
le Tale impegno deve divenla 
re la base del sistema econo 
ni-o, sociale e politico, che do 
vrd affermarsi nel nostro pae
se > Quesla idea di una socie 
ta. che ad opera delle presenii 
tstitutiont dovrebbe atluare un 
aliissimo principio di giuUizia 
di&nbutiva. In name di un 
ideale che vuole essere comu 
'vnirio per non essere franca 
mente socialutla, i quella che 
piu pun prestarst a uno sceth 
co sorriso Tuttaria queali m 
tell^'Junh amertennt inrocano 
menp un i pericdo di trami 
HO'I> i pe» il quale prnpono'mri 
uno teri^ di misure piu p»eci 
%e n. per cerli tspelli perfino 
piu interessanti 

Citiamo solo alcune di queste 
proposte: casta espansione del-

ri pubblici, case popolari a 
buon mercato, riforma fiscale, 
un radicale mutamento della fi-
xionomia dei sindacuti ameri
cani. Ma il mutamento piu so-
slanziale che viene suggerito e 
la creazione di un sistema di 
pianificazione. il cui scopo es-
senziale dovrebbe essere quello 
di * orientare gli investimentl 
verso il settore sociale >; gli 
organi preposti a tale funzio-
ne dovrebbero diventare «il 
meccanismo attraverso il qua
le passano tutte le richieste del
la societa », discusse « demo-
craticamente dai rappresentan-
ti eletti ». Curiosamente si cita-
no come esempi incoraggiantl 
in questo senso gli « organi pia-
nifwalorit del MEC (?!) e di 
€ alcuni paesi europei » non me-
glio precisati. 

Le contraddizioni del pro 
gramma non hanno bisogno di 
essere sottolineate. Sono abba-
stanza palesi. Esse sono la 
conseguenza di diversi fattori: 
ci sono i limiti e i tabu del pen
siero politico americano, timo 
roso di infrangere certi miti an
che quando affronta una critt-
ca seria del sistema: di qui la 
prudenza nell'evitare la paro 
la socialismo anche quando si 
arriva sulla soglia della con-
clusione che anche per la so
cieta americana il socialismo £ 
nccessario e inevitabile. Tanto 
nei suoi aspetti piii lucidi, quan 
to nelle sue contraddizioni, il 
manifesto appare tuttavia co
me una testimonianza di pri-
m'ordine del malessere che si 
va diffondendo in America do
po Vassassinio di Kennedy e le 
delnsioni degli ultimi mesi. Una 
crisi poco appariscenle, ma 
profonda. non solo internazio-
nale, ma anche interna, sta die
tro Vimperialismo aggressivo 
di Johnson nel mondo. 

Una ultima notizia: il pro-
gramma del Comitato per la tri
plice rivolu/ione ha suscitato 
un certo interesse anche a Mo 
sea. La rivista dell'lstituto di 
economia mondiale se ne e oc~ 
cupola e ha pmmesso di com 
mentarlo ampiamente nei suoi 
prnssimi numeri Potra essere 
interessante seauire questo di 
battito in sordino che si riac-
cende Id dove oggi tace inve
ce il c filo rosso» fra Casa 
Bianca e Cremlino. 

Giuseppe Boffa 

L'edilizia tradizionale 
domina ancora il campo 

in sordino la grande prefabbricazi one — Scarsamenfe esemplilicati i 

nuovi processi tecnologici necessari alle piu moderne realizzazioni 

II vlsitatore non particolar-
mentc versato nei problemi del-
l'edilizia che si sia rccato al 
Palazzo della Tricnnale a Mi-
lano e nella vicina zona al-
l'aperto. riservati per 1'occa-
sione alia Mostra della Prefab 
bricazione. non pud certo aver-
ne tratto una visione chiara 
ed un inquadramento ben defi
nito di questo argomento. oggi 
della massima importanzn e 
della mnssima attualita. 

AH' ingresso della Mostra. 
una serie di pannelli informa 
tivi illustrava edifici realizza-
ti con elementi prefabbricati. 
cantieri per la loro costruzione. 
citando per di piu frasi parlico 
larmente significative su que
sto tema di illustri costruttori 
del presente e del recente pas
sato. e persino un brono del 
programma di sviluppo econo 
mico 1965-69. approvato recen-
temente dal Consiglio dei Mi-
nistri. 

Seguiva la presentazione. as-
sai ben fatta, di alcuni elemen
ti prefabbricati o parti di essi. 
e cioe pali. pilastri. travi, pa-
reti. capriate. Ma subito dopo. 
la Mostra si sfrangiava in una 
serie di stand, nei quali veni-
vano presentati senza alcun or-
dine elementi costruttivi che 
rientrano soltanto in margine 
nel quadro della grande pre 
fabbricazione. 

Infatti. la grande prefabbri-
cazione opera oggi costruendo 
in officina grandi elementi in 
cemento armato (ed in certi 
casi in cemento senza arma-
tura), e ciod interi elementi 
verticali delle dimensioni di 
oltre una decina di metri qua-
drati con gia sistemati stipiti 
di finestre c porte. tubazioni 
per i servizi e per i termosi-
Toni. attacchi per la loro giun-
zione con altri elementi: ele
menti orizzontali. e ciod pavi-
menti. anch'essi di vari metri 
quadrati di superllcie; rami di 
scale e pianerottoli; capriate 
per sostenere il tetto; travi di 
vario genere: pilastri e gran
di elementi di copertura per 
edifici industriali. e cosl via. 

Di tutto questo. nella mostra. 
a parte i grandi pannelli foto-
grafici. appariva ben poco. per 
di piu frammisto ad una espo 
sizione eterogenea di materia 
li differenti. quali lastre di ve-
tro per porte e pareti traspa-
renti, pannelli di rivestimento 
per interni in resina. materiali 
resinosi sigillanti. infissi metal 
lici, tende alia veneziana e di 
altro tipo. rubinetteria. elemen 
ti per impianti igienici. pia 
strelle per rivestimento di pa
reti. materiali di diverso tipo 
per pavimenti. radiatori per 
riscaldamento domestico e co 
si via 

Veniva quindi a mancare un 
filo conduttore dell'esposizione. 
e non potevano apparire chiari 
i motivi essenziali della pre 
fabbricazione. Abbiamo gia fat 
to cenno del principale di que 
sti. che consiste neirimpiego 
di elementi c modular! » in ce 
mento armato e cioe pczzi stan 
dard da prodursi in serie. pro 
gettati in modo da poter essere 
combinati per ottenere edifici 
tra loro molto differenti come 

forma, funzioni e dimensioni. 
Nella Mostra, con un po' di 

pazienza. era possibile indivi-
duare un secondo motivo. an
che esso assai inleressante, c 
cioe la costruzione. sempre per 
elementi modulari. ma ottenu-
ta con materiali differenti dal 
cemento armuto, e cioe un'os-
satura portante in travi d'ac-
ciaio. unite per saldatura. cd 
elementi piani (pareti, pavi
menti) realizzati soprattutto a 
pannelli in resina sintetica. 
Elementi modulari mctallici di 
altro tipo si impiegano per la 
costruzione di edifici industria
li. nei quali si hanno notevoli 
vnntaggi dalla leggerezza delle 
strutturc a traliccio in acciaio. 
particolarmente per le coper-
ture di ampia luce. 

Le cose si chiarivano un po' 
meglio nella parte esterna del
la Mostra. nella quale erano 
esposti. in mezzo alle imman-
cabili casette prefabbricate ud 
un solo piano, alcuni esempi 
di strutture prefabbricate con 
elementi modulari. tanto in ce
mento armato che in acciaio 

resina. Tali esempi. costituiti 
da edifici costruiti soltanto par-
zialmente, mostravano con una 
chiara evidenza I'impiugo che 
si fa, appunto, dei diversi ele 
menti modulari, sia per la 
reahzzazione di edifici civil! 
che industriali. 

Quanto alle casette, che con 
monotona insisten/a vengono 

firesentate da qualche anno al 
a Fiera Campionaria ed in 

altre Mostre. e additate come 
esempi tipici della prefabbri-
cazione, il discorso e duerso: 
si tratta di costruzioni molto 
graziose. arredatc secondo i 
dettami piu recent! dell'archi-
tettura degli interni, ma desti 
nate nd una diffusione limitata 
ed una vita breve. Costruitc 
come sono con largo impiego 
di ferri esposti agli agenti 
atmosferici. di legno. di pan
nelli in resina, risultnno costo-
se. riehiedono molta manulen-
zione e sono esposte ad un ra-
pido decadimento. in quanto i 
materiali piii largamente im-
piegati. usati in quel modo. so
no csDosti all' attacco degli 

Esempi di realizzazione con elementi modulari In acciaio 
pannelli in resina 

agenti atmosferici, e non so
no tali da offrire una resisten-
za adeguata. 

Un motivo che nella Mostra 
mancava quasi del tutto, era 
il motivo officina e impianti, 
e cioe una descrizione, una 
esemplificazione. un'illustrazio-
ne della nuova tecnologia im-
piegata per realizzare in of
ficina gli elementi modulari. 
ed una esposizione «campio
naria > delle macchine c degli 
impianti di tipo nuovo con cui 
tali fabhriche sono equipaggia-
te. Per essere precisi. in que
sto campo erano esposti tre 
elementi: il modellino di un 
impianto a funzionamento to-
talmente automatico per la pro
duzione di calcestruzzo. una be-
toniera montata su nutotelaio 
e quindi semovente. ed una 

i macchina per produrre schiu-
ma di polistirolo e versnrla dl-
rettamente nelle interenpedini 
tra due pareti, per ottenere 
uno strato leggero e di basso 
costo, ma di ottime caraltcri-
stiche quanto ad isolamento 
termico ed acustico. 

Un'esemplificazione. come si 
vede. assai ridotta. in quanto 
i sistemi per preparnre il cal
cestruzzo e versnrlo nelle for
me in una produzione in serie, 
i sistemi e gli impianti per la 
sformntura e la stagionaturu 
accelerata (di solito a vapore) 
gli impianti per la prc-tensio-
ne dei ferri quando siano ri-
chiesti elementi in cemento ar
mato precompresso, gli impian
ti per la vibrazione. onde otte
nere un impasto omogeneo e 
bene assestato prima della pre-
sa. sono oggi molteplici. com-
plessi. modcrnissimi e quindi 
del massimo interesse. 

Evidentemente. In assenza 
quasi totale in una Mostra spe-
cializzata di tutti questi im 
pianti e queste macchine. asso 
lutamente essenziali per la 
grande prefabbricazione edili-
zia. conferma quanto nbbiamo 
avuto occasione di accennarc 
in occasione dell'ultima Fiera 
Campionaria di Milano, nella 
quale tutto il motivo della pre
fabbricazione era assolutnmen-
te in sordina: il nostro Paese. 
sul terreno della grande pre
fabbricazione nell'edilizin, e 
ancora molto indietro. ancora-
to alia tecnica della progetta-
zione e della costruzione degli 
edifici secondo le linee conven-
zionali. ormai superate dalla 
tecnica moderna. Di conse
guenza. 1'interesse dei costrut
tori di impianti e macchine per 
la produzione di elementi mo
dulari prefabbricati. 6 cosl H-
mitato. che ess! non ritengono 
conveniente affrontare la spc-
sa. pur non molto elevata. dcl-
resposi7ione dei loro impianti 
e dellc loro macchine. anche in 
una Mostra spccializzata. tcnu-
ta in un grande centro quale 
e Milano. 

In complosso. dunquc, una 
Mostra decorosa. non certo pri-
va di motivi d'intercsse. ma 
in tono minore. limitata. e non 
sempre chiara nelle sue linee 
essenziali agli occhi del pub-
blico. 

Paolo Sassi 

MEDICINA 

L 'A TOMO ENTRA IN CLINIC A 
€ Farsi i raggi », per un in 

fermo che avesse una malattia 
grave non altrimenti curabile. 
fino a qualche decennio fa si 
gnificava sottoporsi a un trat 
tamenlo terapeutico esegvilo 
soprattutto con i raggi X. Altre 
i\>lle xi usava it radium e. 
dalla fine della guerra in poi. 
altro matertale radiante come 
il coital to e >' cesio QueMe te 
rapie. nella maggior pane dei 
cast, erano diretle contro t tu 
mori. sia che non si potessero 
asportare chirurgicamenle. sia 
che — pur avendoli asportntt -
si volcsse per prudenza elimi-
nare ogni eventuate residua di 
cellule maligne 

La rerita & pert che si trat 
tava quasi sempre (specie per 
il ritardo con cui si arrtra a 
rndeste diagnosi) dt cure pal 
liative. deftinate cioe a dare 
beneficii scarsi e in opni caso 
itansitori, sectmdo i pni pew 
misti addiritlura la situazione 
rischtara tpes.«o d> peqaiorare 
inrece che miolmrare. il che 
efleitii^amentr potero renfi 
t-iirsi in alcuni ^opaetu inca 
pact dt tollerare la radioterapm 
senza aveme fenomeni tossici 
tn complesso dunque bisogna 
dire che dei famosi raggi. in 
campo curatlvo. nessuno era 

la relc scolastica, grandi lavo- pienamente soddisfatto, tanto un campo elettromagnetico, 6 

per i modestt e non durevott 
succcssi quanto per i rischi che 
vi si accompagnavano. 

Le cause di cid erano ben 
note La scarsa efficccia di 
pendera in parte dalla limitata 
energia radian'e. e in parte. 
come redremo in veauiln. dalla 
porerta dt owqenr, dei tetsuti 
lumorali: il danno era dnvutn 
a dtlello di lelettivila. rale a 
dire al fatto che le radiaziom 
eolpissero quasi indtfferenltr 
mente tesr.uti ammalati e tessu-
(I sam. e mentre la distruztoiie 
dei primi risultava utile quella 
dei secondi finira col dare con 
segvenze nocire specie nealt 
organismi meno resistenti. 

E' stata la fisica atomica a 
rivoluzionare la tecnica radio-
logica fomendoci mezzi tera 
peutid piu efficaci e meglio 
tnllerati Occorre qui premette 
re. sia pure in modo eslrema 
mente schematico. qva'che no 
zione fondamentale vrtla com 
Dosizinve dell'alnmo Essn <* co 
tfifutfo da rarie « panicelle i 
rhe Timtann iniornn n un nurlen 
rentrnle r che ton delle elet 
trnni: il nucleo i a sua rolia 
rompotfo di altri due tipi di 
particelle. i proton! e i neutroni 

Medianle complesti apparec-
chi, che utilizzano Vinflusso di 

pos'-.tbile isolare ciascuna par-
ticella ed aumentarne la carica 
encrgetica rendendone il movi 
mcnlo piu veloce. Uno dei pri
mi apparpechi del genere c 
stato il bctatrnne. i/ quale dun 
que non e altro che un accelc 
rainre di particelle. Qiuindo. 
aUraierso codesla accelerazio 
ne. *i e ragaiunla I eneraia 
dell'wlcnjijta desiderata si utt 
lizzano gli clettrom a scopo te 
rapeuttco soffo forma di fasci 
elettronici 

Oltre al bciatrone st usa oggi 
d cirlolrone. il smcrotrone. il 
cosmotrone (che ha una poten 
za di circa cinquanta rolie su
perior e a quella del betalrone) 
e inoltrc sono state identificate 
nuove particelle dotate di ener 
gia radiante. fra cui i deule 
roni. i fotoni. i meson! ecc Ln 
teravia elettronica, ovvero la 
terapia lisico eseauita con elet 
from cioe con radmzinm enrpu 
scolari ad alta energia, ha 
ftimoslralo di pnssedere propnn 
quelle due prezinse caratten 
stirhe di cm ditetlann i raa 
QI X tradizinnali 

Tali caralteritftche sono 
/) una maggwre efficacm dt 
strutttra. dovuta sia al poten 
ztale eneroetico piu elevato sia 
alia capacita di anire anche in 
mancanza di ossigeno; 2) una 

straordinaria selettivita, 11 che 
significa possibility di indiru-
tare ti fascio elettronico sul 
punto ammalato con accuratis-
ttma precisions, evilando con 
cid ogni danno ai tessuti sam 
tmmedialamente contigui. Si 
penst che si e potuto realizzare 
un fascio di protoni tale da an 
dare a colpire. tn mezzo a ml 
lioni di cellule di un determi 
nato tessuto. la sola cellula 
preventivamente scelia. 

Ma poter limilare I'effetto 
distruttivo alia sola zona am
malato risparmiando quella 
sana significa innocuitd del 
traitamento. e questa. dopo le 
numerose applicazionl curative 
eseguite f'tnora. sembra essere 
il pregio comune dei prolont, 
de% mesonl e degli elettrom 
zeloci. Vi i perd un motivo 
che induce a preferire fra te 
ire particelle le ultime due. i 
mesoni e gli elettroni veloci 

Per comprendere la ragione 
di questa preferenza bisogna 
rifarsi al modo di aqire det 
reccht raggi X che spieua la 
loro modesta efficacta. almenn 
per quanta rignarda t lumort 
Precisamcnle si tratta di que 
sto. 1 raggi X sono atttvi in 
ambicnte fornlto di ossigeno, 
mentre se questo difetla o man-
ca la loro intensita di azlone 

si ridure di molto. Ebbene. a* 
si tiene conto che i tessuti 
tumorali sono poveri di ossi
geno (avendo pochx vasi san-
guigni, e quindi poco sangue 
ossigenatore) rlsulta evidente 
la causa che riduce il potere 
curalivo dei raggi X e che fa 
della vecehia radioterapia un 
mezzo terapeutico non suffi-
ciente alio scopo. 

Come si comportano invece 
le moderne particelle atoml-
che? Anche I'azione distruttiva 
dei protoni i condizionata dalla 
presenza di ossigeno. ma in mi-
sura minore rispetlo ai rag-
pi X. per cui in confronto con 
questi i protoni costiluiscono 
gia un progresso, specie se si 
tiene presente la loro seletti
vita di cui si & parlato e che 
li rende piu innocul. Un pro
gresso ancora piu notevole ti 
e raggiunto con Vuso degli elet
troni veloci e dei mesoni che. 
oltre ad essere uqvalmente se-
lettivt e pertanlo innocui. sono 
in grado di aqire in ogni caso, 
anche tn assenza di ossigeno, 
vale a dire anche nel caso dt 
lumori che per esserne sprov-
vistl non risultano oltaccabtti 
dagli altri mezzi radiantl. 

Gaeffano Lisi 
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