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La monumentale « STORIA » 
dell'inglese EDWARD GIBBON 

COME DECADDE 
E CROLL0 
LIMPERO ROMANO 

La pubblicazione del sei volumi originali si sus-
segu) dal 1776 al 1788 • II capolavoro storio-
grafico deiniluminismo europeo • Un immenso e 
affascinante affresco • L'influsso di Voltaire - La 

battaglia delta ragione contro il Medioevo 

Cosi dal punto di vista edi-
Inri.ile (Ire volumi corredali 
dalle inciiiimi die figuruvano 
sui fronirspizi degli undiri 
volutin dellYdizione inglcse 
del 1827, da rnrte antirlie e 
da allre illuslrazioni) come 
dal punlo di vista srienliflro 
(il suggio introdullivo e do-
vuto ad Anialdo Momigliano, 
un'autoritn mondiule in mate
ria, e la falii-a delta trailu-
xione e statu ussolta ron ec-
cellenti risuliuli da Giuseppe 
Frizzi, a i|unranl'anni diill'iil-
lima italiann), qufslti impresa 
di Kinuiidi s'impone per c<>-
raggio e per mcrilo. 

La Storiu del Gibbon (1) , 
die I I . It. TrcporUopcr lin 
rrrpnlcinriite dt*!inilo a il piu 
grande lavoro slorico in lin
gua inglese esistcnte o, p dav-
vero, oltre rlic un capolino-
ro, un'opera die ha una par-
lirolare iinporlanza nella slo-
ria delln rulluru monilinle. 
I.a puhldira/.ione dpi sri vo
lumi original! si sussrgui dal 
1776 al I7K8. ma la pui.liliia-
aionn era Mala prprrduta dal-
la preparazione, sitx-he. quun-
do termino, I'aiitore srrisse 
die in quel momento egli si 
distacrava con soddisfazione 
ma anrhe ron melanronia da 
un lavoro rlie to aveva trnu-
|o appasAionalamrnte avvinto 
per tanla parte ilella sua vita. 
La Decarienza e cailutn c il 
capolavoro storiogrnflro non 
•oltanto dririndii l lerra ma 
dellMntero illuminismo euro-
pro. Pel reslo, ruropro pin 
die inglrse era I'autorr: quan-
do inizio la gloria delln l i -
lieria degli ivizzrri srrivpn-
done il primo libro in fr.in-
crtr, lo mando a David f lu
me ron una Irttrra in rui 
•rrisse: o Srrivo in franrrse 
perrhe penftn - in franrrsp e. 
per quanto pos*a srmbrnre 
strano, possn dire, ron una 
rerta vergogna ma senza al-
runa afTettnzinne. die per me 
prrsenterrbho una crrla dif-
firoltn rompnrre nrlla min 
lingua nalia n. 

Ma. pin nntevolp di tale 
pur sintomatiro episndin, Ma 
il disegnn r la ronrpzinne 
Htrssa flrlla sua nprra mag-
giore. Gibbon rbbe drgli ispi-
ratori: Montesqnirii. in pri
ma Itiogn. dal quale apprrse 
die la stnria umana non b ,«ol-
tanto an scguitn di evrnli, 
ma un proresso di rui lo 
« Stnrirn filn«nfiro o (*Pco,liln 
la visione ilhiniini«tirn> ileve 
saper roglirre e rcmlrrr evi-
dente il srnso: p poi Gian-
none, Rolinlirnrkr. Hume 
Robertson. (Tiasrunn di rssi 
aveva pin nfTronlalo. pin n 
mrno dirrttnmrntp. proprin i 
lemi rhr dovpvano rampr-g-
glare nrlla Slnrin drl Gibbon: 
il problrma della ilrrmlrnxa 
di una grande riviltn romp 
qurlla romana. p qnrllo. din-
rnmilanle. drlln na«rila delta 
religione r drlla rivili.i rr i -
Htiana, attraver.<o il bnin drl 
lungo dominin barbarirn. 
Mnntpsqtiipii. Giannonc Ito-
linhrorkr. Ilumc e Ilohrrt-
inn avevann prro ria<rnno nf-
frontato un Irattn ?nlo drllo 
fnormt affrrsro. rhr rrnnnln-
gtramrnte abhrarriava una doz-
zina di srroli e grografira-
mrnle Intte le parti mnn«riu-
te drl mnndn La grandrz/a 
del Gibbon, nlirr alia sua pro
pria raparilri di slorirn. e in-
siemp ron rssa. fn di conrr-
pirr ta »n.i opera p di rraliz-
rarla dipinzrndo appnnln Tin-
lero affrrwo. 

C P un pas««o rrlrbre nrlla 
una antohiografta. in rui Gib
bon nrrisse rhr fu a Roma, i l 
15 oltobre 17r»l. pa.««rcciando 
tra IP rnvinr drl Campidogtio. 
rhe gli venne I'inVa di srrivere 
la stnria delta drradrnra e 
raduta di Roma. Si hadi. pe
rn: Gibbon wris** rsatlamrn-
te «of the ritv ». drlla rilla di 
Roma. Ma il disrgnn si vrnnr 
poi realmrntp ronfignrando 
nrlla sua mrntr rnmr stnria 
drlla drradrnza e raduta drl-
rimpero romano. die p brn 
allro e pi ft vasto snggritn. Inol-
tre quel brann antobiografico. 
cost cariro di umori prrroman-
tici, • • rinoriato alia sua real-
la alorira (e d o p stato no-
lain tia dal Mnmigliann net 
aaggio rhe prerrdr la Si on a 
nella prrscnlc edizione. sia 
nrl aaggio del Trevor-Roprr. 
rhe si pun Irggrrr nrl volu
me miscrllaneo The 4te ot 
Enlinthtrnmrnl. Fdinhnrgh-
I^>ndon. OIi*-rr and Bovd. 
19ft7): fin da quando avrva in 
mrnte allri progrlli lellrrari 
e sioriografiri (Rirrardo Gnor 
di I^-one. le guerre hamnali 
contro Fnricn I I I . la vita di 
Sir Philip Sidney o di Sir 
Walter Ralegh. I'invasione 
drintal ia del 1404 e il nrnlo 
del Mediri nel Rtnasdmenio 
ftorentino. la aloria drlla 11-
berta degli t^l t ter i ) . Glhhnn 
leggeva lopraltatlo lihri m i 
te Creds e wm Roma. 

Tana la • • • •dacaricw • 

preparazione, tutto il suo 
orirntnmento inlelleltuale e 
rullurule lo avrvano predi-
posto a prefer!re la deraden-
za di ltnma e qualsiasi argu-
mrnlo non ilassiio. 

D'alira parte, si» I'illutnini-
smo europeo dovrva molto 
airingbiltrrra, in quegli anni 
essa aveva perdtilo il contal-
to con rilliiminismo, e fu la 
Svizzera, dove egli soggior-
no fin da giovane e dove poi 
fin! ron lo slnbilirsi e dove 
srrisse quasi luttu la sua ope
ra, a iiilrinliirre il f.ibbon e 
a mellerlo in rontntlo con lo 
illiittiiuiMiio selleienlesco. Le 
sue idee fnndamentali. poli-
lielie. morali e religiose, so-
no quelle ili Voltaire, die ri-
sirdeva a Ginevra. a pnebe 
miglia da Los.inna. ilove si 
era stabilito il Gibbon. Ma. 
se risprlto n un Monleoquieu 
o a un Robertson, di nuovo 
e'e in Gibbon la sua conre-
zione storiogralira integrale. 
die gli fecp perrorrere i sc
roti dall'Anlidiila al Itinasei-
mrnlo r i continent! dall'Kti-
ropa all'.Arabia e alia Cina, 
rispello a Voltaire e'e que-
sto di nuovo. die nella /><•• 
endenza e cnilnln non ri sono 
snllanto le idre general!, ci 
sono andie i dati r. i falti, 
a rarrnlli, vagliati, rianimati 
— come scrive il Momiglia-
no —, da un uorno che non 
aveva flubbi su rhe cosa amn-
re e die cosa ndiare. ma sa-
peva nndie desrrivere, misu-
rarp gli efTetti. traedarr una 
linea di srpararione Ira le le-
slimnnian7P luione e le eat-
tive ». 

Gibbon non fti un pioniere 
nelln studio delle fonti (die 
tiiltavia conosceva rrrrzional-
mrnte bene), ma ehhe la ra-
parita e il mrrito — comr 
soltolinea il Momigliann — di . 
rinnire in se fanliqiuirio p il 
(ilosofo, p rioe di essrrr quel-
lo a slorico filoMifico n che co-
sliluiva I'ideate storiozrafiro 
drll'illuminismo. R nella sua 
Stnria. in rui e tanlo crntrale 
il problrma drlla religione 
rristiana e ilella sua parte 
nella drradenza e raduta dcl-
I'lmppro romano. troviamo la 
frdr nella ragione, il deismo, 
I'odin per la superstizione. 
per I'iniolleranza e per la 
rrudrlla. rhe sono cosi carat-
terislici in Voltaire e negli 
allri philosnphes 

a L'orizzonte inlelleltuale 
del serolo X V I I I — riprende 
il Mnmigliano — era davve-
ro Iroppn ampin. L'Kuropa 
era Inippo piccola prr ronle-
nrrlo. La niriosiln e Ir sim-
palie andavano alle nazinni e 
alle religioni exlrarurnpre, 
romprrso I'lslam. Lo studio 
drlla religione e drl dirilln 
assumrvann un nuovo signi-
firalo La sroprrta drlla nun-
va ritt.i celeste dri filosofi. 
prr tisare la Irrminnlogia di 
Garl Rrrkrr, dava un rrilrrio 
sernndo rui giudirare la rilla 
lerreslre dri prrti . dei mona-
r i . dei filosofi srolastiri e dri 
signnri fruilali. In polenza 
qursta nunva stnria rra gia 
rsistrnlr prima di Gibbon. 
Ma solo Gibbon rbbe la srirn-
za e la fantasia prr meltrrla 
insieme r farla vivrrr. Cosi 
il sun Decline and Fall e in-
sirme un quadro vivo e com-
plrsso drl Mrdiorvo seconilo 
un daln punlo di vista e un 
aulnrilratto rrrrzionale drlla 
mrntalil.i srltrcenirsra ». 

Gon la sua opera dcdirala 
alia stnria di lanli srroli pri
ma. Gibbon rispnndrva infal-
li a dnmandr chr prrmrvano 
nel suo semlo: rosi drl rrslo 
era sempre slato e sempre Sa
ra per i grandi sioriri. da 
Turididr a Marhiarrll i . da 
Guirriardini a Paolo Sarpi. 
Qurst*uIiimo aveva sludiato 
il Concilio di Trento prr 
spiegarr la resislenza drlla 
Rrpnhhlira vrneta all'aggrea-
sinne papale ai *noi giomi. I 
libcrali inglrsi drU'Oltorenlo, 
e i loro allirvi franrrsi co
me Gni/ot, guardrrannn alia 
Rivoluzionr inglrse drl 1688 
per ginMificare il loro indi-
rizzo politico. I I Gibbon, e 
•uhito prima di lui gli Hume 
e i Richardson, comr i Mon-
leaquirn. si pnsero il problr
ma drlla drcadrnra di Roma 
per tpiegarsi roseuro Medio
evo enropeo. conlro il qua
le niluminismo rnmhaiteva 

*una derisiva battaglia in nome 
delta ragione. 

Srritlore e narraiore ecrel-
Irnie. Gibbon rinsci a lessere 
nrlla sua vasta tela nna storia 
rhe servira di modrllo. on 
rlassiro rhe rapprrsenta un 
punlo fermo nella rultnra 
mondialr e rhe nffre ancor 
oggi una Irllura ar»-inrente 

Paolo Alatri 

I I D M A <creato» in laboratorio dagli scienziati americani 

II virus in provetta & «vivente» 
Ma non si sa che cosa sia la vita 

Enzimi e proteine — Come fu creato un modello del «miracoloso» acido desossiribonucleico capace di ripro-
dursi — La forma piu semplice di vita oggi esistente ma non la prima — Gli studi delP« equipe»» di Kornberg 

QADENINA 

TIMINA 

t CITOSINA 

GUANINA 

Sopra: separaslone del due filament! e dupllcaiione. La dupllcazione e gia quasi completa In alto e in basso 
sta appena Inlziando. A fianco: un frammento di molecota di DNA 

Sembra che Arthur Kornberg, a un giornalista che gli chiedeva di confermare la notizia 
della vita creata in provetta, abbia risposto: « Posto che si sappia che cosa e la vita... »: il che 
non costituisce affatto una falsa modestia o una civetteria di scienziato. A stretto rigor di ter
mini, Kornberg e t suoi collaborator hanno sintetizzato. per la prima volta, un acido desossi
ribonucleico capace di riprodursl e di orientare a sua volta le sintesi proteiche. E' questo, la vita? 
E' questa la sostanza che merita il nome di «sostanza vivente»? Fino a non molti anni fa si 
riteneva che la « sostanza vivente » fosse costituita di proteine: le proteine sono molecole molto com-
plesse, costituite di catene di aminoacidi. cioe di acidi contenenti azoto. Venti sono i diversi 

tipl di aminoacidi che costi 

Una raccolta di Luciana Frassati 

Attraverso mille «flash» 
il racconto di Toscanini 

Toscanini dirio*. nell'april* dtl '54, forchestra delta NBC 

IL NUMERO 11 DI « IMAGO -

1) Edward Gibbon - Storia del 
la decadenta e cadvta aVR'Im-
p#ro romano. Torino. Einaudi, 
1967. volumi 3. pp. XXXVIII-
»1S, U 25.000. 

Le fotografie 
del Risorgimento 

E' usdto in quesu gloml 11 
numero 11 di «Imago a. SI 
tratta, come h noto, dl una 
pubblicazione che raccoglie, in 
una particolare formula edi-
toriale. lmmaglnl e testi ope
ra di grafici, designers, pitto-
ri. fotografi. letterati italiani 
apertl alle tecnlche piu avan-
tate della comunicazione vV 
siva. 

Ogru numero dl a Imago a 
offre idee e sollecitazioni che 
nascono dal proposito degli 
autort dl porsl in una nuo 
va angolazione rtspetto all'og 
getto. all*uomo, al costume. 
Nel contenltore copertina di 
m Imago a sono lnseritl pezzi 
di argomento e impaginazio-
ne autonoma. propostl da uo-
mlnl di varta estrazione. Un 
preclso contrasaegno Ideologl-
co e stlllstloo caratterixza, pe-
ro, I'apparente anarchla dl 
ognl numero: II proposito dl 
oolnrolfera • proTOoara U let-

tore per arrlccnlre la 
esperienza vtstva con inter-
vecti che siano veramente 
espressione del nostro tempo. 

II numero 11 di a Imago a 
e particolarmente dedicate al
le tmmaglnl fotograflche del 
Risorgimento ed alia condtao-
ne nella quale U rotografo 
dell "800 doveva operare. 

La presentazlone e dl Al
fredo Todlsco. Giuseppe Tur-
roni scrive sul mito dl Gari
baldi; Marco Nozza sulla di-
fesa dl Roma e la cpanora-
micaa sulla battaglia in dife-
sa della RepubbUca; Guido 
Bezzola sul bngantaggio meri-
dionale; Wladimlro SeUuneUl 
sulla censura alle tmmaglnl 
per peura del fattl • delle 
idee; Luigl Crocenxi sul pri
mo fumetto fotografico per la 
ruga dl Orslal; Ando Gilardl 
sulla naaclta della ecarteKle-
Tttitea, 

L'anno che alitntzxo fu ae 
tinito anche toscaniniano (de 
cennale della morte e centena 
rio della nascita di Arturo To 
scanint) volge ormat alia fine. 
trascinandost appresso (per 
lortuna) la retorica. le vuote 
inteiattve, gli opportunismt 
piu diversi Rimarranno quale 
concreto contribute alia cono 
scenza di Toscantnt la riedtzto 
ne delle sue incistoni disco 
grafiche e 0/1 Atti (se st riu-
scira a pubbllcarli) dello ape-
ciftco Conwott dl studi svol-
tosi a Puenze neUamblto del
lo scorso Maggio musicale. 

Tra questt due momenti ptii 
pregnantemente fruttiferi del-
l'anno toscaniniano pa. pero 
insertto 11 pmioso libro di 
Luciana Frussalt, dot titolo 
M II maestro Arturc Toscanini 
e U suo mondo • fpagg 280, 
in grande formato, Bottega 
d'Erasmo ed Tonne 1967). 

Luciana F^af-scft, che fu tn 
amicizia con Toscantnt, ha qui 
riunito un migltaio di toto 
grafte fscegltendole, nel corso 
di lunghi anni, da un mucchto 
enorme) e di documenti va-
ri, dal quail, meglio che in 
qualstast altro modo, st stac-
ca viva ed emoztonante Vim* 
magine del maestro perfetta-
mente calata nel suo tempo. 
tn un legittimo superamento 
di cautele o di preoccupazio 
ni comportantt magari il si-
lenzio su certe contraddizu> 
ni o debolezze toscanlniane. 

Ammesso che un lavoro del 
genere possa richiamare il 
mostiico fie fotografie come 
«tessere a da incastonare mec-
canlcamente al punto gtusto), 
basta sfogliare U libro per ri-
levare, al contrano, come I'au-
trice abbia conferito alTordv 
ne totografico un respiro poe 
tico affiorante in ognl pagina 
con tin preciso ritmo e in una 
comJitusa vtcenda architetto 
nica, Un fitto testo narrattvo 
(la biografla del maestro) ser-
peggla tra le tmmagint. ticche 
la vtcenda umana ed artisti-
ca dl Toscanini viene ricom-
ponendosi tn una affettuosa 
ma pure oggetUva visione del
la realta • del vasto mondo di 
uommi e di cose aravUantt 
neU'orbita toscaniniano. Da 
questa visione della reaUa, 
che nan feme di tener con-
to di tutti gli elementt che 
compongono la personaUta dt 
Toscantnt ftvi compresi certi 
entustasmt dannuniiam, certe 
gelosie net confrontt dt altn 
dtretton d'orchestra, ecc.) non 
viene affatto distrutto il mi
to. ma ami proprio delinea-
ta la venta di Toscantnt 

Soprattutto U lettore piu 
lontano dai tempi toscantnta-
ni viene messo — pagina per 
pagina. fotografia per fotogra-
tia — IK crooce e schietta 
confidewa con una complessa 
vita che gli era estranea. Ed 
e anche questo U valore del 
libra: porre sotto gli occhi i 
documenti di una vita leggen-
daria, tn un viaggio a ritroso 
nel tempo, non pero verso la 
favoia, bensi — come si e del-
to — tin nelle minuzie delta 
realta e delta verita che Vau-
trice persegue con la consape-
volezta di contributre a dare la 
chiave per tnterpretare la vt
cenda di Toscanini e del mon
do 0 del costume che lo ctr-
condavano. Appare ancor pta 
ecceskmate II rigore di Tosca
nini, quando *i pensi (* nel li
bro won riprodotU U elocan* 
dtnes) ad esempto, che era-
no ancora tempi in cut aUa 
eSalomes ett Strauss seguiva 

U bulla a Coppelta ». alia « Bo 
heme» faceva seguito «/ / 
maestro di cappella» tra un 
atto e I'altro della a Carmen » 
si cantavano romanze da sa-
lotto e, alia Scala, dopo 
l'a Otello a di Verdi si andava 
ancora avanti con balletU del 
Rolla. La totale dediztone dt 
Toscanint alia musica come 
fatto civile e morale, escluden-
te ogm smania d'tntrattem-
mento mondano. aveva gia da 
combattere dure battaglie con
tro certo malcostume ben ri-
velatore di una societtt che ft-
nl con I'essergli ostile. Sara 
forse anche per questo che 
I'ultima fotografia del ttbro 
presenta un Toscanint incur-
vato. mant dietro la schiena. 
che ci volge le spate. 

Potremmo avere mille dtscht 
toscaniniani, ma essi non ci 
darebbero il volto vero del 
maestro, se non lo guardia-
mo cosi com'era e se non 
guardiamo com'erano t volti 
di tutta quella gente tra la 
quale e passato Toscantnt 

Erasmo Valente 

tuiscono le proteine, ma 
ogni proteina e costituita 
di molti aminoacidi, da 
qualche decina a molte mi-
gllaia: se gli aminoacidi fos-
sero delle lettere alfabetiche, 
la proteina sarebbe una parola 
piii o meno lunga, a volte 
lunga come un capitolo dl li
bro, costituita pero sempre 
soltanto dalla comblnazione 
delle venti lettere (con le ven-
tun lettere dell'alfabeto si puo 
scrivere un'intera biblioteca). 
E' una proteina l'insulina che, 
prodotta dal pancreas, e indl-
spensabile al ricambio dello 
zucchero; e una proteina la 
emoglobina che trasporta lo 
ossigeno dai polmoni alle cel
lule, sono proteine gli antl-
corpi che difendono l'organl-
smo contro le infezioni; sono 
proteine gli enzimi. cioe le 
sostanze che rendono possibi 
II le reazioni chimiche che si 
svolgono nell' organismo: per 
esempio gli enzimi della sail 
va, che iniziano la trasforma 
zione digestiva degli amidi. la 
pepsina che promuove la di-
gestione della came, la lipasl 
che promuove la dlgestione 
dei grass!. Le cellule degli or
ganism! viventi sono formate 
in gran parte dl proteine. Ma 
come si formano le proteine? 

La sintesi di ogni proteina 
nell'organismo vivente e pos-
sibile solo quando sono pre
sent! gli aminoacidi neces-
sari, e quando e presents quel 
determinato enzima che pre-
siede a quella specihea sin
tesi. L'enzima perO e. a sua 
volta, una proteina: per for-
mare proteine e quindi ne-
cessario possedere proteine, 
e a questo punto si cade in 
un circolo vizioso. Si pub pre-
parare un brodo denso di tut-

II trono di diamante 
I risultati della missione archeologica italiana nel 
Pakistan guidata dal prof. Tucci - I material*! re-
perit i non possono esse re esposti a Roma « per 
mancanza d i spazio e d i mezzi» - Una «V i ta 

d i Buddha » - Le scullore Gandhara 

• I nsuitau delia m.ss<one archeOiOgica iialiana net Pakistan, 
~ e partjcolarmente nello Svat dove ha effettuaio importanti ri-
- trovamenb attorno a un antico centra di pellegnnaggio e di 
" cnlto. sono ancora poco not! al grande pubbiico. Parte dei 
• matenah r.trovau. portaU a Roma, non hanno potuto essere 
X nemmeno esposti: visitando il Museo nazionale d'arte orientaJe 
• di Roma, a Pa'azzo Brancaccio. aocanto ai pern esposti si 
Z puo tuUora leggere un carteUo con cui si awerte il vis,tatore 
• che gran parte del materia le si trova ancora in casse. depo-
Z sitato nei magazziru. per mancanza di spazio e di meza. 
- Questa situanone da un sapore di particolare novita e inte-
Z resse al volume pubblicato dall'Editore De Donato (Giuseppe 
Z Tucca. Il trono di diamante) che raccoglie ampi strata di una 
• Vita di Buddha, rintracciata nel 1957 dal prof. Tucci — che 
" guoda la missione italiana net Pakistan — e U collaziooa con 
- un'ampia sceita di nproduzjoni delle sculture Grandhara. espo 
Z ste al Museo romano e nei musei Pakistani, le quail rappre-
- sentano « un fortunato incontro del pensiero e della mtologia 
Z buddistica e della tradiziooe artistica eUerustico-romana *. 
• NELLA FOTO: Scena erotica una delle sculture del ciclo Vita 
Z di Buddha, riprodotta net libro • esoosta al Museo d'arte 
- ortentale a Palaxao BnincacoJa. 

ti gli aminoacidi necessari alia 
formazione di un determinato 
enzima, ma questo non basta 
a sintetizzare quegli aminoa
cidi nella molecola di enzi
ma. Neppure la presenza nel 
brodo di una piccola quantlta 
dell'enzima desiderato e suf-
ciente a produrre nuove quan
tity di enzima: possiamo quin 
di stabilire che un enzima (e 
una proteina in generale) non 
e capace di riprodursl, nep 
pure quando sono a sua di-
sposizione tutti i material! ne
cessari. Di per se quindi le 
proteine, per quanto siano 1 
costituenti fundamental! del
la sostanza vivente. non sono 
la sostanza vivente. Deve esi-
stere un'altra sostanza. che 
merita questo nome. 

Le proteine formano la mas-
sa del corpo cellulare, e la 
membrana che lo racchiude; 
ma all'interno della massa 
cellulare esiste un nucleo, 1 
cui costituenti chimlci apparl-
vano diversi da quelli del 
corpo cellulare, per quanto 
da un punto di vista soprat^ 
tutto quantitative. Nelle mas
se di corpi cellulari si nota-
vano molte proteine e pochl 
acidi di un tipo particolare: 
ma se si riusciva a ottenere 
grandi quantita di nuclei cel
lulari separati dai corpi cel
lular!, nella massa dei nu
clei si trovavano poche pro
teine e per contro una gran 
de quantita di questi acidi: 
che per il fatto di essere pre-
senti soprattutto nei nuclei 
vennero chiamati a acidi nu 
cleici ». Poiche della molecola 
complessa di quest i acidi fa 
parte uno zucchero chiamato 
a. desossiribosio », 1'acido nu 
cleico venne indicato con la 
sigla internazionale DNA (De 
sossiriboNucleico Acido: in ita 
liano ADN. Acido Desossiriba 
Nucleico). 

II DNA venne lungamente 
studiato, e ci si accorse che 
esso possiede una struttura 
chimica complessa si. ma non 
tanto complessa quanto quel
la delle proteine; che e pre-
sente nei nuclei di tutte le 
cellule viventi sul nostro pla-
neta, tanto vegetal! che ant 
mali o batteriche, e anche nei 
virus; e infine, che esso pos
siede quella proprieta di ri
prodursl, che le proteine non 
possiedono! Tutte le capacita 
che la vita ha. di catturare e 
immagazzinare energia. di di-
genre gli alimenti. di allon-
tanare le scorie, di respirare 
ossigeno, di eliminare anidnde 
carbonica, tutte queste pro
prieta risiedono nelle pro
teine; e la capacita di sinte
tizzare le proteine risiede a 
sua volta in certe proteine 
particolari che sono gli enzi
mi; ma la capacita di ripro
dursl esiste invece nel DNA 

Come si constata questa 
proprieta? Abbiamo visto che 
mettere una piccola quantita 
di una proteina in un brodo 
contenente tutti 1 costituenti 
della proteina stessa non ser
ve ad aumentare la quantita 
di proteina che si possedeva 
tn partenza; ma se si mette 
una piccola quantita di DNA 
in un brodo contenente ruttl 
t costituenti dell'acido desos
siribonucleico, la quantita di 
DNA che avevamo in partenza 
viene ad aumentare. 

Questa capacita di riprodur
sl rimase un mistero sinche 
due giovanl biochimicl della 
Universita di Cambridge, il 
trentasettenne Crick e il ven-
ticinquenne Watson, non im-
maginarono un modello di 
DNA. I dati di fatto da cui 
parUrono erano alquanto scar 
ni, e si riducevano fondamen 
talmente a questi: 1) il DNA 
e fonnato di zucchero. fosfa 
to, quattro sostanze azotate 
(citosina e timina, adenina e 
guanina); 2) il rapporto quan 
titativo tra le quattro sostan
ze azotate varia, ma segue 
una legge fondamentale: la 
quanUta di guanina e sempre 
press'a poco uguale alia quan
tita di citosina e la quan
tita dl adenina e sempre 
press'a poco uguale alia quan
tita, dl timina; 3) al microsco-
plo elettronico si vede che la 
molecola dl DNA • costituita 

di due filamenti paralleli tra 
loro. Sulla base di quest! dati, 
Watson e Crick immaginarono 
un a modello» di DNA che 
spiegava la « mlmcolosn » ca
pacita dl nproduzione 11 mo
dello e cosi persuusivo. che 
non occorrono parole per spie 
garlo: e sufliciente osservare 
le due figure: nella prima ti-
gura un frammento di mole
cola di DNA fe immerso in un 
brodo contenente zucchen, fi> 
slati, sostanze azotate, nella 
seconda ligura e all"opern il 
meccanismo di riproduzione 

Qualunque molecola di DNA 
e capace dl riprodursl (al-
meno teoncaniente», ma la ca 
pacita di riprodursl pub ba-
stare a delinire il DNA come 
sostanza vivente? Se il DNA 
avesse solo la capacita di ri 
prodursi, esso non saprebbe 
fare tutto quello che « sa fa 
re » la vita: saprebbe soltanto 
organizzare in formn sempre 
eguale le molecole uin esisten-
ti di zucchero. fosfato. adeni
na, guanina. citosina. timina 
Non sapreblw utilizzare I "ener
gia solare. non saprebbe ser-
virsi dell'ossigeno. non sapreb
be trasformare le sostanze 
inorganiche (acqua e carrx> 
nio e azoto e sali) in protei
ne, cioe in sostanze organi-
che. Gia l'anno scorso era sta
to sintetizzato un DNA capace 
di riprodursi. e soltanto di 
nprodursi- esso era « vivo» 
solo tn un certo senso. PerO 
1 DNA o viventi » possiedono 
un'altra caratteristica: alcuni 
frammenti si distaccano dalla 
molecola, e vanno a costituire 
degl! « stamp! n su cui si mo-
dellano gli enzimi; gli enzi
mi poi. a loro volta. catturano 
gli aminoacidi e formano le 
proteine. Questo complesso la
voro, il distacco di frammen
ti di DNA. awiene fra tl nu
cleo e il corpo cellulare (i 
frammenti fuoriescono dal nu
cleo e costituiscono piccoli de-
positi entro il corpo cellula
re); la fase successiva, costi
tuita dalla fabbricazione degli 
enzimi e poi dalla fabbrica
zione di proteine, awiene nel 
corpo cellulare. Questa legge 
generale vale per tutte le cel
lule animali. vegetali. batte
riche. 

Per t virus il fenomeno si 
svolge in maniera un po' dif-
ferente: non esiste un corpo 
cellulare del virus, il virus e 
un parassita che si imposses-
sa del corpo di una cellula, 
cosi che il DNA del virus ai 
sostituisce al DNA del nucleo 
cellulare e orienta le sintesi 
degli enzimi a a modo pro
prio • (provocando in tal mo
do le malattie; il virus fabbn-
cato dai ncercatori california-
ni costituisce quindi una ma-
lattia per il batterio «coli» 
che esso ha attaccato). 

II virus e dunque la forma 
piii semplice di vita ogg) esi
stente. ma non k affatto la for
ma primitiva che la vita ha as-
sunto: poiche e un parassita, 
il virus ha cominciato a esi-
stere soltanto dopo che esi-
stevano gia forme cellulari dl 
vita. Non e affatto tl pnmo 
gradmo dell'evoluzione. ma co
stituisce un prod otto dell'evo
luzione gia tmziata; in un 
certo senso e un esempio di 
evoluzione deviata. poiche in 
generale l'evoluzione va dal 
semplice al complesso, e in
vece il virus costituisce un 
caso particolare, eccezionale, 
perche e il prodotto dl un'evo
luzione dal complesso al sem
plice. II virus quindi doveva 
necessariamente. grazie alia 
sua semplicita, essere la pri
ma forma di vita realizzabile 
artificialmente, in provetta, 
anche se esso non pub essere 
stato la prima forma di vita 
comparsa sulla terra grazie 
airevoluzione naturale. 

E in un certo senso non at 
e neppure sicuri di poterlo 
definire • vivente ». Come ebbe 
a dire lo scienziato Pirie, 
• sappiamo di varie cose che 
un virus fara o non faraa, 
ma c quando ci viene chiesto 
se un virus e vivo o mono, 
l'unlca risposta sensata • non 
lo 90; 
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