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Proprio nej giornl In cul alia Ca
mera si sta cercando freneticamen-
te dl far varare la famosa legge 
2314, i movimentl di protesta nelle 
universita e nel Heel hanno rag-
giunto 11 loro pieno svlluppo; che 
questa spontanea (se pur talvolta 
non ben coordinata) azione dl mas-
sa abbia una sua profonda ragione 
che trascende il puro e sempllce 
momento protestatario, e dimostra-
to — non foss'altro — dagli stessl 
risultatl gia raggiunti dagli studen
ti. sia sul piano teorico unai co 
ma ora e stato riconosoiuto il le-
game indissolubile fra scuola e so-
cieta, mai come ora e stata denun-
*cmta l'inanita di ogni riforma im 
posta daH'alto, l'equivoco di un 
ammodernamento funzionale oonce 
pito in modo da perpetuare II si-
stema proprio nelle sue forrie me-
no democratiche); sia sul oiano 
pratico (in quasi tutte le universita 
i docenti hanno dovuto fare i cont) 
coi loro allievi, un rettore si e di-
messo per solidarieta con gli stu
denti. un altro rettore ha accettato 
di discutere su un piano di parita 
con tutte le componenti del mondo 
universitario, altri ancora hanno 
dovuto pubbllcamente ammettere la 
serieta e la fondatezza dei movi-
menti di protesta). 

Accade cosl che questa legislatu
re, che avrebbe dovuto annoverare 
fra i suoi fasti proprio la riforma 
scolastica, si chiude con un platea-
le fallimento in questo settore: al 
punto che non ha piii importanza 
discutere la 2314 o un'altra legge, 
perche e.risultato piii che mai evi-
dente che per altre vie e con altri 
programmi sociali e necessario 
procedere per risolvere democrati-
camente le contraddizioni di tutto 
il sistema neocapitalistico occiden-
tale (tanto che le posizioni degli 
studenti italiani sono contempora-
neamente anche quelle degli stu
denti di altri paesi europei). 

In relazione con questi fatti e 
da porre l'interesse della nostra 
editoria per i movimenti studente-
schi, non solo quelli universitari, 
naturalmente; se e vero che anche 
nelle scunle medie superiori i gio-
vani si sono mossi con passione 
ed energia. Fuori delle riviste stret-
tamente specializzate, il punto di 
partenza e costituito dal famoso 
proccsso per « La zanzara »: in un 
libretto uscito tempestivamente a 
suo tempo nella UE di Feltrinelli 
(G Nozzoli - P M. Paoletti, La 
zanzara. Crntiaca c documenti di 
uno scandalo, L. 400) veniva pre-
sentata la cronaca di tutta la vi-
cenda. seguita da una raccolta di 
documenti necessari per giudicare 
obiettivamente la maturita di quei 
giovani e l'ottusita di chi si era 
opposto a loro con tanto accani-
mento; e poco dopo compariva fuo
ri collana. sempre da Feltrinelli. un 
documentato Libro bianco sulle as-
sociazioni e i giornali studenteschi 
(L. 700). Quasi contemporaneamen-
te usciva nella bella collana a Nuo-
vo Politecnico» di Einaudi un li
bro sul movimento studentesco n«»-
gli Stati Uniti, che stava assumen-

' do rapidamente le proporzioni di 
una radicale contestazione di tutto 
il sistema americano, drammatica-
mente messo a nudo dalla guerra 
del Vietnam e dalle lotte per i di-
ritti civih dei negri: Hal Draper, 
La rivolta di Berkeley (L. 1000). 
Negli scorsi mesi, era ancora un 
libro sulla scuola a porsl al centro 
dei dibattiti pubblici e privati nel 
nostro paese: questa volta si tratta-
va di quattro ragazzi allievi di don 
Milani. i quali senza mezzi termini 
denunciavano con una franchezza 
mai usata in opere del genere i 
gravi limiti ciassisti della scuola 
media italiana; una denuncia che 
turbava molte coscienze e che (no-
nostante qualche rigida schematiz-
zazione) portava un concreto con-
tributo alle discussion! avviate dal
la a mezza riforma» della scuola 
media: Scuola di Barbiana. Lettera 
a una professoressa (Libreria Edi-
trice Fiorentina, L. 700). 

Di questi giorni sono le pubbli-
cazioni riguardanti i recentissimi 
fatti svoltisi nelle nostre universi
ta, e siamo certi che l'elenco sara 
destinato ad essere quotidianamen-
te aggiornato. 

Tutti i documenti relativl alloc-
cupazione delle Facolta umanisti-
che di Torino sono stati raccolti 
nel rasctcolo n. 7 della rivista Qutn-
dict (L. 300); numerosi articoli di 
commento sono apparsl su gran-
dissima parte dei quottdiani e del 
settimanali, molti dei quali per la 
prima volta sono stati costrettl a 
occuparsi della scuola abbandonan-
do certe comode posizioni tradlzio 
nali. Segnaliamo inoltre due opu 
scoli usciti presso la Libreria Fel
trinelli, Della miseria nell'ambiente 
Mtudentesco e Relatione sulla scuo
la (ognuno costa L. 150). 

Un paio di iumbo-jeis h I'ingrediente base per il Knit-In/ ultima 
invenzione delle 'studentesse ' americane, approvata perfino — 
non si sa perch6 — dai professor!. Si tratta in realta di una cosa 
semplicissima, che dai tempi dei tempi viene definita « lavoro a 
maglia » ma che negli USA viene oggi contrabbandata come origi
nate happening, come forma d'incontro fuor i del comune. Dunque, 
le ragazze comprano due ferri giganti e la lana altrettanto gigante; 
si uniscono in gruppi (e in gomitoli) e in cinque-sei ore producono 
un abito completo. Poi si esibiscono tutte vestite di nuovo e 
qualcuna (come nella foto) orna i " capelli con i jumbo-jets. 

Non si sa a quali divertimenti «or iginal i » e istruttivi si 
dedichino nel frattempo gli studenti. Quel che e certo e che la 
moda della maglia a mano dilaga, daM'America alia Francia e che 
per essa le nonne hanno avuto un rialzo di quotazioni in famiglia. 
Si sa anche di un giovane americano in giro per la Toscana, che 
vedendo tante donne armate di ferri, domanda: « Come mai.tanti 
esaurimenti nervosi? ». Se negli USA la maglia e un hobby o un 
happening, da noi piu spesso e invece lavoro a domici l io; un 
maglione in cinque ore, una paga di trecento lire, I'esaurimento 
che viene, ma dopo. Dritto e rovescio della moda. 

scienze 
Case e 
auto sotto 
il mare 

Gastone Catellani 

L'uomo pu6 penetrare nell'ocea-
no con relativa facilita. II difficile 
e uscirne. La massima profondita 
oceanica, 10.900 metri, e stata rag-
giunta nella fossa delle Marianne 
dal batiscafo « Trieste » del giovane 
Picard, ma il batiscafo non potra 
mai piii ripetere 1'impresa. La gi-
gantesca pressione cui e stato sot-
toposto (piii di una tonnellata per 
centimetro quadrato) lo ha reso 
praticamente inservibile. Oggi viene 
utilizzato ancora. ma esclusivamen-
te per profondita di non oltre i 
4500 metri. ctoe meno della meta 
di quella raggiunta nella fossa del
le Marianne. Oltre alia pressione. 
la susseguente decompressione du
rante la risahta ha giocato un ruo-
lo non indifferente nello «sfianca-
mento » complessivo delle strutture 
e dei materiali del batiscafo. E per 
l'uomo che si immerge «a corpo 
libero » le cose non sono owiamen-
te diverse. 

Due recenti tragedie del mare, le 
cui cause sono tuttora inesplicabili. 
hanno posto molti inquietanti in-
terrogativi. Alludiamo alia perdita 
dei sommergibili Dakar e Minerve. 
Questi battelli si sono inablssati 
presumibilmente intattl, e il loro 
equipaggio pub essere soprawissu-
to all'affondamento, a meno di fal 
le Irreparabill, per almeno quaran 
totto ore. E in queste quaran tot to 
ore non e stato possibile fare nul
la dalTestemo per salvarli, nemme-
no se 1 due scafi fossero stati esat-
tamente localizxati. Ne poterano f II 
uomlnl all'interno dei sommergibili 

uscirne: la risalita, anche se, come 
si e supposto per il Dakar, da un 
fondale di 200 metri, ed effettuata 
lentamente, li avrebbe uccisi con il 
noto meccanismo della embolia. 

Anche i casi terrificanti delle « a-
tomiche perdute », come a Paloma-
res e in Groenlandia hanno posto 
dei problemi di recupero e di la
voro sottomarino simili a quelli 
che si presentano nel caso dei som
mergibili. Come si sa, occorsero 
molti giorni di lavoro perche un 
minuscolo sottomarino americano. 
trasportato per via aerea, riuscisse 
ad individuare e a recuperare le 
bombe perdute nel Mediterraneo. 
Questo tipo di batiscafo automo
bile e uno degli esemplari piii si-
gnificativi della «nuova generazio-
ne» dei mezzi subacquei. In tutti 
i paesi si stanno mettendo a pun
to questi nuovi mezzi di esplora-
zione e di lavoro subacqueo, e tra 
questi primeggiano gli Stati Uniti 
e la Francia, con le avanzate ap-
parecchiature messe a punto so 
prattutto dal comandante Cousteau; 
anche lTJnione Sovietica ha i suoi 
nuovi mezzi subacquei, sebbene il 
suo orientamento, stando almeno 
all'interessante realizzazione « Ben-
tos 300», sia verso la costruzione 
di «case subacquee» dalle quali 
possono uscire operatori in immer-
sione. 

Vi sono anche dei battelli segre-
ti, specie nella Marina USA, desti 
nati (sembra) al recupero di som
mergibili ui avaria: uno di questi, 
di cui si conosce solo la sigla 
DSRV-I (Deep Submergence Rescue 
Vehicle) e costato ben 25 milioni 
di dollar! (circa 16 miliardi di lire). 
E pare che gli altri congegni si 
milari costeranno ancora di piii. 
Questi ingenti investimenti in stru-
menti di azione sottomarina sono 
la conseguenza' di due fatti incon-
trovertibili: l'uomo deve conoscere 
il mare per poterne sfruttare le im
mense risorse, ma non pud entrarvi 
se non con congegni protettivi in-
tegrali. 

II grande sviluppo delle attivita 
sportive subacquee ci ha fatto co
noscere esattamente 1 llmiti della 
immersione e del lavoro a corpo 
libero. Finora la massima profon
dita di lavoro raggiunta in cassone 
e di meno di centottanta metri: il 
tempo di lavoro e per6 di soli 20 
minutl, mentre occorrono otto ore 
di decompressione per potere risa-
lire II tempo di decompressione 
e pert) costante, quale che sia la 
durata del soggiomo in pressione: 
ecco perche sono In avanzata fase 
di realizzazione le cease sottoma-
rine », come il « Bentos 300 » sovie-
tico, che potrebbe ospitare dieci uo-
mini per due settimane, uominl che 
possono uscire ed operare sul fon-
do senza dover risalire. Quella che 
potremmo chiamare ccasa sotto 
marina* e perd secondaria ^spe^ 
to al batiscafo automobile, che ha 
U compito di esplorazione e di ri 
cerca: dai suoi risultati si deciders 
ove collocare la casa. 

L'esplorazione libera, pur con tut
to il suo fascino, rimarra ai bassi 
fondali. Ma anche quando il fondo 
del mare sara costellato di case sot-
tomarine e percorso da batiscafi 
mobill, i subacquei saranno ancora 
ben lontani dall'aver conoscluto tut
te le meravlflle dei marl costieri. 

tecnica 
Sale 
contro la 
nebbia 

Cino Sighiboldi 

II «Gruppo di Esperti ad alto 
livello» (Top Level Group of Ex 
perts) dell"ENEA, l'« Agenzia Euro 
pea per 1 "Energia nucleare », sta la 
vorando all'esame di due varianti 
dei reatton breeder veloci: quelli 
raffreddati a vapore e quelli raf 
freddati a gas. 

II tipo classico — sebbene fino 
ra reahzzato solo in pochi esem
plari sperimentali — del reattore 
breeder veloce, e raff red dato a s o 
dio liquido. Questo metallo infatti. 
solido a temperatura ordinaria, e 
liquido alia temperatura di opera 
zione del reattore. Viceversa, un 
fluido di raffreddamento che fosse 
liquido o gassoso a temperatura or 
dinaria darebbe Iuogo, alia tempe 
ratura d: esercizio, a notevoli pres 
sioni, complicando il disegno del 
reattore. 

Si tratta di vedere comunque se 
questa complicazione non sia da 
prefenre alle difficolta insite in un 
circuito di raffreddamento ai sodio. 
che non sono poche. e che lunghi 
anni di ricerche. oltre alia prova 
sui reatton gia in funzione. non 
hanno eliminato del tutto. Cosl la 
ENEA ha disposto una serie di ri 
cerche intese a stabilire se le s o 
luzionl a gas o a vapore, una di 
esse o entrambe, possano essere in 
qualche caso preferite alia soluzio 
ne al sodio. La questione e lmpor-
tante perche 1 reattori veloci si 
presentano come la svolta fonda-
mentale nella tecnologia nucleare. 
Essi infatti, dlversamente dal reat

ton ora in uso (a neutroni 
«rallentati» o «termici») sfrut-
tano integralmente la carica di 
uranio naturale, trasformandola 
in plutonio, in misura eccedente la 
quantita di plutonio che subisce la 
fissione entro il ciclo fornendo 
energia. 

Fra le novita piii minute, si sta 
affermando la nuova tecnica di sal-
dare i parabrezza delle auto diret 
tamente alia cornice metallica, gia 
applicata in Italia su alcune vettu-
re sportive non di serie. Ora in 
Gran Bretagna un metodo inteso a 
perseguire questo scopo e propo 
sto per le vetture anche di serie 
Questo metodo e fondato sull'im 
piego di un adesivo polisulfidico. 
e presenta tre vantaggi: costa il 
30 per cento in meno. non da luo 
go a possibili passaggi di acqua, 
non presenta rischi di rottura del 
vetro nel montaggio. 

Un nuovo sistema per dissipare 
la nebbia sugli aeroporti viene stu-
diato negli Stati Uniti. Esso e mol-
to semplice, poiche consiste nello 
spargere lungo le piste minuti gra-
nelli di sale comune, sotto forma 
di una nube soffiata da un piccolo 
aereo in volo. Le particelle di sale 
attirano le piii piccole gocce d'ac 
qua, che appunto formano la neb 
bia. raccogliendole in modo da for-
mare gocce piii grosse, che cado 
no poi come pioggia. II punto dif
ficile e la determinazione esatta 
della dimensione dei granuli di sa
le; se essi sono troppo piccoli, non 
riescono a formare gocce d'acqua 
abbastanza grosse perche abbiano 
a cadere. Se sono troppo grossi, ca 
scano al suolo prima di avere as-
solto il loro compito. Appunto la 
determinazione delle dimension! dei 
granuli salini e ora oggetto di n 
cerca 

genitori medicina 
L'eta per Cancro e 
la politica anticorpi 

Giorgio Bini Laura Conti 

I ragazzi, non quelli di tredlci 
o quattordici anni, ma quelli di 
otto o dieci, possono capire la po 
litica'? E' un po* come chiedersi se 
capiscono un discorso morale. Non 
capiscono le norme astratte e ge-
nerali predicate dagli adulti a casa 
0 a scuola, ma se si mettono a 
giocare fra loro. sanno benissimo 
che si devono accettare le regole 
del gioco e le rispettano, e se sono 
posti di fronte a fatti verificabili, 
non necessariamente di loro espe-
rienza personale, capiscono che co-
s'e giusto e che eos'e ingiusto. Ci 
sono del resto cose che non com-
prendono aflatto, eppure gli vengo-
no insegnate lo stesso. come la con-
cezione senza macchia o la santis-
sima trinita. Certamente non sono 
in grado di capire la tcologia. e 
neanche l concetti « ideolngici », che 
e meglio lasciar da parte. Ma pro-
viamo a interrogarli sui marines e 
1 vietnamiti: si vedra che probabil-
mente hanno intuito da che parte 
sta la ragione 

In ogni caso l ragazzi di oggi 
sono informati, specialmente dalla 
televisione, sui piii importanti avve-
nimenti di ogni giorno Si tratta 
di intervenire dando un insegna-
mento politico. Senza dubbio i ge
nitori insegnano ai loro figli ad 
amare la pace e ad odiare la guer
ra, ma non basta. Si deve aiutarli 
a capire, integrando le informazio 
ni e correggendo le deformazioni: 
chi vuole la pace e chi vuole la 
guerra. Tanto per essere chiari: che 
responsabili delle guerre di oggi 
sono il governo degli Stati Uniti, 
il suo presidente, un gruppo di ge 
nerali, di uomini politici e di « pa 
droni» americani. che questa gente 
e disposta a distruggere il mondo 
e se non l'ha fatto e solo perche 
dall'altra parte stanno quelli che 
vogliono la pace, cioe tutti i po-
poli e alcuni governi, specialmente 
quelli dei paesi dove i padroni non 
comandano piii, e gliel'hanno im-
pedito. 

Bisogna spiegargli chi era Gue
vara, perche e morto e chi l'ha 
ucciso, che cosa vuol dire per un 
popolo difendere la propria Iiber-
ta, oggi nel Vietnam e a Cuba, 
ieri nellTIRSS, in Cina. in Algeria, 
dovunque un popolo ha dovuto di-
fendersi contro gli eserciti di ric-
chi prepotent i. E bisogna spiegare 
che cosa vuol dire essere operai. 
contadini, lavoratori, negri e lottare 
per la propria dignita e per il pane. 

Creeremo dei manichei? I ragazzi 
non sono portati a dividere il mon 
do in buoni e cattivi? Appunto, ma 
su queste questioni la divisione e 
netta, chi sta dalla parte del giusto 
e chi da quella del torto e chiaro, 
senza sottili distinzioni. In altri 
campi no, bisogna dare un msegna-
mento critico <e intervenire anche 
qui, correggendo la scuola che non 
sa o non vuol darlo, e ha spesso 
come proprio modello il bravo ra-
gazzo che ragiona con la testa al-
trui). Ma quando si tratta di fa
me, di miseria, di pace e guerra, 
di amici o nemici dell'umanita, il 
problema non e piii quello del ma-
nicheismo o dello spirito critico, 
ma del coraggio di assumersi la 
propria responsabilita educativa. 
morale e civile verso i propri figli, 
senza perseguire falsi ideali d'lm-
parzialita che sono solo una ma-
scheratura deH'ipocrisia. , ' 

Mentre in certi laboratory in tut
to il mondo, si studiano i mezzi 
adatti a diminuire la rispostn nn-
munitaria deH'organismo, per nu-
scire a fargli accettare l trapianti. 
in altri (o magari negli stessi) si 
studiano i mezzi adatti ad aumen-
tare questa risposta immunitaria. 
E lo scopo fe quello di sollecitare 
la capacita di difesa contro il can
cro. Corti studiosi americani sono 
riuscitl ad aumentare, in ammalati 
cancerosi, il tasso di anticorpi an-
ticancro, con questo espediente: 
«vaccinano» il nialato contro le 
proteine di coniglio, iniettandoglie-
ne; poi prelevano porzioni di tes-
suto malato. « legano » proteine di 
coniglio alle cellule cancerose. rei-
niettano le cellule cancerose nello 
organismo Quando sono legate alii* 
proteine di coniglio, le cellule can
cerose vengono net tamente ncono 
sciute per estranee, e aumentano 
quindi la propria capacita di susci 
tare fabbricazione di anticorpi. Sa-
rebbe come legare alle cellule ma 
ligne un nastrino rosso, per tndi-
carle aU'orgamsmo e tnsegnargli a 
distinguerle dalle cellule sane attra 
verso il medesimo meccanismo per 
cui distingue le cellule, o proteine, 
altrui da quelle proprio. Qualche ri 
sultato positivo sembra raggiunto: 
ma ancora si e in tase sperimtn 
tale. 

LJI capacita deU'orgamsmo di di-
stinguere Se Stesso dagli Altri, que
sta capacita che fa tribolare quan 
do si vogliono fare dei trapianti. c 
che invece si cerca di risvegliar«> 
per combattere il cancro, e una 
capacita che 1'organismo acquista 
qualche giorno dopo la nascita 
Qual e il significato di questo ri 
tardo con cui compare l'importan-
te funzione del v riconoscimento »'• 

Quando un organismo viene a 
contatto con una proteina estranea 
subito dopo la nascita, non fabbn-
ca anticorpi contro quella proteina: 
ma questo non e tutto, anzi si pro 
duce un altro importantissimo fc-
nomeno: non sard mai piii capaco 
di produrre anticorpi contro quel 
la particolare proteina. Se il feno 
meno viene considerato in questa 
sua dimensione globale (non solo 
come ritardo nella capacita di pro
durre anticorpi, ma come impossi 
bilita definitiva di produrre anti
corpi contro quella determinata so-
stanza) allora il suo significato 6 
chiaro: su questo fenomeno e ini-
piantata la capacita di distinguerc 
Se Stesso dall'Altro. « Se Stesso • e 
tutto cio che si e conosciuto prima 
del momento in cui si e diventati 
capaci di produrre anticorpi, e « Al 
tro» e tutto cio che si e cono 
sciuto dopo. 

Ne sono testimonianza i can! di 
laboratorio, tra i quali nei primis 
simi giorni di vita si « scambiano »> 
le zampine. Un cane nero che per 
tutta la vita conserva come pro 
pna una zampina bianca che gli 
e stata trapiantata, e un cane bian
co che per tutta la vita conserva 
come propria una zampina nera. 
potranno per tutta la loro esisten 
za scambiarsi tessuti e organi, sen
za mai reazioni di ngetto: per cia-
scuno dei due, i confini del Se Stes
so si sono dilatati sino a compren 
dere un altro organismo. 
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LA FOTOGRAFIA -,p
Sembra che

K" ^nomeno 

della visione binoculare sia 
gia stato srudiato al tempi di Euchde. Gallieno. Leonardo 
da Vinci. II Porta e Chimenti Un antico e pregiatissimo ma 
nuale fotografico cosi spiega che cosa sia la visione bino
culare di un oggetto: • se si esamina con tutti e due gli 
occhi una piramide. il nostro r.ervello percepisce tre im 
maglnl contemporaneamente. una per I'occhio destro. I'altra 
per I'occhio siniatro. la terza che ha qualcosa di comune di 
ambedue. Se supponlamo di avere due disegnl dl questa 
piramide uno come lo vede I'occhio destro, ma posto a si
nistra, • I'altro viceversa; facendo convergers le due Im-

maginl contemporaneamente verso I nostrl occhi, percepi 
remo una immagine solida quale la da la natura -. 

Tra il 1850 e 1860. le macchine fotografiche stereoscA-
piche e I necessari « visori >. senza i quali non si poteva 
ottenere I'effetto del rilievo. ebbero una grandissima dif-
fusione. La pubblicita per vendere questi apparecchi diceva: 
• non esiste una casa senza uno stereoscopio ». In effetti. 
sono milioni le immaginl stereoscopiche scattate In tutto 
II mondo In quel periodo. Ecco una celebre veduta stereo-
scopica del Tevere. a Roma. Sulla destra. Castel S. Angelo. 
La doppia Immagine dovrebbe risalire al 1865 circa - (W.S). 
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