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tecnica 
Micro 
oncle 
al forno 

Cino Sighiboldi 

Un arrosto di due chili e mezzo 
pub cuocere in 26 rmnuti, una pa 
tata in quat t ro minuti, in un for 
no a micro onde II pnncipio e no 
to da una ventina d'anni. quando 
si trovb che le micro onde di un 
apparato radar facevano scopplare 
i chicchi di grano in un sacchet 
to di carta, producendo un eccel 
lente popcorn Le micro-onde — 
ciie sono onde radio di lunghezza 
di'il 'oidine delle fraziom di milli 
metro — accelerano infatti i moti 
tnoiecolari. anche piii rapidamente 
di quanto fanno le radiaziom ter 
miche (che hanno la stessa natura 
ma lunghp/.za assai minore) 

Tuttavia 1 form a micro-onde 
no:i hanno avuto fortuna fmora a 
causa del prezzo elevato. che toe 
cava e superava le seicentomila li
re. Ora una ditta amencana e n u 
scita a produrre un modello che 
costa circa la meta di questa som-
ma, cioe ancora molto; ma spera 
egualmente di lanciarlo sul merca-
to a causa dei vantaggi che esso 
offre: in p n m o luogo, la pulizia, 
l'assenza di calore fastidioso, la 
compattezza. che permettono di 
usarlo nello stesso ambiente in cui 
si mangia, come si fa con un to-
stapane (foto). La parte essenziale 
del forno e un tubo elettronico, 
che produce le micro onde. 

Ma il forno a micro onde presen-
ta anche alcuni svantaggi: non pub 
essere usato per le nova, perche 
ne cuoce il tuorlo ma non l'albu-
me; i cibi sottoposti a cottura de-
vono essere frequentemente rivol-
tati , perche le onde giungono da 
una sola direzione Inoltre, un mi-
nimo errore nel tempo di cottura 
pub portare a un disastro. Cosi la 
compagnia americana che intende 
lanciare il forno ha acquistato an
che una catena di diffusione di sur-
gelati. per fornire essa stessa — a 
scanso di e r r o n — 1 cibi adatti 
a questo tipo di cottura rapida. 
precisando sugh mvoliicri i tempi 
di cottura, che devono essere ngo 
rosamente osservati. Tut to som 
niato. 1'idea del forno a micro-onde 
sembra che possa avere successo 
solo con quelh che hanno i minuti 
contati per farsi da mangiare 

Una tecnologia che si sta svilup-
pando a passi assai rapidi e quel-
la delle fibre e delle lamtne sottih. 
di vari materiali. Di plastica (po 
licarbonato) e la piu sot tile lamina 
inai prodotta e dotata di consisten 
7ii propria, sen/a supporti II suo 
spessorc e di 0.002 millimetri, e per-
met te di fabbneare isolator! di di-
mensioni ridotte 

Fibre dl tungsteno di 0.0025 mil
limetri vengono ora usate per for-
mare corde dal diametro di t re 
quart i di millnnetro. le quah pre 
sentano una eccezionale resistenza 
alia tensione Vengono impiegato 
per « tessere» ugelli di motori a 
reazione ed alt re parti esposte ad 
alte temperature II pezyo formato 
con la « eorda » viene poi spruzza-
to con tungsieno hquefatto in ar-
co voltaico, che gli confensce con 
sistenza solida 

Viene posta in commercio una 
nuova scatola per quelh che han 
no Vhobhy dell 'elettronira Essa per-
mette fra l'altro di comporre cir-
cuiti stampati . su un supporto di 
plastica: prima si copre il suppor
to con carta opaca. che poi viene 
taghata da una punta che disegna 
il circuito Allora il supporto vie
ne messo a contat to con un foglio 
di rame sensibihzzato. che impn-
me la parte disegnata. In seguito 
si toglie la carta. 

« Black and whi te », bianco e nero, i due colori 
lanciati a Parigi sia per gl i abiti che per le parruc-
che, assai lontane ancora dal tramonto. Anche se 
il clamoroso Htorno ag'i anni trenta ha nesumato 
i capelli corti (e perf ino il ferro « arriccia-capelli » 
per I'onda binchina), I'olimpo della moda ha infatti 
trovato lo stratagemma per salvare la parrucca e 
la miniera d'oro sotto la parrucca. 

E' bastato parlare di pettinatura per la mattina 
e per la sera: a mezzogiorno la donna ideale (ideale 

per il «Figaro») si mostra con capelii alia garconne, 
a mezzanotte fa la sua apparizione in riccioloni 
bianchi o neri, romantici quanto le piume di struz-
zo a f int i quanto le pretese emancipatorie del-
I'alta moda. 

II colmo del compromesso e stato raggiunto da 
Jacques Dessange, con il basco-parrucca alia Bon
nie: sul berretto di fe' tro e montato un posticcio 
di capelli semilunqhi e ondulati che pud coprire 
tutto. anche il vuoto di idee 

medicina 

La nuova 
scienza 
della 
vecchiaia 

Laura Conti 

Quest'anno in tre universita ita-
liane sono state istituite cat tedre 
di gerontologia. la scienza della 
vecchiaia: e un segno del crescen 
te mteresse per questa branca de 
gli studi medico-biologici. che indi 
ca un modo di fronteggiare la vi-
ta molto diverso da quello tradi 
zionale. Quasi si potrebbe dire che 
mdica un diverso atteggiamento fi 
Iosofico, poiche sostituisce alia ras 
segnazione, al concetto dell 'owio. 
la cunosi ta . lo spirito d'indagine. 

la volonta umana dl conquista di 
nuovi obiettivi. 

La gerontologia, o scienza della 
vecchiaia, e nata come « gerontolo
gia sociale » e come « gerontologia 
clmica », cioe come insieme di tecni-
che pratiche per risolvere i proble-
mi sociali creati dall 'aumentare del 
numero dei vecchi, e per risolvere 
i problemi individuali della salute 
cagionevole e della diminuita effi-
cienza nel vecchio. Ma e diventata 
una vera branca delle scienze me 
dico-biologiche soltanto quando so
no nate le « teorie » gerontologiche 
e la « gerontologia spenmentale » co
me verifica spenmentale o come 
fondamento delle « teorie ». Fonda-
re la gerontologia teonca e spen
mentale ha significato uscire dal 
luogo comune che o Tinvecchiamen-
to e conseguenza del passare del 
tempo», per chiedersi quail siano 
in realta gli effetti che il tempo 
produce. 

Una prima « teoria » dell'invecchia 
mento si fondava sulla considera-
zione che lungo tut to l'arco dell'esi-
stenza deH'organismo le cellule che 
lo compongono si rinnovano con 
tinuamente, con velocita che vana 
enormemente da un tessuto all'al-
tro: per cui la vita di un organi-
smo e la successione di un numero 
di generazioni di cellule variabile 
secondo i tessuti. 

Poiche in ogni at to nprodut t ivo, 
con cui una cellula duplica se stes
sa, esiste una certa probability di 
errore di duplicazione. il tempo ve-
niva, da questa teona, mterpretato 
come la condizione del verificarsi 
di questi e r r o n : il trascorrere di 
un tempo lungo significherebbe una 
serie di atti riproduttivi, e quindi 
un aumento della probabihta di er-
r o n di duplicazione, e quindi la 
formazione di proteine estranee al-
l'organismo e di cellule non perfet-
tamente adatte alia propria funzto-
ne. Ma questa teoria e stata smen-
tita dall'osservazione che i tessuti 
le cui cellule si nnnovano piu fre
quentemente, con una piii fitta s e 
n e di atti duplicative cioe Pepider-
mide e la mucosa intesttnale. al-
l'esame microscopico appaiono quel-
Ii che invecchiano meno 

II tessuto che, con la vecchiaia, 
mostra le maggiori alterazioni e il 
tessuto connettivo: esso e costitui-
to di cellule, e di fibre collagene 
prodotte dalle cellule stesse. Le cel
lule connettivali non sembrano in-
vecchiare. ma le fibre costituite dal 
la sostanza chiamata « collagene » 
mvece mostrano alterazioni di mvec-
chiamento. 

Nutrendo giovani animali con a 
mmoacidi « marcati » con carbonio 
radioattivo. si e constatato che — 
a differenza di quasi tutte le altre 
proteine — il collagene, una volta 
formatosi, persiste per tut ta la vi
ta senza venire sostituito. In base 
a queste osservazioni si e costrui 
ta la teoria dell'invecchiamento del-
1'organismo conseguenza dell'invec
chiamento del collagene. 

Quali sono le alterazioni che col 
tempo si producono nelle molecole 
di collagene? Si e visto che 1 suoi 
nlamenti molecolari si addensano 
e vanno formando una rete, per il 
formarsi di ponti trasversah tra una 
molecola e 1'altra o t ra diversi Ii-
velli della catena di una sola mole-
cola. Da queste osservazioni parte 
I'attuale tendenza della gerontologia 
sperimentale, che cerca di lndivl-
duare le sostanze e gli alimenti che 
favoriscono questo processo, e quel-
11 che invece lo ostacolano. 

Letture 
utili 
per adulti 

• • 

e piccini 
Giorgio Bini 

II lettore milanese Antonio Ger 
vasio segue segue con mteresse i 
problemi educativi su a lTJnita » e 
chiede di essere mformato su n n 
viste e pubblicazioni nvolte ad edu-
catori e giornali per ragazzi». 
La richiesta cade molto opportuna 
perche permette d 'mtrodurre due te-
mi importanti : le letture dei gem 
t o n e quelle dei ragazzi 

Non esistono giornali raccomanda 
bill per i bambini e l ragazzi. II 
piii diffuso e il « Cornere dei pic-
coh », fratello minore, come si sa. 
del « Cornere della sera », del qua 
le condivide spesso 1'ideologia. e 
francamente nesce difficile consi 
derarlc una lettura idonea Va pero 
tenuto presente che a periodi, du 
rante l'anno scolasnco, pubblica de-
gli mserti che talvolta sono prege 
voli e possono costituire una fon-
te di notizie efficacemente organiz 
zate per i ragazzi delle elementan 
e in qualche caso anche della me
dia. Si potrebbe consigliare di com 
prare il « Cornenno » quando contie 
ne gl'inserti e leggerli insieme coi 
figli per intervenire quando sia ne 
cessario per correggere le s tor ture 
politiche e ideali che possano con 
tenere 

Nel campo della stampa democra 
tica oggi un giomalino vero e p ro 
prio non e'e, e questo si spiega 
anche col costo elevato di questo 
genere di pubblicazioni C e r a «II 
oionlere », che conteneva pagine mol
to utili per la scuola, ma parec 
chi anni fa cessb le pubblicazioni; 
ricomparve come supplemento de 
• PUnita* ed o r* • 11 supplemen

to per i piu plccoli del settlmana-
le « Noi donne ». 

Per gli adulti. «II giornale dei 
geniton » e una lettura indispensa
b l e Lo dirige la compagna Mar-
chesini Gobetti Ci si abbona con 
2000 lire (cc .p 5^6261 intestato a 
«La Nuova Italia») Da consigli, 
affronta problemi, suscita dibatti 
ti « Riforma della scuola» non e 
una nvista per soli insegnanti: 
tratta di pedagogia, didattica e po 
litica scolastica e organizza il mo 
vimento di sinistra per la riforma 
educativa (cc.p 1/4:*461 intestato 
alia SGRA; 3500 lire) «Coopera 
zione educativa » e l'organo del mo 
vimento di avanguardia nel campo 
della didattica elementare e media 
Anche chi non sia insegnante pub 
trarne aiuto per comprendere la 
realta e i problemi della scuola 
(cc.p 5/6261, 2500 lire). 

Qualche libro per cominciare: La 
educazione della mente di L.Lom 
bardo Radice Le nuove tecmche di 
'lattiche di B Ciari, Git erron dot 
qentton di A. Della Torre (Ed 
Riuniti); L'educazione dei ragaz 
*i di R. Vincent (la Nuova Italia) 

Un'altra volta cominceremo a par 
are di libn per ragazzi, e riprende 
remo il discorso in piu occasioni 

libri 

L'Italia 
del dopo-
guerra 

Renzo Urbani 

«Gli itahani avevano molti pro
blemi da affrontare, ma gli anni 
che vanno dal '45 al '66 hanno 
chiaramcnte dimostrato la loro 
volonta e la loro determmazione 
a far fronte ad essi neli'ambito 
della democrazia pohtica»: con 
questo succinto gmdizio positivo 
si conclude il volumetto dello sto 
rico ameiicano Norman Kogan 
L'ltalia del dopoguerra. Storia po 
litica dal 1946 al 1966. recentemen 
to apparso nella Universale Later 
za (L. 900). L'miziativa di insenrc 
in una collana economica un testo 
di storia recentissima, che non si 
limitasse a una pura cronologia ma 
affrontasse anche 1'impegno di una 
valutazione dei fatti, ci sembra de 
gna di rilievo; ne manca all'autore 
un certo scnipolo nella raccolta dei 
dati e dei fatti anche particolan 
E ' naturalmente un punto di vista 
americano. ispirato a un determi 
nato concptto della democrazia, e 
caratterizzato dalle note posizioni 
anticomuniste. Quanto sia poi posi 
tivo il bilancio dell'attivita svolta 
dalle classi dommanti in questi 
vent'anni, lo stiamo ronstatando 
p ropno in questi giorni... 

Un interessante saggio finora me 
dito e apparso nel «Nuovo Poll 
tecnico», la bella collamna di Ei 
naudi intelligentemente diretta da 
G Bollati. ogni libro della quale 
contnbuisce ad animare il dibatti 
to ldeologicoculturale; la novita e 
costituita da L'lUumtmsmo e la 
societa moderna del filosofo Lucien 
Goldmann <L 800) Si tratta di uno 
studio sui pnncipi fondamental: 
deH'illuminismo storico. analizzato 
dal punto di vista della societa mo 
derna: una specie di venfica della 
vahdita attuale dei valon allora 
posti alia base del nnnovamento 
civile. 

Due utili volumetti sussidian per 
rhi s'interessa alia s tona letterana 
sono usciti in due collane delle 
quali abbiamo gia avuto occasione 
di parlare piu di una volta. Nella 
serie dei «Centouno capolavon» 
d» Bompiani si e arnvat i al 14 nu 
mero curato da Paolo Debenedetti 
e dedicato troppo genencamente 
alle letterature a onen tah» . com 
prendendo fra queste I'egizia, Par 
cadica e sumenca. l'ebraica. Para 
ba, la persiana. Pindiana. la cinese 
la giapponese. Un insieme di norm 
che potrebbero anche confonder*-
la mente del lettore non specializ 
zato (al quale, fra l'altro. molte di 
queste « voci » sembreranno sem 
pre inadeguate). II prezzo dei vo 
lumetti si mantiene sempre sulle 
600 lire Su un piano ben diverso 
s» colloca la Lelteratura classien 
greca di Raffaele Cantarella. n 
stampata nella nota collana di San 
soni (L. 1.000): un vero e proprio 
manuale, prezioso anche per la no
stra scuola. 

scienze 

La doppia 
primavera 

Gastone Catel lani 

Nelle belle giornate di questi pn 
mi giorni di maizo qualcuno avra 
di certo detto: «sembra d'essere 
in primavera » E non si sara sba 
gliato, per l meteorologi la prima 
vera comincia il 1 marzo e finiscp 
il 31 maggio La stagione astronomi-
ca chiamata « primavera », come tut 
ti sanno comincia il 21 marzo. 
cioe nel giorno in cm il giorno e 
la notte hanno uguale durata tequi 
nozio di primavera) e termina il 
21 giugno. il giorno in cui il sole 
raggiunge il punto piu alto dell'ar 
co che descrive nel cielo (solsti 
zio di estate) 

Lastronomia e una cosa. la me-
teorologia un'altra Alle nostre la 
titudim la primavera comincia, co 
me aobiamo detto, il pnmo giorno 
di marzo Anche per le altre sta 
gioni ahhiamo delle >< date » meii'o 
rologiche: Testate comincia il 1 giu 
gno e termina il 30 agosto, lau 
tunno comincia il 1 settembre e 
termina U 30 novembre, 1'inverno 
comincia il 1 dicembre e termina 
alia fine di febbraio 

Cosi abbiamo due diverse deter-
minazioni dellp stagiom: una astro 
nomica e una meteorologica, piii 
vicina alia realta del nostro ango-
lo di mondo Non tutti sanno che le 
stagiom astronomiche hanno una 
durata minuziosamente definita- la 
primavera comincia il 21 marzo 
alle ore 9 e 36 minuti; Testate co 
mincia il 21 giugno alle ore 23 e 
37 minuti; Tautunno comincia il 23 
settembre alle ore 14 e 44 minuti; 
Tmverno comincia il 22 dicembre 
alle ore 10 e 14 minuti 

Come si vede. le stagioni astro 

nomiche non hanno Is stessa du
rata: la primavera dura 92 giorni 
e 19 ore, Testate 93 giorni e 15 ore; 
Tautunno 89 giorni, 19 ore e 30 mi
nuti, l'mverno 89 giorni e 22 minuti. 
Questa dispanta di durata e dovuta 
alia eccentricita delTorbita terre-
stre (ricordiamo che nelTemisfero 
sud le cose si • invertono, e cioe 
quando da noi e inverno. nelPaltro 
emisfero e estate e cosi via). 

Potra sembrare strano, ma le sta
gioni, secondo Punmo, non sempre 
sono state quattro Pare che i gre-
ci siano stati i pnmi ad inserire 
Tautunno t r a l e stagioni (intendia-
moci. come concetto, dato che Tau
tunno esiste indipendentemente dal-
Tuomo che lo definisco) Prima dei 
greci, in tutte le civilta precedenti, 
le stagioni erano tre1 primavpra 
estate, inverno 

Molto probabilmente le condizio-
in chmatiche delTemisfero boreale 
ai pnmordi delTumanita erano ta
li da far ntenpre msensiblle il pas-
saggio tra Testate e Tinverno; non 
conosciamo per6 nessun popolo 
che non abbia avuto il concetto tem
p o r a l di « primavera » Si tratta 
infatti di una stagione tutta parti-
colare 

L'mverno i> una stagione limite: 
la ve«eta/tone sembra scompinre , 
il freddo costnnge uomini ed ani
mal! ad assumere un atteqgiamen-
to di « diiesa chmatica » che deter-
nuna a sua volta una serie di adat-
tamenti ambientali, che sono alia 
radice di molte innovazioni evolu
tive e tecnoloRiohp Non p certo 
un caso che le civilta piii significa
tive siano sorte nelle '/one ove le 
differenze stat'ionali sono niu mar-
rate- la «sfida ambientale». per 
dirla con il Tovnhee, ha a»ii77ato 
Tin^pgno dplTuomo p ne ha fatto 
un rreatore di tecniohp di adatta-
mento di sopravvivenza Questa 
sfida ambientale ha costrptto Puo 
mo ad una valutazione particolare 
della primavera della stagione cioe, 
in cm la « sfida » si attenua e scorn-
pare. e la terra con il ritorno della 
veceta7ione neostituiscp una «ca
tena ahmentare» tra vegetali ed 
animali In altre parole il mondo 
vivente spmhra risorgere da una 
morte apparente o ndestarsi da un 
lungo sonno 

La « magia » della primavera ^ un 
fpnomeno che ha avuto ed ha an
cora una straordinana importanza 
nella leggenda e nella storia dpl
Tuomo: molti riti p creden/p rpll-
gio.se 1'hanno romp sfondo P come 
motivo 

In quasi tutte le rehgioni vedia 
mo che la primavera p collegata 
a crpdenzp di resurre/ione di qual-
cosa o di qualcuno che era « mor-
to » durante Tinverno 

Secondo alcuni studiosi. alle ori-
gini delTuomo le stagioni erano solo 
due: quella « mor ta» (inverno) e 
quella « viva » (primavera). Estate 
ed autunno non erano che prolun-
gamento e preludio delle due sta
gioni principah Dal punto di vi
sta astronomico, le stagioni non 
possono esspre chp quattro; da un 
punto dl vista puramentp antropico, 
sarabbe invece accettabile questa an-
tica forma di suddivisione in due 
.sole stagioni. 

I A F O T O G R A F I A I m m o h , J 1 - lntirizzm nello sforzo di star fermi 
ad o<:?i; costo. vest it i con pizzi, fiocchi, man-

;elii e mantiglie, 1 bambini della seconda meta deiTOttocento e della 
prima del nostro secolo. dovevano odiare con tutto il cuore le macchme 
fotograrirhe e i geniton che li obbligavano a mettersi in posa davanti a 
quegl: strani e orrendi mostri con un ocehio solo \j& fotografia era merce 
d: scamb.o fra le famiglie bene delTepoca Serviva da biglietto da visita 
e come documento per la reciproca conoscenza. II bimbo veniva, cosi, 
^celto a rappresentare un nome, un casato e si provvedeva a prepararlo 
adeguatamente per essere immortalato Siccome le immagini dei bimbi 
andavano m mano a parenti ed amici, le piccole vittime facevano le 
spese delle manie di grandezza dei geniton: vemvano cancate di vestiti 
assurdi (stile piccolo lord, marmaretto. piccolo esploratore, cicisbeo canco 
di pizzi ncamati a mano. cavallerizzo. ufficialetto e cosi via) e ndott i a 
veri e p ropn simulacri che non avevano piu niente di umano. II formato 
classico per r i t rarre i bimbi era il « gabmetto », ottenuto in studio con 
sfondi e drappi che dovevano ricreare, di solito, un ambiente classicheg-
giante Possiamo ben dire che la frase detta dal fotografo at bambini 
« guarda fisso Puccellino e non ti muovere », indicando Tobbiettivo della 
macchma fotografica, sia stata. s'curamente. la piii pronunciata. nel lin-
^uaggio parlato da che mondo e mondo Foto come quella che presentiamo 
questa settimana sono. quindi, classiche nella iconografia italiana degli 
mizi del secolo. Fra i bambini e le macchme fotografiche e'e, comunque, 
del tenero, almeno fin dal giorno della messa a punto della «camera 
ottica • da parte di Daguerre e Niepce piii di un secolo fa. E ' un rapporto 
affettivo del quale i bimbi, sia ben chiaro, non portano alcuna colpa # 
che dura tu t fora loro malgrado. (W. S.) 
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