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Renzo Urbani 

I due filoni piu interessanti del-
l'attuale produzione economica ri-
mangono sempre quello dell'attua-
lita politica e sociale. e quello degli 
studi storici tradizlonali; e questa 
la direzione che hanno preso deci-
samente i maggiorl editor!, dopo il 
rapido svuotarsi del « boom » della 
narrativa e della varia letteratu-
ra (d'evasione o meno), soddisfa-
cendo da un lato le esigenze d'infor-
mazione di un vasto pubblico dl 
buona cultura sensibile a quanto 
avviene al di fuori de! proprio spe-
clfico campo di lavoro, e avviando 
dall'altro un programme selezionato 
di pubblicazioni universitarie Hnora 
inaccessibili alia maggior parte dei 
nostrl student!. 

I teml che dominano nel campo 

dell'attualita sono 11 Vietnam, le 
grandl figure dei paesl soclalisti 
aslatlci (da Mao a Ho Chi Minh a 
Glap), 11 terzo mondo, e la lotta del 
negri non piu per i sempHci dirittl 
civil! ma per 11 potere che capo-
volga gli attual! rapport! di forza 
col «blanch!». Con un volumetto 
del leader negro Carmichael e del-
lo studioso amerlcano Hamilton 
fStrategia del potere negro a cura 
di R. Giammanco) s'inaugura ora 
una nuova collana dell'edltore La-
terza, «Tempi nuovi», uguale nel-
la veste e nei cost! (L. 900 il vol.) 
alia benemerita Universale Laterza; 
e un'analisi sociologica di grande 
interesse, che Introduce immediata-
mente nel vivo di una bruciante 
questione alia quale si e interessa-
ta recentemente la nostra editoria. 
Bastera ricordare fra i molti ti-
toll il volume dello stesso Giam
manco. Black Power (Laterza. li
re 3.500), uno scritto breve di Car-
michael (Libreria Peltrinelli. L. 150). 
Crisi in bianco e nero di Silberman 
(Einaudi, « Nuovo Politecnlco », li
re 800) e la celebre Autobiografia 
di Malcolm X (Einaudi, L. 2.000). 

I saggi storici Invece sono in ge-
nere ristampe di testi ormal clas
sic!. che costituiscono il fondamen-
to della storiografia moderna; tale 
per esempio il celebre capolavoro 
del Burckhardt, La civllta del Ri-
nascimento in Italia, che dopo mol-
te rledizioni (ne abbiamo gia se-
gnalata una recentissima degli edi
tor! Avanzini e Torraca), vede nuo-
vamente la luce con la nota intro-
duzione di Garin (apprezzata a suo 
tempo da Cantimori) nella utile 
«Biblioteca Sansoni » (L. 1.000). La
terza Invece, mentre continua la rle-
dizione economica in 8 volumettl 
della Storia della filosofla di Gul-
do De Ruggiero. ha ristampato lo 
lmportante sagglo di Raffaello Mor-
ghen, Medioevo cristiano (L. 900). 

Sempre nella collana sansoniana 
e uscita un'opera a carattere dl-
vulgativo dedicata ai problem! del
la lingua, che per6 cl sembra meno 
interessante delle trattazioni piu 
specialistiche moltiplicatesi in que-
sti ultimi anni anche in Italia; si 
tratta della Storia del lingttagglo 
di Mario A. Pei, gia pubblicata in 
America e ora adattata in italia-
no da E.G. Peruzzi (L. 1.300). 

Un altro volumetto nella bella 
collanina para-scolastica dell'edlto
re Zanichelli e Elettronica quantica: 
Transistor, Maser, Laser di J. R. 
Pierce (L. 700). 

L A F O T O G R A F I A E' uno studio tutto da fare quello sul 
contributo dato dalla fotografia alio sviluppo di fenomeni di vastis-
sima risonanza sociologica come il divismo. Edgard Morin, nel suo 
famoso libro « I divi » accenna appena a questo contributo, dandolo 
per compreso, scontato.e capito. Invece, non e cosl. Come e in 
che modo sarebbe nato il divismo senza I'immagine ottica? Qual e 
il contributo che ia fotografia ha dato alia diffusione dei miti, delle 
mode, di uno stile nel vestire, nel mangiare. nel vivere quotidiano, 
ad imitazione del mondo artifkioso dei divi del teafro. del cinema, 
della canzone, della TV, in ogni paese e in diversi tempi e periodi? 
Non esistonc, appunto, dati e ricerche precise, ma si tratta, senza 
dubbio, di un contributo immenso. Senza fotografia non ci sarebbe 
stato, sicuramente, il divismo inteso come fenomeno di massa. Fu dal 
1910 che il mondo fu invaso da migliaia di cartoline di divi del 
cinema muto, del teatro e della lirica. Fu una invasione pacifica, 
ma che lascid tracce durevoli nel costume europeo. I divi erano 
ritratti, in genere, nel « formato cartolina ». Le loro immagini veni-
vano distribuite a migliaia dagli stessi divi e dai loro impresari. 
I registi cinematografici, a Mora, si chiamavano ancora « direttori ». 
La « cartolina » che presentiamo questa settimana ritrae la bellissima 
Josephine Baker, la « venere nera » del music-hall, in ona ingenua 
allegoria a sfondo erotico-sessuale. Unico neo, in tanta bellezza, la 
papera del fotografo che ha lasciato fuori, dalla inquadratura, i piedi 
di Josephine. Dalle fotografie della « venere nera », nel 1932, non 
t i doveva lasciar fuori proprio niente: nemmeno i piedi. (W.S.) 

genitori 
Gioco e 
lettura 

Giorgio Bini 

Che cosa far leggere ai bambini 
e ai ragazzi? Problema difficilissi-
mo, tant'e vero che neanche la 
scuola lo sa risolvere. Come si era 
detto precedentemente, diamo qual-
che indicazione sulle letture, comin-
ciando da quelle di carattere scien-
tifico, non senza due awertenze. 
La prima e che non si renderebbe 
un gran servigio ai lettori presen-
tando un elenco di titoli e prezzl 
e lasciando loro tutta la responsa-
bilita e l'imbarazzo della scelta; e 
meglio fornire poche indicazioni 
accompagnate da un cenno di giu-
stificazione delle scelte consigliate, 
senza nessuna pretesa dl comple-
tezza. La seconda e questa: che in 
generale non bisogna preoccuparsi 
soltanto che i bambini leggano; bi
sogna garantirsi che oltre a legge
re giochino, abbiano rapporti di 
amicizia e collaborazione coi coeta-
nei, si muovano. siano vivi e attivi. 
A questo proposito e bene tener 
presente che il bambino «dlvora-
tore di libri» che non sa far altro 
che leggere per occupare il tempo 
libero a scapito di quel rapporti 
sociall che si diceva, e un bambi
no in parte almeno disadattato, 
che compensa nella lettura un defi
cit affettivo. Nel caso della scien-
za, poi, bisogna impedire che si 
formi la mentalita dl chi sa sol
tanto leggere, ma occorre propor-
re dei testi che insegnino a fare, 
a costruire, sperimentare, imposta-
re e risolvere problem! manipolan-
do oggetti e material!, ricavando 
i princlpi general! dalle osserva-
zionl condotte su eventi concretl 
e particolari. Cosl non si creano 
dei pur! possessori dl nozioni, ma 
si aiutano i ragazzi a diventare 
delle persone che sanno ragionare 
operando. Un ragazzo (o un grup-
po di ragazzi) che, poniamo, co-
struiva un carrettino, non si pu6 
dire che operasse scientificamente, 
perche" mancava ia riflessione, l'im-
pianto teorico per cosl dire, ma 
certamente l'atteggiamento verso 
la materia era quello del tecnico, 
del costruttore che lavora secondo 
un progetto. 

Sia perche" quelle esperienze so
no piii rare e difficili oggi dl un 
tempo, specie in citta, sia perche" 
le esigenze cultural! aumentano e 
in parte ci sono piu possibility di 
soddisfarle, i libri sono piu neces-
sari e utili. Libri che si fanno leg
gere e libri che fanno capire e 
agire 

Per 1 piii piccini vanno bene i 
volumetti. seguiti da uno per I 
genitori, della serie Prime avventu-
re nel mondo della conoscenza 
(Mondadorl, L. 1000 l"uno). che ln-
segnano a fare piccole esperienze 
e riflessioni. Per 1 piu grandicelli, 
nell'eta delle elementari, e consi-
gliabile Attivita scientifiche per i 
giovanissimi di P. Morton, edito-
re Armando e, nel campo della ma-
tematica, 1 due ottlml volumettl / 
cento problemi di Pollicino dl Du-
bouquet e Felix e Nel giardlno del 
signor Cipolla di Felix (rispettiva-
mente 600 e 500 lire) del medesimo 
editore. Sempre dl Armando, per 1 
ragazzi dai 10 ai 14 anni ci sono 
i quattro volumi di Tu saral scien-
ziato (1500 lire l*uno, usabili anche 
separati). Nell'ambito delle letture 
e della ricerca insieme, utili tre 
ristampe di FeJtrinelli (1500 lire 
l'uno): L. Schneider, M, Aimes Dal-
I'aquilone all'astronave; EL K. Coo
per Alia scoperta delta chimtca e 
Esplorazioni in giardino (anche 
quest! da 10 anni in su). Una let
tura intelligente, all'inclrca per Ia 
eta delle scuole elementari, e quel
le dei 50 volumetti della Piccola 
enciclopedia del fratelli Fabbii 
(prezzo medio 400 lire a volume). 
Dagli otto-nove anni in su e sem
pre raccomandabile il Calendario 
atlante De Agosttnl, che lnvoglia 
a fare confronti, compilare tabelle 
e, con l'aiuto di qualche adulto, 
statistiche. Per 1 preadolescenti e 
raccomandabile un buon testo di 
osservazioni scientifiche, specie ae 
quello usato a scuola non e ben 
fat to; si pu6 scegliere II lavoro e 
la ricerca di S. Donati (Lattes, li
re 1900). Motta ha pubbllcato 1 20 
volumetti deWEncicloptdia delle 
scienze per i gtovani, d'lmplanto 
teorico-pratico; serve soprattutto 
per l'eta della media. 

Una domanda a cui si risponde-
rk una prossima volta: come e 
quanto cspiscono 1 nftmhtolT 
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I f iorel l ini resistono. Anzi , si trasformano: possono diventare 
farfalle, aquilc, maggiol ini e quant'altro si vuole. Questa sembra 
essere la prima novita (che non e nemmeno una novita) della moda 
balneare di quest'anno. Una moda che — nata in primavera nelle 
sartorie francesi — ci ritorna oggi dagl i Stati Unit i . E' bella? E' brut-
ta? Non importa. Quel che conta e che questa bizzarra sorta d i de-
calcomanie e un piccolo « consumo »; una spesuccia da aggiungere 
a quelle inuti lmente indispensabili d i ogni estate. Poche centinaia 
d i lire, e vero: ma poche centinaia al giorno, fanno una nuova ca
tena d'affar i . 

sostanze organiche, e molto sem-
plice, come dicevamo: luce piu sei 
molecole di acqua piu se molecole 
di anidride carbonica, danno una 
molecola di glucosio e sei mole
cole di ossigeno. II glucosio e in 
definitiva zucchero, cioe un alimen-
to ad alto contenuto calorico per 
gli animali; I'ossigeno entra nella 
atmosfera, e viene a sua volta uti-
lizzato dagli animali nella respira-
zione, cioe nella forma di combu-
stione che sta alia base di ogni 
forma di vita animale. 

II risultato della fotosintesl e 
quindi di duplice importanza per 
la vita animale: produce cibo e 
aria respirabile. E la fotosintesi 
avviene soltanto grazie alia cloro-
filla, la sostanza piu misteriosa di 
tutto il mondo vivente. Bastera a 
questo proposito parlare della sua 
stretta analogia con l'emoglobi-
na, il pigmento rosso del sangue: 
la clorofilla e una molecola com-
plessa al cui centro e situato un 
atomo di magnesio; l'emoglobina 
e praticamente identica, tranne 
che al centro della molecola c'e 
un atomo di ferro invece che di 
magnesio. Altre molecole di vitale 
importanza per organism! animali 
di vario genere sono affini alia 
clorofilla, e quello che cambia e 
l'atomo centrale, che invece del 
magnesio pub essere di rame, di 
cobalto o di altro metallo. Da que
st! dati e inevitabile dedurre che, 
se proprio ne avevamo bisogno, 
la struttura chimica della cloro
filla e un chiaro indice della deri-
vazione di ogni tipo dl vita anima
le da forme vegetal!: e una que
stione molto grossa, sulla quale ci 
auguriamo di poter tornare. 

La fotosintesi clorofilliana e sta-
ta riprodotta, seppure molto som-
mariamente, in laboratorio. Molti 
element! perb ci sfuggono ancora: 
nelle piante, alia clorofilla si ac-
compagnano sempre due altre so
stanze colorate (pigment!) In gial-
lo. e cioe il carotene e la xantofil-
lax. Qual e il ruolo di queste due 
sostanze nella fotosintesi? Non 
possiamo per il momento dare al-
cuna risposta: brancoliamo nel 
buio, proprio riguardo ad un feno
meno il cui amotore* e la luce. 
Quale che sia l'awenire dell'attua-
Ie slntesi della clorofilla, qual! che 
siano le sue implicazioni nel fon-
damentale campo della produzione 
sintetica di ailment!, rimane un 
fatto basilare per noi: la clo
rofilla pu6 se non altro servire a 
trasformare l'anidride carbonica 
prodotta dal regno animale e da 
quello minerale (vulcani e fenome
ni paravulcanici) in ossigeno: non 
e cosa da poco. L'attuale atmosfe
ra terrestre e un prodotto della 
vita vegetale: senza dl questa non 
avremmo ossigeno, non avremmo 
cioe 1'elemento fondamentale dl 
tutta la vita animale, L'attivlta 
umana, con le sue trasfonnaxioni 
energetiche, aumenta progressiva 
mente il contenuto di anidride car
bonica dell'aria e ne diminulsce dl 
conseguenza 11 contenuto in ossi
geno. L'aria del nostra planeta sta 
dlventando irrespirabile: soltanto 
il regno vegetale, con la sua mi
steriosa alchimia, o l*uomo stesso 
con la sua riproduzione del mecca-
nismo fotosinteUco, pud assicura-
ze la soprawiveosa di tutto le for
me vtveDtl del ptaaetft. 

scienze 
Clorofilla 
in labora
torio 

Gastone Catellani 

L*uomo e riuscito a produrre 
clorcfilla. Una notlzia di enorme 
importanza, piu iroportante dl un 
trapianto cardiaco riuscito. La no
tlzia e passata quasi inosservata: 
altre cose bollono in pentola. Ep-
pure la produzione artificiale della 
clorofilla e uno dei piii importanti 
risultati della sclenza. Signifies 
che l*uomo ha tnfranto la grande 
barriera verde, cioe il diaframma 
tra l'evoluzione dell*umanita e la 
fame L'uomo finora non era mai 
stato capace di produrre cibo: era 
al massimo in grado di dirigere 
attivita biologiche atte a produrlo 
da sostanze inorganlche. La pro
duzione sintetica di clorofilla per-
mette all'uomo di riprodurre su 
grande scala ci6 che avviene ogni 
istante sulla faccia della terra: la 
trasformazione della luce del Sole 
in alimento. Naturalmente parlia-
mo di calimento* dal punto di 
vista animale, perche per la pianta 
le sostanze zuccherine prodotte 
mediante la fotosintesi hanno una 
altra destinazione. 

Tutto ci6 che e verde, nel mon
do vegetale, c un trasformatore 
della luce in sostanze organiche. 
Sembra molto semplice, eppure per 
secoli l'uomo ha cercato di com-
prendere che cosa avviene nelle 
piante, e dubitlamo molto che an
che oggi sappla esattamente che 
cosa accade. In apparensa, 11 pro-
cedlroento della fotosintesi, doe 
dalla trasformaxions dalla luce In 

medicina tecnica 
II laser Diamanti 
in clinica nuovi usi 

Laura Conti Cino Sighiboldl 

Le sorgenti laser, che hanno gia 
alcune applicazioni in oculistica, 
avranno in futuro anche altri inte
ressanti impieghi medici. In oculi
stica si usano con vantaggio nella 
chirurgia retinica: l'altissima ener-
gia rende estremamente breve la 
applicazione, cosl breve che essa 
non viene percepita dal paziente: 
pertanto e possibile operare senza 
anestesia, e senza timore che sen-
sazioni dolorose provochino movi-
menti del bulbo oculare. II laser, 
come gia in precedenza altri tipi 
di energia luminosa, pu6 venire 
usato in oculistica in quanto il fo-
ro pupillare permette fisiologica-
mente il passaggio della luce: era 
quindi ovvio che le sue prime ap
plicazioni chirurgiche venissero spe-
rimentate sul fondo delPocchio 

Ma oggi si studia la combina-
zione del laser con le tecniche di 
endoscopia, particolarmente svi-
luppate da quando sono entrate 
nell'uso le fibre ottiche: esse per-
mettono di illuminare le cavith in
terne e di convogliarne I'immagine 
anche su percorso non rettilineo. 
Se insieme alia luce normale viene 
proiettato un raggio laser, la tecni
ca endoscopica diventa una tecni
ca chirurgica. II laser e gia impie-
gato nella neurochirurgia, in parti-
colare nel trattamento operatorio 
del morbo di Parkinson. 

E* probabile che 11 laser trovl 
interessanti applicazioni in odon
toiatria: grazie alia altissima ener
gia, 1'azione distruttiva su! tessutl 
cariatl e molto piu rapida che col 
trapano. Inoltre la temperatura si 
eleva sino ai centomila gaai , il 
che permette di fondere i materia-
li refrattari (porcellana) diretta-
mente nell'interno della cavita. La 
otturazione cosl ottenuta e non so
lo piii rapida, ma molto piii resi-
stente e durevole delle otturazioni 
consuete. Per di piii, pare sia stata 
osservata una certa azione protet-
tlva dei tessuti del dente, da parte 
della luce laser, che pu6 prevenire 
le lesion! da carie. 

Naturalmente il laser viene stu-
diato anche per quanto riguarda 
le applicazioni nel trattamento dei 
tumori maligni. La maggior parte 
di queste ricerche si svolge anco
ra in campo sperimentale. sull'ani-
male: i tessuti tumorali della ca-
via, trattati con la luce laser, van-
no incontro a fenomeni di regres-
sione, piii o meno rapida e piii o 
meno totale secondo i tipi di tu-
more. In particolare, due tipi di 
tumore umano trapiantato su cavia 
hanno dimostrato una notevole 
sensibilita al laser: ('adenocarcino
ma mammario e il melanoma ma-
ligno; gli esami istologici pratlcati 
dopo alcune settimane di tratta
mento hanno mostrato la scompar-
sa totale di cellule neoplastiche. 
Oltre a queste applicazioni speri-
mentali, la luce laser ha ncevuto 
anche applicazioni cliniche nel trat
tamento di metastasi tumorali in 
sede cerebrale: asportato il tessuto 
tumorale col bisturi, il laser e stato 
impiegato per distruggere eventual! 
cellule maligne delle zone circo-
stanti. 

L'impiego del laser si va esten-
dendo: oltre che nella ricerca scien
tif ic e nella medicina, esso viene 
usato in fotografia, e nelle micro-
Iavorazioni di material! duri; inol
tre e usato nelle telecomunicazio-
ni. L'estensione degli usi della lu
ce laser pone, naturalmente, anche 
il problema della protezione di chi 
Ia impiega contro gli infortuni. In 
particolare si pone il problema dl 
proteggere 1'occhio contro la pres-
sione di raggi laser da parte degli 
oggetti che li ricevono: ci6 si otr 
tiene mediante occhiali munitl di 
special! otturatori e di vetri spe
cial! 

E' noto che i diamanti trovano 
impiego neH'industria, In partico
lare negli utensili fatti per la la-
vorazione di material! duri. Si apre 
ora per loro, tuttavia, un campo dl 
Impiego interamente nuovo e del 
tutto diverso. perche non sfrutta 
la loro durezza, ma un'altra loro 
proprieta: Palta conduttivita termi-
ca. Si e scoperto, negli Stati Uniti, 
che un sistema a semiconduttori 
(per esempio, transistor), se e 
montato su una base di diamante 
invece che di rame, da un rendi-
mento molto piii elevato, anche 
quattro volte. Questo avviene per
che i semiconduttori sono sensibi-
11 alia temperatura, e la condutti
vita termica del diamante permet
te di tenerla piii facilmente al li-
vello richiesto: per esempio, per 
raffreddare una apparecchiatura 
puo bastare il ghiaccio (se si usa 
una base di diamante), mentre era 
necessario (con la base di rame) 
usare azoto llquldo. 

Una novita nel campo del semi
conduttori viene dal Giappone: e 
un « diodo magnetico », secondo il 
nome dato dalla casa produttrice; 
un diodo che si dice mille volte 
piu sensibile a un campo magneti
co di qualunque altro apparecchio 
a semiconduttori. II semicondutto-
re usato sarebbe un ossido metal-
llco. 

Un'altra nuova e lmportante ap
plicazione dei semiconduttori e co-
stituita dai cosiddetti « neuristori », 
apparecchi che funzionano schema-
ticamente come le cellule cerebrall 
(neuron!), cioe ricevono una cor-
rente elettrica e la rigenerano con 
pari intensita. L'introduzione di 
questi «neuristori» nei calcolato-
n elettronici al posto del comunl 
fill elettrici e resa possibile dalla 
scoperta di un sistema che per
mette di collegarne un gran nume-
ro in serie. II vantaggio che ne de
rive! e che si evitano le perdite 
di intensita di corrente per resi-
stenza. Inoltre, due segnali oppo-
sti, che si incontrano In un aneurl-
store», si elidono. 

Un solvents particolare e stato 
sviluppato in Gran Bretagna alio 
scopo di rendere possibile la rapi
da pulizia dei circuit! degli appa
recchi televlsivi. 11 solvente, detto 
«Arklone», e contenuto in un re-
cipiente su cui si sospende l'intero 
chassis del televisore, che rimane 
cosi esposto al solo vapore del ll
quldo in questione. L'azione del va 
pore normalmente e sufficiente ad 
assicurare una pulizia integrale; 
ma se vi fossero punti particolar
mente Incrostati, si pub usare un 
getto di Arklone vaporizzato. 

Un nuovo tipo di pile a com-
bustione e stato messo a punto 
in Gran Bretagna. Questa pila com-
bina idrogeno a ossigeno, e usa 
come eIettr61ito una soluzlone al 
30 per cento dl idrossido dl po-
tassio. Ha dimensioni ridotte (cir
ca 17 centimetrl per 17 per 8,5), 
e produce una corrente continua 
di 30 amperes a 0,7 volt. Sono sta
te messe assieroe batterie di tali 
pile, flno alia potenza complessiva 
di 3 chilowatt, sufficient! ad all-
mentare i motor! di un camion 
elettrico, o la luce di un faro. 

Un'apparecchiatura portatile per 
raggi X. che funziona accoppiata 
con una normale macchina foto-
grafica Polaroid, permette di otte-
nere radiografie a grande veloclta, 
quindi anche di parti in movlmen-
to, siano esse membra umane o 
parti di macchine. 

Luce + 6 II2 O + 6 CO, = G» H„ Oa + 6 0 ] 
(Enercia) sei molecole sei molecole una molecola se! molecole 

di acqua di anidride di glucosio dl ossigeno 
carbonica (neU'atmosfera) 

L'animale ntilizza il glucosio prodotto dalle piante e, inrffmf al-
I'ossigeno dell'atmosfera (respirazione), riottiene energia: 

C. Hi, O. + 6 Oi = 6 H , 0 + 6 CO, + Eoergia 
una molecola sei molecole sei molecole sei molecole 

di glucosio di ossigeno di acqua di anidride 
carbonica 

I due schemi fondamentali de! cicl! biologic! vegetale ed animale. Nel 
primo caso l'energia (solare) e all'inlzio delle reazioni; nel secondo caso 
ne e D risultato finale. 
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