
scienze 
Petrolio 
e solventi 
rovina 
del mare 
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Glusto un anno fa una superpe-
trollera da 125.000 tonnellate, la 
Torrey Canyon, a seguito di un in-
caglio rovesciava 11 suo carico dl 
grezzo nelle acque dell'Inghilterra 
merldionale. E proprlo dopo un an
no 11 Laboratorlo Marittimo di 
Plymouth ha pubbllcato un interes-
sante opuscolo intitolato «Torrey 
Canyon Pullution and Marine Li
fe ». A prima vista pu6 sembrare 
11 K sollto rapporto » che distribul-
see le responsabilita soprattutto al 
caso. Invece si tratta dl una lettu-
ra estremamente lnteressante, che 
dimostra tra l'altro con quanta log
ger ezza l'uomo intervenga nei cicl) 
biologicl naturali. 

Come si rlcordera, 11 petrolio in-
quin6 lunghi trattl di costa e pro-
vocb la morte dl moltl uccelli ma-
rlni che, posandosi su acque rlco-
perte dl petrolio, (che per loro ap-
palono come rlcche dl anlmaletti) 
ne rimanevano intosslcatl e incapa-
cl dl nutrlrsl e dl volare. Gil in-
glesl, a conti fatti, spesero 12.000 
sterllne solo per lavare 7900 uccel
li, del quail soltanto 443 (e non si 
sa per quanto tempo) soprawls-
sero; e non parliamo delle ingentl 
somme spese in sostanze detergen-
ti che dovevano «sciogliere » 11 pe
trolio nell'acqua (o almeno questo 
era il concetto). 

Secondo 11 rapporto, molto do-
cumentato, e stato commesso un 
grave errore. I solventi Implegati 
non solo agivano per tempi troppo 
brevi (e 11 petrolio ritornava In 
clrcolazione), ma erano ancor piu 
dannosi alia vita marina. In altre 
parole, sono statl spesi milioni per 
creare danni lncalcolabill agll orga
nism! marlni. Le sostanze solventi 
lmpiegate (ad azione emulsionan-
te) erano di varia tossiclta a secon
ds delle specie: alcune alghe veni-
vano « uccise » da concentrazioni di 
solvente dl 25/50 ppm (parti per 
milione): a concentrazioni mlnori 
si avevano gia anomalie dl svtlup-
po stranamente simili a quelle no-
tate nelle plante trattate con la fa-
migerata talidomide; quando le al
ghe sopravvivevano, divenivano In-
capacl di riprodursi. 

Effettl ancora piu gravl si ebbe-
ro sugll organisml animali: la 
membrana cellulare delle amebe 
(Amoeba proteus) s| lacerava do
po pochi secondi dl contatto con tl 
solvente, e II cltoplasma. doe la 
ft sostanza » della cellula, sl coagu-
lava. In breve, le amebe venlvano 
rapidamente uccise. In tal modo la 
catena alimentare vegefali-animali 
veniva colpita in due punti. Anehe 
organismi pluricellulan. come le 
cozze. venlvano uccisi in meno dl 
24 ore da concentrazioni da dieel 
a 100 ppm; organism) ancora piu 
complessi, come gli scampi, mori-
vano dopo 4/8 ore di esposizione 
a concentrazioni da 1 a 20 ppm. 

Ancora non e possibile valutare 
1'entita del danno biologico provo-
cato dal a rimedlo» impiegato con-
tro 1'inquinamento del petrolio. 
Quello che piu ci fa riflettere e 
11 fatto che sia U mare stesso che 
gli organisml marinl sono tn gra-
do di «i disintossicarsi » da soil. Po-
co dopo 11 disastro della Torrey 
Canyon, in zone rocciose ricoperte 
di petrolio si not6 uno strano fat
to: lntorno alle patelle rconchiglle 
univalvi che vivono attaccate agli 
scogli nella linea del «bagnasciu 
gaa) sl creava Ientamente un alo
ne dl superficie pulita. come se il 
mollusco assorblsse e digerisse il 
petrolio, trasformandolo in sostan
ze innocue Anche questo fatto di-
venta una grande lezione dl umil-
ta: conosciamo ancora poco 11 po-
tenziale autodifensivo degll organi
sml lnferlorl, sia vegetal! che ani
mali, e l'intervento che noi ritenia-
mo protettivo pub essere addirit-
tura disastroso (secondo il rappor
to citato, 1 solventi piu efficaci era-
no t piu tossicl, e 11 plancton. pri-
mo fondamentale anello della cate
na alimentare marina, ne veniva 
ucclso da concentrazioni di meno 
dl una parte su un milione). 

In un simposto sclentifico tenu 
tosi a questo proposito pochi gior 
ni fa, in Inghilterra. si e concorde-
mente concluso In quest! precisi, 
desolanti termini: « Nel caso sl ve-
rlfichi un altro disastro come quel
lo della Torrey Canyon, sperlamo 
dl non dovercl dibattere ne nel pe
trolio ne* nel pantano deUlgnoran-

II rieamo 
II rieamo della nonna torna di moda, ma invece 

dei fili colorati si intrecciano paillettes, strass, crl-
stalli e perle che andranno ad ornare le vertiginose 
scollalure da sera, le maniche e gli orli degli abiti: 
e perfino qualche audace costume da bagno. Tufta 
la moda parigina si abbandona alia fantasia delle 
« incrosta2ioni », a cominciare da Cardin che in aue-
sto modello di crepe riafferma la linea della donna 
« libera, leggera, distesa ». 

Nasce, contemporaneamente, un nuovo tipo di 
artigianato-indusiria collaterale iall'alta moda: mi-

gliaia di piccoli ateliers, migliaia di lavoranti a do-
micilio, milioni di occhi e di mani applicati su mi-
liardi di piccoli oggetti lucenti... • •''••:••'• 

C'e perfino chi diventa ricco e famoso, con la 
trovata di rendere accessibili a tulte le donne casca-
te di perle, applicate sugli abiti dei grandi magaz-
zini, Loris Azzaro e giunto alia ribalta della notorie-
ta proprio per il rieamo « pesante»: ha invenlato 
calene, boleri, borsette, corpini e cento altri modi 
di sfruttare i suoi... giacimenti. Lo chiamano il Mo-
digliani delle perle (false, naturalmente). 

-v, . <4-;\ .*-. 

medicina 
Pericoli 
nel video 

Laura Conti 

L'incidente accaduto a Manche
ster. di un bimbo che e morto per 
avere guardato 11 televisore, di-
pende da un'eventualita assal rara 

Ogni tessuto vivente dell'orga 
nismo manlfesta delle variazionl 
di potenziale continue nei suoi 
diversi punti, e quindi delle con 
tinue minime correnti elettrlche 
che sl generano nel suo lntemo. 
Applicando In corrlspondenza di 
un organo una coppia dl elettrodi, 
queste dlfferenze dl potenziale pos-
sono venire reglstrate da appa 
recchi esternl al corpo; mettendo 
in moto una penna che scrive su 
un tamburo rotante, si ha un trac-
ciato che esprime graflcamente 11 
fenomeno elettrico. Generalmente 
le coppie di elettrodi sono diverse, 
e si ha un lnsieme dl tracciati, 
chiamatl «elettro~ gramma*: elet-
trocardlogramma per 11 cuore, elet-
troretinogramma per la retina 

Un tracclato elettroencefalogra 
fico mostra un contlnuo sobbal-
zare della penna scrivente, attra-
verso una linea le cul ondulazlonl 
In alto e In basao sono apparenta-
mente Irregolari. Questa linea pare 

viene « anallzzata », e vl si scoprono 
dei ritmi piu o meno frequent!: in 
una stanza in cul diversi stru-
menti musical! suonassero contem
poraneamente clascuno per conto 
proprio si avrebbe l'lmpressione dl 
un rumore bizzarro e insensato; 
ma registrando questo rumore e 
tt analizzandolo» con adatti con-
gegnl si potrebbe rlconoscere la 
voce dl clascuno strumento. Cosl 
accade per Pelettroencefalogram-
ma, in cul sl riconoscono alcuni 
ritmi fondamentali. Essi variano 
secondo 1'eta, secondo l'attivita ce
rebrals, secondo 11 sonno e la ve-
glia e anche secondo la persona 
lita, e lo stato dl salute. 

L'attivita cerebrale pub venire In-
fluenzata con stlmolazioni appro
priate. Una stimolazione molto 
varia consiste nella stimolazione 
visiva che si ottiene con 1 lampeg-
giamenti. Se poi i lampeggiamenti 
sono ritmici, e seguono questo o 
quello del ritmi fondamentali del-
Pattivita elettrica cerebrale. si pro-
ducono fenomeni fisiologici molto 
stranl, diversi da un soggetto al-
l'altro. simili all'epilessia. 

Questo non accade in tutti, ma 
nel cinque per cento circa degli 
individui; se 11 sincronismo tra 11 
ritmo del lampeggiamento e 1 
ritmi cerebral! e reso perfetto da 
strumentl particolarl, la percen
t i l e dl individui in cul e possibile 
determinare con stimoli visivl una 
tempesta simile a un attacco epi-
lettico sale al 50 per cento. 

Alcune persone hanno — pur es-
sendo perfettamente normal! — due 

caratteristiche sfortunate: appar-
tengono a quella percentuale del 
cinque per cento d'indivldul In cul 
e scatenablle una tempesta me-
dlante 11 lampeggiamento rltmlco, 
e per dl piu 11 ritmo che In loro e 
pericoloso corrlsponde al ritmo di 
lampeggiamento di qualche attivlta 
o situazlone consueta. (Si trovava in 
questa situazlone un uomo, che 
aveva un ritmo cerebrale corri 
spondente al ritmo dl lampeggia
mento della prolezlone clnemato-
graflca: ognl volta che andava al 
cinema gli accadeva qualcosa di 
molto strano, per esemplo dl per 
dere cosdenza di se per un attlmo, 
e di risvegllarsi in atto dl stran-
golare 11 suo viclno). 

Le manifestazioni che si verlfl 
cano In quest! cast sono molto di
verse da un soggetto aU'altro. e 
possono essere flsiche o pslcolo-
glche o del comportamento. II me
dico che aveva In cure 11 bambino 
di Manchester conosceva la singo-
lare anomalla del suo pazlente, che 
gla per sette volte aveva avuto In
cident! pericolosl nel guardare la 
TV: evldentemente In lui lo seon-
volglmento delle attivlta cerebrall 
provocato da quel partlcolare ritmo 
dl lampeggiamento si rtpcreuoteva 
su qualche funslona vltala 

libri 

I nodi 
storici 
del nostro 
secolo 

Renzo Urbani 

Delia serle cLe grandi rlvoluzio 
ni del XX secolo* pubblicata nel 
la collana economica deU'editore 
Dall"Ogllo gla abbiamo parlato. se 
gnalando all'attenzione del nostn 
lettorl 1 prtrai tre volumettl (cla 
scuno costa 1^00 lire): La rivolu 
zione cubana dl Ombeno Melottt. 
Le rtvoluztora neWAfrica nera di 
Olampaolo Calchl Novati, La rtvo 
luzlcme araba dl Guldo Valabrega 
A queatl ae ne aggiungono ora al
tri tre, curatl con la medeslma se-
rieta, 

01 queatl, n meno nuovo — da-

to 11 numero notevole dl ottlml la-
vorl - anche dlvulgatlvl disponlblli 
sul mercato — e La rlvoluztone 
russa dl Franco Sogllan (il mate
r i a l Illustrative tra l'altro, e mol
to povero). 

Dl scottante attuallta Invece TO 
pera dl Antonio Massimo Calderas-
zi. La rlvoluzlone negra negll Statl 
Uniti. che dobblamo agglungere 
agll altrl tltoll da nol recentemen-
te segnalatl su questo argomento. 
L'autore traccia una storla esau-
riente delle lotte del negrl d'Ame-
rica dall'eta dl Lincoln ad oggl, 
concedendo per6 largo spazlo alia 
evoluzlone subita dal movlmento 
negll annl sessanta: tesl fondamen 
tale e che il problema negro.e so-
prattutto un problema dl classe. 
piu che di razza, e che per questo 
il movlmento ha sublto una raplda 
caratterizzazlone polltica, fino a 
configurarsi oggl come la vera fu-
nira sinistra amerlcana. 

L'ultlmo dl questl volumettl e de-
rlicato alia Rlvoluzlone messtcana 
ed e curato da Francesco Rlcclu: 
anche qui sj tratta dl una raplda 
storla della prima rlvoluzlone del 
nostro secolo e degll svlluppl e del
le lnvoluzlonl che ne sono segultl. 
con una efficace caratterizzazlone 
di tutti 1 princlpall protagonlstl 
fdopo la ripresa televlslva del Pan-
oho Villa Interpretato da Wallace 
Beery, si confrontl quella arbltra-
ria, anche se suggestiva. caratteriz
zazlone con la vera figura storlca 
del capo rivoluzlonarioV Pluttosto 
ci lascia lndifferentl un altro vo-
lumetto comparso accanto a que
sto nella medeslma collana econo
mica: // Messlco dl Giovanna Ma-
ritano; una monografia d'insleme, 
scritta con un certo impegno. che 
per6. grazle anche al partlcolare 
Upo dl illustrazioni, sl presenta piu 
come una guida turlstlca (comple-
ta dl tutte le notlzie storlche. cul-
t.urali, artistiche, ecc.) che come 
un utile complemento (come avreb
be potuto essere) del volumetto 
precedente. Un'iniziatlva che in fon-
do sl affianca a quella di Garzanti 
fll Messlco di Victor Alba. L. 1.000) 
intesa a offrire un manuale utile 
al turista, in occasione delle pros-
sime Olimpiadt. 

• • • 

Dell'interessante lancio di tasca 
bill preparato da Einaudi 11 mese 
scorso, ci restano ancora da se-
gnalare tre volumettl, ognuno dei 
quali richiederebbe un discorso a 
parte. Nella n Collezione di poesla B 
e uscita una raccolta dei Poett dl 
a Telquel» curata da Alfredo Giu
liani e Jacqueline Risset (L. 1.000), 
ossia del gruppo di avanguardia 
francese che si raccoglie intorno 
alia rivista fondata nel 1960. Altrl 
due volumettl di notevole Interesse 
si trovano invece nella PBE; R. Wil
liams, Culture, e rivoluzlone indu
strials (L. 1.500), un intelligente 
tentativo di impostare una ricerca 
parallela sui fatti caratterizzanti la 
evoluzlone di una moderna societa 
e sul fenomeni culturall che I'ao-
compagnano; J. Klein, Sociologta 
del gruppo (L. 1.000), un'indagine 
sul comportamento del singoli 
membri dl un gruppo di lavoro, o 
di un gruppo sociale o familiare, 
e cosl via, dalla quale sl possono 
derivare utill Indlcazionl per la 
formazlone di nuclei analoghl in 
qualunque altro settore della vita 
moderna (dalla scuola aH'industria 
alia politica). 

tecnica 
Macchina 
da calcolo 
e disegno 

Cino Sighiboldi 

lllustromat e l"ultima parola In 
fatto di macchlne per dlsegnare. 
fondate suirimplego di un calcola-
tore. La versatility della macchina 
e molto estesa, ma il suo princlpa-
le impiego deriva dalla capacita dl 
ricavare tutte le prolezionl dl un 
progetto partendo da un disegno 
base, bidimensionale. Pub anche — 
sempre partendo da un profllo o 
da una pianta — fornire il disegno 
«esploso» delle varie parti com
ponent! il progetto. Pub disegnare 
un «solido» complete che da Pi-
dea del pezzo flnlto prima che esso 
esista materialmente. Pub dare tut
te le proiezioni di un progetto ruo-
tandolo per 360 gradi, di mezzo 
grado per volta. 

L'interesse della macchina rlsie-
de — anche dal punto di vista com-
merciale — nel fatto che essa si 
awale di un calcolatore assai picco
lo e relativamente sempllce, ma pub 
fare tutto quello che possono fare 
i slstemi piu complessi, fondatl su 
calcolatori dl magglorl dimenslo-
ni: naturalmente, con un costo 
assal mlnore, meno dl quaranta mi
lioni di lire ltallane. 

Anche il profano pub rendersl 
conto facilmente dell'enorme ri-
sparmlo dl tempo che una macchi
na di questo tipo pub consentire, 
quando si tratta di fare tutti 1 di-
segnl dell'interno dl una nave, o 
dl un aereo, vale a dire centinaia 
di disegni. In questa situazlone, 
I'lllustromat ricava dal calcolatore 
tutte le mlsure e distanze esatte e 
le appllca con la masslma precl-
sione. Si riferisce anche che la 
macchina e di impiego relativamen
te facile, e che un abile disegna-
tore industriale pub In un solo 
giomo porsi in grado di gover-

LA FOTOGRAFIA — A Firenze si contmua a discutere e a polemizzare 
sulla statua di Dante Alighieri. II monumento al sommo poeta non 
lo vuole piu nessuno! Sorge in piazza S. Croce e fu inaugurato 
il 14 maggio 1865, in occasione del sesto centenario della nascita 
dell'autore della « Divina commedia ». Ora, piazza S. Croce b una 
delle poche zone franche all'interno della citta, nella quale gli auto-
mobilisti possono parcheggiare I loro veicoli. Proprio al centro della 
piazza c'e, perd, il Tanto discusso monumento. « Bisognerebbe poterlo 
spostare da qualche parte » — sostengono alcuni —. Altri, gridano 
alio scandalo e altri ancora insistono che il monumento e talmente 
brutto da rovinare tutta I'armonia architettonica di piazza S. Croce. 
Le polemiche infuriano, ma la statua a Dante, per ora. e inamovibile. 
La fotografia, un raro e prezioso documento dovuto al Borgiotti (un 
operatore fiorentino di fama piuttosto modesta) ritrae la cerimonia 
dell'inaugurazione del famoso monumento: bande, picchetti d'onore, 
fiori, aotorita, nastri da tagliare e bandiere; non manca proprio niente 
per la classica Inaogorazione all'italiana. (W. S.) 

narla. Essa naturalmente non ta-
glia fuorl lnteramente il lavoro ma
nuale del disegnatore preposto al 
controllo, o anche dl altri, poichd 
non solo richlede 1 disegni base, 
i plli completi possibile, ma pub 
lasciare all'uomo anche alcune fl-
nlture di dettagllo. Vlllustromat e 
stato fra ' l'altro Impiegato nella 
preparazione della lntera serle dl 
disegni che compongono 11 pro
getto per il supersonlco commer* 
ciale amerlcano Boeing. 

Un calcolatore elettronlco vlena 
Impiegato da una Casa edltrlce brl-
tannica per la preparazione . delle 
sue edizioni. L'apparecchio produ
ce tutte le istruzioni tipografiche e 
quelle relative al slngoll caratterl, 
nella forma dl un nastro perfora-
to, che successivamente viene in-
trodotto nelle linotype elettronlche. 
Queste compongono perclb, in bre-
vissimo tempo, 11 testo completo 
del volume. La produzlone, in so
stanza, b lnteramente automatiz-
zata. 

Un tipo di carta sensibile per fo
tografia — recentemente introdotto 
in commercio — permette di abo-
lire lnteramente le operazloni dl 
immerslone in liquid!. L'effetto e 
dovuto a una sottile lamina che 
copre la carta, e che contiene la 
ohimica necessaria alio sviluppo e 
al fissaggio della stampa. Quest'ul. 
tima sl ottiene dunque immedla-
tamente dall'ingranditore. 

genitori 
Vacanze 
separate 

Giorgio Bini 

Anche se le vacanze estiva sono 
piuttosto lontane, e il caso di pen-
sare alle colonie, per le quali del 
resto le lscrizioni sono gla aperte 
nelle scuole. 

Tralasciamo per 11 momento cer-
te considerazioni che sono gia sta
te fatte e su cul occorrera ritor-
nare; che cioe la rete di colonie 
marine, montane, del campl solari, 
insomma delle istituzloni che pos
sono accogliere i bambini e 1 ra-
gazzi per alcune settimane e insuf-
ficiente e che dal lato educativo la
scia alquanto a desiderare (a par
te naturalmente le eccezioni). II di
scorso di oggi riguarda Putilita del
le colonie cosl come sono ed e ri-
volto soprattutto ad un tipo di ge-
nitori, non troppo rarl, che non 
se la sentono di separarsl dal lo
ro ragazzi per un mesetto, dl man-
darll lontani da casa, dove non pos
sono controllarli. Genitori di que
sto genere se ne incontrano anche 
tra quelli piu aperti e modern!, che 
non sempre hanno reciso del tut-
to 11 « cordone ombellcale ». 

Per quanto non perfetta, una co-
Ionia dispone di personale che, non 
fosse altro per la responsabilita 
che gli e affidata. esercita una suf-
ficiente sorveglianza per quanto ri
guarda i pericoli maggiori; 11 vitto 
pub essere criticabile, ma in gene-
re e sufficiente. Paria per lo piu 
e sana. Insomma un bambino o 
una bambina in colonia sono al-
trettanto sicuri che se stanno a ca
sa o vanno in villeggiatura col ge
nitori o presso qualche parente, e 
piu sicuri che se la famlglia ha 
1'abitudine di portarli in giro per 
lunghi week-end automobilistiai a 
respirare gas di scappamento. 

Soprattutto, un bambino in co
lonia si trova nella invldiablle 
condizione dl trascorrere un buon 
numero di giornl vivendo in mez
zo a ragazzi come lui, di poteral 
rotolare sulla sabbia. sull'erba e, 
perch6 no?, per la terra, dl gioca-
re parecchie ore al glorno, di af-
frontare qualche piccola awentura, 
di comportarsi insomma come sa-
rebbe naturale ma come e sempre 
piu difficile comportarsi per I pic
coli della specie uomo. Certo, pos
sono sbucciarsi le gtnocchia, pub 
venirgli all'improwiso 11 mal dl 
pancia, e se quel « cordone ombell
cale* e troppo solido, anche qual
che fuggevole attacco di nostalgia: 
passera e sara meno Important* del
le rimanenti esperienze. 

Riflettiamo un momento: par 1 
ragazzi, un mese lontani da casa 
(persino all'estero, nel aoggiornl or-
ganizzati dalla nostre assoclazlonl 
democratlche nel paesl soclallstl) 
in relativa liberta; per ! genitori la 
certezza che i figli sono in buone 
mani. un mese di sospensione del
ta responsabilita e perclb dl disten-
sione (a meno che non sl trattl dl 
padri e madr) ansiosi, nel qua! ca
so quel mese potrebbe essere cau 
sa di torment] e tutto 11 discorso 
andrebbe rifatto da capo), e la pos-
sibilita di soddisfare qualche ca-
priccio, fosse solo quello dl far 
tardi la sera o di dormlre flnch4 
se ne ha voglla: non e una situa
zlone quasi ideale? 
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