
LA METEORA DELLA MOD A 

libri 
« Oscar» 
nuova 
serie 

Renzo Urban i 

Non ha forse avuto la risonan-
za che l'eclitore si aspettava quella 
che in questi ultimi giorni e stata 
«lanciata» come la nuova opera-
zione nel campo dell'editoria eco-
nomica italiana: il secondo tempo 
della serie degli «Oscar» di Mon-
dadori dai quali — e noto — nel-
l'aprile del 19U5 prese l'avvio il di-
ficusso << boom » del tascabile in Ita
lia, diffuso in forma massiccia e 
periodicamonte non solo nelle li-
brerie ma anche nelle edicole. In 
seguito alia inevitabile recessione 
(o ridimensionamento, come prefe 
risce dire 1'editore) era naturale 
che si pervenisse a un riesame del-
la situazione e alio studio di una 
formula piii funzionale rispetto a 
quella ormai logorata e affretta-
tamente (e spesso grossolanamen 
te) imitata da molti editori, piii 
o mono improvvisati. Ne e nata 
questa nuova serie che rispetto 
all'antica presenta queste caratte-
ristiche fondamentali: non piii sol-
tanto romanzi, ma una collana uni-
ca di classici antichi e moderni 
di saggi, di opere varie d'attuali-
ta politica sociologica letteraria, 
ecc. e persino di «divertimento» 
(letteratura d'evasione fumetti in-
toilet tuali e simili) secondo una for
mula largamente collaudata fuori 
d'ltalia; una larga diifusione pa-
rallela nelle edicole e nelle libre 
rie, con 1'esclusiva a queste ultime 
di un libro al mese, a carattere 
meno divulgativo; non piii un prez-
zo fisso, ma oscillante fra le 350 
e le 500 lire in edicola, fra le 
350 e le 1.000 in libreria. a secon-
da della mole; non piii testi nudi 
e crudi, ma nella maggior parte 
dei casi presentati da una mtro-
duzione variamente articolata, in 
modo da evitare un discorso plum-
beo e da offrire invece una ve
ra e propria guida alia lettura e 
aU'individuazione dei punti focali 
deU'opera. 

Quel che ancora non cl risulta 
con sufficiente chiarezza e il pro-
gramma culturale che 1'editore vuol 
perseguire, dato che nell'intervista 
a noi concessa all'inizio della sta-
gione si era preannunciato anche 
un Iegame fra questa nuova colla
na e gli interessi della scuola. E' 
ancora troppo presto per anticipa-
re giudizi definitivi; anche se non 
si pud non sottolineare che anco
ra una volta si preferisce hmitare 
i titoli veramente nuovi, studiati 
nppositamente per la divulgazione 
(e siamo d'accordo con 1'editore 
che non e facile trovare gli au to 
ri adatti) e puntare invece sulle 
ristampe, attingendo con maggior 
larghezza ai cataloghi di tutti gli 
editori italiani. 

Questo il panorama che ci risulta 
dai priml sei titoli ora presentati: 
n. 150: E. Fromm. L'arte di atna 
re L. 350 (gia edito dai Saggiato 
re); n. 151: J. Steinbeck, Quel fan-
tastico giovedl, L. 400 (la mancan-
za di una presentazione signifies 
che questo autore deve essere au-
tomaticamente relegato fra quelli 
di rapido consumo? E' un giudizio 
che pub non essere infondato, ma 
non si pub non spiegare a un lar
go pubblico che cosa e stato Stein 
beck anche per la nostra cultura 
trent'anni fa); n. 152: Lettere di 
condannati a morte della Resisten-
za italiana, L. 500 (opera gia lar-
gamente ristampata da Etnaudi); 
n. 153: J.P. Sartre, La sgualdrina ti 
morata L. 400 <gia pubbheata dai 
lo stesso Mondadori); n. 154: Ome 
ro, Odissea trad. Rosa Calzecchi 
Onesti, L. 500 (gia pubblicata da 
Einaudi); n. 155: V. Pratolini, // 
Quartiere. L. 350 (piii volte ns tam 
pato da Mondadori); n. 155: Th 
Mann, Doctor Faustus, L. 800 (gia 
edito da Mondadori). Dal canto no 
stro, continueremo come in passa 
to a indicare di volta tn volta i 
titoli piii interessanti per t nostn 
lettori. 

Un'opera di estrema utilita. aha 
quale giustamente e stata assicu 
rata una larga diffusione, e La let 
teratura russo-sovietica, di Ettore 
Lo Gatto gia pubblicata dalla Nuo 
va Accademia ed ora ristampata 
(con aggiomamento bibliografico) 
dalla casa editrice Sansom nella 
meritona serie delle «letterature 
del mondon (L 1.000) Per «Iette 
ratura russo-sovietica» l'autore in 
tende la letteratura contemporanea 
cioe la letteratura nata dalla rivo 
luzione, che perb per owie ragioni 
non pub essere separata da quella 
letteratura intermedia tmmediata 
mente precedente, sviluppatasl a ca 
•alio del due secoli; per questo 
qulndi, al presente volume ne pre
cede un primo dedicato alia lette
ratura russa tradlzlonale. 

La moda, si sa, e come un susseguirsi d i meteore 
che si levano, splendono e poi scompaiono a velo
city fulminea. Lo vuole dimostrare il trucco fotogra-
fico applicato a Twiggy: la famosa indossatrice ap-
pare qui contemporaneamente tre volte, ma con tre 
abiti diversi che rappresentano tre tappe dell 'evol-
versi dell'eleganza femminile. II minivestito di de-
stra e stato spodestato dai tailleur con pantaloni; 
il tailleur con pantaloni e stato messo in soffitta 
dalla ragazza travestita da Bonnie. 

E poi? Se la foto non fosse vecchia d i un mese, 

potrebbe ospitare anche un'altra versione di Twig
gy: buttato il basco alle ortiche, I'esile simbolo della 
moda indosserebbe il « trikini » o il pareo 
.' In un mese, infatt i, « Gangster story » ha com-

piuto il suo ciclo ed e tramontato nei cinema di pe-
riferia insieme con i suoi accessori (la maxigonna 
a meta; gl i stivaletti, il berretto completo di capelli). 
L'Alta Moda, soddisfatta dei successi precedenti, da 
ora la scalata ad altri affari, sfruttando il mare, il 
sole e le donne che si lasciano tentare dai porno 
collocato in bella vista nei grandi magazzini. 

genitori 
E' urgente 
la scuola 

a pieno 
tempo 

G i o r g i o Bin i 

Perche 11 tempo pieno? Cioe: per
che una scuola aperta mattina e 
pomeriggto? La nsposta piii faci
le e questa: polche ci sono. sep 
pur poche, delle mamme che lavo 
rano. esse devono poter disporre 
d'un ambiente garantito dove 1 lo 
ro figll trascorrano 11 tempo tn cui 
a casa non e'e nessuno ( e m que 
sto caso accade che genitori laici 
siano costretti a mandare I figh 
alle scuole delle suore, che 11 pie 
no tempo lTianno realizzato da mol 
ti anni) Ma e una nsposta trop 
po facile; in fondo, per venire In 
contro a quelle esigenze bastereb 
be prolungare un po' 11 doposcuo 
la facendolo darare tanto quan 
to l'anno scolastico. I motivl per 
cui 11 tempo pieno e necessarto per 
tuttl sono piii vast! e generalL 

I bambini di oggi, l'abbiamo gia 
detto, entrano a scuola a set annJ 

con un bagaglio di conoscenze va-
stissimo, che si arricchisce conti-
nuamente. Queste idee si giustap-
pongono senza ordine, perche 11 ra-
gazzo non e capace di ordinarle da 
se, e se la scuola non coltiva la 
capacita di organizzare le conoscen
ze in sistemi organic!, si arriva a 
quattordici anni — e quello che 
accade oggi — con una forte confu-
sione mentale. Ma per poter com-
piere questo lavoro di organizzazio-
ne delle conoscenze, da un iato 
occorrono maestri e professor! me-
glio preparati, dall'altro occorre 
piii tempo. Nella situazione attua-
le avviene che riescano bene dei 
ragazzi che hanno chi li aiuta a 
casa, e gli altri o restano bocciati 
o vengono promossi per... amnistia, 
ma non imparano a ragionare co
me sappiamo che e possibile ragio 
nare a sei o a otto o a quattor
dici anni. 

Se poi maestri e professori af-
frontano questo problema, allora 
la scuola trascura altre attivita fon
damentali: la libera espressione, la 
lettura. il gioco. la costruzione, le 
recite, il canto. la ginnastica, lo 
sport, e siccome anche queste s a 
no indispensabili per lo sviluppo 
personale, nella migliore delle Jpo 
tesi gli alunni imparano a ragio
nare un po' meglio. ma la loro 
personality resta ugualmente disar-
monica (tanto piii che la libera 
espressione, il gioco, la socializza 
zione, la riflessione sulle opera 
zioni * tecniche» necessarie per 
realizzare un progetto un tempo 
erano possibili ai ragazzi che si ra 
dunavano per giocare nella strada 
e oggi non lo sono piu, per i ra 
gazzi di citta, almeno). Inoltre per 
tutti quegli alunni per I quali, per 
una ragione o per i'altra, lo studio 
riesce difficile occorre un'asststen 
za individuale, che impegna molto 
tempo, e nella scuola di quattro 
orette. piene di vacanze. il tempo 
non si trova. 

Che dire poi dl attivita utilissi 
me come le ricerche? Oggi le ri-
cerche, o meglio la loro caricatu 
ra, si fanno a casa, e ancora una 
volta possono dedicarvisl solo quel 
1] che dispongono di libri e di adul 
tl che li aiutano. Ricerche intelli 
gentemente impostate e fatte a 
scuola (e fuori della scuola, ma 
sempre sotto la direzlone degli in 
segnanti) potrebbero dawero tra 
sformare il metodo dl studio Ma 
dove si trova il tempo se si va a 
scuola solo di mattina? Per non 
parlare della plaga dei compiti a 
casa. della quale si discute da an 
ni senza mai approdare ad una 
conclusione razionale. Che pub e s 
sere una sola: aprire la scuola t u t 
to 11 giorno ed elimlnare ognl la
voro extrascolasUco. 

Ma l'argomento non e chluso. 
Ne parleremo ancora. 

medicina 
La sonda 
spaziale 

Laura Cont i 

Le sonde spaziall che danno in 
formazioni circa i meteoriti sono 
attrezzate mediante cristalli piezo 
elettrici in cui ogni compressione 
provoca la formazione di una dif 
ferenza di potenziale, e quindl una 
corrente elettrica il cui tracciato vie* 
ne radiotrasmesso a terra Queste 
attrezzature sono state rese sem 
pre piii sensibili, sino a poter regi 
strare una polvere meteoritica co 
si minuta, che ognl suo granellino 
dia un impulso meccanico ancora 
piii piccolo del battito del cuore di 
un embrione di pulcino. Scegliere 
il battito del cuore di un embrione 
dl pulcino come termine di para 
gone non e uno stravagante modo 
di dire: sta di fatto che un'attrez 
zatura dl sonda spaziale e stata 
usata In un laboratorio blologsco 
per studiare 11 cuore di un embrio 
ne dl pulcino in condizlonl norma 
li, vale a dire senza spezzare il gu 
sclo dell'uovo. Ma la tecnica rivela 
trice di meteoriti non ha ricevuto 
sol tanto questa appllcazione biolo 
gica: essa e stata adattata anche a 
esigenze mediche, nel campo della 
diagnosi precoce del morbo di 
Parkinson 

II morbo dl Parkinson e una ma 
lattia del sistema nervoso che cu-
pende dalla lesione dl un partlco-
lare nucleo cerebrale, ed e carat-
terizzata da tremor! che accompa-
gnano 1 movimentl intenzionali; ha 

un'evoluzione molto lunga, e pub ri-
durre il paziente a una Invalidity 
totale o quasi. La tecnica rivela-
trice di meteoriti rende possibile 
una diagnosi precocissima della 
malattia in quanto rivela 1 tremo-
r! quando ancora sono Impercettl-
bill ad altre tecniche di osserva-
zione. 

Ed ecco un'altra appllcazione me-
dica delle tecniche spaziali. Le pri
me immagini trasmesse dalle son
de lunari appaiono poco nitide: nel 
giorni successivj le fotografie for-
nite alia stampa sono invece molto 
piii chiare. Questo fenomeno, che 
qualunque lettore di giornali e rivl-
ste avr i osservato, dipende dai fat 
to che le Immagini fornite in un 
secondo tempo sono state rielabo-
rate da calcolatori elettronici che 
eliminano le distorsionl che i sa-
gnali radio hanno subito durante 
la trasmissione a cosl lunga di 
stanza. In questo modo l'immagi 
ne diventa piii chiara, e rivela nuo
vi particolari. Una tecnica analoga 
e stata applicata alle radiografle. 
permettendo di ottenere radiogra-
fie nitidissime. 

Le sonde lunari sono dotate di 
apparecchiature che ne permettono 
la mobilita su terreno accidenta 
to come su terreno sabbioso, in 
salita e in discesa. e con ogni pos 
sibilita di mutamento di direzione 
Le medesime apparecchiature so 
no state applicate a una carroz-
zetta per paraplegico: il bamDino 
paralitico che fruisce di quella car 
rozzetta pub. manovrando sempll 
cemente un'asta verticale, spostar-
si col suo apparecchio su ogni ter 
reno, pub salire e scendere le sca
le, eccetera. Gli e stata data una 
completa autonomia per quanto ri-
suarda gli spostamenti. 

tecnica 
Astronavi 
del futuro 
a loni 

Cino Sighiboldi 

Le astronavi del futuro potran 
no — una volta messe in orbita 
— essere accelerate con vari sistemi 
per coprire distanze cosmiche in 
tempi ragionevoli. Fra questi siste
mi, oggetto attualmente di ricer-
ca, sono gia stati illustrati in va
rie occasion! quelli connessi con 
la installazione di un motore «a 
ioni» o « a plasma ». Ora una mo 
nografia pubblicata a Mosca dai 
la Casa editrice Nauka (Scienza), 
di Grosdowski, Ivanov, e Toka-
rov. discute a fondo. e con estre 
mo rigore, una diversa possibilita: 
il vento solare, vale a dire il flus 
so di particelle subnucleari che 
il sole irradia in continuity. Se
condo gli autori, e possibtie co 
struire astronavi con «vele sola 
ri», le quali — messe in orbits 
— vengano gradualmente accelera
te dai vento solare, fino a us.nre 
dall'orbita per intraprendsra un 
viaggio interplanetario, durante n 
quale continueranno a essere acce 
lerate. La monografia riporta cal 
coli esatti, relativi ai viaggi ver 
so ciascun pianeta del sistema so 
lare. 

Sulla Terra, invece, si pongono 
• come e noto problem! di naviga 

zione, non solo marittima o lacu 
stre, ma sopra il suolo. in reg:o 
ni desertiche. Un sistema di gui 
da per autoveicoli impegnati in ta 
li viaggi, e stato messo a punto 
in Svezia, ed e naturalmente un si 
sterna elettronico, che pesa solo 
16 chili. Esso comprende un pic 
colo calcolatore a semicondutto 
ri, che analizza tutti i dati e prov 
vede una indicazione direzionale 
collegata con una bussola, e con 
tinuamente aggiornata o corretta 
II sistema prowede anche la de 
finizione, continua, della posizionf-
dei veicolo su una mappa della re 
gione attraversata, con una ap 
prossimazione di dieci metri. 

Ma e stato trova to anche un Im 
piego terrestre, anzi sotterraneo 
per 1 missili. Qualcuno in Ameri 
ca, ha pensato che — per trova 
re 1 giacimenti di mineral) e de 
finire le strutture geologiche — 
non sempre e necessario il lento e 
costoso procedimento dl pratica 
re fori nel sottosuolo con una tri 
vella rotante. Gli stessi fori posso 
no invece essere ottenuti in pochi 
second! facendo penetrare nel suo 
lo appositi missili, Ianciati da un 
aereo o portati in alto da razzi 
di maggiori proporzioni. I missili 
« da prospezione geologica » finora 
sperimentati entrano nel suolo al 
la velocita di circa tremila chilo 
metri ora, e vi penetrano per 270 
metri al secondo. Si e calcolato e 
provato sperimentalmente, che ess! 
devono avere una Iunghezza otto 
died volte 11 loro diametro, ed es
sere molto appuntiti, naturalmente. 

scienze 
II radar 
scruta il 
« pianeta 
di ferro» 

Gastone Catel lani 

Due anni fa vennero pubblicate le 
sensazionali fotografie della superfi-
cie di Marte prese da Marinei 4. Lo 
aspetto del pianeta era decisamente 
« lunare », anche se un po' piii arn-
morbidito La cosa fece sensazione. 
sia tra gli uomini «della s t rada» 
che tra gli specialist Tranne che 
per il prof. Audouin Dollfus del 
l'Osservatorio pirenaico del Pic du 
Midi. Per questo vero « marziano » 
(da vent'anni studia accaniiamente 
il pianeta rosso), le 21 foto del Ma 
riner non erano che un piccoio ele 
mento in piii sulla mole dei dati 
relativi al pianeta che lui ben co 
nosceva. II prof Dollfus e un tipico 
rappresentante della « nouvelle va
gue » della astronomia. Fino a poco 
tempo fa, la conoscenza dei corpi 
celesti avveniva soprattut to con si 
steml «visivi»: di qui la costru 
zione di telescopi sempre piii po-
tenti che permettessero di conoscere 
gli oggetti celesti aumentandone la 
visibility per I'onchio imano. 

Innegabili. giganteschi progress 
sono stati ottenuti con questo siste
ma. ancor oggi ovviamente insosti 
tuibile. ma ormai. come strumento 
di conoscenza, il telescopio e prepo 
tentemente affiancato da altri stru-
menti che potremmo c h i a m a r e 
«extravisivi », come lo spettrosco 
pio e il radar. E' appunto mediante 
questi strumenti che il prof. Dollfus 
poteva guardare con un certo di-
stacco le fotografie del Mariner. Gia 
il radar e la spettroscopia gli ave-

vano descrltto la superfioie dl Mart*. 
Inoltre lo studio della polarizzazio-
ne della luce riflessa dai pianeta gli 
aveva detto molto d! piu dl quanto 
non potessero dire le fotografie: la 
superficie del pianeta era ricoperta 
in gran parte da ossido dl ferro, in 
altre parole da ruggine. E qui sara 
opportuno fare un passo Indietro. 

Per gli antichi Marte era il pia* 
neta del ferro (forse appunto per il 
suo colore « rugginoso», visibile a 
occhio nudo), e nella vecchia terml-
nologia chimica il nome di Marte 
era addirittura sinonhno di ferro: 
croco di Marte era l'ossido dl ferro, 
Marte vetriolato 11 solfato di ferro, 
tanto per fare un paio dl esempi. 
Questo acc^stamento tra il pianeta 
che portava il nome del dio della 
guerra e U metallo fondamentale 
della guerra stessa era proprio del 
tut to fortuito? Pare di si. Ad ogni 
modo si t rat ta di una strana coin-
cidenza. 

Ma ritorniamo al nostro marzia
no dei Pirenei. Pochi giorni fa si e 
svolta una riunione di scienziati 
presso la famosa Royal Astronomi
cal Society di Londra: naturalmente 
la relazione del parteclpante profes
sor Dollfus era molto attesa, dato 
che doveva « fare il punto » su quello 
che sappiamo di preciso su Marte. 

La spettroscopia e l'analisi della 
luce polarizzata del pianeta dimo-
strano che la sua superficie e coin-
pnsta in gran parte da compost! di 
ferro formanti una polvere rosso-
scura. I composti piii comuni sono 
l'ossido di ferro, come gia abhiamo 
detto, in forma idrata (cioe con al-
cune molecole di acqua di cristalliz-
zazione), cioe identica alia nostra 
terrestre limonite, uno dei piii co
muni mineral! di ferro. Altre rileva-
zioni hanno confermato la presenza 
di composti organici (idrocarburi 
e carboidrati), soprattutto nelle re-
gioni piii « scure » del pianeta. 

Le analisi fotometriche hanno dai 
loro canto dimostrato che Marte 6 
meno « ruvido » della Luna, ma non 
e per questo un pianeta « liscio». 
Questo fatto viene spiegato riitll'esi-
stenza su Marte di una atmosfera, 
o meglio di uno strato gassoso che, 
pur lasciando passare i grossi me
teoriti che hanno provocato i vast! 
crateri visibili anche nelle foto del 
Manner, intercettano quelli piu pic-
coli che per l'attrito entrano in au-
tocombustione e si dissolvono. La 
itmosfera marziana, sempre in movi-
mento come quella terrestre, e inol
tre responsabile della minore ruvidi-
ta. rispetto a quelli lunari, dei gran
di crateri di Marte: il vento provoca 
gigantesche tempeste di sabbia. for-
mata dai citati granuli di composti 
di ferro e di composti di silicio che 
smengliano letteralmente i crateri 
orovocati dall 'impatto dei grandi me
teoriti. La densita dei grandi crateri 
e all'incirca uguale sia sulla Luna 
che su Marte. 

II radar ha dimostrato, se ce n'era 
bisogno, che su Marte non esistono 
ne oceani ne, quindi. continent!; in 
altre parole non vi sono dislivelli 
minimamente paragonabill a quelli 
esistenti sulla Terra, tra 11 fondo 
oceanico e le catene montuose delle 
terre emerse. dislivelli che sfiorano 
i ventimila metri. Questo fatto e sta
to confermato anche da «radarsco-
pie» effettuate nell'URSS e a Porto-
rico, mediante il grande riflettore dl 
300 metri di diametro di Arecibo. 
Altri dati hanno dato ragione al 
prof. Dollfus. soprattutto per quello 
che riguarda la presenza dl ferro 
sulla superficie del «Pianeta di 
ferro ». 

LA FOTOGRAFIA — Napoleon Sarony, amencano d'elezione, foto-
grafo alia moda, amatore, dilapidatore di fortune ecc ecc. Questa 
potrebbe essere, in poche righe, la biografia di Sarony, uno dei 
grossi personaggi della storia fotografica americana dell '800. Negli 
USA, in quegl i anni, lavoravano i fofografi che andavano a caccia 
di immagini d i indiani nelle grandi praterie e gli operatori ai quali 
si devono le sconvolgenti immagini della guerra di Secessione. 
Sarony, non era di quel lo stampo: amava la vita comoda, il lavoro 
in sala d i ' posa, le messe in scena clamorose. Nel suo studio, al 
numero 37 di Union Square di New York, quando arrivavano i 
clienti (tutta gente sempre di riguardo ed appartenente alia « societa 
bene » dell'epoca) Sarony era gia in atfesa vestito da ussaro e con 
la spada al fianco. Si tratfava di una piccola e perdonabile mania 
« per fare ambiente ». Sarony era un istrione e da istrione e vissuto 
e morto. A N e w York, comunque, divenne celebre e farsi fotografare 
da lui era I'aspirazione di molte signore. Ecco un bellissimo ritratto 
( t formato gabinet to», come si chiamava allora) d i una i g r * *« 

cliente. E' stato eseguito con tecnica impeccabile e risale al 1890 (W.S.) 
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