
Venere, questa sconosciuta 
Giorgio Catellani 

Ovunque e possibile la vita, ivi 
la vita si manifes ta Questo accade 
invar iab i lmente sulla Ter ra , ma c 
e s t r e m a m e n t e probabi le che aceada 
anche nell 'Universo. II corpo cele 
s te a noi nolo in cui pa re es is tano 
condizioni ambienta l i compatibl l i 
con la vita fe il pianeta Venere, mol-
to plti che su Marte . 

Seeondo s tudios! sovietlcl (la cm 
opinione e condivisa da rnolti stu-
diosi occidental i ) su Ve.-.ere la vita 
es i s te rebbe con certezza Per con-
fermare ques ta certezza non cl ri-
m a n e che a t t endere le informazlo-
ni che ci invtera la nuova sondu 
sovietlca o ra in voio verso i) pin 
neta piu m i s t e n o s o del Sls tema So 
lare. Difatti di Venere sapptamo 
ben poco: sapp iamo che 6 grosso 
quasi come la Ter ra , che dlsta dal 
Sole in media 108 milioni di chl-
lometr i , che complc una rivoluzio 
ne in torno al Sole, con un 'orbi ta 
quasi c ircolare, in 225 glorni. e che 
mol to probabi lmente compie anche 
un giro in torno a se stesso Nitrite 
a l t ro , t r anne alcune misura/ ionl del-
la t empe ra tu r a della par te es terna 
deH' immensa col t re di nubi che lo 
avvolge e alcuni dati sulla compo 
sizione di questa a tmosfera <sem-
pre della sua pa r t e piu es terna , pe-
r o ) : cont iene notevoli quan t i t a di 
an idr ide carbonica ed o priva di os-
sigeno Stupisce l 'assenza di vapore 
acqtieo, ("he pero dovrebbe e.ssere 
presentc in notevoli quan t i t a ncgli 
s t ra t i infenori . 

Che cosa ci fa pensaro che vi sia 
possibile la vita? Per poter r i spon 

dcre a ques ta domanda dobb lamo 
e samina re la s tor la della nos t ra at
mosfera , che inizialmente doveva es 
sere di composlzlone mol to simile 
a quella a t tua le su Venere. Sol tanto 
il formarsj delle primitive specie 
vegetali ha por t a to ad un radlcale 
I'ti-nbiamento della sua composlzio 
ne: il metabol l smo del vegetali, per 
quan to primlt ivo, ha sclsso le mo-
lecole di anidr ide carbonica e di os-
sido di carbonlo l iberandone 1'ossl-
geno e rest l tuendolo in forma pura 
all 'atmosfertt SI creavano cost le 
condizioni (« aria resplrabile ») per 
I'avvento di forme anlmall t e r res t r l . 
Seeondo rerentlssimi esper iment i , 
le piante crescono mol to megllo 
quando 1'aria e notevolmente rlcca 
dl anidride carbonica, e le glgante-
sche specie vegetal! del pas sa to , so-
pru t tu t to quelle del Carbonlfero, 
erano glustificate dal la composlzio-
ne dell 'a tmosfera: ques te p iante si 
sarebbero poi « suicldate .>. emetten-
do t roppo ossigeno e a s so rbendo 
t roppo carbonio (cloe quel ca rbonlo 
che forma | glacimentl carbonifer i 
a t tual i ) Sa rebbe ro cosl sopravvis 
sute le specie a minor assorblmen-
to di ca rbonio . ossla le specie at
tuali. 

E ' quindi pensabi le , se non pro 
habile, che su Venere vi s iano delle 
specie vegetal!, anche glgantesche, 
che s t anno t r a s fo rmando I'atmosfe-
ra del pianeta E se cosl non fosse, 
ci si offrirebbe. come gia 6 s t a to 
ipot i /zato . una possibility dl «inter-
ven to» nella s tor la di Venere: in-
viare sul pianeta delle forme vege-
tall p r imi t ive che vi possano attec-
chire e rpndere len tamente « respi 
r ab l l e» quella a tmosfera , nel caso 
che i n o s t n pronipot i fossero co 
s t re t t i ad emigra re su quel pianeta. 

C'e vita sul «pianeta delle nuvole»? 
Alle sonde spaziali e affidata la risposta 

II Vcniisik 1. la sonda sovli-tiia t h e per p r ima par t i , il 12 IVhhrain 1961, 
in dirt'/iont* Vciiero. Passc'i a 1X0.000 chi lometr i tli dis tanza dal pianeta 

Alcune fasl del p ianeta Venere fotografate da un grand? telescopio amer lcano nel 1927. 40 milioni di cliilomctri e la dis tanza della Terra 

Curarsi eon 
gli joni 

Laura Conti 

Uno del piu interessant i campi 
dl indagine fisiologlca e quello che 
s tud ia gli effetti della serotonina, 
un o r m o n e p r t s e n t e negh organi 
smi anunnli e nei vegetali e anche 
nei microrganis in i : le variuzioni del 
hvel lo di sero tonina ne l l ' o r^amsmo 
an imale p roducono effetti mol to di 
versi nelle diverse specif. e m part i 
cihiiit- neli o rgan i smo umano . pro 
d u c o n o anche splccate modif ica/ io 
ni d e i r a t t i v t a pslchlca. 

I.'inu'/.ionc di sero tonina ncH'ani 
male produce fenomeni dlver.si. t o 
m e per esempio modif icat ion] cielio 
s t a t o della t rachea «che vengono ov 
se rva t e p ra t i cando aU'animale ch 
l abora to r io la t r a c h e o t o m e i. sti 

niolazione dell 'at i ivita intest inale, 
d iminuzione della secrezlone di un-
na, facile insorgenza dt ulcere ga 
s t r lche Le at t ivi ta del farmaci che 
mndlflcano il Hvello della sero to 
nina vengono s tudia te , in labora to 
rio. tvppunto osservando quest i fe 
nomeni suH'animale, e al tr i ancora 
Ma un 'osservazione p iu t tos to curio 
sa interviene, in un campo di s tu 
di gia cosi in teressante . a illumi 
nar lo anche sot to un 'a l t ra luce: ed 
e I 'osservazione che per o t l enere 
quest] fenomeni nell 'animale da 
esper imento non e neppure necessa 
rio fare uso dl miezioni di se ro to 
nina, ma e sufficiente espor re 1'ani 
male all 'azione dell 'aria lotuzzata 
E p m p r e n s a n i e n l e la presenza 
ncl l ' ana di ioni positivi p toduce 
nell 'animale effetti analoghi a quelh 
prodot t i da un'iniezione di seroto 
nina, men t re la presenza di loni 
negativi p roduce etfettt oppost i . Lo 
animate so t topos to a condizioni che 
favoriscono la forniazione di ulcere 
gastr iche va piii facilmonte incon 
t ro all 'ulcera se e so t topos to a lo 
nizzazione positiva. men t r e I'ulcera 
viene evitata se la lonizzazione del 
l ' ana e negativa. Ulteriori indagim 
hanno pe rmesso di s tab ihre che non 
solo I'effetto della lonizzazione (po 
sitiva o negat iva) e simile a quello 
che si o t t iene aumen tando o dimi 
nuendo la presenza di sero tonina 
nei tessut i . ma che gli effetti della 
ionizzazione si formano p rop r io at 
traverso le modificazioni del livel 
io di se ro ton ina nei tessuti , provo 
catc dalla ionizzazione. Cloe. la 
ionizzazione dell 'aria modifica il h-
vello di ques to important iss ' .mo or 
mone, e poiche 1'ormone agisce sul 
s is tema nervoso e su molt i altri 

tessuti per esempio sulle gbianclo 
le a secrezlone interna, la lonizza
zione dell 'aria non pub non avere 
influenza su tu t t e le funzioni del 
1'organismo. Infat t i si e verifioato 
che anche la funzione dclia t iroide. 
delle ghiandole surrenal l , e delle 
ghiandole che st-cernono ormoni »es 
suali , viene influenzata dalla ioniz 
/-.i/.iotie dell 'aria lo si cons ta ta sul 
1'animale vivo, per le modificazioni 
delle sue funzioni fisiologiche. e an 
che suH'esame di re t to , nucroscopi 
co. degli organi so t t ra t t i al l 'anima 
le sacrif icato Poiche il s is tema ner 
voso e le ghiandole a secrezione in 
t e rna (in par t ico lare le surrenal l ) 
condiztonano la r isposta deU'organi 
s m o alle piii d iverse cause di ma 
latt ia, dalle lnfezioni alle ustioni ai 
t r aumi , sta nascendo un grande in 
teresse cllnico a cpiesto tipo di stu 
di. Sino ad oggi gh effetti terapeu 
tici della lonizzazione negativa so 
no siati s tudia t i sulle mala t t ic del 
si.stiTua nervoso cent rale, sul rcu 
ma t i smo. sttU'asma oronclnale .sul 
I'ulcera ua^ tnea . suH'iper 'ensionc 
a r t e n o s a . e nel t r a t t amen to delle 
us tmm estese Ma l'intere»se medi 
co non e so l tan to terapeut ico. cura 
tivo di mala t t i e gia msor t e . e an 
che di tipo igienico e profil.ittico 

Infatn l 'mqu inamento atmosferi 
co. ol tre alle azioni tossiche e lr 
n t a n u gia i^hiaramente individuate 
( presenza di ossido di carbonio. 
dl zo!fo di rancerogeni nell 'aria del 
le «-itta> ha effeiti dannosi anche 
so t to »]iio.Nto profilo. meno studia 
to sino ad o^jji ma Mil quale s: sta 
cominciando a indagare: analizzata 
dal punto di vista della presenza d: 
I).»rtireile ionizzate, l 'atmosfera d^! 
le citta mduMriah e riMiltata mol 

to e le t t r i / za ta , a ricca di ioni posi 
tlvi che esercl tano, come s! k vi. 
sto, azione dannosa : a cio contnbui -
scono sia le polveri che la scars t ta 
di vegetazione; per di piii la ioniz 
zazlone positlva confensce alio so 
s tanze dannose . come II benzopire 
ne cancerogeno. maggiore at t ivi ta 
e quindi maggiore capacita di at 
t r aversa re la mucosa del l ' appara to 
respi ra tor io en t r ando nel sahgue 
La condizione o t tuna le . che sarel>-
Ue di leggero ionizzazione negati 
va. e dunque assente nelle citta. m 
quan to la lonizzazione e positiva. 

A ques to pun to si ap rono due 
s t rade- d immui re la densita degli 
impiant i produt t iv i , che modiftca 
no in manie ra dannosa l 'atmosfera, 
o p p u r e provvedere i locali di lavo 
ro c di ahi tar ione di impianti che 
ol t re a depura re l 'aria e a condi-
zionarla provvedano anche a for-

. nirle una legjjera lonizzazione nega 
tiva E ' chiaro che la s t rada migho 
re o la p r ima; e a l t r e t t an to chiaro 
che la legge del prof i t to vi si op^ 
pone 

Si apre dunque una temat lca di 
KIancle inteiesse. sia medico che so 
ciale; una temat ica a cui s inora . 
in Italia, si sono mteressa t i sol tan 
to pochi studios] , ma che dovra in 
futuro esserc ogget to di s tudio in 
cerchie piu vaste; con t r ibu to util is 
sniio dunque. a r ich iamare l 'at ten 
zione sul problema. la pubbhcazio 
ne recente di una rassegna di s tudi 
su quest i a rgoment i (1). 

i l l a BiochmotoloQy. biometenro 
loou (Vid twnvonotherami ». edited 
by R. Gual t ierot t i . I. H Kornbluch. 
C. Si r tory; C. E rba Foundat ion. 
Milano lit68 

L'inscgnanlc, 
il sii<» ruolo 

c gli studenti 
Giorgio Bini 

La lotta degli s tudent i s'e estesa 
da i r ihuve r s i t a alia s' -uola seconda 
n a s u p e n o r e con un ' intensi ta e una 
forza che s tanno a d imos t r a re che 
le idee e l p rog rammi dl rinnova-
m e n t o radlcale, sono penetra t i pro-
londamen te nella coscienza del gio 
vani. Assent! sono invece l genito-
ri — I 'abbiamo gib osservato piii 
volte — e gl ' insegnanti . 

Va de t to subi to che non e con 
cepibile oggi 1'idea d'un movimento 
di massa in cui s iamo impegnati 
i professor! con la s tessa combatt l-
vita e gli stessi metodi degli stu
dent i , e cid per una serie di ragionl 
non tu t te condlvisiblli m a che non 
possono cer to essere ignorate . II 
fatto e per6 che anche ci6 che pub 
esser fatto senza perlcolo non si fa. 
T ra il par tec ipare al l 'occupazione 
della propr ia scuola ( sono accadutl 
e accadono fattl del genere. anche 
se p iu t tos to r a r amen te ) e il com-
porfarsi come se negli ult lmi due 
anni nulla fosse accaduto c'e un va-
st.o spazio che po t rebbe e dovreb
be essere occupato da un'inizlativa 
cieeli insegnanti , a par t l re dal campo 
della didat t ica. Si dovrebbe preten-
dere che non ci sia piu un solo in-
segnante che faccia leggere dai ra-
gazzini dl u n d i d anni l ' l l iade nella 
t raduzione del Monti (dopo la «let-
tera a una professoressa! »), nessun 
professore che assegni I « temi » a 
bruciapelo, che interroghl in modo 
inquis l tor io invece di organizzare 
delle conversazioni aper te a t u n a la 
classe, cioe forme intelligent! di le-
zione, che pre tenda le da t e a m e m o 
n a e via r ipetendo a rgoment i di cui 
tu t t i . compresi i pedagogisti ministe
rial!, si occupano con zelo e spir i to 
ul t ra r innovatore . 

Tut to ci6 e permesso , Perche non 
si fa? Ci sono scuole, a lmeno ele-
m e n t a n , dove sono s ta t i aboliti 1 
voti con concorso pers ino del di-
re t tore e nessuno ha dovuto affron-
ta re l guai per ques to . E. s empre 
In tenia di votl e per venire a que-
stioni piu gravt, si dovrebbe spe ra re 
che nelle nun ion i del consigli di 
clause per gli scrut ini del p r imo 
t r u n e s t r e ci s iano molti professon 
che af t ront lno con fermezza I pre-
sidi e t loro colleghl piii codini. op^ 
ponendosi alle p ropos te dl assegna-
re votazioni basse in condot ta agh 
s tudent i piu attivi nel movimento 
Anche ques to e possibile senza il 
mimnio rischio. m e n t r e 1 giovani 
che occupano le scuole e scendono 
nelle s t rade r ischiano, eccome. 

S*. e discusso e si d i scu te ra an 
cora sul ca ra t t e re e la glustezza di 
una lotta per la r i forma. m a se 
coloro che di eventual] n f o r m e de 
vono essere t r a i pro tagonis t ! non 
fanno nulla neppure uti l izzando le 
reah possibility d'azione, non c'e 
da meravigliarsi se poi l giovani 
nvo lgono accuse di n f o r m i s m o in 
ques to caso del tu t to pert inenti 

OH it- tu t to . insegnanti che sapes 
se ro assumers i un m i m m o di re 
sponsabil i ta po t rebbero mfluire su: 
gen i ton . che forse vedendo che qual 
t h e protessore si muove nella di 
rozione in cui spingono J giovani 
>arebbcro ani tat i a comprende re i 
motivi della lot ta s tudentesca e ad 
appoggiar la 
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I giovani 

nel mondo 

Renzo Urbani 

La parteclpazlone degli s tudenti 
agli sdope r l della Pirelli e della Ri-
na^icnte . la lotta per la r iforma ta 
dicale della scuola secondaria e dej 
licei, le r ipetute contestazion! degh 
assurdi spreehi dl una borghesla 
.sorda alle Istanze di r innovamento 
sociale avanzato da tu t to il paese, 
i recentissitnl tristi episodi delle re
pression! pohzlesche. hanno mante-
nuto in p r imo piano nel quadro 
della nos t ra vita politlca i movi-
menti giovanili I quali , nati come 
insot'ferenza per un ordlne scola-
stico an t iqua to e classista, si sono 
rap idamente qualificati come una 
nuova forza politlca capace di ri-
por^are nelle piazze 11 dibat t i to ideo-
loglco. di agi tare — se pur con 
es t remismi e confusion! ed eccessl 
anarcoidi — teml d ' interesse gene-
rale anche in s t ra t i della popolazio-
ne t rad iz ionalmente es t ranei alle 
lotte operaie . 

Per questp ragiont, ben vengano 
tu t te quelle pubblicazioni che pos
sono recare un con t r ibu to alia co 
noscenza pit] d i re t ta del temi pro-
posti dal Movimento ed a iu tare a 
seguirne da vicino l 'evoluzione: e 
u n a ' delle occasioni nelle quah la 
agile formula dei l ibrett i della Li-
breria Fel tnnel l i si e rivelata fra 
le piu efficaci. per la rapiditii e la 
tempest ivi ta delle pubblicazioni. per 
11 costo piii che ragionevole. per la 
quah ta dei test i . nonos tan te le esi-
genze della dis t r ibuzione (hmi ta t a 
quasi es r lus ivamente alle l ibrerie 
Fel tr inel ln finiscano per circoscri 
vere il pubblico dei l e t ton e conferi 
re alia s tessa collana un 'ar ia da 
elite 

I cinque volumet t i ora usciti so
no tutt i di notevole interesse, e 11 
segnahamo vivamente all 'attenzlo-
ne dei nostr i le t tor i : Che cos'e il 
movimento studentesco brasiliano 
(L. 150). // movimento stucientesco 
cubunn i' la rivnluzionc (L UKD; 
La gioventii come aranguardia di 
H.J. de Souza (L. 120); Lotta stu-
dcntcscci al liceo Einstein di Milano 
(L 150) ed infine un saggio orga-
nico di Agostino Viviani, Gli stu
denti: ieri, oggi. domani. Giuitizic 
e legalita (L. 300), la cui pa r t e cen-
trale e dedicata a un'analisi del con-
tegno della Magis t ra tu ra di fronte 
al Movimen 'o . con lo scopo di illu-
s t r a re luc idamente il nf lesso giuri-
dico di molti degli episodi verifica-
tisi du ran t e le lotte del l 'anno pas
sato 

II g iornahs ta iugoslavo Frane 
Barb ien in un a^ilc l ibret to inti-
tolato Dopo Franco appa r so neila 
collana d ' a t tuah ta « Studio » d i re t ta 
da Enzo Bettiza per Longanesi 
(L 1000). t i r ando le s o m m e delle 
espenenze da lui vissute du ran te 
i suoi soggiorni in Spagna, esamina 
la s i tuazione a t tua le del regime 
franchista e p rospe t ta alcune pre 
vision! personal] sui possibili svi-
luppi fu tun . La tesi di Barbieri e 
che la t rasformazione dPl regime 
franchista non pot ra piii avvemre 
per ope:u dei gruppi fuorusciti e 
delle tradi7ionali fnrze antifalangi-
sie. ma si venf ichcra al l ' interno del 
regime stesso. lungo una s t rada che 
portera la Spagna nella direzione 
delle socialdeniocrazie del Paesi ca-
pi tahst i . della civilta dei consumi. 
del benessere fondato sul l 'aumento 
della produt t ivi ta . Da notare la pre-
sentazionp editoriale di ques to « re 
por tage» che tende a forzarne il 
s;nn:firato in direzionp ant icomuni 
sta e favorevole agli sviluppi del 
neocapitah>:no. 

.« PESANTI EREDITA' 
DEL 1963 » 
L'cinno se n'6 d'^ddto 
in un fragor di « Dotti » 
Ici-.cidrdoci le rate 
Cariglio e Andr^-ott i . 

CARICHI FAMILIARI 
Mi ch i t d i perci 'e 
nnn sono dl potore. 
Ho i n a cosden/a 
dd mantcnere. 

LA SENTENZA 
SU BRAIBANTI 
Un rorquoninda 
m ct-rCd d1 scuse 
c'rt- stihdoeccd 
do f r. i. d d Marc i T> 

TUTTO HA UN LIMITE 
Non c'e ci' H K / ' u / i i i 
che possd trasforrridro 
cento r n q i d'asi'^o 
m una s'nfcnia 

NELLA VIGNA DEL 
CENTRO-SINISTRA 
Ld l.bc-'-td 
e come I'uva 
che si o.'lucc^, 
due mor i i ad Avo 'a 
un quu i to re d Lu-cca . 

CAPITAL! ALL'ESTERO 
Trd Icrrni mon i i i 
e aspri r improver i 
i ncchi csportano 
il sudore dei povprt 

LA CRISI DELLA GIUSTIZIA 
Le toght- d 'emv- l l ino 
nasccnaono id pdncia 
e spostan si'l id dt-stra 
I'dgo dr-l'a b.lancid 

\UnU.i jli'lli- I'tiMf .ui>lnaclit- - 1.1 
AmministraziDiie postale austnac-.i <• 
tra le piu sensibili alle esi»enze dei 
collezumisti. L'eccellente livello teem 
co dei fnincobolli austriaci — di re 
pola stampati in calco^rafia — il lorn 
moderato valore facciale, I'equilibia 
to dosaggio delle tirature hanno c«.n 
solidato la popolanta 

Di recente le Poste austnache hann-. 
deciso di puhblicare nelia Osterrek-hi 
SCIH* I'nstrtindM-hau tRasse^na delle 
Poste austriache) le risposte alle dn 
mande e alle critiche di interesse };•> 
nerale del Olatelisti austriaci e stia 
nieri Alio scopo di diftondere la conn 
scenza del francobolh austriaci e de^h 
artisti che 11 creano. I'Amministrazione 
postale austrmca ha pubolicato e \en 
de aleune belle pubblu-aziom. che prr 
la ricrhe/za delle illiistrazit)ni sono 
interessanti anche per chi non cono 
see il fedescf). In vendita delle nuo\e 
emissioni in ahbonamento o un servi 
£io a disposizione dei collezionwi 
stranien oltre che di quelli austriaci 

Per ogni mformazione ci si puo ri 
volgere a- Osterreichische Post Brief 
markenversandMelle - A-10II Wien 

I ceiilii anni dcll'Opcra di Stalti di 
Vienna — In orcasione del rentenano 
deirOvK-ra di Statti di Vienna, le Poste 
austnache emetten.mno unu s t nc d'. 
otto fnincobolli da 1 «cellini ciascur.o 
stampati in louhetto. a! contro ar', 
quale fimirrra una vipnetta senza va 
lore di ailrancatura. In Italia il fo 
ehetto \erra a costare '-ulle "DO hre 

\sla tt.dplnl — In cninndenza con :i 
Conveur.o comnierciale di Roma. U 
Itaiphil (Pia7?4i di Spagna. W - 0ol87 
Roma) ha orgamzzato una vendita al 
l'asta che si svolgera r.elie serate del 
I I . 2 e .5 fehbraio II catalojio corr, 
prenrienre r!r(,i dupm-.la lotn viene :r, 
v..no gratis a r:< h.cv,, 

GIORGIO BIAMINO 
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