
Nuovo laboratorio 
d'informatica 
a «La Sapienza» 

Le «basi d i conoscenza- che rappresentano il «serbatoio» 
di datt per i computer dotati di intelligenza artificiale sono 
I argomento di un incontro promosso per ti 17 giugno a 
Roma dal! Istituto di analisi dei sistemi ed informatica dei 
Consiglio nazionale delle ncerche e dal! Associazione ita 
liana per I informatica ed il calcolo automatico In occa 
sione dell incontro sarà presentato d nuovo laboratorio 
per I informatica avanzata istituito nel dipartimento di ma 
tematica dell Università di Roma «La Sapienza- e battezza 
to «Linfa» Ali incontro parteciperanno Stefano Levialdi 
responsabile del laboratorio «linfa» Michele Missikoff 
dell Istituto di analisi dei sistemi 

~m SCIENZA E TECNOLOGIA 

185 miliardi 
perle 
tecnologie 
oncologiche 

Contratti di ricerca e contn 
bull per l innovazione tee 
nologica per un totale di 
185 miliardi sono stali asse 
gnati e deliberati dal mini 
stro per la ncerca Granelli I 
contralti di ncerca si nlen 

^ ^ ^ ^ ™ " ^ ^ ^ ™ " " ^ ™ scono ai programmi nazio 
nati «Farmaci» (per 73 miliardi) e -Tecnologie in oncolo 
già- (44 miliardi) Granelli ha inoltre deliberato a carico 
della legge 46 contributi a 26 imprese per un totale di 
circa 68 miliardi nelle forme del credito agevolato e di 
contributo a fondo perduto 

Vacanze 
nello spazio 
dal 1992 
(con 60 milioni) 

Chi vuole andare in vacan* 
za nello spazio può partire 
da Londra. Basta che paghi 
30mila sterline (un pò più 
di 60 milioni di l ire) per un 
corso di addestramento di tre giorni e dieci ore di volo su 
un astronave intorno alla Terra Nel prezzo sono compresi 
due pasil a bordo Le agenzie di viaggio britanniche accet 
Uno infatti da quest anno prenotazioni per I astronave turi 
slica «Explorer" che la Society Expedmons Space Travel 
d i Washington sta facendo costruire negli Stati Uniti I 
primi viaggi sono in programma per il 1992 e i posti dispo 
nibili sono già stali tutti assegnati <A Londra molte perso 
ne - ha annunciato Frank Long direttore dell agenzia 
Swansea s Travelwise - si sono già messe in lista di attesa 
versando un deposito d i 3mila sterline (6 milioni di lire)* 
Il programma dura cinque giorni II primo sarà dedicalo 
ali ambientamento in un «centro tunstico spaziale» negli 
Stati Uniti dove gli aspiranti astronauti seguiranno poi un 
corso di addestramento di altn tre giorni II quinto giorno 
sar i quello della grande avventura un orbita completa 
intorno alla Terra, su un astronave con cinque persone di 
equipaggio e venti passeggeri 

È stalo sottoscritto a Ban 
nella sede della Regione 
Puglia la t to costitutivo del 
la società consortile per 
azioni "Centro nazionale 
per la ricerca e io sviluppo 
dei materiali» con sede a 
Mesagne (Brindisi) Ne fan 

Un centro 

rer studiare 
nuovi 

materiali 

no parte, oltre alla Regione Puglia lEnea i lCnr lammini 
strazione provinciale di Bnnoisl la seconda Università di 
Roma, I Università di Lecce, la finanziaria regionale •Fin-
Puglia- ed altre società II centro che awiera la propna 
attività entro I anno si propone di promuovere e di di l ion 
dere alle imprese I utilizzazione dei risultati scientifici e 
tecnologici della propna attività di ricerca Questa si svol 

Sera soprattutto in una pnma fase nello sviluppo e nella 
Kllviduazione di nuovi setton di applicazione dei matena 

li metallici semiconduttori e ceramici giudicati -più prò 
mettenti» dal punto di vista dei possibili nsultati Preslden 
te del centro è il professor Paolo Cavalien vicepresidente 
del comitato per la fisica del Cnr e docente ali Università 
d i Palermo 

Computer 
super veloce 
all'Enea 
di Bologna 

Un elaboratore Ibm in gra 
do di eseguire oltre 100 mi 
llom di operazioni al secon 
do è stato installato presso 
il centro Enea di Bologna 
Si tratta del pnmo sistema 
di questo tipo utilizzato nel 
nostro paese da un ente di 

ricerca o da una università. Il nuovo dispositivo aumenta 
fino a sei volte la velocita di esecuzione dei programmi 
legati a problemi tecnico scientifici con la precisione ne 
Cessina t elaboratore sarà utilizzato tra I altro per analisi 
sismiche e disegni di circuiti 

N A N N I R I C C O B O N O 

Parigi, «Città della scienza» 

L'auto di plastica 
è quasi pronta 
Consumerà pochissimo 
H I PARIGI U cosa più bella 
era I automobilina per i i traffì 
co urbano interamente in pia 
stica percorrerà se mai arri 
vera sulle nostre strade ses 
santa chilometri con un litro 
d.» benzina 

La cosa più improbabile era 
il plastico del ponte sullo 
Stretto di Messina una cosa 
già vista decisamente una 
vecchia stona Certo la mo 
stra sulla partecipazione Italia 
na al progetto Eureka (orse 
molto di più non poteva dare 
visto che i pnmi prodotti del 
I impegno europeo della ri 
cerca saranno disponibili co 
me mimmo tra tre anni 

Quella inaugurata ieri matti 
na a Parigi nella «Citta della 
scienza» dal ministro Granelli 
era insomma la dimostrazione 
della «potenzialità tecnologi 
ca» del nostro paese della sua 
affidabilità come protagonista 
nel tentativo che 1 Europa sta 
compiendo di rilanciare la sua 
ncerca e Ja sua tecnologia 
Perche Eureka è proprio que 
sto uno sforzo di ncerca mol 
to prossimo al mercato con 
ricadute Immediate in termini 

di nuovi prodotti ad alla tee 
nologia I miliardi investiti da 
gii italiani sono sinora 818 
Una discreta quantità a cui si 
spera (ara riscontro anche una 
qualità apprezzabile Pero il 
meccanismo messo in piedi 
per selezionare i progetti non 
prevede ne una vera program 
mazione continentale ne so 
prattutto controlli di qualità 
sui progetti e le realizzazioni 
«E qui siamo stati sconfitti noi 
italiani che ci eravamo battuti 
per i controlli» hanno detto il 
ministro Granelli e il direttore 
generale deli Enea Fabio Pi 
stella Un altro punto interro 
gativo riguarda lo sbocco di 
questo sforzo europeo che 
cosa avverrà quando usciran 
no i primi prodotti con il mar 
chio Eureka7 Ogni paese li 
tratterà alla stregua di qualsia 
si altro prodotto straniero' E 
saranno compatibili con un 
mercato europeo non ancora 
unif icato' 

1 dubbi espressi dal mini 
stro aleggiano dunque sulla 
mostra e sulle sue promesse 
di futuro La scommessa euro 
pea e fatta di sogni ' 

Ecco la nuova agricoltura 

Assieme al cibo si può 
«coltivare» calore 
movimento, forza, lavoro 

La scelta dell'alcool 

Una risorsa da sfruttare 
utilizzando eccedenze 
e appezzamenti abbandonati 

I programmi dell'Europa 

Sostituire una parte 
della benzina bruciata 
nei nostri motori 

Le fattorie della bioenergia 
L'agricoltura non produce solo cibo Ci sono immen 
si quantitativi energetici che solo ora 1 Europa e i 
paesi più avanzati iniziano a sfruttare prima di tutto 
l'alcool ricavato dai prodotti agncoli La Cee ha cal
colato che solo nel nostro continente si potrebbero 
ottenere ogni anno dai 30 ai 40 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio E la benzina che bruciamo 
nelle macchine potrebbe essere più pulita 

E N Z O T I E Z Z I 

Direttore dei Dipartimento di Chimica dell Università di Siena 

• • L agricoltura e I attività 
umana da sempre servita per 
portare energia nel nostro si 
stema (La Terra) L attività 
dell uomo nei millenni non e 
stata quella di creare energia 
ma di arncchire la Terra di al 
Ira energia questa è I energia 
del Sole che altnmenti non sa 
rebbe utilizzata Le intuizioni 
d i alcuni ecologi statunitensi 
(Odum Commoner ecc ) ci 
sono di grande aiuto Lo sco 
pò dell agncoltura è produrre 
cibo e materiali ma dal punto 
di vista del contenuto energe 
tico di questi prodotti agri 
cottura e catturare energia 
dal Sole per sintetizzare ma 
tenali e alimenti ad alto conte 
nuto calorico 

Il sistema agricolo tradizio
nale è in pratica un ecosiste 
ma molto semplificato nel 
quale processi biochimici n 
ducono al minimo I energia 
dispersa nei passaggi della ca 
lena alimentare e fissano 
grandi quantità di energia ac 
cumulandole nelle piante 
commestibili ali uomo e agli 
animali di allevamento Vice 
versa nel sistema agrìcolo in 
dustnalizzato la regolazione o 
I alterazione dell ecosistema 
per fini produttivi viene fatta 
consumando combustibili 
fossili cioè aumentando le 
entrate energetiche In segui 
lo alle scelte energetiche de 
gli ultimi 30 anni i agricoltura 
non solo svolge sempre meno 
il ruolo di catturatnee di ener 
già, ma anzi contnbulsce al 
processo irreversibile di deca 
dimento delle fonti energeti 
che spostando progressiva 
mente il suo peso dal piatto 
positivo al piatto negativo del 
la bilancia energetica in altre 
parole cresce I entrata ener 
gelica delle attività agncole 
per I uso spesso irrazionale e 
termodinamicamente assur 
do di derivati del petrolio 
(fertilizzanti pesticidi ecc ) 
di elettncita di combustibile 

Si tratta oggi di passare a 
una nuova agricoltura produt 
tnce di energia fruitnce d i 
energie rinnovabili non più 
subalterna alle scelte dell in 
dustna La prospettiva è di 
avere delle vere e propne «fat 
Ione energetiche» considera 
te come I alternativa energeti 
ca ai combustibili fossili e al 

1 energia nucleare Fra le due 
guerre tutto questo sembrava 
destinato a realizzarsi rapida 
mente l agricoltura avrebbe 
contribuito attraverso la prò 
duzione di alcool etilico per 
via biologica acopnreda l 10 
al 20% del consumo di benzi 
na Letanolo infatti grazie al 
le sue proprietà antidetonanti 
(capacita di impedire che la 
benzina nel cilindro esploda 
prima dell accensione della 
candela) avrebbe permesso 
aggiunto al carburante di gè 
neralizzare I impiego di moto 
n con alto rapporto di com 
pressione Ma nel 1940 due 
chimici della General Motors 
(Midgeley e Boyd) scoprirono 
che aggiungendo alcune goc 
ce di piombo tetraetile ad un 
gallone di benzina si poteva 
no raggiungere senza difficol 
ta un numero di ottani di 90 
Fu cosi che svanì il sogno in 
dustnale di fattone impegnate 
a produrre bioenergia Ma il 
piombo e un metallo pesante 
tossico che penetrando nel 
I organismo per inalazione o 
per ingestione con gli alimen 
ti entra in circolazione nel 
sangue da dove si deposita 
nel midollo osseo nel cervel 
lo o nei reni agendo sul siste 
ma nervoso e interferendo col 
meccanismo di produzione 
dei globuli rossi I più esposti 
a questo tipo di intossicazione 
sono i bambini 

Tenendo conto che ogni 
pieno di benzina bruciata dif 
fende nel! ambiente da 10 a 
15 grammi di piombo si può 
avere un idea della colossale 
quantità di questo metallo che 
quotidianamente si riversa 
nell ambiente concentrando 
si soprattutto nelle zone urba 
ne a intenso traffico II proble 
ma dell inquinamento da 
piombo e ampiamente dibat 
luto da almeno 15 anni e m 
molti paesi sono state prò 
mosse iniziative che si sono 
tradotte o in una nduzione più 

0 meno spinta del tenore di 
piombo nella benzina o nel 
1 introduzione sul mercato di 
tipi di benzina praticamente 
esenti da piombo o come nel 
caso del Brasile e degli Stati 
Uniti nella commercializza 
zione di miscele di benzina e 
alcool 

amdTide 
carbonica 

osanni 
\ 

• • v ^ produzione,, biomassa 
! « • " Ahi r ^ . f c . . . N7, 

La via dell alcool e la stessa 
che stanno percorrendo i pae 
si della Comunità Economica 
Europea che ormai sono in 
vista di un accordo finale per 
autonzzare la vendita entro 
I I luglio 1989 della prima 
benzina «verde» europea sen 
za piombo tetraetile E la ri 
vincita del «vecchio» etanolo 
ottenuto per fermentazione di 
materia organica vegetale 
(biomassa) i cui costi di prò 
duzione a livello di «fattone 
energetiche integrate» sono 
ormai diventati competitivi 
Ma è anche un occasione di 
nlancio dell agricoltura su 
moderne basi biotecnologi 
che solo in Italia questo prò 
cesso di nconversione agneo 
la potrebbe attivare 50 000 
nuovi posti di lavoro 

In prospettiva la produzio 
ne di alcool da biomasse pò 
Irebbe costituire una valida ri 
serva energetica per il futuro 
contnbuendo nello stesso 
tempo ad arginare il processo 
di esaurimento dei combusti 
bili fossili e a impostare uno 
sviluppo basato su fonti nnno 
vabili 

La sottocommissione per 
I energia degli Stati Uniti in 
uno dei suoi rapporti annuali 
(alla fine del 1980 con Ted 
Kennedy presidente delta sot 
tocommissione) prevedeva 
per il 1990 negli Usa la costru 
zione di moton ad alcool puro 
su larga scala e i) rapido au 
mento della produzione di 
etanolo (e butandiolo) da bio 
massa agricola e forestale 
senza incidenza negativa sulla 
produzione di cibo 

In Italia la quota di petrolio 
e denvati assorbita dai tra 

sporti e circa il 2596 del consu 
mo totale di energia Si può 
quindi prospettare perilsiste 
ma energetico italiano un 
contributo potenziale di ener 
gie rinnovabili tutt altro che 
trascurabile alternativa che il 
Pen non prende in considera 
zione proprio nel momento 
in cui la Comunità europea 
lancia una sene di iniziative in 
tal senso 

E importante sottolineare il 
fatto che una scelta nella dire 
zione dell uso delle biomasse 
a fini energetici e un occasio 
ne più unica che rara per nlan 
ciare 1 agncoltura in termini 
moderni e competitivi e nello 
stesso tempo per mettere a 
punto quei modelli di produ 
zione integrata (energy (arms) 
che rendono autonome le fat 
tone per i loro fabbisogni 
energetici nel pieno nspetto 
dell ambiente biologico e del 
temtono 

Le attuali anali energetiche 
fugano ormai ogni dubbio sul 
fatto che nella produzione di 
alcool si ha un guadagno net 
to di energia Tali vantaggi 
energetici sono ovviamente 
dipendenti dalla scelta delle 
dimensioni degli impianti 
(medio piccoli) e dall integra 
zione della produzione alcoo-
lica con le attività agncolo-
zootecniche del temtono (fat 
tone integrate) A mio avviso 
questi due ultimi punti anzi 
che rappresentare dei limiti 
sono due ultenon vantaggi 
nella direzione di un razionale 
modello di sviluppo delle n 
sorse energetiche del paese 
L acool pero non e essenzial 
mente un problema di quanti 
ta di terra a disposizione ma 
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di come si fa ncerca e prò 
grammazione per adattare al 
le esigenze e alle caratteristi 
che del temtono la produzio
ne Per I Europa il rapporto 
Ahner Farget (delia Direzione 
generale agncoltura della 
Cee) sottolinea che ogni anno 
si potrebbero ottenere da 30 a 
40 Mtep recuperando e sfrut 
tando i residui agncoli e fore
stali della Cee 

Altn 40 Mtep sono la pro
duzione stimata di energia da 
colture energetiche entro 15 
anni La somma di questi due 
contnbuti rappresenta circa il 
6% dei consumi energetici co-
munitan previsti per il 1990 
La situazione italiana in ntar 
do sul problema biomasse, 
permetterebbe di raggiungere 
solo il 5% il che significa circa 
8 Mtep al 1990 quota in ogni 
modo tutt altro che trascura 
bile in cui I alcool dovrebbe 
svolgere un ruolo preminente 

E fondamentale tener pre 
sente che questo contnbuto 
anche se di entità non elevata 
darebbe comunque impulso 
al settore agncolo e avrebbe 
effetti positivi sul piano tecno 
logico e sociale L attenzione 
intemazionale che si nvolge a 
questo argomento e molto vi
va Penso di dame un segno 
concludendo con le parole 
dell editonale di «Science* 
del 12 marzo 1982 .Per un 
breve penodo della stona 
dell umanità i l petrolio ha do 
minato la scena energetica e 
chimica 11 legno (e l agncol 
tura) si appresta ora a nesu 
mare il suo antico ruolo cen 
trale ma su più larga scala 
dato che scienza e tecnologia 
indicano la via di usi e produ 
ztom più efficienti» 

Disegno di 
Giovanna Ugolini 
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Il disegno illustra come dalle piante si può amvare «Ila produzione di energia 

————^— Accanto alle scoperte scientìfiche ci saranno importanti ricadute economiche 
L'Urss sta preparando un nuovo «rivoluzionario» propellente 

Quel modulo spaziale «macie in Italy» 
«Neil attività aerospaziale siamo sul punto di supe
rare la fase, come dire?, romantica, per entrare in 
quella in cui si manifesterà una ricaduta concreta 
in termini di conoscenza e di produzioni e quindi 
anche economici e sociali» li dott Franco Bevilac 
qua, direttore degli studi speciali del Gruppo stste 
mi spaziali dell'Aentalia, tratteggia un futuro «a 
medio termine» colmo di eccitanti novità 

PALLA NOSTRA REDAZIONE 

PIERGIORGIO BETTI 

im TORINO AH Aentalia ter 
minerà entro I anno la «definì 
zione generale» o «imposta 
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W Y ^ f l i l ^ b ^ H u ^ b ^ f t 1 W . . ^ l ^ l ^ l S progettazione esecutiva Col 
laborano alla grande impresa 
di collocare una base orbitan 
te nello spazio gli Stati Uniti 
con la Nasa e una decina di 
Paesi del vecchio continente 
consorziati nell Esa l ente ae 
rospaziale europeo 

Spiega il dott Bevilacqua 
«La costruzione del modulo 
affidata ali Italia rappresenta 

Un modello d, s t a z i o n e " ™ " cu, c e una « a s a . per 9 I , [ ^ ^ ^ S Z , 
astronauti 

pegno europeo denominato 
programma Columbus E per 

noi significa anche un grosso 
satto di qualità Mentre nel 
progetto Space Lab i l contn 
buto italiano si limitava ali in 
volucro e al controllo termico 
della cabina ora la nostra re 
sponsabitita si estende a iivel 
lo globale di sistema non so 
lo le strutture del modulo ma 
tutte le funzioni che vi si do 
vranno svolgere dalla genera 
zione e condizionamento del 
la potenza alla gestione dei 
carichi utili dal trattamento 
dei dati sperimentali ai teleco 
mandi e alle apparecchiature 
telemetriche» 

L occasione per fare il pun 
lo sullo stato di avanzamento 
del Programma Columbus è 
offerta dal Simposio interna 
zionale sui problemi di astro 

nautica e di meccanica cele 
ste che si e aperto ieri al Poli 
tecnico per iniziativa dell Ac 
cademia delle scienze Le t te 
nologie per la realizzazione 
del modulo pressurizzalo so 
no già acquisite e disponibili 
Gli ottanta scienziati e tecnici 
che lavorano negli uffici labo 
ratono dello stabilimento tori 
nese dell Aentalia attendono 
ora che sia dato il «via» per la 
progettazione esecutiva la 
quale dovrà risolvere alcuni 
problemi che «le precedenti 
espenenze non avevano dato 
modo di mettere a punto» La 
decisione sarà presa dai mini 
stn europei (dell industria 
della ricerca scientifica e prò 
babilmente delle finanze) che 
si riuniranno nel prossimo au 
tunno 

Quando potrà essere pron 
to il modulo pressurizzato' 
Secondo il dott Bevilacqua 
occorreranno circa sei anni 
per progetto costruzione e 
prove simulate di tutte le fasi 
operative «Verso la meta de 
gli anni novanta dovremmo 
essere in grado di consegnar 
lo per il lancio con lo Shuttle» 

E per la stazione spaziale7 

•La realizzazione delle due 
parti dovrebbe procedere 

contemporaneamente II mo 
dulo si aggancerà Il la prima 
pir le della stazione spaziale 
non appena qutsta sia messa 
in orbita» 

11 dottor Bevilacqua ha ac 
cennato ai benefici concreti 
che può offrirci la cosiddetta 
«conquista dello spazio Qua 
ii in particolare'' Il primo be 
neficio - specifica e quello 
dello sviluppo scientifico del 
le informazioni delle cono 
scenze E ciò comporta subito 
possibilità inedite L assenza 
di gravita ad esempio con 
sente la produzione di mate 
nali e leghe che presentano 
straordinarie qualità di purez 
za e aprono nuove strade al 
1 elettronica Ma il grande 
campo dello spazio e ancora 
quasi tutto da arare per la 
scienza» 

Leonid Sedov dell Accade 
mia delle scienze di Mosca ha 
parlato dei suoi studi sull ipo 
tesi di un utilizzo delle parti 
celle ad altissima velocita co 
me propellente dei razzi Si 
tratterebbe di una scoperta 
che qualcuno ha subito definì 
to «rivoluzionaria» Ma il prof 
Sedov ha invitato alla calma 
«Ci vorrà molto molto tem 
pò» 

Per L'Aids 
vaccino 
dopo il '90 

• • La rapidità con cui si svi 
luppa l Aids e un pò rallenta 
ta In Francia ad esempio il 
raddoppio dei colpiti che era 
avvenuto in sei mesi e ora 
sceso a 12 mesi Lo ha dichia 
rato il ricercatore del Pasteur 
Lue Montagnier lo scopnto 
re insieme ali amencano Gal 
lo dei virus della malattia in 
un intervista ali Europeo Lo 
scienziato francese e inolt'e 
abbastanza ottimista anche 
sulla possibilità di amvre in 
tempi non lontani al vaccino 
«Dopo il 1990 - dice - tutti gli 
anni aono buoni» Nessuno -
spiega poi e geneticamente 
resistente ali Aids quindi tutti 
possono esseme colpiti La 
minaccia e grande ma Monta 
gnier anche in questo caso 
introduce una nota di ottimi 
smo «Sono convinto - osser 
va - che per contrarre la sin 
drome di immunodeficienza 
esistono sempre dei cofatton 
che si affiancano al virus» lì 
ncercatore del Pasteur sem 
bra condividere 1 opinione di 
un altro grande scienziato il 
professor Ouesberg che ha 
affermato di ritenere nulle e 
comunque minime le posato* 
lita di un sieropositivo di con 
trarre la malattia se non e sog 
getto a nschio 
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