
" SCIENZA E TECNOLOGIA 

«La direzione 
del Cera 
a dubbia 
va bene, ma...» 

Il ministro della Ricerca scientifica Luigi Granelli ritiene 
•giusta» la designazione di Rubbia alla direzione de! Cern 
e precisa «Abbiamo tutte le carte in regola perche 11 pros 
almo direttore generalo del Cern sia un italiano Non basta 
paro che II comitato scientifico si esprima In favore di 
Rubbia adesso bisogna verificare le concrete Intenzioni 
de) politici ed e quello che Andreotti Intende fare Poiché 
Il momento è delicato diatribe pretestuose possono bru 
dare la candidatura Italiana» Rubbia tace ha concluso il 
ciclo di lezione a Harvard e sta esaminando un offerta 
dell università di Zurigo Al Cern di Ginevra si teme che se 
non sarà lui il direttore generale ma Zichichi o Cabibbo 
lascerà II laboratorio 

E Zichichi 
dice: 
«Non desidero 
quella carica» 

•Chi dice che la designazio 
ne della mia candidatura è 
politica mi diffama Se il mi 
nlstro degli Esteri Andreottl 
mi sostiene come tisico ita 
Nano - che è da provare - no sono onorato Non ambisco 
alla direzione generale del Cern di Ginevra ho tante cose 
da tare lenti progetti da realizzare so benissimo cosa si 
dice di me In certi ambienti so anche che si paria con 
malevolenza della mia amicizia con Andreotli e del soste 
gno che mi da Comunione e liberazione MI auguro una 
cosa soltanto che mi si giudichi per quello che ho lallo e 
per quello che sto facendo» Cosi il fisico Antonio Zichichi 
ha dichiarato a Epoca che lo ha Intervistato a Ginevra sulla 
candidatura Italiana alla direzione del più avanzato centro 
di ricerca nucleare del mondo 

La gomma 
da masticare 
fa smettere 
di fumare 

Coloro che vogliono smet 
lere di lumare saranno fa 
vorltl nel loro proposito 
masticando una particolare 

Somma che conllene nico 
na II prodotto è venduto In farmacia In parecchi paesi 

Uni équipe di medici americani ha latto uno studio nel 
quale si dimostra che coloro che hanno usato la gomma 
contenente nicotina sono riusciti a staccarsi dal vizio del 
turno meglio e più rapidamente degli altri U ricerca è 
siala Itila mettendo a conlronio due gruppi di lumatorl 
fortemente motivati a smettere Al primo gruppo è stata 
data la gomma con nicotina al secondo un placebo Risul 
lato ai e allontanato dalle sigarette il 20 per cento In più fra 
coloro che appartenevano al primo gruppo 

Continua 
a calare 
la mortalità 
Infantile 
H Min ini li ni iti 
Nel periodo gennaio ago 
alo del 1986 (Inumerò dei 
morti nel primo anno di vita 
è stato In Italia di 3 836 uni 
t i con una diminuzione di 
479 unita rispetto allo stesso arco temporale dell anno 
precedente E continuato cosi II trend a scendere che con 
un quoslenle di 10 4 per mille nati vivi ha toccato II livello 
più basso degli ultimi sedici anni Nel 1972 Infatti In Italia 
avevano raggiunto quoziente 27 che era uno dei più alti 
dell Europa occidentale Nel cinque anni successivi si assi 
«leva però ad un vistoso calo sino a raggiungere 11 19 5 
Poi la diminuzione diveniva meno rapida ma continuava 
con costatila Nonostante questa discesa molti altri paesi 
sviluppati hanno una mortalità Intentile minore rispetto a 
quella Italiana I dati del 1984 danno In testa alla classifica 
per la bassa mortalità la Finlandia (6 2) seguita dalla Svezia 
(6 3) da Danimarca e Svizzera (7 7) dalla Norvegia (7 9) 
dalla Francia (8 2) e del Regno Unito (9 6) Più alti Invece 
tono I quozienti che si verificano nell Europa dell Est do 
ve, sempre nel 1984 si registrava una oscillazione Ira II 16 
della Bulgaria e II 20 deli Ungheria I paesi più vicini al dati 
italiani sona la Germania Federale il Belgio 1 Austria e il 
Lussemburgo con oscillazioni fra II 10 e 111 5 

QAHIELLA MECUCCI 

Nel 1986 

Cinquemila 
miliardi 
alla ricerca 
• i Ha superalo I 5 000 mi 
llardl (5 214) 1 entità dei fi 
nanilamentl statali al settore 
della ricerca scientifica nel 
1986 con un aumento del 
29 6 per cento sull anno pre 
cedente DI questa cifra solo 
un quinto cioè 1 097 miliardi 
e stato «espressamente desti 
nato alla ricerca» (+10 7 per 
cenlosull985) mentre 2 535 
miliardi (+2 3) hanno rappre 
sentalo I contributi e le sov 
veniionl agli enti nazionali di 
ricerca 379 (+19 3) I fondi 
per la cooperazlone alla rlcer 
ea Internazionale e 1 202 mi 
llardl la «spesa allargata per 
attività connesse In vario mo 
do alla ricerca» Questi dati 
sono contenuti nella relazione 
della Corte del Conti al Parla 
mento sul «Rendiconto gene 
rale dello Stato perii IS86 

Nella ripartizione del (inan 
«lamenti «diretti» alla ricerca 
da parte del ministeri si nota 
un aumento del 33 3 per cen 
lo per quello della Sanità e del 
10 per cento per quello della 
Pubblica Istruzione mentre ri 
sultano decrescenti quelli del 
ministro della Difesa e del bo 
ni culturali 

Antropologia 
Evoluzione 
grazie 
alla bontà 
MB L uomo si e evoluto per 
che e buono È la straordina 
na conclusione cui porta uno 
studio dell antropologa sovie 
tlca Marlja Butkovskaja «Non 
solo il lavoro ma anche la ri 
nuncia graduale alla aggressi 
vita ha trasformato la scimmia 
in homo sapiens » scrive la 
Butkovskata in un articolo ap 
parso sull ultimo numero del 
lai rivista divulgativa Khimijha 
1 Zhizn» (chimica e vita) La 
scienziata sovietica è giunta a 
questa paradossale conclusio 
ne dopo aver studiato varie 
specie di primati paragonan 
do il loro comportamento nel 
branco e tenendo conto del 
livello evolutivo raggiunto 

1 risultati della ricerca han 
no dimostrato in modo evi 
dente che I aggressività nel 
comportamento dei primati si 
nduceva in misura tanto più 
significativa quanto questi si 
elevavano nella scal i evoluti 
va Secondo la studiosa il (al 
tare che maggiormente diffe 
rcnzla le sclmmlne superiori 
da quelle primitive è la rinun 
eia ali abitudine- di affermarsi 
nel branco con I aiuto dei pu 
gni e delle unghie 

.Storia di Gustav Hertz .La camera di collisione 
Nel centenario del grande esploratore, 
purtroppo dimenticato, dell'atomo 

Cambiano gli strumenti di analisi 
ma il metodo è sempre lo stesso 

I primi passi verso i Quark 
Oggi è il centenario di Gustav Hertz Nacque il 22 
luglio 1887 a Berlino Fece un celebre espenmen 
to nel 1913 insieme a Franck che anticipo gli stru 
menti di analisi delle strutture microscopiche 
Ebreo e perseguitato ha anche come scienziato 
una stona amara e caduto nonostante 1 importan 
za della sua scoperta, nel dimenticatoio Menta 
dunque di essere ricordato 

CARLO BERNARDINI 

• • Gustav Ludwig Hertz 
nacque esattamente 100 anni 
(a il 22 luglio 1887 a Berlino 
Era nipote del più noto Hein 
neh Rudolph Hertz (che ha 
dato II nome atl unità di (re 
quenza lo hertz abbreviato 
Hz e alle onte hertziane) Gu 
stav nel 1913 esegui Insieme 
a James Franck un espenmen 
to citato ormai da ogni tratta 
to di fisica atomica come 
«esperimento di Franck ed 
Hertz» che e il prestigioso an 
tenato degli strumenti d anali 
si dei livelli di strutture micro
scopiche ne parlerò tra un 
momento Durante la prima 
guerra mondiale fu seriamen 
te ferito e questo per qualche 
tempo rese difficile la sua at 
tìvità Ma nel 1925 prese il No 
bel con Franck quando già 
aveva ripreso a lavorare ala 
Gremente Uscio I università 
tedesca nel 1935 per motivi 
politici benché ebreo non 
avrebbe subito il llcenziamen 
to grazie al servizio prestato in 
guerra ma fu escluso dalle 
commissioni d esame perché 
un ebreo non poteva esamina 
re studenti ariani e perciò si 
dimise Tuttavia la Siemens di 
Berlino lo mise a capo del suo 
settore di ricerca e II rimase 
indisturbato fino al 1945 uni 
co Nobel ebreo non emigrato 
Nel 1945 si persero le sue 
tracce Ricomparve di 11 a pò 
co in Unione Sovietica do e 
rimase a lavorare sino al 1954 
Poi passò a Lipsia città nella 
quale e morto nel 1975 

Immaginate di produrre un 
fascetta dì elettroni di energia 
ben definita come quello 
che emesso da un catodo 
caldo produce le Immagini 
sulto schermo del vostre? tele 
visore (ma nell esperimento 
di Franck ed Hertz le energie 
erano anche più piccole) Fa 
te passare il fascetto in una 
«camera di collisione» cioè In 
una regione in cui viaggereb 
be indisturbato conservando 
la sua energia se non ci fosse 
un pò di gas che per urto 
elettrone atomo può farglie 
ne perdere una certa quantità 
(quanta? E In che modo? Que 
sto è II punto dell esperlmen 
lo) Gli elettroni che escono 
dalla camera di collisione sen 
za avere urtato un atomo han 
no sufficiente energia per vin 
cere I azione di un campo 
elettrice frenante e raggiunge 
re un elettrodo (ànodo; che li 
raccoglie e permette di rive 

larli sotto forma di corrente 
elettrica Ma quelli che urtano 
possono non farcela suppo 
niamo che un atomo abbia 
una struttura energetica rap 
presentabile per livelli se un 
elettrone ha sufficiente ener 
già per fare passare un atomo 
per urto dal livello più basso 
al primo livello «eccitato da 
quella energia in poi alcuni 
elettroni si perderanno e la 
corrente ali ànodo diminuirà 
bruscamente è il segno in 
confondibile della realtà» 
della struttura quantizzata 
(cioè discreta) dei livelli ato 
mici Queste var azioni bru 
sche della corrente anodica 
non sarebbero possibili se la 

Lo scienziato tedesco Gustav Hertz e sotto una veduta d insieme 
di Tandem, uno dei grandi acceleratori di particelle che si usano 
oggi 

struttura energetica di un ato 
mo fosse «continua come nei 
modelli classici non quantiz 
zati 

Per di più i valori dell ener 
già degli elettroni del fascetto 
ai quali compare il brusco sai 
to della corrente anodica de 
vono essere n accordo con i 
valori ottenuti indipendente 
mentQ dall analisi delle righe 
spettroscopiche già noti al 
l epoca di Franck ed Herz da 
molti anni Quel valori spettro 
scopici sono 1 dati che stanno 
alla base dei primi tentativi 
teorici di quantizzazione 
quelli di Niels Bohr del 1913 
Ma ora I esperimento di 
Franck ed Hertz completa 
egregiamente il quadro È dif 
fiale rendere conto dell Im 
portanza che questo compie 
lamento ebbe ai suoi tempi 
ma si può tentare di rappre 
senlarlacosi il fatto che misu 
re sulle radiazioni emesse da 
gli atomi fossero interpretabili 
come prova di una struttura 
energetica per livelli era al 
quanto indiretto Inoltre non 
era detto che la spettroscopia 
fornisse tutti i dati relativi ai 
livelli energetici atomici per 

che non tutti i passaggi («tran 
siziom ) tra un livello e 1 altro 
potevano essere permessi 
nell emissione di radiazione 
a causa di qualche legge sco 
nosciuta (detta oggi appunto 
regola di selezione») Lecci 

tazione di livelli atomici per 
urto elettronico come nell e 
sperimento di Franck ed 
Hertz forniva perciò un meto 
do complementare per la ri 
costruzione dei livelli atomici 
assai meno indiretto dei dati 
spettroscopici 

Chi volesse saperne di più 
può fare conto (da poco) su 
ottimi testi in lingua italiana la 
nostra cultura come la si per 
cepisce dalla sua immagine 
editoriale sta uscendo pian 
piano dalle nebbie dell imma 
ginazione pura e incomincia a 
diffondere idee provviste di 
radici concrete Vorrei sugge 
nre in questa occasione due 
bei libn la Storia delta fisica 
quantistica di Guido Taglia 
ferri (F Angeli 1985) e la Sto 
ria della teoria dei quanti di 
Friedrich Hund (Boringhlen 
1980) Su questi libri si troverà 
molto di più di quanto qui 

posso dire in poche righe Ne 
vale la pena? 

A me sembra di s specie in 
epoca di sfrenalo nominali 
smo per le cose scientifiche 
Perche l esperimento di 
Franck ed Hertz come ho già 
detto apre la strada a tutta 
una serie di esperimenti per 
l analisi della struttura energe 
tlca di sistemi microscopici 
che oggi arrivano sino ai nu 
elei degli atomi e alle partlcel 
le elementan Che altro è un 
espenmento contemporaneo 
sulla struttura di un protone 
(per esempio) se non il figlio 
gigantesco di quel pnmo ten 
tativo ben nuscito dì «eccita 
zione per urlo anelastico»? 
(Anelastico vuol dire con tra 
sfenmenlo di energia alla 
struttura urtata) Ci sono diffe 
renze quantitative enormi 
1 eccitazione di un atomo di 
mercurio presenie in forma 
di tenue vapore nella camera 
di collisione di Franck ed 
Hertz nchiedpva elettroni ac 
celerati mediante una diffe 
renza di potenziale di appena 
4 9 volt (roba da piccole pile 
dei nostn calcolatori o delle 
radioline portatili) I fasci prò 
dotti dagli acceleratori di cui 
oggi disponiamo corrlspon 
dono a potenziali acceleratori 
di centinaia di miliardi di volt 
Le strutture esplorate con 
questi fasci sono perciò assai 
più «dure» di quanto non lo 
siano gli atomi che vanno in 
pezzi con pochi volt Le rea 
ziom chimiche fra atomi di 
cui siamo quotidianamente te 
stimoni sono cosi frequenti 
perché basta poca energia per 
provocarle costituiscono il 
fermento del nosiro mondo 
direttamente sensibile Ma in 
natura e è molto di più ci so 
no strutture molto più piccole 
e più ngìde degli atomi la cui 
analisi nchìede energie enor 
mi rispetto a quelle delle rea 
zioni chimiche Se non capis 
Simo come sono fatte quelle 
strutture giù giù sino ai fan 
tornatici quark » la nostra 
scienza resterebbe nella prò 
vincia dell ambiente imme 
diatamente percettibile quel 
lo dei soli sapori odori e colo 
ri Quello che è sorprendente 
e dovrebbe essere sottolrna 
to in una buona didattica e 
non è sottolineato affatto è 
che il metodo di analisi è sem 
pre lo stesso Cambiano gli 
strumenti ma in ciascuno di 
essi resta quasi come un pa 
tnmonio genetico in evoluzio 
ne il metodo di Franck e 
Hertz Magan saranno stati in 
tanti a pensarlo a quei tempi 
(sono appena 74 anni fa) ma 
Franck ed Hertz lo hanno rea 
lizzato e questo è un mento 
tra i più pregiati della stona 
della scienza E il motivo per 
cui al di la delle mode cele
brative vale la pena di ricor 
darsi di questo centenano 

Attenti, di automobile ci si ammala 
• i Argomento d riflessio 
ne ogg un sedie enne sevuo 
le fruire di quattro ruote deve 
accettare il ruolo noioso e irri 
tante di passeggero accanto 
al genitore che guida (male 
secondo lui) e le due ruote 
hanno invece il fascino del 
1 indipendenza dalla famiglia 
e della gioiosa aggregazione 
con gii amici per di più con la 
sensazione gratificante di fare 
qualcosa per un mondo più 
pulito Situazione pericolosa 
per I industria automobilisti 
ca la quale corre ai ripari sug 
gerendo (o facendo suggerì 
re) che la patente di cuida 
venga concessa già a sedici 
anni E chi avanza questa prò 
posta sì atteggia a estimatore 
dei giovanissimi sostiene di 
aver piena flduua nel loro di 
scernimento per indurli a di 
ventare automobile dipen 
denti offre uno specchio in 
cui vedono se stessi Indlpen 
denti dai genitori Non da una 
sensazione di deja ou7 Ah 
certo è la tecnica già nota per 
la creazione di ogni mercaio 
giovanile anche i mercanti di 
droga sanno che fabbricare 
un eroinomane e più facile 
quanto prima si dà inizio alla 
cattura davanti alla scuola 
media meglio che davanti di 
liceo e atteggiandoci a giudi 
care la disponib lità alla nuova 
esperienza come prova di in 
dipendenza dal giogo (armila 

re Nel caso della patente di 
guida poi e e la possibil ta 
che i genitori stessi siano favo 
revoli alla concessione ant ci 
pala tanto e pericoloso guiz 
zare su due ruote nel conge 
stionato traffico urbano 

Anticipare al sedicesimo 
anno la concessione della pa 
tente non significa soltanto 
anticipare 1 acquisto delta pn 
ma macchina (e qu ndi a 
montare a breve scadenza le 
vendite) ma significa anche 
accreditare ali auto altri vaio 
ri Obbediscono alla sugge 
stione anche coloro che s op 
pongono ali anticipazione 
della patente solo a causa di 
una piesumibile pericolosità 
del comportamento di guida 
dei g ovanissiml questione 
che va accertata con r goroso 
metodo epidemiologico (il 
che dovrebbe farsi del resto 
per molte patologie ancora 
insufficientemente indagate) 
ma i traumi da incidente non 
sono I unico r svolto san tario 
del problema Infatti le scan 
che di adrenalina inevitabli 
durante la guida e la sedente 
ncta alla quale | automob le 
induce sono fra le concause 
della patologia vascolare ( i 
sitrne trd 1 litro alt nqu na 
mento da ossido di cirbomo 
che I automobile produce) 
Quadri a latomopatolog ci 
premor iton di lesioni irtero 
sclerotiche si riscontrano con 

Patente a 16 anni? Le ragioni di un n o 
s o n o molteplici Fra gli altri s o n o d a 
r icordare ì rischi di malattia c h e s o n o 
legati ali au to Non si tratta solo dei 
traumi m a a n c h e - c o m e e dimostra 
to d a a lcune indagini - dell aumen to 
di problemi cardiovascolari dovuti al 
le scar iche di adrenal ina e alla s e d e n 

taneta di chi usa in m o d o eccess ivo la 
vet tura Non va inoltre d iment ica to 
1 inquinamento d a ossido di ca rbon io 
che 1 auto p roduce Perche dunque 
ment re giustamente si avvertono i gio 
vani dei nschi da fumo si vuol da re 
loro la pa ten te a 16 anni esponendol i 
a malattie c o m e I ar ter iosclerosi ' 

sempre maggiore precocità 
(oggi non è del tutto eccezio 
naie r levarli addir ttura in età 
puberale) e sarebbe vera 
mente grottesco stringere i 
giovani in una sempre più pre 
cocc e schiavizzante dipen 
denza dall automobile prò 
pno mentre si fanno giusta 
mente molti sforzi per prò 
teggerli dal rischio della di 
pendenza dalla sigaretta 

Secondo argomento sem 
pre nell ambito della nflessio 
ne sui condizionamenti indot 
ti in van modi nella nostra vita 
dall industria automobilistica 
le manifestazioni di protesta 
dei pendolari che paralizzano 
il traffico ftrrov ano Issi so 
no esasperati perche 1 intro 
duzione recente di molti (reni 
rapidi cadenzati comodissimi 
per chi va da una grande citta 
ali altra e awem ta senza 1 in 
stallazione di altr binari e 

LAURA CONTI 

qu nd sacn'icardo l utenza 
delle citta intermede e dei 
piccoli centr un altra effica 
cissima promoz one del mer 
cato dell auto Giustificazione 
dell azienda ferroviaria solo 
in quesio modo si può rende 
re il treno competitivo rispetto 
ali aereo Certo vogliamo che 
il treno sia competitivo con 
I aereo sotto il profilo uelh 
volocita della comodità del 
la puntualità (quanto ai costi 1 
discorso sarebbe lungo) ma 
qual è il fine che ci si prefigge 
quando si chiede che sia coni 
petitixo-* Principalmente il r 
sparmio energet co e la tutela 
dell ambiente contro tutte le 
forme di inquinamento e d 
degrado che accompagnano 
t it lidsformazion delle 
ncr^ ^p pero la competiti 
ta e o 11 aereo viene raggiunta 
attraverso 1 incremento dei 
trasporti su gomma e per di 

pu indivduali (le Ferrovie 
non hanno sostituito con ser 
v si di autobus i treni soppres 
si) allora I operazione e m 
sensata intatti la competitivita 
del treno rispetto ali aereo se 
viene raggiunta attraverso 
un ulteriore nnuncia alla com 
pel t vita con 1 auto a livello 
ambientale cioè di utilità gè 
neralc si risolve in un mag 
g or danno ed e vantaggiosa 
esclusivamente sotto il profilo 
degli interessi particolari del 
l nduslna automobile ea 

Per di più I operaz one sa 
d vecch urne in quanto conti 
mia a rigirarsi nella cullun del 
trasporto di persone e cose 

eioe della trasformazione di 
grandi quantità di energn per 
muovere grai di quintile di 
malcria (vivente e non viven 
lo) secondo una visione tutta 
ottocentesca del «progresso 
e della «modernità e sa di 

vecchiume anche perche non 
r esce a confrontare che due 
sole cose alla volta il treno e 
I aereo «oppure il treno e 
I automobile invece la socie 
ta moderna aumentando la 
propr a complessità per 
quanto senza ancora raggtun 
gere i livelli di complessila del 
s stema vivente esige un ap 
procc o s stemico o quanto 
meno la capacita di fare con 
front su PHJ dimensioni Cosi 
la questione dei trasporti esi 
gè che le scelte d investimen 
to del pubblico bilancio sud 
dvidano le risorse anzitutto 
fra il trasfenmento di matena 
e il trasferimento di informa 
z one e che nell ambito del 
trasferimento di matena le n 
partiscano fra l trasporti per 
v a d acqua su rolaia su gom 
ma per via aerea pnvllegian 
do la via d acqua e la rotaia 
per il minore costo energeti 
co questo significa npartire 
quote di investimento fra la 
cant eristica navale le infra 
sirutture portuali 1 installalo 
ne di binari la produzione di 
matemle rotabile la marni 
tcnzione (e solo in ran casi 
1 ampliamento ma a volte fo 
rs anche la demolizione) del 
le sedi stradali e autostradali 
ionch< h produzone di ìm 
I anti per il controllo automa 
t co e la costruzione dei nodi 
di interscambio e trasbordo 

poiché il trasferimento dell in 
formazione apre ventagli di 
scelte probabilmente non me 
no ampi e certamente meno 
esplorati è chnro che I inve 
stimento pubblico p u tra 
sporti e comun cazioni implì 
ca una cultura programmato 
ria basata sulle tecniche più 
avanzate di nlevaaone e di 
calcolo e non in una visione 
statica bensì in quelle prospet 
tive di sviluppo che si voglio 
no adottare (per esempio la 
riduzione del pendolammo 
attraverso nuove modalità di 
distribuzione del lavoro e al 
traverso la telematica nei ser 
vizi) 

Questa cultura della com 
plessità è tutt altro che facile 
da costruire il primo pnsso è 
quello di nconoscerla come 
necessaria per evitare che si 
continui sulla strada della di 
vancazione fra la complessità 
delle tecniche t il IOZZO sem 

Elicismo delle scelte sociali 
invito più ormimi o alla cui 

tura della complessità sta far 
mutandosi nell ambito della 
cultura ambientalista et pour 
cause benché ir i Mointur»? e 
sfranmature Solo 1 intraa 
mentale e la proptnstono al 
lolklonsttiG impediscono a 
molti anche stud oy dt Ile 
culture verdi didiscempn m 
un magma m formaj ione I e 
mergere dt itm amenti signifi 
cativi 

IIÌIIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌI 18 l'Unità 

Mercoledì 
22 1uqho 1987 

illlilllllU 


