
Usa, solo il 4% 
de» malati di Aids 
è eterosessuale 
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Secondo i più recenti dati statistici, I casi di Aids registrati 
ragli Stati Uniti sono in totale 70 208, e solo II quattro per 
cento delle vittime della mortale sindrome da Immunode
ficienza acquisita sono eterosessuali Tutti gli altri malati 
•ODO omosessuali o persone che usano stupefacenti per 
Via endovenosa. Pubblicati dal centro federale pei ti con
trollo delle malattie contagiose di Atlanta, i dati sono ag
giornali a tutto l'B agosto scorso, ma non includono li 
numera del morti a causa dell'Aids. Dei 70.2011 casi finora 
registrati - ha detto il centro - 2 893 sono eterosessuali, 
43,362 omosessuali o bisessuali, 13.173 persone che usa
no regolarmente stupefacenti per via endovenosa e S.076 
allo stesso tempo omosessuali e tossicodipendenti. 

Ammessi per la prima volta 
nel poligono nucleare degli 
Stati Uniti nel Nevada, due 
gruppi di tecnici sovietici 
hanno messo a punto 1 loro 
strumenti per un crucine 
esperimento In programma 
oggi di misurazione della 

Oggi esperimenti 
nucleari 
In Nevada 
con tecnici Urss 

polenta di un'esplosione nucleare sotterranea americana 
Esperii provenienti dagli Stati Uniti lamino ti mese prossi
mo la atessa cosa nel poligono sovietico di Semlpalatlnik. 
Concordati al «vertice» dello scorso dicembre tra II presi
dente Ronald Reagan e II leader del Pcus Mlkhall Gorba-
ctov, questi scambi di esperimenti mirano a giungere a 
un'intesa tra le due superpotenze sulle procedure per la 
vernice di un trattato - che risale al 1974 e non è (inora 
alato ratificato - per la limitazione della potenza delle 
detonazioni nucleari sotterranee. Se ci sari un accordo, 
iato aprirà la strada non solo alla ratifica del trattato, ma 
anche a un'ulteriore limitazione del numero e della poten
za delle esplosioni atomiche e, in prospettiva, a una totale 
Interdizione degli esperimenti nucleari 

Mare del Nord 
muoiono 
200 foche 
ogni giorno 

Migliala di Croci di legno 
som fiat* poste l'altro Ieri 
su una spiaggia della Ger
mania settentrionale per 
denunciare la morte di al
trettante foche del Mare del Nord colpite da un misterioso 
male provocalo dall'Inquinamento. Il polemico gesto di un 
gruppo di ambientalisti della Frisia ha coinciso con la 
pubblicazione degli ultimi dati relativi all'epidemia più 
della meli della popolazione di foche della costa tedesca 
del Mare del Nord è andata perduta da aprile ad oggi. ' 
cadaveri rinvenuti tulle (piagge dello Schletwlg-Holsteln, 
Il ragione che confina conia Danimarca, tono 2.400. Il 
totale degli animali censiti per mezzo di appositi velivoli 

A Bellino 
Il caldo 
danneggia 
le rotate 

che hanno sorvolato la zona in primavera era di 4.400. SI 
calcola che quasi duecento foche muoiano ogni 24 ore al 
largo de|le coste della Germania, senza contare quelle che 
vengono trovale prive di vita nelle acque della Danimarca, 
dell'Olanda, della Svezia e dell'Inghilterra. SI traila di una 
catastrofe ecologica senza precedenti, alla quale non è 
stato trovato rimedio 

L'insolita calura estiva di 
questi giorni a Berlino Ita 
provocato una eccessiva di
latazione delle rotale delle 
linee ferroviarie che attra
versano Berlino est renden-
doje Impercorribili per rnol-

aM"aHaaHIIIB"aaiBaBIBiaHB^aw te ore e causando lunghi ri
tardi nel collegamenti Intemazionali. Le lontl ufficiali al 
tono limitate ad annunciare che l'Inconveniente ai era 
manifestato lunedi pomeriggio a Berlino est tra la stazione 
di Attaanderplalz, In pieno centro, e quella successiva di 
Frledrtchatrasse, che e adiacente alla delimitazione con 
Berlino ovest In serata la linea era divenuta nuovamente 
percorribile 

La sonda spaziale sovietica 
Phobos-1, in viaggio verso 
Marte, ha registrato a 170 
mila chilometri dalla Terra 
un'onda d'urto elettroma
gnetica, analizzata «in ma
niera estremamente preci
sa» dagli strumenti di bor
do. I risultati dell'esperi

mento «forniranno una base di riferimento per l'analisi del 
fenomeni analoghi che saranno osservati nell'ambiente 
marziano», Lo ha reso noto l'agenzia spaziale europea Esa, 
Il cui dipartimento di scienze spaziali ha realizzato lo stru
mento per misurare questi fenomeni, La tonda Phobos-1, 
lanciata il 7 luglio scorso, ha Incontrato l'onda d'urto dopo 
circa un giorno di viaggio. Questo fenomeno e dovuto 
all'Interazione fra II campo magnetico terrestre e il vento 
telale, Il flusso di particelle ionizzate che si dirige dal sole 
all'Interno del sistema solare alla velocità di 400 metri al 
secondo, Lo strumento, ai compone di un radioricevitore 
con un'antenna di un metro e mezzo per misurare i segnali 
elettrici e un captatore di particelle Ionizzate di 6 centime
tri quadrati di superficie 
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Un'onda d'urto 
etettromagnetica 
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sonda in viaggio 
verso Marte 

Cerchi misteriosi nel grano 
Porcospini ò extraterrestri 
Gli scienziati inglesi non 
sanno dare spiegazioni 
t a l LONDRA Misteriosi «cer
chi perfetti» di grano schiac
ciato a terra, che hanno tra
sformato le immense distese 
gialle di cereali dell'Inghilter
ra meridionale in una sorta di 
grovtera, hanno messo in crisi 
gli scienziati britannici che 
non tono riusciti finora a tro
vare una spiegazione soddi
sfacente a questo stranissimo 
e del lutto nuovo fenomeno 

I «buchi», visti dall'aereo, 
appaiono comevereeproprle 
•O di Giotto» di diverse di
mensioni, da tre a venti metri 
di diametro, scolpite sul fon
do compatto del mare di spi
ghe. Il fatto che II grano ab
battuto Indichi un andamento 
a spirale verso II centro del 
cerchio ha fatto pensare all'I
potesi di (orti mulinelli d'aria 
concentrati in un piccolo spa
zio. E la teoria sostenuta dalla 

•Tornado and storni research 
organization», un centro di ri
cerca di Oxford sui fenomeni 
meteorologici, che però non 
è nusclta a convincere ne gli 
agricoltori né gli altn scienzia
ti che si occupano del caso I 
cerchi misteriosi sono sempre 
alle spalle di qualche collina -
e l'obiezione più diffusa - ma 
come la un vortice d'aria a 
colpire il terreno con un dise
gno cosi perfetto, senza alcu
na sbavatura? Colin Andrews, 
un Ingegnere elettronico della 
contea dell'Hampshire, è 
convinto che I «cerchi» abbia
no a che fare con dischi vo
lanti ed extra terrestri 

Ma secondo il rettore della 
facoltà di astronomia dell'Uni
versità di Glasgow, Archie 
Roy, i buchi nel grano sareb
bero prodotti da gruppi di 
porcospini impegnali in un ri
tuale di accoppiamento molto 
simile ad un «girotondo» 

. L ingegneria molecolare 
L'assemblaggio atomo dopo atomo 
dei materiali del futuro 

I composti del carbonio 
Carceranti, criptondi, footballene: 
le nuove insolite forme molecobri 

taaj Costretto a navigare in 
un mare di circa sei milioni di 
composti a base di carbonio, 
contro le poche migliaia for
mate dagli altri novanta e più 
elementi della tavola periodi
ca di Mendelev, il moderno 
chimico organico deve (aie 
sfoggio di memoria e fanta
sia. Doti da esaltare al massi
mo. poi, te intende lanciare 
la sfida dell'innovazione a chi 
ti occupa di nuovi materiali. 
Lo sviluppo scientifico e la 
moderna industria «hi-tech», 
ad alto contenuto tecnologi
co, hanno insaziabile fame di 
materiali dalle prestazioni 
tempre più sofisticale. Mate
riali che non esistono, gene
ralmente, in natura e che bi
sogna immaginare, progetta
re e produrre. Con una preci
sione che ti spinge fino ai li
velli molecolari e atomici. 
Come quella dei Usici che 
sperimentano leghe metalli
che tempre più esotiche, pur 
di avvicinare alla temperatura 
ambiente quella benedetta 
temperatura di transizione al 
di sotto della quale la materia 
non oppone più resistenza al 
passaggio della dea elettricità 
e diventa superconduttrice. 
D'altronde anche in elettroni
ca le speranze che da! com
puter tupervelocl ti patti ad 
una nuova generazione di 
computer Ipervetoci risiedo
no tutte nella possibilità di ot
tenere microscopici «chip» tu 
scala atomica. Per non estere 
da meno i chimici delle ma
cromolecole progettano 
compositi insiemi di due o 
più materiali di natura diver
sa, a livello molecolare. Otte
nendo materiali leggeri e 
Inerti come le plastiche, ma 
più resistenti e capaci di con
durre energia elettrica dei 
metalli, Ma tempra più spes
so fitici, chimici e biologici 
lavorano Inaiente. Con un'I
dea: quella di emulare 1 mi
niaturisti, gli architetti dell'in-
finltesimaTe, e, con sofisticate 
pinzette, collocare un atomo 
dietro l'alno per ottenere II 
prodotto desiderato. Su na
scendo Infatti una scienza 
nuova e interdisciplinare: l'In
gegneria molecolare 

Un lettore che I chimici or
ganici non intendono lascia
re In appannaggio etchiaivo a 
chi il occupa di metalli, cera
miche o polimeri, in una del
le He discipline della ormai 
clanica scienza del materiali. 
Sono pertanto tcesl In campo 
con una serie di composti di 
tinteti di grande Interesse, tra 
cui le molecole-container e 
doppie eliche metaUbrgani-
che. Molecole che, come 
suggerisce Frater Stiddart del 
dipartimento di Chimica del
la •Sheffield University», Gran 
Bretagna, In un recente nu
mera del settimanale scienti
fico «Nature», tono dotate di 
notevole «appeal». Non solo 
estetico. Eleganti e originali 
nella (orma, queste molecole 
promettono una grande ver
satilità d'uso. 

A cominciare dai carceran-
di (dal latino «career», prigio
ne) di Cram: le prime mole
cole-container con struttura 
rigida, Benché l'autore, di 
cultura anglofona, quando ne 
modella la forma tridimen
sionale veda in essi l'incon
fondibile sagoma di un pallo
ne da rugby o da football 
americano, I carcerandl han
no tutta l'aria di somigliare ad 
un uovo di Pasqua. Con rela
tiva sorpresa. Novello pastic
ciere, Cram dota gli ingre-

Se la chimica 
creativa 

dienti (80 atomi dì cwbonto. 
72dth]fOMnoe 16dÌossifle-
no) e UmlsceU (Ino ad otte
nere due parti cave Indipen
denza forma di mezzo uovo 
di Pasqua per intenderci. La 
saldatura dell'uovo, median
te quattro ponU a zolfo, avvie
ne in una affollatt soluzione 
organica sovrastata da un'a
settica atmosfera di argo, gas 
nobile aetoajtamente Inerte. 
Durante l'operazione di chtu-

l'interno varie inota^càe prò* 
tentt netta toluztone. Sete le 
piccole molecole di acqua 
possono entrare ed uedie ai-
traverso le strette magBe del
la saldatura. La loto Inedita 
struttura rende i carcerandl 
termicamente stabili e Inaolu-

stentt persino ad addi gastri
ci ed aggressivi metabolici. 
Protatonasa dei primo »b*e-

pAntxnMrl «come tono ad 
ogni sorta di aggressivo, I car

lina nuova scienza sta per nascere, 
l'ingegneria molecolare. In campo 
sono scesi anche i chimici organici, 
con una serie di molecole dotate di 
originali proprietà e dai nomi altret
tanto originali: carcerandl, criptan-
di, lootballene. E la nuova frontiera 
raggiunta dalla più accreditata chi

mica organica, quella che si occupa 
de) composti del carbonio. Un pro
tagonista della nuova chimica è lo 
scienziato francese Jean-Marie 
Lehn, che sulle macromolecole ha 
vinto, insieme a due studiosi ameri
cani, il premio Nobel per la chimica 
lo scorso anno. 

cerandi possono essere im
piegati conte cmtatow per la 
protezione e il trasporlo a de
stinazione di molecole medi
cinali opportunamente In
trappolate al loro Interno. Già 
qualcuno Immagina un lavo
ro in collaborazione tra car
cerandl e Immunoproteine. 
Queste ultime avrebbero II 

spàrse per II corpo, mentre II 
carcerando, con a bordo un 
cepde radioattivo, avrebbe II 
compilo di ucciderle. Anco
ra,- progettando strutture st-
millbiodegradabltl, ti potreb
be Impiegarle come capsule 
par il rilascio controllato del 

farmaci. Mentre, in agricoltu
ra, potrebbero trovare impie
go per 11 rilascio lento e mira
lo di pesticidi, con grande 
guadagno per l'ambiente. 

80 atomi di carbonio distri
buiti per formare un dode
caedro pentagonale: una 
struttura talmente slmile a 
quella di un pallone calciato 

da Maradona e compagni, 
che il composto ottenuto va
porizzando la grafite con Un 
raggio laser ha meritato il no
me di «footballene», La mole
cola non é stata ancora otte
nuta attraverso una sintesi 
chimica. Ma la sua stabilità 
elettronica e il latto che la 
sua forma é, dopo quella a 
doppia enea, la più favorita in 
natura suggerisce che, sostie
ne Stoddart, non patterà 
mollo tempo prima che si rie
sca a sintetizzarla anche in un 
laboratorio di chimica orga
nica. Magari utilizzando lo 
stesto genere di reazione di 
addizione, nota come reazio
ne di Dies-AMer, utilizzata da 
Franz Kohnke per ottenere il 
«Kohntcene», una grossa mo
lecola (48 atomi di carbonio, 
40 di Idrogeno e 6 di ossige
no) a (orma di ciambella 

Il Premio Nobel Jean-Ma
rie Lehn è un convinto asser
tore della creatività della chi-
mica. e io ha voluto dimostra

re sperimentalmente nel i 
laboratorio di metaliorgaq] 
ca, dove studia molecole ( 
geniche contenenti atomi | 
metallo. Lehn ha notato cri 
in una soluzione di eia 
mio, molecole organiche 0>i-
plndma) si legano a Ioni posi
tivi (atomi a cui * stato estrat
to un elettrone) di rame per 
formare lunghi filamenti che 
si attorcigliano, come il Dna, 
per (ormare una doppia elica. 
Di più. La reazione é autoca- , 
lamica, cioè, non appena ai • 
formano i loro primi brevi • 
tratti, i filamenti al accresco- > 
no velocemente e ti com- t 
pongono in doppia elica.in 
una sorta di autoaatemblag-
gio. Con una precisione asso
luta. L'impresa non è di poco 
conto, Lehn è riuscito a co- , 
piare il meccanismo 41 top 
inazione, tipico del Dna, di 
una doppia elica senza tutta-' 
via utilizzare, come (anno gli 
organismi viventi, gli enzimi, • 
la classe di catalizzatori blo-, 
logici che rende possibile la . 
sintesi delle macromolecole'', 
della vita in tempi reati. Un". 
elegante lavoro di grande lm- * 
portanza teorica. Ma anche . 
pratica Perché potrà offrire : 
ai blolpgl K possibilità di di- > 
segnare nuove, lunghe mole
cole metallorganlcne poten- i 
zialmenle in grado di formare 
legami multipli con Dna e d i , 
inaugurare la nuova strada 
della divisione e dell'apertura 
controllata dei suoi due dila
menti. Inoltre la doppia ellck 
di Lehn olire prospettive o j r | . 
ginali alla creazione di siste
mi elettronici molecolari dal
le grandi potenzialità tecno
logiche. Il che non guattii. ' 

Quando i dottori parlavano con gli dei 
tati È sparito II dottore di 
una volta Ora ci sono gli spe
cialisti. Ti si ammala il naso» Ti 
spediscono a Parigi là (ti assi
curano) c'è uno specialista di 
fama europea. Arrivi a Parigi e 
quello ti dice «io vi posso cu
rare soltanto la narice destra, 
perché le narici sinistre non 
rientrano nella mia speciali
tà. 

Si sarebbe indotti a pensare 
che questa battuta appartenga 
ad un autore dei giorni nostri, 
poco incline ad apprezzare la 
parcellizzazione della medici
na moderna: è invece un bra
no dei «Fratelli Karamazov», il 
romanzo pubblicalo più di un 
secolo la da Fiodor Dostoje-
vski. Ma la specializzazione 
esasperala ha radici ancora 
più antiche. 

Racconta Giuseppe Penso, 
un eminente studioso autore 
de «La Medicina del Romani» 
(Ciba-Geigy edizioni, 600 pa
gine, 220 splendide illustra
zioni) «Ci furono medici per 
ogni parte del corpo (contro 1 
quali Cicerone scagliò la pro

pria eloquenza), chirurghi per 
ogni tipo di operazione, e due 
tipi di oculisti: uno per la tera
pia clinica, l'altra per la chi
rurgia oculare. Esistevano an
che specialisti per cauterizza
re i peli che impedivano la vi
sta. VI erano quelli che guari
vano le malattie dell'orec
chio, quelli die curavano i 
denti, quelli che li estirpava
no, quelli che riducevano le 
lussazioni e le fratture, quelli 
che operavano le fistole, quel
li che praticavano la paracen-
lesi agli Idropici, quelli che ri
ducevano le ernie, quelli che 
curavano la gola, quelli che 
rialzavano le ugole rilassate, 
quelli che facevano scompari
re le stigmate degli achiavi 

Anche gli dei erano specia
listi come II dostojeyskieno 
medico di Parigi, Giove pren
deva sotto la propria tutela la 
testa, Genius la Ironie, Nettu
no il petto, Plutone la schiena, 
Minerva il tatto e le dita, Mer
curio I piedi, Caldea il cuore e 
I visceri, e Venere, natural
mente, il sesso. A garantire la 

Più di duemila anni fa i Romani ave
vano già acquisito conoscenze scien
tifiche sorprendenti come l'esistenza 
delle cellule dei globuli bianchi. Na
turalmente non usavano i termini mo
derni ma parlavano di «animalla» ed 
«elementa prima». Nello stesso tem
po, in un curioso miscuglio di aite 

medica e magia propiziata dagli «dei 
della salute», la medicina era già ap
prodata a quella iperspecializzazione 
che oggi rischia di far vedere solo la 
malattia perdendo dì vista il malato. 
Di queste e altre curiose peculiarità 
della medicina antica riferisce il pro
fessor Giuseppe Penso. 

comunicazione con l'Olimpo 
provvedevano i medici-sacer
doti con i loro riti. Secondo 
Catone, ad esemplo, sembra 
fosse sufficiente cantilenare 
ripetutamente queste miste
riose parole - Huat, haut, bua! 
iste pina sista, dominar» de-
minaustra - perché una lussa
zione guarisse rapidamente. 

Questo viaggio In un tempo 
che dista da noi oltre 2mlla 
anni riserva, tuttavia, sorprese 
ancora più ghiotte. Su scenari 
remoti la magia affidava la 
guarigione agli «dei della salu
te»; e «Il segreto. l'Incompren
sibile, il fantastico erano ca-
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raneristicrie comuni di prati
che in cui tutto ti confondeva. 
dal paradossale all'assurdo, 
dalla medicina all'astrologia. 

U magia resistette a lungo 
(e resiste tuttora) ma ben pre
sto | Romani acquisirono co
noscenze sorprendenti Scri
ve Pento: «Essi avevano già 
Intuito l'esistenza delle cellu
le, l'eziologia microbica di di
verse malattie, l'origine pro
fessionale di certe«fezionl I 
Romani avevano concepito la 
pediatria, la ginecologia, la 
medicina legale, la medicina 
sociale. Fra le taira conoscen
ze più stupefacenti vanno se

nz'altro ricordate l'anestesia e 
la sutura dei vasi sanguigni. 

•Un osso - annotava Lucre
zio - risulla dall'insieme di 
tante, piccole e minuscole os
sa, le viscere sono composte 
di tante, piccole e minuscole 
pam, il sangue è formato da 
una moltitudine di particelle 
che si uniscono» Non si in-
trawede forse, nella descri
zione di questi «elementa pri
ma», la cellula e il globulo ros
so? 

I Romani vissero nei secoli 
senza medici, affidati solo agli 
•del della salute», e quando I 
medici arrivarono grazie so

prattutto all'influenza della 
cultura greca. Catone predis
se che avrebbero «assassinalo 
tutu i Barbari per mezzo della 
medicina e noi seconda loro 
(cioè secondo i Greci, ndr) 
siamo proprio dei Barbari». 
Erail217a.C In realtàI medi
ci rivelarono presto una 
straordinaria inclinazione alla 
«modernità», almeno se dob
biamo credere a Plinio. «Pro-
dicus ebbe modo di ameehire 
anche I suol assistenti, media
stini ed reunctores» Clinici il
lustri come Cassio, Calpelano, 
Artunzio, Albuzio, Rubrio 
•pretendevano fino a 2S0mila 
sesterzi per le loto cure». 
Quinto Stettlmio, medico di 
Claudio imperatore, «navigava 
nell'oro» In compenso estete-
vano medici pratici costretti a 
vivere negli stenti, come il po
vero chirurgo Dialus che do
vette improvvisarsi becchino, 
e Marziale commentò sarca
stico «In tal modo non ha do
vuto cambiare professione». 

Se le conoscenze dei Ro

mani, anche nel campo della 
chinirgia, erano sorprenden
temente avanzale, non altret-
tanto può dirsi per i rimedi' 
vera-rame usalo come lassa
tivo, il nera del calzolaio co- ' 
me emostatico, bitume per fa-
vonre la maturazione degli 
ascessi, calco, argilla dei va
sai, pwlra molare, marmo cot
to e naturalmente I salassi e le 
erbe 

Prima di sorridere sarà però 
opportuno ricordare come al-1 
le soglie del 2000 la magia sia 
tutt'altro che scomparsa: non 
solo dagli antri dei moderni < 
stregoni maperfino dallaTvdi • 
Stato In queste sere ferrago
stane basta sintonizzarsi sulla 
laicissima terza rete per assi
stere alle Imprese di perso
naggi che comunicano con 1 > 
defunti, spostano oggetti a di
stanza, oppure descrivono le 
loro ripetute reincarnazioni 
Forse sono gli antichi «del del
la salute» che cercano la rivin
cita su quegli scomodi ingre
dienti chiamati scienza e ra
gione. 
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