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SAX 

In orbita 
iltelescopio 
araggiX 
• WASHINGTON Un bagliore 
arancione ha illuminato a giorno la 
base di Cape Canaveral, in Florida, 
(ore 6.31 italiane di ieri) quando in 
perlettQ orarioun vellore Alias- Cen
taur si e staccato dal poligono di lan-
cio portando nello spazio il satellite 
per Astronomia in raggi X. SAX, rea-
lizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana 
in collaborazione con I'Agenzia 
Spaziale Olandese. I presenti, tra cui 
circa 250 rappresentanti della comu-
nita scientifica europea, hanno ac-
colto lo spettacolare lancio in una 
nottelirnpidissimaconunapplauso. 

•Tutti i valori sono positivi«, ha'rife-
rito all' Ansa Carla Rosini, portavoce 
dell' Asi a Cape Canaveral, precisan-
do die anche i pannelli soiari si sono 
aperti perfetlamente, al momento 
prestabilito, Realizzato da Alenia 
Spazio, SAX e dotato di apparec-
chiature per tradurre in immagini le 
radiazioni elettromagnetiche prove-
nienti dai piii lontani corpi celesti. 
Dalla sua orbita a 600 chilometri di 
quota dara informazioni su stelie 
collassate, rest! di supemove, coro-
ne stellari di stelie piu deboli rispetto 
a quelle fino ad oggi studiate, nuclei 
galattici attivi, ammassi di galassie. 
In un anno Sax completers una 
•mappa. delle sorgenti X del cielo. 

E la prima volta die un satellite 
potra rilevare le sorgenti galattiche in 
tutta la gamma del raggi X, da quelli 
a bassa energia a quelli ad energia 
altissima. II satellite ha una massa di 
1,400 Kg (di cui 480 di strumenti), e 
alto 3,6 metri e ha un diametro di 2,7 
metri, esclusi i pannelli soiari con 
8.700 celle fotovoltaiche che produ-
cono tremila Walt di elettricita' e 
portano I'ampiezza totale a nove 
metri. 

I primi dati ricevuti a Terra dal sa
tellite hanno poi confermato la fun-
zionalita dei principali sottosistemi 
di bordo, ha poi reso nolo I' Agenzia 
Spaziale Italiana, Dopo il lancio in 
perfetto orario, I' accensione del se-
condo stadio e awenuta secondo la 
sequenza prevlsta ed ha Imrriesso il 
Sax nella sua orbita finale incllnata 
di 3.9 gradi sull'equatore a circa 600 
Km di altezza, La prima acquisizione 
del Sax dalla Stazione di Malindi, in 
Kenya, e awenuta alle 07:05,34 mi-
nuti dopo il lancio. Le operazioni di 
controlio del satellite in orbita sono 
Iniziate alle 07:08 con la ricezione 
della telemetria al Centra di Control
io SAX siluato presso la Nuova Tele-
spazio a Roma. La prima settimana 
di operazioni sara dedicata alia rnes-
sa a piinlo dei sottosistemi di base 
del satellite in modo da raggiungere 
la configurazione nominale di volo. 
Dopo tale fase e fino alia fine di giu-
gno verranno effettuali i test di tutti i 
sottosistemi di bordo, compresi 
quelli riguardanti gli strumenti scien-
tifici. Immediatamente dopo, inizie-
ra la missione scientifica di due anni, 
con la possibility di estensione fino a 
quattro. 

SPAZIO. La Cia pubblica le immagini aeree '60-72 

Fbto da iuara fredda 
• Ogni mattina da 35 anni, un 
dgente della Cia si refca alia Casa 
Bianca con un dossier contenente 
una declna di fotogralie. Non so
no folo qualunque. Si tratta delle 
Immagini dei punti neyralgici del 
planeta scattate da aerei e satelliti. 
Ora, annuncia un artieolo de Le 
Figaro il goyemo americano si 
appresta a rendere pubbliche 
oltre SOOmila di queste foto-do-
cumento, collezionate dalla Cia 
dal 1960 al 1972. 

U guerra in Vietnam 
Un periodo particolare dell. 

nostra storia: I'Urss costruiva le 
sue prime rampe per il lancio dei 
mlssili balistlci intercontjnentali, la 
guerra del Vietnam infuriava, il nu-
mero dei paesi dofati di armi nu
clear! passava da quattro a (alme-
no) sei. 

In quegll stessi anni Usa e Urss 
Intraprendevano i primi negoziati 
per la limitazione delle armi strate-
giche, i sovietlci installavano i mis-
sill a Cuba, la Cinafacevaesplode-
re II suo primo ordigno atomico e 
la corsa alio spazio si svolgeva pa-
rallelamente alia guerra dei sei 
glornl in Medio Oriente, 

Tutte le immagini pubblicate 
sono state prodotte nel quadra del 
programma Corona della Cia. 1 sa
telliti utilizzatl crano tra i piti inno-

LICIA 
vativi degli Stati Uniti. lnsieme ad 
essi, venivano messi in funzione 
palloni aerostatici e arei da rico-
gnizione debitamente attrezzati 
con attrezzature fotografiche. 11 
progetto Corona cominci6 uffi-
cialmente nel 1958, ma in realta 
solo nel 1960 fu lanciato il primo 
satellite, dopo 12 fallimenti. Suc-
cessivamente furono 93 i satelliti 
messi in orbita. Venivano lanciali 
tutti su un'orbita ellittica ad un'alti-
tudine compresa tra i 180 e i 930 
chilometri. Ognuno di essi scatta-
va migliaia di foto nel corso di 16 
rivoluzioni intorno alia Terra. 

Dopo il 1962 i'utilizzazione di 
due macchine fotografiche permi-
se di realizzare delle immagini ste-
reoscopiche. II film ventva poi ri-
mandato sulla Terra all'interno di 
una capsula dotata di paracadute 
e recuperata in volo da un aereo 
militare. 

in seguito alcuni specialisti la-
voravanb aH'identificazione, alia 
descrizione e alia valutazione de
gli oggetti cosi Immortalati. Ad 
esempio, un'unita di blindati si 
poteva dedurre dalla presenza di 
tracce parallele simili a pisle da 
bowling. Tutte le folo sono dun-
que accompagnate da manuali 
che aiutano a capirne il significa-

NEUROFISIOLOG1A. Le ultime novita sull'attivita onirica in un convegno 

Le relazioni segrete 
tra sonno e i 
Le ricerche piu recenti stanno sempre di piu puntando I'at-
tenzione sulle funzioni del talamo e dell'ipotalamo per 
spiegare i meecanismi che presiedono all'induzione del 
sonno e al suO mantenimento. E in particolare su due so-
stanze, laserotoninae I'interleuchina (quest'ultimalegata 
anche al processo immunitario e alia produzione della feb
bre). Se ne e parlato nel corso dela prima riunione della 
Societa Italiana della Ricerca sul Sonno, 

Lapartenza da Cape Canaveral del raaovettorcttlasCentaur 

1995,1'anno plu caldo del secolo, 
Un rapporto dell'organizzazione 
mondlale del meteorologi 
Dal punto dl vista meteorologico il 1995 e state un anno disastroso per la terra: il 
caldo ha raggliinto Hvelli senza precedenti, uraganl e inondazioni hanno 
devastate II planeta ell famioerato buco deU'ozono ha ragglunto dhnensioni 
analoghe a quelle record registrate nel 1993. Dal rapporto deil'Organlzzaiione 
NondMe Meteordooica (Omm), «Lo statodel clima», risulta che dal hMitano 
1861, oil risahjono i primi dati disponlbill, I'umanita non aveva mil conosduto 
un annocosi caMo, Dalle informazioni si desume die nel 1995 la temperatura 
globalt della superflde fenestra e stata superiore alia media rtgistrata nel 
periodo 1861-90 nella misura dello 0,40 di grado. In alcune parti della Siberia, la 
forbkeestataaddlrithiradltregradl. 

In precedenza I'anno piu' caldo era risuNato II1990, quando la temperatura 
era rlsultata superiore di 0,36 gradi alia media. AllarmantJanche idati 
sulllmpovertmeiito deito strato di ozono che fa da filtro ai raggi iiltiavibletu.ll 
buco che si ripresenta ogni anno, soprattutto per gli effetti nefasU delle 
embsioni di gas, si i (orinato in anrjdpo, e durato piu a lungo e ha ragglunto le 
dimension! dl 22 mlllonidichilomttri quadraS. 

Nel rapporto dell'ente si Ipottzza che i fenomeni meteorologid fuori-norma 
registrati he) 1995 facdano parte di un processo di HscaMainento gtobale. 

MAURO 
• II meccanismo del sonno 6 un 
po' meno rnisterioso. E si svela 
sempre piO la dinamica di questa 
funzione che interessa tutti gliesse-
riviventi (e non solo I'uomo) eche 
occupa comunque un terzo della 
nostra vita. L'argomento e stato af-
frontato alcni giorni fa nel corso 
della prima riunione della-Societa 
Italiana di Ricerca sul Sonno che si 
e tenuta a Milanb..Loscopodella 
riunione 6; statoquellp di valorizza-
re questo campo di studio, impor-
tante sia sul piano sperimehtale di 
base che clinico, di stimolare i gio-
vani ricercatori e fare il punto sullo 
stato attuale delle ricerche in cam
po sperimentale e clinico. 

Dopo I'entusiasmo degli anni 50-
60 per la formazione reticolare del 
troneo (situata lungo 1'asse dell'en-
cefald e appartenente al cervello 
piu antico), oggi I'attenzione dei ri
cercatori si e focalizzata sul dience-
falo e in particplare sulle fuhzibni 
dei talamo e dell'ipotalamo. 

Quest'ultima stmttura, conside-
rata come il luogo limite tra ip psi-
chico e il somatico, e il promotore 
nella produzione di sostanze che 
partecipano attivamente all'indu-
?ione del sonno e al suo manleni-
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mento. SuH'ipotalamo agisce pro-
babilmente la serotonina, sostanza 
chiave del sonno che tuttavia para-
dossalmente aumenta nella veglia. 
L'enigma serotonina pu6 oggi esse-
re parzialmente risoltq pensando 
ad un'azione di questa sostanza, 
che si accumula appunto nel cer
vello durante la veglia, sui neuroni 
dell'ipotalamo ihducendo in loro la 
produzione di sostanze ipnogene. 
Una di queste potrebbe essere l'! .-
terleuchina (di cui si e parlato al 
convegno) che partecipa anche al 
processo immunitario e alia produ
zione della febbre. Ecco allora che, 
attraverso queste sostanze, il son-
no, la febbre e il processo immuni
tario possono influenzarsi in vario 
modo. 

Una volta innescato il processo 
del sonno, entrano in funzione i 
neuroni del talamo, il vero pace
maker dell'attivita corticate (einte-
ressante che fin dall'antichita que
sta struttura fosse chiamata appun
to talamo o letto a sottolineare il 
suo ruolo centrale nel sonno). Gra-
zie a particolari circuiti specializza-
ti. il talamo trasforma un'attivita 
contmua dei suoi neuroni caralten-
stica della veglia e dell'attenzione 

in un'attivita discontinua e oscillan-
te che, trasmessa ai neuroni della 
corteccia cerebrate, si rende re-
sponsabile delle manifestazioni 
elettriche e comportamentali di 
sonno. 

Sto qui parlando del sonno ad 
onde lente, cosiddetto sincrono, 
senza movimenti oculari che e tut
tavia interrotto durante un periodo 
di sonno da 4 o 5 episodi di sonno 
in cui le onde diventano rapide co
me nella veglia e compaiono movi
menti oculari (sonno Rem). An
che se 1'interesse di molti ricercato
ri si e focalizzato in questi ultimi an
ni su questo tipo di sonno Rem per-
che e in questa fase che i sogni so
no piu lunghi, piu vividi e piti biz-
zarri, non dobbiamo trascurare il 
fatto che anche durante il sonno 
sincrono si ha un'attivita mentale 
simile al sogno e che le modifica-
zioni quantitative piu rilevanti del 
sonno nel corso dello sviluppo 
umano, e quindi nel corso dell'ap-
prendimento, riguardano appunto 
queste fasi di sonno ad onde lente. 

Gli psicologi dell'eta evolutiva 
hanno dimostrato che il sonno sin
crono aumenta in durata per tutto il 
primo anno di vita a scapito del 
sonno Reni che e invece presente 
in grande quantita alia nascita. 
Questo significa che il sonno sin
crono e in rapporto all'apprendi-
mento e anche alia memorizzazio-
ne. Che una delle principali funzio
ni del sonno sia quella di elaborare 
le informazioni acquisite nel prece-
dente periodo di veglia e memoriz-
zarle e oggi un dato della psicofisio-
logia sperimentale, Tale elabora-
zipne awerrebbe in due fasi suc
cessive coincident! rispettivamente 
con.il spnno adondelente e con i" 

sonno Rem. Dalla discussione nel 
corso della riunione 6 emersoche il 
sonno ad onde lente favorirebbe la 
selezione e il relativo rafforzamento 
delle memorie di tipo adattativo, 
mentre il sonno paradosso o Rem 
sarebbe coinvolto nell'operazione 
successiva di riscrittura e di integra-
zione di queste memorie renden-
dole in tal modo piu accessibili al ri-
chiamo, 

Infine, un accenno all'ormone 
oggi molto di moda: la melatonina. 
Questa sostanza, che ha un effetto 
nel recupero del sonno dell'uomo 
e nel ristabilire un ciclo alterato nei 
viaggi intercontinental!, ha anche 
un'azione nell'animale di laborato-
rio. Le esperienze sono state com-
piiite in animali infettati con 1'agen-
te patogeno della malattia del son-
no (Tripanosoma cambiensis) 
che presentano una totale disrego-
lazione del loro ritmo sonno/ve-
glia. La melatonina riporta questi 
cicliallanormalita. 

Adesso si sa anche che la de-
pressione si manifesta spesso con i 
disturbi del sonno Rem, ma anche 
altri disturb! psichici possono in-
fluenzare in maniera specifica e si-
gnificativa i ritmi del sonno. E cosi 
numerose malattie neurologiche, 
dall'epilessia (che presenta analo-
gie elettriche con la sincronizzazio-
ne del sonno), alia malattia di Al
zheimer (in cui il sonno si fram-
menta e il Rem si riduce), fino al 
morbo di parkinson. II sonno dun-
que, oltre ad una funzione indi
spensable per la vita (animali pri-
vati di sonno vanno incontro ad 
uno stress che li induce a morte) e 
diventato oggi un indice di eventua-
li disturbi di pifl complesse funzioni 
neurolooiche e mentali 

ADAMI 
to. 

Ma I'inteipretazione delle foto-
grafie ha bisogno anche del sup-
porto di psicologia e sociologia. 
Ad esempio, per sapere quali so
no gli edifici piu importanti di un 
insediamento militare, bisogna 
aspettare una nevicata: le strade 
che conducono al quarter gene-
rale e ai gabinetti sono sempre le 
prime ad essere spalate. Inoltre, 
gli edifici occupati sorto quelli ri-
scaldati e quindi quelli'sul cui tetto 
lanevesiesciolta. 

Militare, non solo 
Ma le immagini della Cia non 

servono solo a far luce su retrosce-
na militari della nostra storia. Co
me racconta il giornalista de Le Fi
garo, grazie alle immagini satel-
litari abbiamo capito I'eslrema 
fragilita del nostra pianeta. 

Fologramma dopo fotogram-
ma si vede sparire intere regioni 
di foreste. Si vedono le conse-
guenze delle catastrofi industria-
li o naturali e dell'inquinamento 
dell'atmosfera e dell'acqua. 

La pubblicazione di centinaia 
di migliaia di queste foto offre 
un'occasione rara per compren-
dere meglio la Terra e i suoi abi-
lanli, 

http://iiltiavibletu.ll
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