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Membrane semipermeabili. - -  I Sigg. Grumb~ch e Vidal  (C. R.,  
18 genn. 19~7) indicar~o un modo -per ottenere men, brahe semipermeabil i  aI 
~errocianuro r a m i ~  offrenti una  buona resistenza e indipendenza dalle 
variazioni  *d~i r S i  prende un ~iltro di vetro ,Schott e si imbe- 
vono i suoi por i  con un gel di silice aspirando at traverso il  filtro una s o h -  
zione al 10 Yo di sflieato sodico e immergen,do 10'ol in una  soluzione di 
H~SO, a 25 ~ B. Dopo r ipetute parecehie  volte queste operazi~)ni, sl sotto~ 
pone il filtro a~le so,life o,perazioni pe r  preeipiCare la mem~brana ,dJ ferro-  
eianuro. U n a  membrana, p r e p a r a t a  cosl pub funzionare rego.lar~nente anche 
~)er due mesi senza inconvenienti.  

Un nuovo metodo dinamico per determinare il modulo di Joung. 
I Sig.  Le  Rcllan,d e ~Sorin presentano un n u o w  metodo dinami~,o 1per la 
deter~ainazione di E che permet te  ~di operare con semplie_ith e rapidith.  
'I1 q~rovino serve di sostegno comune a due pendoli  s impat ic i  cio~ identici. 
�9 Si dh a uno dei d~e uno searto inizJalc qualunque e si f a  oscillare, l 'a l tro 
icome ~ nc to  eomincicvh anch'esso a ascillare e l 'ampiezza delle sue oscil- 
lazioni andrh crescendo mentre in corrispondenza l'am,piezza delle cs~cilla- 
zioni ~del ,primo andrh ~liminuendo finch~ questo si fe rmerh  un istante men- 
tre l 'a l t ro avrh la massima ampiezza;  ]o s'cambio si r ipete  in quanto i due 
pendo]i si scambiano le loro funzioni.  ISe T ~ l ' interval lo di  tem10o f r a  due 
arrest i  di  uno stesso pendolo, teoria  ed es10erienza mostrano che h E = aT. 
La cos tante a si determina fae,endc un'esperienza con un p r o ~ n o  di una 
sostanza il cui modu']o E ~ noto. (La Nature, 1 marzo 190r/. 1o. 2,03). 

Sul coefficiente di condensazione. - -  I1 rappor to  f r a  il numero 
di molecole di un vapore con.densantesi in un cm 2 di superficie di un solldo 
o di un l iquido e i l  numero totale delle moleeole sovrastanti  a quel em: pub 
definirsi come il coefficien~e f di condensazione del vapors  su una su10er- 
ficie. I n  generate si su~ppone che sia f ---- 1, ossia ehe ogni  molecola di va- 
pore, ur tando eontro ,]a superfieie in esame, vi rima.ne at taecata pe r  un 
eerto tempo pr ima di r i tornarc  alla fase gassosa. Var i  sperimentari ,  f r a  
i quali  il Sig. Al ty  (Nature, 27 feb.) han~o invece t rovato dei easi in c u i f  

molto minore  dell'unith. Pe r  es. il w p o r e  ~lella canfora  su un pezzo di 
canfora solida, il vapore  di acid~ benzoieo su un cristal]o della stessa so- 
stanza e i ]  vapor  d 'acqua su una superfieie .d'acqua hanno r ispet t ivamente 
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f-----0,17; 0,29; 0,036. Invece per  il vwpore di iodio su eristalli di iodio, 
il vapore di naftalene su cristalli  di naftalene,  il vapore di benzene su 
benzene dannc~ tutt i  f : 1. S en~b.ra c h e f  sia uguale all'unitA .per le so- 
stanze a momento dipo]are nullo, mentre quelte a ..mo~nento ,diool.are re]a- 
t ivamente grande hanno un f relat ivamente piccolo. 

L e  moderne ultracentrifughe. - -  I n  un artieolo, eomparso nel ~oe- 
riodi'co L a  Nature  del 15 marzo, il Sig. Vigneron descrive le ultime ul t ra-  
centr ifughe di The SveSberg.  Come b noto il fisico svedese b riuseito con 
un ~etodo,  the po~remo dire di centris a determinate il 9~so 
molare di molti  albuminoidi.  Ora in queste ult ime .maeehine ha potut~ rag-  
giungere una  forza cen t r~uga  di 900 K g  con una  velocits di 240,0 g i r i  M 
seeondo; in tal modo egli b riuscito a ottenere sedimentazioni misur~bi]i 
degli  ioni N a +  e C1--~Ia una soluzione di cloruro sodieo e de te r~ inarne  i] 
peso molare con ~na precisione tale da ottenere pe r  il NaC1 un peso mo- 
lare di 57,4 inveee di 58,4. 

U n  nuovo fluorometro. - -  Per  misurar:e durate  estremamente piccole 
di luminiscenza il Sig. Bri ininghaus propone  il seguente disposi~iva (C. R., 
11 gennaio 1937). D~e quarzi  identici incrociat i  formano un gruppo equi- 
valente a una lamina isotropa;  posti quindi  f r a  nieol incro,ciati lasciano 
ii eampo oscuro. 'Be si appl ica  a uno dei quarzi una  tensione ad alta i r e -  
quenza, il sistema ]ascierk ~oassare degli sprazzi  di luee con uguale f re-  
quenza. Prendiamo due si_ste~ni di questo t ipo i cui quarzi  oseillanti sono 
posti  f ra  le armature  .di due condensatori in pa r  allelo e sono ,dunque sin- 
croni. I1 s d i ] u c e  e ceitante la luminescenza passa attraverso il pr imo 
si.stema e inelde su la sostanza in esanle: la lumineseenza emessa ~ osser- 
va ta  attraverso il 2 ~ s is tema;  es~a presenterh un r i tardo the, tenendo eonto 
della durata del eammino della luee, dh la dura ta  di persistenza della lu~ni- 
nescenza. Questo ri tavdo pub essere valutato dMla elettro~birifrangenza re- 
sidua del seeondo quarzo che si trova al mom enCco del passaK~o della luce 
in una fase differente da quel[~o che l 'ha lasei~ta passage. 

Influenza di un campo magnetico su la luminescenza destas 
nei ~iquidi dai raggi  ~.,. ,Secon.do le rieerehe del Si~. Tseherenkow (C. R., 
~[osca, 1936, 413) molt i  l iquidi pur l  diventano luminescenti ai r a g ~  ~'. 
Si b eercato, on.de verit~care aleune ~4ee di Wawilow, quale fosse l 'azione 
di un c a ~ p o  ma~onaetico sl~ o, uesta luminescenza e si ~ t rovato ehe se i 
raggi  ~ incidono secondo la direzione di asservazione e normalmenee al 
eampo non vi ~ alcuna influenza di questo. Ma  se i ragf~i ~" sono normali  
e al eampo e alla direzione di osservazione un effetto e'~ e la lurMnescenza 
var ia  ~nolto d'intensit~ a seconda .del senso del eampo. Osservando ooi,  
senza eampo, nel senso dei raggi  v e in senso .eontrario la luminesith 
diversa. Seeondo I 'A. ,le modalit~t delFeffetto del camoo ~nagnetieo sareb- 
hero in accordo con la  teoria d~ Wawi{ow seeondo }a quale questa Iumi- 
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nosit~ (ehe ~ polarizzata e non ~ sensibite alle vaxiazioni di temper~ura 
e .di viscositY) sarebbe una radiazione d'arresto dovu4a agli elettroni di 
Cempton ,]iberati dai r a i n  ~,. 

S u l  potere  r i so lu t ivo  deg l i  s t r u m e n t i  ott ici .  - -  La teoria della 
diffrazione della luee conduce ad as.se~nare alla distanza minima X Era .due 
vunti  dell'oggetto, che vengono percepiti aneora come .distinti nell'imma- 

X 
gine, il ca,lore X = 0,5F d ove F g la distanza locale e d il diametro della 

lente. I1 Sig. Merling-Eisemberg (Nature, 6 marzo) ha osservato perb che 
~nell'uso pratico, per es, del microscopio, il po~ere risolutivo pub assumere 
valori notevelmente maggi~ri di quel.li assegnati dalla teoria, quando si 
ri.d~ea l ' in tens i~  della luce usata. Da~le fotografie riportate nell'articolo 
risultereb,be chiara la necessjt~t di i~trodurre in quell'es.pressione un fat- 
tore d~pendente dalla intensith dell'itluminazione. 

N u o v o  ma te r i a l e  per l ent i .  - -  I1 giornale Nature del 20 febbr, riEe- 
risce su una interessante mostra di lenti ottiche fatte di materiale traspa- 
rente plastico. Questo materiale ~ formato da una miscela di varie sostanze 
plastiche del tipo resinoso. Ad esso ~ data la forma definitiva per eom- 
pressione en{ro matrici apposite sottoponendolo a un trattamento termico 
speciale; viene cosl risparmiato il lungo e difficile tavoro della molatura 
necessaria per Ie lenti di vetro. Questo materiale plastieo, eui ~ stato dato 
,il nome commerciale di Perspex ~ molto tr~sparente nell'ultraviole~to fino 
a k2"/0l), ma assorbe molto nell'infrarosso; ha un indice di rifrazione 
pressochg uguale a quello del vetro crown; ~ molto teggero e pratieamente 
inErangibile. :Sembra che con opportune miscele si ~possano avere materiali 
con diversi indici di rifrazione e diverse dispersioni .di ~'uisa ehe sar~t pos- 
si.bile eostruire sistemi ottiei esenti da aberrazionL Insomma questo mate- 
riale ~ destinato, se le promesse dei primi tentativi saranno mantenute, a 
rivoluzionare t 'industria otti~.a. 

E f f e t t o  Fa ra da y  per r a g g i  X. - -  Secondo la ordinaria teoria l'ef- 
fetto Faraday per i raggi X dovrebbe essere insensibile; i Sing. Clark 
:e Lark-goro-dtz (Phys. Bey., 51, 60} hanno eercato se l'esperienza con- 
ferma la previsione teorica. I raggi Ka del Co (,da un tubo a vu~oto in 
aeciaio) Eurono polarizzati per riflessione su la gaceia 1220t di un cristallo 
di nichelio e poi fatti  passare attraverso varie lamine di ferro di carlo 
spessore e di diversa magnetizzazione. Q~esta ra.diazione monpcro.matica 
venne flnalmente analizzata per riflessione su un cristallo di tungsteno e 
fotogra~ata. Le fotvgrafie ottenute per le radiazioni filtrate attraverso Eerro 
magnetizzato o non magnetizzato non hanno mostrat~ atcuna differenza. 

Generatore  e le t trostat ico  di v o l t a g g i  e levat i .  - -  I Sigg. Herb, 
Parkinson e Kerst deserivono (Phys. Rev., 51, 75) un generatore del tipo 
Van tier Graaf interamente chiuso in un tubo d'acciaio oieno d'aria alla 
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pressione di circa 70 atmosfere.  Si poterono raggiungere  ]~otenziali del- 
t 'ordine di 21~0-2,500 K V .  

Propriet~ magnet iche  del neutrone. - -  I S ivg .  5-Ioffman, Livingston 
e Bethe (Phys. Rev., 51, 214) hanno cercato di r isolvere il problema di 
s~pere s e a l  neu/crone pub essere attribuito un m,omento magnetieo, (( pola-  
r izzando )) un fascio di neutreni  per filtraggio at t raverso un cilindro di 
f e r ro  magnetizzato e (( analizzando )) il fascio emergente con un secondo 
eil indro di ferro auch'esso magnetizzato. Se  i neutroni  hann o un momento 
magnetieo il numero <lei neutroni  trasmesso at ~li l~t dei due cilindri deve 
esse_re maggiore se le magnetizzazioui  del cil indro polarizzante e del eilin- 
'dro analiz~a~ore sono paral le le  che non se sore> antiparaltele.  I cil indri  
erarm magnetizzati  a 150,00 gauss e le loro lunghezze erano ta l l  d_a r idur re  
i l numero ,dei neutroni  lent i  emergenti  a circa 1/3.  I1 fascio di neutroni  
.lenti (~la Be ~-Rn. 5.00 mCurie)  era nes delimitato da due sehermi 
di  cadmio forati .  L 'apparecehio  r ivelatore era  costi tuito da una camera di 
ionizzazione a fluoruro di boro in cui la .disintegrazione ,del boro era regi-  
s t ra ta  con un c~ntatore. Si ottenne una differenza f r a  il caso delle magne- 
tizzazioni parallele e quello d, elle maguetizzazioni ant iparal lele  di circa 3,3 

volte  l 'errore medio e ,preeisamente I p a r . -  I antip. I medio - -  1,8-~- 0,54. Seeondo 

la teoria di F.  B1.0.ch l 'effetto dovrebbe easere, neHe condizioni dell 'espe- 
rienza, circa 2,3 e cio~ un valore molto simile a que]lo tr,ovato sperimen- 
talmente.  

S u  la di f fus ione dei neutroni  in metal l i  magnet ic i .  - -  Per  deter- 
minare  se la grande sezione efilcace per  i neutroni  rap id i  nel caso del Ni e 
del Fe  dipende dalla loro natura  ferromagnet ica il Sig.  Laslett  (Phys. Rev., 
51, 22) ha confron/~ato il comportamento ,di questi metall i  alla tempera tura  
ambiente e ad una {emperatura  superiore al Dunto di Curie. Non g risu]- 
ta ta  alcuna differenza sensibile qui~di la grande sez],0ne effieace di que~li 
elementi non g di origine magnet ica;  cib per  altro non esclude che iI neu- 
t rone possa avere un momento magnetico dell 'ordine dl grandez_za ~li nn 
ma~'netone nucleate. I neutroni  usati erano ,ottenuti da una lamina di Be 
bomb.a~data con 10 ~._A di deutoni da 5.5 MV. 

Indice di  r i f r a z i o n e  dell'acqua per onde ultracorte.  - -  I1 Sig. 
Goldsmith (Phys. Rev., 51, 245) ha de~erminato nelFaria e nell 'acqua le )~ 
di onde pemistent i  con frequenze di 12,1-35.  108 Her tz  ed ha tro.vato 
p e r  .Fin.dice di r i f razione dell 'aequa valori  variabil i  da 9,73 a 8,3.6 decre- 
scenti l inearmente al crescere della frequenza nell ' intervaHo di frequenza 
su ind~cato. 

EsaJue ctel ferro pass ivato  con la d i f fraz ione  elettronica.  
I Sing.  Iit.aka, Miyake e I imori  hanno st~diato con elettroni da 5.0 K W  
dezli strati  esil~ssimi di fe r ro  elettrolico resi p~ssivi per immersione in 
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soluzioni di cromato po~assieo. Le dimensioni degli anel~i di diffrazione 
hanno consentito di stabilire ehe q~egli strati debbono essere formati da 
~'FeoO~ ~ da Fe~O,. D.ai saggi ehimi.ci gli AA. ritengono si tratti .di "~Fe~O., 

quindi, a loro parere, il ferro passivo sarebbe del ferro rivestito da uno strato 
c(~mpatto ma so~ttilissimo ,di "~Fe~O, 

U n  isotopo radioattivo del solfo. - -  I1 Sig. Andersen ha eercato 
}bombard~ndo con neutroni di varie sastanze ,di .pro'd~rre il solfo S,, ~. 
Vi b riuscito (Zeit  phys .  Chem.,  32 B. 227, 1936) con il C1, Drovocando 
la reazione Cli~3~-~not~Sts3~-+-H~;  il tetracloruro di carbonio e.ontiene in 
soluzione un po z di S ordinario che raccoglie l'isotapo format~. Con una 
purificazione chimi,ca destinata ad eJiminare C1 e P radioattivi si ottiene 
lo S radioattivo cercato con un period(~ di circa 80 giorni. 

Separazione degli a tomi  radioattivi  dagli  a tomi  isotopi sta- 
b i l l  - -  Szilal~d e Chal~ners hanno indi.cato un orocesso di separazione: 
bombardando con neutroni lenti del ioduro di etile contenente un po' di J 
libero, l'isotopo dello J liberato ~ isolabile con q]lesto iodio libero. I S i ~ .  
Erbacher e Philip (Zei t  P h y s .  Chem.,  176 A. 169) indieano un a]tro ~ne- 
todo. L'alogenuro organico viene purificato con eura dall'al(>ge~o libero che 
si forma per decomposizione spontanea. ,Si bo~mbarda; t'al(~gero liberato 
allo stato di io~e; con l'acqua ~o si porta via. ~Si tog]~ie con del benzene 
da~l~aequa il po' di eomposto organico che essa ha potut,o seiogliere. Si ot- 
tiene eosl una soluzione acquosa esclusivamente dell'a]o~en0 is otopo for- 
m~to col bombarda~ento. II m e , d o  riesee ,bene col bromuro d'etile; meno 
bene eon to ioduro e col eloruro. 

E m i s s i o n e  di positroni da sos tanze  radioattive.  - -  I Sizg. Alicha- 
now, Alichavian e Kosodaew (Journ .  d. Phys . ,  7, 163) hanno mostrato ehe 
,il T h ( C - t - C " )  e i l  RaC,  the emettono raggi ~ e ~,, emettono anche dei posi- 
tro ni i] cui numero ~ circa 3.10 --~ ~r quello degli ~tomi disintegrati. Quesr 
positroni sembrano avere due origini diverse: 1) conversione interna dei 
ra~gi T su ~ivel'li di energia cinetica negativa; 2) ,materializzazione dell'ener- 
~i& cinetiea dei ~aggi ~ a] ~nomento 4ella Idisintegrazione. 

E s i s t o n c  dei bineutroni .v  - -  I1 Sig. F~liigge aveva pensato preceden- 
temen~e alla possibilit~ ehe esista~o dezli aggregati stabili di due neutr(~ni 
ossia dei ~bineutroni. Poich~ le trasformazioni s~bite dal Be,  B ,  Na,  C1, F 

e A1, bombardati con deutoni nelle esDerienze di t tenderson e Lawrence, 
non si possono spiegare con l'emissione di Darticelle elementari ,c.onosciute, 
ii Sig. Fliigge (Zeit.  f .  Phys . ,  95, 319) suggerisce che poCrebber_o verificarsi 
queste reazioni : Be 9 4-  D "~ ~ B 9 --~ n ~ ; B ~ ~ Be ~ --~ e ~- ; B ~ -f- D"- ~ C ~i -4- n ~ ; 

C ti ~ B ii -~- e+; F~9 ~_ D ~ __,. Ne  ~ 9 _~_ n ~ ; Nel9 ~ Fj9 _~ e*.  L'emi'ssione di bineu- 
troni potrebbe anche verificarsiin altre reazioni nucleari che non si spie- 
gano facilmente. 



NOTIZIARIO 85 

Bombardamento dell'oro con deutoni. - -  I Sigg. Cork e Thornton 
(Phys. Rev., 51, 59) hanno bomba~dato l 'oro con deutoni di (}-7 3IV. L 'ana-  
lisi ehhnica mostra ehe la radLoattivith che, in seguit(~ a tale operazi0ne, si 
osserva ~ dovuta a un isotopQ dell 'Au e a uno dell ' I r .  L'oro attivo emette 
e]ettroni, ] 'iridio at t ivo elettroni e positroni. 

U n  nuovo isotopo del f l u o r o .  - -  Bombardando del neon a0n deutoni 
da 5 MV il Sig. Snell (Phys. Rev., 51, 143) ha ottenuto un elemento at t ivo 
che emette pos~troni ed ha un periodo di circa 112 minuti. Questo elemento 
ha un comportamento chimieo simile a Quello del fluor, o e p(~ich~ non ~ n~ 
F ~ nb F ~~ I'A. ammette che sia F ~8. La reazione che interviene sarebhe la 
s~g~,lente : Nero "z~j + H~ ~ ~ Fg~S + He.,. 4 ; F9 is ~ 0s is + e +. Da apposite e:spe- 
rienze ~atte su quei posi t roni  si rieavb che essi hanno un 'energia  mas-  
sima di 50,0 KV.  

Radioattivith 4el C a  b o m b a r d a t i  con deutoni. - -  I1 Sig. Walke  
(l"hys. Rev., 51, 143) 'bombardando dei cristalli di calcite con deutoni da 
5,5 MV ha ottenuto diverse sostanze attive, con peri,0di diversi, il cui 
comportamento ehimico indiea t rat tars i  di isotopi dello scandio. 

Attivith indotta nello zolfo. - -  I i  Sig. Sagane (Phys. Rev., 50, 1141) 
ha trovato ehe, bombardato con deutoni da 4 - M V ,  lo zolfo diventa radio- 
at t ivo (con emissione di elettroni e di oositroni) con tre T)eriodi rispetti-ca- 
mente di 3 m, 33 m e 14 ~',iorni. Ha  pot~uto anc(~ra stabilire ehe i tre peri, odi 
sono dovuti al P~ e al Cl :~ (ambedue emettenti  positroni)  e al P~ (.emettente 
elettroni). L 'A.  ha anche stu, diato l 'att ivazione dello zolfo per  bo~nbarda- 
mento neutronico e ha tr, ovato che si formano due sostanze at t i re  (emet- 
tent.i elettroni) con i periodi  2,6 h e 14 giorni che sono caratteristiei del Si "~ 

e del P~. 

Titanio ienizzato negli  spazi celesti. - -  Da  numerose fotografie del- 
lo s9ettro ultravioletto di alcune stelle il Sig. Dunham (Nature, 6 febbr.) 
crede di poter  dedurre the negli spazi interstel lari  deve csistere del t i tanio 
ionizzai,o avente una vi ta  media di Darecchie settimane. 

S u i  r a g g i  di  s c a r i c a .  - -  Wiedemann E.  aveva mostrato fino dal 1895 
che 12 scari.chc elettriche nell 'ar ia  emettono una r~diazione cal)ace di ec.ei- 
tare la termoIaminescenza di aleune soluzioni solide. I1 Sig.  G. D6ch?me 
(Journ. d. Phys.,  7, 533, 1936) ha stndiata questa  radiazione alia camera 
di ionizzazione. Pe r  el iminare l 'azione dei centri  carichi che si diffondono 
helle v ie inan~  della scariea egli p,ose avanti  alla camera di ionizzazione 
delle peIlicole sottilissime di eelluloide. Dai  valori  del eoeificiente di assor- 
bimento dei ra~.gi di scariehe hell 'aria e in diverse sostanze I'A. ri t iene di 
po ter  conciudere che essi appar tengono al l 'ul traviolet to di Lyman. 

Polarizzazione della l u c e  del  cielo notturno. - -  I Sigg. Khvost ikov 
e Pansehin (Journ. d. Phys.  7, 187) hanno potuto  confermare il r isul tato 

7 
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d D u f a y  che cio~ la lu.ce del r notturno ~ polar izzata  parzialmente come 
quella diurna, quir~di ,ss,sa b vero.simi~mente dovuta a ,diffusione della luce 
solarc nelle altissime regioni dell 'atmosfera.  

O s c i l l a z i o n i  ne l la  durata  del  g iorno  s idera le .  - -  Lo studio aeeu- 
rato delFandamento di tre enonemetri in funzione presso la Physikalisch- 
Technische !~eiehsar~sbalt induce i tSigg. S,cheibe e Adelsberger  (Phys. Zeit, 
37, 38) a ritcnere ehe ~e variazioni  o sservate nelFa~damento di quei erono~ 
mstr i  sono da as162 b~ir, si con grande probabili th a una variazione nella du- 
ra ta  del giorno sMerale. 

S u  la  t empera tura  neI la  ionos fera .  - -  I1 Sig. Fuehs  (Met. Zeit, 53~ 
~:1) .mostra . c h e l a  teoria della io.nizzazione del l 'a tmosfera ad opera dei 
raggi  ~l t ravielet t i  de.1 sole e la teoria della propa~azione delle onde radio 
permet tono di utiliz~are le numerose misure fat te  su la f requenza e l'at- 
tezza equivalente delle radiognde riflesse dalla ionosfera per  valutare  la 
t empera tu ra  che regna a quclle attezze. I1 calcolo assegna per  la regione F 
al l 'equatore  una temperatura  oscillante f ra  400 ~ e 10,0,0 ~ a s ~ o n d a  della. 
densitY, clettronica. Cib indies come la temperatura  del l 'a tmosfera a g ranJ i  
altezze dipende essenzialmente dall 'energia ultravioletta s.olare assorbi~a nei 
processi di i onizzazione. 

C o s t i t u z i o n e  d e l l a  t e r r a .  - -  Da  un articolo di J .  H.  Reynolds (Nature, 
20 feb.) r icaviamo ]e se~uenti considerazioni. I1 eomportam__ento di roccie 
come il grani to e il basal~o ~ stato studiato in lab,oratorio fino a una pros- 
seine di 300{)0 atmosfere che corvisponde a una profondi th  nella crosta 
terrestre di circa :~20 Kin, ma quail  saranno le condizioni di tall mat.,riali 
a Drcssioni 50.0 volte maggiori,  come quelle che presumilbilmente reguano 
nolle regioni ~centrali della te r ra?  Noi sappiamo che in E u r o p a  la tem~.)e- 
ra tura  della terra cresce in media di 30 ~ circa per  K m  di pro~ondit~, mentze 
hel l 'America  del Nord ,cresce soltanto di 20~-24 ~ e ne l l 'Afr ica  del Sud di 
soli 15 ~ Nolle regioni nolle qua]i  vi scrap anche manifestazioni  vulcaniehe 
in tempi  geo]~ogiei recenti questo (( gra.dino geotermico )) ~ molto maggiore  
raggiun,gendo perfino i 70,% Facendo la media e supponendo che questo 
gradino s is  costante nei t roviamo che a 50 K m  di profondi tg  la ~ m p e r a t u r a  
dsvrebbe esseTe di 14'0~0 '~ C e quindi  a 10,0 Km quasi tut t i  i material i  che 
noi conosciamo 4ovrebbero essere fus i ;  ma l 'accrescimento di pressione 
non aumenter~ notevolmente il punto di fusione? Che cib debba verificarsi 

quasi  sieura, mente dimostrato dal fa t to  che si so,no t rovat i  degli ipo,centri 
sismici a Dro,fondith di 4~{)0~5,0,0 Kin  e c h e  quindi laggiS, non_ostante una 
tempera~u=ra cosl elevata, il mater iale  g abbastanza rig~do per  f rat turars i .  
I1 D:'. H.  Jeffrevs ha idea~o una costituzione della terra che g notevolmente 
d'aecovdo con tutt i  i dati conos ciuti. Anzi tut to  cgli ammette un involucro 
esterno de lb  spessore di 30,0 K m  di materiale a eomportamento meeeanico 
simile a quello dei solidi, con una densith crescente da 2,,7 (alla superficie 
es~erna) fino a 5 (alia superfi,cie interna). La  superfi:cie di separazione f ra  
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i] nueleo eentrale e questo invc~lucro rap.oresenta una  discontinuit~ per  l_a 
trasmissione delle on, de sismiche. I1 nucleo eentrale non ~ eaDace di tra.smet- 
tere le onde trasversali, quindi  deve essere allo stato liquido e la sua den- 
sit~, deve essere dell',ordine di quella del ferro. Lo studio dettagliato della 
pvo,pagazione delle onde sismiche primarie, seeondarie e asso~i_ate super- 
ficiali, suggerisce che il costituente princiDale del l ' invohero dovrebbe essere 
un  minerale del tipo dell 'olivina, ma ehe questa non  arr iva propr io  fino 
al la  superficie ehe ~ invece cQstitu{ta di granito (circa :10 K_m di spessore) 
sot~o le reccie sedimentarie nei continenti  e da uno strato di roccie Desanti, 
presumibilmente basiehe, sotto gli oceani. 

Esplorazione chimica della stratosfera. - -  I n  un a r t i~ lo  (Nature, 
6 fehbr.), il pro,f. Pane th  riferisce i r isultat i  delle ricerche Difi recenti su 
]a composizi_one ehimiea degii altri strati  dell'atmos~era. Questi r isul tat i  
possono eompendiarsi per  quanto r iguarda l'elio e l 'ossigeno nei seguenti  
humeri  : 

Altezza in Km. 0 18,5 22 23,4 28 

~ He in vol. 

~ 0~ in vol. 

5,27.10-~ 

20,945 

5,31.10 -4 

20,95 

5,51.10 -4 

20,57 

5,49,10 - t  

20,39 

F r a  i 18 e i 2:1 K m  non si ~ trovata traccia di  idrogeno, eadono dunque 
~utte le deduzi~)ni teori,che di molti meteorologi ehe credevano di ooter dimo- 
s t rare  che gli s trat i  superiori  del_I'atmosfera fossero costituiti quasi esclu- 
sivamente di idrogeno. Interessante ~ anche la aostanza del De~:eento di 
ossigeno fino a un'a]~ezza di  18,5 Kin. 

Fenomeni geoma~fietici ed eruzioni solari. - -  Recentemente sono 
s ta te  osservate delle notevoli perturbazioni  nel eampo m~gnetico terrestre, 
helle correnti telluriehe e ne~le radiotrasmissioni simultanee a tma grande 
eruzi,one di i, drogeno sul sole. I1 .Sig. Me Nish (Nature, 6 febbr.) ne descrive 
le modalit~ ehe possono riassumemi cosi: marcato aumento d'intensith della 
r iga H a  hello spettro di una  macchia solare, mancanza di riflessione de]le 
radioonde alla ionosfera specie helle alte frequenzeo ~ecrescimento della 
intensi th orizzontale deI cam.p.0 magnetieo terrastre, a ument.o nell'intensiff~ 
deIle correnti telluriche. Tut t i  ques_ti fenomeni si manifestar~no e oessa- 
rono Doi b'ruseamente e con perfet ta  simultaneit '~; d urarono circa 45 m, dopo 
i quali  tutto r i tornb allo stato n.ormale. GIi effetti terrestri  sembra si s.iano 
manifestat i  solo nelIa par te  delia terra f l luminata dal sole. 

Co le re  del cielo notturno. - -  I1 Sig. Grandmontagne (C. R., 1 febbr. 
:1937) ha studiato le radiazioni  del eielo not turno con una eellula fotoelet- 
trica, al cesi~o su argento ossidato, munita  di filtri r ispet t ivamente:  azzurro 
O~ eomprese i r a  0,35(} e 0,5(}0 t~.), verde (~, i r a  Q;530 e 0,5,65 :j) e rosso 
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(k > 0,565 it). Se si eonfronta la radiazione del eicJo not~urno con qaella 
di un corp.o nero, the dia la stessa intensith di radiazione per l'azzurro, si 
trova che quella ~ 6,8 volte pi5 intensa nel verde e 36 volte pih intensa 
he] rosso. 

Rif les s ione  delle radioonde al l 'atmosfera media,. - -  I Sigg. Watson 
Watt, Wilkins, e Bowen (Proc. Roy. Soc. London, 4 febbr.) rfferiscono su 
alc'une o.sservazioni di radipechi le quali permet~ono di sta,bilire l'esistenza di 
diversi strati riflettenti, persistenti per diversi giorni., di tale derrsit~ e gra- 
diente di ionizzazi(me da riflettere radloonde da 6--12 Me/sec per incidenza 
verticale con un co,efficiente di riflessione di circa 0,7 e fornenti echi misu- 
ra:bili fino al 10 ~~ ordine. Le altezze di quegli strati sarebbero rispettivamente 
di 8,5; 9,3;1,0,3; 10,7; 1.3,5 Kin. Fu  anche notato uno stra~o all'altezza di 
45-5,0 Km ~ao,n un eoefficiente di riflessione 0,,3 per onde c[a 6 Me/see. 

A.  ~:). 


