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scienza e 
LA SCIENZA E IL MITO 

L'apparecchlo del Petruccl 

non provata (dal Petrucci) /f. _ ^ "* *<JVfofr ),ftJ.»«.^ ••—•; 
, « C W * P - V * » , V 

Rendere pubblica la tecnica di una esperienza significa 
rendere possibile il controllo che pu6 convalidarla 

In che modo si pub * provare» una sco-
perta scientifica? Soltanto con la descrlzlone 
delle condlzlonl In cul 11 fenomeno si pre' 
aenta. cosl veridlca e preclsa che un altro 
studloso possa, rlpetendo queste- condlzlonl, • 
assistere anch'egli al manlfestarsl dello stes-
so fenomeno. Se, cloe, Petruccl avesse co-
munlcato pubbllcamente le condlzlonl fisico-
chlmlche con le quail ha ottenuto in vitro 
to fecondazlone dell'uomo; se altrl studlosl, 
creando le medeslme condlzlonl flsico-chl-
mlche e usando le medeslme tecnlche, aves-
aero anch'eisl potuto ottenere la fecondazlo- • 
ne utnana In provetta — in questo caso si 
potrebbe dire che Petruccl. ha provato le 
sue scoperte. Questo fino ad oggl non e av-

' venuto: e cost si splega il blaslmo che e 
stato mosso a Petruccl da parte di sclenzlati 
come Jean Rostand, che per Vappunto gll 
rlmproverano la • inattendibllltd *, cloe il 
rlfiuto di rendere * attendlblli'» le proprle 
dlchlarazlonl. Petruccl ha promesso dl ren
dere pubblica la tecnica che ha Imptegata; 
it glorno In cul Vavra resa pubblica. e altri ' 
avranno potuto controllarne I risultati, quel •-
glorno si potrd dire se le asserzionl dl Pe
truccl sulla fecondazlone in vitro sono vcre 
oppure false. Prima dl quel glorno non si pub 
dire che slano vere. 

Fecondata 

col freddo 
Si pud forse per questo esser certl che 

siano false? Questo slgnlflcherebbe esser certl 
che la fecondazlone umana in provetta sla 
impossibUe: ma tale gludlzlo dl impossibility 
sarebbe prova di un atteggiamento non sclen-
tiflco. E questo, non tanto perche il metodo 
scientlfico vletl in generate di escludere una 
qualsiasi possibilitd, quanto perche, in questo 
caso particolare, si pud oludlcare che tutla' 
strada dl audaci ricerche, in tema di rlpro-
duztone sperimentale, la scienza si e porta 
gla da tempo: e se le esperienze di Petrucci 
avessero dato davvero i risultati ch'eali dice, 
quest! risultati si allineerebbero lungo la 11-
nea che la scienza va da tempo percorrendo: 
in posfeione di avanguardla, certamente, ma 
comunque su quella linea. Tutte le cognl-
xionl blologiche moderne, lungi dal convin
ce rci che la fecondazlone in vitro sla impossi-
bite, ci suggerlscono la probabilita che un 
glorno essa dlventera possibile. Questa con-
aiderazione, per t'appunto, aveva indotto 
qualche anno fa sclenzlati del valore di Jean 
Rostand a far credito die dichiarazioni di 
Petruccl: ne oiudicarono, cloe, «possibile* 
la verita; e quel che oggl all rlmproverano 
e di non aver dato prove e dlmostrazionl che 
quel che aveva dlchlarato fosse, in realta, 
vero: e non e che git rimproeerino che fosse 
ImpossibUe. 

Per quanto gtornaltstl e pubbHco, e per-
aino alcuni medici, abbiano dlchlarato osso-
lutamente incredibiie I'lmpresa di feconda-
re un ovulo umano al di fuorl del corpo 
materno, e poi di traviantarvelo per una nor-
male gestazione e fino a un normale parto. 
sta di fatto che esperienze del genere hanno 
gia dato buon esito negll animall. Anzi, net 
conlgllo I'esperimento fu molto piu audace 
di cosU vennero asportate le uova da una 
conlglta, e non furono poste in contatto con 
lo sperma; la fecondazlone al ottenne me-
diante la semplice esposlzione a un breve 
abbassamento di temperatura. poiche I'ab-
bassamento dl temperatura e, per I'uovo di 
eonlglla, stimolo sufficiente alia normale 
aegmentaziane delfuooo, t al normale avllup-
po deirembrione; dopo qualche minuto dl 
raffreddamento, le uova furono trapiantate 
in una seconda coniglia. Normale fu la ge
stazione, normale il parto: nacquero del co-
niolietti che non avevano avuto padre, e 
nacquero da una coniglia che non era la 
loro madre. 

La partenogenesi da freddo nelle coni-
glle, eon successivo trapianto dell'embrione 
in utero, e del 1939: venne effettuata da 
quello stesso Pincus che in seguito divenne 
cetebre per le • pillote della sterilita »: que
sta esperienza si svolge in due tempi, di cui 
il secondo (il trapianto di embn'one in ulero) 
e analogo al aecondo tempo dell'esperieiua 
di Petrucci; e il'primo tempo (fecondazlone 
eon mezzi fisici) i molto piu lontano dalle 
condizioni di natura di quanto non lo sta 
la fecondazlone esterna ottenuta dal medico 
boloonese. • 

Rimane per me un mistero il fatto che 
ben pochi di coloro che in dichiarazioni pub-
bllche. o in articoli di giornali o riviste, han
no commentato I'exploit di Petrucci, si siano 
rammentati di questi o anatoghi precedent!. 
incredulita, meraviglia e stupefazione hanno 
contrassegnato la magglor parte dei com
ment! fattl alle dichiarazioni di Petrucci, co
me se egll avesse dlchlarato dl aver fatto 
dei bambini con Vacqua e it sale, incece che 
con ovull umani e apermatozol umanl; e 
come se avesse traplantato gll embrioni net 
terreno, invece che neil'utero di quella don
na. alia quale erano stati sottratti oil otmti. 
Molta della stupefazione e dello acandalo sa-
rebbero cadutl, se fosse stato sublto ricordato 
che la spcrimentadone sugll animal! e an-
data gla da tempo molto piu in la di quanto. 
aecondo le rue asserzionl, Petrucci sia andato 
nella sua sperimentazione sull'uomo. Con 

nost si root dire che 0 pasmggio dal-

I'anlmale all'uomo non impllchl delle diffl-
colta: implica dljflcolta tecnlche, certamente; 
ma non Implica alcun mutamento concettua-
le, teorlco. 

Concettualmente, teortcamente, quel che 
Petruccl dice dl avere ottenuto (e fino ad 
oggl to non so con preclsione se lo abbla ot
tenuto veramente, ma questo non sposta il 
problema) non muta dl un capello il con
cetto che la scienza biologlca si e fatta sul 
fenomeno della fecondazlone: anzi, se fosse 
vero, confermcrebbe punto per punto tutto 
quello che, sull'essenza del fenomeno della 
fecondazlone, gla si sa. Se tutto quel che 
Petruccl dice fosse vero, egll al patrimonio 
della conoscenza biologlca non aurebbe ag-
glunto nuovl concetti fondamentali, ma. 
molto piu semplicemente, nuove conoscenze 
tecnlche. 

. Lo scienzlato che scoprl per prlmo la 
possibilitd di fecondare con il brusco abbas
samento dl temperatura le uova dl conlgllo,; 
dimostro che la partenogenesi (generazione 
verglnale, cioe solo femminile. senza la par-
teclpazione dello spermatozoa) e possibile 
anche nei mammlferi, e pud dare prodotti, 
cloe figli. normali; questa e una conoscenza 
che ha arricchito il patrimonio concettuale 
della biologla, confermando e generalizzan-
do la validita, per tutta la scala animate, di 
quel che gld si sapeva per I gradtni ptU bass!. 
delta scala stessa: e cloe che la sessualtta 
non e tanto legata alia pura e semplice con-
servazione e riproduzione della vita, quanto 
at sua adattamento a eireostanze ambientali 
variabiti, e alia sua evoluzione. Cosl che si 
stabllisce, fra la tendenza alia rlproduzione 
aessuata e la tendenza alia rlproduzione par-
tenogenetlca, un rapporto dialettico che il 
Padoa esprlme eon queste parole: - S i pub 
pensare che la partenogenesi abbla sempre 
tendenza a comparire tra le forme a plena 
sessuallta: rna che man mano le forme che 
l'acquistano, dopo un'irnmediata floritura, 
periclltino e si estinguano-. Questo e il 11-
vello teorico e concettuale che la scienza ha 

; raggiunto circa il problema del slgnlflcato 
della sessualita nella rlproduzione: e le espe
rienze sulla partenogeneai da freddo nel co
nlgllo hanno contribulto a portare la scienza 
a questo livello. Ma lo scienzlato che domanl 
(e si pub esser quasi certl che questo acca-
dra) rlusctsse a scoprire quail sono le con
dlzlonl ftslche e chlmlche che producono sul-
I'uooo umano it medesimo effetto che 11 fred
do produce sull'uovo di conlgllo, quello 

' scienzlato dara al sapere un contributo, va-
lido e importante si, ma dl ordine tecnlco « 
pratico, pluttosto che teorlco e concettuale. 

II carattere 

del progresso 

Questa dlgressione e soltanto esemplift-
catrlce, e me la sono permessa per esemplitt-
care come il progresso teorico e concettuale 
della biologla avvenga sempre attraverso la 
sperimentazione rugli anlmali, e come la 
sperimentazione eull'uomo sia per sotito sol' 
tanto un contributo tecnlco e pratico: anche 
se poi, sul piano storico, la sperimentazione 
sull'uomo acqulsti importanza ben piu gran-
de di quella che ha la sperimentazione sul-
I'antmale. Le esperienze dl Petrucci — se 
davvero avessero raggiunto i risultati ch'eglt 
proclama — confermerebbero questo caratte
re generate del progresso della scienza biolo
glca: che procede dalVesperienza suiranimale 
alia formulazione di una conoscenza teorica 
generate, e da questa poi ridiscende a inda-
gare in quail condizioni si possa riprodurre 
nell'uomo il fenomeno che nelle sue linee 
generall e gia noto. Nett'esperienza descritta 
da Petrucci si rtconoscono alcun! dicers! fat-
tori fondamentali. per ciascuno dei quali si 
pud ricercare it rapporto che ha con una 
conoscenza teorica generate e it modo con 
it quale ne dlscende. 

- Pub sembrare sorprendente che si possa 
condurre questa analiti nel momento stesso 
in cui si riconosce che non e certo, che non 
e dimostralo, che le asserzionl di Petrucci 
siano vere. Appare sorprendente. ma ruttania 
e possibile: e questo dipende proprio dal 
fatto che, se fosse veridico il racconto che 
Petrucci fa dei risultati della propria espe-
rieara. questi risultati non sarebbero in con-
iraddizione con alcuno dei nostri concetti 
scientifici modernl, anzi ne costituirebbero 
ana reriflca. Verifica che, se non sara venuta 
da Petrucci a Bologna neiranno '64, potra 
venire negll anni prossimi da qualche altro 
sperimentatore. 

II che non togtie che. se Petrucci contl-
nuera a non fornire vere 'proves delle sue 
asserzionl, alle sue asserzioni ci si dorrd ri-
yiutare di credere. Nei prossimi piorni verra 
pubblicata ancht in Italia, su un rotocalco, 
una sua • memoria -; sara certamente un 
modo poco ortodosso di comuMcare un'espe-
rienza scientifica. Ma llmportante e che essa 
contenga la possibilitd di raggtungere delle 
vere «pTooe>: cioe che essa contenga una 
descrlzione delle condizioni dl lavoro, delle 
tecniche e deotl strumentl usati. tale che 
altri studios! possano ripetere Fesperienza 
in maniera perfettamente identlea, e ortener-
ne eguali risultati. 

MiciMM Gtrtti 

Aperta la Mostra biennale 

Tornlo automatico a program mazlone 

Specializzazione delle 

macchine utensili 
" La Mostra 'Biennale Ita-

liana della Macchina Uten-
sile, che si alt'erria con il 
Salohe Internaziohale del
la Macchina Utensile, pur 
esso biennale, ha aperto i 
battenti nei padiglioni del
la Fiera Campionaria di 
Milano, occupando un'area 
superiore a quella delle 
scorse edizioni, e presen-
tando un quadro ancora 
piu completo e vario delle 
macchine utensili, dei rela-
tivi accessori, dei disposi-
tivi ausiliari, degli stru-
menti di misura, e di tutto 
cid che interessa diretta-
mente ed indirettamente la 
produzione meccanica. 

Diversi sono gli aspetti 
interessanti della Mostra, 
la quale, pur deflnendosi 
italiana, presenta macchi
ne ed attrezzature italia-
ne, tedesche, inglesi, sovie-
tiche, svedesi, cecoslovac-
che, americane, ungheresi, 
francesi. Colpisce, in pri-
mo luogo, la palese evolu
zione delle macchine, del
le attrezzature, il loro ar-
ricchimento di nuovi tipi e 
nuove forme; e veramente 
sorprendente come in po
chi anni (a parte le mac
chine transfer, di cui par-
leremo in separata sede) le 
unita convenzionali, - inso-
stituibili e sempre presen-
ti, e cioe torni, trapani, 
fresatrici, piallatrici, lima-
trici e c c si siano evolute 
come forme e prestazioni, 
siano state specializzate o 
universalizzate, siano sta
te smembrate e composte, 
munite di automatismi par-. 
ticolari, fino a dar luogo a 
unita che non e facile de-
finire con un nome preci
s e Questa evoluzione, evi-
dentemente, risponde alle 
necessita piu recenti della 
industria, e in particolare 
alia convenienza di lavo-
rare materiali di tipo nuo-
vo con nuovi metodi, e 
quindi con nuove macchi
ne, e alTevoluzione dell'in-
dustria meccanica verso 
produzioni specializzate, 
per cui la gamma di pez-
zi che esce da un'industria 
e oggi assai piu ristretta di 
un tempo. 

Un esempio cospicuo, in 
tal senso, e quello della 
bulloneria normale di ac-
ciaio. Fino ad una deci-
na d'anni fa, dadi e bul-
loni venivano ricavati da 
barre rotonde ed esagona-
li, a mezzo di to mi a re
volver semiautomatici o 
automatic!, secondo un ci-
clo di lavorazione classico 
e sempre egnale; ogni in
dustria meccanica dispone-
va di un certo numero di 
tali macchine, e costruiva 
da se la bulloneria che le 
occorreva. Oggi, ormai, al 
tornio si costruisce soltan
to la viteria speciale, di di-
mensioni inconsuete o mol
to grandi e di materiali 
speciali. 

Alia produzione di serie, 
tra Taltro su dimensioni 
uniflcate e normalizzate 
prowtdfloo macchine spe

ciali, totalmente automati-
che, le quali operano per 
stampaggio della testa e ri-

;'cavano la fllettatura dello • 
stelo per rullatura, me-
diante attrezzi speciali ci-
lindrici scanalati. II mate- , 
riale sotto forma di ma-
tasse di grosso fllo, viene 
fatto avanzare automatica-
mente dagli organi della 
macchina, e ne esce finito, 
sotto forma di bulloni o di 
dadi, di elevata qualita in -
quanto il procedimento di 
stampaggio e di rullatura 
ne eleva le caratteristiche 
meccaniche e garantisce 
che la struttura interna sia 
esente da difetti. Macchine 
del genere, come si pu6 

= vedere alia Mostra, hanno 
una produttivita elevatissi-
ma, una volta attrezzate e 
preparate, e richiedono po-
cbe e semplici operazioni 
di caricamento e controllo; 
presentano un problema 
acustico, in quanto la lo
ro rumorosita e tale da ri-
chiedere mezzi speciali di ' 
protezione del personale. 

Altre macchine « specia
lizzate* meritano qualche 
cenno. Si stanno diffonden-
do, ad esempio, macchine 
specializzate per in testa re 
alberi e spinotti: la mac
china porta al - centro un 
supporto per il bloccaggio 
del pezzo durante la lavo
razione, e alle due estre-
mita due teste che porta-
no ognuna una fresa a taz-
za. II pezzo viene blocca-
to al centro, e le du e te
ste si avvicinano e ne la-
vorano le estremita secon
do una sagoma «bombata», 
piana o d'altro tipo. Una 
macchina del genere, il cui 
ciclo di lavorazione dura -
pochi secondi, e evidente-
mente specializzata in un 
solo lavoro, ma lo pud 
com pie re su una gamma di 
pezzi vastissima quanto a 
forma e dimensioni. Ana-
logamente vanno conside
rate le macchine «torni-
trici», risultate dall'evolu-
zione del tornio e del di- -
spositivo automatico a co-
pi a re. Una tornitrice ' * 
una specie di tornio assai 
semplificato, p red is post o 

' per compiere una serie di 
lavorazioni con una data 
sequenza su pezzi di un 
dato tipo, come alberelli a 
tre gradini, flange, coper-
chi. La macchina per le 
flange, ad esempio, pud 
lavorare qualunque tipo di 
flangia, da una. dimensio-
ne massima- a una mini
ma, e pud passare da un 
tipo alTaltro in meno di 
mezz'ora, rivelandosi, n e l ; 
suo campo di lavoro, estre-
mamente flessibile. ET perd 4 
adatta esclusivamente alia 
lavorazione delle flange, 

' quindi strettamente « spe- . 
: cializzata ». 

Una tendenza sotto un 
certo • aspetto opposta a 
questa, ma, sotto un altro > 
aspetto, a questa com pi e-
mentare, chiaramente e-
semplificata in questa Mo
stra della Macchina Uten

sile, e quella di allargare 
il campo di lavoro di cer-
ti tipi di macchine utensi-

' li, e renderle adatte a pas-
sare piu rapidamente da 
una lavorazione all'altra. 
Dieci o quindici anni fa, 
ad esempio, si costruivano 
le «piallatrici», grandi 
unita il cui bancale si spo
sta avanti e indietro con 
escursioni di decine di cen-
timetri' o anche qualche 
metro nelle grandi unita. 
Una struttura a portale 
portava uno o due utensili 
a unghia che asportavano 
un truciolo ad ogni passag-
gio del bancale. Qualche 
anno fa, i bancali di que
ste macchine vennero pre-
disposti per potersi muove-
re anche con avanzamenti 
assai piu lenti, e sul por
tale vennero disposte due 
teste capaci di portare una 
fresa: nasceva cosl la fre-
satrice-pialla, adatta alia 
lavorazione di pezzi molto 
lunghi superiormente e sui 
fianchi. Le attuali fresatri-
ci-pialle si sono ulterior-
mente evolute, e le teste 
a fresare portate dal por
tale o flssate al basament<. 
sono ormai quattro o sei, 
e per di piu inclinabili, in 
modo da poter lavorare con 
mandrino verticale, obli-
quo o orizzontale. Eviden-
temente una macchina cosi 
evoluta ha un piu ampio 
campo d'utilizzazione, oltre 
a poter compiere con un 
solo piazzamento del pez
zo tutta una serie di la
vorazioni che con le mac
chine di qualche anno fa 
avrebbero richiesto due o 
tre piazzamenti. . . . 

Un processo analogo in
teressa alcuni tipi di fresa
trici: certe soluzioni, nate 
per le fresatrici speciali 
per attrezzisti, nelle quali 
occorre passare di f requen-
te e nel minor tempo pos
sibile da lavorazioni con 
mandrino orizzontale a la
vorazioni con testa vertica
le, stanno trasferendosi 
nelle maechine da produ
zione. La testa • verticale 
pud esser portata da un 
braccio • incernierato, che 
permette di piazzarla in 
pochi minuti; in altri tipi 
la tes^a ve.-ticale, mossa 
da un m o o : e autonomo, 
v ien e semplicemente la-
sciata inattiva o fatta ar
ret rare quando si lavora 
con mandrino orizzontale 
o fresa frontale. In alcuni 
tipi, inline, presenti alia 

. BIMU, e possibile lavora
re contemporaneamente 
sullo stesso pezzo median-
te la testa verticale e la 
fresa frontale, e persino, 
in qualche caso, con la te
sta verticale e il mandrino 
orizzontale. In tutti questi 
casi, la macchina, pur pre-
sentandosi piu complessa 
dei tipi conven2ionali, e 
quindi piu coatosa, permet
te notevoli rispanni 

Paolo Sassi 

il medico 

La «sindrome 
del campione » 

Come succede che un 
atleta . compia un'impre-
sa eccezionale, sollevando 
entusiasmi e lodi a non fl-
nire e lasciando intravede-
re chi sa quali ulteriori svi-
luppi, e poi invece si de-
classi immediatamente e 
non riesca piu a ripetere 
la medesima impresa che 
lo aveva con tanto clamore 
rivelato e consacrato cam
pione? Certo in molti ca
si non mancano le spiega-

"zioni legate a fattori im-
previsti, ad ostacoli occa-
sionali, a minorata efflcien-
za fisica, ed allora la cosa 
e del tutto comprensibile. 

Ma il vero rompicapo si 
ha quando non e possibile 
invocare alcuno di questi 
motivi, quando cioe non ac-
cadono imprevisti, non so-
pravvengono ostacoli • di 
nessun genere e le condi
zioni fisiche dell'atleta per-
mangono tali e quali quel
le che erano prima. Che e 
avvenuto dunque in lui? E* 
chiaro che se nulla vi e di 
provenienza esterna a com-
promettere il suo rendi-
mento, il fattore deterio-
rante deve trovarsi al suo 
interno, e poiche lo stato 
fisico e perfetto non rima
ne che ricercame l'origine 
nello stato psichico. . 

Naturalmente, arrivati a 
questo punto, non abbiamo 
fatto nessuna scoperta; san-
no tutti che anche sul ren-
dimento degli atleti, come 
su quello di ogni altro ln-
dividuo che svolga una 
qualsiasi attivita, influisce 
il morale. Lo sanno cosl 
bene che, appunto per ele
va re il morale del compe-
titore favorito lo incorag-
giano e lo spronano al mas-
simo . sforzo col cosidetto 
« tifo ». 

Paura 
dell'insuccesso 

II ruolo dunque e 1'im-
portanza della psiche sul 
grado delle prestazioni 
sportive e un fatto sconta-
to, e percio e ancora com
prensibile che il campione 
psichicamente depresso per 
una circostanza qualsiasi 
non renda quanto ci si at-
tenderebbe. Ma il famoso 
rompicapo di cui parlava-
mo non e qui, e nell'insuc-
cesso del campione che ol
tre ad essere fisicamente a 
posto non e neppure in 
istato di depressione psi-
chica. -
- E' in un caso simile — e 

niente affatto raro — che 
gli appassionati sportivi, gli 
ammiratori, i tifosi del 
campione sfortunato perdo-
no la bussola, non ci ca-
piscono piu nulla. Condizio
ni di salute perfette, effl-
cienza fisica in pieno, mo
rale elevato, e allora? E 
allora si tratta di quella 
che in linguaggio psicoana-
litico e stata definita la 
< sindrome del campior.e ». 
e che si pud manifest a re 
sotto due forme essenziali: 
1) il tfmore dell'insucces
so, 2) il timore del sue-
cesso. 

II primo e un fatto ab-
bastanza naturale e nes-
suno se ne stupiri. Per 
quanto ben allenato ed as-
solutamente in forma, per 
quanto su di morale e fi-
ducioso nelle sue possibt-
lita, ogni atleta al momento 
di una gara importante, o 
decisiva per un campiona-
to nazionale 0 internazio-
nale, e sempre sflorato da 
qualche incertezza. Ma dl 
soli to appena la gara si 
inizia la incertezza svani-
see subito, non diversa-
mente da come a w i e n e a 
molti student! che agli 

Fatti psichici di notevb-
le interesse sono non di 
rado connessi con la vit-
toria o la scontitta nel
le competizioni sportive 

mi tremano solo flnche 
non vengano chiamati, do
po di che, seduti di fron-
te agli esaminatori, . riac-
quistano la loro calma. > 

In alcuni soggetti inve
ce non succede cosl, per
che essi hanno, pur se non 
evidonte, un sottofondo ne-
vrotico il quale esageran-
do le proporzioni trasfor-
ma il timore in paura, una 
paura capace di inibire il 
soggetto al punto da fiac-
carne le capacita. Cosl lo 
studente, benche preparato, 
ha delle amnesie, si im-
pappina, non e in grado di 
rispondere; e il campione, 
benchd fisicamente valido, 
va incontro alia sconfltta. 

E', ripetiamo, soprattutto 
un fenomeno di inibizione, 
che proviene o si esalta da 
uno stato di nevrosi d'an-
sia magari lieve e miscono-
sciuta. N6 servono farmaci, 
stimolanti o tranquillanti, 
in simili casi; . questo e 
campo esclusivo, o quasi 
esclusivo, per la psicotera-
pia. 

Piu strana pud apparire 
la seconda eventualita cui 
si e accennato, il timore 
del successo. Aver paura 
di perdere va bene, ma 
aver paura di vincere sem-
bra addirittura stravagan-
te per non dire assurdo. 
Vedremo invece che non 
lo e. Intanto i principal! 
motivi di un tale fenome
no sogliono essere due: il 
senso di responsabilita, o 
il senso di colpa. 

II primo interviene per 
lo piu quando si tratta di 
un campione rivelatosl di 
colpo, inaspettatamente, 
per esempio di un dilet
tante che al di la di ogni 
sua stessa aspirazione rie
sca a conquistare un gros
so titolo. Bene, e un titolo 
che gli sara difficile man-
tenere e che perdera ben 
Dresto se anch'egli cova 
una ben nascosta nevrosi, 
la quale turbi il suo stato 
psichico ingigantendo in lui 
la responsabilita che gli 
proviene da quel successo. 

Dover difendere il nuovo 
titolo contro ogni assalto, 
doversene mostrare merite-
vole e degno, dover fron-
teggiare la improvvisa no-
torieta, il ritzno febbrile 
dei nuovi e numerosi itnpe-
gni, insomma tutto concor- . 
re a creare un travaglio 
spirituale tale che il sog-
eetto, non preparato a tan
to, ne rimane travolto. Pau
ra del successo in questo 
caso vuol dire paura di 
una responsabilita che 
sembra troppo grande. In 
cid e la spiegazione di 
molte meteore sportive che 
hanno ubriacato le folle, 
ma c h e sono durate appe
na T< espace d'un matin ». 

Altre volte invece ai 
fondo della inibizione che 
impedisce di raggiungere ii 
risultato sportivo vi e un 
senso di colpa: inconscia-
mente st avverte di non 
meritare >1 premio perche 
esso sarebbe come un com-
penso a un proprio desi-
derio colpevole coltivato 
nel profondo. La qual co
sa scatena un meccanisfno 

psichico capace di neutra-
lizzare, al momento della 
gara, l e possibilita fisiche 
di cui si dispone. Di que
sto tipo di paura del suc
cesso, Antonelli, che e un 
noto studioso di psicologia 
dello sport, riferisce due 
esempi molto dlmostrativi 
da lui osservati. 

Un libro 

p/crcevo/e 
Si trattava di due nuo-

tatrici, di cui una aveva 
avuto un calo di forma in-
spiegabile, e l'altra non riu-
sciva a ripetere in gara i 
tempi che otteneva in alle-
namento. Per la prima (im-
provviso e durevole calo 
di forma) lo psicologo mi-
se in luce che ella si era 
data all'attivita sportiva 
per sopravanzare una so-
rella nella benevolenza dei 
genitori, il che difatti av-
venne. Ma nel subconscio 
della nuotatrice la cosa 
aveva acquistato un profi-
lo drammatico: rivalita con 
la sorella ed eliminazione 
della rivale, due fatti di 
cui si sentiva oscuramen-
te colpevole e di cui si 
auto-puniva non realizzan-
do piit i successi che le 
avevano conquistato il 
maggior affetto dei fami-
liari. 

La seconda nuotatrice 
che, pur essendo piu ve-
loce delle altre in allena-
mento, perdeva ogni volta 
all'atto della gara, confes-
sd all'esame psicoanaliti-
co di sentire quasi un 
<bisogno di perdere» e 
riveld tutta una ostilita 
inconscia per il padre che 
l'aveva sottoposta a varie 
imposizioni. Poiche una di 
queste era appunto l'atti-
vita natatoria, ella se ne 
vendicava inconsciamente 
non dandogli la soddisfa-
zione che egli si attendeva, 
cioe non vincendo gare 
che avrebbe potuto benis-
simo vincere. 

Naturalmente la b re vita 
dello spazio ci ha costretto 
ad essere schematici nel 
tratteggiare per gli sportivi 
e per i curiosi di questi «r-
gomenti la «sindrome del 
campione», che e solo un 
aspetto della patologia psi-
chica degli atleti. Ma chi 
voglia saperne di piu pud 
leggersi il magnifico libro 
di Antonelli (Psicologia e 
psicopatologia dello sport, 
Edizioni Leonardo, via San-
nio, 59, Roma) pubblicato 
di recente. Tanto piu che 
da noi, dove la medicina 
dello sport si e occupata 
finora degli atleti solo o 
soprattutto per quanto ri-
guarda le loro condizioni 
fisiche, la materia e, si pud 
dire, quasi nuova. Se si 
aggiunge poi che la sua 
esposizione (la quale, per 
la stessa terminologia psi-
coanalitica. si presterebbe 
a qualche oscurita) 6 inve
ce un vero modello di 
chiarezza, non e'e bisogno 
di concludere quanto la 
lettura ne risulti pi ace vo
le oltre che stimolante. 

GMtano Lisi 


