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Del casi dl trapianto dl cuore dl 
cul si sono occupate recentemente 
le cronache, soltanto uno eoncerne-
va un neonato, per quanto (per 
le ragionl immunitarle ncordate 
nell'ultima rubrica) sla proprio nel-
l'eta neonatale che e piii ragione-
vole sperare nell'accettazlone del-
l'organo traplantato. In realta la 
chirurgia cardlaca e In grar parte 
una chirurgia del neonato e del 
bambino, e ha potuto svilupparsl 
e progredlre grazie ai progressi del-
la anestesiologia da una parte, e 
al progressi della conoscenza fislo-
patologica del bambino dall'altra 

Un tempo si diceva che la ohl-
rugia dei bambini fosse una chi
rurgia da bambini: in realta que-
sto modo dl dire (e dl pensare) 
dipendeva dal fatto che i grandl 
problem! della chirurgia InfanMIe 
non venivano neppure postl, e nnn 
si era neppure affacciata Pidea che 
le malformazioni congenite del cuo 
re e di altrl viscerl potessero ve
nire affrontate chirurgicamente 

« Un tempo » non significa « se-
coll fa»: significa «alcunl decen-
ni fa» In realta Papproccio della 
medicina versn l'infanzia b stato 
molto lento e graduale. La prima 
notizia di medici che si siano oc-
cupati in maniera particolare. spe-
ciallstica, dell'infanzla. risale al se-
colo XVII. e 11 primo trat tato di 
pediatrla comparve nel 1B12 Se gia 
nell'antica Roma si praticavano 
tonsillpctomie. che sono tnterventl 
chirurgicl prevalentemente condotti 
sul bambino, molto tempo doveva 
passare prima che dalla medicina 
ppdiatrica si passasse alia chirur
gia pediatrica. cioe prima che si 
affrontassoro probleml di differen 
ZJI non quantitativa ma qualltati-
va La chirurgia Infantile non e 
infattl. una chirurgia che si svolge 
sopra soggetti «plccoll n. e una 
chinirgia a diversa n 

Diversa. in prlmo luogo. perche 
nell'adulto una condizione incom-
patibile con la vita, che si dehha 
cercar dl rimediare coi ferrl chi-
nirgici. si instaura — generalmen-
te — in maniera graduale: 11 che 
consente dl provvedere prima che 
la situazione di massima gravitn 
sia raggiunta. Nel neonato la situa
zione e diversa: 11 passagglo dalle 
condiziont di vita endouterina alle 
condi7iont dl autonomia circolato-
rla resplratoria. e di nutrizlone e 
un passagglo brusco: perclo quella 
malforma7ione che slno a un atti-
mo prima non dava segno dl so 
e non dava inconvenienti. e per-
metteva aH'embrione e al feto dl 
svilupparsl. viene in luce tutto ad 
un trat to nella masslma gravita. 
La situazione che 11 chlrurgo deve 
affrontare e dunque. spesso. tmme-
diatamente drammatica 

In secondo luogo la chirurgia del 
neonato e diversa in quanto I'or-
ganlsmo del neonato ha minorl ca
pacity di mantenere costante la 
propria situazione flslca e chtmica 
(o. come si dice scientiflcamsnte 
sono meno efflnenti i meccanlsmi 
dl omeostasi); per esempto. 11 barn 
bino piccolo non sa regolare effi 
cientemente la propria tempeiatu 
ra. e percib occorre fornlrgil una 
regolazione daU'esterno: 11 che e di 
ventato possibile solo quando si 
sono costruite culle termostatiche 
a umidita. oltre che temperaiura. 
costante. Dal punto dl vtsta chimi 
co, l'organismo del bambino picco 
lo e meno effictente nel saper con 
trollare la concent razione dei diver 
si sail nel sangue, nel tessutl, nel 
llquidi organici: e a questo si sup 
plisce con il rilievo contlnuo, e la 
continua correzione, delle perdite 
di acqua, della concentrazione di 
cioro. sodio, calcio. e dell'acidita 
del sangue Non e dunque soltantc 
chirurgico, ma piu complicatamen 
te fisiopatologlco, 11 cammlno che 
aH'odierno sviluppe della chirurgia 
infantile ha condotto. da quel gior-
no del 1939 in cul per la prima 
volta una neonata venne sottopo-
ata a correzione chirurgica dl una 
malformazione cardlaca congenita. 

L'lnghilterra ha rinunciato all ' lmpero, ma non 
a quello della moda. E' il proclama di Mary Quant, 
firmato su tanti disegni, anzi sull'intera collezione 
per la primavera-estate 1968 

Contro chi, dunque, si batte I'inventrice della 
mini-gonna? Coniro i crealori di moda americani 
e francesi, o meglio contro I'abito-sotto-il-polpaccio 
che essi vogliono imporre alle donne. Lo stile 
« Bonnie e Clyde » di oltre-atlantico si e stemperato 
in Francia con un ritorno agli anni '30 meno gang-
steristico e piu cinematografico. « Un viso alia 

Garbo, una pettinatura da suffragetta, una figura 
da vamp » grida una rivista parigina che, per ca-
rita, non vuole I'emancipazione, ma solo una donna 
pronta a comprare tutto, anche la gonna piu lunga 
che corta. 

La stratega inglese ha capito che sparare a 
zero sarebbe stata una mossa sbagliata e ha lan-
ciato il compromesso: Garbo, suffragetta, vamp, 
ma, in minigonna. Con la Gran Bretagna in ristret-
tezze, pud essere il colpaccio che aiuta il bilancio 
dello stato e quello di Mary Quant. 

tecnica 
Pulizia 
del mare 

Cino Sighiboldi 

E' diventato piuttosto frequente 
11 caso, sempre spiacevole, di una 
petroliera o altra nave, che perde 
petrolio grezzo, o carburante. spar-
gendone un trat to dl mare, pros-
simo a spiagge e port! Partico-
larmente dannoso e flnconvemen-
te se si produce nel corso della 
stagione calda, in vicinanza di co-
ste frequentate da bjgnantt. come 
accadde appunto restate scorsa 
sul litorale romano. 

E" stato ora trovato, da una dll 
ta degli Stati Unit!, un efficace e 
semplice sistema per ripulire il 
mare, recuperando il oetrollo. La 
parte essenziale dell 'appirato b un 
tamburo rotante. ricoperto di spu 

gna fatta dl una resina poliureta-
nica idrorepellente, che cioe non 
assorbe l'acqua. Questo tamburo 6 
completato da due cilindri anche 
essi rotanti, il primo eel quali (n-
spetto al senso di rotazione del 
tamburo) e a bassa pressione, 
cioe affonda solo leggermente nel
la spugna, e il secondo, ad alta 
pressione, affonda dl piu. Le di
mension! del tamburo sono trenta 
centimetri di diametro e un me
tro e venti di lunghezza II tutro 
e portato da un catamarano lun-
go otto metrl 

La spugna poliuretanica assor
be il petrolio alia superficie del-
l'acqua. e praticamente non assor
be acqua, se non in una piocoUs 
sima quantita nella redone estPr-
na; questa viene spremuta via dal 
cilmdro a bassa pressione men-
tre 11 petrolio, che ;mbeve tutta 
la spugna. viene sprmnitto dal ci-
lindro ad alta pressione, e quin-
di convogliato In un serbatoio dl 
plastlca del tipo detto « salsiccia » 
portato a terra e depurato. Si pos-
sono recuperare in questo modo 
cinquanta barili (circa sette *on-
nellate) ogni ora 

Le ruote a palp oer unbarcazic-
nl fluviali (non ancora scomDarse 
su molti fiumi dell'Europa centra-
le. e naturalmente sul Mississippi. 
deve sono ancora in servizio vec-
chissiml battelli) sono tornate in 
onore in. Inghilterra. in una mac-
china galleggiante che serve a ta-
gliare la vegetazione a.'nuatiea che 
imoedisce la navigazione 

Una borsa refrigerante di nuo-
vo tipo, che puo servire anche a 
usi domestici. p stata mpssa a pun-
to in America. Essa misura 12,5 
pe<- 17.5 centimetri. e contiene in 
compartimenti separatl un liquido 
e una polvere Quando la si vuole 
usare. la si strizza, P m tal modo 
la parete di divlsione si rompe e 
1<J polvere nel liquido oroduce una 
reazione endotermica che fa s^pn 
dere la temperatura di 50 gradi 
sotto quella ambien'e. Interessan-
te e che la reazione ruo essere in 
terrotta. se si pone la borsa nel 
freezer di un comune frigorifero. 
e ripresa. se la si *ogHe. 

In URSS viene sperimentato un 
nuovo materlale vefroso da co-
sf ruzlone. denomlnato a perlite », 
per la sua afflnita con 11 vetro 
naturale di origlne vu'.canica, che 
porta tale nome 

genitori 
Pagella 
sintomo 
di crisi 

Giorgio Bini 

Cotl n mar* • la splaggta 41 Ottla due anni fa: una patrotlara ravlnd la itagfona 
balnaar* ramana 

Una delle nchieste su cul con 
cordano tutti 1 gruppi che parte-
cipano alle lotte universitane e la 
abolizione del voto e ipgli esnmi 
tradizionali. E' una fivendicazio 
ne che s'inserisce nella lotta gene 
rale degli student! contro 11 oo 
tere autoritario nella scuola e 
fuorl, e non va considerata solo 
come un motivo di miglioramen 
to delle s trut ture scolastiche Ma 
in ogni caso si deve rener presen 
te che anche all'interno del dlscor 
so scolastico e un punto sul quale 
la pedagogia migliore e piu avan 
zata concorda: il giudizio basato 
suirinterrogazione e su'le vecchie 
prove non da quasi nessun affida 
mento di essere una valutaz'one 
oggettiva Sicche la t^oria pedago 
gica e le rivendicazioni concords 
no nel condannare almeno questa 
parte del sistema scolastico. ma 
non si fa nulla per cambiarlo e 
to si tlene In pledi --ale e quale 

Ora siamo in vista Jella pagelln 
del secondo trimestre. con la sua 
sfilza di voti: nelle elementari !i 
attribuira il maestro, nel'e secon 
darie la riunione d'M professor! 
che decideranno caso per caso 
materia per materia, quali cifre 
segnare in ciascuna rasella. Le pa 
gelle conterranno probabilmente 
moltl cinque o sei, pochi sette, po 
chissimi otto, una forte percen 
tuale di insufficienze, (qua e la 
qualche sette in condotta per aver 
partecipato alia lotta per la rifor 
ma) . A che cosa realmente corn 
spondono queste cifr»? Non si sa 
p non lo sanno neanclv co!oro che 
stanno per scriverle, per quanto 
onesti e tntenztonaM ^ giudicare 
obiettivamente soppp.sindo teml e 
probleml. traduzioni e Interroga 
zloni. In poche fami?'.ie, la pagel 
la sara un motivo di soddisfazio 
ne, in molte di appren^lone, in pa 
recchie dl sofferenza, e cid natural
mente In misura magtfore per 1 
ragazzl dlrettamente interessati. 

La situazione, lnsomma, e que
sta: votazionl che quasi solo per 
caso rappresentano la valutazlone 
reale del rendimento, n una scuo-
lu in cui, stando ai risultati pre-
vedibili, gli insegnunrl ritengono 
che una parte notevoltssima degli 
allievi, in certi casi oltre la meta. 
non siano in grado di ottenere ri 
sultati appena sufficlentl. Una si 
tuazione di crlsi permanente. una 
scuola che gira letteralmente a 
vuoto. Ce Timmaginiamo unB fab 
brlca nella quale si producesse un 
materiale che con strumenti ap 
prossimativi venisse sud ica to per 
meta insufficiente e in cui ci si 
ostinasse a laseiar tutto com'e 
metodi di produxione e strumen 
ti di collaudo? E ci potrebbe es 
sere niente di piii persuasive del
ta pagella per rammemare ai pa 
dr: e alle madri di tamiglla che 
bisogna lottare tutti, P non solo 
g'i studenti universi^ari, per rifare 
la scuola da capo? 

scienze 
La guerra 
contro la 
natura 

Gastone Catellani 

Fino a poch! anni fa l'uomo ha 
sempre cercato di sfruttare 11 re
gno vegetale. Con la guerra del 
Vietnam e cominciata anche la 
guerra contro le piante. II con 
cetto informatore di questa incon-
cepibile «guerra» e abbastanza 
semplice: se usiamo dei preparati 
che isteriliscono le piante e che 
soprattut to facciano cadere le fo-
glie degli alberi Tonde il nome di 
« defoglianti » delle armi chimiche 
impiegate) potremo avere la mas 
sima visibilita dall'alto dei movi 
mentl e delle posizioni del nemico 
A parte il fatto che, come dimo 
slrano le prime pagine dei giornali. 
intere division! hanno potuto ra-
dunarsi senza che I'onnipresente n 
cognizione aerea statunitense se ne 
ac-corgesse, I'azione di defogliamen-
to ha avuto — nonostante interes-
sate smentite — delle conseguenze 
tragiche. 

In un recente simposio presso 
la Universita di Yale e stato dibat-
tuto l'argomento della « guerra chi
mica », con particolare riferimento 
nl'.'uso dei defoglianti. Queste so 
stanze si possono grosso modo 
suddividere in due grupi: quelle 
a base ormonale, il 2.4-D e il 
2,4,5-T, e quelle a base arsenicale, 
come l'acido cacodilico. Questi 
composti letteralmente « uccidono n 
le forme viventi vegetall. Stando 
alie cifre fornite dai comandi USA, 
nel solo 1967 il 5% delle aree colti-
vabili del Sud-Vietnam e stato ir-
mra to di defoglianti, e reso quin-
di per un periodo indefinito im-
produttivo. Questa azione che dif-
ficilmente pu6 essere definita «di 

guerra» ha avuto delle conseguen
ze preoccupantl. Secondo il profes
sor Arthur W. Galston, che sulla 
nvista Scientist and Citizen ha 
rlassunto 1 lavori del simposio, i 
defoglianti, soprattutto quelli a ba
se arsenicale, hanno un effetto a 
lunga scadenza veramente esiziale 
per le popolazioni che vlvono nelle 
aree Irrorate 

L'azione fitotossica del defo
glianti produce uno squllibrlo nel
la «catena alimentare»; in altre 
parole, l'ambiente risulta deforma-
to gli insetti muoiono per man-
canza di cibo, e gli uccelli che di 
quegli Insetti si elbano scompaio-
no; i predatori che si cibavano di 
quegli uccelli non hanno piii mez-
zi di sussistenza. In breve, tutto 
tin equilibria biologico viene alte-
rato. L'uso dei defoglianti e uno 
dei piii insidiosi attentat! che l'uo
mo abbia compiuto contro la na
tura Ma non e tutto: secondo il 
nrof Jean Maver della «Harvard 
School of Public Health)) (scuola 
dl Harvard della pubblica sanita). 
chi soffre di piu in questa guerra 
contro 1 vegetali e proprio la par
te piii indifesa della popolazione: 
1 bambini, i vecchi. le donne in-
cinte e quelle che allattano 

Non dobbiamo perb perderp di 
vista questa nuova «dimensione» 
della scienza bellica Molte vocl. e 
assai autorevoli, si sono levate per 
condannare le armi atomiche: non 
dimentichiamo che esistono armi, 
oggi usate estesamente in una par
te non remota della Terra, che han
no un potere nocivo non inferiore 
a quello delle atomiche. Secondo 
stime fatte molto ottimisticamen-
te. 1'avvelenamento del suolo e 
quindi delle acque indocinesi avra 
un effetto a lunga portata sulle 
popolazioni vietnamite. che hanno 
la loro unica fonte d! proteine nei 
pesci, organismi che risentono ppr 
pnmi dell'inqulnamento da parte 
de: defoglianti che uccidono i mi
croorganism! che sono la base ali
mentare dei pesci stessi. 

Ma e'e di piii. I defoglianti inqui-
nano i foraggi, e l 'inquinamento si 
ripete nel latte e nella carne degli 
erbivori; si ripete nella alimentazio 
ne umana, e soprattut to nelle ge-
stanti e nelle donne che allattano. 
Persino studiosi americani si sono 
resi conto di questa spaventosa si
tuazione: e tempo che anrhe il resto 
dell'iimanita si renda conto del de-
litto che e stato compiuto. un de-
litto per nulla diverso della mi-
naccia di una bomba atomica tat-
tica 

libri 

Vietnam 
ieri e oggi 

Renzo Urbani 

a Perche" il Vietnam resiste?» e 
la domanda che quotidianamente 
si pongono tutti coloro che seguo-
no meravigliati le notizie su una 

guerra che vede contrappostl da 
una parte una potenza mondlale, 
dotata di grand! mezzi, e dall'al
tra un popolo eroico, che lotta da 
piu di vent'anni per la propria 11-
burta ed e fermamente deciso a 
combattere fino alia vittoria fina 
le. Una risposta a questa domanda 
viene offerta dallo studioso fran-
cese Jean Chesneaux, esperto dej 
probleml dell 'Estremo Oriente, in 
un libretto scritto appositamente 
per un editore italiano, il quale ha 
sostituito al titolo originate (PoUf 
le Vietnam: essais historlques et 
politiques) il titolo piii suggestlvg: 
Perch6 il Vietnam resiste («Nuo
vo Politecnico», Elnaudi, L. 800). 
L'opera si articola in diversl capi-
toll, dedicato ognuno ad un aspet-
to della storia e della vita vietna-
m'ta, i quali nel loro insieme of-
frono un quadro completo del Viet
nam. considerato sempre in funzio-
ne della lotta odierna: ne risulta-
no chiaramente illustratl tutti gli 
element! di coesione fra le due 
parti del paese (assurdamentp o 
antistonoamente diviso in due na-
zioni) e le ragioni per cui la guer
ra secolare contro gli invasori non 
potra non concludersi con la cac-
c:ata definitiva degli ultinii so 
praffattori. 

Questo libretto esemplare, che si 
taccomandn anche per la lueidita 
e il calore dell'psposizlonp, non ^ 
che l'ultimo di quanti sono stati 
da noi pubbllcati su questo bru-
ciante argomento; i piii recenti so
no la Storia del Vietnam dello 
stesso Chesneaux stampata dagli 
Editori Riuniti (L. 3.0(H)) ed il 
grosso saggio di Sergio Ciuffl. Viet
nam, che offre nneh'esso una sto
ria politica e sociale di tutto 11 
paese (ed. Cultura, Firenze, L. 1.500). 
Ma ci sembra piii che mai oppor-
tuno ricordare ai nostri let tori al-
tr; libri, economici o spmleconomi-
ci. gih da noi segnalati in altre oc-
casioni, clip hanno eonservato il 
loro carattere d'attualita: le due 
opere del francesp Jean Lacouture, 
Vietnam fra due pari e Ho Chi 
Minn, pubblicatp entrambp dal 
Snggiatore (L. 1.800 e L. 800); 11 
bpllissimo «rpportagp» della gior-
nalista francese Madeleine Riffaud, 
Con i partiaiani del Vietconp (Edi 
tori Riuniti, L 800>: il libro di 
uxt'equtpe d 'onentampnto kennedia-
no. La politica dell'« escalation » net 
Vietnam (Saggiatore, L 1.400); 
Vietnam di Marv Mr Carthy (Mon 
dadori L 1 000) Per non par-
lare del Uapporto dal Vietnam 
(F.inaudi L. 2000) del nostro Emi 
lio Sarzi Amad6. E non sono que
sti che i titoli esspnziali che torna-
no subito alia memoria: lo stesso 
lnteresse dimostrato daU'editoria. 
economica e non economica. per 
queste opere sta a dimostrare il 
largo consenso che esse hanno tro 
vato in un largo pubblico e cho 
e il risultato di una sempre piii 
cosciente partecipazione alia piii tp 
nace e dolorosa lotta dei nostri 
giorm. 

Dei due massicci lanci di econo 
mici preparati dall'editore Einaudi 
in questo mese avremo occasione 
di parlare partirolarmonte quanto 
prima; per ora ci limitlamo a com-
pletare le noti/.ie nguardanti le 
opere di saggistica recentemento 
comparse. Sempre nel « Nuovo Po 
litecnico» e uscita 1'ultima opera 
del filosoio Luigi Preti. Retorica c 
logica (L. 1000), il quale, prenden 
do occasione dalla polemlca sorta 
intorno al libro di Snow, Le duo 
culture, esamina le fondamentali 
antinomie su cui si regge la civil-
ta moderna. Tre titoli di alto inte-
resse, anche nella « Piccola Biblio 
tpca Einaudi»: la ristampa del ce-
lebre saggio di Marcel Raymond. 
Da Baudelaire al surrealismo, che 
costituisce ancor oggi la miglior 
sistemazione storica della poesla 
francese moderna (con prcfazionc 
di Giovanni Macchia, L. 1.500); la 
Storia della Russia moderna dal 
1500 ad oggi dell'inglese Lionel Ko 
chan (L. 1.500); // codice genctico 
dello scienziato Isaac Asimov. noto 
in Italia per i suoi raccontl di fan 
tascienza, che illustra in ogni suo 
aspetto 1'importanza della sroper-
ta del DNA. la sostanza cho gi 
t rasmette di individuo in indivi 
duo, determinando la natur.'i del 
nuovo organismo. 

LA FOTOGRAFIA Con il "900 commcia. per 
!a fotografia. il penodo 

della diffusione di massa. Le macchme sono ancora ln-
gombranti. ma gli otturatort a veloota piuttosto elevate 
permettono di bloccare perfettamente il movimento. In 
molti casi si adoprano ancora le lastre fotografiche su 
vetro. ma il comodo e pratico rullino di carta senslbile. 
che si mette e si toglie dalla macchma in piena luce, ha 
g.a la dittuslone che menta Fotografare. lnsomma. e di
ventato molto piii facile. Le macchme fotografiche a cas
sette (cosl si chiamavano) e quelle a sofnetto (sembra-
vano ingombrantl ma in realta era no abbastanza maneg-
gevoll e leggere) fanno la loro comparsa In tutti I luoghi 
dl vHlegglatura: mare montagna. cirta termall. Natural
mente, sono ancora le famlglie piccolo borghest, quelle 

di commercianti. piccoli Industnali e professiomsti. a fame 
sfoggio come se si trattasse dell'auto. del vestito nuovo. 
della bella casa da mettere in mostra o di raccontare el 
vicino di casa che il figlio studia in un collegio di alta 
classe. sul Rosemberg a San Gallo. la citta svizzera dei 
pizzi e dei ncami. Avere la macchina fotografica. per 
molti. piu che dare sfogo ad una autentica passione per la 
fotograha. significa dare pubblica conferma di una rag-
giunta posizione economica e sociale. L'immagine di que
sta sertimana e stata scattata probabilmente a Viareggio, 
nel 1908. Si giuoca e si scherza nell acqua e sulla barca. 
Tutti. owlamente. sono fomitl di sottanonl e mutandonl 
da splaggia. Per molti. era gia un atto di coraggio. verso 
la blgotta e Ipocrita socleta dell'epoca, mettersl I "disdntl 
abltl per prendere II bagno". (W. S.) 
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