
STRUZZO DI SERA 

scienze 
Se il puma 
scompare 

Lo struzzo del Sud Africa a Parigi finisce cosl: 
sulle maniche e sull 'orio d i un abito da cocktail 
ideato da Castillo. Piume larghe e f i l i formi , bianche 
e nere, sovrapp'oste • in ' vari strati danno consi-
stenza alia guaina di organza e le tolgono ogni so-
spetto di austerita. ..-». ' •-•'.-... 

; ' E ' uno dei tanti espedienti con cui la moda 
comple la sua grande svolta... indietro, verso il 
1930, la sciarpa di Isadora Duncan, la Mar l ine del-
I'Angelo Azzurro, i paralumi liberty, i boa colo-
rati, il basco di Bonnie, la cravatta di Clyde. Storia, 
costume, politica, morale si annullano in chilo-

metri di crepe georgette e, appunto, in tonnellate 
di piume di struzzo per l'« operazione X » del-
I'Alta Moda: fare di una ragazza in minigonna 
una vamp in abito da sera.; '. L '. , 

. Buttare via tutto e ricominciare da capo: e lo 
, slogan dei grandi sarti, delle « boutiques » e dei 
grandi magazzini, degli industriali tessili, dei pel-
licciai, dei creatori della cosmesi, insomma di tutta 
la grande catena che sfrutta la vanita femminile. 
Si preoccupano tanto di allargare il mercato, da 
dire per esempio che oggi , con « il visone a 
tutte ». la moda vuole « democratizzare i l . lusso » 

Gastone Catellani 

Ognl anno una specie animale su-
periore, tra i mammiferi o gli uc-
celli, si estingue, scompare del tutto 
dalla storia biologica del nostro 
pianeta. E ci6 avviene sempre per 
opera, volontaria o tnvoiontana, 
deU'uomo Nel Nuovo Monde un 
grosso mammifero che ne popola 
va a centinaia di milioni di capi 
la parte settentrionale, il bisonte, e 
rldotto a poche centinaia di migliaia 
di esemplari viventi in riserve; e di 
questl giorni l'allarme gettato dai 
naturalisti sulla grave minaccia di 
estinzione che incombe sul piu gran
de felino del continente, il puma o 
coguaro. In quest'ultimo caso pub 
sembrare un po' esagerato preoccu-
parsl della scomparsa di un preda-
tore: lo sembrera un po" nieno se 
si pensa che anche i predaton fan 
no parte dell'equilibrio biologico di 
una determinata regione. II puma di 
preferenza si nutriva di cervidi, ora 
i cervidi stanno per diventare una 
seria minaccia per le coltivaziom. 
e altre saranno di certo le conse 
guenze dello squilibrio biologico che 
si manifestera con la scomparsa 
dell'ormai leggendario puma. 

Nel corso della storia l'uomo ha 
preso di mira soprattutto gli un-
gulatl: quelli che riusciva ad addo-
mesticare li allevava con cura: 
1 rlbelli venivano sterminatl. Caso 
tipico il bisonte europeo di cui so-
prawivono soltanto alcuni esem
plari (sempre in riserva) nell"Euro-
pa orientale. 

Ma vi e una specie di ungulati 
eurasiatici che ha avuto un desti-
no migliore. Agli • inizi di questo 
secolo stava per scomparire dalle 
steppe dellTSuropa sud orientale e 
l'asia centro-occidentale una strana 
antilope, la Saiga (saiga tatarica); 
milioni di esemplari erano stati cac-
ciati e abbattuti con tutti i sistemi, 
dai levrieri all'aquila da caccia (usa-
ta come da noi il falcone). Scopo 
di questo massacro non era il pro-
cacciamento di cibo, ma semplice-
mente le coma dell'animate, che ve
nivano esportate nell'Estremo Orien-
te, ove si riteneva che, opportuna-
mente trattate, avessero un notevo-

.e potere afrodisiaco, come quelle del 
rinoceronte. 

Nel 1919, nel pieno di una san 
guinosa guerra civile e in uno dei 
moment! piu crucial! della storia 
del mondo, i Soviet emisero un de-
creto di protezione assoluta della 
saiga. Fu una decisione che pu6 ap-
parire piuttosto strana, dati i tem
pi, ma oggi si rivela di notevole 
saggezza. Ma vediamo che cos'e que-
sta Saiga Insieme ad un'altra spe
cie molto affine. la rarissima e for-
se ormai scomparsa «Chiru» (Pan-
thalops hodgsoni) del Tibet, la sai 
ga appartiene ad una sottofamiglia 
delle antilopi; 1'animale e in media 
alto 75 centimetri alia spalla, il mu 
so e peloso, il maschio e munito 
di corna dalla forma lirata e nodo
se. 1'aspetto piii particolarare e il 
muso, che termina con una specie 
di breve proboscide parzialmente 
erettile. Piu strani ancora i sacchet-
ti di membrana mucosa situati al-
1'interno delle narici: un particola-
re che non si riscontra in nessun 
mammifero. tranne la balena... Un 
ben strano animale. Strano anche 
il suo comportamento: in corsa rag-
giunge gli 80 chilometri all'ora. ma 
un branco pu6 attraversare in ple
na velocita un campo seminato a 
file regolari di cereal! senza calpe-
stare una sola piantina Un auto 
mobilista sbalordito si e visto som-
mergere e superare da una vera ma-
reggiata vivente di saiga: la sua au
to non aveva subito neppure un 
grafflo, nessuno zoccolo 1'aveva toc
cata. 

Questo lnteressante quadrupede e 
oggi il piii diffuso ungulato non 
domestico dellTJnione Sovietica e vt 
ve alio stato brado, non in riserve 
special!. Nel Kazakhstan ve nerano 
1.300.000 nel 1960 (il censimento in 
corso in questi giorni fara ascend© 
re questa cifra, si suppone. a due 

. milioni), mentre nel 1950 erano 750 
mila, e nel 1940 avevano raggiunto 
il numero che avevano prima della 
rivoluzione. 

Nella regione ad ovest del Volga 
doe tn plena Europa, ve ne sono 
circa 800.000. 

Oggi circa il 40 per cento degli 
animali pub essere utilizzato per 

- came senza che ne soffra ia con 
sistenza numerica delle mandrie, te 
nendo anche conto delle mortt per 

.cause natural! La came della sai 
• ga e molto simile a quella del mon 

tone, ed il consumo annuale di que 
»ta came nellTJrss e di oltre 7.000 
tonnellate Not#vole anche la produ 
tione di pell! e dl coma (che ven 
gono ancora esportate) 

A proposito di questa antilope 
«salvata> gli zooiogi sovietici par 

~lano di «krupny uspekh». di un 
' ' grande successor secondo il Dottor 

Bernard Grzimek, direttore dello 
.~Zoo dl Prancoforte, si tratta piut

tosto di un mtracolo, un miracolo 
purtroppo non ha precedentL 

«^.',> •HI v 

tecnica 
Plastica 
in aerei 
a reazione 

Cino Sighiboldi 

n motore d'aviazione, a reazio 
ne, RB-211, per il quale la Rolls 
Royce ha ottenuto un grosso con 
tratto negll Stati Uniti presenta due 
caratteristiche di grande interesse 
La prima e che esso comporta tre 
albert, e tre turbine, in luogo di due 
II terzo aibero. coassiale agli altn 
due e interno a esst. e calettato an 
terlormente con una grandissima 
ventola (m 2,80 circa di diametro) 
la quale costituisce. dai punto di 
vista del materiale impiegato, la se 
conda e piii saliente caratteristica 
anzi una novita assoluta e inat 
tesa 

La ventola lnlatti non e di me 
tallo. ma di una sostanza plastica 
raflorzata alltntemo con fibre d) 
carbomo • II materiale cos) otte 
nuto e tre volte piu leggero del t i 

. tamo, e forte come 1'accialo: si chia-
• ma Hyftl, e segna una svolta stori-

ca nell'impiego delle sostanze au> 

tetiche, per la fabbricazione di par
ti di macchine sottoposte a inten-
si sforzi. II procedimento per la pro-
duzione delle fibre di carbonio t. 
rigorosamente segreto. Si sa solo 
che esse sono ottenute dalla combu 
stione, m particolari condizloni, dl 
sostanze ricche di carbonio. Quel-
lo che piu sorprende, deU'Hyfil, 
non e la durezza e robustezza, qua
nta che da tempo sono riconosciu-
te a certe forme del carbonio, ma 
1'elasticita dovuta senza dubbio al
ia matrice dl sostanza sintetica. 

Le dimensioni della ventola sono 
giustificate dalla destinazione del 
RB-211. progettato per gli aerei gi-
ganti (I Jumbo jets della 
Lockheed), n vantaggio che deriva 
da questo disegno del motore e 
multiplo: migliore rendlmento, so
prattutto ai bassi regiml; migliore 
accesso per i controlli meccanici; 
riduzione del 40 per cento delle par
ti component] del motore. 

Un calcolatore che localizza l pro-
pri difetti di funzionamento e so-
stituisce automaticamente le parti 
che ne sono responsabili entrera pre
sto in funzione al California In 
stitute of Technology, a Pasadena 
Si chiama STAR (Self Testing And 
Repairing — che si controlla e ri 
para da solo) La macchina contie 
ne parti di ricambio. e soprattut 
to un codice per la scoperta degli 
errori. che controlla tutte le istru 
zioni e i numeri. Error! occasiona 
li sono corretti medlante la ripeti 
zione delle parti del programma che 
ne hanno sofferto. Ma se 1'errore si 
ripete. la parte dei circuiti in cui 
esso si e prodotto viene sostituita 
come si e detto, automaticamente 
Anche i sistemi dl controllo posso 
no sbagliare, e perctd ce ne sono 
tre: se due rilevano un errore e 11 
terzo no. anche questo viene sostl-
tuito. Una delle appllcazionl prevl-
ste per questo sistema e l'impiego 
di lunga durata a bordo di sate! 
lit! artificial! 

libri 

Dagli USA 
al Vietnam 

Renzo Urbani 

settimana appala anche da nol un 
nuovo saggio dedicato a questi o-
rientamenti. Di contro, trovlamo sul 
mercato una sola opera di Luther 
King, pubblicata dalla casa edltri-
ce cattolica S.E.I., in una collana 
di « spirituality » denominata « La 
scala di Giacobbe»: sotto il titolo 
La forza di amare (a cura di E. Bal-
ducci. L. 1.150) sono raccolti alcu 
ni sermoni religiosi, che daU'anaUsi 
dei piii pravi fenomenl di crisi del 
nostro tempo approdano all'accet-
tazione e alia predicazione del mes 
saggio cristiano della fratellanza u 
niversale. Una meditazione religiosa, 
quindi, che porta al misticismo e 
il superamento delle contingenze del
la vita terrena e che rischia di por-
si al di fuori di ogni prospettiva 
concreta di lotta e di liberazione. 

Mentre un raggio di luce si e aper-
to sui tragic! orizzonti del Viet
nam e la speranza della pace sta 
lentamente facendosi strada, conti-
nuano a uscire senza interruzione 
atti di denuncia di quello che non 
si pu6 non considerare uno del cri-
mini piu atroci commessl contro 
Pumanita. Alle numerose opere che 
gia abbiamo avuto occasione dl se 
gnalare in piii di una circostanza, 
si aggiungono questa settimana al-
tri due libretti di denuncia impla 
cabile. II primo e il racconto del 
la distruzione di un villaggio viet-
namita operata dalle forze america-
ne. scritto da un giornalista ameri-
cano: Jonathan Schell, Le ultime ore 
di Ben Sue (Libreria Feltrinelli, li
re 600); nel secondo sono raccolti 
gli atti del Tribunale Russell, che. 
come e noto, seguendo lo stesso 
metodo adottato per il processo di 
Norimberga, ha raccolto una vasta 
documentazione sui crimini commes-
si nel Vietnam, tale da concludere 
le sue sedute con una assoluta con-
danna del governo degli S.U. per 
crimini contro l'umanita: // pro 
cesso di Stoccolma, a cura di Pao
lo Caruso (De Donato Editore, li
re 1.600). 

tl dtsefno: L'albero intern* (1) col 
less la ventola can Is sua tnrMnm, al 
restreanita posteriore. L'albero tarter 
medio (2) coUega 0 ceoiprcawre a 
piejaloot Intennedia eon an'alua tor 
bin*. II teno aibero (S). esterno agti 
altrl doe, coUega U coaipreaaore di alta 

L'atrocita e I'assurdita deU'assas 
smio del pastore negro Martin Lu 
thei King ha destato vasta eco cb 
dolore e sdegno in tutto U mondo 
Eppure non si pub dire cne Lu 
thei King avesse ancora nel mondo 
della gente di colore americana quel 
posto di preminenza che occupava 
qualche anno fa. quando la non 
violenza sembrava l*unica forma di 
contestazione possibile 

Da allora. e noto. moite cose 
. sono cambiate: oggi non si parla 
piu soltanto di uguaglianza fra bian-
chl e negri. ma anche dl •potere 
negro»; non piii di dirltti civili, 
ma di diritt) umanl; non piu di 
mtegrazione. ma di opposizione; e 
tnfine non piii di non violenza ma 
il lotta aperta 

Questo mutamento di posiziom 
si e rispeccluato anche nelle nuove 
scelte operate dall'editoria e net nuo 
vi lnteressi del pubblico dei letton 
CI e recentemente capiuto. tnfatti 
dl segnalare il numero crescente di 
opere di Carmichael tradotte anche 
in italiano e lo sviluppo di una 
saggtstica, stranlera e nostrmna, «ul 
probleml e le prospettive del « pote
re negro»; al pu6 dire che ognl 

genitori 
13enne 
in gita 

Giorgio Bini 

Un tredicenne piemontese, bravo 
nello scrivere e, a quanto appare 
dalla sua lettera, ricco di interessi, 
scrive a I'Unita ponendo una serie 
d i questioni. Chiede tra l'altro se 
riteniamo che possa uscire con al 
cune amiche, e specifica: «Dico 
uscire per dire di fare una gita, 
di andare a Torino a visitare qual 
che museo. di discorrere con loro » 
Queste amiche hanno invitato lui 
ed altri ragazzi ad una scampa 
pagnata per il lunedi di Pasqua e 
naturalmente vorrebbe accettare 
1'invito, ma teme che in famiglia gli 
rifiutino il permesso, tanto piii che 
la mamma e la norma si sono «ar 
rabbiate » quando hanno appreso 
che e andato a trovarne una a casa 
consolandosi solo un poco quando 
hanno appreso che non erano soli 

«Ora siamo gia capaci dl ragio 
nare» dice il nostro giovane letto 
re; a quando sono stato da lei ab 
biamo parlato di scuola, di pro 
blemi vari». Come fare? Ce un so 
lo modo Deve chiedere 11 permesso 
ma con tanta forza di convinzione 
da ottenerlo Deve assolutamente 
trascorrere il lunedi d! Pasqua con 
i suoi amici e le sue amiche. de 
v'essere una gioraata di gioia e a 
nessuno e lecito rubargliela. I ge 
nitori devono comprendere che il To 
ro figlio e maturo e intelligente, de 
vono ricordarsi che ragazzi e ra 
gazze facevano le scampagnate as 
sieme gia ai loro temp] e tener pre 
:ente che. nella preadolescenza, come 
del resto nella fanciullezza e a tut 
te le eta, i ragazzi dei due sessl de 
vono frequentarsi, imparare a vive-
re insieme. si trattl dl dlscutere di 
« problem! vari», di saltare net pra 
ti e persino di visitare 1 musei. Dies 
queste cose con forza, non ceda, per 
che ha tutta la ragione dalla pro 
pria parte, si spieghl bene, con cal 
ma, argomentando, valendosi di tut 
ta la forza che gli viene dalla cer 
tezza di essere completamente e as 
solutamente nel giusto. 

Ci sono del casl In cui l figii 
devono assumersi il compito edu 
cativo verso i genitori, e questo e 
uno di questi cast. 

Ripetiamo cose vecchie, purtrop 
po non ancora note a tutti, che 
richiederanno un discorso piii lun 
go da farsi in una prossima occa 
sione: per la maturazione persona 
le, per la crescita equilibrata. occor 
re che si form! la capaclta di ac 
cettare il propno sesso ma anche 
di vivere con l'altro sesso. tanto 
meglio quando 1 ragazzi e ragazze 
scoprono di avere interessi comu 
ni Se li coltivano insieme, impare 
ranno a conoscersi e a rispettarsi 
per quel che valgono E' uno dei 
mezzi per ottenere che piu avami 
quando verra il momento dl altri 
rapportl, questi possano essere vert 
rapport! tra persone. privi d'ipocrt-
sia, degni del giovani come tutti do-
vremmo volerlL 

medicina 
Defolianti 
causa di 
malattie 

Laura Cont i 

Anche in Indonesia sono stati 
segnalati recentemente alcuni casi 
di peste: malattia che non si verifi-
cava piii da alcuni anni. Evidente-
mente la vicinanza geografica col 
Vietnam del Sud, dove l'infezione si 
aggrava di anno in anno, ha favo 
rito l'estendersi del flagello: e pro-
babile che ci6 sia accaduto perche 
i ratti hanno attraversato il mare 
su qualche imbarcazione. La peste 
e infatti una malattia dei ratti, e 
di alcuni altri animali, che si tra 
smette da un individuo all'altro per 
il morso delle pulci e viene tra 
smessa all'uomo quando gli anima 
li sono infestati da certe pulci che 
parassitano l'uomo (la maggior 
parte delle diverse specie di pulci in 
festano ciascuna una sola specie 
di mammiferi carnivori: alcune spe
cie invece possono migrare da) rat-
to all'uomo). 

In passato la miglior profilassi 
contro la peste era la derattizza-
zione: per quanto fosse difficile com 
battere i ratti, distruggere le pule) 
era infatti piii difficile ancora. Le co 
se sono cambiate da vent'anni in 
qua, con l'invenzione dei modern! 
insetticidi. come il DDT. Grazie ad 

essi, combattere le pulci e oggi po» 
sibile, e piii facile che combatte
re i ratti: che sono animali scaltri 
e diffident!, e imparano ad evitare 
1 veleni. Con l'impiego del DDT, i 
paesi (soprattutto asiatici) che era-
no focolai endemici di peste, sono 
riuscltl a sradicarla completamente. 

Ma nel Vietnam l'infezione e tor-
nata ad apparire: non se ne registra-
vano piii di alcuni casi all'anno, e 
l'anno scorso ne sono stati regi-
strati ben quattromilacinquecento! -
La causa non risiede soltanto nelle 
condizioni antigieniche in cui vive 
la popolazione deportata dai villag-
gi e ammassata nei campi di con 
centramento: - poiche si trattava di 
persone che non portavano l'infe 
zione, non era sufficiente il loro af-
follamento per risvegliare il flagel
lo ormai debellato. 

La vera causa del nuovo appari
re della peste, secondo gli studi piii 
recenti che cita nel suo ultimo nu
mero la rlvista Tempo Medico, va 
ricercata nell'impiego, da parte del
le truppe americane, dei defolianti e 
del napalm. Infatti queste armi 
sconvolgono la foresta. vi rendnno 
impossibile la vita degli animali: i 
ratti selvatici fug«ono v>ercio dalla 
giungla e dalle enmpagne per rag-
giungere i villaggi. dove e loro pos
sibile trovare rifugio e alimento. 
Vengono cosi a contatto con i rat
ti domestici. che le lunghe campa-
gne di disinfestazione delle pulci ave
vano ormai liberato dalla peste. Con 
l'arrivo degli animali selvatici. che 
sono infetti di peste e infestati di 
pulci, il parassita e l'infezione tor 
nano a colpire dapprima i ratti do 
mestici, poi l'uomo. A questo punto, 
se gli uomini vengono ammassati 
nei campi di concentramento. I'eli-
minazione dei ratti e l'impiego di 
insetticidi, possono anche non ba-
stare a fermare l'epidemia: infatti le 
condizioni di affollamento permet-
tono ai parassiti di passare ad un 
uomo all'altro senza i'intermediario 
animale, e possono persino permet-
tere il passaggio del microbo della 
peste da un uomo all'altro per via 
respiratoria, senza l'inoculazione da 
parte della pulce. 

Questa catena di avvenimenti col-
lega in modo indiretto l'impiego 
dei defolianti con l'impressionante 
dilagare della terribile malattia. Se 
poi si riflette che l'impiego dei de
folianti non riesce comunque a spo 
gliare completamente la foresta. e 
quindi non riesce a impedire l mo 
vimenti dei partigiani, allora appa 
re chiaro che l'impie«o di lueste 
armi colpisce assai piii la oopola 
zione civile che i combattenti 

Inoltre l'uso dei defolianti impo 
verisce l'agricoltura delle zone col 
pite, e giungendo a impedire l rac 
colti per molti anni condanna le 
popolazioni alia fame, non solo per 
la durata della guerra ma anche 
per gli anni successivi. Per I'impos 
sibilita di cirooscrivere ai combat
tenti il danno che portano, e per il 
proiettarsl del danno sugli anni fu-
turl, l'impiego dei defolianti e da 
paragonarsi all'impiego delle armi 
biologiche e delle armi atomiche. 

LA FOTOGRAFIA — I croll i, a Napol i . sono di casa. La citta k co-
struita su una vera e propria rete d i groi te e cunicoti e ogni volta 
che piove, chj abita nei palazzoni costruiti dalla specuiazione edilizia 
sulle sommita delle colline, si preoccupa di quanto pofrebbe acca-
dere da on momento all 'altro. Non e la prima volta, infatt i . che auto 
e pedoni vengono improwisamente inghiott i t i in una voragine 
dalla quale vengono recuperati, solo p iu tardi. dai v igi l i del fuoco 

Specuiazione e crolli vanno. perd, a braccetto da sempre nella 
citta partenopea Al punto che. in passato, le foto dei croll i a Na
poli venivano vendute come cartoline ricordo per i turist i . Ecco. 
appunto, una rarissima fotografia di un crollo a S Lucia E' datata 
1869 ed e stata scattata, sicuramente. da uno dei grandi fotograf i 
napoletani del passato: Giorgio Sommer. Migl iorato ecc. 

Si tratta di una « carte de visite », cioe di quel 'e piccole loto-
grafie nate come bighetti da visita con nome e cognome di qual 
cuno e la immagme dello stesso. 

Le « carte de visite », nate in Francia nel 1850. mvasero. nei 
g i ro d i pochi anni , tutto il mondo. Venivano vendute a bassissimo 
prezzo. Su un'unica lastra se ne potevano ottenere contempora 
neamente anche otto, quando la macchina fotografica uti l izzat* «r? 
del t ipo a quattro obiett ivi (W. S.). 
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