
medicina 
Tre scopi 
della 
chirurgia 
cardiaca 

arterie del cuore: infattl questa at
tivita nervosa, negll ammalati dl 
malattle ' delle coronarie, traduce 
molti stimoll esterni (emozio-
ni, ecc.) • in bruschi restringimen-
ti arteriosi, e diminuisce quihdi; 
l'irrorazione sanguigna del miocar-
dio. Una delle tecniche chirurglche ; 
Impiegate fe quindi la resezione del 
plessl nervosi che clrcondano l'ini-
zlo dell'arterla aorta, e gia nel 

, 1951 interventl dl questo tipo ot-
tennero buoni rlsultati. Meno trau-
matlzzante e la tecnica In uso at-
tualmente presso Tuniversita dl Pa-
vla: attraverso la parete toracica 
si introduce un tubetto dl plasti-
ca nel sacco pericardico; Tinterven-
to, abbastanza breve e semplice, 
lascia cosl il sacco pericardico a-
perto all'esterno: daU'esterno, per 
dleci giorni circa, si inlet ta una a-
nestetico che inibisce le attivita 
nervose e quindi fa migliorare le 
condizioni circolatorie. 

Altrl interventl sono stati escogi-
tati secondo la tecnica di un rego-
latore del traffico urbano che vo-
lesse congestionare il traffico in cer-
te strade anziche decongestionarlo, 
come oggi si fa: interrompendo il 
traffico in una strada lo si conge-
stiona in altre. Cosl il chirurgo 
interrompe la circolazione nelle ar
terie che provvedono a irrorare al-
tri distretti (per esempio la parete 
toracica) con una legatura: cosl 
altre arterie, che solitamente por-
tano al cuore piccole quantita di 
sangue, ne hanno maggiori quanti
ta di cui irrorarlo. 

Si tratta di una chirurgia anco-
ra rara, agli inizi: una collabora-
zione sistematica e freguente tra 
cardiologi e chirurghi potra certa-
mente, in avvenire, estenderne la 
portata e migliorarne i risultati. 

Laura Conti 

I progress! della chirurgia car
diaca concernono generalmente le 
malattie reumatiche e quindi le le-
sioni valvolari: pub la chirurgia 
fare qualcosa per le malattie ben 
piu frequenti, le sofferenze coro-
nariche e l'infarto? II problems — 
molto interessante e attuale — e 
stato discusso da alcuni fra i piu 
noti cardiologi e cardiochirurghi di 
Italia, in un recente simposio del
la Fondazione C. Erba di Milano. 

Gli scopi che ci si possono pre-
figgere in questo tipo di chirurgia 
sono schematicamente tre: Taspor-
tazione della zona colpita dall'in-
farto, perche la sua permanenza 
pub provocare una sofferenza della 
rimanente parte del miocardio che 
va sotto il nome dl fibrillazione, 
e che talvolta e invincibile con 
altri metodl e mette in pericolo 
la vita del malati. II secondo sco-
po pub esse re quello di alleviare 1 
sintomi dolorosi, che in certl ca-
si sono lnsopportabili. II primo pa-
ziente del mondo che venne opera-
to con questo preciso scopo fu un 
milanese, che subl tale lntervento 
nel 1937, con rlsultato brillante. 
Ma lo scopo principale e quello di 
assicurare nuovamente a tutto il 
miocardio una sufficiente irrorazlo-
no sanguigna, cosl da realizzare 
non soltanto 11 miglioramento sog-
gettivo delle condizioni del malato 
(I dolori) ma anche la migliore 
possibile ripresa funzionale: infat-
ti, com'e noto, l'infarto del miocar
dio (parete muscolare del cuore) 
e espressione dello insufficiente 
afflusso di sangue dalle arterie pro-
prie del cuore, le coronarie. 

II miglioramento della circolazio
ne sanguigna pub venire persegui-
to attraverso rinterruzione delle fi
bre nervose che governano la dila-
tazione e il restringimento delle 

genitori 
Scuola 
media 
sotto 
esami 

Giorgio Bini 

Sono cominciatl gli esami di ter-
za media. Vedremo tra qualche 
giorno quando conosceremo i risul

tati, se 11 libro della scuola di 
Barbiana, la Lettera e una profes-
soressa, ha ottenuto un primo ef-
fetto: quello d'indurre i professorl 
a far l'uso piii limitato della boccia-
tura che la loro coscienza e la 
burocrazia imperante pub permet-
tere. Le raccomandazioni ministe-
riali di non badare troppo alia 
quantita di nozioni conosciute so
no giunte puntuali. Speriamo che 
servano anch'esse a qualche cosa. 

Che cosa sanno i ragazzi arriva-
ti alia fine di otto anni di scuola 
obbligatoria? Pochissimi hanno u-
na buona preparazione. Sono una 
parte dei piu intelligent! (una par
te soltanto, perche, per una serie 
di motivi che sarebbe troppo lun-
go spiegare qui, ci sono dei ragaz
zi molto intelligenti che a scuola 
riescono male e imparano molto 
poco) e dei piu fortunati, che han
no goduto di un'assistenza costan-
te, a pagamento o no. a seconda 
che siano andati a lezione o siano 
stati aiutati da persone di casa in 
grado di farlo. Gli altri, la stra-
grande maggioranza, sanno pochis-
simo. Eppure avrebbero potuto im-
parare molto. perche dai sei ai 
quattordici anni c'e la possibility 
di impostare un grande e bel la-
voro coi ragazzi di oggi. E giunti 
alia fine delTobbligo potrebbero 
(dovrebbero!) saper ragionare sul 
concrnto e suH'astratto. affrontare 
problemi complessi e tentarne la 
soluzione. leggere correntemente li-
bri e giornali scritti nella lingua 
straniera che hanno studiato per 
tre anni. partecipare a discussion! 
prendendo la parola quando nan-
no qualche cosa da dire e, ascol-
tando gli altri, documentarsi e ri-
flettere sui dati acquisiti. Dovreb
bero avere il gusto della lettura e 
andare a cercare i libri nelle bi-
blioteche se non possono comperar-
li. Certo, a leggerla sembra la de-
scrizione del quattordicenne ldea-
le, eppure dovrebbe essere quella 
del ragazzo e della ragazzina me-
di giunti alle soglie dell'adolescen-
za. Ma i nostri ragazzi frequen-
tano una scuola dove non s'impara 
ne a ragionare ne a discutere, ne 
a leggere per documentarsi o per 
svago, ne a discutere, ne a bada
re a se e agli altri. 

Ci saranno, in una simile scuola, 
dei bocciati (speriamo pochl) e dei 
rimandati. Qua e la i rimandati 
troveranno la scuola aperta d'esta-
te e qualche professore o profes-
soressa di buona volonta che li aiu-
tera a prepararsi per l'esame d! 
riparazione. oppure dovranno an
dare a lezione privata o «arran-
giarsi». Forse qualche cosa si po-
trebbe fare per aiutare i rimanda
ti che non hanno mezzi: le orga-
nizzazioni democratiche e gli enti 
locali potrebbero organlzzare dei 
corsi estivi, ricorrendo ai profes-
sori iscritti al Sindacato scuola 
della Cgil, e ad altri insegnantl 
(e studenti universitari) disposti a 
dedicare parte del loro tempo a que-
st'opera. I locali cl sono: le Case 
del Popolo. sindacati, cooperative, 
ambienti messi a disposizione dai 
comuni democratici. C'e anqora 
tempo per prendere l'iniziativa, e 
dovrebbero essere i lavoratori stes-
si e le loro organizzazioni a pro-
porla. Non, beninteso, per sostitui-
re un'organizzazione «privata a a 
quella mal funzionante della scuo
la pubblica, pensando che i proble
mi della scuola si possano risolve-
re sul terreno della solidarieta, ma 
per un'azione provvisoria, di « mu-
tuo soccorso» verso quel ragazzi 
che la scuola non ha saputo pre-
parare e che pagano le conseguen-
ze di difetti che non sono i loro. 
Perche non provare? 

IMERLETTI DELLA NONNA 

LA FOTOGRAFIA Un mondo che non 

esiste p;u: questo po-
trebbe essere il t i tofo dei l ' immagine d i questa 
settimana. Abbiamo gia parlato del l 'a lbum « istrut-
t i v o » che veniva fatto circolare, anche da noi , 
fra le famiglie bene, poco dope I'unita d'ltalia, 
per « conoscere tut t i g l i abitanti della terra ». Ar t i 
e mestieri. citfd, costume e gl i affascinanti perso-
naggi del favoloso Oriente e del l 'Asia: 1'album 
conteneva. ' insomma, una vera e propria pano-
ramica dei popoli e dei paesi. Domenica scorsa, 
abbiamo pubblicato la foto del maragia indiano. 
Ora, dal lo sfesso a lbum, abbiamo prelevaTo I'im-
inagine della att ivita d i un parrucchiere che ser-
y iva i cl ienti per strada, in una imprecisata cilta 

cinese. Anche questa volta si tratta d i una carte 
da visite eseguita con intenti documentari e con 
buona tecnica. Cera il solito probfema. allora: 
quel lo della istantaneita. Le macchine fotograf i -
che, cioe, non avevano I'otturatore che permette, 
come h noto, d i « fermare » un soggetto in mo-
vimento. Per otfenere una fo to come questa che 
pubblichiamo (scatfata all 'aperto e con diverse 
persone in posa) era necessario ordinare, con 
perentorieta, ai presenti, il classico: « fermi, fermi 
cosi! ». 
«Come congelati nelle loro normali posizioni, i 
«sogget t i» dovevano rimanere (trattandosi d i 
parrucchieri) con le forbici in aria e lo sguardo 
perduto nel nul la. L'attimo fatidico passava, e la nor-
male att ivita riprendeva immediatamente. (W.S.) 

Audaci eroine del lo spazio, racchiuse in tute di 
plastica con casco e occhialoni, contro le radia-
zioni cosmiche, o romantiche vamp avvolte di mer-
letti, audaci solo nel provocare gl i sguardi ma-
schili? L'arduo dilemma viene riproposto ogni 
giorno dai sarti, che approfi t tando della presunta 
« mobilita » della donna, vorrebbero farle cam-
biar vestito, stile, • personality,-testa (e parrucca) 
un giorno si e un giorno no. La modella della 
foto — riccioloni, bocca a cuore e trucco « anni 
fol l i » — presenfa un abito di Castillo che vor-

rebbe farci tornare ai merletti della nonna, alle 
vertiginose scollature appena velate, a mezza stra
da fra top'ess e « Angelo azzurro ». Eppure ' la 
differenza c'e. I merletti del fatalissimo abito di 
Castillo sono di nailon, una fibra sintetica che 
non ha nulla di romantico. E lo stesso Castillo, 
il grande sarto parigino che ha vestito f ino ad 
ora soltanto donne munite d i blasone o di por-
tafoglio ben guarnito, pare stia pensando, ora, 
a darsi alia confezione in serie per un pubblico 
meno selezionafo ma piu numeroso 

libri 

Maigret: 
successo 
anehe in 
edieola 

Renzo Urbani 

Continua alia Tv ltaliana la ri
presa della fortunate serie delle rl-
duzioni delle awenture del com
missario Maigret, seguite fedelmen-
te ed assiduamente da un vasto e 
vario pubblico dl telespettatori; 
questo successo televisivo e stato 
tuttavia preceduto da un altrettan-
to clamoroso successo editoriale, 
non ancora esaurito, che ha indot-
to un paio d'anni fa 1'editore Mon-
dadon a ristampare tutta la sene 
delle sue awenture in una appos:-
ta collana quattordidnale, «Le in-
chleste del commlssario Maigret», 
In vendita nelle librerie e nelle edi-
cole a 350 lire al volume. 

V francese Georges Simenon 
(n. a Llegl, 1903) ha esordlto men 

che ventenne come romanziere, ed 
6 a questa sua professione origina-
ria che si deve in gran parte la 
originalita dei suoi racconti poli-
zieschi nella storia del libro «gial-
lo », dai momento che in ognuno dl 
essi si sente come elemento caratte-
rizzante il legame con la tradizio-
ne naturalistica francese, portata 
abilmente al hvello del lettore qua-
lunque. Gli elementi essenziali di 
questa trasposizione sono dati in-
nanzi tutto dalla figura bonaria 
del commissario (un perfetto mo-
dello di umanita e serenita borghe-
se, un poliziotto che vuol avere 
piu del padre che dello sbirro), 
dallo sforzo che egli compie ogni 
volta di immedesimarsi nelle figure 
dei personaggi da lui osservati, dal
la creazione di un ambiente inti-
mistico borghese (le pantofole, la 
pipa, la tavola, la moglie, ecc.) con-
trapposto agli altri ambienti via via 
percorsi dai delitto e fatti rivivere 
appunto con spirito naturalistlco. 
Sono questi gli elementi che la Tv 
ha valorizzato, lasciando magari in 
secondo piano ogni effetto di «su
spense » tipico del genere, e pun-
tando invece sulla figura fisica del 
commissario (ormai inseparabile 
per tutti noi dai volto di Gino 
Cervi) e sulla vita di bravuomo 
da lui condotta; ne e derivata una 
serie di drammi borghesi, talvolta 
anche un po' noiosetti, che danno 
1'impressione di qualcosa dl piu 
di un banale racconto poliziesco 
e che comunque tengon Iontano da 
se ogni forma di violenza, di cru-
delta, di perversione. E' in fondo 
1'apologia dell'ideale di vita del-
l'uomo medio, 11 trionfo della mo
rale comune su ogni pericolosa 
forma di possibile turbamento. 

Gli ultimi quattro titoli degll 
«Oscar* di Mondadorl chiariscono 
definitivamente 11 nuovo carattere 
assunto dalla collana periodica ta-
scabile, dopo 11 suo recente rilan-
cio: un repertorlo estremamente va
rio dl titoli, scelti con l'intendimen-
to di offrire a tutti 1 possibili let-
tori un'opera che possa interessar-
li. Insomma, una qualificazione piii 
commerciale che culturale, che ten-
de ad un allargamento del pub
blico in superficie e non in p ra 
fondita, e che comporta quindi da 
parte del consumatore una scelta 
piii guardinga e motivata. Dopo un 
romanzo di Remarque (Ama il pros-
simo tuo, L. 500. gia piu volte ri-
stampato), e comparsa una raccoL 
ta di disegni umoristicl dl Novel-
lo (II signore di buona famiglia, 
L. 500: ci riporta perb alia socie-
ta umbertina. ed ha poco del mon
do di oggi), cui son seguiti un ma-
nuale di nuoto (Saper nnoUre, 
L. 400), e una ricostruzione chscu-
tibile e ldeologicamente tendenzio-
sa degll ultimi momenti dl Musso
lini, gla stampata da Sugar (F. 
Bandini, Le nltime 95 ore di Mus
solini, L. 500). 

tecnica 
Cervello 

o-

nico per 
la regata 

Cino Sighiboldi 

Uno del concorrenti alia regata 
transatlanttca dei navigatorl solita-
ri (patrocinata da un quotidiano 
londinese), Geoffrey Williams, si 
vale dell'aiuto di un calcolatore e-
lettrbnico per prendere decision! 
circa la rotta da tenere. 

La gara ha avuto lnizio 11 1 giu-
gno da un porto inglese. Ogni gior
no, Williams trasmette per radio 
un certo numero dl informazioni 
relative alia sua posizione, alia ve-
Iocita del suo battello e alle condi
zioni meteorologiche, a un centre dl 
calcolo elettronico in Londra. Di 
ritorno. egli riceve tre diversi pro-
gettl di rotta, elaborati dai calco
latore, e fra questi tre ne sceglie 
uno. 

II calcolatore aveva ncevuto lnl-
zialmente tutti 1 dati relativi alia 
imbarcazione dl Williams, un 
«Ketcb> (veliero anna to con due al
bert a randa, piu alto U primo, 
«maestra», e mlnore il secondo 
cmezzana») lungo circa venti me-

tri. Prima di fornire al navigator* 
le indicazioni richieste, il calcola
tore riceve inoltre le previsioni del 
tempo dell'Ufficio meteorologico. 
L'apparecchio Simula il percorso 
dello yacht su 140 rotte diverse, 
fra le quali sceglie le tre propo-
ste a Williams. 

Novita tecniche anche per coloro 
che alio yachting preferiscono la 
spiaggia. In America si sta speri-
mentando un sistema a bolle dl 
aria, per ripulire gli specchl d'ac-
qua antistanti alle spiagge, sia da 
residui di petrolio, sia dalle medu-
se. La sede deU'esperimento 6 una 
spiaggia larga circa 120 metri a 
Stamford, nel Connecticut. Paral-
lelamente alia spiaggia e a trenta 
metri da essa, saranno deposti sul 
fondo quattro tub! bucherellati. nel 
quali sara pompata aria, che sali-
ra alia superficie in forma di bol
le. La distanza fra un tubo e il 
successivo e di 1.20 metri. 

Sempre in tenia marino. un pro-
blema importante, e insoluto fino 
a poco tempo fa, e quello di misu-
rare l'effettiva deformazione dello 
vele sotto sforzo. La deformazione 
delle vele si misurava finora solo 
confrontando una vela usata con 
una nuova dello stesso tipo, ovve-
ro sot^oponendo la vela nuova a 
uno sforzo in condizioni sperimen-
tali, in laboratorio. E' stato ora ela-
borato invece un metodo elettroni
co, che pub essere praticato a bor-
do di uno yacht in navigazione e 
che permette di misuraro IVlfet-
tiva deformazione di una vela nien-
tre il vento la spint;e, nelle condi
zioni normali d'impiego. I risultati 
di tali indagini serviranno natural-
mente a produrro vele migliori. 

scienze 
La 
stagione 
piu lunga 

Gastone Catellani 

I meteorologi sono tipi positi-
vi, «realisti». Per loro Testate 
comincia il l3 giugno e termina il 
31 agosto. In effettL almeno alle 
nostre latitudini boreali, le co
se stanno all'incirca cosi. Dal pun 
to di vista astronomico, le cose 
un po' diversamente. L'estate co
mincia quando il Sole raggiunge 
il punto piii alto dell'orizzonte, pun-
to che ha raggiunto lentamente par-
tendo da un minimo (in dicem-
bre). A questo punto 11 Sole 6 al 
culmine, « sol stat », il Sole « sta », 
donde il termine attuale <tsolsti-
zio» per indicare questo avveni-
mento astronomico. Da quel mo
mento il Sole pian piano si abbas-
sa, aumenta cioe la sua obliquita 
rispetto al piano dell'orizzonte. 

II solstizio d'estate avviene alle 
ore 23 e 37 del 21 giugno (tempo 
di Greenwich, pari al nostro tem
po estivo od ora legale): comin
cia Testate, che terminera alle ore 
14 e 44 del 23 settembre, quando 
avremo Tequinozio di autunno, cioe 
quel giorno in cui il dl 6 uguale 
alia notte, 12 ore ciascuno. 

In estate, all'inizio e alle nostre 
latitudini, il giorno ha una durata 
di circa 15 ore; a latitudini mag
giori ha durata maggiore: a Lenin-
grado, ad esempio, dura 18 ore e 
mezzo, mentre a latitudini minori 
ha durate minori (ad Addis Abe-
ba, a 103 dalTequatore. dura po
co piii di 12 ore e mezzo). Du
rante Testate abbiamo quindi i gior
ni (o meglio i «di », per indicare 
quella parte del giorno in cui 11 
Sole e visibile alTorizzonte) piii 
lunghi delTanno, questo sempre nel-
Temisfero settentrionale. NelTemi-
sfero meridionale o australe le co
se sono invertite: il 21 giugno co
mincia Tinverno, cioe la stagione 
con i dl piii corti. 

L'estate pub essere considerate 
la «vera» stagione delTanno, al
meno dai punto di vista biologico. 
Dato che tutte le forme viventi so
no derivate dalla energia solare, 
il fatto che il Sole sia piii o pre-
sente» in questo periodo crea le 
condizioni piii propizie a tutte le 
manifestazioni vitali. sia vegetal! 
che animali, e Testate e infatti il 
periodo del massimo rigoglio della 
vita. Fortunatamente Testate e la 
piii lunga di tutte le stagioni: du
ra esattamente (sempre dai pun
to di vista astronomico) 93 giorni 
15 ore e i minuto, mentre la pri-
mavera dura 92 giorni 19 ore e 1 
minuto. Tautunno 89 giorni 19 ore 
e 30 minuti, Tinverno 89 giorni e 
22 minuti. Queste differenze di du
rata sono dovute alia eccentricita 
dell'orbita terrestre, come si ricor-
dera dai test! scolastici. 

Questa eccentricita provoca an
che un altro fatto, poco conosciu-
to ma molto importante: durante 
Testate la quantita di calore sola-
re ricevuta dalla Terra e inferiore 
del 6°/a rispetto a quella ricevuta 
in inverno- E questo perche in •-
state la Terra si trova piu lonta-
na dai Sole, rispetto alTinverno, dl 
circa il 3°b. 
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