
A PROVA 
DIOLIMPIADI 

Ron Clarke 6 cotplto da coMasso e li medico australlnno, plangente, tenta dl rlanlmarlo con sommlnlstrazlona dl osslgeno: una 
foto drammntlca 

• La macchina-uomo di fronte alle incognite 
dell'altitudine a Citta del Messico 9 Dalla ra-Laura Conti 

Quando a un convalescents, In 
particolare se anemizzato, si con-
siglia un sogglorno in montagna, 
si calcola su molti fatton benefl-
ci dell'alUtudine: tra gl\ altrl, sul-
la bassa prcsslone delt'aria e quin
di sulla basset presstone dl ossl
geno. Infattl la « rarefazione » del
l'ossigeno costringe I'organismo a 
ricorrere a meccanismi di compen-
so: aumenta Vatlivita respiratorla, 
per ainnentare, negli alveoli polmo-
nan, la superftele dl contatto fra 
Tariff Insplrata e U sangue; aumen
ta la veloclla delta circolazlone, per 
rendere piit frequente tl contatto; 
aumenta in fine It numero del glo 
bull rossl net sangue, II mldollo os-
seo tlsponde alia scarslld, di ossl 
geno fabbneando viagglor quanti
ty dl globuli rossl, che sono i vet-
coll dl trasporto dell'ossigeno dal 
polmoni ai tessutl, e di anldnae 
carbonica dal tessuti ai polmoni. 
la risposta del mldollo osseo alia 
ratefazlone dell'ossigeno e tanto In-
tensa che le popolazloni che vluo-
no a elevate altitudini come certi 
indtanl del Peru che vlvono a bOOQ 
metrl di altezza, hunno sino a no-
ve milionl di globuli rossl per mm. 
cubo di sangue, vale a dire circa 
il dopplo di quantl ne ho.nno gll 
uomlni dl pianura. H sogglorno in 
montagna piocura quindi al conva-
lescente uno slimolo che lo soile-
ctta ad adattarsi a condlzionl par-
ticolarl: quando lomera in citta 
potra frulre qulndl dl un certo mar
glne tra quello che il suo organi-
amo pud dare e lo sforzo che il 
ollma di pianura gll richlede; la 
oonquista dl queslo marglne e lo 
ttcopo che ci si e prejis&o consi-
gllandogll un sogglorno montano. 

Scattisti 
avvantaggiati 

Prcrprlo per queste stesse ragio 
ni I'allela che vtve e si allena in 
pianura si trova. In montagna, ad 
avere un marglne di capaclta fteto 
loglche ridotlo. L'aumenlo detl'alit-
vlta cardiaca e respiratoria che la 
prestazlone sportiva gll richlede ha 
un llmite fislotogico, ma una par
te dl questo aumento gll vlene gla 
richlesta dalla condlzionl climatt-
che, e pertanto ne rlsulta rldotto 
quel marglne dl aumento che eglt 
pud mcltere a disposizlone delta 
gam. L'osservazlone pero vale so 
lo per le garc dl fondo e non per 
gll scattisti i due tlpl di sport 
hanno infattl carattenstlche flslo-
loglche completamente diverse 

La prcstazlone fisiotogica dello 
scultlsla, per esempia del cenlome 
trtsta, conslsla in un lavoro rnusco 
lare cosl intenso eke t'energia che 
vlene consumata e stiperiore a quel-
la che pud eisere fomlta — nello 
stesso tempo — dalla combusllone, 
doe dal consumo dl osslgeno. Le 
reazlont chlmtche che liberano tall 
quantita dl energia sono costltutte 
dalla scisslone dell'acido creatlnfo-
iforico (n creatina e acldo fosfo-

refazione d'ossigeno, una catena di reazioni 
chinnche nell'organismo umano • Anche il 
« colpo di calore » e possibile • La differenza 
fra lo sforzo degli scattisti e quello dei fondisti 

rlco, e dalla scisslone incompleta 
delta molecola dl glicogeno In mo 
lecole dl acido latllco: nessuna di 
queste due scissionl abbtsogna dl 
ossigeno. ma lu durata dello sfor
zo e Itmitata dalla quantita delta 
riserva disponibile net muscolo al 
momenlo delta scatto. La presta-
zwne adi fondo » si vale anch'essa 
delta sristiariG del glicogeno, ma In 
questo caso la scisstonc e cample 
la e parcib ha btsogno dl un ap~ 
porto di ossigeno, e forma amdri 
de carbonica il consumo di ossi
geno e la produzione di anidnde 
carbonica esigono una prestations 
clrcolatarla e respiratoria capnei di 
mantenere a un determinato llvel 
lo la liberazlone di energia a hvel-
Jo del muscoli, ma questo Uvello 
dl eneigia e motto inferiors a quel
lo di cut dispone I'apparato mu 
scolare dello scattlsta net tempo 
brevis&lmo delta sua gara. 

La fonte dl energia e sempre la 
combintione degli alimenll, con con
sumo di osslgeno, in entrambl i 
tipl dl sport: ma nello sruttista 
Venergia e accumulata in un accu 
mulatore chimlco che pud spender-
ne quantita. violto grandi in un 
tempo breve net quale I'apporto di 
osslgeno e sospeso (le sostanze chl-
mlche che fungono da accumulato-
ri verranno resintetlzzate dopo la 
gara, in fase di rlstoro); il fondi-
sta invece spende I'energla via via 
che respira, e ha blsogno dl un ap-
porto contlnuato. E' dunque il fon 
dlsta quello che, piit dello scattl
sta, ha blsogno dl otllme condl
zionl clrcotatorte e cardiache, e dl 
una buona quantita di globuli ros 
si per il trasporto dell'ossigeno dal 
polmoni ai muscoli, mentre per to 
scathsta c piit uaporlanle. la rlc 
chezza dl accumulator I chimlct cioe 
dl masse muscolari che contenga-
no una buona scoria delle sostan 
ze che sono necessarie al viomen-
to dello scatto. E' dunque tl fondi 
s'u quello che magglormente sentl 
ra gll effetti delta rarefazione del-
I'obSigeno all'aliitudinc dl Clitii del 
Missico. Durante gll allenamenti si 
e cercato di sottoporrc gti atletl a 
condlzionl il plu possibile simill a 
quelle che troveranno sul luogo del 
le gate, e percid parte degli allena 
menti si e svolla presso il ccntro 
dl medicwa aeronautwa e spuzuile, 
doit esistono del caxsont a deprea 
stone. Anche gli scattisti sono via 
tl sottoposti a quetto tratttimento 

Ma sono stati segnalati altri pro 
blenu di cut it pnncipule e data 
ci'-i'e atttsslme temperature che rag 
glunge I'organismo deliatleta nolle 
gare prolungate. I'intenso e prolun-
goto sforzo detcrntlna un aumento 
delta temperatura che entro certi 
llmitt e vantaggioso (I'organismo 

«si riscalda» & U modo dl dire, 

rlspondente al vero> che splega le 
corse ad andatura moderata che gli 
atleti fanno immediatamente prima 
delta gara); infattl Vaumento di 
temperatura agevota lutte le rea
zioni chimlche, migliora Vutilizzazlo-
ne dell'ossigeno, fluidified I liquldl 
articolarl. Ma oltre un certo llmi
te questa febbre pud essere dan-
nosa, e delermlna 11 perlcoloso col 
po dl calore- occorre qulndl che i 
meccanlsml di raffreddamento sla-
no bene efftcienti, per mantenere 
la temperatura entro limiti non pe-
rtcolosl; quesll meccanlsmi sono 
due, la resplrazione e la trasplra-
zione: tl caldo umldo e meno sop 
portabile del caldo asclutto pro
pria perche" I'umidlta. deliaria osta-
cola I'evaporazlone del sudore e 
quindi oontrasta 11 funzionamento 
dl uno del due meccanismi. A Cit
ta del Messico I'arla e notevolmen-
le asciutta. e quindi questo Incon-
veniente non dovrebbe verlftcarsl: 
il fatto e, perd, che si verlftca egual-
mente; le competlzioni preoltmpl-
che hanno visto dwersl atleli sullo 
orlo del collasto, propno per una 
difflcolta, le cui cause non sono 
bene accertate, net funzionamento 
del meccanismi regolatori delta tem
peratura. II pencolo del colpo dl 
calore e aggravato dal fatto che le 
gare, Invece dl suolgersi nelle ore 
plu fresche delta giomata, si svol-
gono a mezzogiorno, e cid per esl-
genze delta televisions 

Occasione 
di ricerca 

In complt'tso si pud dire che la 
scclta di Citta del Messico came se 
de di Ohmpiadi non sla stata mol 
to feltce dal panto dl vista sporti 
vo, perched le condlzionl cllmatlche 
dl quella citta sono tanto diverse 
dalle condlzionl cllmnlivhe in cui 
vwe la stragrandc n aggioranza de 
gll uomini, da chtedersi se i risul-
tati che verranno omalogatt m que 
ste gare avranno validita, teate si-
gmficato campctitivo. D'oltronde la 
compelizione e sollanto uno fra I 
siqnificati dell ai Inula spoil Iva un 
allro sigmficato. sotto certi puntl 
dl vista piu unpar'.anle, e la co-
noscenza (telle pawiblUta massl 
nui dell arganisma umano Le com 
petiziont che si tuolgono in condl 
zion' ctimatiche plu consnete r/ico 
no quail sono le potslbiltta linute 
in condtzloni amblentah medle; I 
rlsnltatt delle Oltmpmdl '68 coitl-
tuiianno materlale di studio per lo 
accertamento di quail slano le pos-
stbillta-llmtte dcll'organlsmo uma
no in condlzionl ambientall estre-
me. 
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L'abbonamento 
eunlegame 
concreto con il 
gin male che 
con la verita 
difende 
gliinteressi 
dei lavoratori 
M, fai come In questi ultiml niesi e stato posto 
fill'atteruione clell'oplnlone pubblica in Italia, il 
problema dclla cnsl della stampa quotidiana 
Libn, artlcoli, tavolo rotonde. conferenze, tra 
smlsslonl televlsiva, si sono succedute a nt-
mo serrato. 

Ma del tantl mall che affllggono I quotldiani 
e ne rendono la vita cosl difficile, non si e che 
raramente messo In evldenza II peggiore e II 
piu perlcoloso, e cioe II tatlo che la quasi to
tality del giornali italianl e ormal saldamente 
In pugno al grandi monopoll, a pegglori specu
lator! prlvatl. 

Questo decadlmanto edltorlale, che (ende 
sempre di piu a snaturare la funzlone pubblica 
del glornale, porta a un costante slittamento 
verso la strumentallzzazlone piu clnlca. Una del 
le conseguenze dl questa dagenerazlone si e 
manlfeatata in manlera sfacciata anche In oc
casione del plu recentl avvenlmentl Internazlo-
nail, Ognuno ha potuto constatare In qual modo 
quasi tutta la stampa quotidiana e periodica e 
scattata come una muta di canl rabbiosl, sba-
vando II suo veleno dl menzogne, di falsifica-
zlonl a di crlminall Irresponsablllta. 

SI puo dire che In nessun paese de! mondo 
vl e una cosl Concorde e pronta reazlone ad 
ogni evento piu o meno grave, in chlave anti-
comunista e antlsovletica In nessun paese esi 
ste una stampa che si abbandona con tanta mor 
bosa passione alia plu Irrazionale esasperazlo 
ne e dlotorslone del fattl, persino a danno degli 
Interessl nazlonall. 

Se si esamlnano a fondo le ragloni che han 
no portato alia rlnuncia da parte dei giornali 
Italianl a quel mlnlmo dl dlgnita e di responsi
bility dl cui danno prova persino I giornali degli 
Stati Unltl, si trovano I noml del peggiorl traf-
flcantl che hanno vlsto prosperare I loro spor-
chl attarl nel perlodo nofasto del centro-sinistra. 
sostenutl, protettl. copertl e favorltl dal ma-
negglonl di quel governo, In testa al quail han
no agito II famlgerato Freato — grando opera-
tore occulto dell'ex capo del governo Aldo Mo-
ro — e l plu torvl personaggl della destra del 
PSU. 

Nella tempesta che sconvolge da tantl annl 
I'eslstenza della stampa quotidiana In Italia, an
che per nol, colpltl non soltanto dalle difficolta 
generall ma anche dall'attacco costante che da 
ognl parte vlene condotto contro 1 nostrl gior
nali, la vita non e facile e 1 problem! da affron-
tare sono durl e gravl, anche con lo slanclo e 
lo splnto dl 8acriflcio che anlma tuttl quantl 
sono Impegnatl nel glornale. redartorl, ammlnl-
otratorl, tecnlcl e dlffusorl, e non e detto che 
possano essere sempre rlsoltl. 

II nostro glornale si differenzla tuttevla da-
gll altrl per la forza che gll derlva dal sostegno 
e dalla flducla che rlcove da mlllonl e mlllonl 
di italianl onesti e coraggiosl Sono quegli Ita-
Hani che hanno versato dalla fine della lotta 
dl Llberazione ad oggl. tantl mlliardi per soste-
nere la stampa comunista; quegli Italianl che 
cosl numerosl leggono e diffondono I'Unlta della 
domenlca, mantenendole il prlmato nssoluto, In 
quel glorno, su tutta la stampa Itallana 

La sottoscrlzione e la dlffusiono sono I pl-
lasln su cui pogglano le fortune editorlall del-
I'Unita 

Ma oltre a tutto vl e un altro aspetto del-
I'adeslone popolare al nostro glornale che dob-
blamo conaldorBre sempre plu Importante. SI 
tratta degli abbonamentl. Nol sappiamo perfet-
tamente che per un lavoratore. per un penslo-
nato, versare I'importo dell'abbonamento e un 
s.tcrificio assal forte, ma chiediamo lorn que
slo sacrlficio perche sappiamo che e un Invest!-
mento sicuro nell'mteresse del loro avvenira e 
dell'avvenire dello loro famlgilo. Ouestl denar! 
quindi saranno ben spesl. 

In 22 annl le somme incassate dall'Unlta 
per gll abbonamentl, hanno evuto un crescendo 
linpresslonante: L. 4.146 000 nel 1946. Lire 
6')0.000 000 nel 1968. Pertanto. dalro poche ml-
gllala d| abbonatl dl ventidue annl fa. siamo at-
rlvatl nel I960 ad oltre 100 000 abbonatl (nor-
mall. Bpeclall «d elettorell). 

Ora, il 1969 sara un anno ancora piu dlflii.l. 
le per la stampa Itallana. Anno di grandi pro. 
bleml e dl grandi lotte per II rinnovamento del 
nostro paase, per Impedlre che la verita e con 
essa le llberta, slano travolta dall'ondata rea-
zlonarla che sta ognl glorno dl plu montando. 

Le aperte e coragglose dlscusslonl dl que
ste settlmane II deslderlo del compagnl dl sa-
pore, dl esprlmera lo loro opinlonl, le loro cr|. 
tlche, non hanno minlmamente Incrlnato la con-
pattezza e I'unita del Partito, anzl ne hanno (a-
mentato le forze e stlmolata la combattivlta. E 
questa grande maturita sociall9ta e democr&tl. 
ca che ha soputo dlmostrare In cosl dlfficlll clr-
costanze.tutto II Partito, dal plu modesto al filii 
Impegnato compagno, e la garanzla che l'UnltS, 
Rlnasclta e Vie Nuove avranno quest'anno, nn-
cora dl plu che nel passato, attraverso gll abbo
namentl, I mezzi per condurre avantl con sue-
cesso la loro battaglla. Battaglla che deve veile-
ro In prima linea I dlffusorl I propagandist!, gll 
attuall abbonati, ai quail chiediamo II rlnncvo 
del loro ahbonamento per II 1969, come prlmo 
atto dl solidarieta e come prova della loro co-
scienza polltlca. Un appello particolare lo ri-
volglamo a tuttl coloro che sono In condlzionl 
economlche tall da consentira la sottoscrlzlcne 
di un abbonamento sostenltore Sono gla tentl 
che nel passato hanno rlsposto a questo inv to. 
Slamo certi che »-l 1969 essl saranno plu iu-
merosl. 

AMERIGO TEREUHI 

UN NUOVO 
SPLENDIDO 
LIBROATUTTI 
GLI 
ABBONATI 

A tutti gli abbonati, vecchi e 
nuovi, verra anche quest'an
no inviato un dono bellissimo: 
il secondo volume dei raccon-
ti e delle novelle di Guy cle 
Maupassant. Viene cosl com-
pletata per la prima volta In 
Italia, I'opera narrativa di que
sto grande scrittore, in una 
edizione cosi sontuosa. 

• Abbonamento annuo Lire 18.150 

• semestrale L. 9.450 • Abboia-

mento sostenltore L, 30.000 


