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O I T A M n O A R F R I C P T T 1 ? V **sT P R O T F ^ i T A University dl Berkeley, neglt Usa. Un gruppo di student! si prepara ad una manifestazione di protesfa 
V £ » J X V l . l . L / \ / ** M3MJM\X%.AJMJMJ A iD± 1 l l l / l U U l i l Indossando maschere antlgas e caschl da motoclclista per premunlrsl contro la slcura violenza della ine-
vitabile reazione poliziesca. E' ancora una immagine dell'Altra America (colta da Raymond Cartler, uno del piu grand] fotografl contemporanei, nel corso di un reportage sugli Stati 
Unit i ) : una immagine che testimonia nuovamente I'asprezza della lotta contro la politica nixoniana e contro I'intensificarsi della aggressione imperialista nel mondo; nonche de'ia violenza 
con cui il governo Usa continua a rispondere alia pressione delle nuove generazioni. 

Bilancio di un anno di sconf itte 
e di vittorie sulie malattie 

II divario 
tra scienza 
e medicina 

Ai progressi della conoscenza scienfifica non corrispondono 
progressi notevoli nelia pratica - Gli ostacoli nelle societa 
piu avanzote e in quelle sofftosviluppote - Come si e modifi-
cato I'agente del colera - Dal '54 la mortalitd non diminuisce 

Anche nel '70 c'e stata una 
messe di acquisizioni scien-
tifiche promettenti. per quel 
che riguarda la conoscenza 
biologica: dall'approfondimen-
to dei meccanismi immunolo-
gici a quello dei rapporti fra 
virus e cancro, dalla scoper-
ta di sostanze capaci non di 
distruggere le cellule cancero-
se — come i farmaci antineo
plastic! gia conosciuti — ma 
addirittura di risanar>e, alme-
no nelle provette del labora-
torio, fino aH'isolamento. reso 
pubblico proprio in questi 
giorni, di una sostanza chimi-
ca prodotta in virtu di proces-
si di apprendimento e capace 
di modificare il comporta-
mento degli animali. 

Ma tra questo progresso 
della conoscenza scientifica e 
la sua traduzione in progresso 
della medicina. e in aumento 
delle probability di soprawi-
venza degli esseri umani. si 
innalzano barriere che pro
prio nell'anno che si e con-
cluso si sono rivelate in tutta 
la loro importanza. 

BULGARIA: un paese che e di esempio nell'azione contro I'inquinamento delle acque e dell'aria 

10TTA AI VHf l l MDUSTRIAU 
I risultati della legge varata nel '63 
Tutte le nuove istallazioni 
industriali munite di impianti 
di depurazione - Le stazioni 
in costruzione sui fiumi Iskar 
e Struma e quelle in funzione 
accanto ai grandi centri turistici 

DalPuso del carbone ai combustibili 
liquidi e gassosi 

Dal nostra corrispondente 
SOFIA, gennaio 

Per le acque del I Iskar e 
della Struma, due det fiumi 
maggiori e fra i piu inquina-
ti della Bulgaria, si miziera 
fra breve la costruzione delle 
Btazioni di depurazione. Quel-
la dell'Iskar dovrebbe risulta-
re una delle piu grandi di 
Europa. con una capacita di 
smaltimento di U metri cu-
bi al secondo. 

Se tutto fosse filato come 
dispone la legge per la pre-
servazione delle acque, del
l'aria e del suolo, varata nel 
1963. non ci dovrebbe nemme-
no essere inquinamento in 
Bulgaria. Secondo tale legge 
infatti non si pud costruire 
uno stabilimento industriale 
se nei progetti non figurano 
gli impianti di depurazione del
le acque di scarico e tanto 
meno lo si pud mettere in 
funzione se tali impianti non 
sono stati costruiti o non dan-
no i risultati voluti. Appositi 
organismi ministeriali sono 
preposti al controllo degli im
pianti (per quanto ne concer-
ne la costruzione) e delle ac
que in uscita. Queste devono 
essere reimmesst nei fiumi al
io stato richiesto dalla clas-
sificazione stabilita per ciascu 
BO di essi, a seconda cioe 
che debbano peter servire per 
usi domestici o industriali o 
per I'irrigazione. 

Denunciati 
i danni 

' Non ci sarebbero dunque 
fiumi o laghi inquinati in Bul
garia (per il mare non si pud 
far* questo discorso perche, 
sempl icemen te. di inquina 
mento non ce n'e) se tutti 
gh impianti industriali fosse-
ro stati costruiti dopo e se 
condo ia leggr del 1963. In 
vece. oltre al fatto. non rile-
vante in se. chr si laments no 
». one negligenze e inadem-
pienze, si e dovuto compiere 
# li sta compiendo uno sfor-
m notevole per dotare di at-
tmzzature risDondenti alia le-

gislazione, e soprattutto alle 
esigenze che si sono venute 
imponendo. stabilimenti vec-
chi per modo di dire (data 
la recente industrializzazione 
del Paese). e anche autentica-
mente vecchi, specialmente 
quelli disseminati per le val
late Iungo il corso dei fiumi. 

L'Iskar. per esempio — que
sto curioso fiume che scende 
da una catena di montagne 
(i monti Rila) e va ad at-
traversarne un'altra (i BaJca-
ni) dopo essere passato per 
la piana di Sofia — riceve 
sea richi non depuratj dalla 
principale zona industriale de) 
Paese e poi, tra le montagne, 
da una miniera dopo laJtra, 
di rame, zinco, piombo, car-
bone, prima di arrivare 
ad aver pace — oel Danubio 
— c coi seguaci sui >. Nel cor
so delta « decade per Ia pre-
servazione della natura >, alia 
fine del meggio scorso. sono 
stati denunciati in una confe-
renza stampa i danni causati 
all'agricoltura dalle acque in-
quinate dei fiumi Arda, 
Jantra, Struma, Mariza, e 
qualche altro bel nome fem-
mimle, e Ia scomparsa dei pe-
sci appunto nell'Iskar. 

Ma non siamo al caso del-
lo scienziato che denuncia nel 
1958. del pretore che intervie-
ne nel 1970 e del potverone 
conseguente che per prima co-
sa investe I'uno e 1'altro. Le 
stazioni di depurazione del
l'Iskar e dello Struna fanno 
parte di un piano di inter-
vento govemativu in piena at-
tuazione e che ha preso l'av-
vio. naturalmente, dalle situa-
zioni che era piu urgente sa-
nare. I c grandt inquinatori * 
sono venuti per primi. Alle 
fabbriche di cellulosa di Ra-
slog e di Kricim gli impianti 
di depurazione sono in costru
zione. Quello dello stabilimen
to per la produzione di fibre 
sintetich- di Jambol e gia fun-
zionante. Sono in progettazio-
ne o in costruzione gli im
pianti di depurazione delle ac
que di scarico per tutti i mag
giori stabilimenti e anche per 
i piu important! centri urba-
ni. Secondo rorientamento che 
si va affermando, anzi gli im

pianti civili funzioneranno da 
depuratori centrali. anche per 
gli scarichi industriali (ove la 
natura dell'inquinamento lo 
permetta). 

Al mare, abbiamo detto, in-
quinamento non ce n'e. Ma ci 
sarebbe se non si fosse prov-
veduto a tempo e in forma 
idonea. Non & quindi ozioso 
parlare anche dei centri urba-
ni e turistici del Mar Nero. 
Ci sono convenzkxii interna-
zionali, per la preservazione 
del Mar Nero (anche per k> 
Iskar. lo Struma e la Mariza 
esistono di questi accordi). E 
si tratta appunto soltanto 
di preservare. Tutte le citta 
costiere e le local ita turisti-
che debbono avere i loro i.n-
pianti di depurazione e li han-
no; anche Albena che e anco
ra mezza da costruire. 

Si stem i 
meccanici 

I sistemi di depurazione so
no meccanici. L'acqua viene 
pot immessa nel mare a no
tevole profondita e distanza 
dalla casta, in base alle nor-
me delle convenzioni. La sta-
zione di depurazione delle 
«Sabbie d'oro> (il piu im 
portante dei centri balneari 
della zona di Varna) e a due 
chilometri dalla zona deglj al 
berghi e lo scarico e stato col-
locato secondo parametri che 
tengono conto delle correnti, 
delle maree, del fondo mari
ne, ecc... 

Per I'mquniamento atmosfe-
rico. stessa legge. stesse vi-
cende, analoga situazione; qua
si gli stessi i nomi dei « gran
di inquinatori » e i fattori del 
l'ioquinamento (industriali e 
domestici). con in piu il col-
pevole di moda- la motorizza-
zione. D problema viene af 
frontato dotando di impianti 
di purificazione gli stabilimen
ti t vecchi» e attuandb una 
duplfce iniziativa nel campo 
del riscaldamento: il passag-
gio dall'uso del carbone a 
quello dei combustibili liqui
di o gassosi e la costruzione 
di nuove centrali termiche. 

Entro fl 1980 il vapore per 
le Industrie e l'acqua calda 
per le abitazioni saranno for-
niti dalle centrali in tutte le 
principal citta (il che oggi av-
viene — parzialmente — sol
tanto a Sofia e a Pemik). Nel 
frattempo il gas e i combu
stibili liquidi (nel 1974 <ap-
prodera * a Varna il metano-
dotto sovietico) avranno sosti-
tuito v- carbone in tutti gli 
impianti. pubblici e privati. 
Non si fabbricheranno piu cal-
daie per combustibili solidi. 
Infme. per diradare — e per
che sia prodotto in minor mi-
sura — il gas degli autoveico-
li. si punta suU'accelerazione 
del traffico (con misure urba-
nistiche) e sui controllo dei 
carburanti e dei motori. 

Questo m una Bulgaria do
ve il fenomeno dell'inquina-
mento atmosferico. come del
le acque del resto. e ben lon-
tano dall'aver raggiunto carat-
teristiche di estensione o di 
gravila di una qualche consi-
stenza. Bastano poco piu delle 
dita di una mano per contare 
i corsi d'acqaa inquinati. Ci 
si preoccupa dei gas delle auto 
a Sofia, dove, in percentua-
le rispetto alia popolazione. 
ci sono cinque volte meno au-
tomobili che a Milano e dieci 
volte piu verde. dove * piani 
di sviluppo urbanistico gia so
no impostati considerando le 
zone boscose e i corridoi di 
ventilazione dei monti circo-
stanti come un vero csiste-
ma respiratorv > della citta. 

E' una bella sollecitudine 
fndubbiamente. Ed ha in se 
stessa una caratteristica che 
ne costituisce anche Ia spie-
gazione: si manifesta doe in 
una societa dove la spinta al
ia produzione di ben] artifi
cial! e la preoccupazione per 
la conservazione di quelli na-
tuali orovengono dalla stessa 
parte. Questo. nel contesto 
deirattenrione che si va dedi 
cando intemazionalmente al 
pmblema della difesa dello 
ambiente. pud essere materia 
di riflessione; o materiale di 
prova per chi ci ha gia riflet-
ruto. 

Ferdinando Mautino 

II nuovo romanzo di Giuseppe Cassieri 

Uinutile rivolta 
per il bello naturale 

Una visione satirica in scala ridotta dei conflitti del giorno d'oggi ri-
solta in chiave di divertimento allegorico - La pace di un fantastico para-
diso infranta dalla nuvola nera della «avanzante civilta industriale» 

Un paesaggio abbagliante, abilmente 
sfruttato a fini turistici, fa da sfondo 
al nuovo romanzo di Giuseppe Cassieri, 
Offcrta specialc (ed. Peltrinelli, pp. 213, 
L. 2400). Gli abitanti di un luogo ameno 
s'erano illusi di poter conservare intatto 
quel patrimonio, fra un mare bellissimo 
e un profumato retroterra. Oltre al pae
saggio naturale, a due passi da Capo 
Miseno, c'e il ricbiamo mitico e storico. 
Ricordi di erol e maghi, divuiita immor-
tali ed echi di poemi classici, tutto aiuta 
a incrementare rarrivo di stranieri piii 
o meno ricchi e generosi favorendo ft 
benessere delle popolazioni. 

Ma la pace del paradiso turistlco e 
del bello naturale e improwisament* 
turbata dalla «avanzante civilta indu
striale*. La nuvola che offusca l'oriz-
zonte e la «Petrolcbina». Nei dintorni 
e insediata una rafiineria, e ora si pro-
getta la costruzione a mare di un campo 
di boe per 1'attracco di superpetroliere 
caricne di grezzo. 

Cosl il mare pulito e 1'aria deliziosa 
saranno un ricordo, bisognera cercarli 
altrove, e altrove migreranno turisti e 
risorse pecunarie. Per reazione le forze 
interessate alia difesa del luogo, si coa-
Iizzano m un «Fronte». Vi entrano eser-
centi, speculatori dell'edilizta alberpat«v 
ri, trattori, padroni di serre o dl vivai, 
contadini, in breve l'intera popolazione 
che si sente, oltre tutto. incoraggiata a 
livello nazionale da illustri srudio<;t di 
ecologia e di sociologia, da urbanistl e 
difensori della libera e sana natura. 

L'io narrante 
Tuttavia le cose non sono cosl sera-

plici La popolazione si agita. guidata 
da due o tre esponentl, fra cui un inge-
gnere settentrionale e un certo Barbare-
sco, soprannome familiare di un produt-
tore locale di latticini che si scopre una 
vocazione di accorto demagogo. Nell'om-
bra una strana comunita di stranieri 
primitivisti, i neo-copemicanl, adunati in 
un loro campeggio privato, appoggiano la 
lotta. Si organizzano manlfestazioni e di-
battitl. Ma tutto viene spiato e riferito, 
in opportune « relazioni > al ministro com-
petente, da un altrettanto strano «emls-
sario*. Questi diventa cosl 1'io narrante 
del romanzo. E' un uomo a suo modo 
colto, non privo di intelligenza e com-
prenslone umana per i bisogni altrui, 
persino per le tntime Inclinazioni dei 
propri slmili Egli fa dl tutto per ritrarre 
Ia situazione, bizzarra n.lscela dl sotto-
sviluppo e di progredlte capacita organiz-
tative nella difesa dei propri interessi. 
Ma il quadra gli si sviluppa sotto gli 
occhl in forma dl unlverso fantastico, 
tra folle urlanti in piazza parole d'ordine 
come «la Petrolchina non prevaira», la 
pollzla die non sa come muoversl, tn-
tellettuall che snocclolano paxolonl a un 
pubblico semi-analfabeta, Soprattutto 1 
neo-copemicanl danno U loro contributo 

di stranezze: invitano nel campo qualcuno 
e lo depilano nelle parti basse, eseguendo 
scelte impensate che non risparmiano un 
sotto-segretario in missione e, alia fine, 
addirittura ill Barbaresco. Cosl la ribel-
Iione si trova decapitata, mentre 1 mo
dern! primitivi si dissolvono misteriosa-
mente come sono arrivati. 

Romanzo corale 
Nonostante la sua volonta di capire, 

1'emissario si smarrisce a poco a poco 
dinanzi ai simbcli. Ma egli sa benissimo 
che la ribellione e destinata alia capito-
lazione. Per cui si sfoga neU'ironia ap-
plicandola sulle immaginl come un rea-
gente che stempera e banalizza. ricondu-
cendo a proporzloni owie discorsi e per-
sonaggi. Ha ragione lui: la conclusione 
sara quella prevista: ciascuno rientra nel-
l'ordine. e 1'ultima burla alia popolazione 
ingenua ancora sconvolta dalla sconfitta 
feubita. e la sirena di un'auto che suona 
a distesa per un contatto sbaeliato e che 
viene confusa col segnale della rivola 
zione. La «civilta industriale» prevaie 
sui « bello naturale». 

E' un romanzo corale, ricco dl episodl 
e scenette, di un'aneddotica spicciola qua
si sempre divertente, con un impasto d) 
ingredienti che dall'analisl e dalla docu-
mentazione ambientali va fino alia rico-
struzione in chiave satirica di particolari 
situazioni (sui dibattiU tntellettuali, sul-
I'informazione manipolata e distorta dal 
servizi di diffusione, sui gallismo ritar-
dato e, assai piu sottile, sulla formazione 
di eterogenei « fronti di lotta » o • blocchi 
storici» da strapazzo). L'emissario che 
senve appare diviso fra sdegno e diver
timento di fronte a questa futile agita-
zione. 

Forse e proprio questo atteggiaroento 
(che equivale poi a. rapporto scelto dal-
I'auture nei confrontl della propria ma
teria) a disperdere nelle scenette colonte 
di ironia la satira d'insieme o, per lo 
meno. 1'intenzione piu o meno chiara dl 
mostrarci, riprodotti in scala ridotta, con
flitti e compromessl del mondo odiemo. 
Siamo, piuttosto, dl fronte a un divertt 
mento allegorico, costruito con mano «-
cura, llevitato da disegni Ironicl spesso 
azzeccati su personaggi e situazioni rico-
noscibili. Anche la scrittura, composta 
dl tinte sfumate, a volte grlge, di ton! 
sommessi e di raplde accensioni fanta-
stiche, si adatta benissimo al gioco com-
positivo di questo genere un po' partlco-
tare di «rapporto* burocratlco 

II nuovo libro rivela in Cassieri on 
narratore m pieno movimento. A una 
visione critica piu ampia. non ptu setto-
riale, risponde un'approfondita ricerca dl 
mezzl e posslbillta, fra cui lo scrittore 
va lfberando sempre p1u, da un neo-rea-
lismo dl partenza. il suo gusto per la 
fantasia lrcnlca. 

Michelo Rago 

Barriere di natura molto di-
versa tra loro, che da una 
parte dipendono dalla insuffi-
cienza con cui in determina
te situazioni sociali si riesce 
ad applicare praticamente 
quanto e gia stato scientifica-
mente acquisito, dall'altra ri-
velano che nemmeno l'appli-
cazione totale delle acquisi
zioni scientifiche che gia si 
possiedono e sufficiente a con
servare. e tanto meno ad ac-
crescere. quel prolungamento 
della vita media che sino ad 
oggi si e conquistato. Su un 
versante si e avuto l'estender-
si dell'epidemia di colera. dal-
1'Estremo Oriente all'Europa: 
sull'altro versante si e verifi-
cato un aumento della morta-
lita nei paesi a piu alto li
vello di vita e di protezione 
sanitaria. 

L'epidemia di colera che la 
stagione fredda ha arrestato. 
ma di cui si aspetta il ripre-
sentarsi nella prossima esta
te. dipende infatti solo in par
te da una mutazione biologi
ca dell'agente infettivo che ha 
colto di sorpresa la micro-
biologia: in altra parte e in-
vece dovuta al fatto che la 
condizione sociale dei paesl 
asiatici non ha permesso di 
tradurre in pratica gli inse-
gnamenti piu tradizionali e 
scontati dell'igiene pubblica. 

H vibrione della mutazione 
El Thor, verificatasi nel 1938 
nell'isola di Celebes, e piu 
insidioso rispetto al vibrione 
originario, responsabile delle 
precedenti epidemie. in quan
to la mutazione gli ha confe-
rito Ia caratteristica di poter 
sopravvivere a lungo negli or-
ganismi guariti dairinfezione, 
e di potere anche albergare 
in organismi sani. che non si 
ammalano. Questo non acca-
deva prima della mutazione 
del 1938: gli organismi che 
venivano a contatto con I'agen
te infettivo. il vibrione. si am-
malavano con assai maggiore 
frequenza e percid non esi-
stevano c porta tori sani >: I 
malati, se riuscivano a guari-
re. si liberavano del vibrione 
e non costituivano piu fonte 
di contagio. II vibrione El 
Thor e piu benigno. nel sen-
so che il suo ingresso nello 
organismo umano pud anche 
non scatenare la malattia. ma 
proprio per questo motivo e 
piu difficile isolare le font! 
di contagio; e quindi la rela-
tiva benignita dall'attuale epi-
demia e la causa biologica 
della sua diffusione. 

Ma la causa sociale di que
sta diffusione sta nel fatto 
che i densi agglomerati urba-
ni delle regioni orientali e 
medio-orientali sono sprowi-
sti di fognature e di impianti 
idrici razionali. che avrebbe-
ro potuto difendere quelle 
popolazioni contro il vibrione 
originario cosi come potreb-
bero difenderlo contro fl vi
brione mutante. E non avere 
proweduto a mettere in atto 
le elementari norme igieniche 
capaci di difendere da un vi
brione piu aggressivo e meno 
insidioso ha aperto le porte a 
un nuovo vibrione. piu insi
dioso proprio in quanto me
no aggressivo: piu pericoloso 
per le grandi masse di popo
lazione proprio in quanto e 
meno pericoloso per fl singo-
Io individuo colpito. 

II 1970 ha dunque visto un 
problema medico nato dalla 
mancata applicazione pratica 
di acquisizioni scientifiche 
vecchie ormai di molti decen-
ni: problema che ha colpito i 
Paesi piu arretrati dal punto 
di vista economico e sociale, 
e di fronte al quale e disar-
mata anche una grande parte 
dell'Italia. quella grande par
te dltalia che e priva di ac 
quedotti e di fognature. 

SuU'altro versante. e cioe 
nei paesi a piu alto livello di 
vita e a piu alto livello di 
protezione sanitaria, c'e inve-
ce fl problema di un arresto 
nella discesa della mortalita 
generate, o addirittura di un 
incipiente incremento. D fe
nomeno si rivelo per la prima 
volta nel 1950. ma sta coinvol-
gendo a poco a poco un nu-
mero di Paesi sempre piu 
grande: nel 1955 si e manife-
stato ia Italia e nei Paesi 
scandiravi. successivamvnte in 
Olanda. in Belgio. in Finlan-
dia. nellUniooe Sovietica. In 
Gran Bretagna da quindtci 
anni ormai la dimmuzione 
della mortalita riguarda aol-
tanto f bambini di meno di 
quattro anni e gli anziani di 
piu di aessantacinque anni, 
ma per i gruppi di eta com-
presi fra i quattro e i aessan

tacinque anni non c'e piu sta
ta alcuna diminuzione della 
mortalita fin dal 1954. 

E' di queste ultime setti-
mane un comunicato dell'Orga-
nizzazione mondiale di sanita 
sulle ultime statistiche quin-
quennali. Risulta che. di ven-
tidue Paesi che hanno pie-
sentato i dati aggiornati. sol
tanto due mostrano un an-
damento decrescente della 
mortalita. e uno mostra un 
andamento stazionario. Gli al-
tri diciannove segnalnno un 
aumento. 

Un esame piu ravvicinato e 
analitico del problema e stato 
fatto. anzich6 sulle statistiche 
generali di molti Paesi. sulle 
statistiche particolari di un 
distretto del Canada. l'Onta-
rio. che pu6 essere considera
te « tipico > — per condizioni 
di vita e protezione sanitaria 
— dei Paesi capitalistic! piu 
sviluppati. L'analisi. condotta 
da un igienista canadese. ri
vela che le probability di vi
ta di un unmo di 45 anni 
non sono oggi sensibilmente 
superiori a quelle che un uo
mo della medesima eta posse-
deva nel 1900. Infatti nel 1900. 
su centomila uomini compre-
si fra i 45 e i 64 anni di 
eta, ne morirono circa 1400; 
nel 1966. ne morirono 1286. 

Se si ripartisce lo studio 
secondo i sessi. cosa che e 
possibile soltanto per gli an
ni successive al 1925. perche 
in precedenza le statistiche di 
mortalita non distinguevuno i 
due sessi. si vede che dal 
1925 ad oggi il destino fem-
minile e andato differenzian-
dosi sempre piu spiccatamen-
te dal destino maschile. Nel 
1925 su centomila uomini com-
presi fra i 45 e i 64 anni ne 
morirono 1251. e su cento
mila donne ne morirono 1149: 
per contro. nel 1966 si ebbero 
1286 morti per centomila uo
mini e 660 per centomila 
donne. Anche le ultime stati
stiche quinquennali della Or-
ganizzazione mondiale di sa
nita confermano che e soltan
to la mortalita maschile a re-
gistrare una sosta. o un cer
to aumento. nei Paesi a piu 
alto livello di vita: la morta
lita femminile invece conti
nua a diminuire. 

L'igienista canadese ha po
tuto approfondire l'analisi si-
no a riconoscere le cause di 
morte e il loro diverso anda
mento nei due sessi, lungo 
gli anni trascorsi dal 1925 al 
1966: la mortalita e discesa 
sia fra gli uomini che fra le 
donne per tutte le malattie 
eccettuate le malattie del mio-
cardio. Nel sesso femminile 
le malattie del miocardio non 
sono aumentate nei quaranta 
anni considerati. e percid la 
diminuita mortalita per altre 
malattie si e tradotta in un 
aumento della sopravviveiza. 
Nel sesso maschile invece la 
mortalita da malattie del mio
cardio e aumentata tanto da 
compensare la diminuzione 
della mortalita per tutte le 
altre malattie. cosi che non si 
e avuto nessun aumento delle 
probability di sopravvivenza 
nel gruppo di eta conside-
rato. 

Che I'organismo femminile 
abbia un apparato cardiocir-
colatorio piu resistente dello 
organismo maschile era fatto 
gia nolo. Una spiegazione vie
ne offerta con la considera-
zione che I'organismo femmi
nile deve affrontare quella 
grande prova che e la gravi-
danza. cosi che i proce<>si di 
selezione naturale hanno fa-
vorito i ceppi nei quali le don
ne hanno un sistema cardio-
circolatorio piu resistente. Ma 
questa interpretazione non e 
suffragata da osservazioni 
concordanti sulle specie ani
mali piu vicine alia specie 
umana. Sta di fatto che I'im-
portanza degli c stress v. cioe 
deU'affaticamento e della ten-
sione nervosa, nel determini-
smo delle sofferenze iniocar-
diche e ormai riconosciuto da 
tutti. Si deve quindi arrivare 
a concludere che un aumento 
delle probabilita di sopravvi
venza, per gli uomini com-
presi fra i 45 e i 64 anni di 
eta, non va cercato neU'acqui-
sizione di nuove conoscenze 
biologiche. ma piuttosto nella 
possibility di diminuire lo sta
to di tensione che contrad-
distingue la vita d'oggi. E 
che. probabilmente. e mag
giore per gli uomini in quar
to piu direttamente e perv 
colosaraente impegnati nella 
competizione. 
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