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L'ascesa della specie uomo nel libro di Franco Prattico 

II genere umano? 
E figlio di Caino 
L'homo sapiens sapiens, rozzo e violento, avrebbe avuto 
la meglio sul paciltbo e COlto uomo di Neandertal, grazie 
alia sua innata aggresflivitaVMa, cosa sarebbe successo, se 
invece avesse vinto ts trlbO dei buoni? Ed ancora, e possi
ble influenzare il carrtrninofyiuro deU'evoluzione umana 
verso una coeslstenza (WOricBi? Se lo chiede, e ce to chie-
de, Franco Prattico nel syasjltjrfio libro *La tribe di Caino» 
dedicate all'irresistlbileasc^sa della specie uomo. 

SBW» 
• E se avesse vinto la IribO di 
Abele? SI, ce il forte, colto e pacifl-
co uomodi Neanderlal avesse avu
to la meglio nella lunga partita che 
lo ha contrapposto, tra ottaiila e I 
quarantamlla anni la, a quel teppl-
ati. grecili. rozzl e violentl. del flgli 
delfBia nera che, con I'impudert-
za llptca del vlncitore. si sarebbero 
poi autoproclamatl "sapiens sa
piens-? 

La storia non si la con i se, am-
monlva II vecchio professore al li-
ceo. Ma mentre leggi La tribil di 
Caino, II nuovo libro che Franco 
PraBIco ha pubbllcato per i tlpi del-
la Ratfaele Cortina Editore dedl-
candoio all'liresisUbtle ascesa del-
la specie uomo, non puol [are a 
menu dl port slmtli domande. Edi 
scuprtro che non sono alfatto ozio-
se. Gin. perche menire Prattico ri-
prende le fila del sudatl lavori dl 
paleontologl e genetisti, geologl e 
llnguisti, ctologl e anatomistl. pet 
msUtulrti, In una stnlesi origlnale, 
luckja e accaltivante, la narrazione 
Inlerdlsclplinare del due mlllonl dl 
anni e piu della nostra storia ovolu-
nva. tl accorgi quale e quanlo tuoki 

• M M 
attbla In questa narrazione un con
cetto cam al teoricodell'evoluzio-
ne Stephen Jay Gould e inviso al 
vecchio maestro del liceo: il con
cetto di contingenza. Quella capa-
cila che ha una specie vivente di 
trovarsi al posto giuslo, nel mo-
memo glusto per cogliere un'occa-
slone unica e Irripetibile che. chia-
matela pure fortune, si accompa-
gna al caso e alia necessita nel de-
terminare Timprevedibile din a mi
ca della storia evolutiva. 

Prendete il caso di quel piccolo 
gruppo. poche decine, qualche 
centinaio dl individui al massimo, 
che, lOOoforse I50milaanni(a, la-
scla la savana ai margin! delle 
grandi pianure del Sud Africa e co-
mincia a dlffondersi pet I'intero 
contlnentc. E' una nuova specie di 
uomo nata nell'isolamenlo di una 
quaiche foresta etiopc. 11 gruppo 
non e mal stato numeroso. La po-
polazione non ha mat superalo le 
clnquemila femmine. asskuro il 
btologo Inglese John Maynard 
Smith. Ma, a un cerio punto, lostill-
la dei clima. o, magari. lacompeli-
zione con altri uomlnl. o. ancora, 

un episodio Iremendo e scono-
sciulo, o I'insieme di quesli e altri 
taltori, portano quella ptccola e 
maiginale specie umana a un pas-
sodell'estinzione. La iribu t virtual-
mente decimala. Contingenza vuo-
le che quaiche individuo soprawi-
va. Sono talmente pochi, i soprav-
vissuti. che dlscendono tulli da 
un'unica donna' la chiamererno 
Eva. Anzi, polchf era scura di pel-
le, Eva nera. 

Sonoalti. Eagili. E aggresstVi, i fi
gli dl Eva nera. Cosl, benche siano 
deboli e gracili, e benche nessuno 
avrebbe scommesso un soldo sul 
torn successo, riescono a procurar-
si cibo a sufficienza e a dilendersi 
dai nemid. Un poT per fortuna un 
po' per abilita. i ligli di Eva supera-
(10, in quella nicchia isolata ai mar 
gini della toiesta, il lungo periodo 
delta glaciazione di Riss. Aguzzan-
do I'ingeguo e. grazie alia partico-
lare fisiologla delle coide vocali, 
sviluppando un linguaggio piutto-
stoarticolaio. 

Inline il clima cambia. La tem-
peratura media del pianola an-
menla. E i ghiacci, su a noid. si riri-
rano. Anche il cuore dell'Alrica 
cambia, nei period! intejgbciali. 
Le loresle arretrano, lasciando spa-
zio alia savana. Ed e li, ai maigini 
delle grandi pianuie del Sud Africa 
che i figli di Eva nera possono scia-
mare, crescendo e moltiplicando-
si. Tanlo da iniziafe a dillondersi 
prima per I'inteto continents e poi, 
in poche decine di migliaia di anni. 
su. verso il Medio orienle, I'ASM. 
I'Europa. 

Qui trovano, insediala da tem
po, una tribil di cuglni. La tribu dci 
neandenaliani, Le difletenzc lisio-

II contagio causato dallaumento di 3 gradi della temperatura 
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L'incubo della malaria 
nell'Europa del 2100 
• Entro la fine del secolo ptossi-
mo la malaria e alue malatlie dl 
orlglrie troplcale potrebbcro toma-
rc alio nostre laUtudlnl. E la preyt-
slone degll espertl della Cummis-
sione imergowematrva sui cambls-
mentl cllmatld. I'lpcc il cui rap-
porto sara reso pubbilco aH'Inizio 
del 19%. La causa di questo rttor-
no sara II rlscaldamenlo globale 
del pianeta dl 2 gradi e mezzo dl 
media e una modlhcazlone del re
gime delle piogge e deil'umidila 
che si vcrillchera entro II2100. Au-
tnenterft cosl la dlstrlbuzione geo-
grallca delle malattle portate da 
iBtlorl come le zanzaie chediHon-
dono il parasslla della malaria, IIvi
rus della dengue e quello della feb-
Ixe gialla, o da molluschi acquatid 
che trasmetlono II parasslla della 
schlstosomlflsi e le nwsche simullc 
che provocano lacecila. 

OPTALMOLOOIA 

700mUa 
italiani 
vedono poco 
m Sono circa 350 mila le persone 
cleche in Italia e 700 mila quelle 
che vedono mollo poco. E' quanro 
ha reso nolo il professor Luciano 
Cerulll. dlrcliore della catiedra dl 
ottica fisiopalologica dell'uniwrsl-
ta dl Tor Vergala di Roma al conre-
gno del Cur su epidemiologia c of-
talmologla. Sulla base di una inda-
glne commisslonata dal Cnr su al-
cuni contn campione del Lazio. 
della LolnbanJla e della Sicllla, ti-
sulta che oggl nel nostro paose la 
causa magglore dl cecila e la cala-
ratla e la sun provalenza cieace 
con II crescore deH'eta supratlullo 
dai Si anni In poi. Cinque secondo 
Cerulll, !e princlpali malawle che 
delnnnlnano la cot-llJ P per k> qua-
li i- urgento promuovere program-
mi dl prevcnziime: catnratlu, roli-
nopatla diulxllca, rnkinln. glauco
ma v ilegcni'railone mncntare. 

Un altro paio di sludl sciuntlfici, 
uscifi quest'anno, coulermano le 
previsloni dell'lpcc. Uno a dell'e-
quipe di Pim Martens dell'lslilulo 
Olandese di sanita e di protezione 
dellambienic che ha pubblicalo 
su "Environmental Health Perspec
tives un modelb della possibile 
ditfusione della malaria, laltro, 
puhblicato su >Ambio", testimonia 
le ricerche di Philippe Martin e My-
riam Lefebvre, del Cenlto di Ricer-
ca delta Commissione europea, 
sempre orienlata alia simulazioue 
delfuturo. 

La popolazlone delle atioleli po-
betiip raddoppiaisi (verso il 
21(10; nolle regionI Irupicali e ad-
ijirittura decuplicarsi nelle zone a 
clima lemperato grazie all'aumen-
to di 3 gradi della lemperatura. Al
tro laitore che detemiinera il dil-
fomdcrsl di epidemia 6 il tasso di 
umtdita minima del &f* die per-

meltera alle zanzare dl soprawive-
re e ai parassiti di concludere il lo-
ro cicio di riproduzionc. 

II rischio esisle anche peripaesi 
europei. owiamente, anche se, se
condo gli aulori deile varie ricer
che ie naiioni industrializzate sa-
ranno in grado di prendere misure 
adeguate per eviater tl peggb. Chi 
ne soflrira di piii saranno le popo-
lazioni nopicali e sub tropicali che 
non hanno strutlure san Italic. Per-
ianto per H'Europa e per I'America 
del Moid i cambia menti climatic! 
gkxheranno piultoslo il ruoio di 
Hfaltore aggravante- nel caso di 
malaria importata da viaggiatori o 
migrazioni. L'lpcc prevedeche 150 
milioni di persone, provenienti dai 
nopici, potranno lasciaie le bto 
terre in seouito agli sconvolgimenti 
climatici. E la malaria °d'importa-
ztone» quella che potrS crescere 
nei prossimi anni. 

AIDS. Una ricerca a Oxford 

Cosi il virus disarma 
le difese immunitarie 
• WASHINGTON llvinadellAids 
£ non solo In grado di °camuflarsi». 
ma anche di dlsarmare le cellule-
killer lanciate dal sislema immuni-
laiiu della |>ersona infetla a difesa 
dell'organismo. Equesia. in sintesi, 
la conclusione di un nuovo studio 
pubbllcato lerl sulla rivista •Scien
ce- che ha scoperto il mcccanismo 
con cui il virus HIV elude e disinnc-
sca I'azlonedei linlocitiT 

La ricerca - firmala da un grup
po di sclcnziali <lcII' Universita bri-
tannlca di Oxlord -6 basata «ul re-
spurtso del sislema immuniiario di 
quaiuo malatl di Aids. Rnura era 
noto che il virus, altraverst- inula-
zioni costanti. sfugge alia contnit-
fensiva dei linfoclll, che sono co-
streiti a ricommciare ngm volta la 
-prrx-edura" di riconostimento |ior 
combahcrlo. Ma c't anche una se-
cni'idn sttalcgia - hanno osservato 
i rirorcalon di Oxford - die rentte 
I'lnvasore ancora |«ii inaffenabiic: 
II vims e in grado di emellen' una 

proletna che invece diattivare l̂ i ri-
sposta del sislema immunitario -
come doviebbe in teoria awenire -
no inibisce la cap.icila <ti loltate ed 
ucctdeie le cellule infelle. 

-In tm'analogia mililarc - ha 
spicoato il direltorp della ricerca 
suH'Aids del MassdchttsclIs general 
Hospital ~ e come se i suldali fos-
sero imuegnati in manovre militari. 
ma podewcro It anni ulb vista del 
nemlcoH. 

Una scttimaiia fa. un amcolo d|>-
parso sempre su "ScieniC". dava 
noiizia di un larmaco s|x?nmcnlak' 
che sta dando buom risullali m-l 
proteggere le scimmie dal cotitfi-
gio cit^hi.1 quaudo il vims doll'Hrv 
vicne iniottaio dirctlainente nel In
to organismo. Seppttre i ncenalori 
si mtstrino molto cauii noH'csion-
dero I'eflictiL'ia del lnrnic>codai |m-
mati alluoiiio, quella siqierta. 
nulla a quella di Oxford r.iuprcscn-
lano due ta^selli important! uella 
IriltacontrulAirls. 

'•%i Hit-fa 

logicl>e impedisconoalle due tribu 
di ibridarei Le dilterenze culrurali 
impedist:ono ^lle due tribu dicon-
vivere Almcno nel Lungo periodo 
Infalti, dopomolti millennidialtei-
ne vicende. 1'una pievarra sull'al-
tra Luna eliminera I'allra. Ma su 
quale tnbu avrestt scommesso voi? 

Non c'^ dubbio, se siete dei buo
ni scommcltitmi nou avresle pun-
lato un<i scorza di caclo sugli esili, 
spatsali e rozzi ligli di Eva, mentre 
avresle puntato una iottuna sulla 
ititelligciile, colta e oiganizzata tri
bu di Neareleital. E avresle perso 
Gia. perche nel v»ilgere di quaiche 
decina di migliaia di anni luomo 
di Neandertal scompare del tutto, 
lasciando I'mleio campo alia tribu 
W'nulfj cialt'Atrica Ovunquetultele 
altrc specie dl utimini scompaio-
nu, ovunquc i ligli di Eva nera trior-
lano. Pcn-hf1? E' la contingenza, 
ancora una TOlta, a piemiarli? 

Franco FTaltico sostiene che a 
determinate il successo dei tigli di 
Eva non £ n£ la superior? forza iisi-
ca, nt rmldligeiiia, ne rorganizza-
^ione sotiale. Tulli fattori che 
avreblx-m premiaio i'uomo di 

Neandertal, se avessero giocato un 
ruoto decisivo nella partita. No, a 
determinare la sconfitta d ^ i uo-
mim di Neandertal e (sarebbe sta-
ta) quella loro pacioccosa e saggia 
(ma non noppo) pmpensione al
ia pace. Mentre a determinare il 
successo dei figli di Eva e (sarebbe 
stata) quella loro originate, straor-
dinana aggressivita. Queilistinto 
omicida di cui parlava Robert Ar-
drey (L'rsfinrodfucarftTC.Feltrinel-
li, 1968) e che I'uomo "Sapiens sa
piens- avrebbe maturato tra la fore
sta e la savana afheana riuscendo 
a sottraisi al barauo deil'eslinzio-
ne. Quella capacita di combanere 
guerre tribal I e razziali sviluppala 
nel corso della irresistible conqui-
sla del continenie nero e che, co
me hanno sostenuto autoievol-
menle sia 1'elologo Konrad Lorenz 
che il biologo Jacques Monod. sa
rebbe un potente faltore erolutivo. 

Cetlo. I'islintoaggressivoe parte 
di una psicologia, quella psicolo-
gia camivora °che prova piacere a 
cacciare, uccidereeancheatortu-
rare- che. come ricorda Riorenzo 
Facchini {tl cammiiio detl'evoiti-

zione umana. Jaca Book, 1994), 
appartiene a tutto il genere uomo. 
E che, torse, si e formata gia alia 
meta del Pleistocene e >vede il suo 
esordio nelle rapine degli AusDalo-
pitecl>. Ma sia di fatto che iuomo 
•sapiente saplente> interpetra que
sta psicologia in modo alrattootigf-
nale e radicale. Non solo perche si 
rrvela straordinariamente propen-
so ad uccidere, come poche altre 
specie, non solo perche si rivela, 
come quasi nessun'altra specie. 
propenso a uccidere in massa 
membri delto slesso genere, ma 
sopiattutio perche si rivela, come 
nessun artra specie, capace di pla-
nificare e di porlare a lermine il 
completosterminio deH'Alllo. 

Una propensione, questa alia 
violenza gratuila e perslno al geno-
cidio dell'-homo sapiens sapiens., 
che, come dlmostra la storia oltre 
che la preistoria. non sara affatto 
miligata dallo sviluppo culturale, 
come 6 awenuto per I'uomo di 
Neandertal, ma sara addirittura 
esallala. Nel corso dei due milioni 
di anni della loro eroluzione. hitte 
le specie «homo» hanno mostrato 
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una spiccata disponibilffl sia alls 
eooperazkme che all'aggressivita 
Sono in molti a ritenere che en-
Irambe queste disponibilita siano 
iscritte nel codice genetico e ap-
partengano alia «natura> umana. 
Me tmolto piu probabile d ie I'atti-
tud^ie alia cooperazione e I'statu-
dine BlIaggressKme appartenganc 
alia cuitura-.primaeottreche alle 
•natural dell uomo. E che, quindi 
la capacita di modulanie la rispel-
th/a intensity appartetuja alia storia 
del rapporto tra I'uomo e lambieli-
te. Se * cosl. altera e lecitochiedei 
si cosa sarebbe successo se. tfc 
100 e 150 mila anni fa, uu banak 
virus avesse ucdso tutti i IKigbsi fi
gli di Eva nera e. quindi, quaranta-
mila anni fa. non si fosse estmta la 
paciosa gente di Neandertal. In-
somma, se invece dalla tribO di 
Caino, per una dlversa e stortunata 
(?) contingenza, aiesse vinto la tri
bO di Abele. E' possibile ipotizzarc 
molti scertari. Nel piu brutto e. tor
se. net meno probabile. si vede To-
dio emergere ad un certo sladic 
dello svrluppo sociale e cultural 
deHuomo. Come qualM diversa t 
indipendente dallistinto aggress), 
vo cosl ben represso dai neander 
taliani. Una sola specie di uomo, fi-
rtisce perdWoodeisisullintero pia
neta, mentre tutte le altre, lenta-
mente, si estinguono. Nello scena
rio piu bello e, Torse, piu probabile 
si vede invece il saggio uomo d̂  
Neandertal sviluppare molto piu 
rapidamente del »sapiens sapicns> 
la sua el villi, convivendo in pact 
con altre specie di uomini sul pia
neta. Cosi che oggi avtemmc 
(avrebbero) cento parole diverse 
per definire il concetto di coopera
zione e, come capita al popolo dei 
Lapponi, nessuna parola per deli-
nire II concetto, sconosciulo, di 
guerra, 

bercllazbne accademlca, dire-
te voi. La storia non si fa con t se, 
direbbe il vecchio professore di li
ceo. Cosl. invece dt esercitaici a 
coneggere il passato, non |»trem-
mo chiederci, con maggiore reali-
smo, come influenzare il cammino 
futuro dell'evoluzione umana per 
cercare una co-esistenza piil paci-
flca su questo pianeta sempre piO 
aftollalo? In londo b quanlo si chie
de (eelchiede) col suo liliroFVan-
co Prattico. 


