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Questo manuale che appartiene alia collana dei 
« Mentor Books » fu pubblicato nel 1946 e ripub-
blicato in seguito, cosicche l'attuale edizione {re
vised) e la quinta della serie. 

L'opera appare quanto mai equilibrata nell'esa-
me e nella esposizione dell'interdipendenza dei 
fattori ereditari ed ambientali in quanto determi-
nanti delle caratteristiche individuali e razziali. 

Presentandosi l'opera ad un vasto pubblico gene-
ralmente poco informato delle questioni relative, e 
particolarmente efficace il metodo usato dagli Au-
tori di esporre prima la genesi e lo sviluppo logico 
delle varie teorie piu note che hanno preso la gene-
tica come punto di partenza traendone delle con
clusion! errate o parziali, per poi dimostrarne man 
mano le deficienze e persino le tendenziosita. 

Attraverso tutta l'opera scorre un simpatico « sub-
strato» di tranquilla fede nel perpetuarsi di un 
equilibrio delle qualita e delle forze dell'umanita, 
attraverso il reciproco adattarsi delle tendenze ere-
ditarie e delle influenze ambientali. 

BORBERG, ALLAN. Clinical and Genetic Investiga
tions into Tuberous Sclerosis and Recklinghau
sen's Neurofibromatosis. Opera ex Domo Biolo-
giae Hereditariae Humanae Universitatis Hafnien-
sis. Volumen 23. Copenhagen, Munksgaard, 1951. 

Questo lavoro era soprattutto destinato a servire 
per la registrazione dei casi di sclerosi tuberosa in 
Danimarca ed a formare la base per un esame del 
problema ereditario di questa malattia, specialmente 
riguardo alle misure eugeniche. Ma poiche questa 
malattia e piuttosto rara, il lavoro servi anche all'A. 
come base per illuminare meglio il suo quadro cli-
nico e per stabilire il suo rapporto con la neofibro-
matosi di Recklinghausen. 

I risultati clinici fanno supporre che c'e una 
correlazione tra la sclerosi tuberosa e la neofibro-
matosi di Recklinghausen, ma non puo essere data 
una risposta definitiva, se ambedue le malattie sono 
legate ad uno stesso gene. Pare che la sclerosi tu
berosa si erediti in modo dominante con estesa 
variazione di manifestazione. Questo fatto e stato 

pero trovato soltanto in 16 stipiti del materiale, 
mentre in 25 il decorso ereditario era di natura 
assai dubbia. Viene indicata la possibility che, al-
meno in parte, la malattia possa essere anche dovuta 
a mutazioni. 

Quanto alia correlazione delle sindromi, l'A. e 
venuto alia conclusione che la sclerosi tuberosa e 
la malattia di Recklinghausen sono anomalie di svi
luppo apparentate, ma malgrado cio malattie indi-
pendenti una dall'altra, e dovute a due geni diffe-
renti; si richiedono per ambedue piene misure 
eugeniche. 

BRANDT, SVEN. Werdnig-Hoffmann's Infantile Pro
gressive Muscular Atrophy. Opera ex Domo Bio-
logiae Hereditariae Humanae Universitatis Haf-
niensis. Volumen 22. Copenhagen, Munksgaard, 
1951-

L'A. esamina dei bambini ammalati negli ospe-
dali danesi e cerca di definire meglio il quadro sin-
tomatico dell'« amiotonia congenita », pero non gli 
e stato possibile di ravvisare la ben caratterizzata 
malattia descritta dall'Oppenheim nel 1900. La 
maggior parte dei casi cosi definiti dimostrarono di 
appartenere in verita all'atrofia infantile progressiva 
muscolare di Werdnig-Hoffmann's di cui l'A. espo-
ne gli aspetti clinici, patogenetici ed ereditari. D'al-
tronde un sintomo piuttosto comune nelle malattie 
infantili sono i muscoli flosci, di carattere larga-
mente variabile. Se la natura della malattia di 
Oppenheim non potra essere piu precisamente de-
finita, si potra usare la denominazione di « amio
tonia congenita », ma sempre bisogna tener presente 
che questa e una diagnosi puramente sintomatica 
e richiede ulteriori osservazioni. 

WICHMANN, DIETRICH. Neue Ergebnisse der Blut-
gruppenforschung. Ihre Bedeutung fur Anthropo-
logie und Humangenetik. Naturwissenschaftliche 
Rundschau, Heft 11, S- 441-445 (November 1952). 

L'A. riassume le ricerche degli ultimi anni ri-
guardanti i gruppi sanguigni, la loro distribuzione 
nelle varie popolazioni del mondo e I'applicazione 
pratica di queste nuove ricerche. 

Durante il periodo 1946-1951 in vari paesi da 
vari ricercatori sono stati trovati 6 anticorpi nuovi 
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con le rispettive agglutinine, ad eccezione dell'An-
ti-Cellano. La maggior parte di questi anticorpi 
nuovi mancano o si trovano in una percentuale mi-
nore nei popoli primitivi, mentre il Fy-a si trova 
molto frequentemente nella popolazione asiatica ed 
e frequentissimo nei lapponi e cinesi. Reazioni po
sitive degli anticorpi Le-a decrescevano da 79% 
nei bambini a 21% negli adulti. 

L'A. raccomanda delle ricerche nei campo del-
l'antropologia e cioe se questi anticorpi si trovano 
anche nei primati per illuminare meglio la storia 
della specie umana, lo studio delle mutazioni e del-
l'accoppiamento dei geni. Si menziona inoltre l'ap-
plicazione di questi anticorpi per la determinazione 
dell'ovularita nelle ricerche dei gemelli ed infine 
anche nei campo della ricerca della paternita, la 
quale potrebbe aumentare la sicurezza dell'accerta-
mento dal 46% raggiunto con i metodi in uso, al-
l'8o,i% con 1'inclusione nelle ricerche di questi 
anticorpi. 

PFAUNNENSTIEL, DORA. Zur Morphologie und Ge-
netik der Mund-und Kinnregion. Archiv der Ju
lius Klaus-Stiftung, Band. XXVII, Heft ]/4, 1952. 

Le varie caratteristiche del volto e le sue varia-
zioni durante la vita hanno indotto l'A. a fare 
uno studio sulla morfologia e la genetica delle re-
gioni della bocca e del mento. 

Fu esaminato un materiale di 203 maschi e 208 
femmine dai 5 ai 68 anni, materiale che compren-
deva anche 12 coppie di gemelli MZ. 

Le indagini hanno dato ricchi risultati. Tra l'al-
tro l'A. ha trovato, mediante un confronto del 
coefficiente di variazione di tutte le misure prese 
e degli indici, che le parti molli e le loro propor-
zioni variano essenzialmente di piu che non le cor-
rispondenti parti ossee. Certe caratteristiche sem-
brano essere legate al sesso. Cosi, per esempio, la 
forma del volto dell'uomo si allontana di piu dal-
l'espressione infantile che non quello della donna. 
Quanto alle caratteristiche ereditarie, per portare 
uno dei molti esempi, la fossetta del mento di-
mostra negli alberi genealogici e nelle ricerche ge-
mellari un decorso ereditario autosomico e domi-
nante con una penetranza di quasi il 100%, ma 
con un'espressivita ondeggiante, che si esprime in 
una cospicua differenza di gradi e di forme. 

L'A. riporta molti altri risultati delle sue ri
cerche di intere famiglie, illustrando il testo con 
delle fotografie scelte e dando cosi al lettore un 
quadro completo del tema, che ella si e posta. II 
lavoro e tanto piu interessante, in quanto il volto 
e come un riflesso dell'anima dell'uomo e percio 
costantemente variabile e pochi ricercatori finora 
hanno sfruttato questo campo. 

SCHMIDT, O., MANZ, R. und TRAENCKNER, K.-H. 
Serologische Untersuchungen bei Zwillingen mit 
besonderen Beriicksichtigung der Rh-Untergrup-

pen sowie des Faktors P, seiner Receptorenstdr-
ke und der Ausscheidereigenschajt. Deutsche 
Zeitschrift fur gerichtliche Medizin, Bd. 40, 
S. 197-223 (1951). 

Gli esami sierologici con un materiale partico-
larmente selezionato di complessivamente 41 cop-
pie di gemelli, di cui 26 MZ e 15 DZ, hanno por-
tato ai seguenti risultati, relativamente alle questioni 
prospettate nei tema. 

Gli esami con 2 differenti sieri anti-P ad alta 
valenza (concentrazione) danno sempre reazioni qua
litative identiche. Tutti i MZ si comportavano stret-
tamente concordanti, mentre nei DZ si osservavano 
discordanze. Nelle combinazioni di genitori p x p 
non c'erano figli P. 

II fattore P sembra possedere una strana e stati-
sticamente accertata relazione al gruppo sanguigno 
B in quanto nelle persone B si riscontra un numero 
sensibilmente maggiore di reazioni negative di P, 
rispetto alia media. 

Non e possibile determinare l'intensita del fat-
tore P come ricettore mediante metodi qualitativi; 
in generale, pero, si possono distinguere per mezzo 
di esame quantitative (titrazione) 3 differenti in-
tensita di P; si trovano, tuttavia, tipi intermedi in 
percentuale abbastanza notevole. I due sieri usaii 
hanno dato qualche volta risultati differenti. Cio 
vale ad indicare che la caratteristica P rappresenta 
forse un complesso di parecchi antigeni parziali, e 
che esiste ancora accanto a P un fattore ed esso 
combinato e tuttora ignoto. 

Per quanto riguarda l'applicazione del fattore P 
nella medicina forense, la determinazione della sua 
intensita come ricettore non dovrebbe avere al-
cuna importanza. 

In quanto alia produzione delle sostanze gruppo-
specifiche in 23 coppie MZ e 11 DZ non si nota-
vano eccezioni rispetto alia vigente legge di ere-
dita. Anche qui si doveva costatare la concordanza 
nei MZ e sporadica discordanza nei DZ. Nei MZ 
non si notavano oscillazioni notevoli rispetto alia 
quantita delle sostanze prodotte; una mancanza pas-
seggera si osservava solamente nei caso di una cop-
pia MZ concordante. 

Con un siero immunizzante anti-H di conigli 
vengono studiate le qualita S in individui di 
gruppo D. 

Nella determinazione di Rh mediante sieri stan-
dardizzati anti-D sopra 26 coppie MZ e 11 DZ 
non si notavano irregolarita rispetto alle leggi del-
l'eredita. Negli esperimenti fatti con 4 sieri agglu-
tinati (Anti-D, anti-C, anti-c e anti-E) tutti i MZ 
si mostravano strettamente concordanti, mentre nei 
D Z si notava discordanza in misura notevolmente 
alta. Non furono trovati ne rapporti impossibili da 
madre a figlio, ne reazioni impossibili in singoli 
individui, e infine, nemmeno esclusioni di paternita. 

In relazione alle esperienze negli Stati Uniti e 
in Inghilterra, gli AA. considerano il sistema dei 
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