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SCIENZA E TECNOLOGIA 

.La produzione mentale della simbolizzazione 

Natale bianco anche su Marie. Come la Terra il pianeta ras-
*» * tormentalo da tempeste di neve. Solo che la neve mar-
(lana non è costituita dì acqua allo stalo solido, ma di tff-
dride carbonica ghiacciata. Alcuni ricercatoli del «lei Prc-
pubton Labonrtojy» di Pasadena, in Usa, hanno analizzato 1 
segnali Infrarossi captali da!tesc«KteMarlner9eVlklng.Ida-
ti sembrano mostare nuvole di anidride carbonica ghlaccla-

'Mentre 
inlrak 
cade (forse) 

date» 

ta che volano ade sui poH marziani durante la stagione In
vernale. L'anidride carbonica e di gran lunga il maggior 
componente dell» rarefatta atmosfera di Marie. Nelle regioni 
«hi sovrastano i poli negli strati dell'atmosfera a 20 chilome
tri «B «tona dal noto ta temperatura pare raggiunga 1)45 

, sjrtdlsotto zero. Ben 20 gradi al di «Modella temperatura di 
congel«mej«oo>ll'anldikJecarbonlca.Ecc«L affermano gli 
sciWialaBaiMricarU(iTiantoWcolleglUsc4tosceUici).slfc^ 
mano nubi ghiacciale che provocano abbondanti nevicate 
proprioacavallo del Natale marziano. 

Forse è solo propaganda. 
Ma la televisione irakena ha 
interrotto le trasmissioni il 
giorno della vigilia di Natale 
per annunciare che avreb
bero avuto successo I tenta
tivi di un gruppo di scienziati 
di provocare una pioggia 

•artificiale» nel nord del Paese, sulle Provincie di Mosul. Wr-
kuk e Alba che sono state di recente messe a coltura di gra
no nel terrtatrvo di alleviare te ristrettene causate dalle san
zioni decise dairOnu. L'annuncio del Ministero dell'Indù-
Siria militare era accompagnato da un filmato che mostrava 
tre aerei menile Inoravano le nubi «con una sostanza chimi-
cache le aiuta a far piovere» Probabilmente un sale (ioduro 
d'argento?) hi grani molto Uni che serve da agente nucleari-
te: riesce a far crescere intomo a sé gocce di acqua che, rag
giunta la massa critica, precipitano al suolo. 

Scienziati giapponesi, ar
gentini ecUeni hanno ribadi
to che loa 
dai della I 
volmentt dlmC 
le conclusione è giunta la 
spedizione «Progetto di ri
cerca sul ghiacci di Patago

nia», che ha misurato una diminuzione del ghiacciai sia a 
sud che • nord della regione antartica. La attuazione prece-

M {ghiacci di Patagonia sono, per vota-
dopo quelli dell'Antartide e della 

In Patagonia 
Intanto 
diminuisce 
lo spessore 

me. i maggior! 
Qncnlandta. 

'Ovest 
lanciare netto spazio, su na
vicelle sovietiche, un inglese 
ed un austriaco l'anno pros
sima Poi un tedesco, un 
francese ed un americane 
nel 1992. Questo il program-

' ma dell'ente spaziale sovte-
, ^ « * • • • • • * * * • M M tìco daukosinos peri prossi
mi due aimL Lo ha dichiarato II direttore Aleksander Du-
naev. Alla conferenza stampa era presente Toyehlro Aklya-
ma. ti (deludente) glcrnaItegtapponesechedat2 e! I O * 

"" stazione e "' 

venuti t 
della stazione 
spaziale sovietica 

cenibreèstato ospite delta 

Ott i del Messico 
Nuovo allarme 
ecologico 

B orbitante Mir. 

Ennesimo grave allarme 
ecologico a Otta del Messi
co In dicembre sarebbero 
motti 9 bambini per II freddo 
e per l'inquinamento. Que
st'untalo avrebbe superato 

' la soglia di «estremo perico-
•«««»«••«•«•»»•»•»•ssa»jse«j««i ^ jeconjjQ î  denuncia di 
u»gruppoverde. 19-bambml vivevano netta pane norOeci-
rienfate detta rnetropofl. dove 0 tasso 'di inquinamento 

ntmmàbi tftontoi 409 punii taeeà<»itolceir»sttepo«*tt>dl 
1iiquinainè*to.>tmc*l*«tco):yo^ 
za. In wedu^ mercoledì scorso, aita del Menico ha fatto re-
gtstmre320jwntt tmeea. Otre la soglia di «estremo pericolo» 

' cito « di 300. L'AtsccJaztone messicana di ctorlnolarmgola-
Mria (Sroo) ha rivelato che penino I topi, ben più resistenti 
^dell'uomo, stanno morendo In gran numero per affezioni al

fe vie respiratctle causate dal forte Iriqulnamento n governo 
liavaratounplanodlmteiverito. Ma I verdi chiedono misure 
^drastiche. Maggiori controtH delle emissioni inquinanti 
<solo il SX delle industrie è oggi sottoposta a limitazioni), 
raddoppio della «stornata senza auto», uso di veicoli elettri
ci, cambto del calaendattoscolastico. 

PiHftòoJiÉéò 

^ *: e l'organizzazione del pensiero: il contributo 
della psicoanalisi nello studio del rapporto madre-bambino 

Affettività della parola 
Il simbolo. Lo strumento che consentaci cucciolo 
dell'uomo di compiere il primo e il più straordinario 
atto creativo: costruirsi un mondo intemo e rappre
sentarlo. Fino ad organizzare il pensiero e Uaparola. 
Il ruolo determinante della mamma. Il processo che 
caratterizza lo sviluppo della mente è il tema del li-, 
bro l percorsi del simbolo. Teoria e cliuiaapsicoana-
Ittica a cura di Giacoma e Reclu to . <,' ' " 

— \ tUMomutéik—' ' '•! ' 
KM Pensare e parlare rappre
sentano Il grande salto filoge
netico che differenzia l'uomo 
dall'animale. Il pensiero e il 
linguaggio sono dunque com
piti umani e presuppongono 
una serie di operazioni mentali 
che vedono Impegnato II bam
bino Un dalla nascita, odiane 
relazioni primarie, a organiz
zarsi un mondo Interno con 
oggetti le cui «dazioni sotto 
rappresentate nel pensiero e 
nelle parole. Costruirsi il mon
do Interno e rappresentarlo at
traverso forme simboliche co
stituisce allora II pruno e pu 
straordinario compito eroatlvp 
dell'uomo. , , *" 

Dalla vtta intrauterina atto 
nascita, le varie tappe dell'on
togenesi mentale appaiono 
caratterizzale da una serie di 
processi, tutti fondati sulla re
lazione che il bambino stabili
sce con la madre e sulle capa
cita Innate che ha di far fronte 
alle frustrazioni che questa re
lazione, con la realta, gli da. 
Tra questi, presenta un ruolo 
essenziale quello della ambo-
(inazione. A questo comples
so processo che caratterizza lo 
sviluppo della mente è dedica
lo ora un Interessante libro 
(diaconia. G. e Racabuho, A. 
(a cura di), / percorsi <U sim
bolo. Teoria e dtnka pskoana-
litico. Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 1990, pp. 173. lire 
29.000)'che m hÀtUmOttkt 
unaserleidlrittessloni. " * 

Innanzitutto- tt ebnceue^ 
rappresentazione o capacita 
di evocare oggetti assenti, pri
mo passo di quel processo che 
attraverso l'attivazione di fun
zioni simboliche conduce alla 
organizzazione del pensiero. 
PericogniUvistl (dlcul Piagete 
un esponente di primo plano) 
questo processo Inizia dopo I 
dlctotto mesi di vita ed è favori
to dalla imitazione, dal gioco 
simbolico e dal linguaggio ver
bale, eventi questi che si mar* 
restano nel bambino sincroni-
camente. Il risultato di questa 

operazione è te formazione 
del simbolo c l i p basa» una. 
corrisponderai' tra oggetto 
presente (p significate nell'ac
cezione è w e Saussure) e og
getto «mente (slgnlficato^Lm-
Eolico, che comporta unaMp-
presentazione). 

Per la pslconnalisl II neonato 
è in grado molto precocemen
te di discriminare, riconoscere 
un oggetto e stabilire con lui 
complesse «baioni cariche di 
affetto e dominate dal piacere 
e dal displacare, nn questo 
conlesto relazionale la simbo
lizzazione - In line» con il pen
siero di Freud - può essere 
considerata l'anello di una ca
tena di traslormazfon! che 
conducono dalle rappresenta-
zic-nl di cosa alle rappresenta
zioni di parola, cioè dalle rap
presentazioni di oggetti investi
ti affettivamente ai sistemi di si
gnificazione linguistica. Il pen
siero si identilica con questo 
processo trasformazionale che 
implica l'intervento del simbo
lo. Pensare - si legge In questo 
libro - è per l'uomo un biso
gna Direi è una necessita co
me e una necessità per l'uomo 
rappresentarsi il suo mondo 
Interno come avviene nel so
gna m questo iienso; Il pensie
ro, come la rappresentazione, 
precede il linguaggio in quan
to si collega, appunto, al pas

sio dalle rappresentazioni 
,__»'* csmffctlli«roTtf , _ 

fi rHepo.della MÉoa'riaia 
dt«ver»ce^*rJ?pe>«** 
tapi» dette IdifesSu^iraje* 
che ̂ necessaria una relazione 
t»llsoggettoeFcigetto.Trate 
relazioni più significative per 
l'uomo c'è quella che il bambi
no ha con la madre fin dalla 
nascila. Questo relazione av
viene all'inizio con una ma
dre/oggetto parziale (seno) 
ed è caratterizzala da Una ca
tena di eventi dominati dalla 
scissione di paitl del*** (buo
ne e cattive) e datisi identifica
zione proiettiva che permette
rà al bambino di esplorare il 

Si a fecondazione artificiale e trapianto dell'embrione (con pedigree) 

La legge di riproduzione animale 
Arrivano i vitelli in provetta 
•frROMA. B Parlamento ita-
Barwlia definito una nuova di

ta rtpraduztona Sciolina per 
animale, l a i La legge ha avuto la 

definitiva dal Senato, 
dopo l'approvazione della Ca
mera. Obtettivo dichiarato: Il 
nrlguoramento delie razze bo-
vfna. ovina, caprina, suina, bu-
lattna ed equina. Con l'apptt-
castone delle nuova legge. n-
talla dovrebbe metteislal pas
so eoo l'Europa »inaeinènu-
m, a IhettoslttOjuanlttativache 
qualitativo, le produzioni ani
mali, tt mlgjtorameflto dette 
ratte ha come pieaupposto di 
base la selezione, la «ceto 
do*degU animali Cattnatl a 
riprodurre. A questo scopo, la 
nuova legge prevede veri e 
propri pedigree: libri genealo
gici e prove genetiche. Nel li
bro sono tarliti gli animali ri-
produttorl di una determinata 
ras» con l'Indicazione degli 
ascendenti f 
ra del _ 

nel 
di primo 

sor» iscritti 
lieo della 

ne <iairincrccio o meticcia-
thsmteprofrarnrnatodj anima* 
V di diverse razze pure della 
stessa, specie nonché di toro 
CWMUL purché I suol ascen
denti siano Iscritti in un libro 
genealogica Per i cavalli puro
sangue ingJesL trottatore Balla-
no da sella, i Ubri genealogici 
sono tenuti dagli enfi Ippici. 

Urtai ummi puoawenl-
>• per «monta naturate» o altra-
vaso (Irisemiruaione artificia
te; m entrambi teasi. I riprodut-
vOìl aODDQaO CM8IV HCnuI uh 

l'alba Particolari Osposizlonl 

Disciplinata con una nuova legge la riproduzione 
animale. È stata definitivamente approvata dal Se
nato, dopo il voto della Camera. Obiettivo il miglio
ramento delle razze animali: bovina, suina, caprina, 
ovina, bufalina ed equina. Previste norme severe 
sull'inseminazione artificiale. Ammesso, a determi
nate condizioni, Il trapianto embrionale. Pedigree 
per tutte le specie con libri genealogici. 

NUOCANafffl 

vengono stabiliti; perì! trapian
to embrionale. Che è ammesso 
a condizione <9» s" embrioni 
provengano da padre iscritto 
all'albo e In possesso del re
quisiti genetk&stabilitl nel libro 
genealogica Ricerca e speri
mentazione sono autorizzate 
con l'impiego di riproduttori o 
di materiale da riproduzione 
solo dall'Istituto sperimentale 
di zootecnia, sentite le regioni 
Tutte le norme sono estese agli 

"animali derpfieti comunitari e 
terzi, salvo particolari condi
zioni, l a legge per esser bene 
applicata necessita di un parti
colare regolamento che il mi
nistero dell'Agricoltura dovrà 
approntare entro un anno: isti
tuire delle stazioni di monta 
naturate e degli impianti per la 
semtnazione artificiale con 
controllo del requisiti sanitari 
che devono posnsdere I ripro
duttori per essere ammessi ad 
operare negli impianti (pernii 
equini le manipolazioni del 
materiale riproduttivo e la fe
condazione devono essere ef
fettuati Incentri appositi), de
finire i requisiti sa nitari per pre
lievo, conservazione. Impiego 
e distribuzione del materiale di 
riproduzione, di ovuli ed em
brioni, certificar* gli interventi 
fecondativi e la recco'ta-elabo-
razione del dati e del requisiti 
tecnico-sanitari pei l'Importa
zione ed esportazione dei ri
produttori, degli ovuli e degli 
embrioni. Dure (o sanzioni per 
chi non si attiene- alla legge- 2 
milioni se si utilizza un capo 
non iscritto nell'albo e 1 OOmila 
lire per ogni dose di materiale 
riproduttivo utiUazeto (bovini 
e bufallnl): rispettivamente 
400ml!a e 40mlbi per I suini; 
200mHae20mIla pergUovinie 
1 caprini. 

mondo della madre da cui do
vrà ricevere indietro bonificate 
le sue parti più angosciate per 
una introiezione. La idealizza
zione e la negazione saranno 
le modalità che insieme con la 
scissione e identificazione ca
ratterizzeranno questa relazio
ne priniaria tn cui le capacita 
di contenimento e di rtvtrie 
.materna permetteranno al 
bambino di passare dalie pnt-
mntnzhntdiìbto (esperiènze 
precoci, collegate al corpo con 
cui il mentale è confuso) alle 
rappresentazioni ài cosa 

c£^ 

(esperienze Investite di affetti 
e dominate dal piacere e di
spiacere) tino a trasformarle 
In rappresentazioni di parola, 
cioè in un sistema di significa
zione linguistica. Questa ulti
ma tappa sarà raggiunta quan
do Il bambino sari In grado di 
rappresentarsi la madre come 
oggetto totale A questo punto 
sarà In grado anche di nomi
narla. 

Questi sono I contributi del
ta psicoanalUi ad una teoria 
del linguaggio: la relazione 
con la madre kart alla base del 
processo di simbolizzazione 
del bambino e dell'origine del 
suo linguaggio, In quanto ca
pace di attivare in hit In manie
ra specifica quella grammatica 
del linguaggio che in quanto 
universale (nell'accezione di 
Chomsky) è presente in forma 
potenziale in ogni uomo. Sarà 
in ogni caso la relazione con la 

madre (e successivamente an
che con 11 padre) a creare un 
legame tra le rappresentazioni 
affettive e uno specifico en-
gramma sensomotorio che co
stituita la parola parlata. In 
questa teoria, la lallazione che 
precede il linguaggio pud es
sere ad esemplo vista come 
una serie di tenutivi di creare 
questo legame e di perfezto-
nario progressivamente. 

Per la Klein l'uomo è un 
creatore di simboli Questi si 
fondano sul legame tra il sto/-
/Stanar (l'oggetto presente) e 
la sua rappresentazione che 
conferisce a questo oggetto un 
significalo simbolico. Ma per 
fare questo II bambino deve 

: in grado di tollerare la 
perdita dell'oggetto e speri
mentare il desiderio di ricrear
lo dentro di sé Perciò il pen
siero simbolico nasce In una 
dimensione metaforica colle

gata al lutto per l'assenza del
l'oggetto. Questo processo è 
fondato sull'affetto che regola 
la relazione madre/bambino 
La madre dovrà inlatti assistere 
il bambino a dare un significa
to a questo evento, attraverso 
una operazione che costituirà 
un codice affettivo linguistico 
da offrire al bambino. Ciò spie
ga - scrivono Ciaconia e Ra-
caTbuto - anche perchè la pa
rola è poUsemiai, cioè ha più 
significati che sono precisati 
dal contesto affettivo. Ma se 
ogni atto di parola ha una si

gnificazione affettiva, oltre che 
cognitiva, legata alla perdita 
dell'oggetto, esso deve avere 
una potenzialità simbolica, in 
quanto ponte relazionale co
municativo tra soggetto e og
getto. 

Il pensiero dunque si colle
ga alla perdita dell'oggetto, al 
lutto e alla ricostruzione di es
sa La separazione, e l'elabo
razione del lutto che compor
ta, diventa cosi centrale ad 
ogni esperienza che permette 
all'uomo di assumere, con il 
pensiero, dignità umana. 

Il documento del Dipartimento di sanità statunitense riconosce le gravi disparità sociali 

Obiettivo salute per gli Usa: tutti sani 
nel Duemila. Tranne neri, ispanici e poveri 
Bfl n sistema sanitario Italia
no viene regolarmente descrit
to come una realtà drammati
ca. Le sue disfunzioni, causate 
principalmente dall'incompe
tenza di chi ha governato e go
verna le strutture sanitarie ai 
vari livelli, provoca ormai trop
po spesso gravi danni materiali 
e morali, quando non diretta
mente la morie, in chi vi si tro
va coinvolto come utente. E 
questi disagi sono tanto mag
giori quanto pio la figura del 
malato è «marginate», econo
micamente o socialmente. 
Certo, c'è chi sta peggio di noi. 
I paesi del Terzo mondo. Ma 
ciò conferma soltanto che le 
gravi discriminazioni nel tratta
mento sanitario riflettono le di
sparità socioeconomiche fra 
poveri e ricchi, siano le nazioni 
o te persone che vivono in es
se. 

Paradossalmente, il proble
ma della salute sta assumendo 
una rilevanza sempre maggio
re proprio nel paesi dove il si
stema sanitario funziona me
glio. U ci si comincia a porre 
l'obiettivo di ridurre le disu
guaglianze fra i cittadini nel
l'accesso alla salute. Sembra 
quindi non resti altro da fare 
che guardare con un misto di 
invidia e di ammirazione al
l'imponente programma di In
tervento predisposto dal Di
partimento della Sanità degli 
Stati Uniti per migliorare tosta
to di salute dei cittadini ameri
cani da qui al 2000. Healthy 
People 2000- natìonal heatth 
promotion and diseasepreven-
tion obiettìoes (Una nazione 
in salute nel 2000. sviluppo 

Se nei paesi- del Terzo mondo le 
aspettative di vita sono bassissime e le 
condizioni sanitarie allucinanti, i paesi 
ricchi sono invece in grado di fissare 
ambiziosi piani per il Duemila: in Usa 
il dipartimento della salute ha redatto 
un piano dal titolo Healthy People con 
il quale espone i propri progetti per 

migliorare sempre più le condizioni di 
salute dei cittadini. Primo scoglio, il 
Terzo mondo intemo, la disparità di 
trattamento tra le diverse categorie so
ciali. L'obiettivo è ridurre le disegua
glianze nell'accesso alla salute ed au
mentare il periodo di vita trascorso in 
buone condizioni sanitarie. 

della sanità nazionale e obiet
tivi per la prevenzione delle 
malattie) è il titolo dell'artico
lato documento che traccia te 
linee di intervento nel campo 
della sanità per i prossimi 10 
anni negli Stati Uniti. 

Tre sono gli obiettivi stabiliti 
dai responsabili del ministero 
della Sanità statunitense: un 
aumento, in media, del perio
do di vita trascorso In salute, la 
riduzione delle dlseguagllanze 
in campo sanitario fra i cittadi
ni statunitensi e maggiori op
portunità per mantenersi sani. 
Il rapporto individua, inoltre, 
22 aree di Intervento in cui un 
efficace controllo del fattori di 
rischio potrebbe ridurre sensi
bilmente il numero di decessi 
che si verificano agni anno nel 
paese (circa 2100000). SI 
tratta di campi in cui sono stati 
già riconosciuti In maniera ab
bastanza precisa i comporta
menti e le condizioni alta base 
del rischio, per esempio l'ali
mentazione, il consumo di ta
bacco e alcool e l'uso di dro
ghe, l'attività fisica, le disfun
zioni nel settore scolastico, la 
sicurezza e la salute sul lavoro, 

OILBWTO CORMLUNI 

Il cancro, l'infezione da Hhr (il 
virus che causa l'Aids), l'im
munizzazione e il controllo 
delle malattie Infettive, 1 servizi 
di medicina preventiva, le ma
lattie cardiovascolari e vari altri 
aspetti dell'attività umana. 

Il documento riconosce che 
esistono gravi disparità di trat
tamento sanitario nella popo
lazione americana L'obiettivo 
di migliorare la salute delle 
persone a più alto rischio, che 
significa In primo luogo ridurre 
le diseguaglianze per tutti quel 
fattori di rischio che dipendo
no da povertà e ignoranza, vie
ne particolarmente enfatizzato 
nel suol contenuti morali, poli
tici ed economici, ed è ricono
sciuto come un imperativo del 
programma. Negli Stati Uniti la 
mortalità infantile è oggi dop
pia fra le popolazioni di colo
re, rispetto ai bianchi, e, in ge
nerate, le aspettative di una vi
ta sana sono sensibilmente In
feriori fra I neri, gli ispanici, gli 
indiani americani e gli asiauvi, 
sempre in rapporto a)la popo
lazione bianca. L'omicidio è la 
seconda causa di morte fra gli 
adolescenti americani, ma di-

venia la prima se si prendono 
a riferimento i soli neri. Fra le 
principali cause di morte in
fantile vi sono gli incidenti In
volontari. Sulla base dell'espe
rienza maturata negli ultimi 
due decenni. In cui attraverso 
mirate campagne di sensibiliz
zazione sono stati notevol
mente ridotti i tassi di mortalità 
per vari fattori di rischio, come 
le malattie cardiovascolari, 
l'infarto e gli Incidenti automo
bilistici, 1 responsabili delia sa
nità americani contano di riu
scire a ridurre anche la morta
lità causata dalla violenza e 
dagli incidenti proponendosi 
di intervenire direttamente sul
le contraddizioni socioecono
miche all'origine di questi ri
schi. 

Viene stimato che ogni me
dico americano entra a contat
to ogni anno con 713 pazienti 
e die nei prossimi dieci anni 
curerà almeno 1000 persone 
diverse, in tale periodo, se quel 
malati fossero rappresentativi 
della popolazione Usa, 25 mo
rirebbero CU rnalattte caidtova-
scolari, 20 di cancro, 6 di infar
to e 4 di diversi Incidenti. Di 

queste 55 morti, 29 sarebbero 
premature, cioè entro i 75 anni 
di eia. di cui circa 16 avverreb
bero prima dei 65 anni. Con 
un'azione preventiva come 
quella prevista in Healthy Peo
ple 2000. almeno 10 di queste 
persone statisticamente desti
nate a morire - ma se tutto an
dasse bene potrebbero essere 
25 - vedranno l'alba del pros
simo secolo. Detto In aitn ter
mini, ciò significherà salvate la 
vita ad almeno 2 milioni e 
mezzo di cittadini americani 
nei prossimi dieci anni. 

La spesa per la sanità negli 
Stati Uniu è pan all'I 1% del 
prodotto intemo lordo, cioè 
600 miliardi di dollari che do
vrebbero diventare 1 500 allo 
scadere del secolo, mentre, 
per esemplo, il bilancio del
l'Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms), impegna
ta nello sforzo di salvare la vita 
a miliardi di uomini nel prossi
mo decennio, è circa 2000 
volte infenore La comunità in
temazionale deve porsi seria
mente il problema di ridurre 
anche questa disparità, poiché 
vi è una pecca sostanziale nel 
programma americano come 
in tutta la pianificazione sani
taria dei paesi ricchi. Le fron
tiere nazionali rimangono l'o
rizzonte a cui guardare, men
tre I problemi ecologici del 
pianeta, di cui quelli sanitari 
sono un aspetto importante, 
potranno trovare soluzioni 
adeguate, e non traumatiche, 
solo attraverso un coordina
mento sovranazionafe degli in
terventi sul diversi e specifici 
fattori di rischio. 

14 l'Unità 
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