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IPEDlATRI su questo argomenlo sono dhisl 
in due categories una abbondante e una 
sparuta. Quells abbondante, naturalmente 

e quella che segue di piu Vand&zzo del momen
ta. la moda. Lei sa che una cosa data pet asso-
data, ancorche non dlmostrata, diventa una 
teoria. Quesia di procaslinare 1'aUallamento e 
diventata una moda basala su pochisslml dali 
di iatto, moUo evanescenti, mollo discufibili e 
che non tengono mimimameme conlo del fatlo 

che I'essere umano non e cosiruito solo come 
appendke di un tubo digerente. 

Ora le esperiehze piu important! dei piimi 
mesi di vita sono quelle che si lanno con la boc-
ca. Perche? Perche la bocca e lorgano tutiolare. 
E lorgano che da il pkicere sopratulto, ma e an-
che un orgarto che seive pet la respirazione. e 
un organo che serve pet imparare a conoscere 
il mondo. Petche nel bambino piccolo tutto e 
concentrate nella bocca. Ad esempio lestasi. 

queilo che nell'adulto sarebbe I'orgasmo. Allo-
ra e eildenle che le esperienze latte con la boc
ca. non imposte, ma fatte con la bocca, sono 
delerminanti nell'evoluzione di una persona. 
Cosa della quale nessuno tiene conto. Perche il 
bambino di due mesi e anche meno cede volte 
si cacda in bocca il pezzo di biscotto, il pezao 
di pane, perche vuole sperimenlare con lo stru-
menlQche ha. Se questo bambino £ condanna-
to ad avere solo la tenarella o il seno beh. in-
somma, qualcosa di negativo succede. £ questo 
b possiamo dire noi, che seguiamo i bambini 
dalla nascita e pet anni, anni ed anni. I bambini 
divezzalt tatdi sono un pet1 diversi. Hanno delle 
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carenze. delle catenae cognitive, dcllc carenze 
psicologiche, delle carenze di rapporto, deile 
carenze non gravi. spesso quasi inawertibili. il 
divezzamento e (a parte lequestioni alimenta-
ri) una lase eslremamenle imponante e come 
lutte le question) importanti prima si comincia-
no e tneglio e. Piu si digetiscono con la lesla. ol-
rre che con lo stomaco e meglb e, piCi ci si lavo-
ra e meglio e. Allota il divezzamemo (e su que
sto gli psicoiogi sono mollo piu chiati dei pedia
try e meglio the sia precoce piurtosto che tar-
divo. non imposlo benmteso, otlerto. Poi si trat-
ta di scegliere i momenti e loppoMunila. 

INTIRNn 

Una proposta 
di legge 
anti-molestie 
• NEW YORK. Centomila dollar* di 
multa c djeci anni di prigione a chi 
USD II computer per •abusaie, rni-
nacclare, moteslare». Questo pre-
vede il •Communication decency 
act>, nuova proposta di legge per 
regolare le cornunicazioni vja 
computer, avanzata dal deputaio 
democraiico Jim Exon il primo 
febbraio. Ora il Congresso ne do-
vrt discutete e gia gli utenti elettfo-
ntci hanno cominciato a protesta-
ie: se I leglslalori vedono questa 
mlsura come il tentativo di tenere 
•ptiHtai Internet, per tmpedite che 
dlventi «a luci rosse«. e soprattutlo 
tentanodiiienarelosmerciocliun-
magini pomograliche in cul siano 
usatl i bambini, i compulerisli pen-
sano che si ttatB invece del lentali-
vo di stabillre un conhollo su<le co
rnunicazioni. controllo cosUluzio-
nalmenle Inammissibile. 

II problema ptincipate sembra 
queilo della dlfiusione eletrionica 
della pomogratia, ma recent! in-
chiesle hanno anche portato all V -
resto di molestatori che dopo esse-
re enlrati in contatio con minoieti-
nl via modem, davano loro degli 
appunlaniemi. Scalpore ha anche 
piovocato il caso dello sludente 
del Michigan, accusato di avei mi-
naccialo al computer una compa-
gna di univeraiia, descrivendo dif-
hiaamente come I'avreboe stupra-
ta e dillondendo questo matetiale. 

E proprio attraverso Internet si e 
dilhisa la notizia della proposta di 
legge, alia quale gli utenli stantto 
reagendo, organlzzando gruppi di 
presaione perche la legge non pas* 
si. II problema e che, se molU titen-
gono glusto un imetvento che re-
goli la giungla elettronica, lurti so
no pero contrail a una legge che 
deflnisca quale messaggic e »ot-
lenstvo- e «indecente» e quale inve
ce e IniKKuo. Dopotulto. argo-
menlano. Inlemel none obbligato-
ria E se qualcuno si sente ofleso 
da queilo che cl trove, pud cercarsi 
un allro gruppo o abbandonare il 
computer, Del resto Internet e nata 
proprto pet la necessita di scanbla-
re tesM e Immagini an utenti spar-
pagBatl ai quattro angoti del piane-
ta: se si mette in discussione que
sto. a che serve una rete globale? 

Marc Rotenberg, diretlore dell'E-
leclronic privacy information cen
ter affernia che il deputato che ha 
avanzato quetla proposta di legge 
evtdentemenW non sa nulla del-
rinlemel e del suo funzionamento. 
iA parte il laltoche non vedocome 
sia posslbile mettere dei polizknti a 
guardia della posta elellronicasen-
za violare la privacy del singoll 
utenli - afferma - resta il problema 
che II terrltorin su cui corrono le 
cornunicazioni e infinite, e che le 
porte dl accesso possono essere 
mascherate in ogni inodo. Come si 
propone Eson di scoprire chi viola 
I limit! della decenza, ammesso 
che questi llmiti siano accetlabili?.. 

• Una speranza in piu per i non 
vedenll arrtva dagli Stati Uniti. Si 
tratta deH'occhio *ionico., una 
sotta di ptccola telecamera che tra-
smette Impulsl alia cotteccia visjva 
permettendo all'individuo cieco di 
percepire, anche se in modo limi-
tato, la realta. Ma per sapete se la 
tecnologia rtuscita a subentrare al
ia bkJrogla si dovra aspettare anco-
ra per to meno un anno. "It nuovo 
modello e ancora in cotso dl mes-
sa a punto", ha splegato Terry 
Hambrecht uno dei massimi esper-
tl di ingegneria biomedica e diret
lore del progctto nprotesi neurali-
(tell'istltuto nazionale americano 
per le malatUe neurologiche di Be-
thesda. -Per lanno In corso - ha 
proseguiio - ipoiizziamo di potet 
owiare test sugll animali. Per una 
snetlmentflzione sugli esseri uma-
nl si dovra atlendere per lo n»no il 
prosslmo anno-. Vienc cost smen-
tlta la nolizia. clrcolata In Italia, che 
I'occhlo aitKlclale a gkwnl verreb-

INICRVISTA. Bloom, nuovo direttore di "Science», spiega la sua idea di comunicazione 
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oHiaM-alanltaolunatftanzatMloalcal 
rapuUMcMl profong«M«l alnlnan anetw la 
ComnuHiom data mtotora MWican* • II 
SanUo bWoiko nadoiulo. Mon • CMO «»PO 
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•vffanUaMa, data cto I* ma||laranza 
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qwndolMporto iMUbloalalllrMlutlfta. -dm 
MwrdKa,tot«ll buoatabrttpuo Bwa«mara 
la sMMura d quatebt agonila burocr*ttca «l 
tatoMHvlfatHdal'»K|trWElou.,h* 
comiMnMo un poriavoc* dl Nawl Gingrich. 

«I1 futuro e ricarca di base» 
Floyd Bloom, 58 anni. uno dei piu affermali neurobtologi 
statuniiensi, 6 stalo nominal o direttore responsabile delta 
rivista Science. In un momento delicato per la scienza 
amerlcana, in cui diminuiscono i fondi e aumentano i 
controlli politki, sale quindi all'influente tribuna di Science 
un veterano della ricerca di base. Bloom continuera a diri-
gere il dipartimento di neurofarmacologia dello Scripps 
Institute di La Jolla in California. 

• M i a TMUTI9 MWil 
• NEW YORK. Dottor Btoom, por
ch* ha MMttato imcarico dl 
•SctencV? 
Credo che gli scienziati abbiano 
anche responsabiiita pubblictie: 
verso i contribuenli che ci Hnan-
ziano, verso i colteghi di cui utlliz-
ziamo I risullati, e ai quali dobbia-
mo restituire tutle le inlormazioni 
da noi scoperte peiche le possa-
no mettera a frullo. lo sono sem-
pre slato interessalo alia polillca 
della scienza. alia formazione dei 
glovani e alia comunicazione 
scientifica. Quindi il mio intelletto 
sara molto stimolato. anche se 

Snso che, come direttore di 
emx. dovrO ascoltare di piii e 

patlare meno di quanto abbia lat 
to finora. 

La nuova maeSoianza wpuUril-
CMa hi ConSreMO mkiacda nl-
(•norl tagN al hndl piAMkl, no-
AMtants It SB dira HlethHio 
ote) operat* tul orogattl dl ri-
ewea. Lei coaa arevedtf 

Non conosco ancora in dcttaglio 
la proposta di biiancio dell'am-

ministrazione Clinton, ma nti 
sembra di aver capito che alcuni 
settoti di ricerca, come la neuro-
biologia. saianno invece lavorili. 
E perO impossibile prevedere co
sa sara modilicato in Congresso. 

CvonctMtetcloHoartUantali 
• le rkercha tula furione v*r-
m m ptntjuzate a fartfe della 
rtcnta tpedala • m campo 
anerielleo? 

Se ne discute molto, ma x> non 
conosco abhastanza i metodi di 
linanziamento di questi setiori 
peresprimere unpatere. 

Men e pat6 dnAdle pravMiere 
cba I reptbUlEanl eerclwanno 
dl appfaanj It km ttrattglt dl 
tagH at fend pubUkt, cercaado 
d itfenotare qiieM pnVeH eon In-
eetHM fbutH e dm#larnenta< 
Atm~. 

Prima della seconda guerra mon
d ia l la ricerca negli Lisa veniva 
linanziata in minima parte con 
fondi pubblici. e solo nel dopo-
guerra il govemo ha deciso di 
manlenere lenorme apparalo 

scienrilico organizzato durante il 
conNitto. per migliorare il liveilo 
sociale della popol^zione. Maifi-
nanziamenti prrvaii qui sono 
sempre esistili. sia da parte del-
rindustria che di londazioni con 
speciali inleressi n^ll'arte o nella 
ricerca, e secondo me c^ni siste-
ma che si alhanca a queilo pub 
blico per sostenen? la scienza e 
positivo. 

Le Htduttria paid non »ono dtoln-
teraaasM. LM peitaa ad etenpie 
che d debbane cencedere I bra-
vttH « afiuttamente del (art 
umant alle azhnile dl Moteeno-
leeia, In DamMD deHa loro parte' 
CrpazkHw al Nnanzlamanto deHe 
rkerchedlbase?' 

Senza oHrire qualche tipo di in
centive e mollo difficile attirare il 
capilale privato necessario per 
passaie dalla conoscenza che un 
gene esiste, a trarre da quella in-
formazione qualcosa di utile, co
me ad esempio un test diagnosti-
co. 

Entro 11997 sara appUcata ne. 
2H Usa una lacce che mlia ad hi-
tfodune nm<4 citterl dl valnUh 
dene della ricerca da parti del 
govemo, pet gbsMficare I flnan. 
zltmerrtl pubMkl. Quale consa-
gaaHzeavA? 

Scopo di un progeito di ricerca e 
esplorare un soggiiito e trovare U 
verila. masari meliendo in dub-
bio i doomi e geuerando nuove 
visioni di allri problemi. Quindi 
non credo esista un metodo di 
valutazione migliure dell'attuale 
sistemadi peer-review (ndr sele-
zione su base nazionale dei pro-
getti merilevoli di fondi da parte 

di commissioni di scienziati 
esperti di quel seltore) che giudi-
ca i risultali di un gruppo in base 
agli articoli scienliiici prodorti, e 
del contribute che questi dati ol-
frono alia conoscenza. La sco-
perta di un nuovo iarmaco o un 
aslema di diagnosl di una malal-
tia ad esempio, rappresenlano 
sottoprodotti delta ricerca, anche 
se mollo auspicabil!: non credo 
pei6 sia possibile valulare il lavo-
ro scienlilico in base al loro otte-
nimento. 

Ld qalndl non canHertbbe 
nlente rwll'attuale statema A 
attrlbiulonadelfondr? 

Negli Usa listituzione, ad esem
pio luniversita, riceveisoldi attri-
buili dallo Stato a quel ricercato-
re, e per suo conlo. Loscienzialo 
quindi gode di molta aulonomia, 
ma il liveilo altissimo di competi-
zioneprovoca unagrandeinsicu-
rezza e ansieta perche in ogni 
momento si puo rimanere senza 
fondi. lo infatti sarei favorevole a 
un sistema mislo, in cui i ricerca-
tori aflermati rkevono un suppor-
lo iinanziario di base, ma le istitu-
zioni possono richiedere londi 
addizkinali per nuovi progetti 
specific i. 

Che Influanza hanno avuto la In-
vetHgazlonl congreMuaN del 
deputato John Hneell salla con-
dotta morale degll sdanztafl, 
che hanoo scoperto casl di trade 
e dl manlpoladonl dl daUf 

Un elfetro positiTO, queilo di sen-
sib ilizzare gli scienziati piO anzia-
ni come me. aljituati a considera
te unacondolla scientifica moral-
menle ineccepibile come parte 

della ricerca stessa. In anni piii 
recenli la classe di ricetcatori si e 
invece allargala a persone con 
una formazione diversa, e occor-
re stare altenli che poche mele 
guaste non corrompano lintero 
sistema. 

Le) penea, come attrl suo) coue-
Eai, che cl aoao troppl edenzlatl 
n*gn Uea, echo al dovreMiere 
acctttara meno atudantl ntlle 
unbenttaT 

La scienza ha bisognodi uncon-
tinuo rinnovamento di sangue e 
di idee, e impedendo lingressoai 
giovani si impedisce la conoscen
za del futuro prima ancora che 
sia nata. Poi questo & un Paese li
bera, non possiamo dire alia gen-
te di non lare queilo per cui sono 
tagliati. Dall'allra parte non dob-
biamo sen lirciobbligati a garan ti
re per lorza a questi giovani un la-
VOICPL a me nessuno lo ha pro-
messo. quando ero sludente. 

Sia negH Statl (MH che m Euro-
pa al ten* t tettewhrtare la ri
cerca dl base a favore dela rt-
cerc* appScata. Parch*? 

Credo che ci sia disinformazione, 
e che molti degli argomenti elen-
cati dal pubblko come meritate-
voli dl maggiore ricerca applicala 
in realta manchino ancora della 
conoscenza di base necessaria 
pet giungere agli sviluppi succes-
sivi. Dall'allra parte gli scienziati 
devono vincere la loro naturale ri-
lullanza a spiegare il loro lavoro 
al pubblico in modo chiaro e 
comprensibile. Occorre slare at-
lenti, perche penalizzando la ri
cerca di base si rischia di perdere 
tulte le scoperte future. 

Ma per sperimentare l'oahio bionico, dotato di una minitelecamera, sull'uomo si dovra aspettare un anno 

Un chip nel cervello e toma (in parte) la vista 
be impiantato sudiunadolescenle 
americano al National Institute of 
Health (Nih)degliSlaliUniti 

L'intervenlo. possibile solo su in-
dividui la cui cecita ecausata da le
sion! alia retina o al nervo ollico, 
nerrlra nel -Programma di prolesi 
neurale- g& alio studio da qualche 
anno. Solo adesso. peril, con il 
progiesso delleietlronica e slalo 
possibile mettere a punlo un di
spositive in grado di nmimare- i se-
gnull vIsM che il cervello riceve 
normalmente dagli occ h i. 

Ma nella pratica di che si tratla? 
L'occhio "bionicc*. per il momen
to, consentlrebbe solo la visione in 
bianco e nerocon immagini punli-

nale come quelle degli schermi 
clettronici: una microlelecamera 
piu ptccola di una scatola di fiam-
mileri viene installata nella cavita 
oculate, o sulla stanghetla degli 
occhiali.ecollegataviacavoadun 
microchip eletoonico (una soltiie 
piaslrina) costiiuito di 256 elettrodl 
impiantato netla cortecla cerebrate 
che elabora gli impulsi visrvl, II ca-
vo sotlile che collega lelecamera e 
chip passa-soiio pelle". 

Se effettivamente tutto sara rea-
lizzabile, e facile immaglnare quali 
possibilita di recupcro si aprano 
per i non redenli anche se sono 

ULWNAROSI 
molte le domande e i dubbi che la 
disporubilita di un,i lale tecnologia 
crea. Tanto per commciare. come 
puo un impulso uleltrico traslor-
marsi in risposla lisiologica. in im-
magine? 'II nodo î  nella "salddlii-
ra" - spiega il pmiessor Ruggero 
Pieranloni dell'lsfiiuto di cibemeti-
ca e bblisica del Cnr di Genova -
dal momento che alio cellule della 
corteccia visiva. in scguilo all'iEiler-
vento, arriverubbero pervia "illcg.i-
le'L segnali mrilio "rozzi" nspetlo a 
quelli mollo piii dellagliati che 
giungonoincondiZKinidinormali-
ta. Saperp dove e in die modo gli 

elettnxli leiminano nella corteccia. 
e fondEimenlale. Probabilmente si 
Iralla di segnali codilicati del tipo 
luce-buio che pemtetterebbero al
l'individuo di vedere per punli e 
non per forme. 

Una realia in bianco e nero, 
dunquc. privaio di quella infinltadi 
dcttagli che compongono un'im-
titasine Ma nspetlo al buio lolale 
I'aiuto dell'occhio bionico rappre-
senterehbe comunque un grande 
aiuiu. "Dispone di una mappa del
la luminosita - dice il prolessor Pie* 
rantoni - e mollo Wile. Percepire 
una zona scura puo rapprescnlaie 

la presenza di un vuoto. o di un 
ostacolo come una porta cliiusa o 
ia presenza di un oggello. la lumi
nosita, invece, una linestra o una 
rxnta aperta. una lampada Tuili 
elementi che aumenlerebbero le 
possibilita del non vedente di 
orieniarsi tra gli ostacoli-. Ma per 
chi e cieco dalla nascitd. che senso 
ha ilchiaroeloscuto'-Nonacaso 
il primo inlervenio vena latlo su di 
un giovane - spiega ancora il pro-
fessore - le cui capacita di adarta-
mento sono maggiori di un adulto 
Un giovane impara molto piu in 
ficlla il nuovo "linguaggio". inle-
grandolo con gli altri sensi-. 

Su un piano piii strettamenle 

Crete* Hnumero 
deltodonne 
toulcodlpendentl 
Un maschio lossicodipendente ha 
un riscbio di mortality 10 volte su
periors rispetto a uno non tossico-
dipendenle. Questo pericolo per la 
donna eroinomane e 20 volte su-
periore. E' uno dei dali di una ricer
ca su donna e salute pubblkata 
sulla rivista "Salute e lerritorio- e 
che 6 stala presentala o ^ i . Secon
do 1'indagine cresce in modo con-
sistenie la percentuale delle donne 
che si rivo^ono ai servizi socio-sa-
nitari perche dipendenti da psico-
farmaci, alcol e droghe o perche 
affette da disturb! dell' alimentazio-
ne (inparticolareanoresaaebuli-
mia). L'inchiesta segnala che il 
tapporto tra tosstoclipendenli ma-
schi e femmine e in leggero au-
mento (da 4,68 uommi ogni don
na nel 199(1 si £ passali a 5,44 nel 
'92) e che per quanro riguarda la 
difiusione dell'Aids nel mondo, 
mentre oggi vi sono ire uomini in-
fetti ogni due donne. nel 2000 il nu-
mero di nuove inEeziom tra le don
ne sara equivalent a queilo degli 
uomini. La ricerca si occupa anche 
dei rischi lavorativi per la salule ri-
produttiva.e in parttcolare dei peri-
coli di aborto spontaneo dovuti a 
condizbni nocive dell' ambiente 
di lavoro. Al riguardoTina Anselmi 
ex ptessdenle della Commisione 
pari opportunity ha soltolineato la 
possibilita nell'amhito della tutela 
gia prevista dalla legge sulla mater-
nita di giungere a una iegislazione 
•piu precisa" ulilizzando le mag-
glori conoscenze sulle malatlie da 
lavoro 

RealUvlrtuale 
eteatro 
Unaemlnaito 
•Le nuove tecnologie della rappre-
sentazioncneiltitolodiunaseriedi 
incontn che si svol̂ eranno a parti-
re dali'8 marzo alia sala audiovisivi 
della facolla di architettura di Tori
no. Gli appuntamenli, a cura di 
Carlo Infante, Alfredo Ronchetta e 
Andrea Terranova, prevedono la-
boratori didatlici e inconlri con al
cuni docenti universilari sui temi 
della realia virtuale e della rappre-
sentazione tealmle 

Endeavour, 
contlniia 
I'osservazlone 
Gli aslronauli della navetla Endea
vour hanno pioseguito con succes-
so I'osservazione dei corpi celesti 
attraveiso i Ire poieniissimilelesco-
pi che formano I'equipaggiamento 
dell'osservatorio "Astro 2» a bordo 
della navetta 1 telescopi hanno 
esaminato due galassie [icr cerca-
re di capire le piti impoitanii tra-
sformazioni dell'universo Quesle 
galassie, Markarian 279 e Fairall 3, 
idenlilicate nel 1R43 dallastrono-
mo Carl Seylert, dispotigono di un 
nodo centrale esiremamente den
se e luniinoso corriposto da nubi di 
gas capaci di viaRgiaru a migliaia 
di chi lomeln also, ondo 

psicobgico, poi. e facile immagi-
nare e.ho •impar,ire» a vedcre |)er 
chi.cieco dalla nascita sic "Coslrui-
lo- una realta iinmaginana. sia uno 
shoe. Su questo lenui (.•sisle una ve
ra e propria letteratura. II caso pit 
lamosuedranimaticoequellorac 
contato (iallo pskologii Richard L 
Gregory nel lil)io pubblicatn da 1 
Saggiaiore »Occhio e cervello-. S 
tratla della siona di un ciablMtlira 
aifelto da calaratla cunijcmta bib 
leralc il quale, nonorganic la graw 
menomaziorie. wvn condotlt 
normalmente l,t sua c-;isteiizti fint 
a quando in seguilo ,ul una opera 
zioue riacquisti'i ki visld. l.'ini|>.i»( 
con la realta In t.ilmente traumah 
cot'he L'uonio. cuiquaiilcnne. noi 
resse al I'anibiamenioe mori snici 
da. Certo. queslo non Mioltlirc che 
i u n h i dobbanu riniLiiii'rc î ili 
•Anzi - toncltide il pmlesiior Pie 
ranloni - benvenga qualsusi -olu 
ziom: die riesiii a migliorare que 
slo grave tianiliwp" 


