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I BUCHI NERI restano uno dei 
grandi misleri deH'astrono-
tnia. E fin dai tempi di Pierre 

Simon de Laplace sono oggetlo di 
accese discussioni. L'ultima si svol-
ge suite pagine di Nature diquesla 
settimana. E riguarda il buco nero 
che qualcuno pensa esista nei 
pressi del Sagittarius Ao. una radio 
sorgenle al centro della nostra Ga-

lassia. 
Gli astronomi pensano che I'esplo-
sione di una aella massiva lascia 
un nucleo di materia lacui massa e 
almeno ire volte quella del Sole. 
Quesla massa residua e il Candida 
to piia accreditato tra i posslbili bu
chi neri. SI calcola che un buco ne-
ro aslronomieo di cinque masse 
solaii abbia un ragglo di circa 20 

chilomelri. 
Ci potrebbero essere anche i mi

ni btKhi neri, che pesano inlomo 
ai 100 milionl di tonnellate e han-
no un raggio di 100 micron (0,1 
centimetri). Quesli buchi neri si sa
rebbero lotmati nella grande tut-
bolenza successiva al Big Bang. 

I buchi neri pivj grand i, detti bu
chi neri supermassivi, potrebbeto 
avere una massa compresa tra I 
milione e 1 miliardo di masse sola
ii. Gli astronomi pensano che sono 
quesli lipi di buchi neri che, come 

il Sagittarius Ao, siano al centra 
delle galassie. Indizi dell'esislenza 
di un buco nero supermassiro in 
Sagitlarius Ao. sarebbero. secondo 
alcuni, iraggiXrilasciatidastellee 
gas che si trovano nell'intomo di 
circa 30mila tniliardi di chilomelri 
e che precipilano verso it buco ne-
ro in un fenomeno detto dell'ac-
crescimenlo. 
Neli'ottobie dello scorso anno, una 
indagine approfondila del Centro 
della Galassia ad opera degli astro
nomi, che hanno usato il telesco-
pio francese Sigma a bordo detl'a-

stronave nissa Granat. ha rilevalo 
che i raggi X non sono abbaslanza 
blillanti da giustificare la presercza 
diun buco nero supermaisivo. I 15 
astronomi che hanno pubblicaio 
larticolosu Nature il 13ottobredel 
1934, sostennero che quei raggi X 
hanno una lummosita 40 milioni di 
volte infenore a quella atlesa per 
un buco nero supermassivo gran
de I milione di masse solari. Quin-
di al centro della Galassia non e'e 
un buco nero. 

Ma la storia non t finita. Tre 
astronomi del Centro Smithsonia-
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no di Harvard. Usa. hanno trovato 
un'altra spiegazbne per quei raggi 
X cosi poco brillanli. Soslcngono 
che lenergia lilasciala dalla mate
ria che proa pita verso il buco nero. 
st perde nel buco nero stesso piut-
losto che dispetdetsi all'estemo 
come radiazione Insomma, il bu
co neto al centro della Galassia . 
conn alia mano, potrebbe ancora 
essetci. Ma. sostiene laslronomo 
inglese Gerry Skinner, il (alio che 
un modcllo sia constslenle con le 
ossetvaziom non e dello che sia 
giusto. 

PSICHIATRIA. La depressione e tipica dell'adolescenza, ma colpisce anche i piu piccoli 

Tristi, insonni 
I bambini conoscono 
il mal di vivere 

&Hf 

Se il bimbo 
non reagisce 
al dolore 

BVABWMUkl 
• Se prendete un gruppo di 
bambini motto piccoli, dlclamo Ira 
1 due e i sel mesi, e inlliggete lorn II 
rllo della vaccinazlone con relativa 
tntezlone nel braccio, i piccoli rea-
alranno alio stress dello stimolo 
aoloroso con dtsappunto espresso 
ad alia voce in manlera piu o me-
flo dampmsa. QuAfcuno g| llmltera 
a lamentarsi sommessamente, 
qualcuno djmosirera soprattuRo 
sliipore e qualcuno scoppiera in 
alU slrilli dl indignazkme. In tutii 
quantl. tuttavia. at coroportamemo 
dl risposta al dolors, si accompa-
gnerS I'emlssione a Itvelto salivare 
dl un ormonc. il cortisolo. testimo-
ne blologlco deH'awenuta risposla 
alto stress. Soggetli con elevate 
manMesiaztoni esteriori di dolore, 
pero, possono associate bassi livel-
Udt cortrsoto, ma sono posslbili an
che le srtuazioni opposle con ele
vate emlssioni dell'ormorie in un 
contesto comportamentale appa-
rentcmente Iranqulllo. Sarebbero 
nroprlo quesli. I bambini che non 
laaclano translate <a violenia della 
leazione interna, i soggelti mag-
gtormente a rischlo di svihippare, 
crescendo, patotogie del compor-
tamento o depressioni. Autote di 
uno studio che cerca di vagliare 
quesla Ipdesi e to statunltense 
Marc Lewis, ricercatore all'lnstitute 
lor study ol child development, Le
wis ha partecipato alte giotnate di 
sludk) otgantezate a Roma dall'lsti-
tuto superiore di sanlla. dedicate ai 
nuovi modelll sperimentaU per psi-
copulologie Intantill quali la de
pressione, i dislurbi deH'apptendi-
mento, I'autismo, 

Per tomare ai bambini esamlnatl 
da Lewis -Taulore ft II primo ad 
ammetterlo- le Indicazionl raccol-
le sono ancora lontanedallessere 
conclusive. A complicare il quadro 
amva, ad esempio, 11 comporta-
mento omogeneo dimostrato da 
ungmppodiplccoli Biapponesi in 
risposta alio stimolo doloroso: tutti 
quantl. Intarti, abbinavano una sin-
fiolare compostezza della mimica 
facciale. ad emission i di cortisolo 
tra le pld elevate, Secondo Lewis 
un dalo di questo genere polrebbe 
essere inlerpretalo come il risultato 
di modalila di comunicazione dii-
(erenti. determinate dal diversi mo
di dl rapportatsi con i figli che con-
traddlstlnguono i genitod statunl-
tensi da quelli giapponest. •! picco
li glapponesl -atierma lewis- so
no ablluatl a passaie con la mam
ma buona parte del tempo e a 
dormire nello stesso letto dei geni-
tori. I blmbi americani, Invece. ven-
gono assai piu spesso lasciali da 
soli in ambu;nti a loro dedicati e 
irascotrooo la notte nel loro letti-
110, situate spesso In una stanza di
verse do quella di mamma e papa. 
Semprc a slrello contatto con uno 
del genllorl, a un piccolo giappo* 
neso pud bastare un versetto per ri-
chiamare rattuitiione dell'adulto. 
mentre I bambini americani sono 
coslrcill ad urlare per (aisi sentlrc a 
dlslanzc assai magglori>, Insomma 
la faclllla con cui un bimbo si ab-
bandonu o meno al pianto in silua-
zroni dl sUiiss pu6 esserc anche il 
rlmiltalo della modalitd di comuni
cazione itnposta dall'amblente. 

I suicidi tra gli adolescent! sono tripltcati negli ultimi 25 
anni e il 40 per cento di essi sono da imputarsi alia de
pressione. Ma la malattia del vivere pu6 colpire anche i 
bambini. Ne ha parlato lo psichiatra americano Jerry 
Wiener durante un convegno che si e svotto a Milano. 
Come riconoscere la depressione net bambini e, so-
prattutto, che tare? La famiglia e ancora il primo mezzo 
di sostegnoe di aiuto al bambino. 

• l A N O M W ANOKLDM 
ai Se e'e un dato che pu6 dare la 
misura degli sconvolgimenti awe-
nutl nel volgere di un paio di de-
cenni presso il mondo adolescen-
ziate americano. questo lo si riuo-
va nell'altissimo numero di suicidi. 
die, dagli inlzi degli anni Settanta, 
risubaesseietriplicato. La malattia 
del mete[ che coglie i gkwani. la
scia 'sempre sgomento e sorpresa, 
ma torse rabbta e senso di colpa, 
specie se si apprende che il 40 per 
cento delle condotte suicidarie de
gli adolescenti trova una cotrela-
zione nella depressione. SI, pro-
prio la depressione, non quella 
che. con un termine •passe-par
tout", una ceita psichiatrica usa ge-
nerosamenle per delinire stati 
emozionali, esistenziali, di atHlzio-
rte o di disagio a caratlete contin-
gente, ma la depressions come 
malattia psichica vera e propria, 
con una coslellazione di segni ben 
deilnltl. La depressione, dunque, 6 
al primo poslo come spia e spinla 
al sulcldlo, seguita dall'abuso di 
sostanze stupelacenti e dalla di-
sponibilila di un mezzo fisico che 
consente di compieie I'atto'potii 
esseie lauto, con cui piocurarsi un 
incidente; polia essere, ancora piu 
spesso, un'atma da fuoco, di cui. 
come si sa. e'e grande disponibilita 
nelle case americane. E, al t^uar-
do. lo psichiatra che lomisce que-
ste inlormazioni, Jeny Wiener, 
commenta con lucidity amaiezza: 
la violenza. purtroppo, prepare 
sempre la scena alia violenza con-
Do se stessi. 

Jeny Wiener 6 un personaggio 
di grande spicco nel panorama 

della pskhiatria intemazioriale. 
Specializzato nei disturb! pscbiatri-
ci del bambino e deH'adolescente, 
psicoanalista, direttore del Dlparti-
m«ntodipsichiatraediscieiizedel 
comporiamento alia George Wa
shington Unireisily. Wiener 6 at-
tualmente presidente dell'Associa-
itone americana di psichiuia, che 
pubblica mensilmente t'auuxevo-
lissuno Pie American Journal of 
Psychialry, la piu antica pubblica-
zione medica americana in campo 
specialislico, nala nel lontano 
1841. come, d'altra parte, 1'asso-
ciazione stessa. Tama gloria avra 
ora, in qualche modo. un riflesso 
piu ditetto da noi, perche, con 
un'iutelligente Iniziativa. I'azienda 
Recordati ha deciso di pubbltcare, 
in edizione italiana, una selezbne 
dei miglkm aritcoli che compari-
ranno sut Journal. E Wiener, cosi. e 
venuto a Milano per dar peso all'e-
vento; e anche per il fatto che uno 
dei primi argomenti, di cui si occu-
pera I'edizione italiana. sara ap-
punto quelk) sulla depressione nel-
I'etainfantileenell'adolescente. 

Tema difficile, spinuso. quello 
della depressione nel bambino. E 
Wiener stesso e cauto, ancbe se 
deciso: abbiamo iniziato da studi 
condotb per la prima volta in Euro-
pa negli anni Settanta, e solo a par-
tire dal 1980 la depressione infanti
le e entrata nella nomeclatura psl-
chiatrica ufficlale come un disordi-
ne clinico di per s* e non come di-
sturbo deiraifetthnte. II primo pas-
so e stato queito di imparare a 
distingueie. soprattutto da un pun-
to di vista concettuale, un bambino 

infelice da un bambino depresso. 
Secondo e stato quello di riuscire a 
riconoscere il caratlere biologlco e 
lamiliare della depressione: avere 
entrambi i genilori depress! espo-
ne (I Itglio ad un rischio quatlro vol
te maggiore di sviluppate depres
sione prima del diciottesimo anno 
d'eta, ed aveme uno dei due lo 
espone ad un rischio due volte 
maggiore. Anche se poi non tutta 
la depressione 6 ceno nconducibi-
leallagenetica. 

Nella sua evidenzaclinica, la de
pressione si manifesta con un sen 
so continuativo e peisistenle di tii-
stezza, una perdita di inteiesse al 
trettanto prolungala nelle attivita 
quotkliane, una diminulta energia 
nel grocate, una difftcolta di con-
centrazione. un abbassamenlo del 
rendimento scolastico. a volte un 
aumento di appetilo e un disordi-
ne nel son no. Ma il primo, piu im-
porlante segnale e quando il bam
bino comincia a perdere colpi a 
scuola. E allora. che cosa laie?So-

noavvettimetnt-diceJenyWiener 
- che non vanno assolutamente 
sottovalutati, come troppo spesso 
ianno invece i pediatri o i medici di 
lamiglia, perche una lerapia cor-
relta della depressione inlanlile, 
anche se complessa, puO dare 
buoni risultati nell'80 per cento dei 
casi. 

In che modo? «C'6 innanziltutto 
la tamigiia - afferma ancora Wie
ner - come primo mezzo esse nzia-
le di sotegno e di aiuto al bambino. 
Poi, la psicolerapia e la terapia far-
macologica. Quanto a quest'ulti-
mo, non bisogna pensare che un 
bambino depresso sia un piccolo 
adulto depresso, commettendo 
cosi I'eirore di somministrare un 
farmaco a basso dosaggio e per un 
lungo petiodo di tempo. Sarebbe 
inutile e controproducente, |>erche 
va ricordalo che il metabolismo di 
un giovane e ben piil attivo di quel
lo di un adulto». 

Ma non ra commesso neanche 
I'errore - avvette Wiener - di pen

sare che bastino i lamiaci a curare 
la depressione in eta evoluliva. Su 
questo e d'acordo to psichiatra 
Giovanni Muscetlola, deH'Univeisi-
ta dl Trieste, che la parte del comi-
lato ediloriale del Journal in vetsio-
ne italiana: -Se non possiamo trac-
ciare ancora una mappa esauiien-
te della depressione del bambino, 
diverso e quanto accade nell ado-
lescente. il cui sintomo depressivo 
£ piu elaboralo e piu vicino a quel
lo dell'adullo. Da qui, pero, I'im-
ponanza di valutare I'entita del sin
tomo stesso e riservare il tralta-
raento farmacologico solo nei casi 
di maggiore severita. Altrimenli, 
basterebbe un Javoro di "counsel
ling' e di aiuto psicoterapcutico in 
strutlure comunque non psichialri-
che. mollo aperle e multidiscipli-
nari, che non siano riliulate dall'a-
dolescente. Ma. putroppo, strutlure 
non ce ne sono e da noi il disagio 
degli adolescent! resla terra di nes-
suno". 

LA POLEMICA. L'assessore al Comune di Napoli interviene sulla proposta del professor Bernardini 

Citta della Scienza si, ma perche sulla spiaggia? 
MIPIOIW 

ai Qualchegromola.suHecolon-
ne de IVnila. £ apparso un arllcolo 
del professor Carlo Bernardini, no
lo lisico italiano. nel quale lautore 
esprime il praprio enlusiaslico so-
stegno al progelto di "Citta della 
Scienza* elaborato dalla Fondazio-
ne Idis. 

L'arlicolo si conclude con una 
cilazione (dal «Fedone° di Plalo-
ne). rivolta agli atluali amminlstta-
loti del comune di Napoli. che suo-
na suppergiO cosi, in italiano: -E 
ora dated i soldi e non late lanle 
storie>. 

Per la vetila, non t denaro cib 
che Idis richiede al Comune, bens] 
I'aulorizzazione a realizzate la citta 
della Scienza sulla spiaggia di Co-
it^lto, la dow si trovano i capun-
noni industriali dismessi che la 
Fondazione ha acquistaio qualche 
Iran po la 

In ogni casu, il senso della ne-
I rentoria esoriazione £ chiaro. E il 

•OBMO 
lonodi tuttolaiticok)rivela I'atteg-
giamento intelletluale della perso
na di cultura che si spaziemisce di 
htinle alle pastoie della butocrazia 
e invita chi amminlstra la citta a la-
re isenza tante storie« cl6 che deve 
fare. 

Ora pur non essendo lassesso-
re .al ramo». mi pare opportuno 
esprimere un'opinione sulla que-
slione, non soltanto perche mi no
vo, in questo momenta a far parte 
della Giunta che amministra la cit
ta, ma soprattutto. perche sono 
stato uno dei sod londatori di Idis. 
ho piesieduto per circa due anni il 
Consiglio scienlilico della Fonda
zione, ho coordinate per due anni 
la sezione di divulgazione sdenUti-
ca dl -Future remote*, e ho inline 
dtrello per alcuni mesi il laborato
ry di didattica della Scienza della 
Fondazione. Sono, quindi, come si 
dice in gergo giuridico. 'persona 
informata dei fatti", 

Le ragioni per la quali, circa tre 
anni fa, mi dimisi da tutle le cali
che che ricoprivo all'intemo della 
Fondazione. e mi allonlanai defini-
tivamente da essa, le spiegai diflu-
samente in una letlera che inviai a 
tutti i componenti del Consiglio 
scientiheo. 

Ma veniamo ora al punlo centra-
le della questione. Tutii sanno che 
quesla Giunta ha apprcwalo alcuni 
indirizzi urbantslici che prevedo-
no, tra I'altro, la compteta libera-
zione della spiaggia di Coroglio da 
tutte le preesistenze industriali e 
abilative, in modo da polerla resli-
tuire alia plena huibilila dei ciltadi-
ni, nel contesto di un parco natura-
lee di un parco attrezzato a vetde. 

Credo si sappia pure che gli stes
si indirizzi urbanistici prevsdono 
esplicilarnerile di desttnaie, nel-
I'ambito delb sislemaztone com-
plessiva dell'area di Bflgnoll^oro-
glio, cospicue aree alle attivita con-
nesse con i! Paico scientifico-tec-

nologicoecon la Citta della scien
za. II punlo, quindi. non e affatto 
quello di sensibilizzare lattualc 
Giunta circa I importanza di un ini
ziativa quale quella della Citla del
la Scienza: siamo pienanientecon-
sapevoli delle prospettive derivanli 
da iniziative del genere. 

II punto vero c un altro, a mio 
parere. si pu6 consenlire che la Cit
ta della scienza nasca sulla spiag
gia di Coroglio'E, incasodi rispo
sla alfermativa, come si potra ne-
gare agli altri - clre pure sono gia 
oggi presenli sul posto - di rima-
netvi? E perche mai. poi. e da con-
aderarsi cosi vilale, per Idis, il tatto 
etie Citta della scienza debba ne
cessarian *nle essere realiz?ata IP 
£ owio che la bellezza del luogo 
porierebbe vantaggi allinizialiva: 
mi forse che la -Villelte- a Pangi, e 
statacolkicala.perdite. su-l'ilede 
la cite-? L'imponante e che il litogo 
abbia spazi sufticienli. «a ben col-
legato e che sia ambientato in un 

contesto gradevole e vivibile. 
Petche quesla mtransi^entc insi-

stenza su Coroglio? La si potrebbe 
comprendere ove mai si trattasse 
di cobtnjirvi alberghi e risloranli: 
non cenamente, un -museo vivo 
della Scienza-, una "vetrina delle 
innovazioni-, un -inculiatoie 
azieridale^.ecoMVia. 

In tutta (rancheizii. mi pare che 
la questione andrcbbe sdramtna-
lizzala- basta ragionare pacata-
menle pet riuscire a novare insie-
me una soluzione adeguala. che 
tenga conto delle giuste csigenjp 
della Fondazione. chegaranlista -
nel conlempo - adewuale possibi
lity di sviluppu alia Cilia della 
scienza. c che non prcgiudichi, 
d'altra |iartc. il si>giio. bellissimo 
di restituire il mare iii najKitetani 
Fotse. I'imnto nvultoci IILLI profes
sor Bernardini sarebbe stato meno 
perentorio, se cgli av^ssc appto-
iondilo un pii' di uiiiU >Niilur,i del
le lose-. 

HsuperfHgo 
aittt-ozono 
dlOr««Hip«ac« 

Greenpeace ha piesentato anche 
in Italia il suo Erezeer per supermer-
cati che utilizza sostanze altemati-
ve ai Cfc, agli Hdc e agli Hfc Un 
superlrigorilero con sostanze non 
dannose per I'ozono e leffetlo ser-
ra, ICfc sono responsabili del buco 
dell'ozono. Ma i sostitun, gli Hclc e 
gli Hie, conlribuiscono non poco 
all'inasprimento dellefletto sena. 
La lora completa sosu'tuzione. 
dunque, ha nolevoli vantaggi am-
bientali.Un Tir di Greenpeace con 
banchi (rigoriferi amici dell'am-
biente £ giunto a Milano per dare 
pubblica dimoslrazione delle ca-
ratteristiche del frigo da supermar
ket che si aggiunge al frtgo tarn ilia-
re gia in commeicio. In Germania, 
in Danimaica. in Lussemburgo e in 
Notvegia ci sono gia molti super-
meicati che usano il Greenlreeze 
proposlo dallo^anizzazione am-
bientalista. In Italia Greenfreeze ha 
gia trovato degli estimatori. A Mila
no, dove il Erigo e stato presentato, 
la catena di distnbuzione COOP ha 
annunciato la prossima apertura di 
tre supermetcali che utilizzeranno 
Gteenfteeze. 

Un laser 
corr*gg» 
la miopia 

La chirurgia al laser utilizzala per 
coneggere la miopia sembra fun-
2ionate bene e non ha mostrato (i-
nora ekfetti collateialj di nlievo. Lo 
allermalosludbdi un chirurgo o[-
lalmico brilannico. L'operazione. 
che potrebbe liberare tutti i miopi 
da occhiali e lenti a contatto, con-
sisle nel rimuoveie un sottile slralo 
di cornea con il laser Inunosludio 
sulia leenjea. denominala chera-
tectomia fotorifrattiva, pubblicata 
sul British Medical Journal, David 
Carlry del Moorltelds Eye Hospital 
di Londra altemia che essa £ risul-
tata sicura: l'85 per cento dei pa-
zienti che si sono sotloposti all'in-
tervento sono soddbfalti degli esiti, 
Gani> soltolinea pero che la lecni-
ca e ancora nuova. e non e'e per-
ciO modo di verilicatne gli efletli 
collaterali a lungo termine, I primi 
intervenli al laser sulla cornea risal-
gono al 1989. -Da allora - scrive -
decine di migliaia di peisone ne 
hanno benehcblo in lulto il mon
do. In generate, i risultati sono m-
coraggianli". -In ogni caso - ag
giunge - i dali dispon<bili suggeri-
scono clie seri effetti coltalerali a 
lungo termine sono improbabili, 
anche se non impossibili". 

INDAGINE USA 

Sociologia 
deirabbonato 
Internet 
• Sludidrc Jiilomci. Quests la 
Cdmpdgna iJjrKidia dalla mm in i-
straiione Clinlon por -aUabclizz.i-
rc" la gran parte detlrt pupiila^tone 
niiTieriLdnatlitiionsanionlctfireii 
c lii iiulO'Jfiidc inlwiTiriiiche Un 
trecento CPiisimenlo Jra f>4,(KI») fd-
rmglk> ha <^dcri2iai<i ttmn' il p<>s* 
sosso di n n compnitr a casa C col-
k^afo alia classy siciJc c alic cul-
!nra det;ii irilcnislalf. Lo studio di-
nioslra the I'actewo ad Intenu'l e 
alio it'll in goitre aitmcnla con 
I aunicrUart' <*cl it'ildjto lainiLiaii? •:-
rlell'fdnc aziont:. Allro dalo \c la-
nnt;lic asiakho p quelle delleisole 
del Pacilk'o sono k- pin disftonibilt 
ad rivoro mi uornpulcr. Sosuuno le 
famitjk1 luaixhc c. inline, t|ut'lk' 
iwre. Nun •>lnpiwi-,iisfiiK\ il iallo 
dieadvin piijalknrLJoHu,sniila l̂K:ri 
ron"Ls|h>iida un nu^ioi micK'ssc 
|HTU' mnw loi'iiok^ie 
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