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Oms: finora sottostimata la mortalita in gravidanza 

Morire di maternita, 
il primato all'Mica 
In Sierra Leone una donna su sette muore di maternita. 
Un assurdo. E questo e solo uno dei «nuovi» dati forniti da 
uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanita e 
dell'Unicef sulla mortalita materna. Le cifre che conosce-
vamo, dice I'Oms, erano sottostimate: ogni anno nel mon-
do muoiono 585.000 donne per motivi legati alia gravi
danza o a! parto, di queste il 99% nei paesi in via di svilup-
po dove non esiste un'adeguata assistenza sanitaria. 

LILMHAIWSI 
• Morire di parto odicomplican-
ze in gravidanza, per le donne del-
I'opulento Occidente non ha quasi 
piu senso. Le generali condizioni 
di vita e i mezzi diagnostic! messi a 
disposizione dalla moderna medi-
cina garantiscono alia madre e al 
bambino un buon margine di sicu-
rezza. Basta superare i confini dei-
I'Europa e del Nord America, per6, 
perch6 la situazione cambi radical-
mente: in Asia e Africa, ad esem-
pio, la gravidanza si trasforma in 
una sorta di roulette russa. Ecome 
se questo non bastasse ora L'Orga-
nizzazione mondiale della sanita 
ci fa sapere che le cifre finora co-
nosciute sulla mortalita matema 
sono sottostimate. In base ad uno 
studio condotto dall'Oms e dall'U-
nicef, infatti, risulta che ogni anno 
ci sono circa 80.000 morti in piu le
gate alia gravidanza. Ogni anno, in 
base alia nuova stima, nel mondo 
muoiono 585.000 donne, il 99% 
delle quali nei Paesi in via di svilup-
po. 

II maggior numero di morti ma-
terne (55%) awiene in Asia dove si 
conta il 61% delle nascite rispetto 
al resto del mondo. Tuttavia, in 
Africa, dove si registra il 20% delle 
nascite, la percentuale delle donne 
morte per maternita raggtunge il 
40*. Alcontrario, i paesi svilii'ppati, 
con I'l 1% delle nascite, hanno m'e-
no dell'1% del totale delle morti 
materne. 

Nell'insieme dei paesi in via di 
sviluppo, il rischio di morte duran
te la gravidanza o il parto, dice 
I'Oms, va da circa 200 per 100.000 
nati vivi in America Latina e nei Ca-
raibi, a oltre 870 per 100.000 in 
Africa. Le regioni con le percentua-
li piu alte, sopra i 1.000 per 100.000 
nati vivi, sono nell'Africa dell'est e 
dell'ovest. II rischio di morte corre-
lato con la gravidanza e 100 volte 
pifl alto nell'Africa sub-sahariana 
che in Europa, In sole cinque sub-
regioni del mondo - Nordafrica, 
Sudafrica, Asia dell'est, America 
Centrale e Sudamerica - le nuove 
stime sulla mortalita materna sono 
piu basse di quelle ottenute dagli 
studi precedenti. In tutti gli altri luo-
ghi il rischio di morte correlato alia 
gravidanza e considerevolmente 
plu alto in base ai nuovi calcoli. La 
situazione, afferma ancora lo stu
dio Oms-Unicef, e patticolarmente 
inquietante nell'Africa centrale, 
dell'est e dell'ovest dove le stime 
precedenti sembrano aver sottosti-
mato il fenomeno di circa un tetzo. 

Si tratta di cifre veramente im-

Paleontologia 
Homo sapiens 
lascia F Africa 
74mila anni fa? 
• L'«Homo sapiens», Cuomo mo-
demo, potrebbe aver lasciato la 
sua patria, I'Africa, piO tardi di 
quanta finora si pensasse. Lo ha af-
fermato il genetista Luca Cavalli 
Sforza dell'universita di Stanford. 
Con I'aiuto di un nuovo metodo di 
datazione genetica messo a punto 
dallo stesso Cavalli Sforza, lo scien-
ziato sarebbe infatti arrivato alia 
conclusione che la migrazione dal-
1'Africa verso il resto del mondo sa
rebbe corninciata 74 000 anni fa e 
non, come niolti esperti suppon-
gono, 100 000 anni fa La comum-
cazione dei nuovi risultati e awe-
nuta a Baltimora, durante il conve-
gno della Societa per il progresso 
della scienza Con un'altra ncerca 
di tipo genetico, Cavalli Sforza ave-
va stabilito I'eta di Eva, la madre 
dcU'umanita. 

pressionanti aila cui base c'e una 
drammatica realta: nei paesi in via 
di sviluppo non esiste un sistema 
sanitario adeguato che possa se-
guire le donne in gravidanza. Oltre 

,aliabassaeta (sottoi 18anni) del-
' la prima gravidanza, secondo 1'U-
nicef sono cinque le cause princi
pal! di morte legate alia maternita 
le infezioni, le emorragie, un abor-
to mat eseguito, comphcazioni al 
momento del parto e I'lpertensio-
ne in gravidanza. 

Le nazioni con una mortalita piu 
bassa sono Ea Norvegia, la Svezia e 
la Svizzera, mentre all'altro estre-
mo c'e la Sierra Leone con 1 800 
morti su 100.000 nati vivi e ('Afgha
nistan con 1.700. Go significa che 
in Sierra Leone una donna su sette 
muore per complicazioni in gravi
danza. «La mortalita matema e un 
indicatore particolarmente sensib
le dell'iniquita», commenta la dot-
toressa Susan Hoik del Programma 
sulla salute della riproduzione del- * 
I'Oms. «E una cartina di tornasole 
della condizione femminile, del lo-
ro accesso alle cure e dell'adegua-
tezza del sistema sanitano ai loro 
bisogni». E estremamente difficile 
determinare i livelli di mortalita 
matema, dicono i ncercatori del-
I'Oms. Con gli attuali sistemi di rat> 
colta dei dati non si e sicuri nem-
meno delle cifre relative ai paesi 
sviluppati. Nei luoghi dove non si 
tiene il conto delle nascite e delle 
morti, la stima della mortalita ma
tema e difficilissima. Infatti occorre 
sapere il numero delle donne che 
muoiono in eta fertile (tra i 15 e i 
49 anni), le cause della morte e 
anche se la donna era incinta al 
momento della morte. 

Solo pochi paesi tengono il con
to delle nascite e delle morti; ancor 
meno sono quelli che registrano le 
cause della morte; e ancora dt me
no quelli che sistematicamente an-
notano le cause della morte in gra
vidanza. Di routine solo 78 tra pae
si e aree geografiche registrano le 
cause di morte (come elemento di 
confronto si tenga presente che gli 
Stati membri deH'Oms sono 190), 
il che equivale approssimativa-
mente al 35% della popolazione 
mondiale. «Le nuove stime sulla 
mortalita materna, ottenute dopo 
due anni di sforzi comuni - spiega 
la dottoressa France Donnay, con-
sulente dell'Unicef per la salute 
della donna - sottolineano chiara-
mente il fatto che la risposta del 
mondo deve essere commisurata 
alia scala del prob!ema». 

Nuovi metodi 
per raccogliere 
idati 
nel Terzo mondo 
La mvMom del dati sulla mortalita 
matema esegulta daH'Oms e 
daH'Unicef e stata resa possiblle 
grazle ad una serie di approccl 
InnovatM. Come i l sono ottenute 
le infbmazloni che permettevano 
dl etaUIIre se una donna era morta 
per cause legate alia gravidanza o 
al parto? I ricercatori hanno 
utMzzato II sempllce colloqulo con 
lo famlglie, ma anche un'anallsl 
dettagllata suite cause dl tutte le 
morti delle dome In eta fertile. In 
primo luogo sono state loentjflcate 
le morti uttliBando diverse fontl 
Informative: reglstrl cMII, capi 
delle comunlta, autortta religiose, 
gli archM delle stmttwe santtane, 
I becchinl. In segulto, I colloqui con 
I membri delle famlglie e con gli 
operator! sanltarl hanno permesso 
dl stablllre se le morti erano 
correlate con una gravidanza. 
Tuttavia la compleealta s i cost! di 
queste ricorche hanno permesso 
solo a pochi paesi in via dl sviluppo 
di intraprenderle a Irvello 
nazkmale. Le nuove stime della 
mortalita matema sono state 
messe a punto dall'Oms e 
daH'Unicef usando due strategie 
diverse. Nel paesi dove gia 
eslstevano dei dati questl sono 
stati correttl, mentre la dove non 
erano mal state fatto Indaglni di 
questo tipo le nuove anallsl hanno 
permesso dl fare delle stime. 
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Tutte le nuove conoscenze sulla vita prenatale in un libra di Peter Nathanielsz 

Mamme, attente al rischio stress 
CRISTIANA PULCINELLI 

• E not, ricche occidentali che 
mangiamo a sufficienza, ci sotto-
poniamo mensilmente a visite gi-
necologiche e a ecografie, siamo 
tranquille? Sicuramente lo siamo 
piQ delle donne che affrontano la 
gravidanza in uno dei paesi poveri 
del mondo o delle nostre nonne. 
Tuttavia, dobbiamo fare i conti con 
un problema nuovo nuovo lo 
stress. E, se non bastasse, anche 
con tutto cid che la futura mamma 
potrebbe mettere in atto per af-
frontarlo: funwe. bere aicolici, 
prendere tranquillanti. 

Come pu6 incidere lo stress del
la gestante sullo sviluppo e la cre-
scita del bambino ce lo racconta, 
con un piglio forse un po' terroristi-
co ma efficace, Peter W Natha
nielsz nel suo libro Un tempo per 
nascere (Bollati Boringhien 
L.34.000). Nathanielsz dirige il la
boratory di ncerca sulla gravidan
za e sul neonato della Cornell Uni
versity di New York e in questo vo
lume raccoglie tutte le conoscenze 
scientifiche piu aggiomate sui nove 

mesi che precedono la nascita. 
Scopriamo cosi che i'ansia legata, 
poniamo, a problem! di natura 
economica pud produrre nella 
madre un aumento della secrezio-
ne di ormoni collegati alio stress 
Uno di questi ormoni, I'adrenalina, 
agisce sull'apparato cardiovasco-
lare matemo, provocando anche 
una diminuzione dell'afflusso del 
sangue (e quindi dell'ossigeno) 
all'utero e alia placenta Tutte le 
possibili azioni intraprese dalla 
madre per cercare di attutire lo 
stress (fumare, bere aicolici, pren
dere tranquillanti) hanno lo stesso 
effetto: nducono la quantity di ossi-
geno che arriva al feto, sommando 
disastroadisastro 

Sapevamo gia che far arrivare 
sangue ossigenato al cervello del 
feto e vitale per il suo sviluppo nor-
male. Ma Nathanielsz ci dice qual-
cosa di piu. il feto compie dei mo-
vimenti respirator! gia nelle ultime 
settimane di vita intrauterina. E co
me se facesse della gmnastica al-
largando la cassa toracica e prepa-
randosi cosi alia respirazione. Ov-

viamente non immette ana, ma in
troduce ed elimina attraverso la 
trachea piccole quanUta di liquido 
amniotico e questi movimenti so
no determinant per lo sviluppo 
normale dei suoi polmoni Recenti 
studi sugli agnelli hanno mostrato 
che quando al feto arriva poco os-
sigeno, quello reagisce smettendo 
di compiere i movimenti respiratori 
(lo stesso accade quando 1'alcool 
arriva al suo cervello tramite la pla
centa) . Si tratta di una nsposta «pa-
radossalew, perche e I'opposto di 
quello che awiene nell'adulto: 
quando ci manca Tana, respiriamo 
piu profondamente. Appena na-
sciamo, dunque, deve verificarsi 
una qualche maturazione del cer
vello che ci porta a mvertire questo 
meccanismo. E stato ipotizzato 
che i neonati che muoiono di 
«morte nella culla» non abbiano 
completato questa maturazione. II 
neonato si troverebbe allora in una 
situazione molto pericolosa per
che, se dovesse soffrire di una ca-
renza d'ossigeno per un banale 
raffreddore, il bambino potrebbe 
reagire come nella vita prenatale: 
bloccando la respirazione. 

Novita poco rassicuranti, dun
que. Ma il libro riserva anche sor-
prese piu piacevoli Ad esempio su 
chi decide che i) tempo della gravi
danza 6 finite Fmo a poco tempo 
fa si pensava che a dare il via al 
processo che si conclude con il 
parto fosse la madre: I'utero, diven-
tato troppo piccolo per il feto, co-
mincia a contrarsi per espellerlo. 
Falso. Le nuove conoscenze in fat
to di vita prenatale ribaltano lette-
ralmente questa visione. A «preme-
re il gnltetto» e il bambino. E lui che 
decide il momento della sua nasci
ta. E lo fa solo quando si sente 
pronto per affrontare il mondo 
estemo. E come se il feto facesse 
una sorta di revisione di tutto cio di 
cui avra bisogno per affrontare le 
sfide della vita, la fuori Quando ri-
scontra che tutto e pronto da il via. 
Circa 20 giomi prima dell'evento, 
la sua ipofisi comincia a produrre 
ormoni che, agendo sulla placen
ta, mettono in moto il meccanismo 
che produce le contrazioni dell'u-
tero. Una bella rivoluzione per chi 
pensava al feto come un inquilino 
passivo del grembo matemo. 
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Allaricerca 
del polpo 
glgante 

Sembra che la piovra esista dawe-
ro, ma nessuno 1'ha mai potuta os-
servare nel suo habitat naturale. 
Per questo una spedizione ameri-
cana, che utiiizzera anche un mini-
sommergibile, cerchera di scovare 
a circa 1000 metri di profondita; 
nei fondali della Nuova Zelanda, la 
«tana del mostro» e di filmare final-
mente nel suo ambiente il polpo 
gigante. La piovra, gia descritta un 
secolo fa dalla fantasia di Giulio 
Verne, e da tempo immemorabile, 
nelle fantasie popolari e negli incu-
bi infantili, I'archetipo leggendario 
del mostro manno. Che la piovra 
non sia solo il prodotto della fanta
sia di popoli di marihai e di scrittori 
visionari, ma esista dawero, e di-
mostrato da una serie di catture ca-
suali di calamari giganti lunghi finq 
a 20 metri, impigliatisi in varie epo-
che nelle reti di pescatori di varie 
parti del mondo. Nei soli ultimi due 
mesi, pescatori neozelandesi ed 
australiani hanno catturato quattro 
esemplari integri del mollusco gi
gante La cattura ha consentito dl 
individuare una «grande secca» de-
nominata «Chatam Rise», a 300 mi-* 
glia a sudest della Nuova Zelanda 
su un fondale di circa 800 metri d£ 
profondita, dove e molto probabite 
1'incontro rawicinato con il «mo-( 
stro». ' 

Sax.satellfte 
Kalianoyva 
a Cape Canaveral 

II satellite italiano SAX (Satellite 
per astronomia a raggi X) ha com
pletato le prove di qualifica nei la-
boraton olandesi dell'Agenzia spa-
ziale europea e sta per lasciare 
I'Europa per raggiungere Cape Ca
naveral II lancio e in programma? 
per il 29 aprile. Realizzato dalla 
Alenia Spazio per 1'Agenzia spa-; 
ziale italiana, SAX ha a bordo ap-, 
parecchiature capaci di captare e 
di tradurre in immagini le radiazio-
m elettromagnetiche provenienti 
dai piu lontani corpi celesti. Dalla! 
sua orbita di 600 chilometri di quo
ta dara informazioni su stelle co|-, 
lassate (buchi nen, nane blanche, 
stelle di neutrom con una density 
di un miliardo di volte quella del : 

1'acqua), resti di supemove, coror 
ne stellar! di stelle piu deboli rispet
to a quelle fino ad oggi studiate^ 
nuclei galattici altivi, ammassi di 
galassie. 

Scoperto 
nuovo mutcolo 
facclale 

Nuova importante scoperta nel 
mondo della medicina: un gruppo 
di ricercatori dell'universita del Ma
ryland a Baltimora ha «localizzat6* 
un muscolo facciale di cui finora si 
ignorava I'esistenza. Secondo IA 
dottoressa Gwendolyn F. Dunn ed 
il doltor Gary D. Hack, il piccolo 
muscolo collega un punto sul cra
nio direttamente dietro all'occhio 
ad un punto della mandibola infe
riors dietro ai denti ed e diretta
mente responsabile di dolori «r&-
trorbitali» e dietro all'occhio. La 
scoperta dell'esistenza di un nuovo 
muscolo facciale, il quinto - ha det-
to il dottor Hack - potrebbe aprire 
la via a nuovi trattamenti. 

Si chiama pwWebSpeak: consentira a chi non vede di accedere a Internet 

Programma per tar navigare i dechi 
STEFANOI 

• Una sigla di quelle che magan 
possono suonare un po' oscure a 
chi non e dentro la telemattca Ep-
pure quella sigla significhera tantis-
simo per molte persone Per tutte 
quelle che non vedono II nome e 
questo pwWebSpeak Si tratta di 
un nuovo programmma che con
sentira anche ai ciechi di utihzzare 
Internet (e pure le sue pagine gid-
fiche, cioe il Web) 

Funzionera piu o meno cosi (da 
quel poco che se ne sa, visto che 
I'annuncio e stato dato len dall'As-
sociated Press, la quale spiega pe-
ro che il software e ancora oggetto 
di ricerche) Dunque, 1'utente po-
tra connettersi utilizzando coman-
di a voce Dira la propna sigla e, 
quando il computer glielo chiede-
ra, fornira anche la propria pass
word segreta. Non solo una volta 
collegato alia rete telematica, que
sto particolare tipo di «navigatore», 
potra dettare, sernpre utilizzando i 

OCCONETTI 
comandi a voce, gli indinzzi dove 
vuole amvare, le pagine a cui vuole 
accedere Naturalmente occorre 
che nel proprio computer ci sia il 
cosiddetto sintetizzatore, uno stru-
mento, peio, gia abbastanza diffu-
so. 

Non solo. Stando alle «anticipa-
zioni» questo programma dovreb-
be essere in grado di trasformare le 
icone che s'mcontrano nelle pagi
ne Web in grandi lettere, a loro vol
ta «traducibili» in voce 

La Pioductivity Woiks, la societa 
che ha elaborato il programma e 
che da tempo lavora d'intesa con 
le associazioni dei disabili per pro
durre software cosiddetti «di soste-
gno», assicura che pwWebSpeak 
sara sul mercato fra non piu di due 
mesi Entro aprile, dunque Gia, 
ma dove tiovarlo7 La cosa piii sem-
plice, sara trasfenrselo direttamen
te da Internet Utilizzando la fun-
zione download a quest'mdmzzo 
http //www.prodworks com 

II programma sara in shareware. 
L'espressione sta ad indicare che 
gli utilizzatori lo potranno preleva-
re via modem, lo proveranno e, se 
tutto andra bene, successivamente 
lo pagheranno Altra cosa impor
tante il pwWebSpeak non costera 
moltissimo Megho avra prezzi dif-
ferenziati Nel senso che le librene 
e le scuole per ciechi lo potranno 
pagare solo cinquanta dollari. Gli 
enti governativi, mvece, lo dovran-
no pagare 125 dollari Per tutti gli 
aitn, sara applicata la tanffa plena* 
duecentoemquanta dollari 

L'ultima notizia tecnica. il pw
WebSpeak "gira» (e stato cioe pro-
gettato per essere compatible) sia 
sull'ultimo sistema di Bill Gates, il 
Win '95 che sulla versione prece-
dente (il Windows 3 1) Lo staff di 
ricercatori e pero gia al lavoro per 
consentue di adattare il program
ma un po' a tutti gli ambienti. 

Come detto, il pwWeb e nella fa-
se della messa a punto. A giomi 
cominccianno gli ultimi test. Li fa-

A 

ranno gli studenti New Jersey Li
brary for the Blind and Disable e i 
loro colleghi del Thomas Edison 
Collage, Trenton. Saranno impor-
tantissimi, a delta dei ricercatori 
della Productivity Works, i loro sug-
genmenti. L'idea, infatti, e quella di 
immettere subito sul mercato il 
programma, ma di continuare lo 
studio per migliorarlo costante-
mente E gia si sa verso quali obiet-
tivi si muove la ricerca Un proget-
to, infatti, punta a trovare un siste
ma per cui un utente cieco di Inter
net possa "scaricare» sul proprio pc 
un testo, un file, un documento. 
L'ipotesi attomo a cui si lavora e 
quella di un altro programma che 
consentirebbe poi di «tradurre» tut
to il materiale prelevato dalla rete 
in Braille Consentendo cosi, an
che agli utilizzatori di pwWeb
Speak, esattamente come a tutti gli 
altri navigatori di Internet, di poter 
svolgere alcune funzioni a collega-
mento spento. Con un notevole n-
sparmio, quindi, sulla bolletta. 

Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli 
fondata da Giulio Carlo Argan 

La lingua come 
bene culturale primario 

Scuota, mass media, libro, 
parlate regionali e minoranze etniche: 

quale lingua parlano gli itatiani 

Paolo Gonnelli 
Relazbni e comunicazioni di. 

Carlo Bernardini, Darko Bratina, 
Rosalba Conserva, Nicola De Blast, 

Vittorio Emiliani, Radiana Nigro, 
Valeria Petrucci, Beniamino Placido, 

Benedeito Vertecchi 

Tullio De Mauro - Giuseppe Chiarante 

SottolaltopatronatodelPresidentedella Repubblica 

Roma, 23 febbrato 1996, ore 9.30-13 e 15-17.30 
Sala Convegni del Senato 

via Santa Chiara, 4 (ex hotel Bologna) 
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