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L'lNTERVlSTA. Parla il professor Alberto Salza 

L'antropologo 
che rubava 3 dbo 
agli sciacalli 
In paleoantropologia non ci si pu6 fidare dei fossili: sono 
pochi e vanno interpretati. Cost Alberto Salza, paleoanlro
pologo dell'Universita di Torino, ha scelto di aggiungere 
I'aggettJvD «sperimentale» alia sua qualifica e ha iniziato a 
venficare di persona le sue teorie. Rubando il cibo agli scia
calli, spingendo elefanti nei pantani, spaventando i leoni, 
inventandosi gli stmmenti del passato. Intervisla ad uno 
scienziato bizzarre. 

MLVVI 
• MILANO, Alberto Salza, quando 
lo Inlervisliamo, ha appena termina-
lo una conferenza su .Leggere di 
scienza< durante la quale ha maneg-
gialo crani e mascelle fossili di omi-
nktl, pietre scheggiate ad amigdala o 
a «chopper», per illustrare i pregiudi-
zi cutturali die rendono labili e con-
(raddlttorie le interprelazioni del no-
slro passato, 

llprofessorecinquantennedell'U-
nlversila di Torino parla corrente-
mente francese, inglese, protobaniu 
e kiswahili, conosce a menadito la 
letteratura specializzata, e fin qui 
nlente di speciale. Speciale $ la sua 
capacita di trasformare i paradossi 
di una disciplina non proprio spetta-
COtare in un travolgente one-man 
show. Ecco che dlsegna alia lavagna 
un antico utensile a forma di toma-
whak (robuste e alfilate scapole di 
peace Infllzate in un bastone lungo 
un metro e formate In cima da lacci 
dlcuolo) daluistessoscovatoinriva 
a un lago della Nigeria. Ne narra e in-
sieme ne mjma 1l,|iHovamento„te 
due dpmie, arcane, unte * grisso, 
che I 'ac^Mgnano e la 10% rea-
ztone scomposta: .in quel paesi ci si 
rotolaancora per terra dalle risate».E 
T»oi "vediamo* le donne riprendersi 
linalmenle e splcgargli che in realta 
sta impugnando bellicosamente un 
fwstinodapolenta. 

II pubURo, stipalo da quasi due 
ore nella saletta dell'Ossevatorio di 
Brera, non si e rotolato per terra per
che a Milano non si usa piu, per6 ha 
lalicalo a contenere I'ilarila entro li
mit) decorosl. He aveva ben donde; 
la narrazione antropologica ere rim-
balzala da un esempio all'altro e, 
pet accumulazlone, aveva create 
unamassacomicadawerocritica, 

Quel slgnore, dagll occhi tristi alia 
Buster Keaton e dalla verve instanca-
blle. dopo un'adotescenza atilislica, 
fa da trent'annl il paleoanlropologo 
sperimentale. 

«E un mesliere buffo; si tratta di 
viagglare nella sloria, e quindi di an-

dare indietro di centinaia o milioni di 
anni, e owiamente di viaggiare nello 
spazio. Uno spazio alieno, perche in 
genere un paleoanlropologo si 
muove in lande desolate da cui affio-
rano i fossili, le uniche prove concre
te di quello che e successo alia no
stra specie nel tempo. I fossili sono 
sempre troppo pochi perche la pa
leoantropologia possa dimostraie le 
proprie affermazioni. La sperimen-
lazione e quindi indispensabile. 
Consiste per esempio nello studiare 
I'origine del linguaggio emettendo 
cOn un registratore suoni diversi per 
cacciare i leoni e le iene; nell'andare 
a sottrarre il cibo agli sciacalli; nel-
I'aggirarsi insieme ai cacciatori-rac-
cqglitori boscimani per cercare di 
capire come sia possibile 0 assurdo 
impantanare un elefante». 

L'esperimenlo improbabile com-
piuto da Alberto Salza con alcuni 
compagni africani sulla possibility o 
nieno di spingere a furia di grida un 
eleianle in un pantano nel quale J'a-

rniinale dovrebbe poi affogate, fcsers, 
vito a vanificare la teoria piufiostb in-
solita secondo la quale i nostri ante-
nali, prima di essersi dotati di armi, 
cacciassero in quel modo i mam-
muth,, 

•Salvo nella ricerca dei fossili, lan-
tropologia nasce alia scrivania. Le 
teorie non sono mai testate perche si 
tralla dl una scienza slorica che non 
pud ricostruire il passato in laborato-
rio. La paleoantropologia sperimen-
tale tenia di farlo per anaiogia. Per 
ottenere della came, si va quindi in 
savana senza armi ne linguaggio a 
procurarshl cibo in qualche modo. E 
ci si riesce. E facillssimo fregarlo al 
leopardo, 0 alio sciacalio. Bisogna 
apprendere tecniche e comporta-
menti piuttosto alieni, in Asia, in Afri
ca o nelle giungle sudamericane, 
perche I'alienita fa scattare un diver
se modo dipensare«. 

Ld te gkato a kingo nd deserto 
dellUbhari.apledi.Dasoio? 

Solo europeo, ma con degli africani 

del luogo, per fortuna, perche un uo-
mo solo che non conosca il posto e 
un uomo morto. Posso essere solo 
nelle zone che conosco bene. Dal 
1974 ho una ricerca nella Rift Valley, 
attomo al Lago Turkana a nord del 
Kenya, livado perconto mio, soca-
varmela, so dove scavarenel Hume a 
secco per trovare I'acqua. Non vorrei 
pert) trasformare I'immagine della 
mia professione in quella di un «sur-
vivalismo. strambo. E soltanto il ten-
tativo di rivisitare i paleoambienti, di 
ricostruire i luoghi degli anlichi inse-
diamenti paleolitici per scoprire il la-
go che non e'e piO, per esempio. Lo 
si impara con un po' di geologia e 
con tanta pratica: ho un amico afri-
cano talmente bravo a riconoscere i 
siti fossiliferi che gli basta leccare i 
fossili per dire: questo qui e abba-
stanza acido, viene da quella tal col-
lina; quest'altro e un po' piu basico, 
viene da queli'altra. 

UsoWudNweiMmetodoadatto 
per riMpnil conpartMawrtl del 
primi UMHII I quad, staado ai nu-
nuall,vft«vaiiolii grappa? 

Non siamo sicuri di nulla, nemmeno 
del fatto che vivessero in gruppo. Co-
munque la solitudine e un modo di 
trasformare I'antropologo in un rac-
coglitore dl dati abbastanza oggetti-
vo. Deve uscire da se stesso, calarsi 
in una siluazione schizofrenica, Non 
deve avere amici, ne credenze, deve 
essere un altro. lo, iniatti, ho fatto per 
cinque anni il burattinaio per Impa-
rare delle tecniche di estraniazionee 
delle forme di comunicazione inter-
medie. Con i bunjttin|.e,Lbamli|ni, si 
parla tutti al burattino, che non esi-
ste. Alb stesso modo, la solitudine • 
dell'antropologo deriva da questo 
desiderio di poter comunicare in 
modo intermedio con realta difficili. 
Se sono da solo, non sono temibile; 
se sono con qualcun altro sono in un 
gruppo sociale. La solitudine ha una 
funzione importantissima. 
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tritaloitileseivoM? 
Una conoscenza approfondita del-
I'ecologia e dell'etologia, una buona 
base di biologia, e bisogna essere 
dei bravi attori, altrimenti non si di-
venta ne il personaggio che vuole 
capire se si pud impanlanare un 
mammuth, ne una persona accetta-
bile da parte di una banda di bosci
mani. 

ComcvUggia? 
Come si faceva aliora: mi porto ap-
presso un po' di came secca, I'acqua 
e il resto del cibo li trovo per strada. 

AMtTOIA 

II pia piccolo 
pacemaker 
del raondo 
• PISTOIA. Sono slali applicali 
su due pazienli pistoiesi due ap-
parecchl estremamente sofislicati: 
II pacemaker piu piccolo esistenle 
al mondo (pesa solo 12,8 gram-
mi) e un nuovotipo di dem'billato-
re. Per il mini-pacemaker il repar-
to dl cardlologia dell'ospedale di 
Plslola 6 II primo sperimentatore 
in Toscana. La sua caratteristica 
fondamentale e la cosiddetta «au-
tocatturs*.' ha bisogno Iniatti di po-
chlsslma energia per stimolare jl 
cuore; garanlendo laslessadurala 
degli altrl modelli, e pratlcamenle 
Ignorato dal pazienle. Tra le prime 
in Italia ancne I'applicazione del 
delribillalore impiantabile o A1CD 
(Automatic Implantable Cardio
verter Defribillator), strumenlo di 
alta tecnologia in grado di inter-
rompere la librillazione ventneo-
lare, aritmla altrimenti fatale. «E 
mottvo di partlcolare orgogllo - ha 
detto il professor Federico Del Ci-
tema, primarto di Cardiologla -
per la nostra unita operativa esse
re all'avanguardia in Italia per il 
trattamento dl gravissime aritmle 
che, se non trattate con queste 
nuove metodologle, porterebbero 
I pazlenti a slcura morte». 

AIDS. In Italia solo il 60% si cura 

Pochi sieropositivi 
sono in terapia 
• MILANO. Sono ancora mold i 
sieropositivi Italian! che dovrebbe-
ro essere in terapia ma per i moiivi 
piu vari in realta non si curano. Su 
una stima di 100 mila sieropositivi 
italiani,dicuicircal2milaconAids 
conclamato, sarebbem infatti al-
meno 55-60 mila quelli da sotto-
pome a terapia, considerando co
me candidato chi presenta una 
quanta di CD4 (la proteina che fa 
da senaturaal virus dell'Aids) infe-
riore a 500. Ma in base a rilevazioni 
campione su popolazioni limitate, 
la percentuale dei sieropositivi in 
terapia non supererebbe il 60% dei 
candidal!. 

Questisonoidati.noncertocon-
fortanti, illustrati ieri a Milano da 
Giovanni Rezza, dlrettore del Cen-
tro Operativo Aids dell'istituto Su-
periore di Sanita, alia tavola roton-
da conclusiva del Convegno Inler-
nazionale sui lungoresistenti pro-
mosso all'ospedale Sacco di Mila
no. Per il dottor Rezza sarebbero di
versi i motivi alia base di questo 
scarso ulilizzo delle lerapie: proble-
mi organizzativi, orientamento dei 
medici e dei pazienli, perplessita 
da parte dei pazienli sulla validila 
della terapia. L'uso dei farmaci pe-

r6, secondo gli espeiti, e destinato a 
crescere anche con l'introduzione 
delle terapiecombinatecon farma
ci "antiretrovirali": le pievisioni par-
lano di 65 mila potenziali candidati 
al trattamento nel 2000. Da qui la 
necessita di garantire farmaci per 
tutti. II dibattito alia tavola rotonda 
ha visto impegnati per la prima vol-
ta assieme ricercatori, medici, le 
autorita sanitarie, le industrie impe-
gnate nella ricerca e le associazioni 
dei pazienti. La proposta che ne e 
scaturita, sul piano della sperimen-
tazione, afferma che si potrebbe 
creare una via privilegiata per ridur-
re i tempi di approvazione della 
sperimentazione (attualmente, so
no 7 mesi contro i 4, ad esempio, 
della Spagna). E stata auspicata 
anche la creazione di una task for
ce in sede ministeriale dedicate 
specificamente alle problematiche 
relative ad aree terapeutiche «:al-
de» come I'Aids. La costituzione di 
questa task force aperta alia colla-
borazione con le associazioni di 
volontariato e le rappresentanze 
dei sieropositivi, potrebbe consen-
tire di snellire i tempi relativi anche 
alle procedure riguardanti l'uso 
compassionevole dei farmaci. 

Ho sostituito il sacco a pelo con una 
coperta da quando un vecchio cac-
ciatore mi ha fatto notare che in caso 
di pericolo ci si mette parecchio di 
piO a uscire da un sacco a pelo. 

Delta sua cultura, qual e I'elemen-
todiciiileepiudiffidicfaieanM-
no? 

Le scaipe. Non sto scherzando: un 
uomo della mia generazione e inca-
pace di camminare a piedi nudi. 
Camminare nel mio lavoro e essen-
ziale. Sulle scaipe sono maniacale, 
le compro usate, niente di high-tech, 
pero devo aveme. Tutto il resto lo 
trovo sul posto: dal vestiario al man-
giare. 

Uscarpcperquirtorigunlagli 

aspetti nuterUH. E per gH aspeW 
imnutotoN, o mentall, cutturaN, 
perl pregiudtzl tnsomma se b pa-
robnonboffende? 

No, no, ho capito. Esiste la media-
zione scientifica, la quale prevede 
espressamente che non ci sia il pre-
giudizio. L'unica maniera per libe-
rarsene in quelle situazioni e di affi-
darsi totalmente nelle mani degli al-
tri. Cosa a cui l'uomo occidental ri-
pugna. lo divenlo un bambino nella 
cultura e nell'ambiente che mi acco-
glie. Come un bambino devo impa-
rare tutto. Questo e un abbattimento 
forte dell'ego. Dopo un anno fra i bo
scimani, I'unico status che avevo 
raggiunto era quello di bambina: 

consisteva nel ricavare delle perline 
dalle uova di struzzo per fame delle 
collane. Al momento ero inferocito, 
"Oi ho scoperto di essere stato trasfe-
rito dal rango delle bestie a quello 
degli uomini, perche soltanto gli uo-
mini sonocapaci di creare collane di 
perie con le uova di struzzo. Ho per-
so il pregiudizio dell'Uomo con la 
maiuscola, credo. 

Slete in motti In questa prafesslo-
ne? M capita mal dl incontnrvi per 
caso? 

Non siamo in molti anche se la pro
fessione si sta diffondendo ora che 
vengono tagliati i finanziamenti alia 
ricerca. Le mie spedizioni me le au-
tofinanzio Deirhe nnn rnslann mil. 

Ecco II chicco 
dl un grappolo 
cosmlco 
dl galassle 

Questa belli immaginerilasciata 
dalb Nasa, e stab ripresa dal 
telescopiospazbleHubbleenKMtn 
una regioiw in NCC1365, una 
gabssb a spirale localisata in un 
cluster chianuto Fomux. 
Inbnto il Consiglio direttivo 
dellismiltoNazHMHiediFisia 
Nucleate luapprovato la 
partedpaziane italiana 
aN'esperlmento Ams ("Alpha 
Magnetic Spectrometer"), finaHzuto 

, aHa ricerca dlantinuteria nella 
radbtioM cosmica proveniente 
daHo spazio. L'tsperhnento Ams, 
progettato per essere collocate sulb 
stmonespiiiale Alpha, sara 
realizzatodauMvasta 
collatwnzioneinttnMzlonakesara 
dlretta dal prank) Nobel prof. Ting. II 
primo volodiprovadiAmseprevfeto 
nel maggiodel 1998 sullo Shuttle, 
per 100 ore di presa dati a 300 km di 
altera. Slpievededilnstalhreil 
rtvelatorenel2001sulla stazlone 
Alpha per unperiododitreanni. 

la. Cosa vorresle spendere girando a 
piedi nel deserto? Non mi servono 
sponsorizzazioni. Si diffonde sotto il 
nome di archeologia sperimentale, 
soprattutto negli Stati Uniti. Ma per le 
premesse di cui si parlava prima (bi
sogna stare da soli, trasformarsi nel-
I'uomo invisibile come me, o in par-
tecipanti o in non partecipanti) ca
pita raramente di incontratsi, se non 
ai convegni. Tuttavia solfriamo di 
sindrome da reducismo, e talvolta in 
qualche bar del Kenya o del Belize, i 
nostri eroi si mostrano le rispettive 
ferite, come se avessero fatto la guer-
ra. E una professione dalla quale si 
esce effettivamente un po' maciulla-
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