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La selezione della bellezza RICERCA. Cala Tinvestimento «privato» in R&S. Perche? 

La genetica 
del musicista sexy wmmmm^mm. 
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m Perche i rnusicisti sono sexy? 
Dai rnenestrelli medioevali alle mo-
deme pop star, il musicista 6 sempre 
stato associato ad amore e romanti-
cismo - ma nessuno sa perche. Alcu-
ne risposte, pero, potrebbero essere 
legate alia vita e agli arhori degli uc-
celll. In genere per le fernmine di usi-
gnolo rosso (Acroeephalus arundi-
naceus), i maschi piu sexy sono 
quelli che riescono a cantare mo-
dulando piu toni. Come mostrano 
Dennis Hasselquist della Cornell 
University di Ithaca, New York, e i 
colleghi dell'Universita di Lund, in 
Svezia, su questo numero di Natu
re, questi maschi sono piu capaci 
di mettere al mondo uccellini che 
soprawivano lino all'eta riprodutti-
va. II tipo di repertorio proposto, 
quindi, e una buona indicazione 
della salute genetica dei cantanti. 

La selezione naturale favorisce 
lo sforzo degli animali di entrambi 
i sessi di trasferire la maggior parte 
possibile dei propri geni ai discen-
denti - e di avere discendenti che 
soprawivano abbastanza a lungo 
per fare altretlnto. I due sessi, tut-
tavia, hanno imcressi non sempre 
Identici. I maschi producono gran-
di quantita di sperma per poterlo 
dilfondere abbastanza liberamen-
te. II costo di ogni cellula spermati-
ca e, tnfatti, trascurabile: e interes-
se dei maschi accoppiarsi col 
maggior numero di femmine pos
sibile. 

Le femmine, al contralto, pro
ducono relativamente poche uova. 
Ciascuna rappresenta un investi-
mento enorme, specialmente se -
come awiene in molti uccelli e 
marnmiferl - le femmine si fanno 
carico di gran parte dei doveri pa-
rentali. Le uova sono troppo pre-
ziose per farle fecondare al primo 
maschio incontrato; e interesse 
delle femmine scegliere accurata-
menfe. le femmine devono sce
gliere i maschi con molta cure per 
produrre una discendenza che ab-
bia magglori possibility di soprav-
vivere, ma come possono leggere 
il futuro? 

I maschi hanno evoluto una cer-
ta quantita di modi per indicarlo. 
E, dagli uccelli glardinieri ai pavo-
nl, molti usano segnali esteriori 
per dimostrare la loro salute gene
tica. II repertorio degli uslgnoli ros-
si deve essere agglunto a questa li-
sta. 

Tutto ci6 e molto bello, ma i 
blologi evolutlvl cercano di rispon-
dere a due domande; Cosa impo-
ne la forma di eld che viene mo-
strato? Perche i pavoni usano lun-
ghe piume e le scimmie un fondo 
blu brillante, e non altro? Vi sareb-
bero due possibili risposte. Secon-
do I'inglase Fisher, 1'evoluzione di 
alcune caratteristiche somatiche 
(come le plume dei pavoni) in un 
maschio sono geneticamente «le-
gate» alia preferenza femminile 
per quel tratti. Dove i neonati ma
schi acqulsiscono quei tratti, le 
femmine acquisiscono la capacita 
dl apprezzarli: in modo che le due 
acquisizloni si rinforzano a vicen-
da. fino alia evoluzione di tratti 

nature 
Una M l u i o n * dagli artieoli della 
riviata tclanlHIea ••Nature" 
propoata dal 
«New York Timaa Servicer. 

«esagerati». 
L'altra risposta risale a Charles 

Darwin, che fu il primo a prendere 
seriamente il tema della «selezione 
sessuale». Egli immaginava che le 
femmine di pavone preferiscono i 
maschi con lunghe piume perche 
li trovano piu attraenti. Ma poi 
molti studiosi sono stati riluttanti a 
riconoscere una capacita di di-
scemimento estetico al piccolo 
cervello degli uccelli. Ma recenti 
studi suite reti neurali dimostrano 
che Darwin, forse, non aveva tutti i 
torti 

La seconds domanda ci riporta 
alia manifesta utilita di molti dei 
tratti usati dai maschi per segnalar-
si alle donne. Le piume dei pavoni 
mostrano che chi le possiede ha 
energia per crescere e mantenersi 
ed e una risorsa per volare. E quin
di le piume indicano una buona 
salute. Cos! il canto degli usignoli 
rossi mostra che il cantante e in 
buona salute. 
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Un appello 
per il mlnlstero 
dell'Universita 
«PrcoccupazkMe» per U nomlna del 
titolare del Mlnlstero dell'Unrvtrsltie 
della rkercasdentlficavleiieespressj 
daungruppodidoceirtjimrversttarie 
scleniiali llallani (Margherib Hack, 
Antonio Fantoni, Giorgio Paris!, 
tacopoMeldolesI, CarloBenardlnl, 
Paolo Budinkh, Tonus MakkHiado, 
RodorfoZldi.PieroaMiurano, 
Giuseppe MaciiuePaoloAnutil. f id 
comunlcato si aHcima die «il 
progfiMnnHdeHIJIIvoespostoa 
MHanoda Prodi da VeHnmlconteneva 
parole nuove. („.)Gli universtorl e 
rkercatori ttaliani sono preocaipaU 
perrapparenteindedsionealivello 
isttbolonaleepoliocasulnonwdel 
prosslmo Mlnlstero dell'Universita 
della RkeruscieirtirHa.|...)Ottliiii 
candldati(...)stiiipnnoiidiriizatiad 
aNri ministeri forse perche scoraggiati 
dalUapparentepretesasindacaledi 
imporre le promozloni ope legis di 
triste memorla. (...). Vorremmo 
imunizHuttochelehKertezzenella 
nomftia del ministronascessero dalla 
consapevolezza di Prodi e Veltroni 
sulla estrena importanza di questo 
ruotoedellanecessitadldesignate In 
assohdo H mlgliore fra turd i pur buoni 
candldati a questa carka. Vorremmo 
iimanttuttounministrocliesappia 
conUnuare con gli utenti e gli 
operator! della scienza ttaHana la 
prassl dl dialogo che e stata la vera 
molla della vraoriadell'Ullvo.Sarebbe 
Inoltre necessario un ministro die 
abbia una ampia e seria prosoetthn 
polltka.nucnesiaanclie 
sirffkienternentetecnicodasapere 
pioponesoluzionirjgproseaimali 
antJdii den'Unrverslta e della ricerca. 

Industria senza Scienza 
L'ltalia toma in coda ai paesi Ocse come inve-
stimento in ricerca e sviluppo. Sono soprattutto 
i privati a diminuire nettamente gli sforzi in di-
rezione della scienza. Preferendo puntare sulla 
svalutazione della lira e le esportazioni. 

DANIBLK MCHMI ia i 
• L'ultimo Notiziario Istat sulla 
Ricerca scientifica (R&S) mostra, 
ancora una volta, una marcata fles-
sione della spesa complessiva soste-
nuta dal nostra paese. 

Si i ormai invertita da un lustra 
quella tendenza che vedeva aumen-
tare lentamente ma progressiva-
mente le risorse destinate alia R&S. 
L'apice era stato raggiunto nel 1991, 
quando la nazione aveva raggiunto 
un rapporto R&S/Prodotto intemo 
lordo pari all' 1,32%. Era una cifra as-
sai modesta in confronto ai maggion 
concorrenti dell'ltalia: Stati Uniti, 
Giappone e Germania, per citare i 
tre principali paesi industrials inve-
stivano in R&S piu del doppio di 
quanta facesse I'economia italiana 
Ma, almeno, la nazione si poteva 

consolare sostenendo che stava 
camminando nella giusta direzione 
e si adoperava percolmare il divario 
esistente 

Oggi, al contrario, il divario ha ri-
preso ad aumentare. Con una quota 
del Pil destinata alia R&S pari a solo 
11,1% l'ltalia e tomata ai livelli del 
1985. nel corso degli ultimi quattro 
anni, e'e stato un calo secco della 
spesa in R&S, in termini reali, pari al 
10.99S. Dal 1990 al 1993 si sono persi 
3.500 posti di lavoro tra i ricercatori. 
Si tratta insomma di dati inquietanti, 
di una pesante ipoteca che grava sul 
ministro dell'Universita e della Ricer
ca prossimo venturo. 

E allora opportuno vedere da do
ve provenga questa emorragia. I 
pnncipali responsabili sono proprio 

le imprese private, che hanno ridotto 
del 15,9% le proprie spese. ugual-
mente elevato il calo nelle imprese 
pubbliche (10,7). le cose vanno un 
po' meglio neH'ammmistrazione 
pubblica, dove e'e stata una nduzio-
ne del 6,1%. Sembra insomma chia-
roche il tentativo compiuto negli an
ni Ottanta di rafforzare la competiti-
vita dell'industna italiana miglioran-
do la qualita e il livello tecnologico 
dei prodotti sia fallito. 

Le tendenze della R&S industriale 
vanno lette nelle sceite complessive 
di politica economica: la svalutazio
ne operata nel 1992 ha infranto il so-
gno, coltivato da alcuni, di far final-
mente complete un salto ali'ltalia 
nella divisione internazionale del la
voro e di passare dail'essere un pae
se esportatore di ciabatte e squadre 
di calcio e imporre nei mercati esteri 
prodotti piu sofisticati. 

Le industrie che incorporano pill 
conoscenza sono infatti quelle che 
possono permettersi salan piu alti e 
quelle che, nel tempo, spuntano ra-
gioni di scambio piu vantaggiose. 

Negli anni Novantajnvece, I'eco
nomia italiana ha ripreso il suo cam-
rnino tradizionale basato sul circolo 
vizioso svalutazione - prezzi compe-
titivi - esportazioni di beni tradizio-
nali - erosione della competitivita e 

nuova svalutazione I risultati sono 
stati apprezzabili: i nostri conti con 
I'estero sono sensibilmente miglio-
rati. Ma le imprese hanno ritenuto 
superflui i propri laboratori di R&S. 
Certamente non avevano bisogno di 
nuovi ricercatori e neppure di tutti 
quelli che avevano. 

E cosi iniziata la potatura, assai 
pio sensibile nella ricerca di base 
(quella che fomisce I propn ritomi 
economic! solo nel lungo periodo) 
e nelle industrie a piu intensa base 
tecnologica (quali quelle dei com
puters, delle automobili e dei pro
dotti farmaceuti). 

I piu ottimisti sullo stato dell'indu-
stria italiana tendono ad ignorare 
questi dati. Fanno presente che si 
pud innovare anche senza ricerca, 
che alcuni fattori di competitivita 
strategica sono ormai al di fuori dei 
laboratori, che il declino della R&S 
negli anni Novanta non e solo un fe-
nomeno italiano ma si riscontra an
che in altreeconomie piu agguerrite. 
Tutto vero, eppure nell'economia 
della conoscenza non e immagina-
bile una societa avanzata che non 
possa contare su un sostanziale in-
vestimento in attivita formalizzata di 
R&S. 

Viene a questo punto da chiedersi 
se siano possibili politiche arte ad 

aumentare la spesa complessiva per 
R&S del paese. Per quanta riguarda il 
settore pubblico, il vincolo non 6co-
stituito soltanto dal debito pubblico, 
ma anche dalla mancanza di ade-
guate «cinghie di trasmissione» tra 
mondo accademico e quello pro-
duttivo. Per aumentare la ricerca nel
le universita e negli enti pubblici oc-
corre allora trovare nuove forme di 
collaborazione Per quanta riguarda 
la ricerca industriale, non si pu6 pro-
cedere solo tramite incentivi finan-
ziari: il Fondo per la ncerca applica-
ta si e dimostrato un fuoco di paglia, 
poiche molte imprese hanno taglia-
to i progelti non appena e venuto 
meno it sostegno statale. Ci6 confer-
ma che la R&S industriale 6 efficace 
quando viene finanziata dalle im
prese con i propn fondi. 

Cio non significa che I'operatore 
pubblico non possa aiutare, signifi
ca mettere a disposizione servizi rea
li e finanzian, quali la formazione, le 
infrastrutture, la disponibilita di cre-
dito, che inducano le imprese a sce
gliere una strategia di competitivita 
che non sia fondata soltanto sui van-
taggi di prezzo consentiti dai bassi 
salari. 

Ed 6 proprio da qui che occorre ri-
partire per una nuova politica della 
ricerca e dell'innovazione. 

Record 
di prof omtitft 
per un uccello 
Sorprendendo gli esperti, un'uria e 
riuscita a scendere fino a 97 metri 
di profondita. A dimostrarlo c'6 un 
film girato da una telecamera su-
bacquea posta al disotto di una 
piattaforma petrolifera bntannica 
nel Mare del Nord. Finora si ritene-
va che questi uccelli marini non 
potessero scendere oltre 165 metri, 
ma il filmato - in cui si vede 1'uria 
rimanere a 97 metri di profondita 
per almeno 30 secondi - ha co-
stretto gli zoologi a riconsiderare la 
materia. «E' incredibile quando si 
pensa che a quella profondita la 
pressione 6 died volte superiore 
che in superficie», ha commentato 
Ian Bainbridge della societa per la 
protezione degli uccelli. lmpressio-
nante 4 anche la velocita con la 
quale 1'uria torna in superficie. Se 
lo facesse un essere umano, il 
cambiamento di pressione man-
derebbe I'azoto contenuto nei pol-
moni in circolo nel sangue e le bol-
le di gas provocherebbero un arre-
sto cardiaco. Le capacita sottoma-
rine delle urie possono essere spie-
gate - dice la zoologa Sarah Wan-
less, dell'istituto di ecologia terre-
stre di Aberdeen - con la teoria che 
I'uccello prima di immergersi inali 
solo poca aria e dopo un p6, inve-
ce dell'ossigeno, usi le nserve del 
suo corpo Comunque, per quanta 
in profondita possano andare le 
urie, non riusciranno mai a battere 
i pinguini imperatore che nell'An-
tartico arrivano fino a 525 metri. 

Una cassette 
sull'Universo 
con Le Science 
E' un viaggio nell'universo alia ri
cerca dei suoi oggetti piu misterio-
si, quello proposto dalla videocas-
setta «Big bang, quasar e buchi ne-
ri», in edicola in questi giomi alle
gata al numero de «Le Scienze* di 
maggio (22 mila lire), ma 6 possi
bile acquistarla anche separata-
mente dalla rivista. Sono 30 minuti 
dedicati ad alcuni tra i temi piu af-
fascinanti dell'astrofisica, come 
I'origine e 1'evoluzione dell'univer-
so. 

Lai medagiia 
Qiulio Natta 
ad Alfonso Liquori 
La medagiia Giulio Natta S stata 
assegnata quest'anno dalla Socie
ta italiana di chimica al chimico fi-
sico Alfonso Maria Liquon, dell'U
niversita di Roma Tor Vergata il 
premio, che sara consegnato il 10 
giugno a Riccione in aperture del 
congresso nazionale della Societa, 
A stato assegnato a Liquori "in nco-
noscimento del contribute alio svi
luppo delle ricerche nel campo 
della biofisica e della biologia mo-
lecolare e per gli alti meriti conse-
guiti nell'analisi conformazionale 
delle proteine, acidi nucleici e po-
limeri sinteticl'. Nato a Napoli 70 
anni fa, Liquori 6 da sempre stato 
alia ricerca di un'inlerpretazione 
matematica per i fenomeni della 
vita Dedicandosi, negli ultimi an
ni. soprattutto alia termodinamica, 
ha elaborate un'equazione in gra-
do di illustrate la dinamica del pro-
cessi biologici. Prima di insegnare 
a Roma, ha lavorato in Inghilterra 
(universita di Cambridge), Stati 
Uniti (New York) e Germania (Li-
psia). 

CHE TEMPO FA 

as 

NEVE MAREMOSSO 

II Centro nazionale di meteorologia e cli-
matologia aeronautica comunica le previ
sion! del tempo sull'ltalia. 
S I T U A Z I O N E : la pressione sull'ltalia va 
aumentando; tuttavia deboli infiltrazioni di 
aria relativamente umida ed instabile in-
teressano le regioni settentrionali, quelle 
adriatiche e appenniniche. 
T E M P O P R E V I S T O : sulle regioni alpine 
nuvolosita variabile, localmente anche in
tensa, associata a precipitazioni sparse 
in graduale intensificazione durante la 
giornata. Sul resto del Paese cielo gene-
ralmente poco nuvoloso con addensa-
mentl locali durante le ore piu calde, spe
cialmente sulle zone interne e in prossi-
mita dei rilievi.Dal pomeriggio aumento 
della nuvolosita sulla Sardegna e sulla si -
cilia occidentale. Formazione di foschie e 
locali banchi di nebbia durante le prime 
ore del mattino e dopo il tramonto. 
T E M P E R A T U R A : in generate aumento. 
V E N T I : deboli con qualche rinforzo dai 
quadranti settentrionali sulle regioni 
adriatiche, deboli occidentali sulle altre 
regioni. 

M A R I : tutti poco mossi, localmente mos-
so il basso Adriatico. 
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