
Primo ippopotamo ft 
nato 
Incattivita 
nel Nord Africa 

Un Ippopotamo e nato I' 11 febbraio scorso nel giardino zoo
logico di Temara (penfcria sud di Rabat) Si tratta della pri
ma nascita in cattività di questo animale non soltanto in Ma
rocco ma in tutta l'Africa del Nord II papà del bebé, nato 
ugualmente in cattività In Inghilterra e allevato allo zoo di 
Temara, e la mamma proveniente dall Olanda hanno con
cepito il bebé in primavera scorsa La gestazione dura circa 
220 giorni 
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Polemica Tiezzi-Bernardini: razionalità dell'incertezza 

Il pianeta imprevedibile 
Satelliti 
perprevedere 
le eruzioni 
vulcaniche? 

Una rete di satelliti già in or
bita intorno alla Terra per ef
fettuare rilevamenti topogra 
liei sembra essere in grado 
di fornire previsioni sulle 
eruzioni vulcaniche Un è-

_ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ quipe giapponese del -Con-
™""™"^^^^"^^^^""™" irò per la prevenzione dei di 
sastrl» ha scoperto la possibilità dei satelliti «Gps» (Global 
positicning system)- di accertare «sciami di terremoti-, segni 
premoniton di eruzioni vulcaniche «La sorveglianza del vul
cani costituisce una delle più promettenti applicazioni dei 
"Gps • ha detto Wavnc Thatcher dell Istituto geologico 
americano I risultati dello studio giapponese sono pubbli
cati ncll ultimo numero della rivista -Nature* In un articolo 
di accompagnamento, il professor Thatcher ha concluso 
che •! accertamento di deformazioni causate da processi 
magmatici rientra nella capacità di rilevamento dei satelliti 
"Gps • I giapponesi sono riuscii) a prevedere, analizzando I 
segnali radio dei satelliti e quelli provenienti da apparecchi 
riceventi a terra 1 eruzione del vulcano Teishl in Giappone 
del luglio scorso Anche Pozzuoli vicinio Napoli l̂ ong Val-
ley (Ir California) Rabaul in Nuova Guinea e Izu in Giappo
ne soro stati interessati da sciami di terremoto negli anni Ot
tanta, ma solo il vulcano giapponese ha registrato un eruzio
ne 

Nuovo record 
per un numero 
primo: 
ha 65087 cifre 

È stato scoperto il numero 
primo più grande del mon
do È formato da ben 65087 
cifre ed e stato trovalo da 6 
ricreatori della Atndahl 
Corporation tra cui I Italia-

^ ^ _ - _ ^ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ no Sergio Zarontcllo. dopo 
^™"™"™*"^™'"^^"^^—

 u n anno di ricerca al calco
latore Il numero primo è quel numero intero maggiore di 1 
die può essere diviso, senza lasciare resti solo perse stesso 
o per '., come per esempio 1 numeri 2.3,5.7.11 11 nuovo -e-
cord, che e entrato nel Guinness dei primati, e stato ottenuto 
moltiplicando il numero 2 per se stesso 216 193 volte II ri
sultato ottenuto e stato moltiplicato per 301 581 meno 1 Ri
spetto al precedente numero record ha ben 35 cifre in più 
Quasi un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi più gran
de 

Sergio Tripani 
vicepresidente 
al Sincrotrone 
di Trieste 

Il consiglio d amministrazio
ne della Società Sincrotrone 
Trieste presieduto dal pre
mio Nobel Carlo Rubbla. ha 
nominato Sergio Tripani 
nuovo vicepresidente della 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ società II vertice del nuovo 
" • " ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ " " ^ • " * consiglio di amministrazio
ne risulta dunque cosi composto presidente Carlo Rubbia, 
vicepresidente Sergio Tripani, amministratore delegato Ful
vio Anzcllotti La Società Sincrotrone Trieste a capitale inte
ramente pubblico, rappresenta un esperimento pilota in Ita
lia, per la prima volta infatti verrà realizzata un attrezzatura 
di ricerca di grande dimensione attraverso una modalità pri
vatistica, che costituirà un forte richiamo per i necteaton e 
tecnologi italiani La società costruirà una macchina di luce 
di sincrotrone con una circonferenza di quasi 200 metn, per 
la quale sono previste fino a 14 uscite e complessivamente 
lino a 30 stazioni sperimentali, destinala a coprire la caren
za di strumentazione linora avvertita dai ricercatori italiani 
oltre che nella fisica della materia anche nel campo della 
chimica della biologia e della medicina La realizzazione 
della macchina il cui costo e stimato intorno ai 150 miliardi 
di lire comporterà importanti ricadute sul piano della ricer
ca industriale e in primo luogo nella scienza dei materiali 

ti governo giapponese ha in
vitato gli esperti di robotica e 
di tecnologie della produ 
zionc di tutto il mondo a 
prendere parte ad un costo
so programma di ncerca -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1200 miliardi di lire-perco-
• « • « « • » — « — • « — struse i industria del futuro 
Il ministero per il Commercio estero e I industria (Miti) ha 
definro le proposte per lo schema di un •Intelligcnt Manu-
laclunng System Project-, un progetto per un sistema di (ab 
bnca intelligente II progetto dovrebbe partire nel 1991 e du
rare dieci anni L idea centrale del progetto e quella di rea
lizzare un industria interamente controllata dal computer II 
problema più grosso in questo campo è quello di far comu
nicare fra loro computer diversi Tanl è che, fino ad ora i 
progettisti erano riluttanti ad investire in industrie automati
che porche 6 tremendamente difficile coordinare i diversi si
stemi tra loro 

NANNI RICCOBONO 

Programma 

Ìjiapponeseper 
a fabbrica 

robotizzata 

Presentato a Roma il libro 
Ecologia come business 
Una sfida a far soldi 
con il disinquinamento 
IBI ROMA Breviario della 
politica economica dell am
biente Lo ha scritto Emilio 
Gerelli, presidente della 
•task force- Ocse per la tute
la dell'ambiente, il quale si è 
avvalso della collaborazione 
di qualficati esperti del setto
re L'in'roduzione è del mi
nistro Giorgio Ruffolo di cui 
il libro pubblica, in appendi
ce, importanti documenti 
•Ascesa e declino del busi
ness ambientale (Dal disin
quinamento alle tecnologie 
pulite)» - questo il titolo del 
libro, edito dal Mulino, pre
sentato ieri a Roma - affron
ta il difficile, ma anche affa
scinante, problema dell'uti
lizzazione di strumenti eco
nomici diversi e nuovi, co
me, ad esempio, le tasse 
ecologiche, per modificare i 
prezzi a favore dei prodotti e 
delle tecnologie pulite 

E nel volume di Gerelli si 

dimostra come, quando si 
mettono in atto incentivi suf
ficienti il mondo della pro
duzione si muova Ne sono 
un esempio I Iris Ceramica 
di Fiorano che ricicla da 
cinque anni 500 tonnellate 
annue di scorie, la fabbrica 
di Scartino che riutilizza i fa
migerati langhi rossi prove
nienti dalla 1 loxide, e persi
no I Agnmont di Porto Mar-
ghera che non getta più in 
mare i (osfogcssi 

Notevoli sfide si profilano, 
dunque, per il business del 
disinquinamento in liana e 
nella Cee E in questo setto
re Il mercato italiano può 
considerarsi una tavola im
bandita, con una previsione 
di spesa pubblica di 7<lmila 
miliardi entro il 2000 un fat
turato di 3000 miliardi (in 
crescita) e qualche migliaio 
di imprese operanti, se pur 
differenziate per grandezza 
e credibilità 

La concezione meccanicistica del mondo ha rice
vuto recentemente dei duri colpi Inquinamento e 
distruzione di interi ecosistemi sono prove «giuridi
che» della fallibilità della scienza, della caducità 
della nozione di progresso inteso come affermazio
ne della razionalità scientifica destinata a svelare 
ed appropriarsi di tutti i segreti del reale Un reale 
che invece presenta una grande imprevedibilità 

MARCELLO BUIATTI 

• i Per molto tempo soprat
tutto dopo la rivoluzione indu
striale I umanità ha creduto di 
poter interpretare il mondo 
usando schemi mentali sem
plici basati sulla linearità dei 
fenomeni, sulla loro indipen
denza quasi che la natura 
fosse una macchina costruita 
dall uomo in cui ogni pezzo e 
indipendente dagli altri ed e 
una parte di un progetto in cui 
tutto é previsto e noto in par
tenza Questa concezione era 
nata insieme alla fede sem
pre più Incrollabile mano a 
mano che si accumulavano i 
successi della scienza, nella 
capacità degli esseri umani di 
comprendere tulli I fenomeni 
naturali inclusi quelli che av
vengono nella società usando 
questi stessi semplici, stru
menti mentali La non com
prensione di un fenomeno ve
niva attribuita a incapacità a 
scarse conoscenze, a insuffi
ciente sperimentazione Da 
ciò veniva una visione ottimi
stica del progresso inteso co
me sviluppo senza limiti che 
non fossero le risorse naturali 
e senza pencoli in quanto tut
to prevedibile una volta cono
sciute le leggi che lo governa
no In questo questo qualsiasi 
trasformazione della natura a 
fini produttivi veniva conside
rata ininfluente sul resto del 
mondo e quindi semplice
mente ottimizzata ai (ini del 
suo sviluppo quantitativo 

Recentemente, questa con
cezione ha ricevuto duri colpi 
La nostra modificazione del 
mondo si e rivelata causa di 
danni spesso irreversibili e del 
tutto Imprevisti Le parti della 
natura lungi dall essere Indi
pendenti I una dalle altre si 
sono dimostrate tanto interat
tive da far si che un fenomeno 
apparentemente di scarso ri
lievo può essere amplificato e 
lar sentire i suoi effetti in zone 
anche molto lontane da dove 
è stato provocato Basta pen
sare ali inquinamento che dal
le zone industrializzate si 
sparge ormai dappertutto e 
provoca catene di reazioni in
controllabili negli ecosistemi 

Il mondo delle certcz?e e 
cominciato a crollare nelle 
monti della gente che ha visto 
gli uomini di scienza spogliar
si della loro presunta infallibi
lità e spesso accapigliarsi in 
contese interminabili Le rea
zioni a questo stato di cose 
nel mondo scientifico sono 
state le più varie Alcuni legati 
alla vecchia nozione di pro
gresso e resi sicuri dai grandi 
successi che la scienza -delle 
certezze- ha indubbiamente 
avuto si sono arroccati sulla 
difesa di una concezione del
la razionalità e della scienza 
che in realtà non e slata mai 
universalmente accettata an
che se era ed è forse preva
lente nei paesi ad alto livello 
di sviluppo Secondo questa 

concezione essere razionali e 
in fondo -intelligenti» signih 
ca assumere che la natura sia 
governata da leggi matemati
che che una volta conosciute 
ne renderebbero prevedibili 
struttura e stona in ogni loro 
particolare, e quindi adope
rarsi per scoprirle 

Pensare invece che esistano 
livelli di imprevcdiblità -inter
ni- ai fenomeni stessi tali che 
non tutto sia descrivibile nei 
particolari e nella storia con 
leggi matematiche universali 
sarebbe invece in questo 
quadro concettuale irraziona
le e -s-ciocco- Altri forse me 
no impauriti dalla perdita di 
certezze e forse semplicemen
te più scientificamente curiosi 
hanno Invece scelto di appro 
londire lo studio proprio di 
quel fenomeni che appaiono 
difficilmente riconducibili a 
sempl ci modelli matematici 
Altri ancora come lo scriven
te si limitano a continuare 
per la strada Intrapresa da 
tempo, lavorando su sistemi 
che non sono interpretabili in 
termini meccanici, come gli 
organismi multiccllulan e ri
proponendo magari con una 
•audience» un po' più ampia 
di prima, concetti e idee che 
derivano direttamente da dati 
sperimentali non riconducibili 
a modelli totalizzanti Va det
to infatti che indeterminazio
ne irreversibilità imprevedibi
lità, -non comprimibilità» del 
fenomeni in equazioni sem
plici sono caratteristiche note 
da tempo sia in fisica che In 
biologia 

Già nel 1890 H Poincaré 
studiando il problema gravita
zionale a tre corpi scopriva 
che il comportamento del si
stema non era deducibile per 
estrapolazione dalla osserva
zione di un sistema a due cor
pi né era del tutto imprevedi
bile se non per un tempo limi
talo Negli ultimi decenni oltre 
agli studi di Prigogine sul ruo
lo dei fenomeni di non equili
brio nella creazione di ordine 
ed alle analisi del fenomeni 
legati al secondo principio 
dilla termodinamica e stata 
scoperta I importanza di pro
cessi in cui piccole fluttuazio
ni casuali possono condurre 
un sistema verso destini molto 
diversi Per spiegare questo 
concetto supponiamo che 
una pallina che dondola ca
sualmente si trovi su una colli
na alla base della quale da 
una parte e e dell acqua da 
un altra un incendio da un al
tra ancora un giocatore di golf 
o una macchina mangia-palli-
ne A seconda della direziono 
delle oscillazioni molto pic
cole ma in grado di lar casca
re la pallina questa subirà 
traiettorie (destini) mollo di
verse ed imprevedibli data ap
punto la casualità del movi
mento iniziale 

Questi ed altn fenomeni se 

La storia: un'avventura 
sconosciuta 
• f i «Non viviamo più in attesa di un avve
nire radioso Brancoliamo nel buio e nella 
nebbia Non viviamo nell'era in cui si com
pirà l'avvenire della storia umana, siamo 
piuttosto nell'era della preistoria dello spiri
to umano e nell'età del ferro planetario II 
progresso non è assicurato automatica
mente da nessuna legge della Storia» Cosi 
nei giorni scorsi Edgar Monn è Intervenuto, 
con un articolo apparso su Le Monde sulla 
crisi dei valon e delle certezze nel mondo 
moderno «Il divenire - dice Monn - non si
gnifica necessariamente sviluppo II futuro 
ormai si chiama incertezza Viviamo con
temporaneamente la cnsi del Passato del 
Futuro e del Divenire La crisi del passato, 
dei Fondamenti, era già stata aperta dalla 
modernità Ma la crisi del Futuro e del Di
venire hanno messo in discussione la stes 
sa modernità La crisi della modernità cioè 
la perdita della certezza del Progresso e 
della fede nell Avvenire ha provocato due 
tipi di risposte La prima è il neolondamen-
talismo - prosegue Monn - Cioè la volontà 
di ritornare al principio stesso della Tradi
zione abbandonato dal modernismo I 
neofondamentalismi pretendono di rom
pere con 1 avventura del divenire di ritor
nare ai tempi ciclici, regolati del passato 
Ma infatti lo Stato nazionale, la tecnica, 
I industna, la tecnologia delle armi che uti

lizzano i nootondamentalismi continuano 
a farli partecipare come attori al divenire 
sconosciuto» 

«La seconda risposta - prosegue Monn -
è il postmodernismo II modernismo rap
presentava l'illusione del progresso ininter
rotto e teleguidato II postmodernismo è la 
presa di coscienza che il nuovo non e ne-
cessanamente superiore a ciò che lo pre
cede, che il progresso non è storicamente 
garantito Ma il postmodernismo si rivela 
cieco quando asserisce che tutto è detto, 
che tutto si ripete che non succede niente, 
che non esiste più stona né divenire» Se
condo Monn invece la storia si è catapulta
ta In un avventura sconosciuta E questo 
senza che gli uomini se ne rendessero con
to Anche la scienza non ha saputo vedere 
il senso storico del proprio sviluppo -È ve
ro - conclude Monn - che la complessità 
dei problemi del mondo ci disarma Ed è 
per questo che bisogna riarmarsi intellet
tualmente imparando a pensare la com 
plessltà La perdita del Futuro 6 una vittoria 
se ci dà la coscienza dell avventura scono
sciuta Se ci porta a sviluppare la coscienza 
dell'ambiguità dei processi scientifici e tec
nologici Se la crescere dentro di noi la ra
zionalità autocritica ali interno della nostra 
ragione» 

Disegno di Mitra Oivshali 

sono stati scoperti dai fisici 
sono alla base dei processi 
biologici, per i quali, anzi, as
sumono importanza vitale Si 
può dire che un essere vivente 
la cui storia fosse interamente 
prevedibile date le condizioni 
iniziali sarebbe condannato a 
rapida morte, come del resto 
morti sono i prodotti dell uo
mo come case macchine in
granaggi derivati da un pro
getto stabilito una volta per 
tutte incapace di modificarsi 
nel tempo Per sopravvivere 
infatti cellule, organismi eco
sistemi devono poter rispon
dere con continui cambia
menti alle modificazioni non 
prevedibli dell ambiente ester
no IVI compresa qjclle deter
minate da altn essen viventi 
Batteri, virus, piante animali, 
vivono quindi di casualità, di
sordine, imprevedibilità, che 
con reti intncate di interazioni 
fra le parti e con uno scambio 
continuo di materia ed ener
gia con I esterno, utilizzano 
per produrre ordine secondo 
un progetto che cambia conti
nuamente proprio come cam
bia di momento in momento 
il nostro cervello, apprenden
do assimilando costruendosi 
Ecco perche modificazioni del 
mondo effettuale sulla base di 
schemi llnean, fondati sulla 
prevedibilità sulla assenza di 
interazioni sulla non modifi
cabilità dei progetti umani, 
provocano morte Ed ecco 
perché chi oggi difende la vita 

su questo pianeta pons i t i c i 
concetti della non luu ir 11 
della Imprevedibiliì <' Ila 
complessità, denvati d il I M I 
dio della natura e sopì i ti o 
di quella vivente debbano es 
sere considerati come sono 
parte della nostra ragion ili a 
della capacità di comprende
re degli esseri umani 

Non si tratta qui in realtà di 
sostituire ad un paradigma li
neare unitario un altrettanto 
unitano paradigma della com
plessità ma piuttosto di accet
tare con un pò di umiltà e 
senza paura delle incertezze il 
fatto che la natura non é tulta 
nconduc bile agli schemi 
meccanici e quindi non ó mo
dificabile (possedibile) a vo
lontà sulla base dei nostri roz
zi e statici progetti In natura 
del resto linearità e non linea
rità prevedibilità e non preve
dibilità spesso convivono tan
to da essere talvolta due facce 
dello stosso fenomeno da 
scegliere a seconda del punto 
da cui si osserva 

Non di un piradigma che 
spieghi tutto abbiamo bisogno 
ma di strumenti mentali che ci 
permettano di osservare e 
comprendere la multiversità 
della natura e quindi i suoi 
molteplici paradigmi accet
tando I imprevedibilità non 
come una nostra colpevole in
capacità di comprendere 
(possedere7) ma come parte 
nccessana dei fenomeni natu
rali e della vita 

«Vacciniamo i bambini contro l'epatite B» 
Wm 11 Consiglio superiore 
della sanità ha dato parere 
favorevole alla vaccinazione 
obbligatoria contro il virus 
dell epatite B per tutti i neo
nati e per tutti gli adolescenti 
ali atto del compimento del 
dodicesimo anno di età 
Questo non significa che da 
ieri la vaccinazione sia di
ventata davvero un obbligo 
Il parere del Consiglio supc-
nore della sanità che è un 
organo tecnico deve essere 
raccolto dal ministero della 
Sanila che se intende farlo 
proprio lo trasformerà in un 
opportuno provvedimento i 
legge 

Non è la prima volta che il 
Consiglio superiore della sa
nila dà parere favorevole alla 
vaccinazione di neonati e 
adolescenti contro I epatite 
di tipo B Già nel gennaio 
1988 infatti il ministero dilla 
Sanità su parere favorevole 
del Consiglio superiore della 
sanità aveva trasmesso una 
bozza di decreto al Consiglio 
sanitario nazionale che pre
vedeva la vaccinazione gra
tuita per tutti i neonati da 
madri portatrici del virus, per 
tutti I neonati In comuni (o 

(razioni) a elevata endemia, 
per i convmventi di portaton 
per i pohtraslusi gli emofilia
ci e gli emodializzati, per chi 
si punge accidentalmente 
con aghi ritenuti infetti per 
gli alletti da psonasi, per chi 
si reca a lavorare in aree ad 
elevata endemia per gli ad
detti alla lavorazione degli 
cmodenvati per prostitute, 
tossicodipencnti ed omoses
suali maschi per il persona
le sanitario di nuova assun
zione o è impegnato in attivi
tà a rischio per personale e 
ospiti di istituti per ritardati 
mentali Alla (me del 1988 il 
Consiglio sanitario nazionale 
ancora non aveva esaminato 
il progetto che poi e definiti-
vjmenle finito nel dimenìi 
catoio 

Vi sono tre tipi di virus del 
I epatite il tipo A il tipo 15 il 
tipo -non A non B- Il virus 
dell epatite di tipo B partico
larmente pericoloso, si tra
smette attraverso il sangue e 
i rapporti sessuali Ma spesso 
anche nel corso di interventi 
medici come interventi chi
rurgici o odontoiatrici cate
teri broncoscopie agopun-

Vaccinazione obbligatona contro l'e
patite B per neonati e adolescenti al 
compimento del loro dodicesimo com
pleanno- la raccomandazione, autore
vole, è del Consiglio superiore della sa
nità Tocca ora al ministro della Sanità 
valutarla ed eventualmente farla pro
pria, trasformandola in legge II provve

dimento sarebbe necessario perché il 
virus è endemico in molte zone d'Italia. 
Si calcola che siano 300mila le perso
ne infettate ogni anno II virus provoca 
migliaia di morti annue per epatite, cir
rosi epatica ed epatocarcinoma. A ri
schio sono in primo luogo ì neonati da 
madri portatrici 

tura È da tempo quindi che 
la comunità scientifica si po
ne il problema della vaccina
zione obbligatoria contro il 
terribile virus che ogni anno 
in Italia aggredisce almeno 
300mlla persone I più espo
sti sono I neonati da madri 
portatrici del virus Pare in
tatti che la trasmissione vira
le si realizzi al momento del 
parto, col distacco placenta
re Pare che I immunità dei 
neonati possa durare anche 
5 anni Ma non e stata anco
ra raggiunta la certzza su 
questi dati Di -neonati a ri
schio» ne nascono ogni an
no in Italia almeno I7mila 
Per loro la probabilità di in
fettarsi, diventando a loro 

EMILIA DI PACE 

volta portatori cronici di 
contrarre un epatite cronica 
una cirrosi o un epatocarci-
noma é elevatissima 

Negli anni scorsi la cam
pagna di vaccinazione facol
tativa 6 riuscita ad evitare 
I infezione da virus dell epa
tite B solo ad un terzo i più 
fortunati dei limila bambini 
•a rischio- La vaccinazione 
a base di plasma infatti, è 
stata a lungo guardata con 
diffidenza dalla popolazio
ne I vaccini due, erano pro
dotti a partire dal plasma di 
pazienti portatori cronici del-
I antigene Australia, il re
sponsabile della malattia II 
timore che vaccinandosi 
contro il virus dell epatite B 

si potesse restare infettati da 
altri virus magari dell Aids, 
non era del tutto remoto 
Da un anno e mezzo a que
sta parte invece, grazie ali In
gegneria genetica la situa
zione è notevolmente cam
biata Oggi nel prontuario 
farmaceutico sono disponi
bili alcuni vaccini prodotti si 
dal plasma ma utilizzando 
le possibilità di duplicazione 
messe a disposizione dalle 
tecniche del Dna ncombi-
nante, usando come vettore 
cellule del normale lievito di 
birra Cosi finalmente i vacci
ni sono sicuri, abbondante
mente disponibili ed econo
mici Il vaccino viene inietta
to in tre diversi stadi Tra

scorso un temi» opportuno 
si elfettua una quarta iniezio
ne di richiamo L Organizza
zione mondiale della sanità 
(Oms) raccomanda da tem
po la vaccinazione obbliga
toria nelle aree endemiche 
dove il rumerò di portatori 
sani supera il 2X, della popo
lazione 

Le ragioni che hanno 
spinto (di nuovo) il Consi
glio supenore della Sanità a 
caldeggiare la vaccinazione 
di massa di tutti i neonati e 
di lutti gli adolescenti italiani 
che compiono i 12 anni so
no tutte nelle crude cifre for
nite dagli epidemiologi Cer
to I incidenza dell epatite B 
nel nostro paese non è più 
quella elevatissima degli an
ni 70 Si è regiMrata una de
cisa diminuzione al Sud e tra 
i giovani Ma i portatori cro
nici del virus sono ancora 2 
milioni con una media na
zionale che supera il 2,5% 
Supenore quindi alla soglia 
di pencolo oltre la quale 
lOms consiglia la vaccina
zione obbligatoria Nelle iso
le, Sicilia e Sardegna, e in al
cune regioni mendionali, co

me la Puglia e soprattutto la 
Campania, la già elevata me
dia nazionale raddoppia Vi 
sono paesi dell hinterland 
napoletano dove I incidenza 
raggiunge il 14* della popo
lazione una percentuale pa
ri a quella dell Etiopia colpi
ta dalla guerra e dalla care
stia 

Si pensa che le 300mila 
infezioni da virus dell epatite 
B provochino ogni anno al
meno 20mila decessi Dieci
mila per epatite pregressa 
curata male o in ritardo no-
vemila per cirrosi epatica ed 
oltre tremila por epatocarxii-
noma II virus infatti può re
stare silente cosicché II rap
porto tra infezione ed epatite 
conclamata è superiore a 10 

In attesa delle decisioni 
del ministro della Sanità, on 
Francesco De Lorenzo, il 
Consiglio supenore della sa
nila raccomanda di non tra
scurare le elementari norme 
di prevenzione Peri cittadini 
significa una attenta igiene 
personale Per i medici la 
puntuale stenlizzazione degli 
strumenti usati per analisi 
diagnostiche invasive e per 
intervenu odontoiatrici 
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