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' FIGLI NEL TEMPO, UEDUCAZIONE L a c i t t a e d u c a t r i c e 
n U N C M C O T M V C Q i tttCOLOGO 

Ho u n U M par i * * H cttt* 
tduettrtd, C O M MgnMcsT N El GIORNI SCOBSI perconevo Vauto

strada Punta Raisi-Palermo. AII'aLtezza 
dell'uscita pet Capaci thiesi a chi mi 

aecompagnava dove fosse awenuto lattentato 
a Falcone. Mi indicd un tratto d i autostrada. Di 
lanlo crimine rimane solo un cenlinaio dl mem 
di guardrail dipintodi rosso. Midissechec'era-
no slate a t u n e proposte per lasciare intatta la 
buca prodoUa dallesplosione, ma. aggiunse. 
con una solerzia assolulamente sconosciuta da 

quesle parti, si lece in modo che in tre o quartro 
giomi (ullo lomasse come prima, che non si ve-
desse piu nienle, the si polesse dimenlicare in 
fretta Rimane il guardrail rosso, volulo iorse 
dalla pielaodal larabbiadi un operaio dell'im-
prosa che doveva nascondere lullo. Spontanea-
mente ho pensalo alia stazione di Bologna e a 
tome quests citta ha voluto ricordaie e ha wlu-
to quasi coslringere i suoi citladini e i suoi visita-
tori a non dimenticare loffesa subila con la 
bomba nella sala d'atlesa di seconds classe. 

Quel muio squarcialo, quella buca per terra, 
quellelenco inlerminabile di nomi . Spesso. 
passando per Bologna, mi lermo davanti a 
quella lapide e leggo tutli i nomi. dal prima al-
lultimo, quasi una laica litania. Ogni voltache 
sono passalo con un liglio sono entrato con lui 
nella sala di seconds classe perchf sapesse e ri-
cordasse. Questo la di una cilta educatrice, co
me i suoi monument!. come le sue scuolc La 
cilia stessa, senza mediazioni didattiche. assu-
me la responsabilita di insegnare. Fra un nieae 
sara di nuovo lanniversario della morte di Fal
cone e della sua scorta. Meglio satebbe slalo la
sciare la buca, far rallenUire le macchine per la 
deviazione. costrmgere lulli a ricordare. ma or-

mai non si loma indietro. Si permetta allora ad 
un loreslieio, che ama la Sicilia e che crede che 
leducazione potra essere, alia fine. I anna piu 
lorte per sconfiggere la malia, una pkxola pro-
posla. Perche il comune di Capaci e il comune 
di Palenno non propongouo alia societa della 
autostrada di realizzare un'area di sosta nel 
punto della slrage' Un invito ad intercom pere la 
corsa. a Icrmarsi un momenta. specialmcwesc 
siamo insieme ai nosln ligli, ai nosln ni|>oti 
Un'area verde, quale he ulivo. quak-he cipresso, 
una lapide ton i nomi di quelli che la v i l l i ma-
fiosa uceise da lontano Unasosla di meditazin-
ne, per rillettere, per ricordare. per non dimenti
care. 

AMBIENTE. Una via religiosa alio sviluppo sostenibile? Ne parlano due libri appena usciti 

m I I rapportotraluomoelanalu
ra e in crisi. La society dell'affluen-
Zii. la crescila economica e la con-
t inuadomandadibenlmaterial idi 
consumo arrecano danni gravi e ir-
rcwrsibili all'ambiente, Rompono 
1 .intieo pattodi solidarieta iiHerge-
nerazionate. E pongono seri limili 
alio sviluppo. Carlo Borasi, un (isi-
co caltolico che sa di leologia, non 
ha dubbi. U scelta crisliana della 
povcrta, inlesa come giusto equiii-
lirio fra la penuria e I'eccesslvo be-
ncssiie, come ecotogiadei bisogni, 
potrebbe essere una scelta proleti-
ca. La lispasla capace di indicate 
unasoluzioneai nmUerni ambien-
tali global i. 

Sla dunque nascendo una via 
religiosa, una teoria sacra, dello 
sviluppo sostenibile? Si sta dunque 
aflcrmanrlo una nuova leologia, 
una lenlogia ecoltigka, che si con-
Iron la con il mondodellatecnicae 
lirollnca luomonelcreato?E. nel 
ctiso, in cosa differiscono, quesla 
tuoria e quesla leologia, dalle op-
zioni laiche? 

\£ risposte a queste domande 
non hanno un mero valore acca-
dernico. Ma sono decisive per 
qiiello che la Commissione mon-
(liale per lambiente e to sviluppo 
ha definito: il futuro di noi lulli. 
Non fosse allro perch^ da anni, or-
mai. Giovanni Paolo li fa Semite 
chiara la sua voce nel dibatlilo am-
bientale inondiale Edaann i lad i -
plomazia vattcana e presenle neile 
scdi islituzionall in cut -si la- la po-
lilita ambienlale globale. IHmo-
srrando di awre iTizioni Jorti-
(ancoiche controverse) do pro-
purre. E una non uascurabile ca-
paclla di alleanza. 

UndMogopoulliM 
II seminailo su Saenza e teolo-

fin wganlzzato nel mese di mstzo 
a Forll dalla Nuova crvilta delle 
mncchine per presentare I omoni-
mo libra <ll Carlo Borasi, uscuoper 
i tipl dclle Edizioni Dehoniane di 
Bologna, e II volume dl SerioBarto-
lumei su Elico enolaia, uscito di re-
ccntc per i tipl della Laterza di Bart. 
possono aiularci a cercarie, quelle 
lireziose risposle-

Scierna e teotogia possono. i i -
uulmeme. dialogare. E la ragione 
di queslu dialogo. sosdene Carlo 
Boiasi, pu6 essere la licerca di una 
comune elica natuiale. Un'ehco 
del liivenm. Perche da un lalo la 
leok^jla riconosce che Dio non ha 
creato un mondo gla compielato, 
in cui I'uomo e usulmtniario passl-
vo. ma un mondo da completaie. 
in cui l l iomo ha un ruolo di artore. 
D'allro canto, con la tine del mec-
cuiiidsmo, la crisi del determini-
OT) e laffermazione dl una seien-
ra slwiai. anche la fisica pref^ura, 
per diila con Karl Popper, un futu
ro aperto. Cosl che entrambe. 
snenza e leologia, pur da prospet-

Teolo^a dell'ecologia 
live dtverse. chiamano Tuomo a 
partecipare, con la sua liberla e la 
sua responsabiiM, con la sua lec-
nica e coi suoi vatori, alia creazio-
ne del mondo. Ad un nuovo rap-
porto con la natura. 

Gia. un rapporto nuovo tra luo-
mo e la natura. Ma quale? 

Nella tradizione crisliana vi sono 
almeno Ire diversi modi di conce-
pirto. C'e I'approcclo. cupo. del-
luomo conulloie. che, dopo aver 
codo il Irulto deU'albeio della co-
nosceraa. contamina la natura sa
cra e vlrginea. C'e lapproccio, lie-
to, di San Francesco e del suo Can-
lia>dette creatine. Dove la naturae, 
per dirta con Bateson. la strultura 
che connetle I'uomo a Dio. C'e, in
line, lapproccio, biblico, del r'omi-
nium letrae. Delluomo signoie e 
dorainalore della nalura pervolon-
ta dlvina. -Prolilicate. moltiplicatevi 
e riempite II mondo, assoggettalelo 
edominale sopra i pescldel mare 
e su lulli gli uccelli del cieto e sopra 
uitti gli animali che si muovono 
sulla terra>, recita. nel suo primo 
capitoto, la Genesi. 

La leologia ecohgko non rinne-
ga I'uomo dominatore della natu
ra. Ma si sviluppa attraverso un'a-
nalisi critica degli strumenli di que-
sto dominio. Ovwro, attraverso 
un'analisi critica dell'uomo lecno-
togico. Gia nei ptimi snni 70. JUr-

Sta n a s c e n d o u n a via re l ig iosa a l i o s v i l u p p o sos ten ib i l e , 

una «teoiogia ecologica» che si confronta con il mondo 
della tecnica? Sembra ptoprio di si, non foss'altro perche 
da anni Giovanni Paolo II (a sentire la sua voce nel dibalti-
to ambientale. Due libri usciti di recente ripropongono 
questo tema e metlono in evidenza le analogic Ira il pen-
stero ecologico cristiano e quello laico. E anche le diver-
genze che riguardanosopratiudoidoveri dell'uomo. 

M T M t M C O 
gen Moltmann detiniva una Doltri-
na Kolo&ai della creazione. afler-
mandochelasocietaumanapote-
va vivere in simbiosi duratura eon 
la natura solo roltieddando la sto-
ria e rallenlando i suoi progressi 
unilateral!. 

Rlprisdnan I'annonlB 
E nella Teolagia ecologico del 

1979. Gerhard Liedke denuncia 
che il rapporto eon la natura e di-
venlato un conililto osimnKmco 
con I'affermarsi dell'uomo tecno-
togico. L'antca armonia ceJ crealo 
puo essere ripristinata solo se pri
ma si passa atlraverso una lase di 
conllilto simnietiico, in cui I'uomo 
rinuncia alia forza e rislabilisce 
condizioni di parila con la natuia. 

E, come ricorda Rosico Ghibellini 
(Luomo. lalecnkaeDio,acuradi 
Balenii. Benvenuto e Neufeld; Edi
zioni Dehoniane. 1991), all'etica 
della autolimilazione si richiama 
anche Chnslian Link nel suo vasto 
tratlato di leologia sistematta pub-
blicato nel 1991 e dedicate alia 
Qeazioiie. Se vuole esseie solidale 
col resto del creato. scrive Link, 
I'uomo dew scegliere solo cio che 
e eticamente praticabile nell'ambi-
to di quello che la tecnica rende 
realizzabile. 

Nella teotogia ecotogica, dun
que, la concezione del dominium 
lertae resta preminenle. Ma Gam
bia interpretazione. Non e piu inle
sa in quell'accezione di possesso e 
padtonan^a assolula della natura 
che ha accompagnato e. dicono 

alcuni reso posabile la riroluzione 
industrial in Occidents Ma e tnte-
sa come responsabilita e solidarie-
ta col creato. Da signoie assoluto, 
I'uomo divenla saggio amministra-
tc*e dei capitali della nalura che 
Dio gli ha donate. Insomma. la 
nuova leologia ecologica nconfer-
ma, per dirla con Romano Guardi
ng che ii dominare e destino es-
senziale dei I'uomo. Anche se que
sto dominio non e assoluto e va 
esercitalo con responsabilila. in 
modo da -conservare-il crealo. 

CMtollclelalct 
La teohgia ecologjca. rendendo 

I'uomo un oculato amministratoie 
dei eapitali della natura. eonsente 
aH'ambientalista cristiano (cattoli-
co) ditaretrattidistrada in comu
ne con I'ambienlalista laico. Tratti 
di sirada anche lunghi. E profondi. 
Cap« i di ponare persino a quella 
radicale revisione dei modelli eco-
nomici, basati sulla crescila dei 
consumi material i. indicata da Car
lo Borasi e auspicata dalla ecotogia 
deibisogni. 

E, tutlawa, diverge profonda-
mente dal pensiero ecologico lai
co Almeno da quel pensiero che 
non riduce letica ambientale ad 
etica ^iplicala. Oweio, come stri
ve Sergio Barlolomei. ad una sem-
pike, ancoiche particolare, esten 

sione di principi gia collaudati al-
I'intemo dell'euca filosofica occi-
dentale: il rispetto delle persone 
(umane), la promoziorie del be-
nessere ^umano). la minimizza-
zione dei danni (dell'uomo sul-
luomo) . 

Gia, perche 6 qui la ragione del
la divaricazione. La leologia ecolo
gico restringe la considerazkme 
morale ad agenti e pazienti rigoro-
samenle umani. E non riconosce, 
per I uomo, che doveri indiretti nei 
confronti della natura. Solo I'uomo 
e stato creato a «immagine e somi-
g!iariza» di Dio. Solo I'uomo e per
sona. Solo lui ha lanima. Cerlo. lui, 
I'uomo ha ildoveiediamminisfra-
re in modo saggio e di consetvare 
I'integrila della natura. Ma solo ed 
unicamente perche ha obblighi di 
riconoscenza verso Dio che gliela 
ha donate. E, quindi, perche ha 
obblighidisolidarieta (inlraeimer 
generazionali) con allre persone, 
owero con allri uomini. Ma non 
perche ha obblighi e doveri (dhet-
li) verso allri esseii vivenH. 

IdMertdtll'uonw 
C'e un pensiero ecologico laico, 

invece, che, come scrive Bartolo-
mei. estende la considerazione 
morale ad agenli e pazienti anche 
non umani A tutli gli allri esseii 
"Coscientk cioe capaci di avere 
una rapptesentazione mentale 
della propria vita- a tutti gli esseri 
capaci di piovare la gioia e il dob-
re; e. per ulleriore estensione. a tut
ti gli esseri viventi. Ci sono colore 
che, ricorda ancora Banolomei, 
estendono ancoia la considerazkj. 
ne morale oltre gli individui (uma
ni e non). riconoscendola anche a 
insiemi. sisremi e processi sovrain-
dividuali. Insomma, alia vita in see 
alia sloria della vila in se. Dalira 
parte basta leggere il recente volu
me curato da Paola Cavalieri e Pe
ter Singer (//progenognKKfesdm-
mia. Theoria, 1931) per veiilicare 
che, al di fuori di una leologia della 
creazioire. non e'S afcuna giusiifi-
cazione stientifica e o morale che 
consenladieslrarre I'uomo dal suo 
ambiente ed eieggerlo a domina
t e s assoluto. piu o meno saggio, 
delta natura. 

E questa, dunque, la differenza 
(la divergenza) tra la leologia eco
logica dei cattolici e il pensiero 
ecologico laico L'uomo ha doveri 
diiettivetso la nalura. Non mediati 
da alcuno: ne da Dio, ne dagli allri 
uomini. Quindi, inderogabili. E una 
difterenza (divergenza) che non 
preclude afialto il dialogo. E nep-
pute la (momenlanea) integraiio-
ne. Ma che prevede anche il con-
flitto. Un conllilto di cui in alcuni 
momenti. dalla Conlerenza sulla 
popolazione del Cairo all'ullima 
enciclica di Giovanni Paolo II, ab-
biamo avulo, cliiaro e drammati-
co. il sentore 

Computer svela 
rttorno 
dl tumor* at seno 
Con un nuovo metodo su compu
ter, i medkidanesipotrannodora 
in poi scoprire le recidive del tu mo
re al seno con due inesi di antici-
po, in media, suite aualisi di roull-
ne eftettuale degli oncologi. li pro-
gramma e stato messo a punto da 
due laureandi in matematica dell' 
universila di Aalhorg. Michael 
Brandt-Lassen e Ull Lelb Dahl. II 
computer svela la molliplicazione 
delle cellule lumorali nel suo mo-
menlo iniziale, permettendo un in-
terventoimmedialo dei medicL. 

Rlnocaronte 
dlventadocUe 
aella sua Africa 
Non e piCi violento e vancialico co
me era nelk) zoo danese di Givs-
kud, dove era la dannazione dei 
custodi. Messo su un aeieo e tra-
sportato un anno fa nella sua Atti
ca, da dove proveniuano i genitori, 
il rinoceronle Bmlalis ora gironzola 
Itanquillo per la savana della Na
mibia. Ma Brutalis ha avuto del 
problemi non trascurabili quando 
ha cercato di awicmarsi a lie lem-
mine delle sua razza. Gli altri ma-
schi. gelosi, gliele hanno suonate. 
dalo che al rinoceronle afrodanese 
era stato segata I'estremita del cor-
no. Privo della sua anna, Btulalis 
ha dovuto soccombere davanti ai 
suoi simili, e ne e uscito cosl mal-
concioche e slalo imbotlito di anti-
biolici. Ora Brutaib ha riacquisiato 
il suo peso-foraia t due tonnellale 
e mezzo) e il buonumore. ma do-
vraaspettare un paiodanni prima 
che il como gli ricresca completa-
mente. 

Norvecla: to Stato 
control cacciatori 
dl balano 
I produtloii norvegesi di came di 
balena. che avevano chieslo un 
lorte risarcimento per il dweto 
quinquennale imposlo dal gover-
no di Oslo sulla caccia ai cetacei. 
hanno perso la causa e laranno 
costreth a pagare le spese proces-
suali. Ne da notizia ogj i lagenzia 
-Nib". II govemo aveva deciso. il 3 
luglio 1986, diproibire la caccia al
ia balena per cinque anni. 1 pro-
dullori di came di balena. insieme 
a 28 pescatori. ritenendo illegale il 
divieto. decisero di nvolgersi al giu-
dice per ottenere un risajciiuento 
di65mil ioni dicorone.ottie I.Sini-
liardi di lire. II tribunale ha invece 
dalo piena ragione alio Stato. con-
dannando i promotori dell'azione 
legale a pagare circa 40 milioni di 
lire per le spese processuali. 

E ancora in fase di sperimentazione il pane senza glutine che si vendera ovunque 

Morbo celiaco, a caccia di proteine 
ISMKUJI 

• Nello scorso dicembie aveva-
m.> patlalo del moibo celiaco e di 
un nuovo pane adalto alle persone 
affelle ila quesla malatlia. Nell'ani-
coki avevamo descritlo le notevoli 
didicolla per reperire prodotl) ali-
nienlari adeguali e liferivamo del 
lenlalivo di produrre un nuovo ali-
metilo Iresco adalto ai celiaci. 
DoblMamo a queslo proposito, pe-
rd. prci isare alcune cose. U ditla 
inleiizkiiiala a lomire pane apio-
Icico su stala induslriale - la Inter-
pandiTein i -hudecisodidarcor-
so a due |>iodolti alimentari dlffe-
ronzmlk uno ilenominalo »ii)opro-
IOMI - . cite lia giil otlenuto laulo-
uzzuriuno iiiinisterialc per essete 
1'iiinmercializzalo. all'inlemo del 
quali' sono prestnti lievl -tracce« di 
|»oteitn>. II secoiido prodotlo, che 
iivrrt dcnonilnazinne •npmieico-. e 
luiuira in l;isc dl sperimentazione 
prcsso i Inboralon di analisi dell'a-
/lemlEi per riuscire a logliero del 
liilln quelk' ir iKW di [)roltlne, pur 

MARIANO 

conservando le caratleristiche del-
t'alimento fresco. 

La cosa suscita I'inleresse di 
molte persone, vislo che la celia-
chia e seconda, per incidenza. so
lo alia pill nota intolleranza al lat-
tosio ( la proteina del lalte). In Ita
lia si sllma che la malatlia coipisca 
I individuo su 300 e, poiclie spesso 
a manlfesla in teneraeia, e difficile 
per genitori e medici indlvtduarla 
La celiachia consiste nella sensibi-
lila intesllnale ad una particolare 
proteina, il glutine. presenle nel 
grano, nell'avena, nellorzo e nella 
segale. Le conseguenze sono I'a-
trofia parzialeotolaledei^l l i inle-
slinali con successive caltivo assor-
bimenlo di soslanze nutrienli. Nel
la maggior parte dei Cast, linlolle-
raiiza si manltesta con dianea, vo-
mito. dolorl addomlnali r tonent i , 
anemia, debolozza muscolare. ri-
laido nella crescila e nel peso Sin-
lomi che possono lar accendere 
un companelto d'allarme nel geni-

tore, ma ancora Iroppo vaghi per 
una diagnosi certa. Per quesla, e 
necessaria una biopsia inteslinale, 
con prelievo della mucosa enteri-
ca. Le ragioni di questa malaltia 
sono ancora poco chiare. senzal-
tro c'e una causa genetica. anche 
se non possono esseie del tutto 
esciuse origini virali e.stress (e in-
latli non e rara [a diagnosi in eta 
adulta. magari dopo una gravidan-
za o una inlejyone mlestinale). 
Una cura farmacologica nonesisle 
ancora, anche se sono a lb studio 
possibili vaccini; Tunica leiapia ef-
ficace consiste nell eliminare lolal-
menle il glutine dalla dieta. Cosi. 
per adulli e bambini. 6 necessario 
Fare a meno di pane, pasta, biscot-
ti, pizza e prodotli da lomo. oltre 
ched ic ib iche hanno tra i loro in-
giedienli la farina (besciamella. 
budim.dbiimpanati.ecc) 

Pro|jrio |>er sti|>erare insieme gli 
oslacoli til online psicobgico e 
pratico che devrjno alfrontare ice-
llai'i, non ultimo la reuenbilita di 
prodolti dielelici privi di gliiline. e 

nata, per volonta di un gruppo di 
genitori, I'Aic - Associazione Italia
ns celiachia Scopo dell'associa-
zione e informare e aggiomare i 
soci, promuovere lassistenza ai 
malati presso le islituzioni puMili-
che, sensibilizzare le association! 
mediche nazionali e inlemazionali 
sulla ncerca scienlilica. L'iscrizione 
parte da una quota minima di Lire 
30.000 annual! a Ironle delle quali 
si riceve maleriale intormativo sulla 
palologia e gli indinzzi detle sedi 
regionali a cmepossibile nvolgersi 
per un primo approccio. Lo stato 
d'animo iniziale, perchiafhonti la 
malatlia per la prima volta, e inlatli 
di lolale sbigoltimenlo Non ci so
no centri medici speclalizzati e lo -
spilalil& dei |>azienti con manile-
stazioni acute e aliidata alia sensi
bility degli addeiu dei reparti ospe-
dalien. Chi volesse maggiori inlor-
mazioni puo rivolgersl a. Anna Ma
ria Vallcsi, segretana nazionaie 
Ak'. Via Picotli i f 22 Pisa, telelono 
e fax (ISO 5S0iO9. 

Milioni di anni fa gli animali si comportavano diversamente 

Quei rettili cosi socievoli 
M R P A O L O AMTOMBLLO 

• Serpenti. luceilole. lartarughe. 
i rettik in genere non ama no molto 
la vita di gmppo e solilamente non 
si prendono molto cura della pro
le. Ma non e sempre statoeosn 225 
milioni dl anni fa infalti I pterosaun 
si comportavano in maniera molto 
diflerenle. Questi grandi reltili vn-
lanli pare non condividessero af-
falto le abitudini dei loro cugini 
conlemporanei, ma pielerissero \ i -
vere in grossi gruppi ailevando co-
sclenziosamenle la proie. un po' 
come (anno gli uccelli oggigiomo 
La sorprendenle conclusbne e il 
Initio di uno studio condolto dal 
paleonlologo americano Kevin Pa-
dian dell'University di Berkele>r e 
da Michael Bell, un geologo del 
Gloucester College in Inghillena c 
pubbkalo nellullimo numero del 
Briiisti Journal Ceofo^ito/ Magazi
ne L'analisi e stala eflettuala slu-
diando il matertale fossile riltovalo 
da Bell, nel 1389 nel dcsertodellA-
lacama sulle Ande cilene. il silo e 
conosciulocomelapiiivaslacolle-

d 

zione di ossa di pterosauro mai rin-
venuta al mondo, come migliaia di 
esemplan rimasti inlrappolah in 
una zona alluvionale che risaie al 
Ctelaceo, 110 milioni di anni la. 

Le caratteristiche del sito e la va-
stila del ritrovamento suggeriscono 
che questi grandi reltili volanti (in 
media due mem dl apertura alare, 
ma alcune speci raggiungevano 
anche i quindici melril nidificava-
no a terra e in grandi colonie e. so-
praltutlo, allevavano i figli Al di 
soho dello strato di roccia e sabbia 
del deposito alluvionale, su una 
estensione di circa un chilometro 
quadrate sono state novate infalti 
sopraltuito ossa di giovani piero-
saun e pochi esemplan adulli. I h-
cercaiori ntengono che una allu-
vioneabbiasoipiesolacobniauc-
cidendo sopratiutto i piccoli anco
ra iiKapacidivolareequegli adulli 
che, come alcune specie di gal> 
biani odiemi. non abbandonano il 
nido anche in imminenza di un 
grave pencoto come puo esseie 

una inondazione 
Quesla scopena coniribuisce a 

cambiare radkalmenre rimmagi-
ne iradlzionale del jamoso rettile 
preislonco Quasi lulli i ritrovamen 
ti precedenti portavano inlatli i pa-
teonlologi a costruire I'immagine 
di un animale solilario e stanzialc 
in zone a stretto ridosso del maie. 
dow si (irocurava il cibo. e capace 
di volare solo in volo planato slac-
candosi da posiziom elevate come 
scogliereoalben. 

"La presenza di molti piccoli 
supports lidea che i plcrosaun 
probabilmente erano in grado di 
correre prima di saper Voiare-. so-
shene Padian -Le ossa delle ^ain-
be e le loro giutuurf' indnano i lie 
erano in grado di cammman.' ci.i-
me ianno gli uccelli c di coircrc 
prima dispkcateilwkli"^ LI latin di 
non riuscire a volare subiio do|x> la 
nastilacoslringeva inoltte gli adulti 
a prendersi cura dei puculi v que
sto ancora in contrast!", con I'im-
magine consolidaia dei ietiili ch t 
difeltano di qualsiasi <iltiniduie pti-
rentale 


