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Ambiente 

In pericolo 
la foresta 
in Vietnam 
• La foresta tropicale in Vietnam 
e in serio pericolo. La copertura fo-
restale del Paese 6 sc.esa dal 43% 
ad un 27% scarso, secondo gli stu
dios!. Le cilre, che non possono 
dlrsi cere, in assenza dell'analisi 
delle foto satellitari, indicano che 
sono stati dlstrutti cinque milioni di 
ettari di foresta sui 14 originari, di 
cui due milioni a causa della guer-
ra. 

La guerra chimica ha devastate 
II Paese e la dove una volta c'era 
solo la foresta, ora trova posto una 
savana desolante che brucia ogni 
anno. Grazie ai milioni di litri di 
agente arancio, ma anche agente 
bianco e arsenico che vi sono stati 
riversati, gli alberi non crescono 
piu, ma solo delle piante infcstanti, 
battezzate «erbe americane». 

La speranza per poter riforestare 
viene da una leguminosa (che mi-
gliora il suolo fissando I'azoto) au-
straliana, \'Acacia auriculiformis. 
Quest'albero, molto resistente, ha 
la particolarita di crescere per due-
tre anni e po: di riunire le fronde 
per formare una sorta di ombrello 
vegetalc. Con questa copertura, le 
erbe infesianti che crescono attual-
mente al posto della foresta scom-
paiono e si pu6 iniziare a piantare 
degli alberi tropicali come il Diple-
mcarpus e ricostruire piano piano 
la foresta originaria. 

La difficolta sta nel tempi e nei 
cost! di un simile progetto e nella 
rapidita con cui i brandelll di fore
sta tropicale ancora esistente 
scompaiono. La dt.'orestazione 
procede Infatti a ritmo galoppante, 
soprattutto per lesportazlone ille-
gale di legname pregiato verso la 
Corea e il Giappone. 

Quesli ultimi due.paesi, ricchi e 
con una legislazione ambientale 
avanzata, hanno pero la responsa-
blllta della deforestazione di tutto il 
Sud est asiatico, per soddisfare i lo-
ro crescenti bisogni. Sfruttando le 
infrastrutture gratuite come strade 

, ,as«rvi/ljjortuali$oncfisse,,a)le ditte. 
d| siivttaniento de|,legname, e la 
cortuzione, il Giappone ha impor-
tato nel 1984,903.000 metri cubi di 
legname dalle Filippine, anche se 
le cifre ufficiali ne indicavano solo 
603.700. 

Nel 1987, nouostante il bando 
aH'csportazione di legname, 
35.100 metri cubi di legname filip-
pino, presero la stfada del Giappo
ne. Oltre che da tutto il Sud est 
asiatico, il Giappone rivolge le pro
pria mire all'Alrlca Tropicale e, in 
mlsura minora all'Anierica Latina. 
Non e'e un solo Vietnaml 
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La dieta irraggiungibile 
SILVYBCOVAUB 

• MILANO. Nelle .Dietary Guideli
nes 1996», le linee-guida sull'ali-
mentazione emesse ogni cinque 
anni dall'amministazione america-
na - quella italiana ancora non ha 
aggiomato le proprie - si legge che 
fra i motivi dell'obesita crescente, e 
quindi dell'aumento di diabete, 
pressione alta, malattie cardiocir-
colatorie e depressione, e'e il fatto 
che la popolazione statunitense 
non fa sufficiente moto. Stravacca-
ta sul divano davanti alia trash-tv 
(tv-immondizia) s'imbottisce di 
junk-food (cibo-spazzatura). Per 
impedirle di soffocare sotto questo 
doppo cumulo di rifiuti, le Guideli
nes, come il Papa in Quaresima, 
invttano a spegnere I'apparecchio 

d a rnangiar«sano; vario, equllibra-

In Gran Bretagna la percentuale 
degli adulti obesi e raddoppiata fra 
il 1985 e il 1994, passando al 13 per 
cento della popolazione maschile 
e al 16 per cento di quella femmi-
nile. II peso medio dei bambini fi-
no ai 5 anni e rimasto uguale a 
quello che era venticinque anni fa. 
L'impennata inizia con la scuola. 
Non che gli scolari mangino di piu. 
Peter Davies del Dunn Nutrition La
boratory di Cambridge ha calcola-
to che consumano oggi il 20 per 
cento di cibo in meno rispetto agli 

scolari degli anni 60. Sono piu 
grassi perche e calata la loro spesa 
energetica: «Passano piO tempo 
davanti alia tv, o al computer con i 
giochini elettronici; si spostano in 
macchina invece che in bicicletta 
o a piedi; si teme di piu per la loro 
sicurezza e quindi non li si lascia 
giocare fuori di casa». 

La componante genatlca 
Nel 1994 il nutrizionista Rudolf 

Leibel della Rockfeller University a 
New York aveva ipotizzato «una 
forte componente geneticax. Nel 
1995 Jeffrey Friedman, un geneti-
sta della stessa universita, ha iden-
tificato il famigerate gene ob nei to
pi di laboratorio pio grassi e ingor- -
di. Molti genetisti, come Michael 
Goran dell'Universita dell'Alabama 
a Birmingham, hanno reagito con 
un'alzata di spalle: «la genetica 
non pud spiegare I'ondata di obe-
sitache investe i paesi occidental!'. 

Viene il sospetto che a cambiare 
velocemente sia invece la moda -
o il pregiudizio - che contribuisce 
a tracciare un confine tra la mag-
giorata appetitosa e I'obesa da cu
rare. Un lottatore di sumo, e un 
obeso oppure ha la •fitness» richie-
sta dalla sua professione? Se stare 
per ore davanti alia telcvisione e 

un comportamento socialmente 
ammesso, perche i cittadini do-
vrebbero avere il fisico del saltatore 
con I'asta? IIconsigliodi mangiare 
«sano, vano, equilibraton, comun-
que, male non fa. In Italia, lo ripe-
tono i nutrizionish intervistati du
rante una ncerca promossa dall'a-
genzia di cpmunicazione scientifi-
ca Hypothesis, in collaborazione 
con I'istituto di analisi e ricerche In-
tcrMatrix Italia, per valuare i com-
portamenti e i pregiudizi alimentari 
di un carnpione significativo della 
popolazione italiana. La quale e 
piuttosto turbata: pensa che do-
vrebbe rinunciare all'alcool 
(77,5%), al burro (30,8%), ai dolci 
(28,7%). Tutti inseguono la dieta 
ottimale: purtroppo in base all'in-
formazione di cui dispone non ci 

'hescdnomai:' •' ' - ! l ' ' : •"• 

Alia ricerca presentala giovedi al 
Circolo della stampa di Milano, du
rante una tavola rotonda dal titolo 
•Piaceri proibiti - Tabu alimentari 
fra passato e present. era allegata 
un sottisier, perle raccolte in una 
ventina fra quotidiani, settimanali e 
mensili italiani, entusiasti diffusori 
di comandamenti e miti alimenta
ri. 

II sottisier colpisce nel segno, 
laddove le regole della brevita o 
dello scoop impongono ai giomali 
una drastica semplificazione. Una 
testata afferma in luglio: «Una mela 

al giomo toglie il medico di tomo. 
Falsoll! La mela non ha tutte le vir
tu terapeutiche che le vengono at-
tribuite. E un frutto che contiene 
meno vitamina C di altri tipi di frut-
ta». E in febbraio: «Una mela al 
giomo toglie il medico di torno. Ma 
due sono ancora meglio: abbassa-
no il colesterolo del 10-30%. Con-
tro i'anemia, provate la mela chio-
data per 20 giomi: la sera infilate 
una dozzina di chiodi in un frutto. 
II giomo dopo toglieteli e mangiate 
la mela». 

Amenita a parte, gli esperti con-
venuti alia tavola rotonda hanno ri-
cordato che i comandamenti si tra-
ducono in oppressione e repres-
sione. •Ribellarsi 6 giusto* hanno 
sosienufe Vittonhd An'dreoli, diret-
tore del Dipartimento di psichiatria 
Verona-Soave. Paolo Scarpi, do-
cente di Storia delle religioni all'U-
niversita di Padova, Andrea Strata, 
docente di Scienze dell'alimenta-
zione e dietetica dell'Universita di 
Parma e David M. Warburton diret-
tore dello Human Psychopharma-
cology Group dell'Universita di 
Reading. 

I tabu ci sono sempre stati. E og
gi vengono insediati dalle istanze 
sanitarie, il cui "business* - interes-
si di camera, posti di lavoro, finan-
ziamenti - prospera grazie alia me-

dicalizzazione dei nostri compor-
tamenti. Sono istanze dagli interes-
si contrastanti. Se il responsabile di 
un laboratorio ci supplica di rinun
ciare a certi grassi per non rischiare 
il colesterolo alto, un altro convoca 
una conferenza stampa per incitar-
ci a consumare quegli stessi grassi. 

Poveri noi, strattonati da mes-
saggi contraddittori: tremanti all'i-
dea di suicidarci e di assassinate 
pian piano i nostri commensali, va-
ghiamo fra gli scaffali dei super-
mercati decifrando etichette come 
fossero la Pietra di Rosetta. Che fa
re? Consumare di tutto in quantita 
ragionevole, rispondono in coro i 
nutrizionisti. 

Gli ospiti del Circolo della stam
pa sogghignano: anche detta 
quantita e un costrutto socials, piu 
variabile dell'indice Dow Jones. Le' 
Dietary Guidelines americane si 
sforzano di spiegare in maniera 
comprensibile la propria, ma per 
rispettarla occorrono mezza dozzi
na di tabelie di conversione e un 
calcolatore. Oltrettutto viaggia ma
le: negli Usa, una tazza di pasta e 
considerata una porzione. Un nu
trizionista canadese autorizza un 
bicchiere di vino al dl, uno france-
se due a pasto. Non appena usci-
ranno le Guidelines che regola-
mentano le dimensioni del bic
chiere, sara nostra premura infor-
mare i lettori. 
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InEuropa 
noncresce 
I'lnfertlllti ,; •.., 
L'infertilita della coppia non e la 
|ausa del calo della natalita in Eu-
^ipa, injpajiicolareneH'Europaoc-
M8ntale]i quindi ialtalja. Eiquan-
lo emerge daii'indagine -studio eu-
ropeoisulla infertilita* e la fecondi-
ta ridottai, .promossa e finanziata 
'dalijU|iob6, europeai allai quale 
' harih6" partecipato Italia, Danimar-
ca, Ftancia, Germania, Polonia, 
Spagna e Svezia. Negli ultimi 30 

| ajjBi iii Kalia e'e stato un calo delle 
nascite, ma esso scatta essenzial-
mente dal terzo figlio in poi. L'in-
dagine italiana presenta due studi: 
su canipkjni di dbnne tra i 25 e i 44 
anni tll'eta e uno studio su drJnne 
clie avevaho recentemente partori-. 
to. 

Ob—Hi 
Una p*rsona su tra 
• Insovrappaso 
In Italia quasi una donna su tre 
porta una taglla superiore alia >46», 
una pesona su tre e in sovrappeso 
e 11 milioni di individui sono a die
ta: di questi il 40% si affida a dieto-
logi improwisati. I dati sono fomiti 
dalla societa di scienza e nutnzio-
ne emersi nellambito dell'incontro 
su <alimentazione: informazione e 
sicurezza" organizzato ieri a Mila
no dal comitate difesa consumato-
ri alia vigilia della giomata mondia-
le dei diritti dei consumatori che si 
celebra oggi in tutto il mondo. II fe-
nomeno non e solo italiano. 

Iltfana 
della serotonlna 
Scienziati di Edimburgo hanno in-
diyiduato un gene che sembrereb-
be legato all'insorgere di forme de
pressive. Studiare questo gene, 
stando all'ultimo numero della rivi-
sta medica britannica «Lancet», 
servira a comprendere meglio que
sti disturb! e trovare una terapia per 
combatterli. II gene studiato da 
Alan D'Ogilvie con colleghi dell'O-
spedale reale di Edimburgo e di al
tri iaboratori della citta scozzese, si 
chiama Sert ed e responsabile per 
to .produzione della; protejnanche 
veicola nel sistema nervoso centra-
le la serotonina, un neurotrasmetti-
tore cruciale per il funzionamento 
del sistema nervoso centrale. L'e-
same del gene in 83 persone affet-
te da forme depressive e 193 per
sone senza disturbi ha attratto I'at-
tenzione dei ricercatori su un'area 
costituita dalla ripetizione di una 
sequenza di basi. Nel 13% dei de
press! e nel 2% del.gruppo di con-
trollb si e notato che nell'area in 
questione la sequenza di basi e ri-
p>tuta solo nove volte menrre in 
tufti gli aitri individui esaminati e ri-
petutadadiecia 12 volte. 


