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• La possibility di aveie dei ge
melli e legata in qualche modo al pa-
tritnonio genetico, ma non e soltan-
to ereditaria. In pratica, chiunque 
pud averli. E trovarsi cost di (route al-
i'impegnativa awentura di crescere 
due bambini (o piu) contempora-
neamente. I quali, anche loro, parto-
no con uno svantaggio, quelio di 
avere a che fate con una perietta co-
p!a di se stessi, e non solo fisica, ma 
spesso anche psicologica. E stato 
descritto il caso di due gemelli rno-
nozigoti, di cui uno era emigrate ne-
gli Starj Unili e I'altro era invece n-
masto in Italia. Ebbene; puressendo 
vissuti in ambienti completamente 
diversi, arrivati all'eta di vent'anni 
circa, nello slesso giomo, uno nel 
quartiere di Harlem a New York e 

I'altro a Roma hannocommesso il loro primoomicidio. Insomnia, i poveri 
gemelli si trovano in una situazione a dir poco imbarazzante; ma di solito 
inventano la soluzione piu appropriata, owero creano la loro personale 
•libera repubblica dei gemelli». Che e una diarchia, una vera democrazia, 
in cui nessuno comanda, nessuno obbedisce, nessuno ha obblighi diversi 
dall'altro, e dove esisle un autentico, profondo, reciproco rispetto. Di solito 
funzionano alia perfezione, con qualche piccolo inconveniente per i po
veri genitori; perche i gemelli costruiseono intomo alia loro isola delle bar-
riere in genere insormontabili. Loro non hanno lo «svantaggio» di dover 
avere per lorza dei rapporti con gli altri, visto che sono gia in due. Non han
no bisogno di altri bambini ne per giocare, ne per pariare, ne per conlron-
tarsi. La loro e una roppia di solito estremamente autonoma, nel bene e 
nel male; sono molto meno succubi dell'ambiente umano in cui vivono di 
quanta lo siano altri bambini, ma contemporaneamente rischiano di re-
stare Isolati, di tagliare troppi legami con il mondo estemo. Va detto che in 
questo sono spesso incoraggiati dai genitori, che li vestono nello stesso 
modo, fanno loro regali uguali, gli pariano in maniera identica, addirittura 
li confondono I'unocon I'altro; cos), con il passare del tempo, i due si abi-
tuano a non trovare piu dilferenze tra dl loro, e a perdere un p6 di se stessi 
nell'altro. II che non e un bene, anche se direi che queste sonoconseguen-
ze estreme, rare; anche perche per dei genitori e molto difficile riuscire a 
dlstruggere entrambe le personalita, e ancor piu difficile, per non dire im
possible, distruggerne solo una delle due, Qual 6 il iniglior comportamen-
to nja(lorp,cpnfrpntj? Dlmenticarsj che sonogemelf/.E (ondamentale non 
sludiare tutte le proprie attivita pensando di avere a che fare con una cap-
pia di identici. Uno magari vuole i biscotti, I'altro la torta di mele, uno ha 
bisogno dl piu compagnia, I'altro di meno. Tener conto delle dilferenze 
sara owiamente molto piu semplice se si tratta di due gemelli di sesso di
verse; il che, tra I'altro, li portera a conoscere il sesso senza troppi proble-
ml, anche perche i genitori tendono ad infiltrarsi meno nei loro rapporti-
anche I tabu sessuali vengono un pochino appannati da questa comunan-
za di nascita. Comunque, non 6 proprio il caso di porsi il problema leorico 
se separarli o meno, lasciamo fare a loro: vorra dire che porteranno avanti 
la loro 'libera repubblica* piu a lungo. Tanto, prima o poi, una repubblica 
propria dovranno farsela comunque; sempre che i genitori non cerchino 
di f ar loro ricalcare lutta la vita la stessa strada. 
le lettere, non piu lunghe,di dieci righe, uanno inviate a: Marcello Ber
nard!, c/o I'Unila, via Felice Casati 32, 20124 Milano. 0 in fax. 02/ 
6772245. 
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MEDICINA. Sorpresa : molte c u r e hanno solo una base empirica 

Dottore, nop e scientifico 
Spesso il medico si trova di fronte al dilemma di quale degli 
interventi possibili sia il migliore per quel determinate) pa-
ziente. Come prendere una decisione cosi delicata? Basta 
I'esperienza clinica o si cerca un rimedio la cui etficacia e 
scientificamente dimostrata? Sembra che i medici preferi-
scano la seconda soluzione solo nel 25% dei casi. E cosi 
che e nata la 'Evidence Based Medicines, cioe la medicina 
basata sui fatti. 

• L'omeopatia si pud conside
rate una scienza' ci siamo chiesti 
pochi giomi fa su queste pagine. 
La risposta non e stata univoca, 
essendo diverse e articolate le po-
sizioni tra sostenitori e detrattori di 
questa «arte del curare». Ma se I'ef-
ficacia della medicina omeopati-
ca e argomento di molte discus-
sioni, non si pud certo dire che per 
quella allopatica ci sia unita di ve-
dute. Uno dei principali motivi del 
contendere e se il fondamento 
della cosiddetta medicina ufficiale 
sia la Clinica o il dato sperimetale. 
O piO semplicemente: il medico 
deve fare appello alia sua espe-
rienza o deve adottare interventi la 
cui efficaia e stata verificata speri-
mentalmente? Secondo un nolo 
epidemiologo inglese, Archie Co
chrane, nel 1976 meno del 10 per 
cento delle decision! cliniche si 
basavano su solidi dati sperimen-
tali. Oggi, a distanza di venti anni, 
quella percentuale sarebbe salita 
a circa il 25 per cento. 

La maggioranza degli interventi 
medici, quindi, oggi come allora, 
sarebbe priva di un fondamento 
scientifico. Di fronte a questa con-
statazione e a fronte della conti-

nua imrriissidne" sul merc'alo di 
nuovi farmaci e strumenti diagno
stic!, nel 1995 e nato un nuovo 
giomale daU'emblematico titolo 
«Evidence Based Medicine", pub-
blicato dal British Medical Jour
nal e dagli Annals of Internal Me
dicine il cui obiettivo e quelio di 
proporre ai lettori «solo loro che 
un intenso lavoro intellettuale 
estrarra dal minerale grezzo ap-
parso su cento tra i piu impor
tant! giornali medici del mon-
do». Nella sostanza si tratta di 
proporre ai medici una medici
na basata sui fatti, scremata da 
quella miriade di informazioni e 
proposte di intervento la cui vali-
dita non e dimostrata. 

L'epidemiologo Cochrane gia 
nel 1992 aveva fondato ad 
Oxford il primo centra ispirato 
alia filosofia AeN Evidence Based 
Medicine al quale ne seguirono 
molti altri uniti nella "Internatio
nal Cochrane Collaboration" II 
centra italiano si trova a Milano 
presso gli Istituti Mario Negri e a 
Santa Maria Imbaro (Chieti) ed 
e diretto da Alessandro Liberati. 
flll nostra compito - ha spiegato 
Liberati in una intervista rilascita 

al giornale Tempo Medico - e 
quelio di fornire al medico infor
mazioni ordinate secondo vari 
livelli di conoscenza che deriva-
no da una revisione critica, siste-
matica e imparziale dei dati di-
sponibili su un argomento, se
condo un metodo che prende il 
nome di metanalisi». La maggior 
parte dei medici basa il proprio 
lavoro sulla Clinica secondo una 
formazione tradizionale che 
mette ai primi posti I'esperienza 
personale. L'aggiomamento e 
spesso' aTffdato atofst Orgamz-
zati dalle case farmaceutiche e a 
sporadiche letture di riviste 
scientifiche in inglese. 

Quella della lingua sembra 
essere una difficolta quasi insor-
montabile. In Italia, infatti non 
esiste una pubblicazione para-
gonabile come livello alle princi
pali straniere. «Basrerebbe tra-
durre alcune riviste - propone 
Nicola Magrini, ricercalore pres
so il dipartimento di farmacolo-
gia dell'Universita di Bologna e 
componente dell'unita operativa 
Cochrane dell'Emilia Romagna -
e mandarle gratuitamente ai me
dici". Ma anche se tutti i medici 
sapessero 1'inglese, la mole di 
materiale a disposizione e cosi 
grande - le riviste scientifiche so
no 2.500 - da scoraggiare anche 
il piu volenteroso. Per tenersi ag-
giornato, infatti, un medico do-
vrebbe leggere 19 articoli scien
tific! al giomo, per 365 giornl al-
I'anno. Un aiuto e rappresentato 
dalle banche elettroniche come 
Medline, che si pud trovare nei 
principali ospedali o nelle uni
versity (per i piu attrezzati Me
dline e raggiungibile anche tra-

mite Internet a 60.000 lire 1'ora), 
ma oltre alia difficolta della re-
peribilita dello strumento, pud 
capitare che il medico non trovi 
tutti i lavon esistenti sull'argo-
mento. Ma soprattutto, nella 
massa di informazioni a disposi
zione gli manchera quella sintesi 
critica necessaria a valutame i 
pregi e i difetti. «La qualita degli 
studi pubblicat! - afferma Magri
ni - e nel 50 per cento dei casi 
mediocre". 

In questo senso, dunque, la 
metanalis'i tomita Harcentri Co
chrane rappresenta un aiuto per 
il medico il quale potrebbe 
adottare solo quegli interventi la 
cui validita e provata. Non tutti, 
perd, condividono questa visio-
ne della medicina. «La metanali-
si mette insieme gli studi piu di
versi - dicono i detrattori del me
todo - e quindi il risultato otte-
nuto va comunque sottoposto 
ad una verifica». E ancora: «si 
tratta solo di una serie di ricette 
ngide non sempre adattabili ai 
singoli casi clinici». La Clinica, 
insomma, ha un ruolo determi-
nante nella diagnosi e cura del 
paziente, sostengono. «La Clini
ca - afferma lo storico della 
Scienza, Bernardino Fantini -
non pud essere un dato speri-
mentale. 11 paziente non pud es
sere visto dal medico come una 
cavia. Per quanta il metodo Co
chrane rappresenti uno stru
mento di conoscenza molto va!i-
do, nella pratica medica il giudi-
zio del clinico resta centrale. Nel 
rapporto fra conoscenze acqui-
site e valutazione del clinico -
conclude Fantini - quest'ultima e 
ancora in vantaggio». 

Cani e conigli 
in corsia aiutano 
i bimbi a guarire 
Uno dei maggion ospedali pedia
tric! di Londra ospitera cam e coni
gli in corsia avendo verificalo che 
la loro presenza aiuta bambini n-
coverati per lunghe degenze a rr.e-
glio sostenere le cure o a npren-
dersi piu in fretta L'esperimento 
awiato cinque anni fa in un'ala 
dell'ospedale pediatnco di Great 
Ormond Streel, ha annuncialo og
gi la direzione, ha soddisfatto pie-
namente le attese mostrando che 
la vicinanza degli animali domesti-
ci offre «grandi vantaggi medici e 
terapeuticm a bambini con mall in-
curabili o il cm umore risente ne-
gativamente di certe terapie. 

Feti femmina 
Si muovono 
dipiu 
Stando a uno studio sull'attivila dei 
feti nel grembo materno, le femini
ne eseguono movimenti coordina-
ti prima e muovono la bocca piu 
dei maschi che invece scalciano 
volentien e riposano a lungo. II 
dottor Peter Hepper ha osservato 
56 feti di entrambi i sessi un'ora al
ia settimana ciascuno per ii peno-
do di gravidanza compieso fra le 
otlo e le 20 settimane Rispetto alle 
femmine, senvp oggi il quotidiano 
"Daily Mail" illustrando una relazio-
ne presentata da Hepper a un con-
vegno in Australia, i maschi muo
vono braccia e gambe con mag-
giore energia ma si concedono an
che lunghi mtervalli di riposo. Le 
femmine si muovono perd piu di 
frequente e arnvano a eseguire 
movimenti coordmati di braccia e 
gambe con una settimana di ariti-
cipo in media rispetto ai maschi 
Muovono anche di piu la bocca 
dando 1'impressione di articolare 
dei suoni Tulti questi indizi, se
condo Hepper, suggeriscono che, 
a pari eta, il sistema nervoso e piu 
sviluppato nelle femmine che nei 
maschi i quali nelle settimane im-
mediatamente precedenti la nasci
ta sembrano tuttavia rifarsi del 
tempo perduto senza comunque 
riuscire a raggiungere la stessa ca
pacity di muovere la bocca. 

Usa: trapianti . .. 
piu rapidi 
con il computer 
Trapianti in tempi piu rapidi. negli 
Stati Uniti, grazie a una rete elettro-
nica che attraversa capillarmente il 
Paese e lungo la quale personal 
computer e computer portatili 
scambiano messaggi con speciali 
cercapersone con schermo a cri-
stalli liquidi. 11 progetto «Xpedite-
»vuole rendere piu agile ed effi-

„ciente lo scambio di informazioni 
•relative ai trapianti Nel momenta 
in cui si ha la disponiblita di un do-
natore multiorgano in un qualsiasi 
centra di rianimazione degli Stati 
Uniti, i suoi dati fisiologici e la sua 
storia clinica vengono trasmessi in 
tempo reale sia al centra di coordi-
namento locale sia alia sede cen
trale della Unos, I'agenzia intergo-
vemativa che controlla la distribu-
zione degli organi per i trapianti in 
tutto il territorio degli Stati Uniti 
Non appena ncevute le informa
zioni sulla disponibilita di organi, 
seleziona i miglion tra i potenziali 
riceventi e quindi trasmette i dati a 
tutti i centri con un candidate ido-
neo. 

Grazie ad una ricerca del Cnr di Pavia e il contributo finanziario di Telethon 

Scoperte le proteine masochiste «tafazzine» 
II prestigioso gruppo di ricerca delPIstituto di genetica del 
Cnr i Pavia ha identificato un secondo gene responsabile di 
una gravissima malattia della prima infanzia, la sindrome 
di Bart)) e ha dato a queste proteina il nome di tafazzine 
dal protagonista masochista della trasmissione Mai dire 
got. Questa scoperta va ad allungare 1'elenco delle ricer-
che rese possibili dai finanziamenti del programma Tele
thon. 

NICOIITTA 
• i MILANO "Mai dire goal" ispira i 
genetistl. Rlcercalori dell'lstituto di 
Genetica Biochimica ed Evoluzloni-
stlca del Cnr di Pavia hanno identifi
cato il gene responsabile di una gra
vissima malattia cardiaca della pri
ma infanzia, la sindrome dl Barth ed 
hanno assegnato alle nuove protei
ne il nome tafazzine, da Tafazzi, 
personaggio della trasmissione te-
levislva nolo per i suoi impeti ma-
sochlstici, La scoperta e stata pub-
blicata su "Nature Genetics". Que
sta malattia, descritta per la prima 

•MNUZZATO 
volta una decina di anni fa, e una 
sindrome complessa che si pre-
senta come una cardiomiopatia 
spesso associata a neutropenia 
(riduzione dei leucociti che e cau
sa di frequenti infezioni). I neonati 
alfetti non soprawivono general-
mente oltre i primi mesi di vita. II 
gene, chiamato Bths, si trova sul 
cromosoma X- la malattia colpisce 
solo i maschi. II prodotto del gene 
non e unico, ma sono diverse nuo
ve proteine che non hanno somi-
glianze con proteine note. L'lmpe-

gno e la resistenza anche fisica dei 
ricercatori Silvia Bione, Elena Mae-
stnni, Patrizia D'Adamo e Daniela 
Toniolo, e stata messa a dura pro-
va, ai limiti del masochismo, dalle 
grandi difficolta incontrate nella 
comprensione della stnjttura del 
gene ed in particolare nella ricerca 
delle diverse funzioni delle protei
ne. di qui la decisione di chiamar-
le tafazzine. II progetto di ncerca, 
miziato nell'ambito del progetto 
Genoma Umano del Cnr diretto da 
Renato Dulbecco con lo scopo di 
identificare geni e costruire la 
mappa di una porzione del cro
mosoma X, e stato finanziato da 
Telethon. L'identificazione del ge
ne Bths permetlera grandi passi 
avanti nella diagnosi prenatale e lo 
studio specifico delle tafazzine 
consentira di migliorare le cono
scenze sulla fisiologia delle cellule 
cardiache e di mettere a punto 
un'eventuale terapia 

La nuova frontiera della medici
na appare sempre piu legata all'i-
dentificazione dei geni che, con il 

loro anomalo funzionamento, pro-
vocano patologie ereditane. Certo, 
scopnre il meccanismo di sviluppo 
di una malattia non vuol dire aver 
trovato la cura, ma pud costituirne 
la premessa. E comunque permet-
te di affinare gli strumenti diagno
stic!, individuando non solo i ma-
lati ma i portatori sani, suscettibili 
di trasmettere il male ai figli. In un 
periodo che registra quotidiani 
progressi in questo campo', Tele
thon ha voluto ricordare il suo 
contributo inUale batlaglia. 

Sono ormai una decina le infer-
mita di cui si sa qualcosa di piu in 
seguito a pazienti ricerche di labo
ratory, portate avanti anche grazie 
al finanziamenlo, lotale o parziale, 
di Telethon Si va dall'identifica-
zione di due del gem responsabili 
della «morte improwisa giovanile», 
una gravissima cardiopatia del 
ventricolo destro, a quelio legato a 
una particolare forma di distrofia 
muscolare, la Emery-Dreifuss. Dal-
I'ipoplasia congenita delle ghian-
dole surrenali, (caratterizzata da 

squilibri ormonali), alia controdi-
splasia punctata (una forma di na-
nismo); dall'albinismo oculare, 
che causa pesanti handicap visivi, 
all'immunodeficienza combinafa 
grave (per la quale e stata gia im-
boccata la strada della terapia ge-
nica), all'atassia di Friedreich, il 
cui gene e stato scoperto recente-
mente (ne abbiamo dato notizia 
su questa pagina l'8 marzo scor-
so) Malattie conosciute ai piu, il 
cui studio non e perd meno im-
portante, perche consente di vede-
re piu chiaramente nel funziona
mento dei nostn gem. E accanto a 
(ante rare patologie non e dunque 
un caso che fra i successi della ri
cerca sia amioverata 1'individua-
zione di uno del gem responsabili 
della malattia di Alzheimer, la de-
menza senile degenerativa che so
lo in Italia colpisce 600.000 perso-
ne All'equipe mternazionale, che 
ha registralo questo importante 
successo, si a affiancato il lavoro 
di due gruppi italiani, finanziati da 
Telethon. 

fllMJMNIO 

IK APRILE 
"October" 
degli 112 e altri 
1.000 Compact Disc 
Special Price, 
in edizioni original! 
rimastcrizzate in tligitale, costano ancora meno: 


