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Quando 
un figlio 
scopre 
il suicidio 

•i Hotrefigll,ea4esso 
chestannopcr 
affacdarsl 
all'adoieKeiuami 

•uxttano prcoccupazionl. Ma 
toprattutto, mi icnwdta kggcre 
suiquoUdtanidlbambinle 
ragazzi cheteirtain H sukMto per 
mottvi. Mi chitdo che cosa possa 
prtseryartun ragazzo da un 
goto del genera, sel'essere 
creschrtolniiiiafamlglia 
«Mrmale», iena partkotari 
traumi e proMemi, sia una 
garanzlasuffldente; 
ettmoMMilosia 
affatto. Che puo fare 
altera imgenKore? 

• Anch'io ho la sensazione che 
i suicidi dei minori siano in autnen-
to. Cettamente i presupposti atti a 
favorire questo gesto esistono, co
me la perdita d'identita, di punti di 
riferimento, di aulostima. Ma credo 
che nessuno.a parte questo, possa 
dire quali siano le cause del suici
dio di un bambino o di un ragazzo, 
vislo che di solito il gesto arriva con 
la pre-adolescenza e I'adolescen-
za. Purtroppo, e quasi sempre, le 
ragioni sono le piu impensate, le 
piu impensabili, le menoconosciu-
te. Qualche anno fa usci un roman-
zo scntto da un'insegnante, che 
racconta la storia vera di una bam-
bina suicida di dodici; eppure, era 
cresciuta in una famiglia assoluta-
mente nonnale, in cui il papa era 

impiegalo, la madre casalinga, ed entrambi educavano la figlia in un 
modo che si pud dire normale. Pero, a un certo punto, questa bambina 
inizia ad avere problemi di identita, dapprima con la sua famiglia, che 
non riesce piu a distinguere da tutte le altre, poi con se stessa, poi accusa 
problemi relativi alia scuola. E alia fine si affaccia alia finestra, scopre di 
noncapirepiuilmondoesibuttagiu. 

I bambini, e i ragazzi terse ancora di piu, vivono in virtu di quella pro-
digiosa forza che e la fantasia, 1'immaginario, 1'invenzione; costruiscono 
fantasmi su tutlo, e innanzitutto su di se. Esistono sulla base delle fiabe, 
che non a caso sono state chiamate la letteratura classica per bambini e 
che contengono tutti i simboli della psicanalisi. Non vivono sul realismo 
dell'adulto, che bada ai soldi e alle perversioni che ci govemano, pote-
re, possesso prolitlo; loro sono in un altro mondo. I bambini perche im-
maginano sulla base di quello che vedono: il sole tramonta, e loro cre-
dono se ne vada per sempre. Passa una donna brutta e sgangherala, e 
pensano sia la Strega Gli adolescenti invece trasferiscono questa pro-
pensione ai fantasmi sul piano del pensiero astratto, owero su qualcosa 
che non esisle; uno strumento che diventa un giocattolo nuovo e formi-
dabjle, con II quale create un mondo tutto immaginano. Usano la moto-
clcletta come un cavallo da corsa, creano i gruppi di coetanei, cioe una 
societa fittlzia che li accoglie e alia quale si adeguano con una fedelta 
cul in confronto quella di un cittadino al proprio paese fa ridere. Ma il 
mondo In cut viviamo fa di tutto per distruggere questo immaginano. E 
non si accontenta di usare la realta delle cose, ma arriva anche ad inviti 
espllciti e pressanti: quante volte, per esempio, ci capita di sentire inse-
gnanti e genilori ripetere di un ragazzo «ha sempre la testa fra le nuvole»? 
Lo credo bene che ce 1'abbia, e il suo mestiere, la sua vita. Ah certo, noi 
invece siamo con i piedi per terra; e non ci siamo ancora accorti che 
non si tratta di terra, ma di fango. Questo confronto con una realta spie-
tata, che (ende a distruggere qualsiasi fantasia, e assolutamente scon-
fortante; in genere i ragazzi portano avanti la loro battaglia, riescono a 
entrare da conquistatori nel mondo che li circonda, riescono a dilender-
si sufficientemente, ma di certo non possono fare tutto e subito. Altri-
menti e come vedere il proprio mondo distrutto, e sostituito da un altro 
che pero risulta incomprensibile, piatto, insignificante, in cui non si pud 
piu giocare, ma solo lavorare; e ad un certo punto uno si spara. 
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Un mostro 
nella 
galassla 
satellite 

Ndquadratinoche 
vedeteal centra delta 
foto e'e un mostro. E una 
Stella dalnome 
burocratico IRAS 04553-
6825 sKuata nella 
Grande NutHdi 
Maoellano, una oalassia 
cosiviclnaanoi (160.000 
annjluce)daesserein 
praticaun satellite della 
nostra. Questa steKa e II 
primomaserchesisia 
maivlstoaldifuori delta 
viaLattea-Unmaser 
(acronimodi Microwave 
Amplification by 
Stimulated Emission of 
Radiation) eun 
disBosmvoclie, 
attraversol'emissione 
sthnolatadindiaiioni, 
amplHka I segnall deboli 
costmittidaradiazionidi 
microonde. Un esempio 
in piu deU'esistenza nello 
spatiodi"laboratori 
natural!" die 
riprodiicono le macchine 
create rkH'uomo. 

AMBIENTE. Ogni anno si perde cibo per 250 milioni di persone 

Affamati dalTerba nomade 
11 termine "erbacce" pare un po' blasfemo in epoca di bio-
diversita. Ogrii erba e portatrice di una diversita genetica. 
Ma quando queste erbe vanno a colonizzare campi desti-
nali aU'alimentazione umana, allora il problema diventa 
urgente e grave. Si calcola che ogni anno vengono sottratti 
aU'alimentazione umana 150 milioni di tonnellate di pro-
duzione agricola e che questo danno equivalga a cibo suf
ficients per 250 milioni di persone. 

FRANCBSCA 
• Hanno nomi intriganti co

me Eleusine indica, Imperatacyhn-
drica, Digitaria sanguinalis o Ama-
ranthus spinosus e fanno pensare a 
tempi lontani, quando erano di ca-
sa soprattutto tra i (rati. Annuali, pe-
renni, terrestri o acquatiche sono le 
erbe, che nescono a fare il bello ed 
il cattivo tempo a seconda di dove, 
come e «quanto» crescono. Inutile 
separate le buone dalle cattive per
che tutte, indistintamente, hanno 
delle qualita. Anche la meno im-
portante puo vantare un suo ruolo. 
se non altro, quello di trattenere l'u-
midita del terreno; ma belle o brut-
te che siano, utili o meno, in agri-
coltura sono spesse un nemico giu-
rato, tanto da venir definite erbac
ce. Una ventina sono particolar-
mente insidiose per i raccolti e lo 
sono diventate soprattutto la dove 
l'uomo, con 1'agricoltura itinerante 
prima e con quella stanziale poi, ha 
lavorato la terra aiutandole, invo-
lontanamente, a propagarsi. Infe-
stavano 1'agricoltura primitiva (se
mi sono stati ritrovati ammassati 
frammisti ai semi di cereali in reper-
ti archeologici di varie parti del 
mondo) ed infestano 1'agricoltura 
odiema, riuscendo a rendersi piu 

STEINMAN 
pericolose di tutte le altre infesta-
zioni e malattie messe assieme. 
Praticamente ogni pianta ha la sua 
erbaccia e questa infiltrazione stri-
sciante e causa di un buon 10% di 
perdite nella produzione agricola. 

Anche se le perdite percentuali 
cambiano da continente a conti-
nente (la Fao calcola che in Euro-
pa ammontino al 7 per cento, in 
Africa al 16) ed a seconda dei rac
colti (un 10 per cento abbondante 
nella produzione di riso, grosso 
modo il 6 per cento in quella di co-
tone, ed il 15 per cento nella canna 
da zucchero), 1'impatto e comun-
que negative, se si pensa che i circa 
150 milioni di tonnellate sottratti 
annualmente alia produzione agri
cola potrebbero dar da mangiare a 
250 milioni di persone dei paesi in 
viadisviluppo 

irtaollaebnida" 
Non sono soltanto gli elementi 

naturali come I'acqua e le correnti 
a spargere i loro semi. II -taglia e 
brucian delle attivita agricole, ad 
esempio, contribuisce in maniera 
sostanziale al rafforzamento delle 
erbe infestanti che non sempre rie
scono ad attecchire, ma quando lo 

fanno possono diventare pencolo-
se. 

E il caso della Mikania micran-
tha, una delle tante che i contadini 
collinari dell India tomano pun-
tualmente a combattere, o dell'A-
vena fatua, che molto probabilme-
ne e arrivata dall' Asia centrale e si e 
propagate grazie al clima tempera-
to. rivelandosi una delle erbe piu 
dannose tra il XVIII e XIX secolo. 
Persino i loro nomi possono trarre 
in inganno. Oppure l'arbusto della 
Mimosa pigra che, fedele al suo no-
me, dopo un secolo di calma appa-
rente dall'arrivo nelle paludi tropi-
cali del nord Australia, sta produ-
cendo effetti catastrofici sulla vege-
tazione e mertendo a serio rischio 
gli uccelli e gli anfibiche la popola-
no. 

•La bellezza di alcune di queste 
piante puo trarre in inganno», affer-
ma l'esperto della Fao Ricardo La-
brada «£ vera che le importazioni 
odieme di animali e piante esotici 
possono essere un veicolo di tra-
smissione, piD spesso pero queste 
trasmigrazioni awengono perche 
qualcunosi e innamorato della bel
lezza di un fiore o di un arbusto e se 
lo e riportato a casa, ignaro di quale 
ciclo perverso stesse mettendo in 
moto». E proprio quello che e suc-
cesso con la Eichhomia crassipes, 
piO nota come giacinto d'acqua, 
una pianta acquatica dal fiore mol
to attraente, nemico numero uno di 
stagni, fiumi e laghi in circa 59 pae
si. Cresce con la massima rapidita e 
pud raddoppiare 1'area infestata 
nelgirodiunaodue settimane, i pi-
stilli blu-porpora del suo fiore con
tengono fino a 400 semi pronti a 
fruttificare e e le radici che affonda-
no nell'acqua riescono a trarre nu-

tnmento praticamente da qualsiasi 
elemento. Non solo da acque ric-
che di nutrienti come nitrogeno, fo-
sforo o potassio, calcio o magnesio 
ma persino da metalli come ferro, 
alluminio.rameezinco 

Proventiente daH'Amazzonia, le 
sue prime tappe sono state nel con
tinente sudamericano, ma mentre 
nella sua sfera di provenienza non 
ha mai causato danni di nlievo, nel 
tropici e nei sub-tropici il giacinto 
d'acqua si e moltiplicato a liveli pe-
ricolosi, rendendosi dannoso non 
solo alia vegetazione circostante ed 
alia vita acquatica, ma anche alia 
salute dell'uomo come vettore di 
malattie infettive, oltre a mandare 
in tilt moltissime altre attivita impor
tant!, dalla pesca alia navigazione 

II trasporto sul flume 
Vale la pena di soffermarsi sulla 

pencolosita di questa pianta ac
quatica perche la sua presenza mi-
naccia un buon numero di paesi in 
via di sviluppo. Trasportato dalle 
acque e dai venti, ma anche dal-
1'uomo e dai mezzi di trasporto flu-
viale, il giacinto d'acqua e riuscito 
ad infestare il sud degli Stati Uniti, il 
Messico, Panama e molte regioni 
dell'Africa, soprattutto lungo I fiumi 
Nilo e Congo, senza risparmiare il 
sub-continente indiano, 1'Asia, I'ln-
donesia e I'Austraiia 

In Africa, a causa della sua fitta 
coltre, si calcola che le acque del 
Nilo abbiano perduto un decimo 
del flusso medio della loro portata, 
7 miliardi di m3 di acqua sono an-
dati perduti per il fenomeno dell'e-
vaporazione dovuta alia mancata 
ossigenazione delle acque. E 1'eva-
porazione non e che il primo di una 
serie di problemi, perche con essa 

si abbassa il livello delle acque ed 
dumenta la sedimenlazione 11 fe
nomeno pud raggiungere livelli tali 
da tramutare i corsi d'acqua in zo
ne paludose 

Ne sa qualcosa i! Sudan, che ha 
dovuto spendere milioni di sterline 
sudanesi nel tentativo di dismfesta-
re il suo Nilo senza riuscirci; tra ca-
nali e corsi tributan il giacinto aveva 
mfestato la bellezza di 3 000 km di 
corsi d'acqua In questi casi, non 
vanno a rotoli soltanto la pesca o la 
navigazione, ma anche la produ
zione di energia elettrtca. quando 
ad essere infestate sono le dighe 
Quando le piante si infiltrano nei 
meccamsmi delle dighe non vi e 
che un modo per liberarli: I'inter-
vento manuale. 

In Nigeria, 24.000 pescaton han
no dovuto accohtentarsi di pesche 
dimezzate per la grande moria di 
pesci soffocati dalla mancanza 
d'ossigeno su 500 km quadrati di 
paludi costiere II Benin, si e trovato 
con lapescaalmenodimezzata 

Tenere questa pianta tentacola-
re sotto controllo puo essere gravo-
so. I'uso dei diserbanti infatti sareb-
be oltremodo costoso, non solo 
economicamente, ma soprattutto 
nocivo per l'ambiente. Percid ci si e 
concentrali sul controllo biologico 
grazie a tre piccoli agenti, divoraton 
di professione. Si tratta di due bru-
chi ed una farfalla: la Neochettina 
bruchi e la Neochettina eichhor-
niae, che assieme alia Sameodes 
albiguttalis soprawivono nutrendo-
si della linfa del giacinto d'acqua. II 
loro impiego ha dato finora nsultati 
soddisfacenti, se seguito da esperti, 
senza conseguenze per flora e fau
na circostanti. 

Un po' quello che succede per 
un'altra pianta pirata, la Salvinia 
molesta, una felce dalle foglie ver-
dastre o verde intenso che naviga li-
beramente in superficie affondan-
do radici brune e filamentose nelle 
acque Anche la Salvinia nasce in 
Erasile ed e stata trasportata fuori 
del suo temtorio naturale dall'uo-
mo Negli ultimi cinquant'anni si e 
insediata in molti paesi tropicali 
dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico. 
Riesce a tessere tapped talmente fit-
ti che in molti casi vi si possono m-
sed'are nuove piante e persino pic
coli alben mentre, sotto, la vita ac
quatica muore 

In Brasile, a tenerla sotto control
lo sono degli insetti che si nutrono 
soltanto di salvinia. Una volta indi
viduate il coleottero si e passati alia 
nproduzione in massa ed alia sua 
esportazione. Cos! il Cyrtobagous 
saiviniae fa la sua prima comparsa 
oltre frontiera nel 1981, quando 
venne catapultato su un manto di 
salvinia che occludeva il Lago 
Moondarra in Australia. Ecome ra-
gno tesse la tela, un piccolo eserci-
to di 2 000 Cyrtobagous salvmiae 
disf6 il tappeto di salvinia che nco-
priva il lago. Poi fu la fame e la loro 
morte. 

Tra i paesi che hanno adottato 
questi piccoli benefattori per libera-
re i propn corsi d'acqua vi sono In
dia, Sri Lanka e Malaysia nel conti
nente astatico e Botswana, Kenya e 
Zambia in quello africano. I nsultati 
economici non si sono fatti atten
dee 

Nel solo Sri Lanka, si calcola che 
vi sia un ritorno di $53 per ogni dol-
laro speso nel controllo biologico 
della Salvinia molesta e che la ra-
zionale sia di circa 1 700 ore di la-
voro per ogni singola ora dedicata 
al controllo biologico 

In soldoni, a livello globale, i van-
taggi economici si aggirerebbero 
sui 200 milioni di dollan 

^ | | P ; 3 S f l f CHE TEMPO FA 

li 
SERENO VARIABILE 

NEVE MAREMOSSO 

II Centra nazionale di meteorologia e climato-
logia aeronautica comunica le previsioni del 
tempo suU'ltalla. 

SITUAZIONE: I'ltalia e in una zona di con-
fluenza fra masse di ana umida di origins 
atlantlca, ed ana proveniente dall'Eurcpa 
orientale. 

TEMPO PREVISTO: su tutte le regioni si pre-
vede cioelo da poco nuvoloso o velato a par-
zialmente nuvoloso per nubl medlo-alte e stra-
tiformi, con annuvolamenti piu estesi sulle zo
ne alpine e prealpine e sulle regioni meridio
nal!: su queste zone, nella mattinata di domani 
saranno possibili brevi piogge, piu Irequenti al 
sud.Visibilita ridotta per foschie, sulle zone 
pianeggianti del nord e, localmente, nelle valli 
e lungo i litorali delle altre regioni. 

TEMPERATURA: senza variazloni di rillevo 

VENTI: deboli settentrlonali. 

MARI quasi calmi o poco mossi, localmente 
mossi il Canale dl Sardegna e lo Stretto di Si-
cilia. 

TEMPERATURE IN ITALIA 
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TEMPERATURE ALL'ESTERO 
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