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m , t'allergia e una reazione esa-
gefata, violenta, a stimoli normali o 
che in genere non suscitano alcuna 
reazione particolare. Riguarda, in-
fatti, solo una minoranza della po-
polazione. Tipiche le allergie alle 
polveri, in primavera al poiline. Ma 
oggi II grosso dell'attenzione si e 
concentrata sulle allergie alimenta-
ri, che fanno paura a tal punto che 
un pediatra di base, come me per 
esempio, non riesce piu a visitare 
un bambino non allergico, E in ge
nere, si sentenzia che il bambino in 
queslione non possa ingerire latte; 
in pratica, viene condannato ad 
una dieta solitamerite disgustosa, e 
nemmeno qualitativamente adatta 
al suo orgamsmo. Quando in realta 
non e affatto detto che il problema 

esista, Le allergie vere e proprie sono dovute a problem! biochimici, bio-
molecolari di un gruppo di sostanze.L'organismo umano dispone di cir
ca duemila enzimi per scindere le molecole alimentari;la scarsezza o la 
mancanza di questi enzimi nei confronti di una determinate molecola 
sllmentare nella grande maggioranza del casi non da alcun problema, 
e in qualche - rare - caso si. 

Tutlo questo per dire che sul discorso delle allergie bisogna (are mol-
ta attenzlone. Non bastache un bambino abbia I'orticaria, la pelle ros-
sa, la bronchlte spastica, per dire che frallergico al latte. Potrebbe non 
essere allergico aflatto, oppureesserlo »che so - ai fagioli. Esistono delle 
allergie Important!, ormai ultrastabilite; quella alle fave pud uccidere, 
per esempio. Infattl, ad ogni buon conto, e meglio non dare mai fave a 
un bambino, specialmente se fra tsuoi ascendenti si registra qualche al
lergico. Di norma, I'allergia ha un andamento non proprio ereditario, 
ma familiare si. Qulndl, se in lamiglia quakuno presenta questo genere 
dl problem!, bisogna stare all'erta, anche se non sappiamo esattamente 
a che cosa; perche e la costituzione allergicd che si trasmette, non I'al
lergia nel suo specifico. Di sicuro, e bene stare attenti all'introduzione di 
nuove abltudlni allmentari. Poi, visto 1'altq tasso di inquinamento atmo-
selrico, idrico, alimentare, di abbigliamento, ormai distinguere gli aller-
glci da chi non lo e, risulta quasi imposslbile, Sappiamo benissimo che 
molte manlfestazloni ritenute allergiche, come il broncospasmo, posso-
no essere benissimo provocate da agenti atmosferici, Tutti i prodotti in-
clustrialicontengono conseiswifi/ooloranti e quantlalto, va a sapere a 
quail sostanzeisi e allergicii'.Qualehe facilepreeauzioneda prenderei 
comunque„esiste: dove c'Sw-alleirgico, o sospetto tale, non ci deve es-v 
sere polvere, ne I microrganismi nocivi per le vie respiratorie, gli acari, 
che alllneano di preferenza nella lana. Evitarei quindi, magliette di lana, 
materassi di lana, sciarpe, coperte, Secondo; quando i caloriferi sono 
accesi, 6 bene umidificare I'aria, cost le polveri non possono veicolare. 
Pol, e bene non esporre il bambino a sostanze sospette, quali per esem
pio tultl I prodotti industrial! per esempio. Non 6 facile, loso, ma e anche 
i'unlca cosa da fare, Per il pclllne, lnvece, sar4 meglio rassegnarsi; le 
vaecinazlani si possono prendere in considerazione solo quando il 
bambino e abbastanza creseiuto, perche se e troppo piccolo non ri-
sponde al trattamento. Altracura non esiste, 
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Uno studio pubblicato da Lancet 

Maschi con poco spenna 
padri grazie alia provetta 
trasmettono il difetto.ai figli 
• L'inlertilita e eredilaria? Sem-
bra di si; secondo una ricerca con-
dotta da un gruppo di studiosi di 
Cambridge, uomini con un numero 
eslremamente basso di spermatozoi 
possono trasmetlere questo proble
ma al (igl! attraverso un cromosoma 
anonnale, 

Comunque, secondo I'articolo 
pubblicato sulla rivista The Lancet, 
solo una uplecola mlnoranza» (que-
sta la deflnlzione usata) dl chi ha 
una bassa quantita di spermatozoi 
avrebbe questo cromosoma dan-
negglato. 

II problema deH'infertilita eredila
ria e paradossale e si puo porre solo 
perche esiste la tecnica chiamata 
ICSI (che sta per Intracytoplasmlc 
sperm Injection), un metodo (rela-
ttvamente) nuova che conslste nel-
I'lsolare un singolo spermatozoo e 
nell'iniattarlo ail'lnlemo di un uovo 
femminlle, 

In alcuni casi pero la bassa quan
tita di spermatozoi e dovuta ad un di-
fe'to genetico che consiste in un 
pt<ao di Dna mancante nel cromo
soma Y. E questo difetto puo essere 
trasmesso al proprio figlio maschio. 
L'autore della ricerca e il professor 
Page, un ricercatore di Whitehead 
che ha studiato a lungo il cromoso
ma Y e che I'anno scorso aveva pub
blicato un articolo nel quale si affer-
mava che gli uomini incapaci di pro-
durre sperma avevano un difetto ge
netico proprio in quel cromosoma, II 
nuovo studio estende, di fatto, quella 
diagnosi anche agli uomini che pro-
dueono pochi spermatozoi. Certo, 
come ammettono gli stessi ricerca-
tori, il numero dei soggetti esaminati 
(35 In tutto) S ancora statisticamen-
te molto basso e quindi non si pud 
dire con certezza che questo difetto 
genetico possa essere dawero alia 
base del disturbo, 

DbegnodlMHraDtahali 

;. Nel 2002 spariranno le discariche europee. Che fare? 

Morale della spazzatura 
Una direttiva europea prevede che nel 2002 le discariche 
scompaiano. Che fare, visto che le discariche controllate 
sono il modo piu diffuse in Italia di gestire i rifiuti? E visto 
che lo smaltimento della spazzatura e fonte di innummere-
voli conflitti? Se ne e discusso in un convegno intemazio-
nale a Padova. E emersa una impostazione etica del pro
blema: Tunica, secondo la professoressa Wolf, che possa 
proteggere uomini, animali e piante. 

PADOVA WII vuolejjtna discaj% - locare un mcenentore. - dice - Mai-
rica vicino casa? Chiedetelo agli 
abitanti dl Cjerenzano, nel Varesot-
to, dove si trovava una delle discari
che piu grandi d'Europa, oppure a 
Paestum, dove acinque chilometri 
da uno dei piu importanti siti ar-
cheologici mondiali, dovrebbe es
sere realizzata una discarica'per 
servire39comuni. 

Problema arcinoto quello dell'e-
mergenza rifiuti, soprattutto al Sud, 
dove piu evidenti sono le connes-
sioni con la malavila organizzata. 

Nel 2002, in virtu di una direttiva 
europea, le discariche dovranno 
scomparire dal paesaggio euro-
peo. Che fare, allora? Come arriva-
re a questo appuntamento? 

Di questo si e discusso recente-
mente allUniversita di Padova, su 
iniziativa della Fondazione Lanza. 
Particolarmente significativo e stato 
il contributo della professoressa Jo
hanna Bodege Wolf, che insegna 
Etica sociale e politica all'Untversi-
ta di Munster, in Germania, e si e 
occupata a lungo dei problem! re-
lativi all'accettazione di impianti 
per lo smaltimento di rifiuti. 

«I conflitti sorgono sempre sul 
dove, come, quando e perche col-

grado I'argomentazione degli 
esperti sia corretta e timori dei citta-
dini giustificati, tutti si sentono per-
sonalmente offesi. Si va avanti nella 
discussione per anni, tanto che at-
tualmente in Germania le pratiche 
per I'autorizzazione si protraggono 
mediamenteper9anni». 

Ugiiistaviacctia? 
E 1'etica, per la professoressa Bo

dege Wolf, che ci indica la via per 
una soluzione giusta per l'ambien-
te, <l'etica ci impone la conserva-
zione delle risorse per la vita di tutti 
gli uomini e per le generazioni futu
re; I'etica e inseparabile dal dovere 
di proteggere non solo gli uomini, 
ma anche gli animali e le specie ve-
getalk Ed ancora: «La democrazia 
pud assicurare una soluzione piu 
soddisfacente per tutti, ma bambini 
ed animali sono esclusi dal proces-
so di partecipazione: per questo bi
sogna far riferimento all'etica, che 
tiene conto degli interessi di tutti». 

II problema rifiuti e stato studiato 
anche dal profilo psicologico e si e 
visto che gettare bene la spazzatura 
contribuisce ad alimentare il livello 
di autostima di una persona. «L'eti-

ca ambientale ci chiede delle ri-
nunce significative sulla strada del-
i'economia dei rifiuti. Alle Industrie 
e richiesto di produrre dei prodotti 
a generazioni limitate di rifiuti e a 
ciascuno di noi di separare i rifiuti, 
per quanto costoso o complicate I 
risultati non si noteranno a breve 
termine». 

Per evitare i rifiuti ed addirittura 
eliminate lo stesso concetto di rifiu
ti, con la nascita di quello di •.mate
ria seconda», all'estero si fa molto. 
Jn,Germania, le djtts autorflobilislfc 
che sono tenute a riprendereVauto 
usata. Soluzioni europee, da cui 
noi siamo lontani, impegnati solo a 
cercare di far accettare alia popola-
zione una discarica. L'esasperazio-
ne della gente ha fatto pensare ai 
sociologi che non e pifl attuale par-
lare di sindrome Nimby (Not in my 
backyard), cioe "dovunque ma 
non sotto casa mia», ma di sindro
me Bana (Build absolutely nothing 
at all!), won costruire proprio nul
la., una posizione di rigetto totale. 

La teorizzazione degli americani 
ha individuato per6 come causa 
dell'emergenza rifiuti in Europa, se
condo un'indagine Eureka, la sin
drome Nimto (Not in my terms of 
office), per tradurre la deresponsa-
bilizzazione amministrativa e lo 
scaricabarile tra le istituzioni, tanto 
in voga in Italia. «ln Germania la 
gente si e convinta della necessita 
di una diversa politica dei rfiuti, visti 
i problemi causati dalle discariche 
negli anni 60 con fuoriuscite di per
colate, emissione di fumi di meta-
no e diossina. Vicino a quelle disca
riche era diventato impossibile vi-
vere. la trasformazione del modo 
di produrre per evitare i rifiuti com-
porta oggi fallimenti di imprese e 

difficolta sociali. E richiesta flessibi-
lita alia gente per imparare nuove 
professions. 

Pitt fiducioso della professoressa 
Bodege Wolf nella possibility di 
conciliate politica dei rifiuti ed oc-
cupazione, e il ministro dell Am
biente tedesco, Hans Toepfer, per il 
quale le tecnologie ambientali 
creano necessariamente pitt lavo-
ro. In Italia, dove secondo una ri
cerca Censis, 1'80% della popola-
zione non accetta una discarica sul 
proprio territorio, e stato previsto 
un indennizzo per il Comune che la 
ospita. Ma e moralmente giustifica-
bile I'indennizzo? «Si, visto che i co-
muni subiscono danni; il problema 
si pone quando gli indennizzi si tra-
sformano in ricatti, se la spropor-
zione tra danni e benefici e troppo 
grande e viene sacrificato i! bene 
salute dei cittadini». 

Sempre piu democrazia 
Scartata la soluzione autoritana, 

rimane la strada di una maggiore 
democrazia. 

«Usa, Giappone e Germania 
hanno sperimentato questo model-
lo, attraverso un'informazione tem-
pestiva, la trasparenza della deci-
sione e la scelta di un moderatore 
imparziale e riconosciuto da tutti. E 
un procedimento partecipativo im-
portante minato pero dagli interes
si egoistici, per evitare i quali la di
scussione dovrebbe awenire prima 
della ricerca del sito. Quest'ultimo 
modello e stato applicato con suc-
cesso in Svizzera nel 1990. Tutti i 
comuni potenzialmente adatti ad 
accogliere la discarica sono stati 
preventivamente coinvolti e cosi le 
associazioni ambientaliste e i citta-
dini. Ed il modello ha funzionato!». 

II Cern smentisce: 
non e'e f uga 
di radioatUvita 
La nveiazione aveva suscitato stu-
pore e apprensione- il CERN - il La
boratory europeo per la fisica del
le particelle, con sede a Ginevra-
diffonderebbe, in maniera incon-
trollata, radioatUvita nell'ambiente 
Ma oggi, dopo una lunga serie di 
ricerche, e arrivata la smentita: tut-
to e sotto contralto. «Nel laborato-
rio e nelle sue immediate vicinan-
ze il tasso di radioattivita e entro i 
limiti arnmessi", si legge in un co-
municato. Era stato uno studio in-
dipendente a lanciare l'allarme tre 
settimane fa in esso si ieggeva an
che che il CERN gettava rifiuti ra-
dioattivi in «normali pattumiere». 
«Falso», e ora la risposta del labora
tory Lo studio, effettuato dalla 
Commissione di ricerca d'informa-
zione indipendente sulla radioatti
vita (Crii-Rad) denunciava inoltre 
carenze nel sistema di protezione 
del personate, che sono state an-
ch'esse smentite oggi dopo accu
ral! controlli. Gli accelerator! del 
CERN non sono reattori nucleari, 
ma la circolazione di particelle ad 
alia energia all'intemo di questi 
grandi anelli e la loro collisisone 
con materiale non radioattivo lo 
rendono inevitabiimente radioatti-

Consorzio italiano 
per la ricerca 
sulla f usione 
II futuro della fusione nucleare 
passa anche per I'ltalia. II mondo 
della ricerca e I'universita hanno 
deciso di coinvolgere il settore del
la piccola e media industria, con la 
costituzione di un consorzio cui 
partecipano, oltre all'Enea, Cnr e 
ateneo di Padova, anche la societa 
Acciaierie Venete Presentato ieri a 
Padova, il consorzio RFX avra co
me obiettivo quello di portare 
avanti il progetto italiano RFX (Re
served Field Experiment), nato 
nell' ambito del programma del-
I'UE per le ricerche sulla fusione 
termonuclere. II Consorzio, che 
avra una durata di cinque anni rin-
novabili, verra finanziato con 10 
miliardi I'anno per i'assunzione di 
nuovo personale e con 20 miliardi 
annui per gli investimenti necessa-
ri Di questi ullimi, 7 verranno dal-
l'Euratom, 8 dall'Enea, 5 dal Cnr. 

L'Unione europea 
abbassa i llvelli 
di emission! di Co2 
Lo sviluppo delle energie rinnova-
bili, I'incremento dell'efficenza 
energetica attravervo i'individua-
zione di standars europei nei pro-
cessi industrial! e la diminuzione 
dei consumi di carburanti da parte 
degli autoveicoli, sono alcune del
le vie individuate per potere abbas-
sare le emissioni di anidride carbo-
nica del tre per cento, entro il 
2005, e del sei per cento entro il 
2010. Questi i parametri individual! 
nel documento base dell'Unione 
Europea sulle emissioni di C02, di
scusso a Roma al Ministero del-
l'Ambiente dagli esperti dell'Ue. II 
documento preparato in Italia sara 
sottoposto al prossimo Consiglio 
dei Ministri dell'Ambiente dell'Ue, 
nel corso del quale si dovra deci-
dere la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica da raggiungere 
entro il primo decennio del prossi
mo secolo. 

II primo fu contro il vaiolo 

I vaccini compiono 
200 anni: una tecnica 
con un grande futuro 
• Duecento anni fa gli uomini speimentarono per la pri
ma volta il vaccino e fu linizio di una grande rivoluzione. La 
prima inoculazione di un vaccino risale infatti al 14 maggio 
1796, quando il medico inglese Edward Jenner sperimentd il 
vaccino contro il vaiolo, Da allora, grazie ai vaccini, il vaiolo e 
stato debellato nel mondo e la poliomelite e quasi scompar-
sa in Italia, Americhe e Paesi del Pacifico. Le attese maggiori 
riguardano Aids, epatite C, tubercolosi, meningite, herpes e 
helicobacter pylori (il batterio che provoca i'ulcera). 

A 200 anni dalla loro nascita i vaccini si preparano a cam-
biare aspetto. Se finora lunica nota gradevole e stato lo zuc-
cherino dell'antipolio, in futuro quasi tutte le vaccinazioni sa-
ranno indolore. Scomparse le incisioni, nei prossimi 15 anni 
anche aghi e siringhe sono destinati a lasciare il posto a 
spray, pomate, gel e pillole. 

Per il 2010 la maggior dei vaccini non sara somministrata 
per iniezione. Oltre a scongiurare la paura dell'ago, i nuovi si-
stemi offrono altri vantaggi. 

II primo riguarda i Paesi del terzo mondo, dove spesso vie
ne usata la stessa siringa per piu persone. II secondo, piu ge
nerate, e la maggiore efficacia di pillole, spray e gel nel dare 
immunita direttamente sulle mucose anziche nel plasma, 
bloccando cosi virus e batteri alle vie d'ingresso nell'organi-
smo. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Primo, Tinteresse del bambino 
nessuno quei problemi li negasse semplicemente. Se ognuno decidera di 
essere genitore sentendosi responsabile delle difficolta che dovra affronta-
re, diverse per ogni situazione, avra le migliori chanches di essere un «otti-
mo genitore*. Questo mi porta ad un altro sasso da lanciare in un'altra pic-
cionaia: quello delle tematiche legate all'adozione. Argomento che coin-
volge contesti e ragionamenti troppo vasti per poter essere anche solo cita-
ti qui. Sollevo I'argomento, diverso, ne sono cosciente, dal primo, perche 
sono un po' stufo di parlare dei diritti degli adulti (etero), omo, single, 
sposati, vedovi...) e mai di quelli dei bambini. Tempo fa si parlava del dirit-
to dei single e degli omosessuali ad essere dichiarati'genitori idonel all'a
dozione. lo non nego che gli omosessuali possano essere buoni genitori, 
1'ho appena detto. Ma vi ricordo, e spero die siamo d'accordo, che quan
do il giudice decidera a chi affidare il bambino da adottare, lo fara nell'in-
teresse del bambino: scegliera cioe per la situazione che piu probabilmen-
te garantisce meno problemi da affrontare: e come ho detto dei genitori 
omosessuali sono un problema da affrontare. Bisognera scegliere: e sce-
gliere una lamiglia che dia amore, rispetto, e stima di se stessi: anche una 
famiglia omosessuale pub farlo, come anche una famiglia poverissima, 
siamo d'accordo. ma tra una famiglia disponibile, corretta, e ricca, e una 
famiglia altrettanto disponibile, corretta e poverissima, chi scegliereste 
voi? Discriminereste i poveri se sceglieste per quel bambino, a parita di al-
trecondizioni, la ricca? O dobbiamo negareche, a parita di altre condizio-
ni, essere ricchi e meglio per lui? 

Forse sarebbe tutto piu facile se ci si ricordasse che bisogna ragionare 
neH'interesse del bambino da adottare, non dell'adultoche ha 11 dlritto di 
avere pari dignita agli altri: proprio come piu utile sarebbe se, nella libera 
scelta di procreare, tenessimo tutti, omo, etero o single conto piu del dlritto 
del bambino ad essere amato che della nostra necessita di realizzazione 
personale. 

[Enrico Soldo] 

DALLA PRIMA PAGINA 

L'«al di qua» 
trova negli errori commessi da ciascuno di noi 
in qualche vita precedente». Si fa strada, attra
verso tale ragionamento, un diverso modo di 
concepire il passato, la storia. 

II valore della memoria storica, del rifletlere 
sulle proprie ongini - valore fattosi a sua volta 
per noi oggi problematico - viene recuperato 
attraverso la raffigurazione di un passato extra-
storico, immemorabile e meraviglioso. "Come 
mai da cattolico mi sono fatto buddista?», mi 
confessa un praticante di meditazione tibeta-
na. «Perche ho capita di essergia stato un mo-
naco dell'Himalaya, in una delle mie vite pre-
cedenti». 

Ecosi la tragicita irrisolvibile del male edella 
storia, il mistero della trascendenza e dell'aldi-
la - quale dimensione assolutamente altra e in-
commensurabile con la nostra - sembrano ac-
quietarsi in questa nuova religiosita orientale-
occidentale che sembra fatta su misura dei no-
stri bisogni. 

Beninteso, che la reincarnazione oggi si pre-
senti come una credenza piD facile, non la ren-
de per ci6 stesso piu vera, cosi come non rende 
pitt falso I'annuncio salvifico della resurrezione 
in una vita totalmente nuova, dove non vi sara 
piu morte - ne pud confutare I'idea opposta di 
un orizzonte senza nome, varcato il quale en-
treremo per sempre nel Nulla. 

[Giamplaro Comolll] 


