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'FIGLI NEL TEMPO, L'ADOLESCENZA L a s f ida de i v a l o r i 
ANNA OLIVERIO FERRARIS Psicologa 

Sono un genitore In crisi. 
Speravo In un cambiamento 
radicale nel nostro paese. 
Come si possono crescere I 
propri ragazzi In assenza di 

I valori? 

N ELLA sua lettera lei teme una contra
zione delle politiche sociali e un nuovo 
spregiudicato rampantismo. Scrive an

che che i recenti interventi del governo in tema 
giudiziario «fanno vacillare le speranze che la 
giustizia possa opporsi a una corruzione da 
tempo consolidata». E si domanda se abbia an
cora un senso educare i propri figli all'onestà, 
alla coerenza, al rispetto delle leggi e del diretto 
quando essi «vedono premiare la furbizia e l'in

staurarsi di un clima favorevole allo sviluppo di 
una sorta di darwinismo sociale», di una società 
in cui le regole privilegiano l'affermazione del 
più forte. 

Concordo con lei su alcuni punti, il suo pessi
mismo però mi sembra eccessivo. 

Per quanto riguarda le sue difficoltà di genito
re, ò fuori dubbio che il clima generale del pae
se influisce non soltanto su noi adulti, ma in 
particolare sui giovani clic nel presente devono 

crescere e vogliono avere un ruolo. 
Può quindi essere arduo, per un genitore, riu

scire a indicare ai propri figli una rotta in contra
sto con i modelli e le regole di vita circostanti. 
Certamente, quando i valori dell'individualismo 
e del successo ad ogni costo sembrano rappre
sentare la logica della maggioranza o comun
que di molti tra i personaggi più in vista, può 
non essere facile indirizzare i propri figli verso 
dei comportamenti e dei valori «di minoranza». 

Eppure, è nell'ambito delle minoranze che 
hanno spesso preso corpo progetti innovativi ' 
capaci di imprimere un nuovo corso agli eventi 

ed è facile per un giovane sentire il fascino di un 
disegno alternativo. Sta agli adulti non coltivare 
il pessimismo nei riguardi del futuro ma l'ottimi
smo nella possibilità di poter trasformare una 
realtà insoddisfacente. 

D'altronde, anche in Italia numerosi giovani 
- che pure sono stati fortemente spinti verso 
mode e consumi - manifestano, come molti 
adulti, dei chiari segni di insofferenza, di insod
disfazione, e cercano le loro gratificazioni an
che neli'essere non soltanto nell'avere, anche 
nella riflessione e nell'impegno non soltanto 
nella fruizione passiva. 
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Vita di Richard Feynman, scienziato 
buffone, scassinatore e dongiovanni 

Quando il mago 
della fisica tornò 
a casa per morire 
• «Esistono due tipi di geni, i 
"normali" e i "maghi". Un genio 
normale è uno bravo come po
tremmo essere io e te se fossimo 
molto più bravi. Non c'è niente di 
misterioso nel modo in cui il suo 
cervello funziona. Con i maghi è 
diverso. (...) Richard Feynman e 
un mago di altissimo calibro». "-

Cosi parla il matematico Mark 
Kac nel Prologo di Genio. La vita e 
la scienza di Richard Feynman, la 
biografia ora tradotta da Garzanti 
(660 pp, 49.000 lire) È scritta da 
James Gleick, già autore di Caos 
(Rizzoli, 1989) ed è una fortuna: ci 
voleva proprio un divulgatore «di 
altissimo calibro» per accompa
gnarci da un capo all'altro della fi
sica contemporanea. Ma se si rie
sce a non perdere il filo, a correre . 
avanti avidamente - nonostante • 
qualche intoppo nella traduzione 
- persapere come va a finire, è so
prattutto merito del protagonista. 

«È come se Groucho Marx si tro
vasse improvvisamente a vestire i 
panni del grande scienziato» (C. P. 
Snow). «Aveva le movenze fluide 
ed espressive di un ballerino, le fra
si a effetto di un giocatore d'azzar
do e l'energia vocale di un capo-
mastro». '•• - , • ...... 

«A ventitré anni non era molto 
lontano il tempo in cui la sua visio
ne avrebbe sorvolato, come l'ala di 
un falco, le vastità della fisica.». „• - •• 

Non si resiste alla seduzione di 
questa doppia figura. Da un lato il 
buffone, scassinatore di casseforti 
pur di far arrabbiare i militari re
sponsabili del progetto Manhattan, 
dongiovanni irrefrenabile, suona
tore di bongo, denigratore degli ' 
•intellettuali»; dall'altro l'armamen- ' 
tario della fisica attuale, i diagram
mi di Feynman, gli integrali di 
Feynman, le regole di Feynman. 

Richard Feynman è nato nel ' 
1918 a Far Rockaway, vicino a New 
York, - in una modesta famiglia 
ebrea. Ragazzino curioso, incorag
giato dal padre che vede nel sape
re la strada maestra dell'assimila
zione, si crea da solo sui libri trova
ti in biblioteca una «cassetta degli ' 
attrezzi» mentale per affrontare le 

«Esistono due tipi di geni, i normali e i maghi e Richard 
Feynman è un mago di altissimo calibro». Non si resiste 
alla seduzione di questo personaggio: da un lato il buf
fone, scassinatore di casseforti pur di far arrabbiare i 
militari, dongiovanni irrefrenabile e dall'altro l'arma
mentario della fisica attuale e la «mente superba». Gar
zanti manda in libreria «Genio», una biografia del pre
mio Nobel per la fisica Richard Feynman. 

SILVIE COVAUD 

due cose che l'interessano, oltre al
le ragazze: la matematica e la fisi
ca. Nelle altre materie è un disa
stro. 

Non ha soldi, non ha cultura, 
non sa comportarsi in società? Pa
zienza. All'università i professori 
imparano ad apprezzarlo loro mal
grado, come quei presidi troppo 
antisemiti per assumere un altro 
assistente ebreo, una volta finita la 
permanenza di Feynman a Los 
Alamos, per la costruzione della 
bomba atomica. Non ancora tren
tenne, il genio-mago entra nella 
leggenda. Dei maghi Mark Kac di
ce: «Il modo di operare delle loro 
menti è a tutti gli effetti incompren
sibile. Anche dopo aver capito ciò 
che hanno fatto, il processo attra
verso il quale lo hanno fatto ci è 
completamente oscuro». Com
menta Gleick: «Ciò pone alcuni in
dividui al margine della loro collet
tività, un margine impraticabile dal 
momento che la moneta corrente 
dello scienziato è il metodo che 
può essere trsferito dall'uno all'al
tro». 

Uno shock assicurato 
«Uno scienziato semplicemente 

eccellente poteva subire uno spia
cevole choc quando discuteva del 
proprio lavoro con Feynman, co
me di fatto accadde numerosissi
me volte: i fisici attendevano che si 
presentasse l'occasione di chiede
re un giudizio di Feynman su un ri
sultato per il.quale avevano speso 
settimane o mesi di lavoro. Feyn
man non permetteva loro di espor

gli l'intera questione, altrimenti, di
ceva, non si divertiva. Li lasciava 
descrivere gli aspetti generali dei 
problemi» e quindi scriveva le 
equazioni risolutive alla lavagna, 
ampliava il quadro teorico. Un'e
sperienza «molto dolorosa» per l'a-
mor-proprio. Il divario si fa sentire 
anche nel caso di un genio «nor
male»: la teoria dell'elettrodinami
ca quantistica di Murray Geli-Mann 
è giudicata «coerente», quella di 
Feynman (vedi Adelphi) «rivolu
zionaria». 

Fra gli anni 60 e 70 la fisica teori
ca tende all'unificazione delle for
ze, alla teoria «elettrodebole»: è 
scortata e spronata dalle ipotesi 
sempre più ardite dell'astrofisica e 
della cosmologia attorno al con
cetto di Big Bang. James Gleick ci 
riferisce delle battaglie tra i teorici 
ansiosi di affermare la primogeni
tura del proprio sapere, e dell'im
barazzo creato da un Feynman, li
bero, eccentrico, il quale «accumu
lava conoscenze senza assumersi 
l'onere di pubblicare». «Poteva es
sere un serio pericolo per i colle
glli. Nel migliore dei casi, era al
quanto snervante vanire a sapere 
che una scoperta potenzialmente 
in grado di produrre un avanza
mento di carriera era stata consi
derata da Feynman non meritevole 
di essere pubblicata». 

Gleick non si sofferma sull'altra 
faccia di questa arroganza: il meri
to lasciato agli altri, la generosità. A 
noi l'hanno raccontata i fisici speri
mentali Burton Richter e Jack 
Steinberger e il biologo David Baiti-

Disegno di Mitra Divshall 

more. Dice Richter, che dirige tut
tora l'acceleratore lineare di Stan
ford: «Capiva la strumentazione co
me pochi e sembrava tenerla a 
mente insieme a una visione glo
bale dell'esperimento. Arrivava 
senza preavviso e l'aria diventala 
frizzante. "Cosa state combinan
do?". Ascoltava e poi sparava dei 
suggerimenti che andavano dritto 
ali essenziale». 

La lotta col cancro 
Ignorante di politica, Feynman 

l'ha sempre evitata - a parte un 
breve scontro con delle femmini
ste. Ma ha avuto un ultimo gesto, 

clamoroso. 
Nel 1977, è operalo una prima 

volta di cancro. Studia sulle riviste 
mediche le probabilità di cavarsela 
- poche - e si mette a lavorare alla 
cromodinamica quantistica, lad
dove la forza che lega le particelle 
quark invece di diminuire con la 
distanza - come fanno le forze 
usuali - aumenta. Con il giovane 
Richard Field, prevede che nelle 
collisioni ad alte energie, prima di 
liberarsi da questa forza, un quark 
avrebbe prodotto un «getto» di 
nuove particelle. E i «getti di Feyn-
man-Field» infatti si sono puntual
mente verificati. Nel 1981 subisce 

un altro intervento. Con il figlio di 
un altro fisico, Ralph Leighton, 
continua a suonare il bongo (in 
realtà ha sempre fatto fatica a star 
fermo con le mani o con i piedi e 
suonava la batteria su rutto quanto 
gli capitava a tiro, reggendo i ritmi 
più impensati e irritando non poco 
i colleghi). Oltre alle sedute musi
cali, Leighton registra anche i rac
conti che Feynman gli fa della pro
pria vita. Una volta pubblicati sotto 
il titolo Sta scherzando, Mr. Feyn
man! (Zanichelli), diventano un 
insospettato best-seller e si accre
sce l'attenzione dei colleghi.. 

Malgrado il premio Nobel nel 
1965, il Manuale di Fisica in tre vo
lumi, il successo popolare delle 
sue avventure, Feynman resta «al 
margine»: rifiuta gli obblighi della 
celebrità e cerca di mantenersi 
«puro». Non chiede fondi per il pro
prio dipartimento, non va ai conve
gni, rifiuta le onorificenze, bistratta 
i giornalisti che vengono a intervi
starlo. Fino a quando «il 28 gen
naio 1986, la navicella spaziale 
Challenger si stacca dalla rampa di 
lancio verso il cielo terso». Un mi
nuto e mezzo dopo, si schianta 
con sette persone a bordo. .-

Il presidente Reagan nomina 
una commissione, quasi tutta usci
ta dalla stessa Nasa che avrebbe 
dovuto indagare. L'amministratore 
delegato dell'agenzia spaziale, 
Graham, vuole invece un'indagine 
utile. Trent'anni prima, aveva se
guito le lezioni di Feynman. Gli te
lefona e si sente rispondere: «Lei 
mi sta rovinando la vita». Feynman 
non lo dice, ma è gravemente ma
lato, di cancro al midollo questa 
volta. Gli si propone di ficcare il na
so negli affari della Nasa e dei mili
tari, la sfida 6 troppo bella: accetta. 
Gli bastano due giorni al Jet Pro-
pulsion Laboratory per aggiornarsi 
sulla tecnologia usata per la navet
ta. Arrivato a Washington, e nono
stante il presidente della commis
sione gli metta i bastoni tra le ruo
te, conduce la sua missione a tam
buro battente e costringe i centri 
spaziali ad aprirgli le porte anche 
sabato e domenica. Sa di non aver 
tempo. La commissione si era in
sediata il 4 febbraio; una settimana 
dopo, le televisioni trasmettono le 
immagini di Richard Feynman 
mentre, nel proprio bicchiere d'ac
qua ghiacciata immerge un pezzo 
di gomma (è una parte dell'anello 
che doveva garantire la tenuta sta
gna dei razzi booster della navet
ta) . Poi lo tira fuori e mostra come 
la gomma sia diventata rigida, ina
datta a svolgere la sua funzione in 
quella fredda mattina del lancio. 
Per altri quattro mesi, litiga perché 
nel rapporto della commissione si 
scriva dell'altra scoperta, della Na
sa che s'inventa delle statistiche 
pur di non dover rispettare le misu
re di sicurezza. Non la spunta e 
quindi rifiuta di firmare il testo uffi
ciale, ma ottiene - dopo aver mi
nacciato di parlarne con i giornali
sti - che le sue conclusioni siano 
inserite in appendice. 

«Quindi tomo a casa, come ben 
sapeva, a morire». 

Inquinamento 
da record 
a San Paolo 

Massima allerta per la qualità del
l'aria a San Paolo del Brasile. Un 
inverno eccezionalmente freddo 
sta creando fenomeni di inversio
ne termica mai registrati in passa
to: una coltre di smog spessa 200 
metri copre la metropoli da cinque 
giorni e non c'è paulista che non 
abbia mal di testa, tosse, bruciore 
agli occhi e alla gola. Grandi pan
nelli elettronici lungo le strade 
principali informano i 20 milioni di 
abitanti della seconda megalopoli 
mondiale sulla respirabilità dell'a
ria. In 12 delle 20 zone del tessuto 
urbano, l'indicazione dei pannelli 
è oggi di aria «ruim», che in porto
ghese vuol dire cattiva, rovinosa. 1 
ricoveri in ospedale per asma e di
sturbi polmonari sono aumentati 
del 30 per cento da sabato, data 
dell'ultima pioggia che ha pulito 
l'aria. Il parco macchine di San 
Paolo che supera i quattro milioni 
di veicoli è responsabile al 90 per 
cento dell'inquinamento record. 

Dormendo 
migliora 
l'apprendimento 

Dormendo s'impara: lo conferma
no due ricerche, una israeliana e 
una amencana, pubblicate dalla ri
vista Science. «Pur con tutte le ipo
tesi sviluppate nel corso dei millen
ni, nessuno ancora sa realmente 
perché dormiamo - ha detto Ter
ranee Sejnowski, neurologo dell'I
stituto di medicina Howard Hu
ghes di San Diego in California -11 
sonno resta uno di quei misteri 
scientifici di fondo. Ora sono emer
si i primi indizi per capire in che 
modo può aiutare a riorganizzare 
l'apprendimento». La ricerca israe
liana, condotta al Weizmann insti-
titute di Rehovot, partendo da studi 
condotti fin dal 1970 che eviden
ziavano un collegamento tra la de
privazione di un certo tipo di son
no e il ricordo individuale di alcuni 
avvenimenti, ha confermato per la 
prima volta che abilità apprese at
traverso la ripetizione, come per 
esempio la memoria visiva su testi 
letti più volte o il suonare uno stru
mento, migliorano dopo una buo
na nottata di sonno. In particolare 
Avi Kami e Dov Sagi, i due studiosi 
israeliani, si sono basati sulla me
moria visiva, dando lo stesso com
pito a due gruppi di partecipanti, 
che subito dopo sono andati a dor
mire. Un gruppo è stato svegliato fi
no a 60 volte per notte tacendo 
suonare un campanello durante la 
fase di sonno nota come «sonno a 
onde lente». Anche l'altro è stato 
stati svegliato lo stesso numero di 
volte, solo però durante la fase co
siddetta REM (quella in cui si so
gna). 

CHE TEMPO FA 

E3& 
Il Centro nazionale di meteorologia e c l i 
matologia aeronaut ica comunica le pre
visoni del tempo sul l ' I tal ia. 

SITUAZIONE: sul la Puglia, sul la Basi l i 
cata e sul la Calabr ia annuvolament i re
sidui , con sporadici temporal i e tenden
za a veloce migl ioramento dal la tarda 
mattinata. Sul le regioni nord-occidental i 
cielo parzialmente nuvoloso, con locali 
brevi rovesci. Su tutte le altre regioni cie
lo sereno o poco nuvoloso, salvo tempo
ranei addensamenti pomeridiani a r idos
so dei r i l ievi , ove sarà possibi le qualche 
breve o sporadico temporale nel corso 
del pomer iggio. 

TEMPERATURA: in leggero aumento. 

VENTI: deboli di d i rezione var iabi le, con 
rinforzi pomeridiani di brezza lungo i l i 
toral i . 

MARI: generalmente poco mossi o quasi 
calmi . 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

17 
20 
26 
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19 
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19 
18 
17 
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T E M P E R A T U R E ALL' I 

Amsterdam 
Alene 
8erlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

16 
22 
20 
17 
22 
17 
17 
17 

26 
32 
35 
25 
29 
31 
31 
26 

L'Aquila 
Roma Urbe 
RomaFiumtc. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M. Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

12 
18 
19 
15 
22 
20 
14 
22 
20 
23 
24 
20 
19 
22 

28 
32 
30 
29 
32 
33 
26 
29 
33 
30 
30 
32 
32 
31 

SSTERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

13 
21 
9 

23 
16 
20 
15 
19 

20 
38 
21 
31 
26 
33 
34 
33 
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