
LA NUOVA ETICA. L'intreccio tra mondo reale e virtuale segna la nostra epoca 
Un mutamento sociale radicale che richiede altre regole 
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m La societa Italians n d suo in-
sieme non percepisce ancora 1 ri-
schl derivanti datresistenza dl 
grandi e incantrotiate raccolle dl 
informazioni personal!, come Inve-
ce aveva (ado la classe operalache 
aveva conosctallo la discriminazk>-
ne delermlnata dalla raccolta ca
pitate dd le informazioiii suite op l -
nkmi poUttche, sulla fede reUgiosa, 
suU'apparteneraa sindacale, sui 
prtvali coslumi, lutle prattche che 
I'art. g dello Statute dei lavoratori 
vieterS espllcitamente. Ma, a pane 
questa e poche altre norms, rima-
ne un grande vuoW legislativo, non 
ancora colmato e del quale si gk> 
vano tuttl quelll che, nelle struttute 
pubbliche e private, vogliono eser-
cltare senza conuolll il potere lon-
dalo sull'lnfbrmazlorie, 

Mentre in altrl paesi s'lnvoca un 
Computer Bill of Rights, una nuova 
dichteraztone del diritti nell'era 
dell'lnlonnatlca, i cittadhn italiani 
sono prlvi di dlritU dl ftonte ai si-
gnort deU'lnformazlone che, de-
tentori di una Indlscriniinala «pa-
tente di raccoita>. uultezano quasi 
senza limiti i dati sui k*o conto, 
Cos! slando le cose, i cittadlnj asst-
stono impotenb ad una ricoslniziQ. 
ne della W o personalita attraversb 
•profllit tiacciall da organizzazkmi 
commerciali, che vendono pot 
questa particolarisslma merce, che 
ciicola senza che gli interessati ai> 
biano i l dtrilto d i contiollarne la 
qualita o di partecipaie ai beneflci 
economic! che luso dei lorn dati 
consente. SI che una dei maggiori 
sludlosl dl questa materia, Alan 
Wesiln, si e chtesto se non sia ve-
nuto It momenlo di riconoscere 
con una legge «in nuovo dlritto di 
proprleta suite Informazioni peiso
nali, che sono dheniate una merce 
vitale e d l giande valore nell'era 
del direct-tnarketingt, 

Come in mille altre occasioni. e 
in sltuazlom profondainenle muta-
le, riemerge la propriety private co
me misura di tutte le cose, come 
unica vte posslblle anche per la tu-
tela delta sfera privata. Ma, a parte 
ogni valulazione dl quesia Ipotesi, 
quel che emerge con nenezza & il 
carattere pervasmo delle tecnolo
gie dell'informazlone,iclie.siiinpa-
droniscono della sfera privata. la 
traducono in informazionidi facile 
clrcolazione, la trastormano in 
merce pfegiata. E tanto piu le infor-
mazionl riguardano gli aspetti piO 
intimi della persona, addirtltura la 
sua slrutrura genetlca, tanto plu ap-
paiono remunerative per chi le uti-
i izzaelelaclrcolare. 

Nella fase phi recente. dunque, 
si e asststito ad una pettetrazione 
nella sfers privaia d l caiatteri tlptci 
dell'altivita Imprendltoriale, che 
cancella non tanto la dlstlnzione 
Ira pubblico e private, quanlo piut-
loslo quella tra vita privaia ed attivt-
la economica, nel senso della sot-
toposizione a logiche di consumo 
e di mcrcato anche di aiee tradi-
zionalmente assegnaie alia vita pri
vata. Una vicenda, questa, che ro-
vescia ta tendenza manifestatasi 
intensamente verso la fine degli 
anni 60. quando si era aflermato 
che nil peisonale 6 politico*, cosl 
atlraendolo proprio nella sleta 
pubbllca, con lobiettivo di ame-
chire entrambe le dimensioni' un 
«pubblfco» non piQ separato dalla 
rcaHa della vita quotidiana: un -pri-
vato» non plu Immlserito in una 
chltisa sfera individuate. 

II (ilo delle inlormazioni, di quel
le genetiche e sulla salute in parti-
colare, ci porta kinlano. econsen-

Viviezione 
dell'uomo 
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te di congiungere mortdi apparen-
temente separati, ma lulti alio sles-
so modo attraveisati da una pos-
sente spinta a considerate il sog-
getto sopratlulto come il punto di 
riferimento d l inlormazioni. Lo 
aKMaoorpcHJivtetve imluogo dove 
•s'inirerciano (lussi' inlormativi: 
quelli che servono appunlo a pro-
curarsi il consenso .infomialo» del 
paziente, che riguardano la cono-
scenza dei suoi caratleri generki. 
che londano la decisbne dl vivere 
o morire, dl procrear? o non pro-
cteare. di continuare o mj una gra-
vidanza, e via elencanda Le diver
se lormee tecniche di raccolta del
ta inlormazioni awiano una sorta 
di scomposizione del corpo: un 
processo che le diverse tecniche 
chirurgidie e genetiche metleran-
noinclamorosaevidenza, consen-
tendo trapianti. cessioni di cellule, 
gameli, lessuti. 

Cosl le tecnologie iiivestono la 
slera privata, nella sua fisicita (il 
corpo) e nella sua dimensione im-
maleriale (le infoimazioni che 
contribuiscono a cosuluirla). Sia-
mo di fronle a slluazloni sempre 
plu complesse, che devono esseie 
analizzale con cura, e non soltanlo 
con locchio di chi ne coglie i nschi 
altuali o polenziali. Ci si e milk- voi
le intetrogati sul progresso teenko, 
sul suo essete generatore dl tecno
logie della liberty o del contralto. 
La discussione astralta serve a po-
co £ importante seguire i processi 
reali, e coglieie nelle tecnolMie 
che riguardano il corpo anche 
grandi opportunity lerapeuliche. 

cosi come I'insieme delle tecnolo
gie elettroniche pu6 lunzionare co
me uno slrumento dl liberazkxie 
dai vincoli del tempo e della di-
stanza, di espansione del dlritti in-
dividuali graziealle nupve possbi-
l i iadilnlziativeautonflineedicon-
trollodeippterii ' 

Questo. peto, non wlol dire ri-
manere legall a lb schema delta 
tecnologia neulra e biftonte, capa-
ce di piodurre bene o male a se-
conda delle intenzioni di chi la 
usa. Inlalii. la test della neutrality 
della tecnologia, sicuramente un-
portanle per soltolineare le re-
sponsabilita di chi 'la adopera, ua-
scura il falto che il concrete ruolo 
di una tecnologia deriva anzitutto 
dalla sua forma e dalle sue specifi-
ehe modalita d'uso. che contribul-
scono a deftnirne senso e portata 
sociale. VI sono efletti che si pro-
ducooo per il solo falto che si sce-
glie d i ricotreie ad una detennina-
la tecnologia, come awiene, ad 
esempio, quando si sceglie una ge-
sltone accentrata delle inlormazio
ni piuttosto che ad una organizza-
zione decentrata. piu vicina ai cit-
tadini e quindi pifl lacilmente con
trollable da quesli. 

Cosl, le tecnologie sfidano i vec-
chi diritti e ne esigono impeluosa-
mente di nuovj- Inlomo ad esse si 
ridefinisce lidentila stessadelsog-
getto, a partire dalle modaliia della 
procreazione lino alia lete di rela-
zioni interpersonal! cosiiuila attra
verso le varie categorie di informa-
zioni 
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Un occhio indiscreto 
scruta la nostra vita 
•mit£oa il disgregarsi delta gislativo globale che i E ^ ^ d e r ^ p . c M f o T ^ r i s e n i a - , . 
societa feudaie, scrive fiodo- tezaa delrindividuo e lieflbenza degli apparati arnmi-
ta, nasce La privacy, diritto rj-
pico della classe borghese, 
acquisiziooe di un pridlegfo 
da parte dl un gruppo. Nien-
te a che vedere, Insomma. 
con la lealizzazione di un'e-
sigenza «naturalet. Intotno a 
questo concetto, alia sua 
ambivalenle collocazione 
tra IndrViduo e society, si 
snoda e si amplia il discorso 
sulla protezione dei dali per
sonal! e la ctrcolazione delle 
Inrbrmazioni. limite tra op-
poste esigenze, quelle del 
cilladino e quelle delle istitu-
zioni. 

Ma che cosa 6 privacy ag-
gi e d i e cosa non lo £. dove si trova il confine tra il di
ritto prrVato e ilcontrollo sociale? "La preoccupazione 
per la protezione della pniJocy-scrive Rodota - non k 
mai stala tanto grande come nel tempo presents; e 
presumibiljnente destinata a crescere nel futuro; inve-
sle strati sempre piu laighidella popolaiione.. GO che 
cambia infatti e lidea stessa della slera privata, stra-
volia, demolita e ricostruita dalla nuove tecnologie, 
piu esposta e spesso in pericolo. Da questa considera-
zione - tra i contributi pin l inidel libra - nasce la ne
cessity di rafiorzare la protezione giurktica. di allarga-
re le frontieie del dlritto alia privacy. 

La valanga di intormazbni che circonda la vita del 
nuovo cilladino telematico richiede un approccio le-

nislralivi. Una strategia istituzionale articolata ed inte
grate- la chiama Rodota. che assuma come dato la d i -
namicila della nozione di privacy e, nel contempo 
I'ampharsi dell'oggeltodel diritto dl riservatezza. 

II nucleo comune ndlattuale disciplina glurldica 
della protezione dei dati e composlo da due testi con 
rilevanza intemazionale: la Convenzbne del Consi-
glio d'Europa del 28 gennaio 19S1 e la Raccomanda-
zione deil'Ocse del 23 settembre 1380 Nel libra ven-
gonoelencati sei principi dedotti daquesti due testi:1 

I ) principio di correttezza nella raccolta e neltrat-
lamento delle informazkmi; 2)princlpio di esaltezza 
dei dati raccolti a cui si accompagna I'obbligo del loro 
r^bnamento; 3) principio della finalifi della raccol
ta dati cui si collegano i l principio d i pettinenza (rap-' 
potto Ira dali e finality), il principio della ulilkzazione 
non abusiva, il principio del diritto al loblio (elimina-
zione o traslormazione dei dal i) ; 4) principio della 
pubblicita delle banche dati che tiatlano uiformaiioni 
personali; 5) principio dell'accesso indrViduale (sa-
pere chi racct^lie e che cosa raccoglie); 6) principto 
della sicurezza liska. 

Sono passaggi, tappe intermedie di una costruzio-
ne c he deve mantenere.perOunasua flessibilita. Que
sto concelto di iflessibilita» loma piQ volte. A quesia 
sliuttura non rigida, e affidalo il compilo, delicatissi-
nto, di regolare un seflore in coslante movimenro. fles-
siblle anch'esso: quello dell'innovazione tecnologica. 
E la nuova societa che da esso trae parte del proprio 
essere. UAnlonella Manone 

m A l d i la del bene e del male. La tecnologia 
applicata al corpo umano compona conse-
guenze d i e superano I'amblvalenza tegata al
ia responsabiliia^sia pure decisiva, di chi ne la 
uso: un dottor Mentlele o un medico illumina
te che Iruervenga sui geni per prwcnlre I'epi-
lessia. I I nostra unlverso d l valori d i riferimento 
e. desunato a spaccarsi inesorabilmente sulla 
soglia dl conffith d i e rendeno difficile defhiire 
norme valide sempre, comunque e per lutrj. 
Come garannre infatti la legittimrW del ricotso 
a una terapia genica. eviraiido d i Uefinire ta 
normality genetica?Come lemfere possibile la 
creazione in vitro d i embrkml d i e scartano al-
cune patologie, come la talassemlai unpeden-
do alio stesso tempo la sceMa.deUe qualila del 
neonalo che si vorrebbe bianco, bioi ido e con 
gli occhi azzurri? Senza andare molto tontano. 
una tecnica •lnnocente> e d i e nessuno pensa 
d i Interdire come I'esame ecoarafico, viene 
usata tanto per la prevenzione delle maBorma-
zioni quanta per la tradizkmale etiminazione 
delle (emmlne praticata in India. 

I punti d i riferimento del diritto sono tegati 
aUacultura-Otecosadovr^prevalere,alkira,il 
deslderiO; d i un figlio comunque, in contest! 
dove la.stsrilita.e stata interiorizzala come ma-
lediiione. o quetlo del nascituro di avere (hie 
genitori? D'altra parte, appaie difficile Dssare II-
mki che si iBeriscano alia nature In un mondo 
che ha gia separato sessuallta e riproduzione, 
concepimento e gravidanza, E in un paese co
me il nostra dove II diritto d i famiglia e la legge 
suU'adOzione speciale hanno gia «depurato» 
patemita e matemita dalla pievalenza dei te-
gamidisangue. 

Tecniche e. dhlli presenta con kjcldita 
straordinaria probternattche di 
conline, dove laspetto coipune-
menle meno considerate e quello 
che riguarda lo statute giuridico 
del corpo, in un mondo ormai 
molto lontaoo dalle certezze di 
Kant secondo le quali I'uomo non 
puo dispone d i se ne vendere par
ti proprle. L'lnviolabllila del corpo 
non pud p iu ergersi a principio 
uBrueisate.dovE le nuweiironUeie 
ddbmed iema domarntsno^di di-
slingueie tra vivo e morto.itra or
gan! sani e malaU, tra corpo po-
tenziale (embrione) e attuale, tra 
tessutl rigenerabili e no. tra il seme 
maschite liberamenle donate e 
lutero femminile la cui disponlbi-
lit^ comporta ben allrl problemi. 
Riscriveremo come nel Medloevo 
una geografia della membra? G 
cosa ne sara dell'integiiia e dell'u-
nicitadiciascurio? 

In questa giungla, che II politei-
smodei valori delle noslre societa 
& destinate a complicate. Keiano 
Rodota propone una via d'uscita 
che passa per la rinuncla all'uto-
pia detl'auloiGgolazione e alia 
pretesa d i deltare norme che sia-
no espressione di un giudizio eil-
co per lutti valido. Di qui, ddinea 
le cooniinate del diritto come un 
territorio dove la legge si limila so-
briamente a non d«legitumare 
nessuna delle posizioni etiche in 
campo lasciandole coesistere. E 
aiiida al legislator il tradizionale 
compito di bilanciare dirmi con-
trapposti lacendo pemo su ckb 
che rappiesenta la vera riovita nel 
rapporto tra Stale e citladini in 
questecomplicate maierie: lallar-
gamento della sfera della respon-
sabilHa indivlduale. In altri termini. 
I aulo detenu inaaone de i singoli. 

UAnnomatia Guadagni 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 
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II Centro nazionale dl meteorologia e cli-
matologia aeronautics comunica le pre-
visloni del tempo sulI'Italia 

TEMPO PREVISTO: al nord e sulla To-
scana clelo gene raiments nuvoloso con 
local! plogge, ad iniziare dalla Valle 
d'Aosta e Piemonte ed in extensions alls 
altre zone settentrlona'i e success!va-
mente alia Toscana. Sul seltore del bas
so vsrsante adriatico nuvolosita irrego-
lare con tendenza a graduate mtgliora-
mento. Sulie restantl region! prevaienza 
di cielo sere no o poco nuvoloso, salvo 
addensamentl pomeridiani sui monti. 
Noltelempo ed al prime matlino foschie 
dense s local! banchi di nebbia ridurran
no la vtslbilita sulle pianure del nord e 
netievaiii. 

TEMPERATURA: in Neve diminuzlone. 

VENTI: mode rati dai quadrant! meridio
nal! con local! rinforzi sulla Sardegna, la 
Toscana e la Liguria. 

MAUI: generalmente poco mossi. local-
mente mossi il mar Ligure ed il canals dl 
Sardegna. 
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