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MIDICINA 

Bambini 
imbottiti 
di farmaci 
M PANGI. Una medtaina per i 
bambini iperaltivl e incapaci di 
canceiitrare I'attenzione, prodotta 
dalla Ciba-Ceigy, e slata autorizza-
la in Francla con una decisione 
die provoca molte polerniche. 
Uolti specialist! lemonoche, come 
negli Stati Unlti, i bambini cosid-
detli Iperaltivl slanu sbrigatlvamen-
tc imbmtiti dl questo medic Inab, 
simile alb anfetamine, a scapilo di 
lerapte piu pazleiiti e piu efibacl a 
lungo tetmine. La psichiatria llltcr-
nazlonab e del resto divisa sulla 
nozfone slessa di sindrome iperci-
nettaa, una patologiache puo pie-
sentare slnlomi molto diversl. 1! far-
maco e uno stlmolanlc del sistcma 
nerroso centrate e non ft ancora 
del tulto chlaro II meccanlsmo d'a-
zlone nel caso dell'iperattiviia del 
bambino, L'aulorizzaztane delb 
Commlssione per il controllo dei 
farmaci 6 unite a una seric di resin-
ztoni intese ad evilare I lemutl abu-
si, La mediclna pur) esseie prescrit-
la solo al bambini di piu dl 6 anni, 
dopo una dlagnosi dl «disturbl defi
c i t s dell'attenztane.conlperattM-
la>. La dlagnosi deve essere latia 
con un esame clinlco e conlcrma-
la da un esame neuropsfcologico, 
* non puo essere conslderala defi-
nitiva se i suitomi sono recenik 

AMBIINTC 

A Roma 
summit 
sul clima 
• A Roma venanhd demise is 
azWiil da oggi al 2.0QU ri'er lenere 
#tfld contralto CelfettO serra. SI 
svotaer* infant nella capitate 
daIN I al 15 dtaembre la sesslone 
plenaiia conclusiva I'lntergovema-
menlal panel on Climate Change 
(Ipcc), 'I gnippo di lavoro delle 
Nfutoni Unite sui cambbmenil cll-
matbi. per approwire il secondo 
rapporto, Lo rende nolo il ministe
ro deH'amblente e lliiiea. Secondo 
quanta si e approso II rapporto (i-
nub che verra prescnlato a Roma 
B che Mueltzeru b pollliche na
tional! dei prosslmi cinque anni, 
dovrebbesandre t'ellettlva influen
za dEll'uomo sulta variazlonl del 
dims e sull'effelto serra. L'lpcc 6 
stato coslltiiilo nc! 1988 dnl pio-

?ramma per I'ambbnte dell'Onu 
Unep) e dall"Organlzzazione Me-

teorofaglca Mondlale e i risullatl 
vengono recepltl daH'Onii come 
ruccomandaitoni ai govemi mon
dial!. I rapporti Ipcc vengono ela-
bomli ogni S anni e detinistono -
come sottolineano Ministero del-
I'ambieiilP o Enea- il quadio (telle 
cunoscenze esistenti sul clima. 
quello del metodi di analisi e valu-
lazioni! degll impaltl climalici e for-
mulano proposle ed opzioni toe-
noloijlche e stmleglchc di lisposta 
(>cr prevenire c intttgaie i cambia-
mentldeldlma. 

Scienze&^biente 
Quali sono i rapporti tra ricerca scientifica, storia e etica? Un convegno ad Arzachena 

Scienziati nel tempo 

laJ l ; 

Un premlo a Marshall Clagett, studioso di scienza egizia a 
Princeton. Un appello di Roshdi Rashed pet la salvaguar-
dla delle (onti della scienza antfca e medievale. Una pro-
posta di Jean Dausset per inserire i diritti e i doveri della' 
scienEa nella Dichiarazione dei Diritti deli'Uomo. Una 
reinlerpretazione della storia alia luce della teoria tenno-
dinamica di Irya Prigt^ine. Cosi si e concluso in Sardegna 
II Premio Dondi per la sloria della scienza. 

D»L NOSTBO INVt«M-* ; 

'to'AKZACHENA. Jyan Dftussel, 
Erancese. premio Nobel pet la me-
dicina 1380 e fondalore del Mf>v)-
inenlo Universale per b Responsa-
bilita Scientifica, (• preoccupato 
die il praaresso della scienza pos-
sa esseie ulillzzalu contro linteia 
umanila, Ma andieciie una nuova 
ondala di irrailonalismo possa at-
lenlare alia libetla di ncerca Coil, 
in lelecollegamenlo da Parigi, pro
pone di agBiimEere un nuowj arli-
colo alia Dichiarazione dei Ditiui 
deli'Uomo. II Decimo. Che rccili-
"Le conoscenze scieiililiclu* non 
devout) esseie utilizzalc che prr 
seivire la dignita, I'integrita c il futu-
fo deli'Uomo, ma ntente pu6 osra-
colanw I'acquisizioncH. 

Nikolaj Baaov. russo, premio No
bel per la iisica 1964, assegna alia 
scienza il compllo prioritario di 
cercare ie basi materiali ed energe-
liche [na lo sviluppo armonico dei-
I'intera umanlla. 

Rcahdi Rashed, algerlno. presi-
denle dclb "Socletc hiletnationale 
d'Histoire dca Sciences ot des Phi-
Insophie Arabes el lslamiqiies» e 
doccntf presso le universiia di Pa-
tigj e Toklo, lancia invece il sun ap-
pello, per la satvaguardia delle lon-
li per ia storia delta scienza antica 
e medievale. Fonti minacciate da 
distruzioni catasimliche come 

___ ^ .^THar-::;. 

qiietie a i t e w l l a guata dell'lrak 
o nella guerra in corso nel'ex Yu
goslavia. Ma minacciate anche 
dalla semplice incuria e delta scar-
so numero di studios) in grade, di 
classiiicarte, leggerle.studiarie. 

Non c'^ dubbio: il pioblema del
ta SCWHJD nella sltxia. sollevato 
con accenti diversi da Jean Daus
set e Nikola) Basov, e II problems 
della sloria comcatenaj, sollevato 
da Roshdi flashed, sono entrambi 
parte importanie del rapporto tra 
ricerca storica e riceica scientilica. 
E quindi hanno occupato a pieno 
lilolu il loro spazio e ll loro tempo 
net corso delle diveise manilesta-
zioni del «Piemio Europeo Dondi 
deirOiotocio per la Sloria della 
Scienza, delle Tec niche e dell'ln-
dustrla*, oiganizzato da) -<Centto 
Intemazionale di Storia delta Spa-
zio c del Tempo* e dalla fondazio-
nc «La Sardegna per la Storia della 
Stienia- e celehrato mercoledi e 

Sovedl scorso tra la Costa Simral-
iieSassaii. 
Ma £ il pioblema detla sdeiiza 

mipiestomi, sollevato da llya Pngii-
glne. belga di origine russa. premio 
Nobel per la chimica 1977. quelto 
che In qtiesto momenlo appare 
phi carico di conseguenze, til e. 
pertanto. di queslo che vogliamo 
pailaivi. fluaidaie alia scienza co

me |»ocesso slorico alia maniera 
rii llya PriBogine ha inlattl due for-
midabili implicazkini per 1'inler-
prelazlone dei tenomen) cultural) e 
social! che stanno aweneitdo solto 
i noari occhi. La prima riguaida 
I'origine della cuitura scientifica, 
l.a seconda atliene alia inlerpreta-
zione della natura stessa delta 
scienza. 

11'lirigine della sciema L'oidl-
ne puo emergeie dal caos. sostie-
ne Prigojiine. solo in sistemi dissi-
" l IM^wS lonianl dail'equilibrio 
„ . . , . . Sco. I ̂ stemi in equilv-

bMo'*6lityate<emi piatti. mortl. La 
vita, con la sua slraordinaiia com-
plessite. e emersa sponianeamen-
Ic ma non per caso e si e sviluppa-
la in un sislcrma, la bioslera del pia-
neta Terra, che il flusso di energia 
pioveniente dal Sole mantienc da 
5 miliardi tontarm dall'cquilibrio. 
Se queslo flusso cessa. la Terra ca-
drebbe in breve in una condlzione 
di equilibrio. di «morte termfe*. E 
la vita, semplicemente, cesseieb-
be. 

Lafuclnamedlwato 
Molti stanno inlziando a trasferi-

re questo schema prigofliniano 
dalla chimico-iisica alia stona. E al
ia sloria delia scienza. Tra questi 
Giampiero Bozzobto. segrelario 
genera le del Centro di Stona de)ta 
Spnzio e del Tempo e omanlzzato-
re del premio Dondi DalrOrologio. 
La nuova scienza, sostiene Bozzo-
lato. si e certo alfemiata con Gali
leo e Newton, ma e- naia prima. Nei 
Medloevo, in un periodo di transi-
zione tra I'cpoca classica e il Rina-
scimento. E in queslo periodo lon-
lano dall'cquilibrio clie si sono 
create le condizbni per una nuova 
lase di sviluppo sociale e cultuiale. 
Pcrch6 c in queslo peibdo che in 
Europa i'cquilibrio slatico dei rap
porti dl lorza lipica del rnondo leu-
dale ha inlzialu a lasciare il passo 

alia dinamica di non equilibrio dei 
rapporti di scambio. II mercato e 
non I'eseicUo e il nuovo regolalote, 
El'economiadi mercaloha neces
sity di allargaie lo spaito e di le-
slringere i tempi desli scamb) coin-
merciali. Ha quindi necessiia di 
px?vedeie il future, su »basi cede* e 
non aleatorie. Un cosloso carico di 
seta deve raggiungere Venezia dal
la Cina seguendo peicorsi precis) e 
non aliidandosi agli aruspici. Per 
queslo inlzla a verjficarsi quella 
iransizione dalla previsbne su basi 
magiche alia previslone su basi 
scientifche che nella Padova del 
'3(H) ha in Jacopo DallOrotogioe 
nel Uglb Giovanni due figure em-
blematiche e che, poi. nel '600 
giungeia a compimenlo produ-
cenilo la -nuova scienzau di Galileo 
Galilei. 

La scienza e la lecnica hanno 
avuto sviluppi in diversi period! 
dellarilichila. Ma sono rinate nelle 
condizioni di non equilibrio del-
TEuropa trecentesca per assolvere 
ad un preciso bisogno di natura 
economica, Finendo poi per assu-
mere un mob orientante nella sto
ria modema e contemporanea. 

Oggi. sostiene Bozzolalo. vivia-
mo in una nuova lase di rapida tra-
sfom>azione dei rapporti di scam
bio. Viviamo in condizioni ben lon-
tane dall'equilibrio, E dovremo at-
tenderci a breve un formidabile svi
luppo scientifico e lecnobgico in 
giado di orienlare la sloria hitura. E 
se prevana quella reinlerpretazio
ne libsofica della scienza iipica-
mente euiopea, conclude con 
scliietlo oltimismo Fyigogine, I'u-
manila vivrfi una nuova stagkme 
felke come il Rinascimenlo. 

Questa visione della storia, e 
della storia della scienza. in chiave, 
per cosi dire, di leimodlnamica del 
non equilibrio offre spunli indub-
biamente interessanti pet interpre-

iaie le vicende umane, A patio di 
non confetirle un rtgldo carattere 
determinlstico Prigogine e uno 
studtoso del sistemi dlnamid non 
linear). E quindi sa bene che una 
piccola fluttuazione delle condi
zioni iniziali e in grado di deternli-
nare una formidabile divancazione 
netl'evoluzione del sistema. Gil uo-
mini. la loro witonla, il loro genk), 
rappresentano fluttuazioni costanti 
delle condizbni iniziali. Per cui 
rendona imprevedibile I'evoluzio-
ne sia dei loro sistemi social! che 
delle loro imprese cuiturali, Scien
za coinpresa. 

Contra H potttMamo 
2. Ut naiaia della scienza llya 

Prigogine, come Thomas Khun o 
come Imre Lakatos, e convimo 
che, come qualsiasi Impresa uma-
na. la -sebnza ha una storia". Che 
la conoscenza scientifica sia il (rut-
to della visione del mondo oltre 
che della ricerca sul campo degli 
scienziati. Per questo si pone tra 
coloro che conlestano sia ia visio
ne idealistica della scienza come 
sapere asiratto. sia la visione positi-
vistica della scienza come sapere 
cumulative- di verity assolute. En-
trambe queste visioni propongono 
una scienza al di luori del tempo. 
Prigogine le contesia. Ma senza 
fomire una convincente soluzione 
ai problems del «realismo scientili-
co». Un problema epistemobgkio 
fondamentale. Prigogine non spie-
ga qual e il caratlere specilico della 
scienza e cosa la dilferenzia dalla 
filosofia. se i falti sono -intrisi di 
teork> e. quindi, la conoscenza 
scientifica, segnata dal tempo, per-
de II suo caratteie di obiettivita. Al-
tri olfrond delle soluzionl, pid o 
meno convincenti, a questo pro
blema. Prigogine sembra eluderio. 
Bench* questo. per chicrede nella 
•scienza come storia", sia uno dei 
primiepiudurinodidascioglere. 
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L'Aslritanla: 
cancellato 
e*p«rini*nto 
"Imbrigliato da logbhe burocraii-
ch^perveree",efallito|Himaaiico-
ra di esstre tentato, un espertmen-
to spaziale italiano in campo bio-
bgico pievisto per il volo delta 
shuttle del maggio 1997. Lo attei-
ma in un comunicalo la responsa-
bile dell esperimenlo, denominato 
Biorack S/MM-CI6 llight. prof.Clau* 
dia Rbci, dell'universita dl Milano, 
secondo la quale questa vicenda e 
•esemplaie della gestione delia ri
cerca scientifica in ltalia«. II progel-
to dell'esperimento - afferma b ri-
cercanice - ha onenulo lapprova-
zione dell'Agenzia spaziale euro-
pea ESA e della N ASA ii 30 giugno 
SCOJSO, con lintesa che la copertu-
ra linanziaria sia a carico del Paese 
proponent. Vengono conlattati 
I'Agenzia spaziale ilaliana ASI e il 
ministero dell' Univeisila e della Ri
cerca, ma solo I'Asi assicura cntro 
sehembre I'emissione di un bando 
per fomtare una commissione di 
esperii Che, valutato il progetto, lie 
pruponga il finanziamento. II 7 e 8 
settembre due rappresenlanli ESA 
sollecilano il gnippo di riceica a ri-
spondere entro meta ottobn.' sulla 
coperlura linanziaria Ma a tuil'og-
gi il bando ASI non t stato pubbli-
cato. iRbhiedera circa 45 glorrn 
pet la chiusura - dice Claudia Rbci 
- eun numero imprecisatodimesi 
per la conc!usfc>ne». Risultato, im-
possibilita di etlelluare lesperi-
mento gia approvaio per mancan-
za di coperlura linanziaria in tem
po debito. Ma il problema va ai di 
ia delle generiche acaise alia -nu-
locrazia", L'Asi infalti e slata para-
lizzata per due anni da polemiche 
interne e da discutibili interventi 
della Corte dei Conti e solo nel mc-
si scorsi un decreto govemativo le 
hadato finalmente un president? 

nuova sfMa 
• Mkfosoft 
La guerra tecnobgica e commer-
ciale per domi nare ilmetcatodi in
ternet da lunedl si arricchira di un 
nuovo capHoio. Netscape, la socie
ty produitrice dl Navigator, il piu 

iWpol^ttepiwrsnuTia per consul-
W11 .TOId Wide Wet» (fi instal* 
lato sul 75ft. dei computer che usa-
no questa modalita), da luned) 
presentera Ire nuovi prodotti mlrati 
a •bruciare> sul tempo il decollo di 
•Blackbird', il software che il cobs-
so Microsolt, pioduttore di Win
dows. intende ianciane nella pri
ma meta del '96. Ne da notizia il 
Wall Street Journal specificando 
che le versbni di prova dei nuovi 
prodotti Netscape saranno dispo-
nibili gratuitamente gia dal prossl-
mo tine setUmana sulla igrande ie-
te> per essere installate dagli utentl. 
La prima novila aara costituita dal
la versbne 2.0 del Neiscape Navi-
galor che. oltre a incorporare a tu-
ni seivizi di Intemei. come la posra 
elettronica e il tmsterimento dei ti
le, indudera anrhe un sistema di 
identilbazione digitate dell'utenle 
che assicurera che quest'ultlmo 
corrisponda effetBvaniente al no-
minativo che fomisce suoi Interta-
cutoii. 11 secondo prodotlo e il "Na
vigator gold- che consentiia agli 
utenti di creare paglne •web- senza 
essere esperti In tecniche di pn> 
grammazbne. L'ullimo pn)dotto, il 
•Live Wire» permetlerS alle socield 
(dmitrici di servizi di rendere (acil-
mente dispoiiibili i bro dali azbii-
dali. 

INFORMATICA. I.'ultimo libro di Giorgio De Michelis sulla nuova comunicazione 

Ma il computer condannera i deboli? 
• M M BOLMNMII 

• II illolofl leggem, -Achegkicci 
giocliiamo"?, tna il sottotitob, «Lln-

Suaggio, organizzazione, Informa-
i:a«, chiarlscono meglioilscnsoe 

l'im|K.'gno del pia recente lavoro di 
Giorgio De Michelis. Si tratra infalli 
dl una rwcolta di saggi die flppro-
londiscono 11 legame die esisle Ira 
il linguaggio. come condlzione di 
csistenzn degli rtHgregnli ,iociali. o 
I'lmmaglne atluab del cabt'lalorc, 
veto c uroprb "Strumento per mo-
ddlare la comuniciiztano». 

Di ironic alia conipleKiita socb-
b vista i-omemliiaccla. I'inforraali-
c.i moibnia |XT De Mkhclu pud 
osseio II (uttore che iunalzii la sn-
glia dell" complessita sosienibilc, 
rendendo plfi potenti le persone o 
b lorn iiraanlzzazlonl c melteudo-
b in grndo di far Ironic alb lurhn-
lunze. ai rumore urganiznillvce ai 
conlinul imptevistl. inlcrruzioni e 
cittinle che si genemno nelle win-
zmnl sue loll. 

HcnlcolaliJri>iHi6ctaedlveiilan> 
un lattom dl parable llbcrazbne 
<H'nnm» dalb latica c rial sun li-

mite a patto che realizzi in pieno la 
sua immagine modema di sliu-
meiilo che, non solo mctte a di-
S|«sizbne effcienti c innnvatrvi 
canali di comunicazione, ma e an-
clw in grado di incorporare la to-
nosienza creata nelle leu di coo-
pcrazione e dl reagiic in modo ap-
proiirialo agli eveuli che si genera-
no in esse, liberando gii esseri 
uinani dalla necessiia di ricordarc 
quella conoscenza. II calcolalore 
iuveve iron pu6, come si |>eiisava 
nei primi anni Oltanw, agin' come 
partner di ungmppodi eased lima-
ni in qiiunlo lion possiede no I'ou-
lonomia, no la creativira necessa-
ria 

BisuKna riconosceie che questo 
0 II llvello di rillessliinc necessario 
•>eT coinprcndere il signifi(jalo del-
ic nuow tecuologle. E anche am-
nicucre clie sono rari gli intellel-
mall che nesconn a laggiunueic 
quesloIITOIIOsenzaladere nerba-
nafc. ĥ ii i pochichc De Mk'liclis ri-
coida vl sono Carl Adam Petn, 
scienzinio ledesco die. prima del 
ISI77. «quando i calcolatori erano 

cose ben diverse. piQ poyere. in-
gombranti e ineliicienli di quelb 
che rinformatiea propone oggi". 
presentava uno schema interprela-
tivo delb immaglni del cabdatoie 
clie convergeva verso un immagi
ne vlcina a quella che De MbheTis 
oggi ci propone: quella del cato-
btore come •smimento per llussi 
di comunbazione aitamenle ior-
malizzati", Eancora Fernando Flo-
res. gia ininistro di Salvador Allen 
de e travollo dal colpo di Slato del 
Cile nel 1973, Mtleltendo da esule 
su quel tragbo cvenlo e sulla lotale 
incapacity dl comunbativa del go-
vemo di Allende, diveniva poi stu
dioso e inveniore di succcsso pro-
prb nel canipo dei sistemi di sup-
imrto alia cooperazbuc del bvoni 
digmppo. 

Ma come potranno gli uomini 
sfmtlatc appieno le poleraialiia 
del cakobtore per alzare «la sogha 
delb complessiia sostenibile>? Le 
nuove tecnologb. rborda De Mi
chelis, non sono in grado dl sosti-
lulrsi alle persone nei processi di 
lavmo comnlessl, ma anzl "hanno 
bisogno dl lavuro qualilbalo>. La 
complessita, |>tr poter essere supe-

raia. richbde scobriti di alto livel-
10 e una vissula csperienza di lavo
ro "C he dla conoscenza dei proces-
si operativi. senslbilila umana e re-
lazionab c |«ssesso della cono
scenza che si genera nei processi 
di lavoro-. Inoltre, poche il lavoro, 
e. in generale. b attivita social) si 
islanziano in vcii di cooperazione 
che senza ricclie interazioni non 
possono aulosostentarsi, il requisi-
to di base c quello di una -nuova 
compelcnza comunbaiiva e lin-
guislita-. 

Pid dilibile e rrovare antidoti al 
•panbodicoiuplessita", ck*al ca
rico psicologico che rende inlolle-
rahile il cambiamenlo e che ab-
dassa sempre piU la soglb d'ela 
del bvoro crealivo e iniiuvalivo e 
emargina in modo drammallco i 
pin delmli c gli anzianl. Vi era una 
sljclla relazionc Ira cnltura della 
persona e capiidtii di sopportare il 
carico della complessita. ma bcul-
tura puO non baslare. Perehe b 
|iersone non siano lasciale sob c 
mermi nelle proprie relazioni con 
gli allri, »c e liisogiio di un conlesto 
sociale nuovo, pill tollerante. pid 
pcrmeabi b . piu aperto». 
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