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L'isolamento culturale £ il tema in discussione alia Conferenza che riunisce in Nigeria i ricercatori dei paesi poveri 

• II Terzo mondo comincia a 
•credere- nella scienza nala in Oc
cidents. Ma basta dare una sgtiar-
do alia scheda qui a fiallco pei ren-
dersl coma che I'Occidente erode 
sempre meno nella scienza del 
Terzo mondo. L'isolamento cultu
rale, 6 questo unodei principaftte-
mi di discussione alia Qnlnta Con
ferenza generate che rAccaidemia 
delle scienze del Terzo mondo ha 
organiz2atoinquestigkani (doll? 
al 22 settembre) ad Abuia in Nige
ria. 6 queslo il pericoJo denunciato 
da Wayt Gibbs sulb Scicnlitic Ame
rican (agoslo 1995) al temiine di 
un'accurata inchlesta sulla comu-
nicazbne scientifica. Ed 6 questo il 
pili grande problems che oggl as-
silla la scienzadeJ Terzo rttondo, 

-II Terzo mondo non e un'entita 
omogenea. Neppure in ambito 
sctentlfico e tecnologico. Bisogna^. 
infant distinguere tra quei .paesi 
che. come la Cores, spendono ol-. 
tre il 2% del Pnl in ricerea e svilup-
po, riuscendo ormai a competes 
col paesi del Piimo mondo e quei 
paesi che. come quasi tutli gli Stati 
doH'Alrica, non riescono a investlre 
in rlcetca neppuie lo 0,25% del lo
ro piccolo Pnk sostlene Mohamed 
Hag Ali Hassan, Sudanese, fislco 
leorlco e segretario esecutlvo del-
I'Accademla delta scienze del Ter
zo mondo, >E persino in Africa bi
sogna saper distinguere Ira quelle 
naztoni. come la Tunisia, dove uno 
sclenziato guadagna ISDO dcJIari 
al mese. e quelle nazbni, come il 
Sudan, dove a stenlo pud lacimo-
lare 75 dollar! al mesa. Sotto tealta. 
social! e scientlfiche. del tuito di
verse, Lo seienzlato lunisino, tutto 
sommato, ha buonl motivi pet 
conlinuare a lavorare in patria. Lo 
sclenziato Sudanese, appena pud, 
vnvia» 

II Terzo mondo 8 caratterizzalo 
da realta culturali, ollre die econo
mise, mollo diverse, "Gia, la Uadi-
zione culturale e la grandezza di 
un paese contano moltisslmo. 
L'ftOW della scienza prodotla net 
Terzo mondo apparliene a sole 
cinque nazloni: India, Cilia, Messl-
co, Brasile e Argentina. Per contra. 
I1 Africa Inlera col 13% della popo-
laztone mondial produce appena 
10 D,3£,del lavori sclenilfick sostle
ne aneora Hassan. • I * prospeltive 
per il fuluiio non sono meno diver-
silicate della situazione presente. 
«ln molie regioni del Terzo mondo 
11 trend delb sviluppo sclentlfico 
punla verso un deciso mlgltora-
menio. E tuttavia ci sono Stall e re
gioni In cui II trend e quello del 
peggioramento. E non pensi solo 
all'Alrica subequatoriale. Anche il 
Messico, per esemplo, in questo 
momento e In dlfffcoltii". 

PrablMNlMHiwnl 
E tuttavia In questo Terzo mon

do cosl grande e cosl vario d sono 
probiemi sclentifici comuni. >Cerio 
- accaosente Hassan -. Benche or
mai uel Sud risioda II 24,11, degll 
scienziati dei mondo Intero, e'e II 
probtemadellBnlassacritlca. Ncp-
pure nei paesi scientilicamcnle piO 
avanzall del Terzo mondo. in Cina, 
In India, in Brasile. e facile mettere 
Insleme una comunlta scientilica 
suillcienle per svolgere altlvita di ri-
terca di assoluta avanguardla. Si li-
guri nei paesi ptecoli e rnolto pove
ri dBll'Ahica o doll'America centra-
le. C6, poi, un problema dl leader
ship e un probiema di strutture un 
po1 in tutli i paesi in via dl sviluppo. 
Ma e'e, sopraltutto, II probtoma 
deirisolamento. Nei suo duplice 
aspetlo. La gran parte degll scien-
ziatl del Terzo mondo ha grandi 
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II Nord non crede 
scienza 

d e l T ^ o Mondo ^ ^ ^ ^ 
Crescono gli tnvestimenli per la ricerea scientilica nei Pae
si in via di sviluppo. E cresce il numero dei ricercalori del 
Terzo Mondo che, luttavia, soffronodi un forte isolamento 
culturale, sia all'inlemo dei loro paesi che nei confronti 
delta ccmunita scientifica iniernazionale. In Nigeria si sta 
svolgendo la Quinla Conferenza generale organ izzata dal-
I'Accademia delle scienze del Terzo Mondo e Scientific 
American si e occupata della questione. 

twnraaaiBCO 

Le riviste: pocke e poco considerate 
Un rtcoroatort i t ouattn nti, appartMM • * un natae h 

difRcolia a enlrare in sinlonia con 
1 la classe dirigente c I'intera popo-
l»zione del pn^irio paese. E. ha 
graixll dillfcoila a entraie nei tlusso 
della comunicaztone scienlificn In-
temazionale-. 

Che fare pervincere il primo iso
lamento, quello interno? >Noi non 
possiamo lar allro che lenlaie di 
sensibiliztare le classl drrigenii alia 
cultura scientifica. Coinvoigere i 
polKici. In primo luogo i ministri 
delle flnanze. Ma c'£ bisogno an-
die dl sensibilizzare II grande pub-
blico. £ questo £ cosa ancora me
no ladle, vislo che (a gran parte 
della popolazione del Terzo mon
do e alte preae con probiemi pri-
mari», allarga le bsaccia Hassan. 

Forse I'aTlra lorma, specubre. di 
isolamenio. quelb che rende difh-
cile al rketcatore del Terzo mondo 
Vinsertmento nei (lusso della co-
municazione sclenlilica Interna
tionale. ammelte soluzbni piu 
chiare, II guaio e che questo tipo di 
isolamento, come denunda ki 
Scienfrlc American. 6 in crescita. 
Per tie motivi. II primo e che gli isti-
tuti scientilici del Terzo mondo 
non sempie hanno i mez î per ac-
quistare le riviste scientlfiche inler-
nazionali sempre pi(t numerose e 
sempre pifl coslose. Si potrebbe 
owiare in due modi. Instaurando 
una doppia tarifla per le riviste 
sdenrifidie intemazionali una, 

elcvata, per gli istitutl dei paeai Oc-
csc. un'alua. senslbilmente pid bas-

sa^Bgr gli jstiWti daj paeiljn via di 
sviluppo o con economie In hansl-
zione (excomunisti).Elavorendo 
la nascitadi riviste scientlfiche con 
standard di eccellenza nei Terzo 
mondo, 

Quests soiuzione rimanda al se-
condo motive che concorre a crea-
re l'isolamento scienlilico dei ricer
calori del Sud del mondo. Perche 
in queslo momento la comunica-
zbne scientilica intemazionale 
tende sfavorire. se non ad espelle-
re, la letlcratura scientifica del Ter
zo mondo. Negri ultimi ISanni 30 
riviste sil 80 sono state derubrfcate 
dallo Science Citation Index, do* 
dal novero delle riviste intemazio
nali che contano. E non sempie 
permotividiqualita. 

Hacriminailotw 
Se ai giomali del Terzo mondo e 

negalo I'uccesso al gottia della co-
municazione scientilica intema-
ztonale. gkxoforza gli scienziati 
dei |»esi in via di sviluppo cercano 
di pubblicare sulie riviste occiden
tal! piu accicdilale. Ed 6 qui che si 
annida il lerzo faltote che contri-
buisce al loro isolamento culturale 
Pett'hs, come soslietve lo Scientific 
American, un po' per indiflerenza. 
un po' per pregiudizio i loro art icoli 
sono riliutali con una Irequcnza di 
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gran iunga maggiore di quella dei 
loro colleghi occidenlali. 

Sull'inglese Nature e suirameri-
cana Science, ie due riviste p«J pre-
sligiose di scienza, su Cell, la rivista 
piu nota di biochimica. e sul Hew 
England Journalo/IHedidne, \a mi' . 
sta piu famosa di medidna. gli arti-
coli scritti da scienziati del Terzo 
mondo sliorant) appena {]% del 
totale. Solo sulle Physical Review 
Letters, il giomale di (isica piu nolo, 
il Terzo mondo ottiene unospazio, 
il S%, paragonablle ai soldi che in-
veste in ricerea, E solo sulla rivista 
dei malemalici, WJoumalofMathe-
matkal Analysis and Applications, 
il Terzo mondo ottiene uno spazb. 
il 1-1,25., paragonabite al numeio 
di sc ienziati che schiera. 

Ma, anche nei rari casl in cui so
no pubblicati. gli articoli degli 

scienziati dei paesi in via di svilup
po sono soggetti ad una sorta dl di-
scriminazione. Sono, Infatti, meno 
cilati degli articoli dei bro colleghi 
occidentall. 

Insomma, ha ragkme Christo
pher Zielinski, direttore dei settore 
di inlnrmazione biomedica presso 
I'Ufficio regkmale mediterraneo 
deU'Organizzazione mondiale di 
sanila: •)! 3% delta spazio nei siste-
ma di comunicazione scientilica 
intemazionale che gli concede 
I'Occidente. e troppo poco per la 
scienza prodorta dall'S0% della po
polazione mondiale*. Ed ha ragio-
ne non sob da un punto di vista 
etbo. Ma anche per ragkmi prati-
che, Perche l'isolamento degli 
scienziati del Terzo Mondo rallenta 
b sviluppo della cultura scientifica 
di lulto il mondo. -Una delle ragkf-

ni per cui slanno emergendo ma-
lattie inleltive come quella provo-
cata dal vims Ebolai,, sostiene Ri
chard Horton. direttore della rivista 
Lancet, «e da attribuirsi al fatto che i 
mulamenti economid in corso nei 
paesi in via dl sviluppo stanno por-
tando gli uomini a conlatto con 
ecosistemi prima del tutto isolali. £ 
I'unico mode per comprendere 
questi piocessie i knoeffettl 6 pub-
blicare 1 lavori dei ricercatori loca-
li.. 

" " .. * • • ! • • mall 

lnrmolti sertori. dutique. it pn> 
gresatdeile conos^nze scientifi-
cbe e direttamente legato alia line 
dell'isolamento culturale dei ricer
catori del Terzo mondo. Come & 
possibile rompere queslo isola
mento? Difficile dirb. Ci chi punta 
su Internet Ma e'e chi ia notare 
che a tutt'oggi in gran parte dell'A-
frica laccesso a Internet * prarica-
meme nulla Che in India e in Cina 
solo una personasu iirmllionipud 
collegarsi in tete. E che solo in 
America latina la possibilita di ac
cess) sale, fino a raggiungere il 
rapportodi una persona su 10,000. 
Troppo poco rispetto al rapporto 
americano (Isu 10) oeuropeo (1 
su 100). per non sollevare il dub-
bio che per il Teizo mondo anche 
Internet finira per essere un canale 
di esclusione piutlosto che un ca
nale di accesso al dibatuto scienti-
fico intemazionale. 

Forse la strada giusta e coshuire 
albri network, intemi ai paesi in via 
di sviluppo. Come quelb delle rivi-
sle che sta organizzando Christo
pher Zielinski per conto dellOrga-
nizzazbne mondiale di sanila O 
come quelb degli islituti di ricerea, 
che sta cercando di consorziare 
Mohamed Hassan per conto del-
I'Accademia delle Scienze del Tei
zo mondo. 

II nobei Dulbecco annuncia che dal 1996 partira probabilmente una sperimentazione negli Usa e in Italia 

Cancro, una nuova speranza dalla genetica 

AROMA 

Un archivio 
dei topi 
transgenici 
• Sorgera nei comuoc romano 
di Monlerotondo il uuovo Archivio 
Europeo dei Mutanii di Topo (EM
MA). una stmltura di ricerea euro-
pea gestita dal Consiglio Naziorale 
delle Ricerche e dall'Embl, il Labo-
ratorb europeo di biotogia mole-
calaie con sede a Heidelbetg, in 
Germania. Si tratta. hanno spiega-
to alia stampa il presidente del Cnr. 
Enrico Garaci e lamministratore 
delegato dell'Eni, Franco fteinabr;, 
del primo matlone di un nuovo po
lo tecnico-scienlifico di rilevanza 
europea. Accanto ad Emma sorge-
ra infatti anche il Centra Intema
zionale di genetica Molecolare, 
progettato e gestito dall'Embl. che 
Insediera nei campus quatliognrp. 
pi di ricerea sulla genetica del to
po, mentre il Cnrvi irasferM I'rstitu-
to di Biologia cellulare ed alcune 
units di ricerea dell'lstilulo di me-
dicina sperimenlale. II complesso. 
finanziato in parte dall'Unione eu
ropea in coliaborazione con il Cnrs 
francese. il Man Plank Institute le-
desco ed il Medical Research 
Council inglese, sfnittera le infra-
stniltuie ed i laboratori dell'Eni. 
che qui continued a swrfoere le 
sue altrvita nei campo dellebiotec-
nologie e della ricerea a mbientale. 

II progetto di un atchivlo euro
peo. anabgo a quello del Jackson 
Laboratory statunitense. irK»gogli-
sce uno dei suoi piu acce.si promo-
tori. GlaucoTocchini Valentini. di
rettore dell'lslltuto di Btologia cel
lulate in procinto di (rasferirsi net-
I'area di Montewitondo. Neli'archl-
vb saranno infatti calalogate le co-
noscenze acquisite nei campo 
della genetica del \o\x>: che rai>-
presenta c§gi un valido modeito 
animate per lo studio di alcune 
malartie multifalloriali dell'uomo. 

La possibility di manipolare il 
patrimonio genelko del topo. e di 
trasmettere le mutazioni alia di-
scendenza permette non solo di 
identificaiie la posi7ione dei diw=T5i 
geni sui cromosomi, ma soprattul-
10 di dctermmame le funzioni. I da-
11 in arrtm da Monteralotldo saran
no elaboran al centro ihfonnatico 
diCanibridge. ' ' " 

Ma rottimfemo dei responsabili 
potrebbe essere Irenato tra qual-
che giomo: "Questa inizialiva cosl 
importante per la biomedicina del 
noslro paesc, trovera sulflciente at-
tenzione da parte del govemo?., si 
chiede Tocciiinl Valentini. °lunedi 
egiornodiRnanziaria...». 

(ENia HanKontal 

Emortolottorko 
deHasdena 

I ' l l aattanPn * morta Gaorgaa 
CancuHiom, storteo datl* adaaza 
ed apMannloco, ma tok) lad I 
gtarnaH taMaal na hanno dato 
notUa. Em itato proresaore di 
niotalla a Straibureo e pol aRa 
Sorbona, omttor* daHYatttulo d 
atorta dalla adtnzt. Da skwane 
anva (UdWo con Jew Paul 
Sartre, Raymond Aran a Paul HUan 
anaScuotoHormaltSaptriart. 
SuccttahanMnto abba tra I «uol 
dlacapol mchtl Fouoauttlroll 
rotUtora dallB aua ttX Histalra da 
la fata, net 1961). CanguHham en 
Intaiauato In modo parttcolare 
aia apteWdn deU'ewarc vtvanta 
eomt oggttto d eamwctnza. Era 
rauraam In MtdhHna a la Molaelt 
(•vanned ctntrodaHa aua 
rtflauione tpMamotoetca, and 
per nwclodM dalla 
tpMamologla atorica dl c i i put 
• u a n contWarato H faadatora. 

C L A U D M autneoxzi 
• Dal prossimo anno sara proba
bilmente sperimentata in Italia i 
negli Stali Unill una terapia gcnlca 
antllumorale che da tempo e alio 
studio in proveita e su animalt 1,1 
Lisa eon efficacia del SO-70 per 
cento conlro lumon dd legato, co
lon e seno. L'autraizzazbne ail'uso 
cliiilco & slata chiesla all enle ame
ricano per il controllo dei lamiaci 
(FDA) e al minislero della Sauila 
italiano. E quanto e slaio aituun-
eialo oggj a Roma, in occasione 
del lotuni del progptlo •Gene per la 
vita-, du un gruppo di rireicutori 
llalianltracui il Nobel Renalo Dul
becco e Claudb Boidignon, diret-
toie del programma di leiapia gt--
nica dell'ospedale San Rallaelo di 
Mllano. La terapia. ha sotlolineato 
Bordignon, si basa sul gene PS.1. II 
gene P53 e un cosideito "imcifiop-

1 

piessoie», doe' uno di quei geni 
che, se espresso in maniera corret-
ta nelle cellule, lende a conlrollare 
la trasfcimazione tumorale. La te
rapia genlca, ha sotlolineato Boidi
gnon, 4ia gia avulo ampi successi 
per combattere malaltie ereditarie 
causale dall' allerazione di un ge
ne (come lihrosi cistica. ipercole-
sleroleraia familiare. ccc). ma si 
poi ie come possibi le soiuzione per 
a lire gravi patobgle, compresl tu-
mori e Aids. Le speranze sono mol
lo alle. ma non bisogna nvere fret, 
ta. Anche con le ccntinaia dl milio-
ni di dollari inveslili annualmente 
dn He ntullinazionali larmaeeuti-
i'he. i primi farmaci in grado di cor-
reggcre un gene alterato non sa
ranno pronti prima del DuemilB". 

til! atluali rlsultall delle terapie 
itomche. ha detlo Dulbecco. sono 
slati vesi possibilt ancrUT dail'indivi-

duazione di geni dl alcune malatu'e 
(come quello della flbiosi cislica o 
della distrolia muscolare) complu-
ta nell'ambito del progetto "Geno-
ma umanoi- In Italia occone an
che slabiliie 1'inquadramento nor-
malivo per le leraple genbhe che, 
al momento. non sono comprese 
tra i fannaci. II settore - ha dctto 
Leonardo Sanli. direttore dell'istitu-
to di oncologia clinica di Geneva -
6 regolato da un comltato della 
Presklenza del consiglio che al 
momento hn affrontato sob i pos
sibi li rischi bbfogiei nei laboratori. 
II comilato e presieduto da Alberto 
Mantovani, direttore del laborato-
rio di iminunologia dd Mario Negri 
di Mllano. e aflianchcrn una appo-
sita commissione islitulla dal mini
slero della Sanitft per lesame dd 
protocolli clinici delle terapie geni-
che 

Gli csperimenti pieclinici, ossia 

quelli condotti in laboatorio e su 
animali <sono start mollo buoni -ha 
precisato Bordignon • ora si aspet-
ta dl siudlaie I pa2ienti, una tipolo-
gia di pazienti molto Umltata, con-
rinata, che non hanno altre possi
bilita' terapeutichei. Dulbecco & 
state cauto. >Per il momento direk i 
dati sperlmentali ci sono ma si rife-
riscono a sistemi molto semplid, Si 
puO intervenire cd gene p53 otte-
nendo interessanh risultati. Dai si-
stemi sempllcissiml, bisogna pas-
sare passo passo verso slsteml piu 
complessi e poi si vedra- -Ho lidu-
cia - ha affennato lanimatore del 
progetto Hgenoma umano- altri-
menti non cl stard. Pu6 anche dar-
si che mi sbagli. Impossibile pero 
slabiliie tempi. Avnamo la speri
mentazione in Italia. Cerchlamo di 
verlficare, di studiare. di avere delle 
idee e poi fate delle ipotesi. Questo 
eilcammino della scienza». 
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