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Un dibattito con Margherita Hack 

L'ltalia a digiuno 
di scienza 

IL UBRO. Esce «La merce finale», saggio sul commercio di organi 

• L'analfabetismo malematico e 
scienHfico del nostra Paese. Un male 
che I'llalia si trascina dietro dall'ini-
zio del secolo e che ne ha condizio-
nato non solo lo sviluppo tecnologi-
co, ma anche una sostanziale globa-
Ie crescita culturale della popolazio-
ne. Fa parte di un certo snobismo 
culturale da salotto vantarsi di non 
capire niente di rnatematica e di fisi-
ca. 

Ma in realta cio che questi intellet-
tuali non capiscono e che estranian-
dosi dalle discipline scientifiche si al-
iontanano dal niondo, la cui com-
prensione, oggi piu che mai e sem-
pre piu nel futuro, passa forzatampn-
te attravetso lo studio e la conoscen-
za degli eventi naturali e la loro de-
scrizlone rnatematica. 

Giovedl scorso, a Milano, un se-
gnale della volonta di rompere que-
sto triste stato di cose 6 venuto dalla 
casa editrice Longanesi che, per pre-
sentare al pubblico la sua nuova col-
lana di divulgazione scientifica «La 
lente di Galileo., ha organizzato una 
discussione con interessanti perso-
nalita di spicco del panorama cultu
rale scientifico italiano. Margherita 
Hack e Piergiorgio Odifreddi, una 
scienziata e un matematico, Enrico 
Bellone, direttore della rivista scienti
fica <Le scienze», e Giovanni Maria 
Pace, giomalista scientifico di Re-
pubblica. 

Tuttl si sono trovatl d'accordo nel-
I'affermare che II problema della di-
seducazione alia scienza degli italia-
ni e grave, ma anche urgente. Perche 
il mondo in cui ci muoviamo e un 
manda tecnologlco, ed 6 destinato a 
divenlarlo sempre di piO, e non si 
pu6 pensare dl soprawivere in un 
mondo di cui non si riescono a com-
prendere le regole. E dallo scarso in-
teresse per la cultura scientifica deri-
va anche la mancanza di investi-
menli nella ricerca e nelle tecnolo-
gie dl base, che ha condotto I'llalia 
ad una situazione di emarginazione 
nel mercato europeo e di mancanza 
quasi totale di competitivita, situa-
zione cui va posto rimedio al piO pre
sto anche ai fin! della ripresa dell'e-
conomlanazionale, 

E non e vero che sia II pubblico 
«analfabeta» che non vuole sentire 
parlare di scienza, perche, come 
energicamente alferma Margherita 
Hack, abituata ad andare nelle scuo-
le, dalle elementarl alls universita, a 
raccontate le meravlglle dell'univer-
so, I ragazzi sono Inleressati e fanno 
demands intelligenti, rriostrando 
che lianna letto, si sono Informati e 
vogliono sapere di piu, La scuola pe-
ro e slcuramente il «cul de sac* dove 
le euriosita del giovani vengono ge-
neralmente soffocale, pluttosto che 
trovare stiiuoli e risposte, lia colpa, si 
sonolrovati concord! di raiovo i con-
venuti, 6 dai programmi di studio 
mai concepiti e della preparazione 
inadeguata degli insegnantiacomu-
nicare e a trasmettere la cbnoscen-
za. 

Come afferma Enrico Bellone, 
colpa dell'lmpreparazione degli in-
segnanti, colpa dei libri di testo che 
pretendono di essere modem! e rie
scono spesso solo ad essere appros-

simati e confusi, i ragazzi escono 
dalla scuola con un senso di «nau-
sea» per le discipline scientifiche. 

Quello che il panorama letterario 
offre loro, se in libreria cercano di re-
cuperare il rapporto col mondo del
la scienza, e mistificante e approssi-
mato. Non libri che spiegano la ricer
ca, il metodo dell'indagine scientifi
ca, la realta del duro lavoro dello 
scienziato, ma testi di filosofia della 
scienza, che in fondo non e la vera 
scienza, oppure scienza spettacolo. 
E ancora peggio fa la televisione, rin-
cara la dose Margherita Hack, pren-
dendosela con le trasmissioni che, 
per colpire la fantasia della gente, 
appiccica addosso alia scienza, e 
soprattutto airastronomia, un'aura 
di mistero, di magico e di irrazionale. 

L'editore Mario Spagnol della 
Longanesi, che con questa iniziativa 
vuole contrapporsi proprio ai cattivi 
metodi di comunicare la scienza, e 
convinto che nella gente ci sia un 
prafondo interesse alle cose scienti
fiche, a patto che siano racontate in 
maniera semplice e divertente. II fol-
to pubblico che ha affollato la sala 
d'incontro, trattenendo fino a tardi 
scienziati e giornalisti con domande 
e commenti, gli da ragione e fa ben 
sperare per la «alfabetizzazione» 
scientifica del nostra paese. 

Una benilna 
piu «pulKa» 
senza piombo 
ebenzene 

Flnahnente una benzina senza piombo 
Con, rcbthamente, poco benzene. Da 
oggi i ptinti vendita, Api e mm, rifotnrti 
djrtttainente dalla raffineria di 
Falconara e prasenti nelle Marche, in 
Abnnio, in Untbria e in parte 
deH'EmUiaRonugnamettonoin 
vendita una benilna senza piombo 
ton un basso tenore, inferiore aK'1%, 
di beiuene. Con tre anni di anticipo 
rispettoallatabeHatempQraleprevista 
daHa legge, sara dunque possibile 
avere unabenzina meno inquinante. 
Le benzine senza piombo, infatti, non 
possono essere considerate dawero 
«verdi», a causa deH'ano tenore di 
composti cliimid aromaticl die 
presentano, Primo tra tutti II benzene. 
Quest! composti sono consideraU 
cancengeni. H decreto legge del 27 
seflxmbre 199S, piu volte reiterato, 
prevede che tra tre anni, entro i l l 
lugllol999,tuttele benzine dovranno 
avert un tenore di benzene inferiore 
all'1%. Quests pone I'llalia 
all'avanguardla in Europa. Poiche le 
attuaUdtattivecomunftarittolierano 
unaconcentrazlone massima di 
benzene del 5% in volume. E, per II 
future, le proposte in sede 
comunttaria indkano una 
concentrazione massima del 2%. 
Questo Hmite, se la proposta verra 
approval?, dovra comunque essere 
ragghinto da tutte le benzine 
distribute nell'Unione Europa solo 
dopo il primo gennaio deil'anno 
2000. 
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Lo strano catalogo 
difattiemerci 
Un mercato 
dell'lmmoralita? 

E un saggio denso di fatti, questo 
scritto con rigore scientifico e 
passionepoliUcadaduegrandi 
esperti di bioetica come Giovanni 
Berlinguere il brasiliano Volnei 
Gamfa. Con tanto di catalogo delle 
merci. I fatti riguardano un 
commercio relatbamente nuovo, 
reso possibile dallo sviluppo delle 
tecniche biomediche. E le merci sono 
dawero straordinarie: le varie parti 
delcorpo umano. Nel nuovo mercato 
e'e la compravendtta di organi per I 
trapiantJ, di sangue, di sperma, di 
tessuti embrionali. L'affttto di uteri. 
Dopo aver passato in rassegna i fatti 
e gli oggetti della compravendtta, in 
cui le persone piu povere e indrfese, 
sono costrette a vendere parti di se 
stesse, Giovanni Berlinguer e Volnei 
Gamfa si chiedono se ci sia 
un'aKemattva. Se ci siano dei 
comportamenti e delle regole che 
possano impedire questo mercato 
innaturale. La proposta e la 
definizione di uno ..statute del corpo» 
che riconosca I'intangibilita 
dell'identita biologica personale. 

Un corpo in vendita 
Le cronache riportano ormai spesso notizie di organi uma-
ni comprati (o rapinati) a scopo di trapianto. A volte sono 
solo voci, ma l'uso del corpo come merce e reale e pone 
sen interrogativi etici. A questo tema e dedicato ha merce 
finale, il libra di Giovanni Berlinguer e Volnei Garrafa, 
edito dalla Baldini&Castoldi, di cui anticipiamo qui alcu-
ne pagine. Berlinguer il 13 giugno ricevera una laurea 
honoris causa dall'universita di Montreal. 

GIOVANNI BCRLINOUER V O L N U OARRAFA 
• Si deve accettare che tutto, 
compresi noi stessi, possa essere 
comprato oppure ottenulo attraver-
so il potere, esercitato in modo sel-
vaggio o mediate dalla forza della 
moneta? 

Tutto pu6 essere comperato o 
eventualmente rapinato, gli organi 
per i trapianti, il sangue per le trasfu-
sioni, i neonati per le adozioni, le 
donne e le bambine per la prostitu-
zione? Tutto pu6 diventare proprieta 
privata del piu forte, comprese le 
specie animali e vegetali trasformate 
geneticamente, le specie che sono 
nate dall'evoluzione naturale e che 
sono utilizzabili a fini nutritivi, indu
strial! o terapeutici, e la stessa specie 
umana? Quanta c!6 e compatible 
con i valori che, fra molti contrasti e 
regressi, si sono affermali negli ultimi 
decenni, con i diritti umani e con I'e-
quilibrioambientale 

(...) Ci pare di intravedere tre pro-
spettive possibili. Una e la deriva, gia 
in atto, verso I'inclusione di ogni par
te e funzione del corpo umano nelle 
leggi del mercato, verso la merce fi
nale, appunto. 

Gia ora chi si oppone a questa 
lendenza viene accusato di momli-
smo iniflesswo e, nel campo dei 

trapianti, di ostacolare I'introdu-
zione di forme di compenso che 
potrebbero «salvare moltissime vite 
e risparmiare moltissime sofferen-
ze», nonche di aggravare ipocrita-
mente la condizione dei poveri nel 
mondo: «Se la societa non vuole 
dare ai poveri beni suffcienti a evi-
tare che essi siano inclini a vende
re un rene, allora e infondato il ri-
fiuto di permettere ai poveri di 
vendere una delle poche risorse 
che essi posseggonon. 

Ricchi, poveri edigniti 

Abbiamo documentato che gia 
ora facoltosi candidati al trapianto di 
paesi ricchi, con I'aiuto di chirurghi 
specializzati, acquistano queste ri
sorse. Uno studioso cattolico ha 
scritto che «tali pratiche non solo tra-
sferiscono i prablemi del trapianto 
dalle nazioni ricche a quelle poveie, 
ma spogliano i poveri della loro di-
gnita trasformandoli in merce di 
scambio. 

Sul piano intemazionale esse mi-
nano la fiducia fra i popoli». Non po-
trebbe essere altrimenti quando si 
crea in tal modo, come gia abbiamo 
sottolineato, una convenienza vitale 
dei paesi ricchi a tenere gli altri in 

soggezione e in poverta per poter 
utilizzare senza limiti la loro «risorsa 
finale«. 

La seconda prospettiva e che I'ap-
propnazione privata della vita e gli 
abusi delle tecnologie biomediche 
spingano a considerare tutto ci6 co
me un'inesorabile conseguenza del
la scienza, dell'economia e della 
tecnicamoderna. 

Non solo, quindi, a ntenere l'uma-
nita sempre piu dotata di mezzi di in-
tervento e sempre meno di valori-
guida per applicarii, ma anche a 
condannare i mezzi stessi, e perfino 
le conoscenze che ci hanno condot
to a essi, come un folle assaito con
tra la natura e contra la divinita Un 
esempio pu6 chiarire quanto stia di-
venendo labile, in questa prospetti
va, il confine fra lacritica deli arbitrio 
e il rifiuto del progresso. 

Consideriamo lodevole che i lea
der religiosi degli Stati Umti (cattoli-
ci, musulmani, induisti, ebrei, battisti 
e buddisti) abbiano dato il via a una 
campagna contro il sislema dei bre-
vetti sui geni umani e sugli animali 
prodotti con le tecniche dell'inge-
gneria genetica. Tuttawa questa po-
sizione e stata accompagnata cĵ l-
I'accusa a tutta la biologia modema 
di voler promuovere «una rivolta 
contro la sovranita di Dio» e di woler 
essere Dio». 

In modo ancora piu esplicito Jere
my Rifkin ha fatto appello a un re
quiem per la modernitd e a pratica-
re 1'esorcismo verso queste diavo-
lerie. Rifkin ha polemizzato verso 
•gli dei gemelli della tecnologia e 
del profitto»; e altri, come Kimbrell, 
ha spinto la critica verso I'origine 
stessa dell'era moderna. Le Indu
strie sono state definite nfabbriche 
sataniche», e procedendo ancora 

a ntroso Bacone, Keplero, Galileo, 
Newton e Cartesio sono stati accu-
sati di aver cancellato la visione 
medievale del cosmo, di aver in-
trodotto una concezione pura-
mente meccanica dell'uomo, e co
me inevitable conseguenza di 
«aver portato direttamente alia pra
tica piu perniciosa del ventesimo 
secolo, l'eugenetica». Non possia-
mo trascurare il fatto che tali posi-
zioni, malgrado la loro grossolani-
ta o forse proprio per questo, si 
basano su sentimenti diffusi e co-
stituiscono una delle basi cultural! 
di molti pericolosi fondamentali-
smi. 

Noi abbiamo cercato di muover-
o in una terza prospettiva, che n-
fiuta sia 1'awento della merce fina
le come inesorabile approdo del
l'era moderna, sia I'mlerpretazione 
satanica della scienza e della tec-
nica 

Regole, prima di tutto 
Abbiamo sostenuto che la cono-

scenza e la valonzzazione del corpo 
umano costituiscono una delle con-
quiste maggiori dell'uomo, e abbia
mo sottolineato 1'esigenza di costrui-
re un sislema di regole e di culture 
basato appunto sulla tutela e sull'af-
fermazionedelladignitacorporea. 

Comprendiamo che tale esigenza 
richiede a volte risposte complesse, 
perche sono in gioco mteiessi e valo
ri molteplici e a volte conflittuali. Noi 
abbiamo solo tentato di aggiungere, 
per chmnque voglia impegnarsi su 
questi temi, molte notizie; di pnesen-
tare qualche elemento di riflessione, 
e di fornire una nostra valutazione, 
che ci augunamosia discussa, sia da 
molti condivisa e possa todursi in 
azioniefficaci 

Scleras! multlpla 

Interferone 
gratis 
E polemica 

EDOARDO ALTOMARE 
• In Italia i malati dl sclerosi mul-
tima sono circa 50.000 Di questi 
20 000 sono ancora in grado di cam-
mmare e che ora chiedono, attraver-
so la voce di Mario Alberto Batlaglia -
presidente dell'AISM, I'asociazione 
dei malati di sclerosi multipla - il di-
ritto d'essere curati gratuitamente 
con I'interferone. col farmaco cioe 
sul quale sono rivolte le speranze di 
contenere in qualche modo la pro-
gressione finora inarrestabile della 
malaltia. 

Anche se gli esperti sottolineano 
una realta dura da accettare e cioe 
che I'interferone non e la terapia ri-
solutiva della sclerosi multipla, ma 
pud seivire a ridurre il numero delle 
recidive della malattia solo in un nu
mero assai piO ristretto e selezionato 
di pazienti, affetti dalla forma uremit-
tente». 

Secondo Battaglia, che e intenzio-
nato a chiedere un appuntamento al 
neoministro della Sanita, Bindi, I'in
terferone andrebbe riconosciuto a 
tutti i malati con disability contenuta 
(con un punteggio fino a 5,5 nella 
scala di valutazione che partendo da 
0 nei casi in cui non ci sono deficit o 
segni clini di malattia, e passando 
per i valori intermedi, arriva fino a 10, 
cioe alia morte per sclerosi multi
pla). La Cui (Commissione unica 
del farmaco), invece, ha finora con-
cesso gratuitamente il farmaco - che 
ha un costo eievato - solo a malati 
con un grado di disability fino a 3,5. 
«Perche solo in questi casi e dimo-
strata 1'efficacia del farmaco», spiega 
Adriana Ceci, componente della 
Cuf 

Una decisione che Battaglia defi-
nisce «arijilrana» dal punto di vista 
scientifico. «Per limitaie la spesa - ac-
cusa il presidente dell'Aismn - han
no deciso di rimborsare il farmaco 
solo fino a 3 5, accampando motiva-
zioni scientifiche che non stanno in 
piedi: fino a 5.5 infatti i malati sono 
ancora in grado di cammlnare da 
soli". 

11 problema nguardante i malati 
con grado di disability superiore a 
'i 5 - ed ancora suscettibili di tratta-
mento con interterone - non era in 
elfetti sfuggito all'attenzione degli 
esperti della Cuf, ne alia sensibilita 
del'ex ininistro Guzzanti' per questi 
pazienti era stata cosi allestita i'ipo-
tesi di uno studio clinico allargato, 
che potesse asicurare il farmaco an
che a quelli con disability da 3.5 a 
5.5. Ma questo studio, piu volte an
nunciate, non emai partite. Egliam-
malati si scno sentiti traditi nelle loro 
aspettative: «che «ono legittime -
commenta Cesare Fiewhi, presiden
te della Societa italiana di Neurolo-
gia - tanto che dopo esserci riuniti in 
aprile con il presidente della Sno 
(Societa eurologi ospedalieri), gli 
esperti della Cuf e i membri dell'ese-
cutivo dell' Aism, abbiamo chiesto al 
ministero di riconvocarci con urgen-
za per dare una nsposta alle legitti
me ncliieste dei pazienti». 

E propno pei evitare che i malati 
vengano ulteriormente penalizzati, 
Adriana Ceci ritiene ormai necessa-
rio che la Cuf ndiscuta I'intera situa-
zione n una delle prossime sedule. 

m ftA 
II Centra nazionale di meleorologia e climatologla 
aeronautica comumca le previsioni del tempo sull'l-
talia 
SITUAZIONE: l'ltalia si trova inserita in un campo di 
alta pressione; tuttavia, a partire dalla mattinata di 
domani, un moderato sistema nuvoloso. di origlne 
atlantica, tendera ad interessare le regiom setten-
trionall. 
TEMPO PREVISTO: Su tutte le regioni si prevedo-
no iniziall condizioni di cielo sereno o poco nuvolo
so, salvo addensamenti di nubl stratiform! sull'arco 
alpino occidental. Dalla mattinata, graduale au-
mento della nuvolosita sulle zone alpine, con possi
bility dl precipitazioni sparse, anche temporalesche, 
in intensificazione nel corso della giornata. Succes-
sivamente la nuvolosita andra gradualmente esten-
dendosi a tutto il Settentrione, ad iniziare da occi-
dente. 
TEMPERATURA: in graduale flessione al Nord; 
pressoche stazionaria altrove. 
VENTI: mlzlalmente deboli variabili, a regime di 
brezza, tendenti a provenire da sud-ovest sulle te-
gioni nord- occidentali. 

TEMPERATURE IN ITALIA 
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