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• Osservazione il sangue Iluisce da 
entrambi iventricoli cardiaci in una sola 
direzione Misurazicme- inuruiomoogni 
ventricolo ha una capacita di 2 once e 
pulsa 72 volte in un minute. Calcolo: in 
un'ora ciascuno dei due ventricoli im-
mette nel sistema circolatorio e manda 
in giro per il corpo 2 x 72 x 60 = 8640 
once di sangue. Una quantita pari a tre 
volte il peso di un adulto. Da dove viene 
al ventricolo tutto questo sangue? Sintesi 
logico-dedutliva: ci deve esaere un siste
ma circolare che dalla periteria del cor
po riporta al cuore il sangue che il mu-
scolo cardiaco invia dai ventricoli verso 
la periferia. Teoria scientifica: il cuore 
lunziona come una pompa idraulica e: 
«Le arterie coslituiscono i vasi destinati a 
portare il sangue che parte dal cuore; 
mentre le vene rappresentano i vasi de
stinati a portare il sangue che ritoma al 
cuore [...] II sangue si muove dunque 
compiendo un circolo: dal centre alia 
periferia e dalla periferia di nuovo al 
centro». 

In quel dl Padova 
£ con questa serie coordinata di pas-

saggi messa a punto a Padova nei primi 
anni del '600 e resa poi esplicita nel 1628 
con la pubblicazione della Exercitalio 
analomica de molu cordis el sanguinis 
in animalibus, che I'inglese William 
Harvey inaugura la medicina speri-
mentale e da il via alia prima delle tre 
grand! fratture epistemologiche che 
caratterizzano Io sviluppo della mo-
derna medicina scientifica. 

I medici (occidentali) riconoscono 
rutt'oggi come il lore (saggio) padre 
quell'lppocrate che, 
a Cos nella Grecia 
del V secolo avanti 
Crista, riusct a sot-
trarre la medicina al
ia magia per restituir-
la alia ragione. Sco-
prendo il valore del-
I'osservazione e del-
I'esperimento. Defi-
nendo, tra l'altro, 
una pratica (e una 
teoria) clinica che proprio il '600 ri-
scopre. Ma allora perche la medicina 
scientifica nasce, come sostiene lo sto-
rico Mirko Grmek, che ha appena li-
cenziato per I tlpi della Leterza il se-
condo volume della Storia del pensie-
m medico occidentale, solo nel XVII 
secolo? E perche non a Cos, ma a Pa
dova, nella stessa citta e nel medesi-
mo periodo dove, all'inizio del '600, 
Galileo va proclamando il suo sidereus 
nuncios e inaugurando la nuova fisica? 

6 anche per rispondere a queste 
domande che Mirko Grmek e venuto a 
Padova, a inizio rnaggio, accettando 
I'invito della Fondazione Sigma Tau a 
tenere le Lezioni Italiane sulle Prime 
lappe della sperimentazione biomedi-
ca. II metodo sperimentale, sostiene 
Grmek, e lo strumento intellettuale piu 
potente per indagare i fenomeni natu
ral!. 

E se uno sfoglia i sessanta trattati 
che compongono la Collezione ippo-
cratlca, owero il pensiero del Maestro 
e dei suol piu immediati discepoli, s! 
accorge che lppocrate fa leva proprio 
sull'osservazione e sull'esperimento, 
oltre che sul ragionamento, per riscat-
tare dalla magia e dalla religiohe la 
pratica medica e renderla una tecnica 
completamente laica. Dove la malat-
tia, le sue cause e le sue cure, non 
hanno nulla di soprannaturale, ma so-
no tutti fenomeni naturali che e possi-
bile, in linea di principio, spiegare. 

Perspiegare, pero, non basta la sola 
ragione. Non basta darsi un principio 
dl spiegazione a priori e da questo de-
durre, con la potenza della logica, I'in-
tero sistema teorico della nuova medi
cina: 11 razionalismo astratto non rie-
sce a cogliere la complessita dei feno
meni naturali. Ma neppure e sufficien-

Astronomia 
Aumenta la massa 
conoscluta 
dell'Universo 
La massa conosduta dell' Universo 
aumenta costantemente e la progressiva 
individuazione di materia da parte degli 
astronomi - secondo Science di questa 
settimana - e un passo avanti verso la 
conferma della massa crrbca prevista 
dalla teoria suU'espansioneall'infinito 
deH'Unrverso.Percontinuareall'inh'nito 
I'espansione iniziata con il Big Bang, 
I'Unrverso deve raggiungere questa 
massa crttJca. 

Seinvece non viene trovata la materia 
ipotizzata, ma finora mancante 
all'appello, divert? pi u prababile la 
teoria secondo la quale II Big Bang 
avrebbe liberato materia suffidente solo 
per una espansione limrtata, alia quale 
errtro qualche declna di millardi di anni 
dovra scgubc il «grande collasso-, il 
cosiddetto Big Crunch. A tal fine, quanta 
piu materia viene indhriduata 
neH'Universotantopiu aumenta la 
probabilHa d ie sia vera la teoria della 
espansione all'lnrlnrto. 
Motta della nuova materia e stata 
individuata sotto la forma convenzionale 
di stelle a bassa luminosrti, gjganteschi 
pianerJ e altra «paccotUglia» cosmka 
colletbVamente noti come ••Machos». In 
precedenza si era sperato d ie i ..Machos-
fossein invece I'alone visiblle della 
-materia invlsibile». 
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IL DIBATTITO. Lo storico Grmek: non e lppocrate 0 padre della modema clinica 

1628, la medicina si fa scienza 
te inanellare in modo 
acritico una serie sem-
pre piu ampia di os-
setvazioni: i'empiri-
smo ingenuo, sostiene 
lppocrate in polemica 
coi medici cnidii, non 
porta dawero lontano. 
La spiegazione dei fe
nomeni naturali che 
riguardano 1'uomo e 
la sua salute va ricer-
cata raccogliendo, in 
modo non jngenuo, i 
fatti. E,orgah"izzandoli, in modo critico, 
in una1 teoria. La raccolta meticolosa e 
non ingenua, sperimentale, delle os-
setvazioni consente alia scuola di lp
pocrate di mettere a punto tecniche, 
come quella della trapanazione, e 
macchine, come quelle chirurgiche, 
che hanno una interessante ricadula 
non solo sul piano del metodo speri
mentale di ricerca, ma anche sul pia
no strettamente clinico E I'organizza-
zione, critica, di queste osservazioni 
porta a una spiegazione leorica della 
patologia, come allerazione importan-
te dell'equilibrio omeostatico (che lp
pocrate chiama isonomia), del corpo 
I fattori di squilibrio sono sia esterni 
(l'ambien(e), che interni (il regime 
alimentare). 

Anche questo appioccio teorico ha 
una precisa ncaduta sulla pratica cli
nica. II medico »a la lppocrate*, cura 
non solo e non tanto la malattia, 
quanta il malato. Aiulandolo a ricon-
quistare I'equilibrio perduto. La teoria 
degli umori si rivelera, ma solo dopo 
due millenni, errata. Per6 1'approccio 
clinico olistico (ma non mistico). che 
tiene conto della specificita dell'uomo 
ammalato, ha ancora qualcosa da in-

E vero, lppocrate riusci a sottrarre I'arte del curare alia ma
gia scoprendo il valore dell'esperimento. Tuttavia, la medi
cina scientifica nasce a Padova nel 1600 con William Har
vey che applied il metodo ipotetico-deduttivo a questa di-
sciplina e che rese la sperimentazione sistematica. Due 
metri di valutazione ancora oggi validi per distinguere le 
medicine alternative da quella scientifica. Lo storico Mirko 
Grmek ha esposto la sua teoria in un libro. 

PIETROQIIECO 
segnare alia medicina del nostri gior-
ni. 

Teoria ed osservazione, dunque. 
Non sono forse questi i fondamenti 
della modema medicina scientifica e, 
tout court, della moderna scienza? 
Non e dunque lppocrate cost affine, 
nel suo metodo se non nei particolari 
della sua applicazione, a cid che e og
gi la medicina scientifica, come affer-
ma lo storico ed epistemologo Andre 
Pichot (La nascita della scienza, Deda-
lo, 1993), da poter essere considerato, 
a giusto titolo, il suo fondatore? 

I meriti di lppocrate non possono 
certo essere disconosciuti. Ma il suo 
metodo, sostiene Grmek, non e anco
ra quello scientifico. Perche e, certo, 
un metodo fondato sulla sperimenta
zione. Un metodo critico, che va oltre 
il «brancolamento» della sperimenta
zione ingenua. E tuttavia, quella di lp
pocrate e una sperimentazione, ana-
logica, che si ferma alio stadio qualita
tive. La sua scuola effettua osservazio
ni attente e critiche dei fenomeni. Di 
pid, ne fa un'analisi comparativa ri-
spetto a modelli teorici che, per analo
gic tra I'intemo dei corpo dei viventi e 
certi fenomeni naturali esterni, con

sente di indagare non 
piu il visibile, ma per 
la prima volta l'invisi-
bile. Come succede, 
per esempio, quando 
lppocrate studia 1'em-
brione, paragonando-
lo a una miscela di 
due sementi, il ma-
schile e il femminile, 
dove chi vince, per 
forza o per abbondan-
za, determina il sesso. 

Ma 1'osservazione, 
critica, la sperimentazione, acuta, e la 
comparazione analogica con dei mo
delli teorici tratti dal mondo macro-
scopico proprie di lppocrate hanno al-
meno tre difetti che rendono pre-
scientifico il suo metodo. Le osserva
zioni non prendono in considerazioni 
le relazioni quantitative, la sperimen
tazione non e sistematica e i'organiz-
zazione dei dati in una teoria compiu-
ta non procedono secondo quella lo
gica ipotetico-deduttiva che si affer-
mera definitivamente, ma non senza 
resistenze, con Galileo. 

Errorieingenuita 
La medicina scientifica, dunque, non 

nasce nel V secolo a C. con gli esperi-
menti di lppocrate, ma nel '600 col me
todo sperimentale di William Harvey. Di-
scepolo, magari inconsapevole, di Gali
leo. 

Lo sviluppo della nuova medicina 
non sara esente da errori, schematism! e 
ingenuita. Come quando, aderendo al-
I'approccio meccanicista, cerchera di ri-
durre ad una macchina, sia purcompli-
cata, I'organismo, complesso, dei viven
ti. E tuttavia il suo metodo e un paio di 
nuove fratture epistemologiche (la rivo-

luzione darwiniana e la definizione della 
teoria cellulare nell'800 e l'awento della 
biologia molecolare nel '900) le assicu-
reranno un successo senza precedents 

Le lezioni di Mirko Grmek (e di Wil
liam Harvey) hanno un enorme interes-
se storico. Ed epistemologico. Ma hanno 
anche una straordinaria attualita. Han
no, infatti, qualcosa da dirci in merito al-
le obiezioni e alle rivendicazioni solleva-
te, a livello teorico, da filosofi metodolo-
gicamente anarchici come Paul Feyera-
bend e a livello pratico, dalla medicine, 
cosiddette, alternative. Pratiche medi-
che, molto diverse tra loro, come Po-
meopatia, I'agopuntura o le medicine, 
cosiddette, naturali asseriscono di fon-
darsi su fatti osservativi e, persino, speri-
mentali. E, pertanto, di essere discipline 
con il medesimo status scientifico, prati
co e persino epistemologico, della me
dicina ufficiale. 

In realta questi approcci si trovano in 
unacondizione.epistemologicaetalvol-
ta persino pratica, qualitativamente non 
diversa dalla medicina ippocratica. Ef-
fettuano esperimenti, ma non hanno un 
metodo sperimentale. La loro sperimen
tazione si risolve, per lo piu, in un'osser-
vazione qualitativa elementare, talvolta 
in una sperimentazione analogica. Esse 
possono anche rivendicare e ottenere 
successi empirici. Come faceva la medi
cina ippocratica. Ma, anche quando si 
spogliano di ogni alone mistico. essen-
do la loro ricerca quasi sempre priva di 
relazioni quantitative, di sistematicita e 
di logica ipotetico deduttiva, non si fon-
dano su quelle sensate esperienze e su 
quelle certe dimostrazioni che sole 
possono garantire lo status di scienza 
moderna. E, quindi, l'attendibilita del
le descnzioni teoriche e dei nsultati 
pratici. 

Ecologia 

I parchi naturali 
messi in salvo 
dai poligoni di tiro 

Q*BR!£LE SALARI 
• i Prima che miziasse nel nostra paese la politi-
ca dei parchi, vaste aree di nlevante interesse na-
turalistico sono state salvate solamente dai vincoli 
piu disparati e non in un'ottica di tutela del territo-
no. £ il caso delle nserve di caccia e delle tenute 
nobiliari, valga per tutti il caso della bellissima te-
nuta presidenziale di San Rossore che, grazie al-
I'impegno di Scalfaro, tomera il mese prossimo al
ia fruibilita del pubblico, essendo stata ceduta alia 
Regione Toscana. Bellissime isole hanno conser-
vato coste indenni dalla speculazione grazie alia 
presenza di un penitenziano, come e awenuto 
per le isole dell'Arcipelago Toscano. Meno note 
invece sono quelle aree dove ogni tanto si sente 
scoppiare una mma o la duna viene calpestata da 
un cingolato ma, come per magia, vi si conserva-
no dei teson naturalistici. Stiamo parlando dei po
ligoni di tiro. 1266 poligoni militari occupano una 
superficie di 181 mila ettari, pari a quella dei parchi 
dello Stehio e d'Abmzzo messi insieme. E con la 
futura riduzione deU'esercito, potremrno pensare 
alia «riconversione» in parchi di coste e montagne 
che, grazie ai militari, sono state risparmiate da re
sidence selvaggi ed impianti di risalita. 

La classifica delle regioni italiane vede in testa il 
Friuli con 53 poligoni e 21 mila ettari, seguono ii 
Veneto con 20 poligoni e 19mila ettari e I' Abruzzo 
con 12 poligoni e 17mila ettari. La maggior super
ficie occupata da poligoni, 22mila ettari, e pero in 
Sardegna, mentre nel piccolo Molise non ve n'e al-
cuno. In Sardegna spicca, a quaranta chilometri 
da Cagliari, il poligono di Capo Teulada che con-
serva con i suoi 7200 ettari (quasi quanta il parco 
del Circeo) coste e spiagge, accessibili durante 
Testate, quando sono sospese le esercitazioni. Sul 
litorale laziale, nei pressi di Anzio e Nettuno, si er-
gono diverse torri erette tra il K ed il XVI secolo, 
per segnalare alle popolazioni eventuali attacchi 
pirateschi. Alcune sono oggi associate a localita 
balneari, come Tor San Lorenzo o Torvaianica, 
mentre Tor Caldara e una nserva del Wwf e Torre 
Astura e... un poligono militare. Ed uno di queili 
dove la natura e meglio conservata, perche i tiri so
no rivolti al mare. Chiedendo I'autorizzazione al 
Cea (Centra Espenenza Artigliena), si apriranno 
ai vostn occhi boschi di cerri, pinete, stagni e can
ned. Non mancano i poligoni sulle colline della 
Tuscia e sugli Albumi; addinttura invase sono le 
Alpi 

Possiamo considerare allora i poligoni una for
ma di protezione del territorio al pan dei parchi 
nazionali? •Certamente no, _ afferma il profesor 
Carlo Bfasi, docente di Conservazione della natura 
all'Universila di Roma. Se comparate ad aree limi-
trofe rovinate dalla speculazione o cumunque 
sfruttate dall'uomo, il confronto e positivo ed i po
ligoni sono meritori. Altnmenti, esplosioni e carri 
armati sono elementi di disturbo di non poco con
to, che in aree ben conservate non esistono». II di
sturbo arrecato dalle esercitazioni e minimo infatti 
nei moltissimi poligoni usati solo occasionalmen-
te, ma in alcune aree si spara due giorni su tre e 
quindi rimpatto e pesante «Si, hanno un impatto 
sull'ambiente _ si schiera a sorpresa Fulco Pratesi, 
presidente onorario del Wwf _ma almeno primao 
poi avremo un mondo senza armi e queste aree ri-
marranno libere dal cemento per le generazioni 
future. Naturalmente, i parchi sono ben altra co-
sa». 

II professor Blasi rimane pero critico verso la ge-
stione di queste aree naturali, perche non viene 
posta alcuna attenzione alia minimizzazione del-
i'impatto, studiando ad esempio tragitti pel i carri 
armati che arrechino meno disturbo all'ambiente. 
«Non mi nsulta - afferma Blasi - che sia stato fatto 
alcuno studio di impatto ambientale in queste 
aree. Se e'e qualcosa di buono, esula dalla buona 
volonta dei gestori, ma e dovuto alia capacita di 
autorigenerazione del sistema natura». L'impatto 
e ridotto solo dalla vastita della superficie e, dal 
fatto che non ogni ettaro di terreno sia effettiva-
mente utilizzato, ma solo una minima parte. 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

II Centra nazionale di meteorologia e climatologla 
aeronautica comunica le previsioni del tempo sull'l-
talia. 

SITUAZIONE: su tutta I'ltalia e presente un'area di 
alta pressione; tuttavia in quota permane una circo-
lazione depressionaria che mantiene condizioni di 
instability sulle zone loniche. 
TEMPO PREVISTO: sulle zone loniche nuvolosita 
residua in rapida attenuazione. Su tutte le altre re
gioni cielo In prevalenza sereno. Annuvolamenti sa-
ranno presenti durante le ore piu calde, nelle zone in 
prossimita dei rilievi e in quelle subalpine centro-oo-
cidentali, dove non si escludono sporadlci rovesci o 
temporali. Nottetempo e al primo mattino caleranno 
foschie e banchi di nebbia, sulle zone pianeggianti 
del nord, e localmente nelle valli del cenlro-sud. 
TEMPERATURA: stazionaria. 
VENTI: deboli settentrionali, con rinforzi di brezza 
lungo le coste nel pomenggio. 
MARI. da poco mosso a mosso lo Stretto dl Sicilia e 
lo Jonio, quasi i rimanenti mari. 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona 

18 
19 

Tneste21 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Geribva 
Bologna 
Flrenze 
Pisa 
Ancona 

19 
19 
20 
17 
20 
20 
19 
16 
17 

29 
27 
25 
27 
23 
18 
16 
20 
27 
28 
27 
27 

Perugia 
Pescafa" 

18 30 
'16" "26 

L'Aquila 
Roma Ciarrip. 
Soma Fiurfiic. 
Campobasso 
Ban"' 
Napoli 
Potenza 
S.M.Leuca 
Reggio C 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

13 
19 
16 
18 
17 
19 
15 

'21 
'19 
20 
18 
15 
15 
15 

26 
28 
27 
27 
26 
31 
29 
25 
26 

27 
28 
27 
18 
20 

TEMPERATURE ALL'ESTERO 

Affl'steraarrY'"' Z2" "32 LOnafa" T5 "25 
A tone ' " 15" "30 Madrid 16 27 
Be'iiino 19' "30 Mosc'a" ' " i'3 22 
Br'ux'eiies 21 "31 Nizza i'8 ',26 
Cqrjen'aghen " "i '3 "23 Partf l i ' . 21. .32 
Sinevra 17 "29 Stoccbima 9 20 
Helsinki' 7""l '8 Varsav'ia 14 '28 
Osbona i'7 " i ' 9 Vienna 17 28 
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