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IL DONO DEL PCI I U n uomo di grande coraggio 

Questo quadro dl Renato Guttuso, Intitolato « La 
ragazza che canta I'lnternazionale », e II dono in-
via to dal PCI al compagno Nikita Krusciov per il 
suo 70' compleanno. 

MOSCA — 
Krusciov (3a 

da sinistra) 
posa con la 
famiglia sul 
balcone del-
la m a casa 
nel prestl di 
Mosca In oc-
casione del 
tuo 70" com
pleanno. 

Un tema d i grande ri l ievo 

discusso a «Tribuna politico» 
: . v , ' . . . - . — : ; 

Autonomic e sviluppo 

della ricerca 

scientifica in Italia 
Sono intervenuti i rappresentanti del PCI, PSI, DC e PLI - La compagna Ros-

, sanda sottolinea la necessity di precise scelte politiche ed economiche 

I <<dieci anni >> di Krusciov 
II suo 
tica e 

contributo decisivo alio sviluppo delTUnione Sovie-
del movimento comunista e alia coesistenza pacifica 

Krusciov 
e la pace 

i 

Non a molt! sara occorso probabilmente 
prima d'ora di riprendere e di rileggcre 

'cou una attcnzione complessiva i discorsi 
ifiui problemi della pace e della politica 
internazionale pronunciati negli ultimi anni 
dal compagno Krusciov. L'occasione deve 

; essere c61ta ora che di quei discorsi viene 
1 presentata ai lettori italiani un'ampia an-
tologia che si apre con una prefazione 

[scritta dall'autore appositamente per 
inoi (1). 

Colpisce e deve fare riflettere in primo 
[luogo la continuity della linea politica enun-
ciata e seguita pure nella assenza di una 
rigida formula di presentazione. ma anzi 

,cqn tutte le accentuazioni e le sottolinea-
jture aderenti alle complessita delle diverse 
[situazioni. lungo l'asse del contributo fon-
jdamentale che il compagno Krusciov ha 
[dato in questi anni al movimento comu-
[nista internazionale. Questo contributo con-
jsiste, com'e noto. nelTavere indicato nel 
[problema della pace e della guerra la 
Icontraddizione prlncipale del nostro tempo. 
•per la quale la lotta per la pace, per 
Iriprendere la lucida definizione che si 
Itrova in questi discorsi, diviene «« il nodo 
fin cut si intrecciano gli interessi di tutta 
11'umanitn ». il compito di primaria impor-
Itanza che nella situazione presente si im-
tpone - non solo per la cla&se operaia. ma 
fan che per tutti gli altri ceti della popola-

none» e che crea i presupposti di una 
.'ast3 alleanza guidata dalla classe operaia 
Internazionale e dal paesi socialisti. II let-
tore attento. il quale'segua il costante ripe-
Jersi di questa affermazione. non manchera 

osservare come essa si pre^enti volta 
volta sorretta da . argomentazioni con-

lentriche ma non per questo meno diverse 
lella loro speciflca. La condizione della 
lorza dell'LInione Sovietica e del nuovo 
)istema degli Stati socialisti come capace 
li impedire all'imperialismo di scatenare 
ina nuova guerra ricorre piu frequente-
lente nei discorsi dell'uomo di governo. 
lentre e principalmente di fronte alle 

tasemblce di partito che il ragionamento 
li sofferma con maggiore insistenza su pro-
»lemi di dottrina e considera in forma 
3iu ravvicinata le modificazioni apportate 
1̂ carattere della guerra. e quindi al rap-
irto fra guerra e politica. dalla scoperta 

lell'energia nucleare. dalla creazione su 
faeta scala di armi di sterminio e del 
Lericolo che una nuova guerra mondiale 
[arebbe incombere sulle possibilita stesse 
\\ sopravvivenza della civilta iimana Pcro 
ii isolasse Tuna argomentazione daH'altra. 
jme chi sottacesse la dimostrazione reali-
tica che sempre si accompagna nei di-
corsi del compagno Krusciov alle con-
jguenze di quella realta di fatto che e da 
ini la politica di coesistenza pacifica. si 
recluderebbe la possibilita d'intendere 
jpieno la sostanza di quella politica. di 
>mprenderne la profonda corrispondenza 
)n la storia del nostro tempo. Da quando 

XX Congresso del Partito comunista 
UrUnione Sovietica presentd al mondo 

realistica praspettiva di bandire la guer-
dai rapporti fra gli uomini. quei due 

)li fondamentali della presa di coocienza 
Ella reale possibilita di evitare la guerra 

sono mostrati sempre piu strettamente 
^scindibili. Poiche. se e indubbiamente 
•ro. per riprendere una ipotesi che e stata 

luiata non senza efficacia. che. se gli 
itisti ai quali spettd la rcspoo?abil;ta 

^llo scatenamento della prima guerra mon-
ale avessero disposto di bombe atomiche. 

kn tutta probability le avrebbero usate, e 
)e percid la possibilita di salvare la pace 

»a in primo luogo sulla esistenza di 
forte campo socialista che esprime una 

kaseguente politica di pace, sulla lotta 
}r la'pace delle masse popolari dei paesi 
[pitalistici. su di un ascendente movi-
>nto di liberazione dei popoli colonial! 
?x-co!oniali. non e per questo meno vero 
e in qucoto senso toma perfettamente 

Ipropriato il consiglio di Lenin che - la 
klitica non e arttmetica •• frequentemente 
porrente jn questi discorsi del compagno 
usciov — che la possibilita di vittona 
lla lotta che queste forze dirigono con-
te anche nell'interpretare una consa-
i-olezza oggi ancora piu ampiamente dif-
la. nel corrispondere ad una necessity 
?ettiva e inderogabile per tutta quant.i 
manita. Soltanto una concezione estre-
kmente pnmitiva del marxismo o della 
It a politica pu6 portare a considerare. 
Mandoli o contrapponendoli gli uni agli 
[ri- gli svilupp* tecnologici e i rapporti 
stall, la coocienza dei popoli e le rela-
\n\ fra gli Stati. 

soprattutto a partire dal I960, e In modo 
jrticolare dal ducorso nronunciato al con-
fsso del partito operaio rumeno. il oom-

|gno Krusciov ha insistito sulla necessita 
• fondandosi sulla teoria marxista-le-

lista. noi dobbiamo pensare con la no-
testa. studiare a fondo la vita, ana-

lizzare a fondo la realta presente e trarne 
conclusioni utili alia causa del conumi-
smo» e che «non basta saper leggere, 
bisogna anche capire quel che si legge, 
saperlo applicare alia situazione concreta 
dell'epoca in cui si vive, tenendo conto 
della realta e dell'attuale rapporto di for
ze •» perche « cosl comportandosi un uomo 
politico dimostra di sapere non soltanto 
leggere. ma di saper applicare con spirito 
creativo la teoria rivoluzionaria -: e qui 
egli coglieva nel segno la radice ideologica 
della opposizione dogmatica di quanti in 
nome della fedelta formale alia dottrina 
si rifiutano di tenere conto delle muta-
zioni intervenute. I compagni cinesi che 
oggi proclamano «rinnegati » quanti cer-
cano di fissare la strategia del movimento 
comunista internazionale non sulla base 
di formule e di citazioni ma sulla base di 
una analisi marxista-leninlsta della nuova 
situazione apertasi nel mondo e di una 
valutazione responsabile delle forze paci-
fiche ed antimperialiste. non dovrebbcro 
ignorare che in quel richiamo al titolo di 
uno scritto famoso di Lenin e'e un travi-
samento profondo della sostanza dei dibat-
titi che il marxismo ha dovuto affrontare 
per svilupparsi e per non ridursi ad un 
sistema di frasl. Fu di fronte alle pro-
spettive di una guerra che si preannun-
ciava catastrofica per la societa del tempo 
in virtu delle nuove applicazioni tecniche 
all'industria di guerra e appoggiandosi alia 
forza raggiunta dai partiti operai in Europa 
che Engels negli ultimi anni della sua vita 
indicd nel disarmo un obiettivo realistico 
per il quale i socialdemocratici erano chia-
mati a battersi. E cid non avvenne senza 
scandalo di piu di un -marx i s ta - del 
tempo. E che dire di tutta la concreta 
discussione sul problema della Dace e della 
guerra nei termini della situazione del suo 
tempo condotta da Lenin per l'approva-
zione del trattato di pace di Brest-Litowsk? 
Ma proprio questi ricordi che sovvengono 
come opportuni debbono anche mettere 
in rilievo come sia essenziale per il movi
mento comunista internazionale procedere 
sollecitamente su questa strada con una 
chiara consapevolezza teorica e superare 
i ritardi e le strozzature che il mito di 
Stalin e la centralizzazione burocratica 
nella elaborazione della sua linea strate
gics hanno fatto troppo a lungo pesare e 
che si rispecchiano ancora nelle resistenze 
e nelle incomprensioni che vengono frap-
poste. 

Nella prefazione dettata p«r Tedizione 
italiana il compagno Krusciov ha parole 
di non convenzionale simpatia per il no
stro paese. Non e I'omaggio di maniera 
al - bel paese italiano -. ma il riconosci-
niento per ci6 che il lavoro. la creativita. le 
lotte del nostro popolo hanno rappresentato 
e rappresentano per lo sviluppo e il pro-
gresso deH'umanita: l'ttalia del Rinasci-
mento e della grande tradizione artistica. 
l'ltalia «del glorioso movimento popolare 
per 1'unita nazionale. delle battaglie par-
tigiane dei grandi mov:menti della cl3sjte 
operaia. delle masse lavoratrici. delle forze 
democratiche-. l'ltalia del lavoro costrut-
tivo nell'industria e nell'agricoltura. della 
scienza e della tecnica. Mi sembra perd 
che un omaggio non meno significativo 
egli abbia voluto dare ad un paese nel 
quale opera ed e attivo un partito comu
nista che si e sforzato di dare un senso 
concreto e originale alia comprensione che 
la lotta per la distensione e oer la pace •*« 
la vera azione odierna contro l'imperia-
l^mo». come ha scritto recentemente il 
compagno Togliatti. e di approfondire 6Ul 
terreno della ricerca e della esperienza il 
rapporto fra la politica di coesistenza paci-
fica e la lotta per il sociaUsmo Quando 
il compagno Krusciov scr.ve in questa pre
fazione appositamente dedica'a ail"Italia 
che oggi le previsioni di Marx c di Le^'r. 

' circa lo sviluppo dell? societa del no?:ro 
tempo in direzione de; comunl?mo ?cino 
confermate. oltre che dalla comparss di 
numerosi Stati socialisti. anche dalla - c~e-
scente diffusione delle idee del soci-«l:?mo. 
penetrate anche in ceti della societa con-

• temporanea ancora molto lontani dal mar-
xismo-leninismo • egli non segue solt3nto 
il con$:glio di Lenin chp - la politica non 
e l'aritmetica-. Invita anche a proseguire 
nella ricerca e nella espenenza delle lotte 
perchd nella situazione che e caratter;-
stica del nostro tempo si possano com-
prendere ed untre le forze che spinson.i 
nella tendenza principale della storia con-
temporanea, verso il socialismo 

Ernesto Ragionieri 

(1) Nikita Krusciov: «I problem! delta 
pace >. con una prefazione dell'autore alia 
edizione Italiana e una nota deU'editore, To
rino, Elnaudi. 19<H. pp. 253, L, 1.500, 

MOSCA, Hi. 
Quando compi i sessunta 

annt, Krusciov era da qual-
che mese soltanto Primo Se-
yretario del Purtilo comuni
sta. II mondo lo conosceva 
poco e poco s'era interessato 
a liii. Alia testa del governo 
e'era Malenkov. La politica 
estera sembrava dominto di 
Molotov. Stalin era morto r\a 
poco piii di un anno. Le cro-
nache giornalistiche interna-
ztonali, dovendo scegliere jra 
le figure che ne avevano rac-
colto la successione, preferi-
vano indugiare su altri per-
sonaggi piuttosto che su KTU-
sciov. Sppure egli aveva gia 
compiuto i suoi primi impor-
tanti atti di governo: la de-
nuncia dello stato di abban-
dono in cui versava Vagricol-
tura e il lancio della campa-
gna per il dissodamento del 
le terre vergini. Adesso che 
per lui suonano i settanta. il 
compleanno coincide su per 
giti — con qualche settimana 
o mese, al massimo, di dijfe-
renza — con quello che gia 
qualcuno chiama il < suo > de-
cennio, i died anni della sua 
direzione della politica sovie
tica. 

Da allora il suo passo si e 
fatto un po' piu strascicato. 
II collo massiccio, unito da 
una sola linea retta con la 
nuca, si e ispessito di pieghe. 
Le palpebre calano con piu 
pesantezza sugli occhi soc-
chiusi. Piu frequenti sono di-
ventati anche i suoi perto-
dici ritiri nella quiete dei pi
nt di Pizunda: due volte al-
I'anno, di solito in marzo e 
in settembre-ottobre, i mesi 
di transizione in cui il clima 
di Mosca e umido e affati-
cante, egli lascia la capitate 
e prende un certo distacco 
dalle vicende politiche pur 
continuando a dirigere dalle 
coste del Mar Nero gli affa-
ri del suo immenso paese. Ma 
proprio a Pizunda Vestate 
scorsa egli giocava ancora a 
tennis col piu giovane Rusk, 
segretario di Stato america-
no, ospite suo per un gtorno. 

Nei died anni passati Kru
sciov si e imposto all'atten-
zinne mondiale. Quando ap-
parve sulla scena politica in 
primo piano, gli americani, 
che erano ancora propensi a 
sottoralutare tutto cid che 
era sovietico. lo descrissero 
davprima come un intempe-
rante. Poi si accorsero di 
avere sbagliato: egli sapeva 
calcolare e meditare anche 
le • sue esplosioni oratorie 
(una volta gli capito di con
fessor e che arrivava a non 
dormire la notte quando do-
r.eva improiwisare un discor-
ao e tutti sanno che ne im-
provvisa spesso). 

Un grande 
coraggio 

L'energia — anche la sem-
phce energia fistca — fu una 
delle doti che permisero a 
Krusciov di affermarsi come 
uomo politico. Non so se nel 
parco della citta indiana di 
Bangalore cresca ancora Val-
bero che egli vi pianlo du
rante la sua visita del *55: 
uno dei notabili locali, mo-
strandomelo alcuni anni piu 

ai vitelli o, da minatore, usci-
re bagnato dalla miniera e 
fare ancora tre chilometri a 
piedi d'inverno per tornare 
a casa: « e adesso — commen-
tuva — non e'e diavolo di 
malattia che mi prenda >. 

Ma I'affermuzione di Kru
sciov come dirigente politico 
& legata soprattutto ad alcuni 
atti di grande coraggio. Re-
sto convinto che, per quun-
to si discuteru della sua fi-
gura in presente e in avve-
nire difficilmente questo me-
rito gli sard contestato. 

Non poco coraggio ci voile 
per salire alia tribuna del 
XX Congresso, con una buo-
na parte della Direzione del 
partito ostile, e aprire il dos
sier dei crimini di Stalin. 
Molti si sono chiesti e si chie-
deranno che cosa pensava 
Krusciov in quei momenti. 
Certo, sapeva di rischiare 
molto. politicamente e perso-
nalmente. Ma proprio con 
questo e simili atti apri una 
fuse nuova nella vita dell'U-
nione sovietica e in quella di 
tutto il movimento comuni
sta: una fase che dura tut-
tora. •• , * . ' • • • 

La politica 
estera 

Oggi Krusciov nell'URSS 
pud anche essere criticato. 
Ma vi e qualcosa per cui 
non e possibile non sentire 
che una profonda riconoscen-
za lo circonda. L'attacco a 
Stalin non riabilito soltanto 
coloro che Stalin aveva fatto 
fucilare — c anche questo e 
un grande merito — ma spa-
lanco le parte dei campi di 
concentramento e delle pri-
gioni. fece tornare ad una vi
ta attwa e normale tutti co
loro che vi erano stati ingiu-
stamente rinchiusi, pose la 
pul'zia sotto controllo e ne 
imperii gli arbitri, stimolo i 
sovietici a pensare piu libe-
ramente, riapri il dibattito 
attorno ai problemi interni. 
Oggi coloro che furono i piti 
fieri avversari politici di 
Krusciov — un Molotov e un 
Kaganovic, per esempio — 
circolano per le strade di Mo
sca e possono essere incon-
trati da chiunque a teatro o 
sulla porta di casa, o, addi-
rittura, ai • ricevimenti del 
Cremlino. come e accaduto 
per Bulganin e Voroscilov. 

Quello che i cinesi non han
no mat capito e forse non 
possono capire e che attac-
care Krusciov proprio per 
questo, che e forse uno dei 
suoi meriti maggiori, fungi 
dall'isolarlo, come magan si 
pensa a Pechino, salda at
torno a lui tutto cid che vi 
e di piu valido nell'Unione 
sovietica. 

Destinata ad un uguali in-
successo e certamente anche 
I'offensiva cinese contro la 
sua politica estera. Da quan
do, messo tn disparte Molo
tov, egli ha preso le redini 
della diplomazia sovietica, 
Krusciov si e presentato co
me campione della coesisten
za pacifica. A questo motivo 
e legata la sua popolarita in
ternazionale. Negli ultimi 10 
anni molti dei passi piu co-
struttivi che si sono fatti nel
la politica mondiale, dal irai-

tardi, mi fece osservare con \ tato di pace austnaco al pat-
malizia come fiorisse bene, to di Mosca sulla proibizionc 
mentre quello che era stato degli espenmenti nucleari. 
pmntato lo stesso giorno da sono partiti da una sua ini-
Bulganin appariva tutto U.»ziativa. Diect anni fa non 
sico e storto Saggezza della Cera sovietico con cut si par-
terra indiana' Ricordo pern lasse che non dicesse: « Pos-
come ci apparvero alVaero-'siamo sopportare ancora 
pmto Krusciov e Bulganin al, qualsiasi sacrificto: purche 
rientro da quel viaggio. che " ° " ci sia un'altra guerra ». 
era durato un mese ed era E™ " " « /«we che tutti ri-
staia massacrante di fatica:\P^^vano, espressione di un 
Buiaanin era disfatto. Kru- eomune sentimento di ango 

di Krusciov in politica este
ra, nel momenta m cut sono 
stati compiuti, sono stati at-
laccati < da sinistra »: quasi 
fossero un abbandono di po-
siziom rivoluzionurie, di prin-
cipio. Eppure egli e stato il 
solo dirigente sovietico (Sta
lin non fece mai nulla di 
simile, anche perche non ave
va a sua disposizione le stes-
se forze e gli stessi mezzi) 
a porre sulla bilancia il de-
stino stesso del suo paese per 
uppoggiare una rivoluzione 
all'estero. Lo ha fatto alme-
no in due occasioni: per Suez 
(e credo di sapere — sebbe-
ne mai sinora sia stato detto 
in pubblico — che all'epoca 
i cinesi criticarono questa de-
cisione come avventata) e 
per Cuba. Quando vi fu la 
crisi dei Caraibi — quella 
che probabilmente porto il 
mondo piu vicino ad una 
guerra — egli accetto anche 
di fare, agli occhi di molti, 
perfino nelle file del movi
mento operaio, la figura di 
chi, ad un certo vxomento, 
c faceva marcia indietro ». Mi 
ricordo perd che gia allora 
alcuni dei piii. acuti osserva-
tori • politici ••a Washington 
non condividevano questa 
opinione. Essi assicuravano 
che mai gli Stati Uniti erano 
stati piu vicini e meglio pre-
parati alia invasione dell'iso-
la. Ora, proprio in quel mo
menta, Krusciov ottenne Vim-
pegno che I'invasione non ci 
fosse. Furono gli Stati Uniti 
a «far marcia indietro > su 
questo punto decisivo e so-
stanziale della questione. Bi
sogna pur convenire sulla 
esattezza di questa analisi 
oggi che un senatore ameri-
cano sprona i suoi concitta-
dini a rassegnarsi all'esisten-
za c spiacevole > di Cuba so
cialista perche neanche il 
blocco economico e riuscito. 
Forse viene anche da qui 
I'indubbio fascino personnle 
che Krusciov esercita su Ca
stro: nessuno ha parlato di 
lui in termini cost entusia-
stici come il leader cubano. 

Calcolavo di recente che in 
un solo anno Krusciov 7m ri-
cevuto 85 personalita o grup-
pi di autorevoli visitatori 
stranieri: primi Ministri. ca-
pi di Stato. esponenti gover-
nativi. capi di partiti. uomini 
di affari. giornalisti. scrittori. 
esperti. II suo compleanno ca
de anche esso in una pausa 
di tipica attivifa krusciovia-
na: fra il viagaio a Budapest. 
la visita dei dirigenti polac-
chi e il prossimo arrivo di 
Ben Bella, con la prosrtettivn 
di altre missioni all'estero, 

prima in Egitto poi in Scan
dinavia. Krusciov e uscito 
dal Cremlino e ha aperto le 
porte del Cremlino. Delia po
litica estera sovietica egli ha 
cost modtficato anche lo sti
le. Vi e tuttavia una lacuna 
nei suoi viaggi fuori dal-
I'URSS: l'ltalia. Non e forse 
giunto il momento di col-
marla? 

Giuseppe Boffa 

Messaggi 
a Krusciov 
di Johnson 
Tito, Moro 
e Erhard 

Numerosissimi te legram-
mi di auguri sono perve-
nuti e continuano a per-
venire al compagno Kru 
sciov per il suo 70 com
pleanno; fra gli a l t r i , dal 
presidente degli Stati Uni
t i Lyndon Johnson, dal 
cancelliere Erhard , - dal 
presidente del Consiglio 
italiano Moro. Quest'ulti-
mo ha scritto: 

« In occasione del suo 
70* compleanno la prego 
di accogliere, signor Pre
sidente. a nome del go
verno italiano e mio per
sonate, vivl e sinceri au
guri di bene. Aldo Moro, 
presidente del Consiglio 
dei Ministri >. 

I I cancelliere della Ger-
mania occidentale Ludwig 
Erhard ha inviato II se-
guente t e l e g r a m m a : 

« In occasione del vostro 
701 compleanno vi invio 
cordiali auguri di buona 
fortuna e ad essi unisco 
I miel auguri di personale 
benessere » . ' 

I I presidente jugoslavo 
Tito ha inviato un tele
g r a m m a che dice: 

• Caro compagno Niki ta 
Serghielevic, V I invio le 
piQ cordiali felicitazioni 
e sinceri auguri di fel l -
cita personale, di buona 
salute e di molti anni dl 
fruttuosa att ivita per II 
benessere del vostro gran
de paese, per il sociali-
smo e per la pace nel 
mondo. 

« Colgo questa occasio
ne per af fermare il con-
vincimento che i rapporti 
amichevoli f ra i nostri 
due paesi continueranno 
a rafforzarsi sempre mag-
giormente e che la colla-
borazione f ra la Jugosla-
sia socialista e I'Unione 
Sovietica si sviluppera in 
tutt i i campi nell' interes-
se dei nostri popoli ». 

sciov fresco e sorridente. seb 
bene sulla via del ritorno n-
rp.we anche trovato il tempo 
di prcsiedere una conferenza 
apricola a Tasckent e di vm-
nunciarvi un discorso Due 
mini fa. parlando con dei can-
tadini bulaari. egli attribuiva 
questa sua capacita di resi-
sterna alia durezza della sua 
infanzia (che egli ama spesso 
rievocare), quando come pa-
store doveva correre dietro 

scia Krusciov ha indubbia
mente saputo nspondere a 
questa ansia popolare. Oggi 
ner i sovietici la guerra $ 
uno spettro che si i allon-
tanato. Talc cambiamento. 
msieme alio denuncia di Sta
lin. i stato piu che suffiden-
te a modificare profondamen-
te tutta Vatmosfera politica 
dell'URSS. 

Anche quando hanno avu-
to successo, molti degli atti 

,. • sognera Signor a I 

SUPBMERUTO MOBIU 
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Ieri sera a « Tribuna politica > sono stati di turno quat-
t ro esperti (la compagna on. Rossana Rossanda, responsa
bile della sezione cul turale del PCI, Ton. Franco Maria 
Malfatti per la DC, il prof. Orfeo Turno Rotini per il PS I 
e il prof. Camillo Dejak per il PLI) per un dibatt i to sul 
tema: « A che punto siamo in Italia con la ricerca scien
tifica? >. Soprat tu t to la compagna Rossanda ha impostato 
il dibatt i to sulle scelte politiche, economiche e finanziaric 
che il governo deve compiere per affrontare il problema 
della ricerca scientifica nel nostro Paese. Da parte del rap-
presentante della DC, on. Malfatti, sottosegretario alPIn-
dustria. vi e stato un contmuo tcntativo di evi tare una 
presa di posizione su questi aspetti . Anche di fronte alle 
denunce che sono venute da par te di altri oratoi i. egli ha 
sostenuto la tesi che basta mantenere l 'accrescimento del
la spesa che vi e stata negli ultimi anni per risolvere il 
problema. escludendo cosi la necessita di interventi s t raor-
dinari e di profonde riforme. 

II prof. DEJAK (PLI) ha aper to il dibatt i to sofi'erman-
dosi sulla importanza della ricerca scientifica dal punto 
di vista delTindiistria privata. Quindi il prof. ROTJNI 
(PSI) ha sottolineato « una ceita insoddisfazione > per le 
numerose strozzature che impediscono alia ricerca la ne-
cessaria espansione. 

ROTINI (PSI) — La maggiore di queste strozzature e 
rappresentata dal reclutamento dei ricercatori, reso diffici
le soprat tut to dalle insuflicienze della scuola. di ogni ordine 
e grado. La scuola non sa creare un clima adat to nei gio-
vahi e quindi non riesce a creare nel Paese una coscienza 
che veda. con occhio nuovo, i problemi della ricerca. In 
Italia abbiamo circa 1.500 sperimentator i . in Francia 
10.000, in Inghilterra 46.000. Aumentare il finanziamento 
servirebbe a poco se non riuscissimo, nello stesso tempo, 
ad aumentare il tasso annuo di incremento dei ricercatori . 

ROSSANDA (PCI) — In Italia e mancata fino ad oggi 
la volonta sia pubblica che privata di affrontare il pro
blema dell 'organizzazione della ricerca scientifica. La 
nostra ricerca e povera di mezzi finanziari (Italia: 0,2 per 
cento del reddito nazionale lordo; Francia, Inghil terra, 
URSS e USA dal 2 al 3 per cento) . Secondo le previsioni, 
nel 1968 spenderemo per la ricerca soltanto l'l per cento. 
Inol t re e povera, come notava il prof. Rotini, nella forma-
zione dei quadri , perche e povera TUniversita, che do-
vrebbe al imentarla . I continui rinvii ( recentemente il 
governo ha chiesto un nuovo rinvio per la presentazione 
delle leggi di programmazione scolastica) al lontanano le 
prospet t ive di un r isanamento. Ancora: la ricerca e oggi 
dispersa in troppi centri , non coordinati da un piano. Non 
si compiranno passi avant i fino a quando si r inviera l 'ini-

. zio della programmazione economica; non si chiar i ranno 
i rapport i t ra ricerca e industria, od occorreranno come 
ora dei mesi per nominare il diret t ivo del Consiglio nazio
nale delle ricerche, fino a quando il ministro della ricer
ca scientifica non esporra un piano per il settore. 

Infine, questa ricerca sviluppatasi in modo disordinato 
e soggetta, da una par te , al piii burocratico e inefficiente 
dei controlli da par te dello Sta to e daH'altra alle piu r i -
gide autocrazie. Oggi sono sotto inchiesta penale i dir i
genti dei piii i m p o r t a n t centri di ricerca italiani, il CNEN 
e l ' lst i tuto di Sanita. Spet ta al magis t ra to accer tare le 
responsabilita. Mi sembra pero che spett i , ad un governo 
e ad una opinione pubblica ragionevoli domandarsi per
che pessano verificarsi questi fatti. Da questa riflessione 
uscirebbero responsabili ta molto gravi . Alia ricerca sono 
stati dati pochi soldi e i diret tori degli istituti si reclutano 
presso amici potenti nella politica e neH'industria. Cid 
favorisce il formarsi dei cosidetti < baroni > della ricerca 
scientifica in Italia. Sono stat i imposti alia ricerca vincoli 
burocratici assurdi, tali che i diret tori degli istituti sono 
permanentemente nella necessita di violarli. L 'arbi t r io 
regola la vita della nostra ricerca scientifica e non esiste 
un controllo collettivo reale. 

MALFATTI (DC) — II problema del f inanziamento 
della ricerca scientifica e importante , ma non decisivo. 
Non vi e dubbio che vi sia un r i tardo, da par te del nostro 
Paese, nella percentuale ott imale da des t inare alia r i 
cerca: tut tavia , occorre indagare a fondo nella difficile 
serie di problemi che r iguardano una moderna organiz-
zazione della ricerca scientifica. Ad esempio: le inadat te 
procedure di spesa dei fondi destinati alia ricerca sul 
piano universitario, la molteplicita e il frazionismo degli 
istituti di ricerca (mi sembra che in Italia siano 1900). 
Occorre, cioe. vede r e il problema nei dettagli , anche in 
termini di qualita. 

ROSSANDA — II prof. Dejak ha spezzato una 
lancia a favore dei meri t i che Tindustria pr ivata avrebbe 
in tema di ricerca scientifica. Mi sembra che 1'industria 
i t r l iana, piuttosto che investire produt t ivamente , tenda 
ancora soprat tu t to a rastrel lare le possibilita del mercato, 
o l t re a denunciare difficolta nell 'assorbimento dei laureat i 
in Fisica. Infine, volevo fare una domanda all 'on. Malfatti . 
Ment re la Magistratura esamina la cattiva gestione e 
lo s torno di alcune centinaia di milioni, un appara to p ro-
dut t ivo come quello del CNEN viene bloccato dal governo 
— discussione par lamentare su questo tema non e'e 
stata — in tu t to il suo secondo piano di produzionc qu in-
quennale , cio che sposta bruscamente tut ta la spesa p u b 
blica in tema di energia nucleare a favore di enti in-
ternazionali come 1'Euratom e convoglia 1'intervento 
pubblico a favore della ricerca pura piuttosto che della 
ricerc? applicata. 

L'on. MALFATTI dopo aver precisato di par lare a t i tolo 
personale. ha affermato che non gli sembra che il governo 
voglia frenare la ricerca applicata da pa r t e dello S ta to , 
men t re sul CNEN ha ammesso che e'e s ta to < un cer to 
ra l lentamento >. 

Quindi il prof. ROTINI si e soffermato sul problema 
del coordinamento dei piani. degli stipendi dei ricerca
tori e del r ispet to delle scadenze programmatiche. 

MALFATTI e nuovamente in tervenuto sostenendo in 
sostanza che la programmazione della ricerca e della 
scuola sono momenti di at tuazione di un piano econo
mico generale. deciso in a l t ra sede. 

In polemics con questa frase e in tervenuta la com
pagna Rossanda. 

ROSSANDA — Per una metodologia corret ta dsl-
la programmazione si debbono sollecitare delle ini-
ziative autonomc da par te dei ricercatori , del Consiglio 
delle ricerche, dell 'Universita, della Scuola, perche questi 
organismi presentino un loro piano e lo contrappongano 
dialet l icamente al complesso delle iniziative dello Sta to . 
E' questo che manca. La quest ione e dunque , ol t re che di 
finanziamenti, di s t ru t ture , di organizzazione, di migliore 
funzionahta ed anche, lo sottolineo, di sviluppo democra-
tica della ricerca scientifica, dall ' ist i tuto universi tar io al 
cent ro statale di ricerche. Non oossiamo diment icare che 
su questo noi abmamo delle forti resistenze in sede di 
maggioranza governaiiva. Abbiamo delle avvisaglie nega
t ive anche per quanto rigunrda le modeste conclusion! 
della Commissione par lamentare di indagine su i r i r t ru -
zione, nei parer i del Consiglio superiore dellMstruzicne e 
del Consiglio nazionale dell 'economia e del lavoro, pa ic r i 
che tapprcsentano, a mio a w i s o , propr io gli e lement! di 
resistenza c o n s e n t t r ice ad una s t ru t tu ra che non ri 
vuole cambiare . 
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