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La discussione si e sviluppata sui seguenti temi: finanziamento degli Istituti di ricerca; struttura universitaria 
ed extrauniversitaria; scelte tecniche e scelte politiche; la ricerca e i poteri pubblici; implicazioni economiche 
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SI a Unuta nella redazione dell'Unitd, marted\ 10 novembre, una Tavola rotonda tuila >; 
ricerca «cien«/ico, con la partecipazlone dei profensorl Franco Graziosi (bloloao), Marcello ' 
Cini (fUlco Uorico), Giorgio Tecce (blolooo). Vgo Farlnelll (fttlco nuclcare;, Gian/ranco ; 

Ferretti (blolooo), dell'on. Mario Allcata, dlrettore dc I'Unlta, di Giuseppe Chiarante, delta 
Sezione cultural* del PCI, e di Giovanni Brlyantl, delta FGC2, studente di flslca e candidato 
del PCI alls elezionl vrovinclall dl Roma. 

La dlscuislone tl d svolta sulle queslloni che rlportiamo di seguito; 
Come deva essere valutato I'attuate Interessamento dello Stato verso la ricerca 

- ' tclentlflca, net senso dei flnanzlamentl? • Sono essl nel complesso adeguatl alle 
capaolta oblettlve del ricercatorl e degll Iitltutl7 Sono pertinent! I crlterl In bate al quail . 
tall fondl aono o aaranno asaegnatl e rlpartlti? Come vanno gludlcate, aotto questo atpet* 
to, la Indlcazlonl contenute nel Rapport! Medici e Polvani? 

\ 0 \ Dal punto dl viita della atruttura, come si delinea II ruolo degll Entl ed Istituti per 
*•! la riceroa. In particolare-U CNR, II Mlnistero per la Ricerca, II CNEN? Le indlca-
zionl fornite al rlguardo dal Rapportl Medici e Polvani aono accettablli o vanno crltl-
cat* a in quale aenao? Quale dove eitere II rapporto fra Unlveralta ed Entl per la Ricer
ca? Che coaa al dove dire del Piano Gul In questo senso? Quail crlterl organlzzatlvl 
ai Impongono per asaicurare. In tale contesto, la neceasarla autonomia e II neceisarlo 
autocontrollo del corpo del ricercatorl? 
Q\ Indlpendentemante dagll aapettl giudlzlari del procedlmentl contro Ippollto, Marotta 
" ' a altrl, In quale misura tall procedlmentl hanno creato un cllma afavorevole alto 
avlluppo della ricerca eclentiflca? Con quali conseguenze partlcolari? Quail Interessl al 
sono avvantagglatl dl queato cllma e possono averlo promosso, fra I'altro aolteoltando 
pIQ p meno direttamente le Istruttorie giudiziarie? . 
A\ Qual a oggl, In Italia e nel mondo ooeidentale, II rapporto fra ricerca a Industrial 
^1 In qual modo quecto rapporto puo essere fatto oggetto dl un controllo demooratlco? 
E eoma al deflnlsce, alia luce di questo rapporto, la dlstinziona fra ricerca di base a 
ricerca appllcata? 

uKA&IUol _ n nnanziamento, che attuaN 
mente to Btato riserva alia ricerca sctentifl-
ca, offre aspetti cootraddlttorl: mentre, da 
un lato, U CNR e In parte anche tl CNEN 
ricevono o si apprestano a ricevere tomrne 
considere'voli, gfl Istituti unlversitarl versa- . 
no in gravlsslme ristrettezze, coo un gene- . 
rata decadimento della ricerca oosiddetta . 
spontanea, condlzione essenziele di un buon 
livello di insegnamento e terteno di coltura 
per nuove idee e linee sperimentali. prima 
o poi suscettibili dl plit ampl sviluppl. 

La indlcazlonl contenute nel rapportl pro
grammatic! del CNEN e del CNR sembrano 
raglonevoli; d'altra parte, si veriflcano poi 
degli inconvenienti non Hevi per 11 fatto 
che H CNEN rlcevera nel prlmo anno 25 
mlllardi Invece dei 32 previsti. e dovra ine-
vitabilmente limltare la sua opera di gene* • 
roso sostentamento dl moite attivita piu 
propriamente unlversltarie con forti limita-
zioni anche delle sue specifiche funzioni. 
P|l|| 
' ' , , ' , — Va sottollneata • i'assoluta carenza . 
del fondl destinati alia ricerca all'lntemo 
deH'universita. dalla quale deriva una dlstor-
slone di tutto il rneccanismo del finanzla-', 
mento dalla ricerca. Infatti stanziamentl an
che rilevanti del CNR e del CNEN — e gli 
stanziamentl attuali potrebbero essere con-
sideratl raglonevoli se cl fosse questo finan- , 
ziamento della ricerca spontanea — devono -
andare In gran parte a coprlre le manche- '• 
volezza delT'unlverslta. Questo dlscorso vale 
anche per U problema del personale. Molt! 
ricercatorl del CNR. deM'INFN e dello stesso 
CNEN svolgpno delle funzioni dldatttche che 
viceverso dovrebbero essere • svolte essen-
zialmente dal personale universitarlo. Insom-
ma la crisi e dovuta all'assoluta carenza al 
livello dell'universita sia come personale 
che come fondi per la ricerca... 

ILIl /AIA „ „.ehe invece, nell'attuale strut
tura organlzzativa della ricerca in Italia — 
parlo dell'universita, occupa un ruolo molto 
cospicuo. 

CINI ^. Non tolo; ma 0*« U fatto fonda-
mentale che l'unlversita e il vivalo dei ri
cercatorl; non si pu6 pensare di non fare 
ricerca neU'universita o di fori a In modo 
manchevole o carente. perche It e il luogo 
dove aascooo • si formano le forze che pos
sono svolgara la > ricerca anche negll - entl 
extra-universitari. E" una follla pensare di 
strozzare la ricerca neU'universita e di po-
terla potenziare aitrove. 

GRAZIOSI — Vorrai introdurre un argo-
mento che rlguarda la forma dl contratto 
che viene proposto dal CNR per 1 suol rl-
cereatorL II CNR propone un contratto che 
e ugual* per tutti I rieercatori che lavorano 
per esso, sia che lavorlno negll istituti Unl
versitarl. sla ebe lavorlno in qualunque al-
tro posto. Gla quaito fatto di per se tende 
ad unlformara le position! dl persone che 
in effetti banno compltl e poslzloni estrema-
mente diversi I'uno daU'alrro, e gla per que
sto fatto tale contratto non pub essere buc-
no. Se poi si va a guardara In particolare. 
data la insufflcienza del floanzlamento che 
viene fatto dal Mlnistero della Pubblica 
Istnulone agl) Istituti Unlversitarl. succede 
che il CNR anche oggl, pur assumendo la 
nuova Qgura dl un Ente flnanziatore della 
ricerca, rlmane ancora una istltuzione che 
ha un complto dl beneflcenza. quello oioe 
di col mare i vuoti che ci sono oei bilanci 
di tutti gli Istituti Univarsitari, i quali se 
non avessero quest! contributi non potreb
bero fare quelle ricerche dl base, libere, 
spontanea, che dovrebbero essere una ca-
ratteristlea dl tutti t laboratorl delle Unl
veralta. .•- • • 

•Quale dovrebba essere in realta la destl-
naziona di quest! fondi? Ewi dovrebbero 
essera datl airistituto universitarlo la rna-
nlera decaotralixaata. do* 1 ricercatorl cbe 
lavorano con quest! fondl dovrebbero avere 
del eontratU eon runivaraita; in questa ma-
niera aparlrabba par Q CNR la neccssita di 
pro wader* in forme contrattuali per cate-
gorle diverse, e le persone che lavorano 
nell*Universita avrebbero una posizione nel-
l'atnbito della Universita stessa. Natural-
menta questa soluzion* non incontra I'ap-
provaziona del CNR. Allora secondo me per 
tORliere di mezzo questa contraddizione sa-
rebbe necessaria una proposta che avrebbe 
l'approvazlone sla dei profes^ori unlversi
tarl. che delle persone direttamente Interes-
sate: la proposta sarebba quella di vedere 
se per easo non ai potesae adottare per que-
ste peraone una soluzion* del tipo di quella 
adortata par gli assistentl straordinarl; bi-
sognerebb* fare una legg* che dicesse che 
quell* parson* che hanno una carta anzia-
niuX che hanno avuto Un contratto dal CNR 
e che hanno sempre lavorato, dovrebbero 
avere dal Minister© del posti di ruolo uni-
veraitarl. 

Questa proposta tmptlca due cose: Innan-
zitutto che n Mlnistero dalla PI dla degli 
altrl post! di ruolo fne ba«ter*bb«ro poche 
centinaia): e. poi. che 11 CNR adotta«se il 
prlnclpio dl dare i suol contributi flnan-
zlarl all* Unlveralta sulla base di contrattl 
dl ricerca. cost ehe 1 fond! in questinne 
sarebbero ammlnlstrati dalle stesse Univer
sita e secondo I criterl ad esse inerenti, che 
possono essere divers! da quelli vtgenti all'ln. 
terno del CNR. 

I LfewE. _ D'aitra parte il Piano Gui (Pia
no dalla Scuola), nella part* finanziaria, e 

. di una **tr*ma generic!ta. Vi aono dua 
7-.;- eaatrvaaiofa di fondo da far*; la prima « 
^ v • * • m wi k un aumento dl fondl, Ta parte 

preponderate va ai coslddetto piano rela-
tivo alia edilizia universitaria. Ma anche 
qui non si sa bene quale parte vada a nuovc 
universita (vengono rlchleste ben 29 facolta. 
5 istituti dl ingegneria e G nuovi istituti di 
educazlone flslca) e quale e quella relative 
al personale docente. Cioe pratlcamente. il 
ministro Gul sostiene che nel prosstmi anm 
11 rapporto docenti-studentl restera costan-
te. E cosl si rifluta di fare un piano per 
la formazlone di nuovi docenti e nuovl ri
eercatori nell'amblto dell'universita... II dl
scorso del flnanziamento. senza un adeguato 
discorso sulle strutture. risulta in parte 
monco... 

unns . l l ld l — Ma non deve essere un allbL 

I t b l r t _̂ Ma non blsogna avere 11 pre-
giudizio di dire: e bene che cl flnanzlno 
perchi? Intanto, con queste strutture andia-
mo avantl... Pub essere un alibi, ma per 
entrambi gli attegglamentl. 

GRAZIOSI „ spesso si e fatta la dlsttu-
zlone fra aspetti flnanzlari, aspetti organic 
zatlvi o di programme delle strutture, che 
tanti annl fa fu fatta da persone come Ca- : 

logero, ecc, serlamente preoccupata dl ri-
soivere questi • problem! (Calogero sostene-
va l'idea delle rlforme senza spese). 

La posizione e questa: non possiamo 
flnanzlare se prima non abblamo creato del
le strutture che poesano ricevere del flnan-
ziamenti. 8econdo me. la question* si pone 
in • termini divers!: nel momento in cui lo 
Stato decide un intervento flnanzlarlo ade- :• 
guato in questo settore a cloe che una parte 
soslanzlale del raddlto nazionale deve es
sere investito in questa attivita di ricerca.. 
di tnsegnamento su un piano molto piu 
grande di quello che si fa oggl. questo. di 
per se. e una forza che spinge al cambla-
mento. 

I C v u t • _ Secondo me. non blsogna ca« 
dere nell'equlvoco delle rlforme senza spesa -
e nemmeno cadere nell'altro equlvoco delle 
spese senza rlforma... altrimentl le strutture 
saltano. 

BRIGANTI • _ La connesslone stretta fra 
spese e rlforme, oltre a quello che ba detto 
Tecce e che io condivido pienamente, e ab-
bastanza esempllficata quando si fa il caso 
dell'Istltuto superlore dl Sanltfe in cui si 
- risparmlano - milloni perche non eslste la 
legge mentre esistono i soldi. Piu in gene-
rale, il problema a che ogni flnanziamento 
deve essere strettamente correlato a un de
terminate tlpo di riforma. 

PINI 
w , , " , — Ml sembra che sla una quasi pseu-

• do-questione, questa del due puntl di vista 
apparentemente opposti perche mi sembra 
che con le strutture attuali sarebbe perslno 
difficile spendere molt! piu soldi di quanti non 
se ne spendano adesso. Sono d'accordo con 
Tecce che non avrebbe senso spendere dieci 
volt* Unto con le strutture attuali ma credo 
che non sarebb* nemmeno possibile. Le cos* 
sono strettamente correlate: se non si cam-
biano la strutture, e difficile aumentare gli 
stanziamenti, * vlceversa- • . 
r t l f n i . 1 II _ cini non ha torto, ma ha ra-
gione anche Tecce, Se tl finanziamento alle 
Universita venlsse decuplicato dall'ogsji al 
domani. le strutture dell'Universltft scoppie-
rebbero: ma se U finanziamento aumentas-
se Kraduaimente, le strutture • attuali sono 
capacl dl assorbirlo senza danno. anzU se 
mal. rinforzandosi e cristallizzandosi ancor 
piu - • 

A L I t m l n — j n u n ^erto senso sono d'ac
cordo con Cini quando dice che h una falsa 
questione; perche noi siamo dl' fronte ad 
una duplice esigenza: da un lato. quella di 
aumentare gli stanziamenti per la ricerca. 
adeguandoll a quello che e -il reddito na-
zionaje e le prospettive di sviluppo di que
sto reddito. dalla tocieta nazionale e della ' 
economia; daU'altro lato alamo di fronte a 
una tsiganza dl rlnnovamento dalle strut
ture. Quindi aono due csigenz* ch* pretpo-
no entrambe 

Al punto In cui slamo. credo ch* un piano -
di proposte democratiche per la scuola e 
1'universita debba essere visto come un 
piano di rlforme e un piano dl aumento 
degli stanziamenti in collegamento con le 
riforme. Ed * su questo punto che vorrai 
richiamare la vostra attenaione: pet la que
stion* degli stanziamenti abblamo avuto un • 
certo scamblo di idee: per quanto rigoarda" 
le strutture. la insufficient* di quaat* strut
ture. le esigenze di rinnovamento che si 
pongono e le possibllita dl riforme. quali 
sono i problem! piu urgenti? 

TcCUL _ L'attuale legge del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche c soatanzialmente 
naia male in polemjca con II progetto pre-
sentato dall'allora Ministro Medici ch* pre-
vedeva nel comitati nazionali una parteci-
pailon* sla dei ricercatorl che del rappre-
seniantl dl altrl settort della vita •conemlca 
« aoclale del paes* che insletn* avrebbero 
dovuto fare le scelte della politic* |*n«r*le 
della sclenza. La com posizione dl quvstl co
mltatl non era certo soddisfacant* ma' si 
rttevano mod I flea re iniroducendo ad esemplo 

rappresenunti del sindacati opera!. U Par-
lamento ha Invece modincato 11 progetto 
dando at professor! dl ruolo una maggio-
ranza assoluta ed ellmlnando pratlcamente 
gli altrl - aettort I eomluti oggl aono dei 

1 (ttmitati tccnicl * M O U M M rapprtatntaUvi 
di tutt* ie forz* ch* operano nal earapo 

della ricerca. Pu6 darsl che 11 CNR proceda \ . 
a certe scelte di settorl da aviluppare. a •. 

; formulare del. plan! della ricerca ma tali V / . 
declsionl saranno state prese senza una ade- • ,* 
guata discussione comprenslva dl tutti gli , 
nspettl. L'attuale relazlone. Polvani prevede 

. alcunl Interventl sclentiflcl preclsl la cui 
valldita. a parte l'aspetto tecnlco, e per ora 
garantita dai soil Mlnlstri del CIR. Sulla . 
base di quale discussione e documentazione 
sono state prese queste declsionl se nemmeno 
i comitati nazionali le hanno discusse? 

u K A t l u o l _ in generale, sono dell'opi-
nlone che un parere sul minlstero della ri- , 
cerca sla prematuro, non essendo ancora a . 
nostra conoscenza 1 criterl con cui esso ver- . 
rebbe costltulto. Potrebbo trattarsl dl una 
inlzlatlva molto utile ove la- creazlone dl 
tate minlstero comportasse: . -

a) la dlsponibllita di nuovi finanzla-
mentl 'per la ricerca; 

b) la formazlone dl una categorla di 
funzlonari di nuovo tlpo in grado dl apprez-
zare e studiare 1 probleml della ricerca e 
della sua - organizzazlone; *--

c) una presehza piu, attlva e dlnamica -
deU'amblente ' sclentlflco - italiano , a livello 
delle responsablllta - dl governo. -

Conseguenze dannose, d'aitra > parte, po
trebbero derivare: -••• 

a) da una progressiva centralizzazione 
dl tutte le Inizlative eslstentlj •-• 

- b) dalla conseguante introduzlone ' dl 
nuovi intralci burocratici e di nuove situa- _ 
zionl di monopollo; 

o) da un intervento politico pid diretto 
nel mondo della ricerca, oggl relativamente 
contenuto dai dlaframml tradizlonall • che '. 
opportunamente si interpongono tra potere 
esecutivo e mondo della sclenza. ._.-/• 

PINI 
wini _ p e r quanto rlguarda 11 mlnistero 
i pericoli prospettati da Graziosi sono dl 
gran lunga piu real! che non gli ipotatlcl . 
vantaggL. Convlene perb forse soffermarsl piu 
a lungo sugli entl esistenti attualmente per 
i quali. fra Taltro, gli inconvenienti sono ben 
not!. La ricerca sclentifica itallana non ha 
bisogno dl una intensiflcazione dei controlli 
burocratici; ba bisogno di dimlnulre questi 
controlli che portano per esemplo a quella 
idiflcante storia degll 800 milloni restituiti 
dall'Istituto di SanitS perche gli amministra-
tori non hanno voluto passare gli ordinl per 
paura dl avere delle grane, e 11 hanno te-
nutl fermi sul tavolo, fino alio scadere del-
l'anno finanziarto. Evidentemente, la ricerca 
scientif ica. itallana non ha bisogno di con- ' ' 
trolli di questo tipo, bensl dl un autocon
trollo da parte dell'intero corpo dei rlcer- . 
catori; e quindi. in questo senso, il corpo 
del ricercatorl deve da un lato partecipare, 
piu di quanto non faccia adesso. alia respon-
sabiilta della gestlone e alia programmazlo-
ne delle spese; e dall'altro deve poter essere 
messo in grado, attraverso la pubblicazione 
del bilanci e delle deliberazioni. dl control-
lare in generale in che modo vengono spesi 
i fondl per la ricerca. 

• AKINtLLI _ un punto di quello che ha 
detto Graziosi si ricollega forse al punto 
successivo: i rapporti fra potere politico e 
scienza. Naturalmente, non posso che essere 
d'accordo sul fatto che ci debba essere la 
massima liberta e una assoluta non ingeren-
za del potere politico nella liberta dell'lnse-
gnamento o in gran parte per quello che 
rlguarda la ricerca spontanea, la ricerca fon-
damentale. Perb, vedo anche I'altro lato del
la questione: che e'e troppo poca ingerenza ' 
del potere politico per la ricerca appllcata 
(ml riferisco non tanto all'Esecutivo, quanto 
al Parlamento). E chiaro' che nella ri
cerca appllcata ci sono delle scelte, delle 
valutazioni di carattere tecnico, e che queste 
non possono essere fatte se non dai ricer
catorl. Per6 esistono anche delle scelte di 
fondo di politico economica che moite volte 
sono important!, fundamental! nella ricerca 
applicata: a volte e piu importante 
avere un obbiettivo concreto che non 
avere una bella idea molto originate 
per portare avantl una ricerca che serve 
a poco. A questo proposito. il rapporto Me
dici che poneva un certo numero di scelte 
— • perfettamente discutibili — presentato 
al Parlamento, rappresenta un riferimento 
notevole, Purtroppo. sia la scarsezza dl 
tempo, sia qualche altra dlfficolta. hanno 
impedito che ci fosse una effettiva discus
sione del merito di queste proposte. Mi pare 
che tali discussion! in futuro ci dovrebbero 
essere. 

r t K K t l l l _ Rjprendo il discorso sul ml
nistero della Ricerca perche e un problema 
che rischiamo di trovarci davanti da un 
momento all'altro se verra presentata la re-
latlva proposta di legge. Nclle nostre con-
dizionl, cioe nell'Italia degli anni sessanta. 
considero estremamente pericoloso il minl
stero della Ricerca: infatti gli aspetti posi-
tivi mi sembrano estremamente lontani. 
mentre abbiamo una university nella quale 
la ricerca ba pochissimi mezzi. Mentre oggi 
I'universita e costretta a far capo al CNR. 
domani dovrebbe rivolgersi Invece al Mi
nlstero della ricerca. cioe ad un ente poli-
ticizzato. Credo che si dovrebbe parlare del 
Mlnistero della ricerca solo quando ITJni-

. versita avrt un bilanclo tale da garantire 
1'indlpendenza della ricerca. 

LHIAKANTc ^ D problema poito da Fa
rlnelll * ctrtament* uno del probleml fonda-
mental! che dobbiamo affrootare in questo 

' settore. Oggl Infatti esiste col CNR — pur 
con tutti i gravi limiti che conosciamo — 
un embrione di organlsmo dl programma-
zione della ricerca da parte dei rieercatori: 
ma la programmazione della ricerca. <oprat-
tutto di quella applicata e tecnolcgica. ri-
chlede • sua volta dei punti di riferimento 

. che poasono essere dati solo da scelte dl ea-
rattcr* politico. Se si prendono per esemplo 

- in esame i sette programmi di ricerca (che 
rapprcseDtano una scelta gia approvata da
gll organ! governattvi) indlcati dalla rela
zlone Polvani. sono sette programmi che. 
presi ognu no di per se. possono anche ap-
parire in linea di massima come ragionevoli 
e interessanti; pero. s* ci poniamo il pro
blema dei motivi per cui sono <tati scelti 
questi sett* programmi e non altri. e del 
modo come sono ripartiti 1 fondi fra i pro
grammi prescelti. e impossibile non avere 
rimprassione di trovarsi di front* ad «na 

; total* easualita di scelte. per non dlr ptggio. 
.11 fatto * che a un certo punto *1 pone il 

problema di scelte politiche eh* non posso
no pin compiersi in base * crlterl oggfttivi 
o tecnlci. per cosl dire int*mi al mondo 
della ricerca. ma che rinviand a qurlll Che 
sono gli orientamenti di pplltica generale 
circa Io rvUuppo sociale, civile, eulturale da 
dare al paese. e quindi alle conseguenze che 
da questo orientameoto si derivano anche 
nella impostazlone della politica della ricer-
ea. Quello eh* oggl manea h appnnto un 
raocordo serio di tipo democratieo fri or
gan! d*Ua rioarca • organ! polirJet • . 

I probleml che al riguardo si pongono mi 
pare che slano due: 1) quello degli organ 
che debbono decidere le scelte politiche dl .;. 
fondo della politica dello stato nel settore *• 
della ricerca; 2) quello speclflco dei complti ; 
del Parlamento. In prattca. una discussione 
serla sulla politica della ricerca 11 Parla- . 
mento flnora non l'ha fatta. L'obletttvo che ' 
noi dobbiamo porre e quello .di dare una 
soluzione democratica e non burocratica o 
tecnocratlca, all'esigenza di una politica di 
piano che sia in grado dl fornire 11 quadro 
entro cui una seria programmazione dello 
ricerca sclentifica possa essere effettuata. 

URAclUpl „ ii mlnistero della ricerca 
sclentifica non credo che debba essere con-
slderato necessariamente come un male. In 
effetti. quello dl cui abbiamo bisogno nella 
situazlone In cui la scienza italiana si trova. 
e la introduziono dl un qualcho elemento in-
novatore. Se vogllamo effettlvamente pren-
dere • una posizione progressiva in questo 
campo, non possiamo chiuderci nella po
sizione rigida dl chi dice: fino a che non ab
blamo rlnnovato certe strutture. e megllo 
non far nlente. Certamente nel paese ci sono 
delle forze politiche molto potenti cbe fanno 
ostacolo. cho tentano dl inrrodurre intralci. 
di dlfendere le strutture arretrate, e questo 
per 11 vantagglo di pochl gruppi. Pert non 
e detto che queste forze rappresentino tutto 
il paese. L'ltalia ha sublto grand! cambia-
menti, non e l'ltalia del fascismo e di venti 
annl fa; quindi, a mio gludlzlo, non si deve 
T~ certamente la prudenza non e mal trop-
pa ~- per forza essere chiusi a delle possi
bllita che potrebbero essere interessanti. 

ALIOAIA „ M l pgpg c n e nUesta diffidenza 
che e'e verso il minlstero della ricerca sclen-

. tiflca sia molto concreta in questo senso: 
che oggl U minlstero signlflca esecutivo. In 
uno Stato democratlco, in cui perb la possi
bllita di controllo, da parte degll organlsml 
rappresentativl popolari, sull'esecutivo e mol
to llmltata, ed k invece molto forte il potere 
non solo di controllo ma di comando del 
grandl gruppi dl interessl privati sugll organi 
deU'esecutlvo. lo non vedo porche 11 contatto 
tra il mondo della scienza e il mondo politico 
debba essere necessariamente rlcercato attra
verso la creazlone dl un altro organismo bu-
rocratico dell'osecutivo e non Invece in una 
sistemazione della ricerca sclentifica in cui 
certe funzioni di coordinamento, dl stimolo 
non possano essere esercltate da un Con-

' siglio nazionale delle ricerche rlnnovato, 
trasformato, il quale poi trovi a sua volta 
un collegamento con quella Commlssione 
del Piano che - dovrebbq • per6 non* essere 
concepita come 6 contemplato nell'attuale 
progetto, ma come una Commlssione che 
raccolga alcune Jstqnze - di intervento ' de
mocratlco della base e soprattutto sla ferma-
mente sotto U controllo parlamentare. Io 
penso che 11 piano di sviluppo entro cut la 
ricerca, nelle sue grandi linee, dovrebbe es
sere coordlnata — per lo meno nei flnanzla-
menti, non nelle indlcazlonl delle scelte — 
deve essere qualche cosa che sia elaborate 
dal Parlamento. e che poi cl sla un organl
smo autonomo, autodiretto. del mondo della 
sclenza, che' in questo ambito possa com-
piere quell'opera di stimolo, di coordina
mento. e anche dl scelta, che e necessaria 
per uscire dalla spontaneity (non nel senso 
di ' ricerca • spontanea, ma una spontaneita 
di altro tipo). Slnceramente non vedo per
che dovrebbe esserci il ministero della ri
cerca scientifica In un paese come l'ltalia; 
lo capisco in paesi come 1'Ingbilterra, gli 
Stati Uniti, dove e'e una frantumazione enor-
me (non di tipo demooratico. secondo me). 
una certa. frantumazione dello ricerche nei 
vari centri, per cui ad un certo punto nasce 
la esigenza di un organismo che coordini, 
in un esecutivo che e di un certo tipo. Ma 
in Italia, dove e'e questa tendenza centra-
lizzatrice napoleonica, dove e'e questo rap
porto fra esecutivo e gruppi di interessl 
privati, perchfi proprio il ministero? ,. 

uRAZIuSi _ siamo perfettamente d"ac-
cordo su moite delle tue osservazioni; ma 
non ai pub prescindere dal ruolo fondamen-
tale • che i politic! devono avere In questa 

.questione. Non si pub concepire un paese 
in cui la ricerca sia programmata e diretta 
soltanto dai rieercatori e questa e una realta 
alia quale non si pub sfuggire. Oltre tutto. 
vorrel osservare cne 1'organizzazione della 
ricerca in Italia e di per se cosl vecchia e 
cosl organicamente connessa con le cose piu 
reazionarie del paese. che da un intervento 
doj politic! e'e quasi quasi piii spesso da spe-
rare nel megllo cbe nel peggio. 

Io mi fiderei forse piu di un Comltato di 
ministri anziche di una riunione di certl 
Rettori! 
CINI 
v i m _ Rappresentano interessi egualmen 
te deleteri. ma sono molto piu pericolosi 1 
ministri d.c, . 
TECCE 
1 fcVWijt • _ pjon e che i Rettori ad esemplo 
siano molto diversi dai ministri d c , a parte 
il fatto che molto spesso anche loro appar-
tengono a quel partito. -
CINI 
w , m — Desldero ricollegarmi a questo che 
e il discorso fondamentale dell'intervento del 
potere politico nella planificazione della ri
cerca — per dire che sono abbastanza preoc- -
cupato. e in parte In dlsaccordo. con quello 
che e stato detto adesso in questo senso: 
flno a cbe I rapporti di forza nel nostro 
paese non mutano rispetto a quelll che sono 
attualmente, col centro-sinistra quale esso 
t con la partecipazion* del socialist! com-
pletamente integrati in una certa linea di 
sviluppo. il tipo di pianificazlone che si va 
delineando e un tipo di pianlflcazio'ne in cui 
la ricerca non pub essere altro che strumen-
talizzata. in cui un* pianificazlone della ri
cerca non pu6 essere fatta in altro modo che 
in funzione subaltern* • una certa linea di 
sviluppo del paes* e di accrescimento del 
potere dei gruppi pio retrivi ma piu dina-
mici del capitalismo italiano. 

— Sempre megllo di nlente. GRAZIOSI 

wINI _ j ^ n o l J j * Q , 0 1 ^ dibattito che 
nella sinistra e nel movimento operaio ita
liano si svolge da anni: e meglio Vallet
ta o k meglio il vecchio baron* reazio-
nario, che rappresenta delle strutture sor-
passate? L'awersario dl classe del movimen
to operaio e Valletta; quell'altro, il barone. 
e un relitto che Valletta stesso. o prima o 
poi. st mangia e supera. Da un punto di vi
sta di classe. o mettlamoln sortltta tutto 
quanto, da Marx In poi o, se crediamo ad 
una lotta fra classe operate e capitalismo. 
dobbiamo capire che if capitalismo eon cui 
dobbiamo fare 1 conU e tl capitalismo dl 
Valletta e non quello di clnquanta. annl fa. 

I t b v f c ' _ Blsogna predsar* p*r5 che eon 
1* attuali struttura non sempre gli scknxiati 

sono stati capaci dl fare le scelte opportune. 
In questi anni nel campo della blologla ad 
esemplo si e stati forse capacl dl far svllup-
pore I settori della blochlmlca, della genetlca, 
della microblologla. della fislologla vegetale? 
Eppure si tratta dl campl della sclenza dl 
cui nessuno dlsconosce l'importanza estrema 
anche nello stesso campo applicative Come 
si pub pensare ad esemplo ad un adeguato 
funzlonamento e sviluppo del centri speri
mentali del Minlstero dell'Agrlcoltura senza 
un potenzlamento della flslologia vegetale? 

rAKINtLLI _ Credo poter concludere su 
questo punto dicendo che, secondo me, cer
tamente e 11 Parlamento la sede piu adatta 
per una discussione di questo genere. Le 
scelte di fondo dl politica economica, anche 
per quanto rlguarda la ricerca. vanno prese 
alia luce del sole, e discusse 11 pld ampla-
mente possibile. In questo senso una deci-
sione presa responsabllmente dall'Esecutlvo 
politico, che deve tenor conto degll effettlvi 
rapportl di forza nel Paese. e ancora pid 
indlpendente dalle presslonl esterne che cer
te decisloni prese non si sa come, e contrnb-
bandate come 6celte tecniche. Credo tutta-
vla che si possa fare una dlstlnzlone fra la 
funzione di carattere eulturale della ricer
ca e i suoi fini economic! e soclall. Come 
«soclall •» intendo, per esempio. la ricerca 
In medlclna che non e valutablle diretta
mente In termini economic!, 

Per quanto rlguarda la ricerca che ha 
fin! economic! o soclall, vorrel premette-
re qualche conslderazione sul rapporto fra 
ricerca pura e ricerca appllcata. Noi ci tro-
vlamo dl fronte a un certo numero di enun-
ciazionl assiomntiche che noi stessi. moite 
volte, prendlamo per vere ma che vanno 
esamlnata con molt* cautela: 1) e'e una certa 
correlazione fra la percentuale dl bilanclo 
che un paese impegna per la ricerca e 11 
tasso dl incremento dello sviluppo econo-
mico; 2) la ricerca fondamentale 6 la pre-
messa della ricerca applicata; 3) man ma-
no che si progredlsce, lntercorre un las
so di tempo sempre plCi breve fra una 
scoperta e la - sua applicazlone industrla-
le. Queste tre affermazlonl sono In sostan-
za tutte e tre vere; perb. se prese acritlca-
mente, possono portare su una strada sba-
gliata. Infatti, se prendlamo la seconda, ve-
dlamo subito che molto della ricerca fon
damentale che vlene fatta In un Paese in 
realta viene sfruttata In paesl different!. Qui 
ci pub essere una correlazione su scala mon? 
diale ma non una correlazione su scala na
zionale. La ricerca applicata e industrial? 
viene sfruttata nello stesso paese in cui 
viene fatta, e quindi e'e una diretta corre
lazione con lo sviluppo economico. Questo 

- vale anche per la prima affermazione: ci 
devono essere le possibllita. gli stanziamen
ti per sfruttare 1 rlsultatl. 

Analogamente quando parllamo dl tempi 
sempre piu brevi. tra una scoperta e U suo 
sfruttamento Industrial, questo e vero se ci 
riferlamo ad alcunl esempl partlcolari, ma 
non possiamo affatto dire che la ricerca 
che si fa oggi. necessariamente dlventa do
mani qualche cosa che ha un valor* econo
mico. Si fanno molto spesso esempl a fa-
vore di questa tesl. ma se ne possono fare 
molti contrari: sono passati trenta anni dal
la scoperta del mesone. ma non e'e ancora 
nessuna applicazione industriale del meso
ne; purtuttavia si spendono quantita enorml 
di danaro per investigare i meson!. Per 
conto mio, se pensiamo al valor© econo
mico della ricerca, dobbiamo preoecupar-
ci moltisslmo dl quello che • il rapporto 
effettivo tra il risultato della ricerca e la 
sua applicazlone industrial*, che oggi quasi 
mai e un rapporto di brevetto; molto 
di rado una ricerca appllcata si con
clude con un brevetto che Io Stato 
mette a dlsposizlone di una Industrie 
che Io sfrutta. Oggi la ricerca appllcata si 
traduce in una certa conoscenza intorno ad 
un argomento che permette di arrivare a 
prodotti economicamente valid! ma che non 
put) essere trasmessa per iscrltto. Se pensia
mo che la ricerca deve essere finanziata 
anche per uno scopo economico, dobbiamo 
preoecuporci dei modi In cui questa ricer
ca pub dare del risultati economic!; e quindi 
preoccuparci anche molto del rapport! tra 

. ricerca e industria. altrimenti non si riesce 
a vedere come possiamo attrlbulr* un certo 
valore economico alia ricerca finanziata per 
questo, Questo e un problema molto aperto 
che dovremo esamlnare molto pifi a fondo. 
un problema che pub essere risolto in un 
certo modo in una socleta soclallsta; ma 
oggi noi siamo in un tipo di societa diversa 
e dobbiamo risolverlo nel contesto in cui ci 
troviamo a operare. \ • .,• r 

ALICATA _ D a tutt, q u e i t a duevmione 
ricavo una concluslone: che e'e bisogno di 
un profondo rinnovamento di tipo democra-
tico anche nel modo com* sono organizzate 
le universita. in cui rautonomia significhi 
anche autonomia verso gruppi di pressio-

. ne privati. e naturalmente che e'e bisogno 
di una democratlzzazlone della vita politi
ca nel senso che e una cosa se andiamo ad 
un certo tipo di pianificazlone, ad un certo 
tipo di comitat! del piano, ed e un'altra cosa 
se andiamo ad un altro tipo. 

Ma, visto cha abbiamo toceato 11 punto 
delicato del rapporto fra politica e scienza. 
dobbiamo riportarci ad un tema di grande 
attualita, su cui sarel molto intermsato a 
sapara il parere vostro: vorrel eloe aecen-
nar* all* vicende In corso p*r quanto rl
guarda i process! Ippollto. Marotta ed altrl 
che. secondo me, non possono essere rldotti 
ad un problema soltanto di rapport! fra ma-
gistratura e scienza. Non credo che questo 
sia il problema ma credo che cl sia un 
problema che rlguarda II rapporto fra sclen
za e politica. U rapporto fra la questione 
dell'autonomia. della liberta dell* ricerca 
sclentifica e cosl via. e quindi sarel molto 
interessato a conoscer* su questo punto il 
parere del convenuti. 

D K A Z J O S I _ MI sembra che anche 11 pro-
fano si renda Immediatamente conto delle 
conseguenze negative che 1 process! Ippoll
to e Marotta banno avuto ed avranoo par 
la scienza Itallana. Sono starL In effetti. 
messl sotto accusa gli sforzl piu Important! 
che. pure tra error! e deficient*, la nostra 
comun]t& sclentifica ha compiuto In questo 
dopoguerra, Ci6 che e piu avvUante « la 
facility con cuL, In sede molto autorevole. 
si sono tratti giudlzi sulla consislanza sclen
tifica e tecnlca di questi sforzl. cadendo 
spesso ne] ridicolo. almeno presso 11 mondo 
del competent ed ingenerando. nella opi-
nlone pubblica, una sflducla Infondata. 

Inline, ('applicazione, fatta coo spirito fi
scal* • sospettoso. dl una r*golamentasiooe 
Inadefuata, ineappark il nostro lavoro. 

Su questa question*, eh* m*rit*r*bb* an 
lungo discorso, • In corso un'azlon* volta a 
intaratsar* dtrwttamant* 11 Parlamento. Al 
punto in cui oggi siamo, in effetti, swn e'« 

che 11 Parlamento che, con un'azlona dl a*-
centramento e dl emanazione dl nuove ltggl. 

. possa riportare ordine e flducl* nel settor* 
cosl complesso della ricerca sclentifica in 
tutti i suol vari aspetti Questa azlona dal 
Parlamento e tanto piu necessaria In quanto 
1 pld gravi ostacoli cbe oggl una razionala 
organizzazlone della ricerca sclentifica in
contra. sono individuabill In quel contesto 
di interessl privati e di classe che ostaeola-
no il generale progresso del paese. 

AULA IA - . . . . m a a n c h a quello ch* ha 
detto Saragat ... 

GRAZIOSI _ A n c h e in sede dl proctaso. 
quando e stato detto che 11 CNEN ha fatto 
poco e male! Sembra inaudito che si sla 
potuto dire una cosa simile senza una ade-

. guata reazione. 
Si resta allibiti da come si pub travt-

sare la realta, in questo modo, ingannan-
do 1'opinione pubblica e forse anche gli 

. uomlni politic! one non sono bene al eor-
rente. 

Che lo Stato intenda portare In' clnqu* 
anni 11 flnanziamento del CNEN a 160 ml-
liardl dopo che e stato affermato su tutt* 
la grande stampa cbe il CNEN ha fatto 
poco e male, che le central! costruite too* 
una follia, non fa che disorientara l'oploio-
ne pubblica ancora dl pid. Se non inter-
viene il Parlamento con la sua autorlta 
la pid alta possibile, questa questione pro-
cur era del dannl enorml. 

T t C C t ». n problema della inchlesta pax-
lamentare sembra fondamentale ancha da 
questo punto dl vista. 

FERRETTI — Blsogna prima dl tutto sgom-
brare il oampo da un equlvoco; s* 1 vari 
imputati banno commesso del reati, questa 
e una faccenda cbe interessa solo la magi-
stratura e noi non vogllamo difenderli a 
priori solo perche si tratta di scieoziati, Se
conda cosa: blsogna ribadire che e assurdo 
che la maglstratura ritenga dl potere Inter-
venire con giudizi di merito in campl ch* 
non sono di sua competenza, in campl stret
tamente scientific! e tecnlci. Ml par* perb 
che a questo punto ci si deve chledere com* 

• mai sono stati fatti eventual! error! nell* 
scelte in campo sclentlflco e tecnlco, e com* 

• mai e. stato possibile commettere questi even
tual! reati, mlscbiando l'interess* private 
agli atti d'ufficio. Qui il discorso torna for-
zatamente alle strutture; e mi pare cbe forse 
nella nostra stampa non si e messo In luo* 
con sufficient* chiarezza ch* dal punto dl 
vista morale, la colpa pid grave del vari 
Marotta e Ippolito e quella di avere accet-
tato, pur di fare grandi cose, di adattarsf 
se non addirittura di aver favorito il naacer* 
di una situazlone equivoca basata sulla pin 
assoluta • Incontrollata autocrazia. E la crl-
tlca da far* all'eiecutivo • dl aver voluto 
mantenere questa situation* equivoca n*l 
mondo della ricerca. Questa sltuazion*. • una 
delle prime cause della crisi della ricerca in 
Italia • fors* proprio perche questo non • 
stato affermato con sufficient* chiarczxa. i 
-grandi process!» hanno creato tra 1 rle*r-
catori pid seri un elima sfavorevola alio 
sviluppo della ricerca. 

CINI _ j j a un lato e'e la questione d*ll* 
responsabilita politiche: non e •Tim'tliMW1 

che cib che k considerate r**to par Ippollto 
non sia reato per Colombo. L'altro aspvtfa 
che desta grave preoccupazlopa e v*der por
re sul piano del reato eventuall error! * 
scelte opinabili sul piano della ricerca o aol 
piano tecnico-scientifico, arror! o acelt* su 
cui certamente la maglstratura non 6 In gra
do di gludicare o quindi non pub aver* niant* 
da dire. . 

Stlamo ben* attenti a difandar* queato 
punto come un punto sacrosanto, parch* d*-
mani pub divcotare reato ancha 11 fatto eh* 
in un istituto dl ricerca pura si • fatta una 
esperienza che aveva Io scopo dl tooprir* 
una nuova partlcelia e quest* nuova parti-
« i i a non e'era e quindi nop ai k acopart*, 
Bisogna quindi che mantenlamo s*mpr* qu*-
sta sfera dl autonomia. \ • • . . - , ; 

GRAZIOSI _ i n f0ndo. Ippolito ha avuto 
Una condanna estremamente grave cbe a tutti 
no: sembra eccetsiva rbjpaUo all* aeeua*. I 
reati che gli sono stati contestatl non aono 
perb reati di indole teen ica. Certo, e'e atata 
tutta un'atmosfera che ha circondato It pro-
cesso, che lo ha preccduto ed accompagnato, 
e in cui Ippolito sembra in sostanza sotto 
accusa. non perche avess* percepito una II-
quidazlone discutibile ma perch* avr*bb* dl-

•: lapidato gross* cifre ch* lo Stato avev* ataa-
ziato per il bene comune. Cib * tanto vero <*• 
il Pubblico Mlnistero, cbe in fondo si era 
reso conto della enormlt* dl quanto dleava, 
ha ereduto opportuno dl t*rminare !• sua ar-
ringa dicando: il CNEN ba fatto pea* c 
mal*. 8* questa conclusion* son k vera* gli 
undid anni di Ippolito appaiono v*raBB*nte 
come una grande persecuzion*. I qui e la 
manchevolezza di tutto questo affare cbe ap-
nare equlvoco fin dalla sua orlglne. La gente 
oncsta deve aver* la sensation* che Ippoli
to e stato persegultato. eh* • una vitttma. 
Di che cosa? Un groviglio di motivazioni 
si sono condensate su una vittima: una ven
detta del grande capitale eh* ba vista In 
questo uomo uno dei propugnatori della na-
zionalizzazione d*ila energia elettrica, con 
argomenti che noi eendivldlamo. Vi • atata 
poi anche l'acquiescenza dl una certa parte 

. del mondo sclentlflco. eh* facllmente • ea-
duta nell'equivoco dalla malveraaxfoii* per
sonale dl Ippolito * quindi non ne ha preso 
Is dlf**a p*rcb* si e seatJta indebollt* da 
questo aspetto dell'aecusa. Id • qu*sto uno 
degll aspetti pid Important! d*l pree—so e 
bisogna lnt*rv*n!r* p*r rlm*tt*re I* cos* a 
potto: p*r d!r* ehe a CNEN. a p*rt* 1 suol 
error!. • uns cosa • grosaa. • stato un 
fatto ch* fa part* dl un camb!am*nt* tutto 
sommato sorprendent* per II P*««*. on fatto 
che ha sanuto erear*. mal grado tutt* Ie eon-

".." traddlzlonl. aneh* delle cos* molto positive^ 
Credo ch* sia necessario un lnt*rv*nto del 
mondo politico a] suo livello pld alto, il Par
lamento. • dl uominl rwponsabUI p*' npor-
tare la glustltla In questo campo: ehe non 
el sla un mlnlmo equlvoco ehe qu*tta coa>-
danna possa sembrare perseeusion* dl qual-
euno, na di Ippollto ne tanto mmo di c*tj* 
idee giustc e sacrosant* en* Ippolito ha nlfasn 

-" • cbe tuttt noi vogliamo continunr* • "*" 
der*. 

~**mr•"-*.•?».* v-nm—ir**-- "I-*." 7 

- ,.:J . i-. 

.r;*.*JCr,-fc"l»-H'»-.'-t-^' , d t « Z . ' C £ . ,*r.. a J* • 1̂ 
• * - - . V . 


