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A proposito di un articolo di Arminio Savioli 

E' FALLITA OPPURE NO 
LA TERZA VIA DI FREI»? 

Una lettera all'Unita 
dell'ambasciatore del Cile 

L'ambasciatore del Ci
le a Roma, Francisco A. 
Pinto, ha inviato all'Uni
ta la seguente lettera: 

Signor direttore. 
mi permetto riferirmi ad 

un articolo sul Cile. del signor 
Arminio Savioli. apparso sul-
l'Unita di alcuni giorni fa. Si 
intitola «Perche e fallita in 
Cile la terza via di Frei ». Per 
la tradizione della liberta di 
stampa esistente nel Cile, ri-
spetto 1'interpretazione d ie i 
giornalisti. da un loro punto 
di vista, possono dare a fatti 
politici ed economici. Tuttavia 
— poiche nell'articolo in que-
stione appaiono affermazioni 
o fatti che possono risultare 
distorti — mi vedo obbligato 
a chicderle di pubblicare quan-
to segue. 

1. — Riguardo al punto con-
creto dell'elezione politica del 
2 marzo. l'articolo segnala. 
tanto nel sottotitolo quanto nel 
testo. che la Democrazia Cri-
stiana ha perduto 26 seggi 
nella Camera. Non menziono 
pero che lo stesso partito del 
presidente Frei ha guadagna-
to 13 seggi decisivi nel Sena
tor ha elevato cosi la sua rap-
presentanza da 10 a 23 sena-
tori per un totale di 50. L'ar
ticolo dice al riguardo che: 
< pur avendo aumentato il nu-
mero dei suoi seggi al Sena-
to » cio e avvenuto « in seguito 
ad un meccanismo elettorale 
assurdo quanto antidemocra-
tico ». Orbene. il critico in pri-
mo luogo non spiega in che 
cosa consista il difetto di tale 
sistema. che e lo stesso della 
votazione proporzionale appli-
cata per l'elezione dei Depu-
tati (e che ha permesso l'au-
mento della rappresentanza 
del Partito comunista da 5 a 7 
senatori). La votazione dei se
nator! solo differisce da quel-
la dei deputati in quanto pro-
viene da una « area » maggio-
re. di varie province, simile 
alle « regioni > italiane. 

II sistema criticato permette 
una elezione < autentica >. co
sa non tanto frequente nel 
mondo di oggi. Esiste piena li
berta per tutti i partiti — sen-
za prescrizione ne limitazione 
per alcun credo politico, senza 
« liste uniche » di candidati, 
ne altri fattori deformativi. 
Tale liberta e cio che permet
te il cambiamento delle opi
nion! politiche, cosa che il cri
tico pero non deve ritenere 
« valida » quando un gruppo 
riduce la sua rappresentanza 
di deputati. e stimarla c as-
surda» se lo stesso gruppo 
raddoppia quasi il numero dei 
senatori. 

2. — L'articolo sostiene che 
il fallimento ha per causa la 
maneata applicazione del pro-
gramma del governo Frei. 
Menziona in particolare la ri-
forma agraria e il programma 
del rame. Di certo. rispetto lo 
apprezzamento « soggettivo » 
del cronista. come pure quello 
che possono aver fatto altri 
critici inglesi o americani. 
Tuttavia. per la giusta infor-
mazione dei lettori italiani. ri-
tengo che si potrebbe aggiun-
gere qualche altro fatto pre-
ciso che rettifichi Ie afferma
zioni suddette. 

II programma di riforma 
agraria e stato attuato in par
te sostanziale. Non lo si deve 
giudicare soltanto dall'area 
espropriata. gia di per se no-
tevole. ne dal numero dei nuo-
vi proprietari sistemati. Vi 
sono capitoli interi taciuti. va
le a dire: a) che sono circa 
900 i centri rurali dove prima 
imperava la decisione del 
gran proprietario con influen
za economica. sociale e poli
tica. e dove oggi inve-'e pre-
domina la decisione dell'Ente 
di Riforma e quella dei con-
tadini integrati nelle associa-
zioni chiamate < asentamien-
tos >; b) che a parte l'azione 
realizzata per la meccanizza-
zione e la tecnica agricola. si 
effettua un grande sforzo per 
ristruzione tecnica del conta-
dino e per la sindacalizzazio-
ne dei lavoratori agricoli in 
quelle zone dove non c ancora 
giunta la politica di espropria-
zione. Questa azione promossa 
dallo INDAP. ente che agisce 
parallelamente alia distribu- j 
zione delle terre. ha permesso ! 
che il numero dei Sindacati 
contadini. che nel 1964 era so 
lo di 24. si sia elevato nel 1968 
a 1658: c) le espropriazioni del 
suolo agricolo sono state fat 
te al valore della valutazione 
fiscale ai fini delle tasse. ap-
prezzabilmente inferiore al 
prezzo di transazioni commer-
ciali, e il pagamento agli 
espropriati viene effettuato 
dallo Stato in scadenze che 
giungono fino a SO anni. 

E' facile comprendere. quin-
di. che a differenza di quan
to sostiene il critico. i pro 
prietari terrieri si sono bat-
tuti permanentemente, e in 
qualche caso fino alia violen-
za. contro la riforma agraria 
del governo Frei. 

In quanto al programma del 
rame. alcuni cronisti potranno 
trovare che ha dei difetti. Ma 
credo sia impossibile non por-
re come controbilancia il fat
to che: 

a) il programma di rad-
doppiamento della produzione 
del rame, da 600.000 tonnella-
te nel 1964 a 1.200.000 negli 
anni 1970-71. si sta realizzan-
do pienamente e i nuovi in-
vestimenti totalizzavano nel di-
cembre 1968 la somma di 224 
milioni di dollari; 

b) che lo Stato cileno. che 
non era padrone delle impre-
se produttrici, ha oggi in un 
caso il 51 '.o e in altri U 25rc 
della proprieta; 

c) che lo Stato cileno, che 
non interveniva se non limi-
tatamente nella commercializ-
zazione del metallo. oggi pud 
farlo per via delle «societa 
miste ». oltre alia decisione au-
tonoma che ha nella produzio
ne della impresa statale 
ENAMI. 

Un ultimo accenno si deve 
fare ad una osservazione sul 
Cile, che ben poche volte si 
e vista pubblicata su un gior-
nale serio. II cronista dice che 
oltre ai molti problemi che re-

stano. vi sono « seri ferment! 
golpisti » in seno alle forze ar-
mate. Tale affermazione e av-
ventata e senza base alcuna 
perche le forze annate del Ci 
le hanno una lunga tradizio 
ne di neutrality e non inter 
vengono nella politica. Sono 
molti i giornalisti che hanno 
notato questo fatto dopo lun-
ghe visite nel paese e lo han
no indicato come un esempio 
nel mondo sottosviluppato. E' 
un errore pertanto. per carica-
re le tinte di un quadro ne-
gativo. fare delle affermazio 
ni dannose e senza fonda-
mento. 

Dopo questi paragrafl, non 
e il caso, signor direttore. sof-
fermarsi su altri fatti che me-
riterebbero essere analizzati. 
Preferisco menzionarne i piu 
ovvi e salienti. 

La ringrazio. signor diretto
re, e le porgo distinti saluti. 

Francisco A. Pinto 
Ambasciatore del Cile 

I 

Messa a punto 
Alia lettera dell'ambasciato

re Francisco A. Pinto rispon-
diamo: 

1) Non abbiamo sottolinea-
to la conquista dei 13 segpi 
al Senato, sia perche lo ate-
vamo gia fatto cinque gnmi 
prima, il 4 marzo, sia perche 
il dato che caratterizza la si 
tuazione ctlena e la perdita 
della maggioranza assoluta al
ia Camera da parte della DC. 
perdita che equivale, per -im-
missione di tutti gli osserva-
tori, ad una seria sconfitta. 

2) II meccanismo per l'ele
zione del Senato e a >ios!ro 
avviso personate, assurdo e 
antidemocrattco. La Came
ra Alta, infatti, viene rinno-
vata ogni volta per meta. e 
cio, sempre a noslro awn so, 
falsa i risultati e trasfornta 
le sconfitte in vittorie fperal-
tro momentanee). II fatto che 
questo metodo sia in uso an-
che alt rove, non muta la no
stra opinione. Ovviamente lo 
ambasciatore e libera di pen-
sarla altrimenti. 

3) Per quanto riguarda la 
riforma agraria, l'ambasciato
re Francisco A. Pinto, invc-
ce di citare il numero dei 
centri rurali, forse per vn-
pressionare il lettore avrebbe 
fatto meglio a dire che, dopo 
cinque anni di regime demo-
cristiano, i contadint resi pro
prietari dalla riforma sono 
soltanto ventimila, mentre g'.i 
addetti all'agricoltura sono, yc-
condo le statistiche, circa i>oo 
mila. Lo ripetiamo: pertino 
il numero teorico di 350 mila 
famiglie di assegnatari a tutu-
ribili a era considerata msuf-
ficiente dall'opposizione di si
nistra, La cifra di ventimila 
ci sembra, francamente trrt-
soria. 

4) Per quanto riguarda I 
sindacati contadini: l'amba
sciatore Pinto ha dimentica-
to di dirci se e vero o no, 
che essi sono stati organizza-
ti dal governo in funzione 
concorrenziale nei confror.ti 
della centrale sindacale umta 
ria di sinistra, quindi. in so-
stanza come uno strumeHo 
di dirisione. 

5) Per quanto riguarda il ra
me: l'ambasciatore Pinto par-
la di aumenlo della produz'<o-
ne Non era questo il punto 
da noi toccato. No',, cttando 
uno studio di Alan Angell sul 
Cile. acevamo scritto: s Que
sti accordi ffra Stato e com-
pagnie cuprifere americane, 

n.d.r.) sono vantaggiosl per 
il Cile? I cileni ne discutono 
aspramente. Ma e certo che 
le societa americane ne sono 
molto soddisfatte ». La DC ci 
lena non ha ne nazionalizzito 
ne a cilenizzato » le ricchozze 
minerarie. Ha stabilito un ai 
verso rapporto con i monopo-
h americani, concedendo *ra 
I'altro, a questi ullimi, *ara-
vi fiscali in cambio di un 
ammodernamento degli im 
pianti. Per l'ambasciatore Fin-
to questa pub essere una co
sa eccellente. Noi ci permet-
tiamo di non pensarla ado 
stesso modo. 

6) Circa le «velleita gnlpi-
ste» delle forze armate cile 
ne: la tradizione di neulrali-
ta e di non intervento nella 
politica non pud essere tanto 
« lunga», se t vero che nel 
1924 il presidente fu rovescia-
to da un calpo di stato mih 
tare e che per sette anni i 
generati continuarono a do-
minare il paese. Oggi, in cun-
nessione con la forte ripre-
sa delle destre, si torna a par-
tare di «c velleita e fermenii » 
Si tratta solo di voci? Spe-
riamolo. 

Infine, poiche il sig. fmto 
solleva il problema della se 
rieta, ci consenta di dire che 
non e serio diptngere tl Ci
le con colon cosi de l ic t i , a 
pochi giorni dal massacro di 
Puerto Montt, dove non me 
no di nore senza tetto sono 
stati fucilati senza processo 
dai acarabmcrosn soltanto per
che tentavano di non farsi 
cacciare da miserabili birac 
che costruite su terreni ab 
bandonati. 

Sono saliti cos} a 22 i la
voratori uccisi dalla polizia 
dal 1965 durante la presiden-
za Frei. Questo sangue sparso 
deve o non deve essere messo 
sul piatto della bilancia nel 
giudicare la * terza via » della 
DC cilena? 

Val la pena di ricordare, al 
riguardo che dopo quest'ulti-
mo eccidio la gioventii demo-
cristiana cilena ha chiesto le 
dimissioni del ministro degli 
Interni. Per questo gesto I'm-
tero gruppo dirigente delta 
gioventii d.c. e stato sospe-
so in attesa di provvedtmen-
ti disciplinari. E anche que 
sto £ sintomo di una cnsi, 
che oggi investe la DC nel suo 
insieme. 

a. s. 

Quando (a ricerca e la scuola condizionano direttamente la produzione - ISPRA 

dramma delf'operaio della scienza 
ridotto a uno strumento senza potere 
Cento miliardi di impianti e anni di lavoro scientifico che il capitale non sa piu utilizzare — Nasce dal col-
lettivo di lotta contro i iicenziamenti anche la proposta per un nuovo, piu valido programma — Se l'Eura-
tom agonizza, Ispra deve trovare il suo posto in una strategia dello sviluppo della scienza in Italia 

Alain Delon racconta tutto 

PARIGI — Esplosiva inlervista dell 'alfore francese Alain Delon alia televisione Inglese. E' 
la prima volta che Delon accelta di parlare ad un giornalista sull 'affare Markovic; e sembra 
averlo fat lo senza celare nul la. Ha ammesso che Stevan Markovic era I'amante di sua moglie 
Nathalie, ha detto di conoscere I'ex-premier Pompidou e di essere un convinto gollista, ha 
persino ammesso di essere un omosessuale e dl avere strel l i tegami con i l gangster cbrso 
Francois Marcanloni che si irova in carcere accusato di aver fa Ho uccidere i) giovane 
jugoslavo. Si prevede, da parte della stampa francese, che queste dichiarazioni di Delon non 
mancheranno di agltare ulteriormente le acque, nella gia burrascosa vicenda che va sotto il 
nome di < caso Markovic a. 

A Roma da 15 mesi aveva cercato invano un'occupazione 

Si uccide perche senza lavoro 
Chiuso in cucina ha aperto il gas — La moglie era a servizio — Era giunto da Falconara Albanese (Cosenza) — « Mi sento 
umiliato: devo mandare i figli a fare i garzoni invece che a scuola » — Aveva chiesto un portierato, lo avevano truffato 

Due dei flflll del l 'emigrant* ch« si i ucclso 

Senza lavoro da meM e me^i. 
IrufTato anche da akraru ma-
"•ralzoni che £!i a\c\ano pro-
me?^> un [»rt;erato per ruba--
pii quak-hc b si c'to da mj!!<\ 
avvihto p^-che 1 fî Ii (mo di 
ib 2rvn.; . ^'.iro QJJS . «I brnbo. 
v.: 12) orano -*ati co-trctti ad 
,i">ban<-}onare pli slixii per met-
:•"•-=! a faro i ca-<rbenni. un 
.omo o: 42 anni 51 e JCCIMJ 
ion il pas ncL'a cuc.na de!l'ar>-
p.irtaTrcn'.o do-.c ah.taia. I.o ha 
t-ovato, ormai rantolante. la 
n»z!:o e 0^1. c=octx>-s<> «•. e 
rMrtropno ruelato vano. Si eiva-
nvna Rervto Ar^tuccj. c La fa-
m.^l.a rvjsc.va a t:.-\*re avanU 
alia meZi.o anche senza il .*a-
lano (kll'uomo — d.cono adesso 
pa.-cTin ed aiiic: — Anche Ja 
mojl.c si era nv-^va a la\o-
rare come dome.st:ea. Ma Iui 
era demoralizzafo. anjjfo^iato 
perche 1 figli non po^wno p-.Ci 
^tudiare, perche la moglie era 
costretta ad un lavoro cosi 
djro.. . » 

Ben.to Ari^tucci \ive\a slno 
.1 (j.j.ir.i.c-1 mes cr v*w> ne*. pae 
so. Fa!oTi.ira A'.binev?, .n pro 
\jic.a d: Cosenza, dove era na 
"o. dove awr.'a anche un taz-
zo)&Jto di terra: poche zoV.e 
avare che non basta%-ano certo 
a sfamare }a fam j?2?a, mog}.e 
e tre ft^.i. D*a'.tronde ne'la zo
na non es-stono aid-jstne. non 

esistono p-Ti=pt-"jve: chj rpif> 
fuss^e e "."a a cercare a'.trcr.c. 
?oprattu"o ri': e--*en». jn lavoro. 
in pv-73V> 0. p=no >.c.ro P^-
pli A-i-; it-ci :1 <ia.'to no; h i o , 
J"a»™«'tTitu~a " w .n./at; <n ?.n 
r̂ > e t-r me>. fi 

I-a fam;fi!,a si e tra«fer»ta 
prima ad Ost:a: l'Aristuca ave
va qualche b cl.etto da d:eci-
miia. rarimolalo vendendo -.1 
sjo pezKtio di terra, e con 
qje?ti ha tirato avanti. Ua co 
m.r.ciato s-b :o a bu^vare a tut 
te le porte. a cercare soprat-
tutto un port.erato Ha n«p.i-
sto a tutti jth annunci pubb1.: 
c.tan. ha avuto decine di pro-
mes*; ma senza risultato. Al-
lora. quando i soldi sono co 
mindatj a scars^R^iare. Chia 
r.na Cavoto. la moglie. ha cer
cato un posto rome domestica 
ad ore. I>o ha trovato a Roma 
e la famiglia si e trasfenta 
in un pseco'.o appartamento di 
V73 Pandasia 2.5, a S, (i:oi,rn . 

Propno in quei giorni, Beni
to Anstucci ha sperato di aver 
trcr.-ato ttnalmente iin posto: ha 
risposto all'ennesimo annunc-.o 
su un giornalc. e andato ad 
un appuntamento, si 6 sentito 
dire che era proprio ruomo 
adatto per un certo portierato. 
Ha sborsato immediatamentc le 
ventimila lire che gli sono sta
te chieste come < caparra >. 

Era una tniffi: :1 * mediato 
ne > e st^TOir-o t- a*..'A— >̂*uc-
c; non e r*ru-*n .i.:r.> «ia fjre 
ciie p-t^t/.ar»- xia ri.n-K-.! 

F»i"-e .'..<»-.i s.o> (n,:..i'.e 'e 
•.:!t-mo Sv>̂ ~.:;ize dr!! i.<nfi. T 
m^ero -j ' . iro «.t-; ,1 ni>z!e r.-xi 
bi-*a\j :> ;i 1 -,iZ.;7/. ',r.u ar-'n 
(i . Da.i-ij d. >", . :t,:i.. <• | , . vo . 
0. 12. hatm> d<.. ,*o abbiTixvi 
re ^ .SCTJOJ. -n:-i > d.-.>ro far 
.'. a.--? iTXCf .! p-.iio da in for 
fiaio. xl -fccn>> (IA >»i mice". 
!a.o r N\n h :.r<> abb:ni>iia 
to <<?'. uv.o pis -t ki. -- ci dice 
la rno^i'e — q ja ch-1 '<••-
ra. rjjanio r.̂ -ri .̂ »i-> d.-:r,i'..; 
dal!.! srarwht-/-/... .-a:^,o a l i»u 
.«cuola SO.M e M.*. q ^--;o. ii 
p>Tts:ero. <-hc 1 r.iiizz: run sa 
rebbero mai r.j«:,:: a p.-<.TvJe-
ro ;xi dvioriJ. «if:C>.>c î..i m o 
manto. \JI d_-fnJ4*-..i .;nche il 
fatto che ;o d.>\c>-; fare '.a do-
rrK^trca. che do,.-ss- lai-.ire la 
b rr.bi piu p.ca.'a. Ivoro1 J.-.na <'.i 
5 am;, n :n as.]o p.-r lavcrare». 

Jeri mattina. come ^empre. 
Ben-.to Anstucci e rimiito so'o 
in casa Ha tappato le fes='i-
re delle finestre. ha sbarrato 
la porta di casa con il chiavi-
stello. poi ha aporto tutti i ru-
binetti del gas. Quando la mo
glie e nneasata subito dopo 
merzogiorno. era gi.i moribon-
do: e spirato pochi attimi pui 
tardi sull'auto che lo stava por-
tando in ospedale. 

Nostro servizio 
ISPRA, marzo 

Ditvva reccntemonte uno 
sciciuiato italiatio, a Parigi, 
durante un colloquio sulk* 
questioni generali della ricer
ca scientifica. che la pcrcon-
tuale delle grandi scoperto 
— quelle da premio Nobel 
per intenderci — dovute al 
caso. e abbas(aii7a clcvata. 
Ma — soggiungeva subito do 
jx) — la sorte e bonigiid solo 
se gli struinenti e le attre/-
zature cj sono. e se alia ri 
cerca scientifica ci si puo 
conuinque dedicare in molti. 
per molto tempo e con orien-
tamenti precisi. 

Abbiamo cominciato la no
stra inehiosta a 50 km. da Mi-
lano. fra \\ lago di Varese e 
il lago Maggiore. dove e'e il 
Cenfro Comune di Ricerca di 
Ispra che appartiene all'Eu-
ratom. i cui funzionari (quasi 
tutti tecnici. scienziati. ricor-
catori) vivono da 10 anni in-
soguendo. in questa cittadel-
la della scienza. il miraggio 
di costruire reattori elcttro-
nucleari che abbiano il mar-
cliio europeo invece che na-
7ionale o americano. e che 
siano competitivi sul piano 
mondiale. Oggi il CCR di 
Ispra e in crisi. Nessun pro
gramma plunennale di ricer
ca e stato varato dopo la sca-
denza dell'ultimo Program
ma. nel 19C7 Sono stati ridot-
ti i fondi dj gestione da 24 
a 20 milioni di dollari, Kntro 
il 30 giugno saranno licenzia-
te quasi COO persone su 219(5. 

Accade cosi che il solo Cen 
tro di qualche entita istituito 
dall'Euratom. viene ridimen-
stonato proprio nel momento in 
cui piu alti si levano j cla-
mori per l'arretratezya tec-
nologica deU'Europa rispett<i 
ad USA c URSS. II « Comitate 
di Difesa » di Ispra. costitui-
to a seguito dei minacciati H 
cenziamenti. ha chiaramonte 
dichiarato che * tin ridimen-
sionamento anche minimo. nel 
momento attuale, provoche-
rebbe un collasso irreversibi-
le. tcnuto conto che gia da 
tre anni Ic strutture del Con
tro sono bloccate ». 

Strumenti delicati, installa-
7ioni che sono costate anni di 
lavoro. la preparazione e l'af-
liatamento di decine di equi-
pes di ricercatori. tecnici e 
operai specializzati. che s\ol 
gono la loro attivit/i in set-
tori il cui sviluppo aprireb-
be nuovi orizzonti all'indu 
stria meocanica. nucleare. ae-
ronautica. della metallurgia 
speciale. flei combustibilj. ri-
schiano di invecchiarc inutvl-
mente. oppure d| disgregarsi 
in una fuga degli uomini ver
so i rispettivi paesi d'origi-
ne. se non verso i soliti Sta
ti Uniti. che dei cervelli al-
trui han sempre bisogno. 

In sostanza, il fatto che 
funzionari dei sci paesi, ben 
pagati. che vivono fra le dol-
ci prealpi varesine come in 
una sorta di lussuosa colonia. 
siano entrati in agitazione. e 
per la prima volta prendano 
coscienza della loro condizio 
ne di strumenti senza potere 
di scelte politiche ed econo-
miche che sono a monte del
le loro ricerche e decisioni. e 
una dimostrazione quasi cm-
blematica del malessere che 
colpisce strati nuovi della so 
cieta. Gli intellettuali k*gati 
alia ricerca scf»prono. all'in-
terno di coscienze non politi-
dzzate. sovente orgogliose dei 
privilegi saccrdotali della sa-
pienza e <iel benessere. che 
la scienza non e neutrale. e 
che il loro lavoro serve finche 
serve al profitto. 

Diceva un ingegnere capo-
equipe che compie ricerche 
molto avanzate nel settore 
della analisi delle strutture 
d«n materiali, e delle prove di 
sicurezza per reattori atomi-
ci. con una singolare lucidi-
ta di giudizio che. nel 1"insie
me. nonostan'.e che il Centro 
rispetti anche nellorganizza 
zione interna dei laboratori e 
negli indiriz7i di ricerca. la 
casualita. rimpotenza politica 
e il clientcli.smo nazionale 
(france.se in questo ca.so) che 
caratterizza ogni at t iuta co 
munitaria la chiusura dogli 
impianti o il loro nd-mensu^ 
namonto sarehbe uno spre 
co di mezzi e uomini che ,MV 
!o anni e annt di lavor^t in 
comune hanno formato Cen
to miliardi di impianti. tre 
reattori nviclean. 445 laurea 
ti. .199 tecmci intormodi. una 
serie di Gruppi di I^avoro di-
visi in Dipartimenti: fisica ck-1 
reattore. ingegntTia. chimica. 
dei materiali. con in piu un 
Gruppo di biologia ed un Cen
tro di Calcoln e racoilta oVIle 
informazioni dotato di grandi 
compilers IBM'SGO e di una 
squadra di matematia di h-
vello internaz.ionale. 

Anche se i risultati concre-
ti (il fallimento del reattore 
ORGEL iasegna) sono mode-
sti e I'a&senza di una direzio-
ne operativamente valida ha 
frammentatn la ricerca in 20 
ne ehiuse, sovente eontrappo-
ste <J« rivabta teonocratiche, 

con scompensi di qualita e di 
valore fra dipartimento e di-
partimento, pure una cosa e 
certa: per l'ltalia. Ispra rap-
presenta una delle piu alte 
concontrazioni di « cervelli » 
esistente e, potenzialmente, 
potrebbe sv olgere un'azione 
importante nello sviluppo del
la tecnologia. 

Gli uomini dj Ispra non si 
sono limitati pero a lamentar 
si sulla fine ilell'Europa a Sei-
Hanno convocato la stampa. 
stilato document i. promosso 
scioperi per proporre soluzio-
ni alternative ai fini della so-
pravviven/a del Centro, apren-
dosi per la prima volta ad 
un dialogo di cooperazione hv 
ternazionale che la gravita 
della situazione impone. 

Hanno sottolineato I'irrazio-
nalita di un Centro comunita-
rio che non abbia contatto con 
il paese ospitante, altro che 
attraverso il mastodonte bu-
rocratico del governo di Ro 
ma. o per il tramite dej mo-
nopoli italiani che vanno ac-
caparrandosi ordinativi per 
conto dellEuratom e che, nel 
contempo. viene telecomanda-
to da Bruxelles. da una euro-
crazia la cui distanza dalla 
realta e proporzionale al pro-
gressivo restringersi della sua 
area di potere. Ecco allora che 
Ispra si innesta. con pieno di-
ritto. sul problema della ri
cerca c dello sviluppo tecno-
logico in Italia. Tra le solu-
7.ioni proposte infatti e'e an
che quella della riassunzione 
della gestione del Centro da 
parte dell'Italia. nel rispetto 

Nei prossimi giorni 

Ricercatori 
e tecnici 

nell' « occhio 
del tifone » 
della crisi 

Un* inchiesta in alcuni 
centri dove la scienza con-
diziona direttamente la pro
duzione. 
• OL IVETTI : Anatomla 

dei rapport! In un'im-
presa d'avanguardia 

• TORINO: Nuovi ponti 
f ra classe operala, tec
nici e student! 

• MILANO: 1 coUetti blan
ch! sono scesi In piazza 

della piena autonomia della ri
cerca. con un'apertura inter-
nazionale. la piu vasta. alio 
scambio delle esperienze e 
delle conoscenze. Per ora le 
prospettive che i ricercatori di 
Ispra sottopongono al vaglio 
deH'opinione e dei governanti 
sono molteplici. taholta in 
genue. 

Si richiamano alle ipotesi 
ventilate da taluni studiosi. 
suj problemi di locaIi77azione 
delle « aree di ricerca » e del
le * citta della scitTiza > sul 
modello americano. Questo 
gruppo di laboratori. comun-
que, potrebbe svolgere. nel 
tessuto dell'economia italiana. 
nel comprensorio milanese in 
particolare. un importante 
ruolo di tramite fra la ricerca 
scientifica fondamentale c pu-
ra, da svilupparsi soprattutto 
nelle Universita. e la ricerca 
applicata delle tecnologie mo-
derne che viene svolta in ge-
nere dalle singole aziende. Si 
tratterebbe di colmare quel 
vuoto. operando nella rrcercn 
tecnologica di base, sia nu
cleare che negli altri settori 
avanzati. I programmi conte-
nutj nel documento dei ricer
catori prevedono interventi e 
studi che potenzialmente ga-
rantirebbero 1'occupazione di 
oltre 2000 persone per molti 
anni — ha dichiarato il pre
sidente del Comitato di Difesa. 
La realta di un organismo che 
assorbe 1400 italiani su 2200 
persone non e piu quella di 
una anonima centrale di ri
cerca eurapea. 

Se i paesi del Mercato Co
mune mandano a fondo il Cen 
tro di Ispra per avere voluto 
risparmiare 4 milioni di dol
lari su 24. l'ltalia, che e in 
coda ai paesi produttori di 
ricerca e tecnologia, dovrebbe 
avere il coraggio di chiudere 
il feretro deU'Euratom. accol-
landosi il costo di Ispra e del
le sue attrezzature che — a 
quanto mi diceva un ingegne
re ledeseo — si possono ot-
tenere con una spesa relati-
vamente modesta. data la ra-
pidita con cui il deprezzamen-
to investe le apparecchiature 
scientifiche. 

Ispra quindi puo essere stac-
cata dall'empireo comunitario 
che la soffoca. e pud nentra-
re in provincia di Varese, da 
cui sembrava uscita diecj an
ni or sono. quando il nostro 
governo la cedette. nella sua 
euforia europeista. all'Eura-
tom. 

Carlo M. Santoro 

Affermazioni della linea unrtaria 

all'Universita e in seno al P5U 

Francia: la sinistra 
verso il superamento 

dell 'estremismo 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 20 
«Quail alleati debbono ave

re, nelle loro Iotte, i docenti 
universitan? Prima di tutto 
gli studenti e poi» la grande 
centrale sindacale operaia. II 
f rente sindacale comunque per 
noi si e manifestato durante 
lo sciopero generale dello 
scorso 11 marzo quando noi 
abbiamo sfilato insieme ai 
compagni della CGT e di For
ce Ouiricre. L'universita deve 
essere difesa con tutta la clas
se operaia »: il nuovo segreta-
n o generale dello SNESUP 
(sindacato nazionale degli in-
segnanti universitan) ha trac-
ciato ieri, con queste parole 
il programma deU'orEaruzza-
zione sindacale alia testa del
la quale e nsultato eletto 
alia fine di un tumultuoso 
congresso nazionale straordi-
nario che ha visto la sconfit
ta della vecchia direzione 
estremista di sinistra. 

II congresso, apertosi saba-

I to a Pangi, si e chiuso in
fatti con un voto a sorpiesa 
che ha capovolto il rapporto 
di forze fin qui esistente al-
r intemo del sindacato nazio
nale degli msegnanti univer
sitan: con 2691 voti la mozio-
r.e di Azione Sindacale — ap-
po<:giata dalla corrente comu
nista m altri tempi rmnonta-
na — ha battuto il vecchio 
gruppo dirigente c la mozto-
ne « rivoluzionaria » da esso 
presentata che ha raccolto 
2265 voti. 

I risultati di questo con
gresso. a.ssieme alle recentt 
elezioni universitarie per i 
«consigli di gestione». che 
hanr.o registrato un notevole 
lnsuccesso della parola d'or-
dme di boicottaggio lanciaia 
dallTJNEF, denotano un ^sr 
to declino — dovuto anche 
a forti lacerazloni interne — 
della forza di attrazione delle 
correnti dl estrema sinistra e 
il rinvigorimento per contro 

* della sinistra unitaria che pro
pone il r i tomo dellTJNEF e 
dello SNESUP su posiaoni di 
lotta lspirate alia difesa degli 
interessi di categoria. nel qua
dro dell'unfta cb rutte 1« for-
ae stndacaU. 

Sempre in questo panora 
ma si iscrive un altro risul-
tato a sorpresa: quello che 
ha chiuso domenica sera a 
Digione H VI congresso na 
zdonale del PSU (partito so-
ciahsta unificato). II congres
so, molto contraddittorio nel 
suo sviluppo e nei risulta
ti. pur approvando una linea 
politica estremista. m oppo-
sizione alia tesi favorevole a 
un navvnemamento del PSU 
alia sinistra unitaria (comuni-
sti, socialist! e radicali) ha re-
spinto la proposta di boicot-
tagg-.o del referendum e con 
436 mandati contro 382 ha 
lmpegnato il partito a fare 
campagna per 11 « n o » cioe 
ad unirsi nella lotta antigol-
lista al PCF, alia SFIO e al 
partito radicale. 

E ' significativo a questo 
proposito ricordare che. p r -
ma ancora del congresso. il 
segretano generale del PSU, 
Rocard, e il segretano di or-
ganizzazione. Heurgon, aveva
no denunciato «l'errore che 
consiste nell'impegnare il m o 
vimento operato sul terreno 
di una consultazior.e plebisci-
t ana scelta da E>e Gaulle e nel 
far credere che :1 nsultato 
di questa battaglia possa co
st itu:re una vnttona per :1 90-
c:alismo ». 

Di conseguenza il PSU 
avrebbe dovuto far campagna 
per la soheda bianca o per 
l'astensione. c:oe per il boj-
cottaggio del referendum del 
27 apnie. 

II congresso. come abbiamo 
visto, ha respinto queste po-
sizioni perche stenh, e turto 
sommato, destmate ad appro-
fondire la divvsione fra 1 az:o-
ne pratica del PSU e quel'^i 
delle altre sirustre. e ha de-
ciso di fare campagna per :1 
«no» . Di conseguenza il se-
gretario di Organizzaz:one 
Heurgon ha rassegnato le di
missioni aprendo una piccola 
crisi all'intemo del gruppo di
rigente che il congresso avo-
va tuttavia riconfermato alia 
testa del partito. 

Augusto Pancaldi 
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