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Verso la Conferenza Nazionale del PCI 

II conf ronto 
delle idee 

sulla scuola 
Dibattito di massa in Emilia • La necessity di 
unificare le diverse iniziative - 1 giovani e la 
battaglia per la riforma - Ampliare il numero 

degli interlocutori e degli alleati 

In una recente riunione 
dedicata alia preparazione 
della Conferenza Nazionale 
sulla scuola e stato affer-
mato che « siamo in UP. pe-
riodo in cui la domanda su-
pera 1'ofl'erta». Si voleva 
dire scherzosamente, cioe, 
che mentre, in generale, 
precedentemente, da parte 
dei dirigenti del settore si 
dovevano compiere notevoli 
sforzi per organizzare delle 
riunioni, un dibattito, una 
conferenza sui problemi del-
la scuola, in questi ultimi 
mesi, e, in particolare, dopo 
la decisione di organizzare 
la Conferenza Nazionale del 
Partito, non solo non si tro-
vano piu le difficolta di una 
volta, ma le richieste di in-
tervento nelle sezioni, nei 
quartieri delle citta, nelle 
zone, per discutere, per ap-
profondire nuovi problemi 
che si pongono sono mime-
rose e incalzanti. Sonole ri
chieste di una « direzione » 
che, per come e stato edu-
cato il nostro Partito, non 
significa una circolare o una 
qualsiasi direttiva data una 
volta per tutte, ma una pre-
senza sul posto per esami-
nare insieme la situazione, 
per ricercare insieme la li-
nea giusta. 

Da un rapido ed incomple
te esame della attivita svol-
ta negli ultimi tre mesi in 
una regione come l'Emilia, 
in preparazione della Confe
renza nazionale o in casuale 
concomitanza con questa, si 
nota, in effetti, l'impossibi-
lita di un confronto con 
qualsiasi periodo preceden-
te. Non e'e Federazione che 
non abbia riunito gli orga-
ni dirigenti, Direttivi, e Co-
mitati federal!, una o piu 
volte, per un dibattito che 
ha visto la partecipazione 
non soltanto di coloro che 
vengono chiamati gli addet-
ti ai lavori, student! e inse-
gnanti, ma di un arco di for-
ze molto piu ampio. Ma non 
ci si e limitati a questo che 
e gia importante. In nume-
rose province si sono svolti 
convegni di zona di partito 
o aperti; numerosi i conve
gni su problemi specifici, 
dalla scuola materna alia 
fascia deU'obbligo, fino agli 
altri ordini di scuole; nume-
rose le iniziative degli Enti 
locali, le conferenze-dibatti-
to pubbliche, le riunioni dei 
consigli di quartiere, alcune 
riunioni con operai di fab-
brica e cosl via. Va aggiun-
to, non ultimo motivo di in-
teresse, che, proprio in que
sti giorni, il Consiglio re-
gionale ha svolto un ampio 
dibattito, in piu sedute, sui 
problemi della cultura e del
la scuola. A mettere insieme 
le riunioni regionali, le ini
ziative nelle federazioni, nel
le zone, nei comuni, non e 
esagerato dire che si e par-
lato della scuola in oltre un 
centinaio di occasioni, nello 
spazio di due o tre mesi; che 
sono state coinvolte nei di
battito migliaia di persone 
le quali, fino a ieri erano 
piu o meno ai margini di 
questa problematica. 

Presa di 
coscienza 

Questo intenso lavoro che 
non e frutto soltanto di una 
spinta volontaristica (anche 
se non e'e dubbio che 1'im-
pegno per la preparazione 
della Conferenza ha dato ad 
esso notevole impulso) ma 
soprattutto di una presa di 
coscienza, maturata attraver-
so un lento travaglio, della 
centralita del problema, ci 
porta a fare e ci permette 
di fare alcune considerazio-
ni che vogliono essere anche 
esse un contributo alia pre
parazione della Conferenza 
Nazionale e di alcuni Con
vegni e Conferenze provin-
ciali che ancora debbono 
svolgersi. 

La prima considerazione 
che si pud fare riguarda la 
ancora insufficiente capacita 
di direzione che il Partito 
come tale riesee ad espri-
mere in questo settore. La 
poca efficienza e talvolta fi-
nanco la inesistenza di Com
mission! scuola o comunque 
di organismi del genere, ci 
ha ir.esso e tuttora ci mettc 
dinanzi alia difficolta di uni-
ficazione delle diverse inizia
tive. I compagni che lavora-
no tra gli studenti, tra gli 
insegnanti, negli Cnti locali, 
nelle associa/ioni cultural! 
vanno spesso avanti per Ii-
nce che. se divergenti non 
sono, perchd tutte riportale 
alia generale stratcgia del 
Partito, non sono, d'altra 
parte tanto uniflcate da dare 
la nccessaria forza alia lot-
ta per la riforma. Competen-
ae • modi di intervento so

no e debbono essere neces-
sariamente diversi, e diver-
si, ovviamente, dalla scuo
la materna all'universita. 
Grave deficienza, pero, sa-
rebbe quella di non riusci-
re a riunire in un momento 
di sintesi tutte le esperien-
ze e ignorare, di fatto, lo 
stretto nesso esistente nella 
battaglia che si conduce in 
tutto l'arco della scuola. Da 
cio la necessita di porsi an
che problemi di organizza-
zione, di forme di direzione 
e di strumenti da creare o 
da mutare, dopo attenta ve-
rifica. 

Appropriarsi 
della cultura 
La considerazione centra-

le riguarda la presa, tuttora 
relativa, che la battaglia per 
una riforma della scuola ha 
tra le masse giovanili. Non 
possiamo dire di non aver 
compiuto dei passi avanti, 
specie tra gli strati piu po-
liticizzati, nella affermazione 
che una battaglia per una 
profonda riforma della scuo
la, per una scuola nuova, 
significa anche capacita e 
quindi lotta per appropriar
si della scienza e della tec-
nica e della cultura piu in 
generale, per essere in gra-
do di contestarne l'uso ca-
pitalistico, per contrastare 
il ruolo che la classe domi-
nante vorrebbe assegnare al 
sapere, per usare la cultura 
come strumento della lotta 
per il socialismo. Questo va
le, tuttavia, per chi ha gia 
scelto il campo di lotta per 
il socialismo; e non a caso 
vediamo, ad esempio, il raf-
forzamento della FGCI lad-
dove abbiamo condotto con 
piu decisione e coerenza una 
battaglia per recuperare ad 
una giusta linea chi poteva 
essere superficialmente in-
fluenzato da posizioni lud-
diste e di pura negazione. 

Appropriarsi della cultura 
per lottare meglio per il so
cialismo non pud essere, pe-
rd, e ce ne dobbiamo ren-
dere conto, una parola d'or-
dine sufficiente per la gran-
de massa degli studenti, per 
tutti i genitori e per le mas
se popolari in genere. Come 
classe operaia, che si fa ca-
rico delle esigenze di pro-
gresso e di sviluppo civile 
di tutta la societa, abbiamo 
bisogno di fornire al movi-
mento ancora altre risposte, 
altre parole d'ordine, razio-
nali e trascinanti, che, in 
una politica delle alleanze 
indispensabile per mutare le 
cose, non possono additare 
soltanto obbiettivi socialisti. 
Non sono solo risposte che 
dobbiamo dare al movimen-
to studentesco, ma anche ad 
una parte di insegnanti, al 
movimento nei suo comples-
so che per muoversi e tra-
seinare, ha bisogno di argo-
mentazioni e parole d'ordi
ne il piu possibile chiare e 
precise. 

La terza ed ultima consi
derazione, che non contrad-
dice quanto detto all'inizio, 
ma anzi ne rafforza 1'impor-
tanza, riguarda l'area anco
ra ristretta che siamo riu-
sciti ad investire di questi 
problemi. Dire di esser riu-
sciti a far discutere migliaia 
di persone, in una regione 
come rEmilia-Romagna, e 
registrare un buon risulta-
to, ma ammettere, franca-
mente, di avere ancora gran-
di spazi da conquistare. E 
non possiamo attendere di 
avere la giusta soluzione di 
ogni problema prima di por-
ci il compito di conquistare 
la grande maggioranza del
la popolazione ad una batta
glia per una profonda rifor
ma della scuola, ne possia
mo attendere di aver con-
quisiato larghe masse, di-
cendo che solo dal loro ap-
porto pot rem o avere mate-
riale per dare una giusta 
soluzione ai problemi. 

Mai abbiamo risolto alcun 
problema in un sol colpo e 
tantomeno possiamo sogna-
re di farlo per un problema 
fondamentale e complesso 
come questo che dibattia-
mo. La Conferenza Naziona
le e attesa dagli studenti, 
dagli insegnanti, dal perso
nate delta scuola, e dagli 
operai, dai dirigenti politici, 
sindacali, da tutti coloro che 
vi parteciperanno come una 
sede nella quale sara possi
bile dare una prima rispo-
sta ad alcuni problemi, defi-
nire quelle posizioni ancora 
viziate da cquivoci e incom-
prensioni. Sarebbe grave er-
rore, perd, considerarla 
qualcosa di piu di una fon
damentale tappa di un lun-
go cammino ancora da per-
correre. 

Aldo d'Alfonso 
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I giapponesi alio «stadio del freddo » 

Uno spetfacolo dentro lo spettacolo: i 
quello della folia disposta geometrlcamente 
sulle gradinate dello c stadlo del freddo» a 
Sapporo, in Glappone. Gil occhi di migliaia 
di persone sono rivolti al trampolino di 90 
metri dal quale si lanclano gli sciatori in 
gara. Nello stadlo di cui la foto da un par
ticolare cosl insolito, si e svolta la settimana 

pre-ollmpica: una specie di prova generale 
delle olimpiadl del freddo che si svolgeranno 
a Sapporo net 1972. Oltre ad essere un'occa-
sione di incontro e di confronto tra gli atleti 
di tante nazloni, i sette giorni di gare sono 
servltl a collaudare le attrezzature e gli 
impiantl sportlvi in modo da correggerne gli 
eventual! dlfetti da qui a un anno. 

Dalla biologia alia fisica una grande 
inchiesta tra i ricercatori italiani 

L'incontro con un gruppo di scienziati a Napoli - L'esperienza di 
risposte di Pancini - Non e'e scienza«neulrale» - Le strutture: 

di ricerca extra-universitari e riiniversila - Un incontro con il 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. Febbraio. 

Scienza. politica e filosofia 
della scienza. strutture sociali 
e poteri politici. Le prime do* 
mande qui a Napoli sono a Et-
tore Pancini, un flsico nuclea-
re che era giovane — e con 
molto entusiasmo — intorno al 
1946, e che ha lavorato alia 
ricerca nei settore delle parti-
celle di < alta energia » che si 
ottengono sperimentalmente 
attraverso accelerator! sem-
pre maggiori. II gruppo degli 
scienziati italiani che sulle or-
me di Fermi e dei suoi allie-
vi (come Amaldi) si e conti-
nuato a occupare delle parti-
celle. delle loro «trasmutazio-
ni» e degli effetti di queste 
in determinate condizioni do-
vute all'alta accelerazione. e 
in primo piano a livello mon-
diale. 

Ettore Pancini e anche l'uo-
mo che in questi termini, e 
nella convinzione di dare una 
delle concrete basi scientifl-
che alia svolta sociale e poli
tica che si vedeva vicina ne
gli anni immediatamente post-
resistenziali. costrui e gesti a 
lungo con metodi ancora ine-
diti per lo sclerotico mondo 
accademico del tempo, quello 
Istituto di fisica di Genova 
che ha fatto scuola in molte 
direzioni (fu costruito fra l'al-
tro allora. mi raccontano. un 
prototipo di < occhio automa-
tico > che era una importante 
faccenda). 

Prima domanda. quindi. a 
lui che lavora ora qui a Napo
li all'Universita. Partiamo pu
re da lontano: a che serve e 
a chi serve la scienza? Pos-
so riferire quasi letteralmen-
te la prima risposta che de-

ve fare riflettere tutti noi: la 
scienza. dice Pancini. 6 a mio 
parere il prodotto piu imme-
diato di qualunque struttura 
di classe. il perfetto paradig
ms della sovrastruttura mar-
xista. Senza andare tanto in-
dietro nei tempo, guardiamo 
ai due ultimi secoli: e'e l'ot-
tocento. il libera mercato. e 
la scienza viene scatenata a 
ricercare come e dove vuole, 

« liberisticamente »: e'e il mo
mento attuale, la concentra-
zinne monopolistica. e la 
scienza si modella sul nuovo 
schema, si organizza concen-
trandosi e si mette ancora al 
servizio della mutata struttu
ra capitalistica. 

Appassionata 
discussione 

II dialogo si snoda a lungo 
percorrendo l'arco di questa 
problematica sulla quale sara 
necessario ritomare. Del re-
sto Pancini ha dei contraddit-
tori. Siamo in casa di Gio-
vanna Astaldi. psicologa che 
esce dalla scuola filosofica di 
Banfl e anche da lei verran-
no alcune delle « contropropo-
ste > alle tesi di Pancini che 
dietro al volto imperturbabile. 
dietro alle lenti. difeso appa-
rentemente da ogni rischio di 
emotivita o suggestione. ha in 
realta proposto una tesi che 
pud apparire catastrofica. La 
scienza quindi e solo funziona-
le al < sistema >? Non e'e cioe 
oggi alternativa che non sia 
la liquidazione della scienza, 
almeno finche si lavorera qui. 
nei cuore della societa indu-
striale e capitalistica? 

Pubblicati i primi tre volumi di una nuova enciclopedia per i ragazzi: «lo e gli altri» 
- - ! • • • • • • • - ~ - . I, , u m m ^ j j u i ^ -

UNA GUIDA A CONOSGERE 
L' UOMO E IL SUO MONDO 

Nell'ultimo acorcio dej "70 — 
un anno che ha fatto registra
re qualche mutamento di se
gno e ferment! nuovi nei cam
po dell'editoria, con una piu 
marcata attenzione verso 
i problemi socio-politici, non 
foss'altro per la crescente 
spinta delle lotte operaie e per 
il dispiegarsi della discussione 
sui temi strutturali e in par
ticolare sulla scuola — ha 
preso corpo un'iniziativa che, 
al di Ik della specifics origl-
nalita editoriale, viene a costi-
tuire un primo serio tentativo 
di intaccare l'impostazione e 
l'assetto tradizionalmente re-
trivi e conservatori dell'edito
ria parascolastica (enciclope-
die, libri e dispense per ra
gazzi). Un settore, questo, ri-
masto sino ad ora esclusiva 
e ben gratificante riserva di 
caccia dell'industria culturale 
(e per essa dei gross! editor!, 
Mondadort, Garzanti, Rizzoli, 
Fabbri, ecc.). 

Intendiamo riferire! agii un
did volumi post! in cantiere 
dalle Edizioni La Ruota sotto 
il titolo generale «lo e gli al
tri — Nuovissima Enciclope
dia del Ragazzo*. n primo, 
il quinto e il sesto di questi 
volumi sono gia stati pubbli
cati e trattano, rispettivamen-
te, i temi «lo e gli altri » (1) 
<La vita e i suoi ambient! > 
(5.) e «L'evoluzione» (6.); 
mentre i successhrl volumi sa-
ranno riservati. secondo il pia
no oompleto dell'opera, a « Le 
clvUtas (2. - 3.), cBisogni e 
risorse* (4.). «La conquista 
dello spazio* (7). « n tempo* 
(8.), m Materia ed energia (9.) 
« Ricerca » (10.) e agli « Indi
ct » (11.) organicamente com-
plementari dell'intiera enciclo
pedia. 

Hanno curato la redazione di 
« lo e gli altri » specialist! co
me Marcella Bacigalupi, Gior
gio Bini, Giacomo Casarino. 
Claudio Costantini. Piero Pos-
sati. Pranco Sborgi e Dario 
Bernazzoli (cui e dovuta Tele-
gante realizzazione grafica) 
awalendosi di volta in volta 
di altrettanto qualificati esper-
t! delle varie materie (rtcor-
diamo. tra 1 tanti. Enrica Pi-
schel, Pemando Rotondo, ec-
cetera). 

A spiegare poi la «novita» 
sostanziale di questa enciclo
pedia ci sembra utile ricorda-
re qui i propositi dei promoto-
ri della stessa iniziativa quan-
do affermano: m lo e gli al
tri, rultima arrivata In que
sto campo, non vuol essere 
un'enciclopedia nei senso tra-
dizionaJe del termine. Non si 
propone cioe di presentare tut-
to lo sciblle umano in dlmen-
slonl ridotte, e tanto meno 
di riassumere 1 contenutl del 
test! scolastici o delle compila-
zloni per adultl, ma mira ad 
off lire ai lettori della scuola 
obbllgmtoria continue aolleclta-

11 rifiuto di formule e schemi tradizionali 
e del moderatismo invalso neU'editoria 
parascolastica. L'analisi 
della scuola di classe. DalPindagine 
politico-sociale alFecologia. 
Le grandi rivoluzioni. La lezione di Gramsci. 

Una illusfrazien* pertinent*, a volte strettamente fimzionale alia informazkme offtrta, a volte 
•gile • spigliata, e una delle caratteristiche positive dell'enciclopedia 

zioni ad apprendere e ad ope-
rare, sia completando le cono-
scenze apprese a scuola sia 
precisandole e, poiche sappia-
mo tutti quanto c!6 sia neces
sario, sostituendovisi laddove 
e piu evidente il ritardo della 
scuola rispetto alia realta so
ciale, civile, culturale e peda
gogics. E' questa dunque una 
opera ambiziosa, di rottura ». 

Ora, una prima seppur par-
ziale verifica di tali ambizio-
ni ci e data proprio dai tre 
volumi sinora pubblicati — 
«lo e gli altri m, m La vita e 
I suoi ambient!» e « L'evolu
zione » — nei quali, a parer 
nostro, e chiaramente posto in 
rilievo (rapportandolo natural-
mente alle specifiche sensibi
lity e capacita intellettive del 
ragazzi) H carattere comples
so, problematico, diaJettioo di 
ogni «Veritas per quel tanto 
ch'essa colga della condizione 
dell'uomo in rapporto cot suo 
habitat, il suo tempo, la sua 
civllta. 

La coerenza con questa scel
to di rondo si presenta. del 
resto, in modo inequivocabile, 
nei primo volume che, non a 
caso, da B titolo all'lntlera 
opera, «Io e gl! altri». Qui 
si coglie subito — nella trat-
tazione di una materia ampia, 
•UinoUnte che dalla tiplcita 

deiranimale « uomo * si dHata 
alia cognizione della c perso
na • e dei suoi rapport! inte-
rindlviduali, sociali, economl-
ci, politici, cultural! — non 
tanto il dato di una mitica 
(e mistificante) « oggettivita * 
quanto la ricerca, cioe, di una 
verita da costruire attraverso 
i fatti e il loro accertamen 
to scientifico (specie di quelli 
sempre taciuti a ragion vedu-
ta dalla cultura e dalle istitu-
zioni tradizionali delle societa 
fondate sull'esercizio privile-
giato - autoritario - repressivo 
del potere, portato oggi dal 
sistema capitalistico al mas-
simo di efficienza). 

In questo senso. indicative e 
probanti sono. ad esempio. le 
constatazioni sulla realta del-
ristruzione pubblica nei nostro 
Paese, che si possono leggere 
al capitolo xLa scuola che 
boccia»: « Nella CostituzHme 
della Repubblica Italiana. che 
e entrata In vlgore nei 1948, 
e scritto: "La scuola e aper-
ta a tutti. L'istruzione inferio-
re. impartita per almeno otto 
anni, e obbligatoria e gratui-
U " ». Perb. il dettoto costitu-
zionale contlnua a rimanere 
lettera morta dal momento 
che s... su 100 bambini Ita
lian! che si Iscrlvono alia 1. 
elementare soltanto 83 poeo 

piu della meia, a 14 anni ter-
minano la scuola me
dia. adempiono all'obbligo sco-
lastico. Gli altri vengono boc-
ciati. Dunque la scuola fa una 
selezione, una scelta ». E trac-
ciando — a complemento di 
questa prima enunciazlone del 
problema — 11 caso esempla-
re di due ragazzi, uno di 
estrazione operaia e I'altro di 
estrazione borghese, si arriva 
agevolmente all*unica «veri
ta » possibile (perche prova-
ta): «... Anche a scuola si 
ha la sopravvivenza del piii 
adatto e la selezione... La se
lezione e una selezione non na-
turale ma di classe. La scuo
la e uno degli strumenti che 
servono per mantenere la so
cieta divisa in class!. E' una 
scuola di classe*. 

E H problema cosl prospet-
tato e tanto piu drammatica-
mente vero perche oggi 
m „. non basta saper leggere 
e scrivere... occorre saper 
comprendere com'e organizza-
ta la societa. quali sono i bi-
sognl nostri e degli altri, sa
per discutere, convincere le 
persone, capire quali sono le 
cause dei fatti che succedono. 
Altrhnentl si pub essere Infor-
mat! ma non si e capac! d! 
decidere. Oggi frequentare la 
scuola non baste piu. Non ba

sta neanche la scuola media. 
Non basta nessuna scuola. Bi-
sogna studiare sempre. per 
tutta la vita... "Istruitevi — 
scrisse Antonio Gramsci — 
perche avretno bisogno di tut
ta la nostra intelligenza"». 

In sintesi, e utile ribadlre 
che la caratteristica dei tre 
volumi sinora apparsi e quel
la innanzitutto di affrontare 
argomenti che la scuola tra-
dizlonale Ignora o, alia me
glio, sottovaluta. Prendlamo 
la biologia, spesso ridotta a 
classificazlone di piante e ani
mal! secondo criteri che non 
si dlscostano da quelli di Lin-
neo; qui al contrario. nei vo
lume m L'evoluzione». si se-
guono le linee di un discorso 
materialistico scientifico che 
permette di collegare organi
camente evoluzione biologica 
e microbiologica ed evoluzione 
cosmica, storia dell"universo. 
della vita, dell'uomo. 

Lo stesso pud dirsi dell'et-
nologia e deirantropologia, di
scipline che ben di rado sono 
fatte oggetto di attenzione da 
parte della pubblicistica scola-
stica e no, itvolta ai giovani. 

H discorso antropologico 
serve da un lato a far cbia-
rezza a proposito di « razze », 
popoli e civllta, mostrando co
me 11 discorso corretto — ed 
e una correttezza scientiflca 
che pub avere grand! Impii-
cazioni educative — non sia 
quello sulla superiorita di una 
civilta o di un gruppo di ci
vllta sulle altre, e tanto meno 
sui c primaU a razziali, ma 
quello sulle «differenze» tra 
il modo come nelle varie aree 
del globo e nelle varie epo-
che le diverse comunita. ban-
no affrontato il problema dei 
rapporti fra gli uomini e degli 
uomini con la realta ambien-
tale. 

E ancora piu lucldo si fa il 
discorso quando affronta le 
grandi rivoluzioni, daH'Ottobre 
alia Cina, a Cuba, al Vie^ 
nam. 

Se a tutto elb aggiungiamo 
che J volumi sono completatl 
da una ricchissima iconogra-
fia — disegni originali. cele-
bri dipinti, stampe d'epoca, 
manifest!, riproduziom foto 
grafiche, tabelle statistiche. 
diagramm! — e ordinati con 
una sapienza grafica discre
te e funzionale, non ci sem 
bra azzardato concludere sot-
tolineando quale prezioso stru
mento di lavoro e di matu-
razione culturale e civile 1'en
ciclopedia «lo e gli altri» 
possa essere nelle mani d! un 
ragazzo che — traendo la de-
blta lezione da Gramsci — 
per pensare II ruturo con pie 
nezza di signiflcato, avra bi
sogno. sempre, dl tutta la sua 
Intelligenza. 

Sauro Borelli 

Ci sono in casa di Giovanna 
Astaldi parecchi scienzia
ti: Sandro Aurisicchio che la
vora per il CNR. laboratorio 
di cibernetica dell'Arco Feli
ce; Franco Graziosi. biologo 
molecolare che lavora al La
boratorio internazionale di ge-
netica e biofisica che nei 1962 
fu fondato a Napoli da Buzza-
ti - Traverso e da lui stesso: 
Franco Guerrini. biologo mo
lecolare che anche lui lavora 
al LTGB: poi Pancini e Gio
vanna Astaldi. La discussione 
va avanti appassionatamente 
e diventera anche calda. Pan
cini — ma se ne dovra ripar-
lare. di questo incontro — 
ammette che la scienza ha 
una sua profonda ambiguita. 
che puo servire alia classe 
operaia quanto al capitalismo. 
ma aggiungera anche che og
gi l'aspetto prevalente (e qui 
coincide con la tesi e la crisi 
dei migliori scienziati nostri 
o americani) e quello repres
sivo e reazionario. In effetti. 
dice Pancini. la scienza e di 
per sd uno strumento e in si 
non esiste: ecco perche non 
esiste neutrality della scienza. 

Sono anni che questi scien
ziati o stanno zitti — dico na-
turalmente dei migliori. non 
delle cornacchie che indossa-
no ogni momento le penne del 
pavone per annunciare qual
che nuovo uomo in provetta o 
qualche trasposizione elettro-
nica del pensiero umano — op-
pure trattano con specialist 
che assomigliano ai vari « va-
ticanisti* sparsi nei giornali 
italiani. Ben pochi fra i non 
scienziati si sono presi la bri-
ga di domandare seriamente e 
fino in fondo a loro — che ma-

neggiano con orario d'ufficio 
la vita e le origin! della vita 
umana — che cosa pensano 
dell'uomo, della sua societa. 
del suo destino. della civilta 
che ha creato. Questi studio-
si. esposti al piu immediato e 
violento impatto con le strut
ture, ce li siamo a lungo di* 
menticati tutti — molti fra i 
politici o gli indagatori — per 
la strada. E invece. interro-
gandoli. certi gomitoli inestri-
cabili cominciano a rivelare la 
loro logica, una logica prima 
che giusta. vera e — come di-
ceva Bacone, tanto per fare 
una citazione che non ci sem
bra qui inopportuna — «c'e 
strettissima connessione e 
quasi identita fra i modi del-
1'umana potenza e quelli del-
1'umana conoscenza: cid che 
risulta piu utile nella pratica 
e anche piu esatto nella teo-
ria *. Lenin aggiunse. molto 
tempo dopo, che cla rivolu-
zione sono i soviet piu l'elettri-
f icazione >. 

vita, il travaglio- le 
i rapporti fra istituti 
professor Ghiara 

di una voluta scelta politica. 
la destinazione di oltre due 
terzi di questa somma agli 
istituti. Perche? 

Presto detto. Finchd domi-
navano incontrastati i t baro-
ni > l'Universita era una sede 
ottima: e per non fare, so-
stanzialmente. ricerca (salvo 
eccezioni. ha precisato con 
nettezza) era l'ideale. II LIGB 
a quell'epoca. per esempio. 
venne visto come un fattore 
di disturbo. Poi le cose sono 
cambiate, anche per via della 
contestazione studentesca. Al
cuni < baroni > ci hanno pen-
sato su molto poco: meglio 
trasferirsi fuori della Univer-
sita contestata e magari — 
come mi raccontano di qual-
cuno — farsi costruire un bel 
laboratorio fuori dei confini. 
deU'LIniversita. portarci qual
che studente arrivista e servi
le. farsi in pace le proprie 
ricerche su commissione ben 
remunerate delle affamate in-
dustrie settentrionali. E cosi 
(con spreco e talvolta cieco 
indirizzo) anche il CNR ha 

contribuito a fare nascere, fi-
nanziandoli. decine di labora-
tori di ricerca: niente di ma
le in se. se non per i casi 
— non tutti. sia chiaro — in 
cui si sono erette torri d'avo-
rio il cui prevalente legame 
con la societa viva non e la 
ricerca. lo studio. la didattica 
ma il mantenimento di situa-
zioni di. privilegio sociale e 
economico e in alcuni casi ad-
dirittura un evidente legame 
strutturale con Tindustria 
committente. 

II nodo 
politico 

Si dipanera questo discorso, 
con altri scienziati, ma un 
nodo che ci sembra urgente 
porre subito. ora, e quello po
litico. Se esiste quella c am
biguita > della scienza (intesa 
almeno come Iegge acquisita 
del rapporto causa - effetto 
fuori di ogni mitizzazione 
neo-positivistica o anche fe-
nomenologica) si pone la que-
stione delle strutture scientifi-
che. degli strumenti operativi. 
della scienza oggi in Italia, di 
una autentica politica della 
scienza. Nessuna contraddizio-
ne — ci sembra owio per dei 
marxisti — nei percorrere 
continuamente nelle due dire
zioni fl corridoio fra c gran
di * problemi e problemi pra-
tici. politici. operativi. 

Prendiamo un problema 
centrale, o almeno uno dei 
problemi centrali: il rapporto 
fra Istituti di ricerca extra-
universitaria e Universita. La 
spesa per la ricerca di base 
(me lo dice Graziosi e me 
lo conferma sostanzialmente. 
Ghiara, professore di istologia 
deU'Universita napoletana) e 
di ottanta miliardi - anno. Da 
qualche anno la somma — in 
buona parte gestita dal CNR 
— e cosi suddivisa: sessanta 

miliardi agli istituti di ricer
ca extra - universitari e ven-
ti a quelli universitari. La di
scussione si fa interessante. 
Graziosi che sta in un istitu
to extra - universitario come 
il LIGB (anche se molto csui 
generis * come vedremo) po-
lemizza contro questo tipo di 
scelta e opta con decisione per 
uno sforzo piu accentuato a 
favore della ricerca nella Uni
versita: Pancini — di cui ve-
drd poi alcune antidiluviane 
attrezzature ottocentesche. og
gi purtroppo caratteristiche di 
molti istituti universitari — 
va oltre e precisa giustamen-
te questo fatto: lo stanzia 
memo globale (80 miliardi) e 
irrisorio per il bilancio ita-
liano, tanto piu indicativa 
quindi, tanto piu fa da spia 

Scelte 
di fondo 

Torniamo quindi al proble
ma che Giovanni Berlinguer 
nei suo < Politica della scien
za > chiama della c nuo
va committenza >. Problema 
chiave che si lega. come se
condo anello della catena, a 
quello del ccome* guidarc 
scientificamente — cioe secon
do logica scientifica e libera-
toria — il progresso umano. 
Mi dira il professore Ghiara 
— e ci ritorneremo — che la 
committenza. cioe il vero 
<cliente> della scienza, sono 
gli studenti. 1'attivita didatti
ca e conferma tutto questo la 
dura, non retorica ma certo 
esistenziale passione con cui 
tanti uomini come Pancini de-
dicano proprio alia didattica. 
fuori di ogni modello piu co-
modu di inserimento nella so
cieta. ogni loro energia. Ma 
va in questa direzione la poli
tica per la- scienza che si fa 
in Italia? La politica che fa il 
CNR o quella che prefigura 
la riforma di centro-sinistra di 
Misasi? Non si intende parla-
re di riforme. qui, ma di scel
te di fondo che arrivano su
bito ai nodi decisivi dello svi
luppo umano. Come mi ha det
to qualcuno in questi giorni a 
Napoli, si pud anche pensa
re che in cinquanta anni la 
umanita arrivi al suicidk). 
E si tratta di questione che 
ha anche a che vedere con le 
strutture universitarie, con la 
dequalificazione universitaria 
(se ne parlera a lungo con 
Cortini. un fisico). con il dot-
torato di ricerca o con i di-
partimenti universitari: al di 
la. ma non metafiski. appun-
to. ci sono i problemi del de
stino dell'uomo e della guida 
di classe di quei destini. 

Ugo Baduel 

Continuera 
ad oltranza 
lo sciopero 
delle poste 
britanniche 

LONDRA, IT. 
L'esecutivo del sindacato 

dei postelegrafonicl ha oggi 
deciso airunanimlta di conti-
nuare lo sciopero ad oltranza, 

L'esecutivo era riunito da 
questa mattina sotto la pre-
sidenza del segretario gene
rate del sindacato. Tom Jac
kson. per discutere i collo-
qu! che la delegazione sinda-
cale ha avuto nei week end 
con I rappresentanti dell'am-
ministrazione postale ed il 
ministro per 1'occupazione. 
Robert Carr. 

Ieri sera I'ammlnistrazlone 
postale aveva respinto la pro-
posta del sindacato di nomi
nate un mediatore. Questa 
mattina vi era un certo ot-
timismo in seguito all'impres-
sione che nuovi elementl, ol
tre a quelli notl fino a Ieri, 
fossero a disposizione dello 
esecutivo del sindacato e che 
lo sciopero, che sta per en-
trare nella sua qulnta setti
mana, avrebbe potuto con-
cludersl entro brave tanpo. 
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