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<c La pista del Minotauro » 

di Giuseppe Bonura 

II romanzo 
a ipotesi 

Un procedimento narrativo che fa appa-
rire quanto sia difficile definire o « rac-
contare » le combinazioni dell'avventura 
umana nella loro molteplicita di dati reali 
e di evasioni immaginarie - It labirinto 
dove tutto e vero e tutto e inautentico 

Dalla biologia alia fisica una grande inchiesta tra i ricercatori italiani 

DETR0 I FANttSM Dflifl SCIENZA 
Come si propagono nuove superstizioni attraverso la «moda» scientifica e la divulgazione sensazionalistica - L'esempio della tarfaruga 

cibernetica - A colloquio con Giorgio Tecce, titolare di biologia molecolare all'ateneo di Roma - Le universitd atfuali sono organiche al 

fipo di strutfura della societa capitalistica - Gli studenti e i «baroni» della cattedra - Chi ha paura della scimmia e di Darwin 

Brevi scenette e racconti, 
profili e desorizioni di per
sonaggi che si richiamano e-
si incastrano a distanza, di-
segni di paesaggi e avventu-
re, situazioni reali che pre-
cipitano nelle piu strane e 
complicate fantasie: tutto 
nelTultimo libro di Giusep
pe Bonura vuole dare l'im-
pressione di chi si aggira e 
si perde in un groviglio di 
sensazioni, di impressioni e 
di ricordi. La pista del Mi
notauro (ed. Rizzoli, pagi
ne 249, L. 2600) porta in-
dubbiamente a conseguen-
ze estreme. ma lasciandolo 
altrettanto incerto, il di-
scorso narrativo che ran
cor giovane scrittore di Fa-
no inaugurava nel 1966 con 
un suo primo tentativo, II 
rapporto, e cioe ricostruire 
o delineare una storia ser-
vendosi di approcci succes
sive forse per capire e af-
ferrare di la dall'impressio-
nismo spicciolo i personaggi 
e la loro vicenda. 

Tuttavia, nel libro piu re-
cente, non c'e solo questo. 
E* come se l'autore sapes-
se in partenza di doversi 
chiudere e finire in un la
birinto. Nel .Rapporto so-
prawiveva un margine di 
prospettiva, la possibility di 
arrivare a una definizione. E 
la « storia », il racconto, ri-
nianeva in piedi. Qui una 
«storia» forse c'e. O ce 
n'e piu d'una. Perche, in-
fatti, tutte le nostre storie 
sono multiple, fra eid che e 
e oio che potrebbe essere. 
Giuliano Gramigna, in una 
nota editoriale stampata in 
copertina, parla di « roman
zo ipotetico», un racconto 
nel quale gli sviluppi posso-
no portare a « una serie in-
finita di combinazioni >. un 
racconto che puo essere al-
tra cosa, ad esempio c meta-
fora d'ogni scrivere » o an-
che c metafora di una sedu-
ta dall'analista ». Comunque, 
si parte da un personaggio 
di nome Ippolito, che Iavora 
in un'azienda editoriale o 
giornalistica, e circondato da 
varie donne, Anna Giulia Li-
via Marisa, la moglie, l'aman-
te, ramante-confidente, la se-
gretaria, e passa per mille 
awenture vere o fittizie che 
sono altreltanti momenti di 
una costante dispersione o di 
un continuo ritorno a se stes-
so, non appena un qualunque 
contatto con gli altri si e 
stabilito. 

Chi e, chi puo essere Ip
polito? Sono due domande 
che s'intrecciano di continuo. 
Come dire che individuare e 
definire un'identita esisten-
ziale e possibile. Ma la vita 
umana precede su binari 
doppi o tripli, fra realta, 
immaginazione, sogno volon-
tario o sogno inconsapevole, 
e 11 il « personaggio » viene 
smarrito, tanto piu quando 
si tratta di qualcuno che, 
per mestiere, affronta ogni 
giorno i segreti o le tecniche 
dei fatti immaginari, come 
aceade a chi Iavora in un 
giornale, in un rotocalco, 
in una misteriosa < fucina * 
di moderna industria cultura-
le. Ippolito e sottoposto a 
tutti questi strani rapporti, 
spesso e trascinato da un fiu-
me awenturoso, sotto gli oc-
chi o a discrezione di un 
« operatore » che ha una fi-
gura altrettanto incerta. A 
meno che le cose non siano 
a discrezione dello stesso Ip
polito, che a un certo punto 
rivendica la paternita di tut
to: « Che significa?... Tutti 
qui siete miei figli. Anche 
I'operatore. E io sono figlio 
di me stesso ». 

Insomma, in un libro dove 
tutto rimanc aperto alle com
binazioni narrative che il let-
tore vorra leggcrvi, puo an
che essere il procedimento 
interno il protagonista mag-
giore, e le « storie », i rac
conti awenturosi, trasfor-
marsi in motivi o in musica 
di fondo. Ma il procedimen
to, qui, a cosa porta? II di-
scorso sul libro si apre a 
questo punto. Se vengono la-
sciate in piedi tutte le pos
sibility di lettura, l'autore 
stesso lascia apcrte tutte le 
possibility costruttive. Anzi, 
Tunica vera immagine che ri-
suita chiara e quella di un 
autore che, sostanzialmente, 
non puo fare a meno dell'in-
treccio, dei mezzi tradiziona-
li, dei personaggi, degli in
gredient! narrativi, c che 
quindi si trova in uno sco-
modo rapporto originato 
dalla sua voionta di nnnova-
re, di bruciare cio che in lui 

spesso con una de-

nuncdata ed evidente visce-
ralita dialettale. 

II procedimento si delinea 
come recupero per abbozzi, 
in pagine diaristiche, in 
bnandelli narrativi, in « stu-
di» di preparaaione ad « al-
tro », e cioe al romanzo da 
costruire. Improwisamente 
il narratore pu6 aver sentito 
come e quanto quel mate-
riale raccolto fosse insuffi-
ciente a un modello ideale 
o, piu semplicemente, ad una 
conoscenza dell'avventura u-
mana faticosamente raggiun-
ta per altre 9trade. E ha 
fissato questo rapporto fra 
se stesso e la materia che ur
ge da ogni parte. Quanto piu 
essa fa sentire il dinamismo 
interno tanto piu all'autore 
non riesce di portarla fuori 
del suo stato informe o ne-
buloso. 

II « procedimento » somi-
glia cosl a un automatismo 
che gira all'dnfinito, agita e 
rimescola un materiale fluido 
che nessuno si decide a im-
piegare in una fase ulteriore 
come materiale autentico per 
costruire. Tutto e vero e tut
to e inautentico, quasi per 
definizione dello stesso auto-
re, in queste combinazioni e 
questi tentativi di sensi mul-
tipli. Si potrebbe parlare per 
analogia della vita stessa, 
nella sua labirintica varieta 
di casi da moltiplicare ancora 
giacche alia visione reale si 
devono aggiungere tutte le 
alterazioni immaginarie che 
i personaggi-uomini vivono 
quotidianamente fra impulsi 
distruttivi, reagenti di sogni 
e meditazioni auto-consolato-
rie. A lungo andare, nel 
susseguirsi delle pagine, il 
procedimento pud stancare e 
generare monotonia. Forse 
capita sempre quando, a dif-
ferenza del simbolismo pre-
zioso o ermetico della tra-
dizione, interviene un sim
bolismo esistenzdale o in cia-
batte. Ma, proprio per que
sto, oi troviamo di fronte a 
un narratore coraggioso che 
presenta e rappresenta an
che i suoi difetti. Non e so
lo un « racconto »; e anche 
un < documento » sui tempi. 
Tutto per arrivare, se possi
bile, a un brandello, fra i 
tanti, di poetica verita. 

Michele Rago 

Sit-in dei comunisti di Zurigo 

Un sit-in di ragazzi e ragazze nella piazza della stazione a Zurigo ha attirato I'attenzione e anche la solidarieta dei passanti: 
i giovani comunisti si sono impegnati cosl a favore dei lavoratori di Ginevra in sciopero da piu giorni. Nello stesso tempo 
sono riusciti a realizzare con successo la raccolta di fondi per sostenere concretamente la lotfa degli operai ginevrini. 

Fotografla di Walter Ferrara 

ESPERIENZE DIDATT1CHE WON AVTORITARIE 

L' erba voglio in disuso 
L'asilo autogestlto di Porta Ticinese a Milano • Significato e limiti dell'atteggiamento antiautoritario - Contro la scuola 
come corpo separate - Un nuovo fronte di intervento e di lotta della classe operaia - La «socializzazione » dell'insegnante 

Alcune fra le piii significa
tive esperienze didattiche non 
autoritarie compiute da inse-
gnanti nella scuola italiana, 
analizzate e discusse nel cor-
so di due recenti convegni, 
sono state raccolte. coordina
te e pubblicate a cura di E. 
Pachinelli, I* Muraro Vaiani 
e G. Sartori («Verba voglio. 
Pratica non autorttaria nella 
scuola*, Einaudi. 1970, p. 273, 
L. 1400). 

II libro si apre con il re-
soconto deU'esperienza dello 
asilo autogestito di Porta Ti
cinese a Milano, nato come 
sbocco operativo di un con-
trocorso di pedagogia nell'uni-
versita di Milano nell'autunno-
inverno 1968-'69, e conclusosi 
con l'ingresso della forza pub-
blica. 

Malgrado la diversita degli 
interventi — dalla scuola ma-
terna a quella deirobbligo — 
e possibile enucleare alcune 
linee fondamentali che li per-
corrono e collegano. Alia base 
vi e I'analisi — verificata e 
toccata con mano nella pras-
si quotidiana — del caratte-
re autoritario della scuola. 
strumento con cui una mino-
ranza rafforza ed estende i 
suoi privilegi attraverso la se-
lezione e l'esclusione. La ridu-
zione del bambino e dello 
scolaro a «pezzi» di una ca
tena di montaggio che pom-
posamente viene chiamata «si 
sterna educativo*. mentre Jn 
realta funziona come un « pia
no di produzione», e tradita 
da quegli insegnanti, fedeli 
garanti del sistema ancorche 
in buona fede, che afferma-
no tra 1'altro: «H 90* • delle 
cose che si fanno nella vita 
sono noiose e dure. Cosl de-
ve essere anche nella scuola ». 

La subordinazione della 
scuola al fini di pochi (clas
se dominante) e realizzata at
traverso il suo isolamento e 
scparazione dalla realta socia-
le. OH stessi attuali progettl 
di ammodernamento della 

scuola sono tentativi Indolori 
e striscianti di superare la 
crescente conflittualita sociale 
che invade il asacron recin-
to scolastico rriediante l'intro-
duzione di nuove forme di ge-
stione didattica e organizza-
tiva che mettono da parte lo 
autoritarismo vecchia maniera 
e lasciano via libera alia ricer-
ca della consensualita da parte 
dei sottoposti e alia partecipa-
zione marginale e insignifican-
te dal punto di vista dei rap
porti di potere. Fatica del re-
sto vana, dal momento che 
l'ingresso dei carabinieri ne 
ha violato per sempre la *sa-
cralita» e la separatezza dal 
contesto sociale (che e in ul
tima analisi scontro di classe). 

Come si articola la risposta 
di chi ha fatto e fa prati
ca sociale non autoritaria nel
la scuola? Quali indicazioni 
teorico - operative se ne pos-
sono ricavare? Innanzitutto. il 
rifiuto della ideologia dell'an-
tiautoritansmo come ingenuo 
astensionismo che da via li
bera alia spontaneita e ai bi-
sogni immediati del ragazzo. 
L'abolizione ideologica dell'au-
toritarismo. infatti. trasporta 
nella classe i condizionamen-
ti violenti e autoritari del 
mondo esterno ifamiglia e so
cieta). e da luogo a vere e 
proprie esplosioni di aggressi-
vitA — tra il fascista e il ma-
fioso. dice Fachinelli — contro 
i compagni e l'insegnante. Si 
riproducoiio e rafforzano le 
gerarchie violente della socie
ta: ii piu grande picchia il 
piu piccolo, 11 piu aggressi-
vo esclude il meno socializ-
zato, ecc. 

Questa fase operativa, respin 
ta a livelio ideologico, e pe-
ro accettata come momento 
pratico. almeno per i primi 
tempi, perche permette all'in-
segnante di abolire il suo ruo-
lo di funzionario del sistema 
e di stabilire con gli alunni 
un contatto svincolato da rap
porti di potere (dequalifica-

zione del voto ed eliminazio-
ne delle bocciature, rifiuto dei 
programnU. organizzazione in
terna assembleare, ecc) . L'in
segnante rifiuta i suoi tradi-
zionali strumenti repressivi 
per awiare un processo di re-
sponsabilizzazione e di eser-
cizio di potere socializzato e 
collettivo da parte della classe. 

II pericolo maggiore a que
sto punto — a parte gli ine-
vitabili e scontatl interventi 

' repressivi di presidi e buro-
crazia — e. nella migliore del
le ipotesi. la creazione di una 
«isola felicen. privilegiata e 
artificiale perche sottratta al
le contraddizioni della realta 
sociale (norme. costrizioni. re-
pressione, ecc.). Si finisce 
per ri bad ire il carattere sepa-
rato della scuola pur essen-
do partiti con 1'intenzione di 
combatterlo. 

Occorre allora. dopo l'instau-
razione di rapporti non auto
ritari. che la classe si apra 
al contesto sociale. lo inva-
da e ne sia a sua volta in-
yasa. rompendo l'involucro 
che separa in due momenti 
distinti le contraddizioni e i 
conflitti degli studenti. nella 
scuola e nella' societa. La pra
tica non autoritaria deve per-
mettere agli studenti di riela-
borare le proprie esperienze 
in forme di studio e di in
tervento tali da non isolarll 
ma da favorire il rovescia-
mento delle loro esperienze 
nella societa. L'oggetto del la-
voro propriamente scolastico 
— problem! del ragazzi, lavoro 
dei genitori, impegno nel quar-
tiere, provenienza regionale, 
ecc — si espande come la
voro politico esterno (paese, 
quartiere. ecc), anche attra
verso un'opera di informazio-
ne e propaganda perche si 
crel esternamente un'azione co-
mune con gli studenti. 

La tematlca riduttivamente 
antiautoritarla ft cosl supera-
ta d'un balzo: non c'e lotta 
solo contro l'autoritarismo 
dentro la classe e la scu> 

la, cosl come non c'e lotta 
solo contro 1' autoritarismo, 
ma l'obiettivo e l'eliminazio-
ne della scuola in quanto isti-
tuzione separata per restituir-
la alia gestione e al control-
lo delle masse. L'esperienza 
non autoritaria. che opera per 
riqualificare la scuola come 
centro di elaborazione cultu-
rale dei conflitti sociali, apre 
un processo che va necessa-
riamente ripreso e continua-
to da altre forze sociali, apre 
contraddizioni utilizzabili a li-
velli sociali e di lotta piu am-
pi. Apre un nuovo fronte di 
intervento e di lotta della 
classe operaia. 

Questo prezioso materiale 
pratico-teorico, che i aguerri-
glieri della scuola » offrono al-
l'attenzione del movimento di 
classe. ripropone 1'urgente pro-
blema della costruzione di un 
movimento degli insegnanti 
che faccia proprie le esperien
ze di a vanguard ia e le trasfor-
mi in linea di massa per 
un uso tendenzialmente alter
native della scuola. La nega-
zione del proprio ruolo da 
parte dell'insegnante e una 
fase necessana ma anche ne-
ce^sariamente preparatoria ri-
spetto a una fase in cui egli 
si utilizzi diversamente. La fi-
gura deU'adulto ncn si elimi-
na considerandola astratta-
mente autoritaria. Come dice 
Pachinelli. il problema e quel-
lo «del giusto rapporto del-
l'adulto con il bambino, del 
loro uso reciproco in vista 
di un reciproco imparare, di-
vertirsi e modiflcarsi insie-
me », in un processo che coin-
volga rintiera comunita socia
le. L'obiettivo non e la di-
struzione della scuola in se 
ma della scuola in quanto 
corpo separato; non la distru-
zione dell'insegnante ma la 
sua socializzazione. il suo uso 
sociale per un potere, anche 
in sede scolastica e pedagogi-
ca, esercitato collettivamente. 

Fernando Rotondo 

Numero doppio 

del « Verri » 

Analisi 
sul futurismo 

Al futurismo e a G. P. Lu-
dni e dedicato il numero dop
pio del « Verri » (n. 33-34), la 
rivista di Luciano Anceschi 
che si conferma sempre piu 
come una delle piu qualift-
cate al dibattito dei problem! 
letferari in Italia. Nella pri
ma parte e pubblicata una 
recensione ai manifesti mari-
nettiani pubblicati a cura di 
U De Maria,. 

Gli Inediti e i document! di 
P. T. Marinetti, di G. P. Lu 
cinl, riguardano talune pre-
messe doltrinali e la poetica 
del Futurismo, lo scritto di 
K. Teige si riferisce all'espe-
rienza futurista in Cecoslo-
vacchia. M. W. Martin, K. 
Pomorska, Ch. Baumgath 
trattano rispettivamente del-
I'esfetica futurista, della pri 
ma esposizione di quadri fu
turist! in Germania, dei rap
porti fra Futurismo e poesia 
russa. 

Vi sono poi studi particu
lar! di Barilli (« Marinetti e 
il nuovo sperimentalismo »)» 
di Celant (c Futurismo esote
ric© »), di Celli, di Rossi, d! 
Bertocchi, e di Sughi. L'al-
tra parte della rivista e dedi
cate a G. P. Lucini, i cui rap
porti col Futurismo sono stti-
diati da angolazion! diverse 
da Artlcoll, Curi e De Maria. 
Una vasta raccolta di inediti 
luclniani e poi curata da G. 
Vlazzi. 

• Ancora quindici anni fa Ja 
nostra scienza navigava pro
prio in un laghetto, e i no-
stri pochi pionieri di livelio 
internazionale, faticavano mol-
to a aggiornare una gran mas
sa di docenti rimasti indietro 
di decenni. Un episodio. Fa-
ceva molto scalpore a quel-
l'epoca la famosa «tartaruga 
cibernetica» (un robot capa-
ce di compiere «scelte» di 
direzione, eccetera) e il fisi-
co Giulio Cortini ne spiegava 
il funzionamento, semplice co
me lo e tutto nella scienza e 
non magico ne « terrificante > 
come scrivevano allora i gior-
nali, intravedendo la sostitu-
zione del genere umano con i 
robot. Cortini parlava a dei 
docenti nel corso di un se-
minario di studio e a un cer
to punto uno di questi non 
fra i novellini, si alzd agita
to e disse gesticolando con 
molta enfasi: «Ma e pazze-
sco; lei dice quindi che un 
giorno chiunque. spingendo 
un semplice bottone, potra 
spedirmi di qui a la? » e in-
dicava con l'indice puntato un 
lontano e alto orizzonte. « Pro
prio cosi, disse Cortini pa-
ziente: del resto che cosa cre-
de che le capiti la mattina 
quando prende l'ascensore? ». 

L'aneddoto fara oggi sorri-
dere Cortini, al ricordo. Ma e 
ricordo amaro. Eravamo pro
prio un < borgo selvaggio > 
allora, un buco di provincial 
chi non se ne era andato co
me .tanti altri, ma sapeva e 
capiva. si scontrava ogni gior
no contro queste infantili 
ignoranze a livelio di insegna-
mento. 

E oggi? Parliamo con Gior
gio Tecce, titolare di biologia 
molecolare all'Universita di 
Roma, per individuare alcuni 
nodi politic! di fondo sul te
rna della scienza e della ricer-
ca in Italia, e anche sul te
rna dei livelli di cultura. 

Discorso difficile che deve 
partire da qualche premessa 
indispensabile. 

Una delle premesse e quel
la che riguarda l'informazio-
ne-scientifica. E' successo qui 
un fatto ricorrente in vari 
settori, ^tipico di una societa 
consumistica. Dopo tanto pro-
fonde ignoranze iniziali che 
investivano anche docenti o 
pseudo-scienziati, ecco di col-
po la « moda » della scienza, 
l'esplosione di una informa-
zione scientifica che e appros-
simativa, fatta in termini di 
sensazionalismo e quindi ben 
presto falsa e mistifican-
te quanto lo erano le pre-
cedenti ignoranze. E ancora 
una volta, rapidamente, la 
scienza viene cancellata a fa
vore di nuove superstizioni. 
In un campo particolare, la 
lmguistica, Levi - Strauss 
riprendendo nel 1969 le sue 
lezioni alia Sorbonne, ricor
do agli studenti il fiume di 
carta stampata che per un 
paio di anni aveva invaso ogni 
angolo della editoria di mas
sa sul tema linguistico (dal 
Saussure riedito ai commen-
ti farneticanti e dilettantisti-
ci) e quindi disse: c Ora, pas-
sata la moda, torniamo dun-
que a parlare di scienza >. In
somma la < moda ^ passa co
me le cavallette e poi si deve 
ricominciare a fare scienza e 
autentica informazione scien
tifica. 

Da bene l'idea di certe de-
formazioni di tipo c pubblici-
tario>, negative quanto pas-
seggere, il brano di un arti-
colo del giomalista specializ-
zato Giancarlo Angeloni: «La 
biologia presenta oggi dei 
punti caldi: 1'origine della vi
ta, la sintesi delle strutture 
viventi in laboratorio, la fe-
eondazione in provetta, I'iso-
lamento del gene, il cancro. il 
sistema nervoso. La battaglia 
scientifica su queste frontie-
re viene seguita a distanza 
rawicinata da tutta una se
rie di osservatori esterni. 

< Dalla rivista specializzata 
e dal giomalista scientifico, 
la notizia degrada via via — 
perdendo in specificita e gua-
dagnando in entropia — fino 
a arrivare al cronista e al 
giomalista di giornali femmi-
nili... Nelle loro mani (di cer-
ta editoria - n.d.r.) una tale 
pseudo biologia si sfrangia in 
due direzioni: quella degli 
apocalittici che ci terrorizza-
no con i fantasmi della inge-
gneria genetica e quella de
gli esopisti che narrano favo-
le moderne sul topo nel la
birinto. sul piccione nella 
scatola di Skinner, sulla scim
mia che succhia il latte di una 
madre meccanica. sull'oca 
Martina che insegna la sua 
lingua a un vecchio scienzia-
to tedesco. sull'uomo nel for-
micaio della grande citta >. 

E' chiaro che dietro a si-
mili fantasmi e favole defor-
mate e deformantj. ci sono 
realta autentiche; che i peri-
coli delle mutazioni genetiche 
sono reali; che le prospettive 
delle scoperte scientifiche pos-
sono essere spaventose per 
1'uomo e tutto questo va det-
to e divulgate a livelio popo-
lare. con allarme, cosi come 
hanno fatto scienziah* come 
Oppenheimer un tempo o co

me Backwitt, Shapiro e Eron 
(biologi molecolari) nel '69: 
denunce sul filo del massimo 
rigore scientifico e con le piu 
semplici e chiare spiegazioni 
dei pericoli esistenti. Ma che 
e'entra questo con la fanta-
fisica, la fanta-biologia, con i 
fantasmi nevrotici del docen-
te universitario che citavamo 
all'inizio? 

Questa sorta di degradante 
volgarizzazione e negazione di 
scienza, cosi come lo e certa 
ansia di tipo ancestrale, oscu-
ra e «religiosa >, che porta 
molti uomini, a ogni livelio, 
a costruirsi comunque un dio, 
un qualcosa che spieghi in 
modo irreale perche cade un 
fulmine o perche i figli sono 
uno biondo e uno bruno. 

In biologia. mascherati an
che dietro ostentati schermi 
di formale « razionalita > ci so
no i vitalisti che in effetti mi-
mano soltanto la scienza e il 
pensiero scientifico. 

Scrive nella sua bella pre-
fazione a « Uomini e moleco-
Ie » (di Francis Crick) Delfi-
no Insolera: « A qualcuno pro-
babilmente l'evoluzione di 
Bergson o di Teilhard de Char-

din appare piu bella di quel
la di Darwin o di Crick. Nel 
fatto non ci sarebbe nulla di 
strano: la soddisfazione este-
tica puo certo intervenire nei 
giudizi scientifici. Simmetria, 
semplicita, coerenza sono cri-
teri estetici e scientifici in-
sieme. Va anche detto che di 
solito i filosofi, i teologi, i 
visionari scrivono meglio de
gli scienziati: al profano le 
loro opere si presentano af-
fascinanti ben piu delle me-
morie scientifiche o dei rap
porti di laboratorio. Questo 
non ha nulla a che vedere con 
la validita del contenuto e 
nemmeno denuncia una in-
compatibilita radicale fra 
scienza e poesia. A chi e sen-
sibile al fascino del vitalismo, 
trattandosi di gusti persona-
li, poco si puo dire. L'unica 
cosa possibile e dichiarare 
francamente i propri gusti. Per 
me. nelle idee vitalistiche tro-
vo fosche fantasie superstizio-
se o gratuite favole infantHe. 
Preferisco di gran lunga la 
visione che emerge ora dalla 
scienza moderna: il gran fiu
me della evoluzione, lento, 
maestoso e tranquillo... >. 

Conservatorismo culturale 
A noi ora importa dire che 

contro la deformazioni «fo
sche e infantili» che domina-
no l'immagine di scienza og
gi dilagante fra i piu, occor
re fare un lavoro non soltan
to di pubblicistica specializza
ta e popolare, ma un lavoro 
di fondo. politico, di rovescia-
mento delle strutture: a co-
minciare proprio dalla scuo
la, dalla Universita. 

Tra l'arretratezza culturale 
che resiste ostinata su tante 
cattedre e le prese di posizio-
ne recenti del Senato acca-
demico di Roma contro il 
c disturbo > creato dagli stu
denti, c'e ben poca differenza: 
e una modernizzante ideolo
gia oscurantista che serpeggia 
e sostiene — come sempre 
— le strutture repressive e 
che insieme a riposti sogni 
reazionari, da alimento alle 
ricorrenti, mai del tutto mor-
te, inquisizioni. 

• * • 
Mi dice Tecce che l'Univer-

sita italiana oggi e caratte-
rizzata dal piu piatto conser
vatorismo culturale e la ga-
ranzia di questo conservatori
smo. al livelio dei valori di 
cultura portanti, e la orga
nizzazione cattedratica che e 
il muro maestro della strut-
tura gerarchica. Un'altra ga-
ranzia, dice ancora Tecce, e 
data dai saldi e permanenti 
rapporti fra classe accademi-
ca e classe politica dirigen-
te: in altre parole: questa Uni
versita e organica e non ano-
mala a questa organizzazione 
della societa. L'Universita e 
quindi un caposaldo del
la conservazione politica e so
ciale e bisogna partire da una 
simile \isione anche per discu-
tere ad esempio del tanto ci
tato problema del c full-time > 
cioe del tempo pieno di in-
segnamento. Non si tratta so
lo di criticare moralmente il 
professore che poi dedica la 
massima parte del suo tem
po alia lucrosa clinica pri-

vata o alia professione e nem
meno si tratta di sostenere 
solo che il « full-time » rende-
rebbe piu efficiente l'Univer-
sita, ma si tratta di vedere 
quanto questa fusione del 
professore docente e del pro-
fessionista ha inciso su certi 
ritardi reazionari. 

Facciamo degli esempi, pro-
pongo, e Tecce li fa subito: 
la mancanza di « full-time » a 
medicina ha permesso che 
per oltre venti anni fossero 
proprio i «baroni > medici a 
difendere in ogni sede socia
le e politica i loro interessi, 
tenendo ferme cosi le vecchie 
strutture sanitarie del pae
se; e non e forse chiaro che 
Giurisprudenza o Economic 
sono facolta funzionali al di-
ritto e aU'economia di questa 
nostra societa? Non e qui. 
nella Universita, il serbatoio 
dei quadri funzionali al no
stra sistema politico e so
ciale? 

Tecce prosegue dicendo del 
valore che ha avuto il movi
mento studentesco. Un valore 
a livelio di istituzioni perche 
— mi dice il professore, che 
e parti to dalla laurea m clii-
mica e fa parte del gruppo 
dei Graziosi. dei Calef, dei Sil-
vestri. dei Canali-Sforza — gli 
studenti, dissacrando gli er-
mellini e le posizioni barona-
li, le cattedre e i Senati acca-
demici, hanno fatto emerge re 
tutta la sostanza reazionaria 
di molti uomini e istituzio
ni. tanto che il Senato acca-
demico romano e gfunto ad 
adottare un linguaggio da 
mattinale da Questura, la do
ve parla di evitare «qualun

que turbativa » nell'Universita. 
Non dissero nulla perd, quei 
presidi che erano nel Senato 
accademico anche allora, 
quando i fascisti scorrana-
vano per questi viali ne tul
le loro gesta che alia fine 
portarono alia morte dello 
sludente Paolo Rossi. 

Gli autori del massacro 
L'azione degli studenti, di

ce Tecce, a parte gli estre-
mismi che si risolvono ol-
tretutto in autolesionismo. po
trebbe porre basi effettive per 
una ricerca e una didattica 
di tipo nuovo, per diverse 
strutture che taglino Terba 
sotto i piedi dei conformi-
sti di oggi e di ieri. e anche 
di quel I i di domani. Del resto, 
conclude Tecce su questo pun-
tc. siamo sinceri: chi piu de
gli studenti in questi ultimis-
simi anni. si e tan to cccupa-
to e con tanta passione del-
I'Universita italiana, dimenti-
cata per venti anni? I veri au
tori del massacro della Uni
versita che si stava compien-
do (anche per colpa di alcuni 
vuoti lasciati dai partiti di 
sinistra) sono altrove. proprio 
dall'altra parte della barrica-
ta. 

Tecce. fra il '64 e il '66. fu 
presidente nazionale della as-
sociazione assistenti univer-
sitari. Ricorda con amare7za 
quella esperienza. che allora 
si fece. di un movimento as
sociative sindacale. Falli il 
tentativo per due ragioni: per
che la di\isione fra studenti 
e docenti, anche se c subalter-
ni >. dominava tutto e nessu
no voleva gli studenti corre-
sponsabili, a livelio di organi 
di governo nell'Universita; 
inoltre falli perch§ i tentati
vi. allora avanzatissimi. di 
soluzione di cogestione si 
scontrarono con resistenze, 
accanite e cieche, della clas
se accademica. Quello che tut
ti hannu visto troppo tardi. 
anche i partiti delta sinistra, 
e che l'Universita non era una 

isolata < tone d'avorio* della 
scienza ma era strumento de-
cisivo, potente, in mano alia 
classe politica dirigente: un 
vero, grosso e efficiente een-
tro di potere che produce, 
fin dai tempi di Scelba, ve
ri pericoli di fascismo, e afor-
na certi capi che abbiamo avu
to sulla testa per venti anni. 

Su questi temi il discorso 
con Tecce si conclude qui. 

Ne esce confermato che i 
guasti che dalle Universita so
no partiti, proprio nelle strut
ture universitarie ritornano 
permanentemente, a livelio 
culturale. seguendo un giro 
vizioso assai difficile da 
stroncare. 

Mi raccontano per esempio 
che tre anni fa — dico tre 
anni fa — il Consiglio supe-
riore dell'Istruzione rifiutd 
non una cattedra, ma la sem
plice istituzione di un inse-
gnamento tramite un c incari-
co» in un ateneo sull'c Evo-
Iu7ionismo darwiniano». In-
\ece si insegna ancora, con 
cattedra regolare, Di ritto co-
loniale italiano. 

Del resto e passato poco 
tempo da quando un docente. 
che doveva spiegare a degli 
studenti la biologia, risolse 
la lezione in un duro attacco 
a Darwin con queste parole: 
c Del resto, ragazzi, diciamo-
cek) francamente: a tutti noi 
secca molto l'idea che discen-
diamo dalla scimmia... >. 

Ma quahte scimmie viaggia-
no ancora — e non «evolu-
te » — per le nostre Univer
sita? 

Ugo Baduel 
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