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Dalla biologia alia fisica: una grande inchiesta tra i ricercatori italiani 

II laser e f uomo 
Che valore hanno gli strumenti e gli esperimenti scientifici per il progresso umano? -1 nuovi confini do 

stabilire per le «giuste» decision! degli scienziati - Le scelte di fondo della closse operaia e la nuova 

«committenza» - Discussione sui temi che sono al centro dello scontro tra paesi capitalistic! e sccialisti 

II raggio del «laser » esce 
limpido e rosso attraverso il 
rubino. Inquadra, come il fa-
scio di un riflettore, la « pia-
stra» dove sono in coltura 
cellule vive del sistema ner-
voso del coniglio o di mem-
brana di uovo di gallina. Cel
lule vivissime, che resistono 
anche per quindici giorni o 
un mese e che vengono € la-
vate », letteralmente, ogni tre 
giorni per eliminare con lo 
sporco naturale — cioe i ca-
taboliti — che si forma in 
ogni essere vivente, anche tut-
ti i mille pericoli di infezio-
ne e di morte. 

AU'Arco Felice, istituto di-
retto daU'embriologo Alberto 
Monroi, Sandro Aurisicchio — 
biofisico — compie esperi
menti sulle cellule nervose 
appunto con il laser. Pren-
do appunti • mentre mi spie-
ga 1 esperimento, avanzato e 
di alto interesse oggi in Ita
lia. Lui mi interroga sospet-
toso: «Ma che cosa scrivi? 
Stai attento. In queste mate-
rie non posso permetterti er-
rori, ne posso permetterti di 

attribuirmi fesserie ». Speria-
mo di riuscire. 

Detto in breve, e per quel 
tanto che ho capito, l'espe-
rimento all'Istituto di ciber-
netica e biologia molecolare 
dell'Arco Felice, a Napoli (un 
istituto finanziato dal CNR) 
consiste nell'individuare la 
struttura della cellula attra
verso l'emissione delle onde 
termiche suscitate dal raggio 
del laser. Vedo anche un 
film — una autentica emo-
zione — su queste onde che 
si irradiano e cosi descrivo-
no, attraverso raggi diversi, 
a seconda del tipo di mate
ria e di struttura che incon 
trano, la cellula. Una sorta 
di fotografia dett'interno, si 
badi: la nuova tecnica che si 
chiama olografia. 

Un tempo questa descrizio-
ne totale. chiamiamola cosi. 
della cellula avveniva attra
verso l'introduzione in essa di 
un filo elettrico di rame che 
poi registrava le onde. « Era 
come, mi spiega Aurisicchio. 
impalare un uomo nel tora-
ce e poi registrare le sue rea-

Economia e politica a confronto, alia vigilia del XXIV Congresso del PCUS 

I « FUTUROLOGI» SOVIETICI 
Le difficili scelte della pianificazione, e la diagnosi delle contraddizioni future - La discussione a pert a sul ruolo del parti to nell'epoca 
dei computers e dei metodi matematici che regolano I'andamento della produzione - I problemi della seconda potenza industriale 
nel mondo - Come e perche nascono nuovi istituti, dove anche i ministri « vanno a scuola » - La parted pa zione dei cittadini 

Dal nostro inviato 
LENINGRADO, 22 

Porre alia base dell'econo-
mia sovietica 11 calcolo eco-
nomico, l'incentivo materiale, 
il computer eccetera, significa 
introdurre profonde modifiche 
nella vita del paese. Su questo 
sono tutti d'accordo. Ma cosa 
significano queste modifi
che ad esempio per il partito: 
si pub parlare di cambiamen-
ti prevedibili nel ruolo del 
partito, nel sistema di rap-
porti cioe che il PCUS ha con 
la societa? La questione e 
grossa e anche delicata. Basta 
pensare al peso che i discorsi 
sul « ruolo del partito » hanno 
avuto e hanno nei fatti di 
Cecoslovacchia e di Polonia, 
all'attenzione circospetta e tal-
volta francamente preoccupa-
ta con cui se ne parla anche 
nellTJnione Sovietica. 

L. Slepin, I. Jnden e N.Kol-
cenko hanno dedicato al pro-
blema un lungo saggio uscito 
nel numero uno di quest'anno 
della rivista Questiom di sto-
ria. a II lavoro di direzione 
del partito — leggiamo nel 
saggio — deve estendersi a 
tutti i livelli della vita so-
ciale, economica, politica e 
ideologica cosi da evitare mo-
menti di sviluppo spontaneo. 
Qualsiasi altra concezione del 
ruolo dirigente del partito non 
puo non portare all'indeboli-
mento della sua crescente im-

{>ortanza nel processo di svi-
uppo della societa». E an-

cora: « Le teorizzazioni sulla 
riduzione del ruolo del partito 
ai campi dell'educazione, della 
direzione ideale e deH'organiz-
zazione e l'opinione che, co
st ruendo vittoriosamente il so-
cialismo, il partito debba rap-
presentare una delle forze del 
socialismo accanto ai sinda-
cati eccetera per cui dovreb-
be limitare la sfera del suo 
potere decisionale, sono del 
tutto erronee ». E questo, se-
condo gli autori del saggio, 
anche se «il ruolo di guida 
del partito non si cristallizza 
ma si perfeziona ad ogni nuo
va tappa dello sviluppo della 
societa verso il comunismo »: 
questo m perfezionamento » si 
svolge e deve svolgersi per6 
In una direzione ben diversa 
da quella auspicata dai fauto-
ri della * democrat izzazione 
del socialismo* attraverso il 
«pIuralismo> o il «distacco 
dal potere ». 

Cosi nel campo dell'econo-
mia sarebbe «gravemente 
dannosa» ogni posizione che 
contest! la necessita della di
rezione politica, che parli di 
m divisione del potere» nel 
campo dell'economia e quindi 
di «socialismo di mercato» 
eccetera, anche se owiamen-
te «il PCUS respinge decisa-
mente ogni tendenza a sosti-
tuirsi agli organi dello Stato 
e della societa* e ogni ten
denza a • minimizzare il ruolo 
di questi organismi». 

Per certi aspetti alcune di 
queste fonnulazioni possono 
apparire invecchiate rispetto 
non soltanto alia realta del 
dibattito ma a quella delle 
modifiche gia intervenute(nel 
saggio ad esempio non si 
giunge mai ad affrontare il 
tema, attualissimo, del ruolo 
del partito nella fase della 
« cibernetizzazione » dell'eco-
nomia, non si pone il pro 
blema — sul quale recent e-
mente e per6 intervenuto lo 
stesso CC — dell'aumento del 
potere di decisione dei Soviet 
focali. e inrine, sulla base di 
una valutazione che doveva 
ben presto rivelarsi pero er-

i, si afferma con sicurez-

za che «la prevalenza dello 
sviluppo delTindustria pesante 
va sempre mantenutau): lo 
scritto e tuttavia indicativo di 
atteggiamenti ben presentl e 
reali nell'Unione sovietica di 
oggi. 

A Leningrado abbiamo volu-
to esaminare come questi pro
blemi vengono concretaxnente 
affrontati nella realta del par
tito ed e appunto sul tema 
del « ruolo del partito» che 
abbiamo avuto incontri con i 
compagni dello stabilimento 
meccamco « XXII Congresson, 
col compagno Zavaruchin della 
segreteria del comitato citta-
dino e ancora con alcuni ur-
banisti e architetti. 

Infatti, questo ruolo non e 
messo in discussione da nes-
suno: «II partito dirige la 
costruzione del comunismo — 
ci e stato detto — e la sua 
funzione non muta. II partito 
e responsabile di tutto quello 
che avviene nel Paese. Se 
qualcosa non va e al Partito 
che bisogna rivolgere le cri-

tichen. Ma il dlscorso non si 
limita alia ripetizdone di que
ste fonnule: e evidente per 
tutti che il ruolo di direzione 
in realta non e una eredita 
da amministrare, una rendi-
ta. E' un ruolo da conquista-
re ogni giorno, come si dice, 
di fronte ai problemi nuovi. 
Da qui dunque bisogna parti-
re: dal fatto che non si pub 
ad esempio dirigere il paese 
— la seconda potenza indu
striale del mondo oggi con le 
sue cinquantamila fabbriche 
— coi metodi usati negli anni 
deirindustrializzazione, quan-
do lTJnione Sovietica era un 
paese ad agricoltura arretra-
ta. «Aumentare anche solo 
dell*uno per cento la produzio
ne in questo o in quel setto-
re — ci ha detto Zavaruchin 
— significa oggi affrontare 
problemi colossali. Negli ulti-
mi anni soltanto a Leningra
do abbiamo ricostruito o crea-
to 1500 nuove aziende indu
strials Ecco perche nasce la 
« questione della direzione ». 

La rivoluzione tecnico-scientifica 
Ci sono poi gli altrl pro

blemi: fare si che la rivolu
zione tecnico-scientifica diven-
ti un processo organizzato nel-
l'interesse di tutta la societa, 
qualcosa di radicalmente di-
verso cioe rispetto a quello 
che e stato fatto e che viene 
fatto nei paesi capitalisti. E 
ancora: unificare ad un livello 
piii alto il processo di specia-
lizzazione e di parcellizzazio-
ne delle informazioni tecnico-
scientifiche, formare tecnici 
nuovi per nuove profession!, 
valutare piii sollecitamente la 
domanda dei consumatori ec
cetera. Ecco cosa c'e alia ba
se della battaglia per i com
puters e per i metodi mate
matici... ed il partito non pub 
condurre una simile battaglia 
lanciando semplicemente ap-
pelli: dobbiamo prima di tutto 
Iavorare noi con i nuovi me
todi, uMHzzare noi le nuove 
tecniche e, contemporanea-
mente fare si che in tutte le 

organizzazioni i comunisti sia-
no aU'avanguardia per aiuta-
re ogni organizzazione a svol-
gere meglio il proprio com-
pito ». 

Le novita piii important! ri-
guardano forse proprio questi 
rapporti nuovi che nascono, e 
non possono non nascere, fra 
il partito e gli altri istituti 
della societa, ed e interessan-
te il fatto a questo proposito 
che oltre ai problemi di vita-
lizzare gli istituti tradizionali 
(i soviet, 1 sindacati, i centri 
economici eccetera) sia stato 
deciso di dare vita ad organi
smi interamente nuovi. A Le
ningrado sono nati ad esem
pio il Lenelektromat (per 
studiare i probiemi dell'intro-
duzione dei sistemi automatiz-
zati nell'industria) e il Lep-
sistemotekhnik (per elaborare 
un sistema automatizzato per 
la gestione e la piamficazione 
territoriale). 

II piano di sviluppo sociale 
Qual e in sintesi il compito 

di questi nuovi organismi? 
• Troppe volte in passato — 
e ia risposta che abbiamo 
avuto — si prendevano deci-
sioni senza pensare troppo alle 
possibili conseguenze... II 
compito di questi organismi e 
di calcolare le conseguenze a 
lungo termine di ogni scelta 
nel campo delta economia, di 
valutare cioe tutti i pro e 
tutti i contro tenendo conlo 
non soltanto dei fattori econo
mici ma anche dt quelli uma-
ni e sociali ». Futurologia? Si, 
o meglio «studio delle con
traddizioni che inevitabilmen-
te vengono aperte da ogni 
scelta». AU'istituto di archi-
tettura abbiamo potuto vedere 
come lavorano i « futurologi » 
sovietici. Su una grande carta 
c'e il piano della citta fmo 
ed oltre il duemila: tutto, 
l'aumento della popolazione, 
la distrtbuzione delle aree in
dustrial! e del verde, la difesa 
del centro storico, l'aumento 
della motorizzazione pubblica 
e di quella privata eccetera, 
e previsto sulla base delle in-
daginl compiute da quindici 
istituti. Ma come e che il 
Piano diventa legge e cioe, In 
altri termini, come vengono 
prese poi le decisionl? 

Qui andiamo al nodo del 
problem*. Gli istituti proget-

tano e presentano i risultati 
del loro lavoro e a decidere 
sono gli organismi politici del 
partito e dello Stato: ma de
cidere adesso vuol dire « fare 
i conti con Ia scienza*, do-
minare le macchine. dimostra-
re sulla base del metodo ma
te matico l'infondatezza di una 
previsione. Vuol dire dunque 
applicare metodi del tutto di
versi rispetto a quelli della 
pianificazione burocratica de
gli anni di Stalin 

Zavaruchin ci ha detto che 
il problema principale ora e 
quello dei quadri. « Costruire 
le macchine elettroniche ne-
cessarie per dirigere e gesti-
re la nostra economia non e 
un grosso problema. Costruia-
mo computers sempre piu mo-
derni, la «base matematica» 
si sviluppa bene. Ma per i 
computers e per dirigere tut
to il nuovo processo ci voglio-
no uomini preparat!». Ecco 
perche adesso praticamente 
tutto il quadra dirigente della 
Unione Sovietica, dai membri 
dei comitati central!, ai mini
stri, ai president! dei soviet 
fino ai dirigenti di reparto e di 
fabbrica, vanno a scuola. A 
Leningrado l'lstituto Lenslste-
motekhnik ha preparato da so
lo diecimlla quadri. I duemila 
matematici della citta sono ad 
un tempo lmpegnatl nel lavo

ro di ricerca e in quello del-
rinsegnamento. E gia un co
mitato distrettuale di partito 
dispone di un centro elettroni-
co che raccoglie e analizza le 
informazioni. Non si pub non 
convenire sull'importanza de-
cisiva dei quadri: l'uomo giu-
sto al posto giusto si dice, ma 
i problemi sul tappeto non so
no evidentemente risolviblll 
soltanto con una leva di ma
tematici o di cibernetici. Che 
spazio lascia la cibernetizza
zione della vita economica 
(ma non solo economica) del 
paese alia partecipazlone del-
1'operaio, del cittadino alle de-
cisioni? 

Il problema non e soltanto 
« sovietico »: e anche nostro, 
dei comunisti dei paesi occi
dental! sviluppati, del manri-
smo piu in generate che deve 
dare risposte — riflettendo di 
piii su se stesso e forse anche 
autocitandosi un po* meno — 
ai problemi di quello che e 
stato suggestivamente ma an
che impropriamente chiamata 
la a seconda rivoluzione indu

striale ». 
Zavaruchin rispondendo alle 

nostre domande ci ha parlato 
soprattutto delTimpegno del 
Partito, dei soviet, dei sinda
cati, soffermandosi in parti-
colare sulle discussioni In cor-
so attorno al nuovo Piano 
quinquennale (1762 riunioni di 
partito con 9374 interventi ora-
li e 193 assemblee operate 
con 1891 interventi soltanto a 
Leningrado), sugli incontri in 
corso nelle fabbriche per Ia 
stipulazione dei nuovi contrat-
ti di lavoro e sulla partecipa-
zione di massa alia prepara-
zione, a lato del «piano di 
sviluppo economicov, di un 
vero e proprio piano di svilup
po sociale. Non si parte da ze
ro dunque e il quadro e anzi 
assai ricco. La societa sovie
tica e insomma cento volte 
piu articolata, complessa e de-
mocratica di quanto possa ap
parire leggendo certi articoli 
della stampa di Mosca in cui 
tutti ! problem! vengono risol-
ti rendendo omaggio al mono-
litismo. ma ignorando spesso 
Ia complessita dei problemi 
che. per il solo fatto di esse
re cresciuta e maturata (e di 
essere cresciuta e maturata 
attraverso anche respeHenza 
dello stalinismo) la societa 
sovietica deve oggi affrontare. 

Cosi sembra a no! che la 
realta dei rapoorti fra il Parti
to e la societa nel campo del-
I'economia sia in generate ad 
un livello nuovo e piu avan
zato e positivo rispetto a certe 
formulazioni con cui di solito 
si cerca di racchiuderla, e che 
questo ritardo, teorico e poli
tico insieme. si faccia talvol-
ta negativamente sent ire. Ad 
ogni passo. anche se non se 
ne parla quasi mai e si evita 
In particolare di riprendere 
esplicltamente le cose dette 
su questi temi al XX e al 
XXII Congresso. si awerte fl 
peso tuttora presente degli er
ror! del passato. 

Nel campo dei problemi eco
nomici la discussione su que
ste question! e assai ampia e 
di grande interesse: una delle 
contraddizioni esistenti oggi 
sta forse perb nel fatto che 
airapertura. alia ricchezza, 
airarticolazione che si notano 
quando si osservano i settori 
toccati dalla riforma econo
mica, non fa riscontro una pa-
rallela apertura, una analoga 
ricerca in altri campi della 
vita civile. E' qui forse il 
problema eentrale dei prossi-
mi anni nell'Unione Sovietica. 

Adriano Guerra 

Perti: dietro 
il terremoto 
mali antichi 

Unlmmaglne straziante, che sembra riassumere in se non 
soltanto la tragedia di oggi, ma anche mali antichi di povcrta, 
di sfruttamento, di disperazione: un minator* ponnriano porta 
rra le braccia on bambino, una delle vitimo dtlla valanga che 
t i • abbattirta sul villaggio di Chugnar. I mortl sarebbero meno 
di quanto in, un primo tempo tr* stato valutato, almeno secondo 
lo dichlarazloni del mlnlsfro degli Intern!, generate Armando 
Artola: 2S4 invece del M l di cui si era parlato in un primo 
tempo. La valutatione, tuttavia, appare orHmistka giacche la 
guardta civile ha fatto sapere di avere gia recuperate 241 cada 
verl. Gli scampati al diMStro sarebbe re, comunque, certamente 
piu di quanto non si fosse temuto. 

La situazione a Chugnar, non e tuttavia tranquillinante: 
gli esperti temono Infatti che un'altra massa dl terra possa stac-
carsi da un memento all'ottro dal Ponte Puajanca e preclpitare 
nel logo sottostante. La compagnia minerarla e stata cosi 
costretta a bloccare le fenfi che alimenUno il piccolo lago o"a»a 
montagna. Va detto, infine, che oggi la Guardia civile peru
viana ha affermato che la tragedla potrebbe essere stata pravo-
cata da una piccola scossa di terremoto nella zona central* 
del paese. 

zioni. Certo a quel punto non 
erano reazioni normali, ma 
quelle di un organismo vi
vente colto nel drammatico 
momento della sua morte vio-
lenta». II laser invece per-
mette di ottenere gli stessi 
scopi non violentando la cel
lula, ma cogliendola nei suoi 
momenti di vita serena e nor-
male-. 

Gli usi del laser vanno del 
resto anche oltre l'esperimen-
to dell'Arco Felice. Oggi si e 
in grado — negli USA — di 
usare un nuovo microfascio 
(che modifica la cellula a Ii-
velli di un mezzo millesimo 
di miilimetro) non alia luce 
rossa del rubino ma a quel
la blu-verde dell'arcon: cioe 
si arriva a una irradiazione. 
assolutamente impercettibile 
per l'occhio umano. che con-
sente di vedere la cellula nel
la sua intima struttura come 
se fosse al microscopio. un 
microscopio che a quei limi-
ti di grandezza ancora non 
esiste. La vita della cellula 
viene documentata scrupolo 
samente attraverso le due os-
servazioni: al microscopio e 
alia luce del laser di arcon. 
Lo studio e I'esperimento ser-
vono a asportare a piacere 
o il DNA o le nucleo-proteine, 
serve a dividere la doppia 
spirale del DNA o viceversa 
a distruggere le proteine ad 
esso col legate (il DNA e par
te delle nucleo-proteine. ma ne 
e un costituente non protei-
co) senza toccare il DNA: e 
cosi, per esclusioni successi
ve. si cominciano a compren-
dere le segrete. intime fun- ' 
zioni dei geni e dei cromo-
somi. 

II laser del resto permette 
unr visione nuova di ogni 
oggetto. Per divertirsi, all'Ar-
co Felice, mi hanno fatto 
vedere due pezzi di scacchi 
a quella luce. Per parecchi 
minuti non vedevo nulla, poi 
di colpo, sforzandomi di guar-
dare al di la della superficie 
rossa esterna. ho c visto > per 
la prima volta in vita mia 
(difficile spiegarlo meglio) un 
oggetto in tre dimensioni. La 
sensazione (in sostanza si 
usa l'occhio stesso come una 
vera cinepresa) e eccezionale 
e abbastanza sconvolgente. 
Del resto questo discorso in-
teressa da qualche anno an
che gli esperti del linguaggio 
delle immagini, in quanto tut
to il nostro modo di vedere 
attraverso immagini sara di 
fatto rivoluzionato per < l'uso 
del laser. 

Non e di questo pero che 
qui ci vogliamo occupare. 
Parliamo piuttosto ancora di 
scienza e del valore che espe
rimenti come quelli che ab
biamo descritto e tanti altri 
che si stanno compiendo. han
no in relazione al progres
so e al benessere dell'uomo. 

Proprio Giorgio Tecce. prc-
fessore di biologia molecolare 
a Roma, mi ha parlato an
che delle cellule nervose su 
cui Iavora Aurisicchio. Mi dis-
se Tecce nella conversazione 
che abbiamo avuto: « Oggi la 
crisi della scienza 6 lampan-
te. Sui temi molto generali 
c'e un accordo di massima. 
C'e una risposta addirittura 
ovvia e quindi il valore di-
rompente al livello di cultu-
ra, della scienza. e in se 
molto caduto. Per esempio 
siamo tutti d'accordo contro 
l'uso distruttivo della bomba 
H o contro l'utilizzazione del
la biologia per scopi bellici 
che rasentano il genocidio. co
me avviene in Vietnam. Stia-
mo attenti pero. Finora ci 
sono bastati i vecchi valori 
ideologici e morali per deci
dere che cosa andava fatto e 
che cosa invece andava com-
battuto. Ma bast era nno quei 
valori nel future? Lo svilup
po della scienza in settori co
me quello del cervello. della 
memoria. del comportamen-
to (la biochimica. la possibi-
lita di intervenire dall'esterno 
sul cervello) ci mettera di 
fronte a questioni che nasco
no per la prima volta nella 
storia umana rispetto alle 
quali non abbiamo alcun pun-
to di riferimento per pren-
ders decision! giuste >. Tecce. 
in quel colloquio mi fece an
che I'esempio della psicoana-
lisi e del suo corretto uso 
come scienza. Quando potre-
mo lecnicamente utilizzare an
che le modificazioni delle cel
lule del cervello. quando po-
tremo intervenire sul cer\*el-
lo, che cosa accadra? Ecco 
il problema, ecco la questio
ne della € committenza > del
la ricerca scientifica alzarsi 
a volo d'aquila e diventa re 
diversa: non si tratta solo 
di battersi contro l'uso delle 
conquiste scientifiche da par
te di militari o di imperiali-
sti o di burocrati governati-
vi, si tratta di ben altro. • 

Parliamo con Franco Piper-
no. E' un caso esemplare. 
E' di c Potere opera io >, e ri-
cercatore all'Istituto macchi
ne deU'Universita di Roma, 
Iavora al motore spaziale. Ac-
cetta di vedere il redattore 
dell't/nitd solo se e insieme 

a un compagno, operaio del
la Fatme, Tonini. C'e Tecce, 
c'e Giancarlo Angeloni (gior-
nalista specializzato in que
sta materia scientifica) e il 
clima si fa caldo molto pre
sto. Piperno parte in sostan
za da un'ipotesi iniziale as
sai provocatoria: « Ne un uo
mo ne un soldo alia scien
za che serve solo al capita-
lismo ». Sembra paradossalc. 
ma termini molto simili, an
che se con toni diversi, li 
ha usati con me a Napoli il 
fisico Francini e quella sera 
Graziosi (biologo molecolare) 
reagi polemicamente rispon 
dendo che pure nella Cina 
popolare i vaccini erano stati 
usati e servivano. Pancini ri-
spose allora dicendo che quel
la dei vaccini era stata in 
realta l'ultima operazione di 
colonialismo della vecchia 
Kuropa in Asia. 

Con Piperno, Tonini e Tec
ce (e poi con altri interlo-
cutori cui sono stati rilan 
ciati questi stessi temi) si 
parla proprio di questo. 

Pancini aveva detto nel col
loquio che si ebbe a Napoli 
che la scienza e la piu pa-
radigmatica delle sovrastrut-
ture. Su questo punto non 
dicono nulla di diverso, ora, 
Piperno e insieme a lui To
nini che cita questa frase di 
Marx: < E' una grande sven-
tura quella di essere un ope
raio produttivo. perche quel
lo che lui produce lo produ 
ce contro se stesso >. Quindi 
anche la scienza? Tecce ob 
bietta subito: Se la classe ope 
raia non e in grado di uti
lizzare ai suoi fini. ai suoi 
obiettivi politici. Ia scienza e 
il progresso tecnologico. allo
ra questo vuol dire che la 
sua debolezza rispetto al ca-
pitalismo e terribile, enorme. 
Io questo non lo credo. 

Siamo chiari, obbietta Pi
perno, la scienza e stata sem
pre e ovunque strumento di 
sfruttamento usato dalla clas
se dominante. Naturalmente 
questo non ha impedito che 
anche usando di quella scien
za < nemica >, la classe ope
raia maturasse, crescesse, for-
masse una sua cultura. La 
verita e perd che tutto il me
todo scientifico e costruito per 
dominare gli altri e non ser
ve per comunicare. per dare 
liberta. per creare solidarieta. 
Quel tipo di scienza, se c'e. 
e segreto, viaggia per cana-
li nascosti, e la scienza ope
raia in cui ora vediamo de
gli esempi in Cina... 

Un'altra 
scienza ? 

.Tecce interviene: ma allo
ra esiste un'c altra » scienza 
rispetto a quella che conoscia-
mo? Piperno reagisce: Certa
mente. per esempio, la scien
za della Iotta o tante altre 
scienze... 

Interviene Angeloni: Dicia-
mo per esempio le scienze 
di tanti popoli che La colo-
nizzazione amputo, bloccd a 
livelli primordiali per impor-
re la sua scienza eurocentri-
ca. Piperno aggiunge: C'e la 
agopuntura... 

Tecce scatta: Si. e c'e an

che San Gennaro che fa il 
miracolo o la piscina di Lour-
des che guarisce tanti malati. 
Siamo seri: chi di noi senti-
rebbe onestamente di curare 
una polmonite invece che con 
la penicillina con gli aghi? 
Diciamo piuttosto che il do-
minio culomale ha di fatto 
impedito lo sviluppo scienti
fico in un grande numero di 
grandi paesi. La stessa Cina 
popolare deve fare oggi enor-
mi sforzi per costruirsi una 
sua scienza. II fatto pero che 
i cinesi abbiano. fra i pri-
mi, sintetizzato l'insulina — 
aue o tre anni fa — non e 
solo una grande conquista 
scientifica, ma e anche la 
prova che si sono fatte del
le scelte e che queste scelte 
sono uguali a quelle che ha 
fatto la biologia moderna. 

L'oscurantismo 
della borghesia 

La discussione in pratica 
si ferma qui. Non serve a 
portarla oltre con sviluppi 
interessanti la serie di battu-
te che segue: per esempio 
quando Piperno afferma che 
a suo avviso, mutando le 
strutture sociali, si elimine-
ra automaticamente anche il 
cancro. Oppure quando dice 
che oggi il problema non e 
di diffondere la scienza. ma 
anzi di evitare alia classe ope 
raia ogni contaminazione cun 
il pensiero scientifico borghe 
se: Mi preoccupa molto I'al-
fabetizzazione degli operai e 
preferisco preservare il loro 
analfabetismo. piuttosto che 
vedere una drammatica ope
razione di integrazione che 
vuole fare dell'operaio una 
scimmia, un puro e semplice 
< cittadino» privo di carica 
rivoluzionaria. 

Chiudiamo in rapide se-
quenze. Tecce ricorda che la 
classe operaia puo citare a 
suo titolo di vanto di avere 
da sempre difeso la scienza 
e il progresso, contro l'oscu
rantismo delle classi conser-
vatrici, oggi contro Ia borghe
sia. Proprio dal pensiero scien
tifico nasce il pensiero di 
Marx e proprio di li — dice 
Tecce — la classe deve muo-
vere per portare avanti la ri
voluzione. Piperno replica: 
Non e vero. Ia Iotta degli 
operai e tesa al solo fine di 
distruggersi come operai, cioe 
di superare questo nostro at-
tuale concetto di operaio. di 
lavoro. anche di scienza. 

Come si vede. si va mor-
dendo su temi che sembrano 
sfiorare il paradosso ma so
no invece autentici e validi: 
sono i temi sui quali oggi si 
gioca la vera partita mondia-
Ie di fondo tra paesi capita
listic! e paesi socialists fra 
societa industriali e societa 
del terzo mondo, fra Europa 
e Asia e America. E questi 
temi, ormai che ci siamo den-
tro, investiranno altre conver
sazioni e daranno una digni 
ta — certo sconosciuta ai « ri-
formatori» del centrosinistra 
— al discorso sulla riforma 
universitaria e della scuola. 

Ugo Baduel 

UNA RIVOLUZIONE NEL CAMPO DELLE LINGUE 

Scoperto dogli Ingles. 

un disco simultoneo 

che vi fa parlare subito 
inglese o froncese o tedesco 

Gratis dischi simuilanei di prova anche agli italiani 

Una volta. per imparare le 
lingue ci voleva soprattutto 
molto tempo. Oggi, tranne che 
nelle scuoie. ogni metodo e 
stato rivoiuzionato dagli IngJesi 
che hanno inventato un disco 
simultaneo che vi fa parlare 
e capire SUBITO intere frasi 
in Inglese, Francese e Tedesco. 

E* difficile spiegare qui tut
ti i dettagli. ma il nostro cor-
rispondente da Londra ci co-
munica che il famoso Istituto 
Internazionale Linguaphone ha 
deciso di stanriare 50 mila 
sterline per diffondere questo 
nuovo disco regalando. natu
ralmente senza il minimo im-

pegno, un vero disco simul
taneo di pro\a a 45 gin e un 
opuscolo con le spiegaziom per 
la prcna e il corso successivo. 

Come fare per avere gratis 
il disco simultaneo? E' sem
plice. Basta scrivere a: c La 
Nuova Favella Linguaphone • 
Sez. U/6 . via Borgospesso. 11 
- 20121 Milano*. allogando 5 
francobolli da 50 lire 1'uno per 
spese. II materiale vi arrhera 
a casa gratis c senza alcun 
impegno. Ma bisogna scrivere 
oggi stesso. perche il conun-
gente di dischi simultanei di 
prova e limitato e sarebbe un 
peccato rinunciare a questo 
privilegk). 
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