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Una nuova inizialiva degli Editori Riuniti 

ILSESSO 
SENZA TABU 

II libro di divulgazione biologlca scritto da Laura 
Conti • Le posizioni arrelrale e quelle falsamenle 
moderne - L'educazione dei raqazzi, ma anche dei ' 
genilori. Gli a'.tri volumi della collana «Paideia» 

La nuova collana « Pai-
deia» degli Editori Riuni
ti (1) si apre con la terza 
edizione di un libretto com-
posto dieci anni fa da Bru
no Ciari, il maestro che non 
solo seppe adoperare in mo-
do originate e spcrimentare 
insieme con altri suoi colle-
ghi del movimento di coope-
razione educativa le tecniche 
create in Francia da Celestin 
Freinet, ma mostro nella 
pratica scolastica e nel di-
battito ideale come una pe-
dagogia attivistica sia utiliz-
zabile da chi lotta per un'al-
tra scuola e un'altra societa. 

La mancanza di un aggior-
namento che tenga conto 
delle nuove posizioni cui e 
pervenuto il dibattito dopo 
il 1967-68 causata dalla im-
provvisa morte dell'autore, 
non toglie attualita al volu-
metto, che resta uno stru-
mento fondamentale per 
quei maestri che vogliono, 
nel disinteresse della scuola 
ufficiale, impostare il loro 
lavoro combattendo il nozio-
nismo e l'autoritarismo e 
puntando sulla didattica co
me mezzo di liberazione dei 
ragazzi. Non a caso centi-
naia di giovani maestri, e so-
no tra i migliori, hanno co-
minciato in questi anni ad 
insegnare richiamandosi alle 
idee ed ai metodi esposti da 
Ciari. 

Amleto Bassi, autore del 
secondo volume, noto per 
altre important! pubblicazio-
ni di psicologia scolastica, 
usa documentare ogni sua 
affermazione con puntuali ri-
chiami alle fonti, e riferi-
menti alia bibliografia. II 
risultato e che un libro di 
non grande volume come 
questo serve al lettore at-
tento anche come base per 
successivi appuntamenti per 
i quali gia gli viene fornita 
una traocia consistente. 

II contenuto, come dice il 
titolo, e dato dall'esame dei 
piii importanti metodi per 
l'insegnamento della lettura 
e della scrittura, inquadrati 
in un discorso psicologico in 
cui e descritto e precisato 
il quadro di capacita, attitu-
dini, livelli di maturazione 
spaziale, percettiva e lingui
st! ca che il bambino deve 
avere raggiunto per poter 
affrontare in situazione di 
normalita l 'apprendimento 
delle terniche del leggere e 
dello scrivere. E ' evidente 
che in una scuola in cui a 
maestri discretamcnte pre-
parati non venga in soccorso 
la psicologia come sussidio 
della didattica, il pericolo 
della frustrazione, del ritar-
do, del fallimento minaccera 
sempre i bambini che pro-
vengono dagli ambienti me-
no ricchi di sollecitazioni in-
tcllettuali e cultural!. 

II rimedio sta anche nclle 
classi mcno numerose, dove 
sia possibile una didattica 

DALLA BIOLOGI A ALLA FISICA: una grande inchiesta tra i ricercatori italiani 

Una scienza di tutti 
Un problema sono le scoperte scientif iche e un problema diverso e quello dell'uso della scienza - La grande svolta 
in questo secolo - Un incontro fra il professor Graziosi e il compagno Chiarante - L'Universita di massa e la strut-
tura piramidale della cultura - II f urto della « scienza operaia » in fabbrica - II ruolo decisivo degli studenti 

individualizzata e ogni bam
bino possa procedere col 
proprio passo, senza scaden-
ze imposte dai programmi 
o dall 'apparato scolastico. 
Purtroppo Bassi ritiene che 
la soluzione del problema 
stia nella « scolarita diffe-
renziale », e su questo pun-
to non possiamo seguirlo 
senza far violenza al princi-
pio della lotta alle discrimi-
nazioni e alia * separazione » 
giustificate in nome della 
scienza. 

Laura Conti si rivolge ad 
un pubblico di non specia-
listi, per il quale scrisse sul 
« Giornale dei genitori » al-
cune puntate sull'educazio-
ne sessuale che costituisco-
no la prima parte del volu
me. Non sono molti i libri 
su questo tema, i cui autori 
si rifacciano alia biologia 
senza curarsi della cuasi 
inevitabile accusa di « mate-
rialismo ». Anzi per Laura 
Conti il materialismo, che 
poi non e che un onesto ri-
spetto per la scienza, giu-
stamente costituisce un mo-
tivo di impegno, anche quan-
do serve a spiegare ai geni
tori « perche i sessi sono 
due », cioe che cosa rappre-
senta la sessualita nell'eco-
nomia della natura, che par
te ha il caso nella selezione 
naturale e che parte hanno 
i due sessi ai vari livelli del
la scab naturale nella for-
ma/ione desli individui. II li
bretto e insomma un osem-
pio di come si puo fare di 
un discorso sulla sessualita 
un caoitplo di divulgazione 
biologica. oltre tutto svolto 
con un linguaggio che senza 
civetterie e in modo del tut-
to spontaneo fa ricorso a me-
tafore e si vale di un tono 
arguto come quello dei buo-
ni divulgatori di scienza. 

II risultato e che il letto
re e posto in condizione di 
riflettere sul fatto persino 
owio ma > cosl difficile da 
affermare' in modo operan-
te, che vi sono somiglianze 
e vi sono differenze fra l'uo-
mo e gli altri animali in fat
to di coiroportamento sessua-
le, e di esse bisogna tener 
conto per sapere * di che co
sa si tratta ». 

La seconda parte riferisce 
su alcune esperienze fatte 
dalla Conti dopo la compar-
sa degli articolj, discutendo 
coi genitori e le fomisce 
l'occasione per denunciare le 
posizioni arretrate e quelle 
falsamente moderne, ma an
che per documentare come, 
discutendo, si possano su-
perare incomprensioni e dif-
ficolta. 

io Bini Giorgi 

(1) Bruno Ciari, v Le nuove 
tecniche didattichen, 900 li
re; Amleto Btissi, « Scrittura 
lettura e igiene ment alert, 
700 lire; Laura Conti, «Ses-
so e educazionett, 900 lire. 

Anche Cristo a Porta Portese 
Una pianeta che fodera una vecchla 

poltrona, un ostensorio trasformato in 
orologio, una navicella usata come zuc-
cheriera, una plsside utilizzafa per por-
taghiaccio: il mercato degli arredi e 
delle suppelleltili sacri si allarga sem
pre piu, portando nelle case di noti per-
sonaggi del mondo della finanza, di nuo-
vi arricchiti, pregevoli pezzi di c antiqua-
riato». Si a mo nella sede del gruppo 
c Sala 1 > in piazza di Porta San Gio
vanni a Roma, dove e stata organizzata 
una mostra (c Arte, artigianato e cattivo 
gusto») da una comunita di passionisti, 
insieme al sacerdote Tito Amodel. 

Una vasta documentazione fotografica 
illustra le c mostruosita» del fiorente 
commercio profano: anche un Cristo sulla 
croce pud essere in vendita. 

Un giovane frate racconta il viaggio 
delle «cose sacre > dalle vecchie chiese 
f ino alle f amiglie «bene • . c Per avere 
una prova di quello che dico, basta fare 
una passeggiata in via del Babuino e 
perfino a Porta Portese. Se ne vedono 
delle belle: corone d'argento che servi-
vano per incoronare immagini sacre adi-
bite a coperchi di caffettiere o teiere, 
calici e tabernacoli adattati agii usi piu 

profani». Una denuncia in questo senso 
e contenuta, tie! resio, anche in una cir-
colare inviata circa un anno fa dal car-
dinale vicario Dell'Acqua ai parroci e 
rettori delle chiese di Roma e a tutti 
I sacerdoti del clero regolare e secolare. 

La mostra organizzata dalla comunita 
di padre Tito vale come ulteriore prova 
di questi traffici clandestini: se intende 
rivolgersi ai fedeli perche non mescolino 
il sacro con il profano, serve pure come 
richiamo alle autorita alle quali spetta la 
tutela e la sorveglianza del patrimonii) 
artistico italiano, maggiore o minore, cu-
stodito nei musei o nelle chiese. 

LA MOSTRA ALLESTITA PER DIECI GIORNI NEL CENTRO DELL'AVANA 

L'INDUSTRIA ITALIAN A ESPONE A CUBA 
Piu di centomila persone hanno visitato i padiglioni - La prima iniziativa di questo tipo dopo la rivoluzione - II commercio tra i due paesi 

e in aumento - 1 prodotti di cento ditte, dalla plastica alle calzature - Un'esposizione tra le piu importanti organizzate dall'ICE 

Intervista 

di Allende 
sui rapporti 
con gli USA 

NEW YORK, 29 
In un'intervista al «New 

York Times » il presidente ci-
leno Salvador Allende affer-
ma che il Cile desidera ave
re le migliori relazioni con 
gli Stati Uniti e aggiunge che 
ii suo governo non consenti-
ra mai a nessuna potenza 
straniera di costruire nel pae-
se una base militare che pos
sa essere usata contro gli Sta
ti Uniti. Allende ha afferma-
to che git Stati Uniti «do-
vrebbero riconoscere che la 
nostra democrazia e autenti-
ca democrazia, e che noi non 
faremo mai nulla contro gli 
Stati Uniti ne contribuiremo 
a danneggiare la loro sovra-
nita». 

Allende ha detto che e ridi-
colo pensare che le attrezza-
ture del porto peschereccio 
di Valparaiso possano essere 
usate come base navale del-
lTJRSS; ha precisato che il 
precedente governo di Eduar-
do Frei aveva concluso un ac-
cordo con 1URSS compren-
4ente |o sviluppo di un por
to peschereccio a Valparaiso 
• naturalmente l'attuale go-
fcmo desidera beneficiare del 
creditl offerti daU'URSS per 
attuare tale progetto. 

Dal nostra corrispondente 
L'AVANA, marzo. 

Per dieci giomi nella cen-
trahssima ventitreesima stra-
da dell'Avana. un grande spa-
zio, tradizionalmente dedica-
to a mostre, e stato occupa-
to da una esposizione della 
industria italiana, la prima di 
un pacse capitalista dopo la 
rivoluzione del gennaio '39. 

Insieme a personalita del 
governo ed a delegazioni di 
tecnici, hanno visitato i padi
glioni circa centomila perso
ne a conferma deH'interesse 
e della simpatia dei cubani 
verso il nostro paese. Cosi 
pure l'apprezzamento dal pun-
to di vista specializzato del
le macchine esposte e stato 
dei piu alti e confortanti per 
il futuro ampliamento degli 
scambi commercial! tra i due 
paesi. 

«L'ltalia — ha dichiaiato 
allTJnita I'ambasc'atore Alber
to Cavaglieri — e tra i pri-
missimi nell'mter scambio 
con Cuba per quango riguar-
da i paesi occidental!. Dal-
Tanno scorso ad oggi le no-
stre esportazioni sono aumen-
tate del 30°'» e benche il pre-
sente momento economico cu-
bano sia di raccoglimento, 
confidiamo in ulteriori svi-
luppi. In questo senso la 
riuscita. la piena rluscita del-
l'esposizione, e la migliore 
delle indicazioni. E si tenga 
presente che in essa abbiamo 
mostrato solo alcuni aspctti, 
non dico della nostra indu
stria. ma dello stesso venta-
glio di prodotti che Cuba ri-
ceve dall'Italia. Per fare un 
csempio, non erano esposte 

le macchine agricole di cui 
siamo buoni fomitori. Sappia-
mo che molto interesse han
no destato le macchine per 
la fabbricazione di oggetti di 
plastica e le attrezzature per 
laboratori ad alta utilizzazio-
ne per le scuole tecniche». 

c L'interscambio con Cuba 
— ha continuato l'ambascia-
tore d'ltalia — e sotto ogni 
aspetto una esperienza posi-
tiva alia quale guardiamo con 
fiducia. La mostra stessa e 
stata concepita come un fat
to di collaborazione, la su i 
realizzazione essendo il ri
sultato di un incontro di de
legazioni dei due paesi e la 
sua organizzazione effettuata 
con il pratioo e cordiale aiu-
to degli organismi cubani. Del 
resto tra i due paesi non ci 
sono problemi aperti. Nella re-

ciproca comprensione della col-
locazione intemazionale di 
ognuno tra i governi di Ro
ma e dell'Avana ci sono i mi
gliori rapporti». 

In effetti, l'andamento del 
commercio tra l'ltalia e Cu
ba e in progressivo aumento 
dal 1966 ad oggi. Le esporta
zioni italiane sono passate 
da poco piii di 6 a circa 37 
miliardi di lire nel 1970. I 
dati comparativi, noti ancora 
solo per il '69, pongono il 
nostro paese al primo posto 
tra i paesi capitalistic! nelle 
esportazioni verso Cuba. Le 
principall voci sono trattori, 
autocarri, concimi chimici, 
macchine non elettriche, ap-
parecchi agricoli, ferro ed ac-
ciaio laminato. D'altra parte 
le importazioni hanno rag
giunto nello stesso anno i 7 
miliardi e mezzo, orientando-

si prevalentemente verso i 
prodotti intermedi della me-
tallurgia, del nichel, nichel 
non lavorato, prodotti della 
pesca a detrimento delle tra-
dizionali correnti di importa
zioni di zucchero. 

Se si considerano congiun-
tamente le due correnti di 
traffico l'ltalia viene dopo la 
Spagna, il Giappone e la 
Francia che importano piu al-
te quantita di prodotti cu
bani. 

La esposizione, a cura del-
l'lstituto dei commercio este-
ro e stata inaugurata alia pre-
senza del ministro Carlos Ra
fael Rodriguez della segrete-
ria del Partito comunista, e 
dei ministri del commercio 
estero. dell'industria leggera 
e alimentare, dell'ambasciato-
re dl ta l ia e di Giorgio De 
Sanctis, delegato del ministe-
ro del Commercio estero. 

Successivamente e stata vi-
sitata dai titolari dei ministe-
ri dell'industria di base, delle 
miniere, delle comunicazioni, 
dell'educazione, dal direttore 
dell'universita, ecc. Esponeva-
no cento ditte per un valore 
di merci di circa 650 milio-
ni di lire, principalmente del 
set tori alimentari, tessili, cal
zature, plastica e attrezzatu
re per rinsegnamento tecni-
co. Tutti gli apparati esposti 
erano in funzione. 

Secondo quanto ci ha di-
chiarato Nicola Troisi, diret
tore della esposizione, quella 
realizzata aU'Avana fa parte 
delle principal! iniziative del 
genere a cura dell'ICE. 

Guido Vicario 

In concorrenza con la BBC 

Radio privata 
in Inghilterra 

I conservator! hanno mantenuto una promessa 
eleltorale che soddisfa potenti interessi privati 
II « libro bianco» governativo sulla radiodif-

fusione commerciale 

LONDRA, 29 
Con la pubblicazione del «libro bianco» governativo 

sulla radiodiffusione commerciale si e stabilita la base 
per l'istituzione di trasmittenti private a fianco di quelle 
della BoC. In altre parole, il «libro bianco» autorizza gli 
interessi privati a fare la concorrenza alia British Broad
casting Corporation sulle vie dell'etere. Tra un brano mu-
sicale c laltro, tra un notiziario e un bollettino meteorolo-
gico. gli ascoltatori britannici saranno d'ora in poi bom-
bardati dagli awisi pubblicitari che numerose societa han
no gia in programma, dopo aver presentato la richiesta 
di autonzzazione per la nuovissima attivita. La televislone 
privata esiste in Gran Bretagna fin dagli anni cinquanta, 
ma non si era mai riuscito a fare altrettanto con la radio: 
soltanto le radio «pirata» a piu riprese si erano inserite 
illegalmente sulle onde. mescolando reclames con musica. 
Le compagnie commerciali private hanno dunque vinto 
in pieno la loro battaglia e i conservatori hanno cosl man
tenuto una promessa elettorale fatta nella campagna del 
giugno 1970. Heath persegue anche in questo scttore la 
sua politica a fevore del capitale privato e a tutto danno 
degli enti pubblicl. 

Uno s f rcga il cer ino sul la superf lc ie r u v i d a c il cer ino si acccndc . Quest a e gia 

sc ienza , la b a s e del metodo scientif ico fonda to sul pr incipio di causa-effet to- Un 

pr incipio ant ico quan to il mondo, a n c h e se pe r definir lo e occorso un lungo 

c a m m i n o del pens i e ro u m a n o . Negl i u l t imi cento ann i ques to pr incipio ha comin-

c ia to ad a v e r e apphcaz ion i s e m p r e piu f r equen t i e de t e rminan t i , e en t r a to nel la 

nos t r a vi ta quot id iana , ci ha fat to tu t t i « scienziat i ». A m e t a Ottocento solo pochi 

e spe r t i a v r e b b e r o potu to 

e s apu to m a n e g g i a r e s t ru-
ment i e ene rg ie che oggi 
qualunque casalinga usa pa-
recclne volte al giorno: da 
quandu accende il gas a quail-
do mette in moto la lawitnce 
clcttrica. C'e stato quir.di un 
salto di qualita ed e ben no
to che oltre il 98 per cento 
degli scienziati che hanno com-
piuto scoperte decisive, dal-
1 alba dei secoli, sono tutto-
ra viventi. 11 « boom » cioe e 
di questi ultimi cinquanta o 
sessanta anni. Sono di ieri i 
grandi fisici nucleari, gli Ein
stein. i Fermi, e i biologi mo-
lecolari sono addirittura di 
oggi. Non che di colpo l'in-
gegno umano si sia svegliato 
scoprendo aHMmprovviso i se-
greti della natura e dell'uni-
verso: nel quinto secolo avan-
ti Cristo, a Siracusa. esiste-
va una perfetta « maccliina a 
vapore >, che pero serviva so
lo ad aprire le processioni di 
Capodanno; Newton nel '700 
enuncio principi che sono 
serviti ai tecnici di Cape Ken
nedy o ai compagni sovietici 
e cinesi per lanciare satelliti 
o missili nello spazio. calco-
lando il rapporto fra inerzia. 
velocita iniziale e forza di gra-

vita (cioe la parabola). Piu dif
ficile trovare esempi altrettan
to clamorosi nel campo della 
biologia. intesi in senso stret-
to. anche se questa acquisi di-
gnita di scienza moderna fin 
dagli esperimenti di Spallanza-
ni e successivamente di Pa
steur. 

Non c'6 stata quindi — e 
questo e il senso della nostra 
sommaria esemplificazione — 
una improvvisa e eccezionale 
illuminazione della mente 
umana per quanto riguarda la 

' ricerca e le scoperte scienti-
' fiche. II nuovo (per esempio 
quel dato sul 98 per cento 
dei vari « inventori * ti.ttora 
viventi) 6 dovuto ad aitro: 
cioe all'applicazione i\e'.\e sco
perte, all'uso che della scien
za l'uomo si e trovato in gra-
do di fare, questa volta si. 
quasi di colpo. E questa no-
vita si chiama societa indu-
striale. 

Ecco quindi il senso del
la crisi attuale degli scienzia
ti e della scienza che siamo 
andati a verificare al vivo. 

Leonardo da Vinci aveva 
gia inventato l'elicottero e il 
sommergibile ma il duca di 
Milano cui li propose come ar-
rni formidabili non seppe che 
farsene. Oggi la sua offer-
ta non cadrebbe nel vuoto. 

Ecco, appunto. Oggi le « of-
ferte » degli scienziatinon ca-
dono piu nel vuoto: o per cal-
colo di profitto, o per calco-
lo di guerra trovano sempre 
compratori e ricchi finanzia-
tori. 

Mi disse, proprio nei pri-
mi giorni di questa inchie
sta. il professor Scmenzi di 
Filosofia della Scienza di Ro
ma che c uno scienziato sa 
sempre benissimo per chi e 
per che cosa lavora. se non 
aitro perche vede di colpo af-
fluire finanziamenti urgenti 
nel suo settore di ricerca >. 
Forse che non si accorsero 
di questa verita i fisici nu
cleari americani negli anni 
quaranta? Oppure i biologi 
molecolari negli anni sessan
ta. quando andavano scopren-
do quelle tali sostanze che 
hanno ucciso e paralizzato uo-
mini. defoliato intere foreste 
in tutto il Vietnam? 

Qui nasce il dramma, 1'in-
terrogativo di fondo che ha 
percorso tutta la nostra in
chiesta e che travaglia tutti 
gli scienziati con i quali ab
biamo parlato: per chi lavora 
la scienza? lavora per l'uomo 
o contro Fuomo? Chi e il 
c committente > (appunto il 
tema del libro di Giovanni 
Berlinguer da cui siamo parti-
ti inizialmente) che ordina e 
finanzia ricerche. che applica 
i risultati? 

I committenti poswono esse
re molti. Nel mondo capitali-
stico in cui viviamo i princi
pal! sono i padroni. Mi disse 
Tonini — operaio della Fatme 
che intervistai insieme a Fran
co Piperno ricercatore dell'isti-
tuto macchine della Universi-
ta di Roma — che il padro
ne approfitta anche del fur-
to (letteralmente furto) della 
scienza operaia. Writ a pub-
blicd, circa quattro anni fa. 
un articolo sui caso delle ope
ra ie del reparto montaggio del
la Siemens di Milano: aveva-
no scoperto un modo per ren-
dere. colorandoli diversamen-
te, piu facili i disegni-guida 
forniti dagli ingegneri per i 
pannelli telefonici. Fu « ruba-
ta > l'idea e subito dequalifi-

cata la niano d'opera. A quel
la epoca il capo del persona 
le della Siemens ebbe a dire: 
« Aitro che specializzate. ora 
che usiamo i colori per i trac-
ciati dei fili. mi bastano po-
die scimmie ammaestrate ». 

Tonini — P rito Im come 
qualunque fra i cento e piu 
operai intervistati per anni 
da I'Unita — racconto nel cor-
so del dibattito con Giorgio 
Tecce (biologo molecolare) co
me gli operai nascondono con 
oculatezza le loro scoperte 
scientifiche alio scopo di non 
rivelarle al capo reparto e alle 
spie del padrone: perche quel 
le scoperte, se attuate a livel-
lo generate, diventerebhero 
subito nuovo strumento per 
ulteriori tagli dei tempi di la-
vorazione. Cioe l'cperaio fa 
scienza e la fa oer difendersi 
dal padrone; quel padrone lo 
spia per rubargli anche quelle 
invenzioni, grandi o piccole 
che siano. che per lo operaio 
sono un attimo di respiro e 

insieme di creativita. mentre 
per l'azienda sono solo, al so-
lito. lire in piu. 

Questi e altri U-mi li n-
lancio a un interlocutore gia 
comparso spesso nel corso del-
1'iiichiesta — il professore 
Franrn Ora7iosi. biologo mo
lecolare — e a Giuseppe Chia
rante. delta Commissione Cul-
turale del nostro partito e 
membro del Comitato Cen-
trale. 

Scienza del padrone e scien
za operaia. scien/a come tale 
e scienza fruita. immediata-
mente utilizzata nella sneeta 
industriate. a scopi ben de-
terminati. Che cosa ^ceghere? 
Esiste una scien/.a alternativa 
rispetto a quella che cono 
sciamo nell'ambitn delle nostro 
strutture? Esiste per esempio 
una scienza fuori delt'Univer-
sita quale e oggi. fuori delle 
strutture privatistiche e degli 
stessi istituti di ricerca e co-
munque diversa da quella ac-
cademica? 

Una selezione durissima 
Questo e un punto: I'Uni-

versita. Graziosi e Chiarante 
ne hanno parlato a lungo po-

nendosi l'iniziale interrogativo: 
e cioe se ha valide prospetti-
ve l'Universita di massa e 
quindi una scienza da tutti 
fruibite. Negli incontri con gli 
scienziati. a Napoli. il fisico 
Cortini mi aveva detto che 
l'Universita, per essere un va-
lido strumento culturale, de
ve essere estremamente selet-
tiva e che vanno rinviati alia 
scuola in generale i problemi 
delta diffusione di una cul
tura di massa. Graziosi non e 
d'accordo. Ricorda innan-
zitutto che, in rapporto alia 
popolazione italiana. gli stu
denti dovrebbero essere (a li-
vello universitario e per tenere 
il confronto con i due paesi 
industriali piu avanzati. USA 
e URSS) almeno alcuni mi-
Iioni, mentre sono circa sol
tanto 700 mila, dei quali, si 
badi. si laurea appena il 5 o 
il 7 per cento. Una selezione 
durissima quindi. che pero av-
viene in base a precise discri-
minazioni di classe che ser-
vono a reatizzare in sostan-
za una sort a di cooptazione 
sociale: saranno tutti. dice 
Graziosi, i baroni e i baron-
cini del futuro. Essere contro 
l'Universita di massa oggi e 
oggettivamente reazionario e 

non e un caso Hie le classi 
al potere hanno per oltre un 
ventennio lasciato intatte le 
strutture gerarchiche. sostan-
zialmente fasciste. dell'Uni-
versita. Solo gli studenti. il 
loro ingresso in massa nelle 
antiche strutture, possono a-
prire prospettive nuove e vali
de. 

Chiarante e pienamente 
d'accordo e aggiunge che que
sto tipo di Universita serve so
lo a formare una base di for
za lavoro mediamente qualiTi-
cata. quando addirittura non 
diventa una sacca di disoccu-
pazione disponibile nei tempi 
lunghi per I'industria. 

II discorso si dilunga su 
tutta questa serie di temi che 
in realta stentano a trovare 
il nodo centrale che l'inchie-
sta si e proposto: l'uso di 
massa della scienza e della 
cultura volto a servire l'uomo. 
L'argomento e sfiorato da 
Chiarante quando cita la fun
zione dell'Universita come una 
delle travi portanti del siste-
ma di potere. e quindi non 
la < torre d'avorio > che si cer-
ca di rappresentare. Graziosi 
indica nell'insegnamento la ve
ra <committenza» per !a scien
za: non per caso. dice il 40 
per cento circa 'li tutti i lau-
reati finiscono per diventarc 
insegnanti. 

Risposta agli interrogativi 
Ed ecco finalmente arrivia-

mo a un discorso che rie-
cheggia quelli che travagliano 
gli scienziati di oggi. Chiaran
te dice che un male di fondo 
e la struttura piramidale del-
1'insegnamento, della cultura. 
della scienza. Perche questa 
piramide inevitabilmente selet-
tiva? Perche fermare a una so
la eta, in sostanza, la forma-
zione culturale e scientifica 
dell'individuo? Graziosi repli
ca dicendo che non bisogna 
farsi illusioni: la cultura ha 
per sua natura una struttura 
piramidale. Sul principio. pos
siamo essere d'accordo — dice 
Graziosi — ma nella pratica 
queste sono solo utopie. Chia
rante reagisce: finclie rimane 
questa struttura piramidale 
la scuola non fara che licen-
ziare dei pricileqiati destina-
ti a privilegiati ruoli sociali. 
Va posto con chiarezza un 
problema di lunga prospetti-
va che ipotizzi una scuola ef-
fettivamente aperta, capace di 
rivoluzionare realmente la ge-
rarchia dei ruoli su cui si fon-
da l'attuale organizzazione del 
lavoro nelle societa industria
li e in particolare in quella 
capitalistica. Una Universia in 
cui si entra e da cui si esce per 
imparare, per specializzarsi. 
per informazione culturale; 
veramente aperta a operai e 
contadini e tecnici che poi 
tornano alia produzione; ve
ramente in rapporto di osmo-
si con la societa. Ma ci6 ri-
chiede — riprende Chiarante 
— non gia la dequalificazio-
ne della scuola o il suo infan
tile rifiuto. ma un ampio e ge
neral izza to sviluppo culturale 
e scientifico. un alto livelto 
delle forze produttive. 

Questo 6 gia un discorso 
che risponde ai tanti interro
gativi che da Pancini a So-
menzi, da Tecce a Graziosi so
no stati posti nel corso della 
nostra inchiesta. La scuola, 

l'insegnamento. !a scienza so
no gli strumenti attraverso i 
quali l'uomo ha costruilo il 
suo destino e dovra costruire 
il suo futuro. E' un'ipotesi 
cosi seria e cosi imponente 
che nessuna soluzione propo-
sta puo apparire al suo con
fronto utopica o astratta. 

Scrisse nel 1949 George Gay-
lord Simpson (biologo mole
colare americano): « L'uomo c 
il risultato di un processo 
materialistico senza scopo. 
non era pianificato... Sarebbe 
pero un grossolano errore di
re che egli e soltanto un ac-
cidente o che egli non £ che 
un animale: fra tutte le mi-
riadi di forme di materia e 
d« vita sulla terra e. per quan
to sappiamo finora. nell'uni-
verso. l'uomo e unico... » 

Simpson non e un vitali-
sta. e percio e importante che 
egli — facendo la migliore di-
fesa dei non vitalisti. cioe dei 
veri materialist! — abbia an
che detto che c e semplicemen-
te sciocco sostenere che non 
c'e alcuna differonza tra vita 
e non-vita ed 6 ingenuo quel 
vital ista che proclama la sco-
perta di questa differenza ». 
f̂ i differenza sta in un pen
siero che cresce e si educa. 
attraverso scoperte. travagli e 
anche tragici errori. Ed e qui 
che i grandi temi si saldano 
con la necessita politica di pro-
porre senza timori e senza at-
teggiamenti riduttivi autenti-
che soluzioni che della scienza 
facciamo finalmente. fuori del 
capitalismo e di ogni altra 
possibile ambiguita, indiscus-
so strumento di progresso 
umano. 

Ugo Baduel 
( I precedent! articoli di 
questa inchiesta sono stati 
pubblicati sull 'UNITA' del 
14, I I , 24 febbrale • «Jel 
10 • 23 m a r e ) 
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