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La legge sul personate in discussione alia Camera 

7 
Scuola: quale 
stato giuridico? 

La proposfa governativa non prefigura una gesfione 
sociale dell'isfruzione ma ha ugua'mente suscitato 
aspre reazioni da parte delle desire e dei sindacati 
«corporativi» - II progefto puo essere miglioralo 

Anche se in forme diverse 
da quelle die cortraddistin-
guono le trattalive per rinno-
vare i contratti di lavoro del
le altre categoric cio di cui 
si tratta in qussti giorni alia 
Camera dei deputati discuten-
do il disegno :li legge sullo 
stato giuridico del personate 
della scuola e pur sempre un 
contralto di lavoro. 

• Se a questo coniratto di la
voro non si e rivolta l'atten-
zione generale. cnme avviene 
nel caso d'altre categoric, di-
pende anche dalla situazione 
sindacale del personate della 
scuola, organizzuto in decine 
di associazioni che in mag-
gioranza, specie quelle della 
scuola secondaria, sono fuori 

• delle grandi confederazioni. 
agiscono con spirito partico-
laristico e corporativo. La con-
seguenza e che quel persona-
le e sindacalmcnte debole. si 
Isola dal movimento dei lavo-
ratori, si lascia trascinare in 
lotte che, come quella della 
primavera 1970, si concludo-
no con pesanti sconfitte. Una 
altra conseguenza e che quel
la degli insegnanti e la sola 
categoria il cui lavoro sia sta
to disciplinato s.no ad oggi 
da leggi. decreti. regolamenti 
e circolari che in gran parte 
porta no la firma di ministri 
fascisti. Una terza altrettanto 
grave conseguenza e che gli 
insegnanti sono coinvolti in 
una politiea dell'.'stituzione 
scolastica che ha come sco-
pi piii evident! 'a selezione e 
la discriminazione classista 
dei ragazzi e lei e'ovam e for
me di autoritansmo e repres-
sione che colpiscor.o non so-

, lo gli allievi ma anche gli stes-
si maestri e professori non 
appena manifestano l'intenzio-
ne di difendere il loro ruolo 
di lavoratori e di sfruttati e 
rifiutano il compito di difen-
sori dell'ordine e di trasmetti-
tori di una cultura superata. 

Non e un caso che in que-
sti giorni i sindacati « autono-
mi > dei professori abbiano 
unito le loro voci a I coro del
le destre che accusano il di
segno di legge addiritttira di 
proporre la collettivizzazione 
e la sovietizzazinne della scuo-

• la. In realta il testo delta mag-
gioranza si limita ad introdur-
re nel governo degli istituti 
scolastici una serie di organi 
— consiglio di circolo. o di 
istituto. collegio dei docenti. 
consiglio di classe. consiglio 
provinciate, regionale e nazio-
nale — composti da delegati 
del personate, desli studenti. 
delle famiglie, degli enti io-
cali, dei sindacati e del cosid-
detto < mondo del lavoro ». che 
contengono solo gli element! 
formali della democrazia. Ma 
e sufficiente che si affermi 
Pintenzione di ammettere le 

. forze esterne nel la gestione 
della scuola perche si scateni 
la reazione della destra, sinda
cale e no. 

A parte queste sciocchezze 
sulla collettivizzazione. il te-
sto del disegno di legge non 
prefigura certamente una 
scuola a gestione sociale, che 
del resto puo essere soltan-
to risultato e momento d'una 
trasformazione radicale della 
societa e dei rapporti fra le 
classi. E' tuttavia comprensi-
bile l'ostilita della destra e 
la resistenza opposta dal
la maggioranza ad un'accen-
tuazione degli element! di no-
vita contenuti in quel testo. 
Vi sono alcuni punti che tra-
sformati possono accentuare 
notevolmente I'.i elementi di 
novita, e sono soprattutto quel-
li che riguardiino il responsa-
bile deH'istituto scolastico e 
Tassemblea. L'nprK»sizinne di 
sinistra ritiene irrnunciabile 
1'introduzione d'un coordinato-
re eletto al posto del preside 
• del direttore fur.-zionario la 
cui permanenza parantirebbe 
fl perpetuarsi delta gerarchia 

. burocratica nemica d'ogni no-
vita (mentre il PSI. distin-
guendosi dagli aitri partiti del
la maggioranza governativa. 
propone che almcno si elegga-
no i dirigenti nelle scuole di 
nuova istituzione e di quelle 
dove si rende varante il po
sto di direttore o di preside) 
t che l'assemblea del persona
te della scuola sia a porta al
ia partecipazione di persone 
esterne. come awiene per le 

. assemblee operate secondo lo 
statuto dei diritti dei lavora-

i tori, e che siano aperte a que
sta partecipazione le assem
blee degli studenti. 

E' facile comprendere !"in-
teresse che queste modifiche 
e in genere il di?rgno di leg
ge sullo stato giuridico rive-

> stono per i 'avoratori e le 
loro organizzaziorri. La scuo
la e oggi in generale uno stru-
mento di selezione. ma lo e 
in modo partiro'are per i ra
gazzi che provengono dall'am-
biente operaio c contadino: e 
un corpo separate, ma lo e 
prima di tutto nei confmnti 
delle forze sociali progressi
ve alle quali si vuol impedi-
re d'intervenire, nonche nel-
la gestione, an^he soltanto nel
le vicende della scuola. nel-
| t sua attivita per introdur-

• I d Buovi. La discussione sul

lo stato giuridico alia Came
ra e poi al Senaio. la fase di 
redazione dei decreti, che sa
ra anche una fuse di contrat-
tazione sindaciie, e poi l'ap-
plicazione delle nr.rme defini
tive costituisoiio occasioni 
non momenta.n.'c d'mtervento 
nella situazione dplla scuola. 
Si apre uno spazio nuovo per 
introdurre nel funzonamento 
delle istituzioni educative gli 
elementi d'una dmlettica con-
testativa del !»ro ruolo attua-
le. respingendo il disegno di 
catturare le famiglie e gli ai
tri enti delegati ad una fun-
zione subalterna: per conqui-
stare alle organizzazioni di 
classe del movimento operaio 
uno spazio politico da gesti-
re per far avanzarp la lotta 
verso la riforma; infine per 
favorire il processo iniziato 
qualche «nno fa con la for-
mazione di organizzazioni sin 
dacali degli insegnanti aderen-
ti alle confederazioni. 

I sindacati di destra non 
sanno proporre per la c be-
nemerita categoria » altro che 
una differenziazione — e l'iso-
lamento — del personale del
la scuola dagli altri lavorato
ri, cercando di fai credere 
ai professori e ai maestri che 
le loro retribuzioni possano 
migliorare in conseguenza di 
questa contrappoVzione. In 
realta il miglioramento retri-
butivo derivera d.ilia trasfor
mazione dell'impegno profes-
sionale. dalla r:«*r!»:in'7?azione 
del sistema delle qualifiche 
attraverso il r.connscimento 
che la funzione dell'insegna-
re e unica e unira dev'essere 
la preparazione culturale 
e professionale •» la posizione 
normativa, da una ripresa di 
ruolo, di considerazione e di 
dignita sociale come conse
guenza di una rfqualificazione 
della scuola (proprio perche 
insegnano in una scuola de-
qualificata e snno usati per 
gli scopi delle class; domi
nant!' gli insegnanti sono sta-
ti ridotti ad uno «;»ato d'infe-
riorita civile e professionale). 
Negare la logiea enrruttrice 
e rovinosa del smdacalismo 
corporativo significa per gli 
insegnanti dimostrare d'aver 
compreso che i loro proble-
mi sono i problemi del mo
vimento operaio. che ha inte-
resse a mutare completamen-
te la scuola. -0ar :1 movimen
to operaio. per 'e sue organiz
zazioni. per le mf^se poDolari 
considerare propri problemi i 
problemi degli infegnanti si
gnifica dimostrare la capacita 
di considerare e'obalmente. 
senza escludere nessun aspet-
to. la questione della scuola 
una questione delle classi 1a-
voratrici. 

lio Bini 

Dopo la conferenza governativa sulla politiea scientifica e tecnologica 

Una R icerca senza pi lota 
Scienziati e specialisti esprimono severi giudizi sul vuoto di direzione e sul clientelismo in questo settore - Dai gravi 
errori nei finanziamenti alia fatiscenza delle strutture - La subordinazione alle scelte del capitalismo internazio-
nale e la consapevole distruzione di centri e istituzioni - I nuovi contenuti legati alle esigenze delle masse 

La prima Conferenza nazlonale sul
la ricerca scientifica e tecnologica si 
e svolta all'EUR dal 24 al 26 giugno. 
E' stata una iniziativa praticamen-
te personale del ministro senza por-
tafoglio Ripamonti (dc) che ha fatto 
preparare la Conferenza stessa da un 
gruppo di esperti guidato dal profes
sor Dlnelll (SNAM-ENI). Ne e uscito 
un lavoro tecnicamente corretto, ma 
privo dt Indicazioni politiche di scelta 
e prlorita. Ne deriva che quello che 
avrebbe dovuto essere II trampolino di 
lancio per una nuova politiea della 
ricerca scientifica in Italia (e era ora, 
vlsto che ormal I'ltalla si trova a li-
velli di netto sotiosviluppo e di incre-
diblle dipendenza dagli USA), e diven-
tato invece soltanto un normale con-
vegno dl studio. Nessuna presenza go
vernativa, nessun annuncio — nem-

meno verbale — di Impegni. 
L'impressione che si e avuta e che 

si puntl alia creazione di un ministe-
ro della Ricerca che In se e per se e 
nelle attuali circostanze non divente-
rebbe niente altro che un nuovo cen-
tro di potere di tipo clientelare (come 
I'attuale CNR), mentre invece avreb
be un senso se collegato a una seria 
e nuova impostazione di una politiea 
della scienza in Italia. Una politiea le-
gata alle esigenze dei lavoratori, pro-
fondamente inserita nella strategia del
le riforme che appunto I lavoratori, 
I sindacati, le forze dl sinistra si bat-
tono per Imporre. 

Nel corso della Conferenza sono 
state espresse durissime critiche (an
che del PSI) contro I'assenteismo to-
tale del governo, contro lo scempio 
che in venti anni si e fatto della poli

tiea scientifica, contro I'assenza an
che ora di veri impegni e volonta di 
svolta. Per II PCI (che ha partecipato 
alia Conferenza con una qualificata 
presenza) la posizione su questi temi 
e stata espressa dal compagno Gio
vanni Berlinguer in un intervento. 
I comunlsti sono disponlbili per una 
politiea nuova, ma respingono — in-
sieme a qualunque nullismo autolesio-
nUta e antiscientifico — eventual! scel
te governatjve di tipo ancora una vol-
ta verticistico e clientelare. 

II nostro glornale ha chiesto a una 
serie di scienziati, politic!, slndacalisti 
di parte comunlsta, socialista e indl-
pendenti, dei giudizi su questi temi 
e sulla Conferenza. Comlnciamo oggi 
a pubbllcare questi giudizi; altri ne 
seguiranno anche sul tema delle dure 
e giuste lotte dei ricercatori. 

1—H" 
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Giorgi Un momento della manifestaztone dei ricercatori in sclopero davanti al palazzo all'EUR dove si svolgeva la conferenza 

Al rallentatore gli seavi per la metropolitana a Roma 

La «talpa» nell'ingorgo 
Mentre strade e piazze sono nella morsa metallica delle auto, da anni i lavori procedono a singhiozzo 
II divario tra progetti e realizzazione, tra miliardi spesi e risultati raggiunti - Intanto si prevede che la ca
pitate sari la prima metropoli del mondo a raggiungere il traguardo del «punto zero» nel traffico 

«Come si chiamera la me
tropolitana nella lingua del 
Belli?» si chiedeva nel 1955 
u.i g.ornale della capiiale In 
quell'anno Iontano la doman-
da non era fuori luogo: a Ro
ma venne inaugurato il tron-
co di ferrovia sotterranea che 
unisce la stazione Termini al 
quartiere dell'EUR. «Quei 
pochi chilometri di metropo
litana non servono a nulla, 
lo sappiamo, ma un giomo 
avremo una sotterranea ve
ra, come Parigi » — dissero al-
lora. II sogno comincid sedi-
ci anni fa e dura ancora og
gi. A dire il vero oggi i ro-
mani non sognano piu, dico-
no che la metropolitana, se 
tutto va bene, la vedranno i 
loro figli, nel duemila. Ne si 
pongono problemi linguistici. 
Al pan dei milanesi hanno 
accettato il francesismo me-
trb mentre lo scudo, quella 
macchina fantascientifica che 
sta scavando sotto Roma la 
galleria, e stato ribattezzato: 

II metro 
ingoia altri 
19 miliardi 

ROMA, 28. 
Altri 19 miliardi sono stati 

stanziati dal Parlamento per 
la costmzione della metropo
litana dl Roma nei tratti da 
Termini a piazza Risorgimen-
to e Osteria del Curate. La 
legge e gia stata pubblicata 
sulla « Gazzetta Ufflciale » ed 
e quindi esecutiva. 

I 19 miliardi saranno iscrit-
ti nello stato di prevision* 
del minister© del Trasporti in 
ragione dl 3 miliardi per cia-
scuno degii anni (Inanziari dal 
1971 al 1974 e di un miliardo 
per il 1971. 

lo chiamano la talpa. E come 
la talpa non si vede: va avan-
ti senza sapere cosa scava, 
ignorando quello che awiene 
in superficie, dove la gente 
continua a vivere attanaglia-
ta dalla crescente morsa me
tallica delle auto. 

L'anno scorso lo scudo giun-
se nei pressi di piazza S. Gio
vanni, incontro una falda ac-
quifera e continud indistur-
bato il suo cammino. Tutto 
requilibrio statico della zona 
venne alterato, alcuni edifici 
presentarono paurose crepe. 
La gente venne fatta sgombe-
rare e la talpa. che proprio 
in quei giomi aveva stabilito 
il record mondiale di scavo 
(30 metri in 24 ore), venne 
bloccata, Riprese a cammina-
re dopo cinque mesi, quando 
il terreno era stato rinfor-
zato con iniezioni di cemento. 

E' dal 1959, quando venne 
decisa la costruzione della se-
conda lmea, che la metropo
litana romana incontra guai. 
Stanziamenti, progetti, disse 
sti del terreno, antichi ruderi, 
me tod i di scavo: tutto ha con-
tribuito a ritardare il termine 
dei lavori. La burocrazia ca-
pitolina e ministerial* ha fat
to il resto. Quando sara pron
to il secondo tronco. quello 
che colleghera Cinecitta con la 
stazione Termini e piazza Ri-
sorgimento attraverso II cen-
tro? Nessuno azzarda piii 
pronostici. 

Intanto. il caotico traffico 
della capitale italiana e dive-
nuto proverbiale in tutto il 
mondo. II prof. Galbraith. lo 
economista consigliere dell'ex 
presidente Kennedy, ha detto 
che Roma sara la metropoli 
che per prima raggiungera cil 
punto zero del traffico a, cioe 
quel momento di totale para-
lisi. Le anguste vie del cen-
tro storico e le poche stra
de lasciate nei nuovi quartie-
Ti dalla speculazlone sul* 

le aree non riescono piii 
a sopportare il milione di au-
tomezzi circolanti ogni giomo 

Roma e Tunica grande me
tropoli che non usi ancora il 
sottosuolo per il traffico. Da 
tempo si doveva prevedere 
quello che sta awenendo nel
la nostra epoca: non per nul
la Parigi. Londra, Mosca. Ber-
lino — tanto per fare alcu
ni esempi — aveva gia linee 
metropolitane prima dell'ul-
tima guerra e il fascismo era 
indaffarato in altre cose per 
pensare che la Capitale ne 
avesse bisogno. Impastato di 
provincial ismo acuto. il regi
me mussoliniano puntava piu 
alle forme esteriori (cippi 
marmorei, fregi, aquile litto-
rie) che ad opere serie e va-
lide per l'awenire. L'idea di 
impiantare un tronco di fer
rovia sotterranea che collegas-
se Termini con la zona dove 
nel '42 si doveva tenere la 
Esposizione universale di Ro
ma, nacque poco prima della 
guern Anche auella decisio-
ne non era per5 legata ai 
problemi della citta. Era solo 
una «infrastruttura» della 
pomposita fascista. Erede di 
quella retorica e stato il tron
co inaugurato nel 1955 e che 
suggeri al giomale che abbla-
mo citato l'idea di come chia-
mare in romantsco il metrb. 

II tratto Termini-EUR co-
mincia ad avere una qualche 
utilita solo oggi. Escluso dal 
centro e isolato non ha mal 
potuto allentare la morsa del 
traffico che sta stringendo Ro
ma. Fu solo nel 1959 che si 
comincio a pensare seriamen-
te a una rete metropolitana 

II nroeetto. che venne su-
bito finanziato con 27 miliar
di, prevedeva la costruzione 
di una line* che attraversas-
se il centro. fino a raggiun
gere, con la costruzione di 
un ponte. il quartiere Prati, 
al dl 14 del Tevere. La Una* 

venne divisa in due tronchi: 
il primo da Osteria del Cu-
rato a Termini, il secondo da 
Termini a piazza Risorgi-
mento. 

Alle due imprese, SACOP e 
Metroroma, appaltatrici dei 
lavori, si pose subito il pro-
blema di quale strada sceglie-
re per gli scavi: sistema apri 
e chiudi oppure foro cieco? 
Venne scelto il metodo apri 
e chiudi, cioe lo scavo di una 
profonda trincea che doveva 
essere ricoperta man mano 
che la galleria avanzava. In
vece di aprire e richiudere si 
apri e si richiuse dopo di-
versi anni. Un popoloso quar
tiere, il Tuscolano, venne tra-
sformato in una specie di cam-
po di battaglia. Per mol-
ti commercianti lungo la via 
Tuscolana il metrb si tramu-
t6 in dramma: decine e deci
ne di fallimenti furono la di-
retta conseguenza deila para-
lisi in cui si trov6 l'intero 
quartiere. 

Si passo allora al foro cie
co, agli scudi. Da Porta Fur-
ba in poi sono state messe 
in funzione gigantesche talpe 
(due volte piu grandi di quel
le adottate a Milano) una del
le quali stabill anche il re
cord di scavo. Naturalmente 
la modifica comportd l'elabo-
razione di nuovi progetti. la 
ricerca di altri finanziamenti, 
il mutamento dei capitolati 
di appalto. Ci vollero anni 
per passare dal metodo a 
trincea a quello a foro cieco. 
Ma 1 guai non finirono qui. 
II sottosuolo di una citta co
me Roma e pieno di rest! ar-
cheologici importanti. Si e 
dovuto cosl prevedere uno 
scavo assai profondo, oltre i 
venti metri, al di sotto di even-
tuali strati di edifici dell'epo-
ca romana. Una serie di pre-
cauzioni sono state adottate 
per le uacite in auperficle, 
cioe per le itazionL Sel me

si e durato il sondaggio fat
to in piazza Esedra per vede-
re dove si poteva scavare sen
za danneggiare i resti di un 
quartiere dell'epoca imperiale 
che si tro van o proprio sotto 
la caratteristica fontana. 

Al ccucchiaio di Nerone*. 
come dicono a Roma quando 
ci si trova di fronte a un re
sto archeologico, si sono ag-
giunti poi i gravi dissesti pro-
vocati nel terreno dalle talpe, 
gli edifici lesionati, la voragi-
ne apertasi lungo la via Ap-
pia. Ora gli scudi, quelli che 
stanno scavando la galleria del 
primo tronco, sono sotto piaz
za Vittorio, a poche centi-
naia di metri dalla stazio
ne Termini. Per l'altro trat
to si sta lavorando per in-
dividuare i punti delle sta-
zioni e per la costruzione del 
ponte sul Tevere. Gli sca
vi non sono ancora comincia-
ti e per questo ogni pessimi-
smo sui tempi di attuazione 
e oUremodo legittimo. II se
condo tronco attraversa tut
to il centro storico (piazza 
Esedra. Castro Pretorio. piaz
za Barberini, piazza di Spa-
gna, il Flaminio). Cosa trove-
ra la talpa? Qui i «cucchiai 
di Nerone» sono molti, co
me molti sono gli edifici dal
le fondamenta poco stabili. 

Una cosa e per il momen
to certa. II primo preventivo 
di 27 miliardi fatto dodici an
ni fa e completamente salta-
to. Adesso si parla di spen-
dere 90 miliardi, compreso il 
material rotabile, di impian-
ti e di esercizio. Tutta la 11-
nea e lunga 143 km. (10,3 
chilometri il primo tratto, 4 
chilometri e mezzo il secon
do): il metr6 romano costa co
sl, ai calcoll di oggi, sel mi-
lioni al metro. Quanto verra, 
a costare nel duemila? 

Taddeo Conca 

GIORGIO TECCE 
professore di biologia molecolare a Roma 

PJ DOMANI, cosa succedera 
domani? Quando la Con

ferenza avra terminato i suoi 
lavori? In questo momento 
sarebbe stato necessario di-
battere anche altri temi che 
lanciare il solito appello ai 
politici suH'importanza della 
scienza nello sviluppo econo-
mico e sociale del paese. A 
me sembra, se non proprio 
inutile, certamente velleitario 
e spesso risibile quando le 
persone che lanciano questi 
appelli siedono a tutti i livel-
II di responsabilita intorno 
alio stesso tavolo con chl an-
drebbe convinto della bonta 
dell'operazione e insieme a 
chi, come si suol dire, tiene 
in mano 1 cordoni della bor-
sa. Oggi le esigenze che si 
sentono sono diverse. Rista-
bilire innanzi tutto un clima 
di impegno scientifico e cul
turale, oltre che politico, il 
che e possibile soltanto se si 
garantira nei fatti e non nel
le parole, che scompariran-
no tutti quei personaggi re-

sponsabili di aver creato nel-
l'ambiente scientifico un cli
ma di delusione e di sfiducia 
oltre che il caos. 

L'altra necessita e di sape
re quali sono le iniziative 
scientifiche che si vogliono 
prendere, i programmi one si 
vogliono realizzare, le perso
ne che dovrebbero impegnarsi, 
gli scopi che si vogliono rag
giungere. Bisogna insomma 
discutere nel merito delle co
se, della loro fattibilita, della 
loro necessita. Su questo pub 
avvenire un dibattito assai 
piii concreto e impegnativo, e 
certi atteggiamenti irriducibil-
mente assurdi avrebbero uno 
spazio assai minore. Senza 
questo lavoro preliminare 
senza aver chiarito la funzio
ne della Universita nella ri
cerca, immettere altri sol
di nelle strutture attuali e as-
surdo. 

Come si fa a chiedere al 
paese di spendere centinaia di 
miliardi per la ricerca scien
tifica se gli attuali dirigenti 

si sono dimostratl incapaoi a 
organizzarla, se hanno dimo-
strato in molti casi dl non 
sapere spendere i soldi measi 
a loro disposizione. se i pro
grammi* che dovevano condcr-
re in porto non sono andnti 
oltre all'enunciazione di two-
ni propositi, se alcune isitu-
zioni sono state volutamente 
o Irresponsabilmente distrut-
te. L'opinione pubblica, demc-
cratica non pub essere ne dl-
stratta ne gabbata dalla illu-
strazione di finalita sociali che 
I'attuale schieramento politico 
non e in grado di realizza
re, e che i responsabili scien
tific! sventolano molto spesso 
per mascherare inleressi per-
sonali. La ricerca e competen-
za e chiarezza di intenti scien
tific come politici, entrambi 
lasciano oggi a desiderare o 
addiritttira mancano. Gli uni-
ci soldi spesi bene sono quel
li che servono per sistemare 
il personale e prepararne di 
nuovo, ma anche per questo 
occorrono programmi precisi. 

SILVIO LEONARDI 
rappreseniante per il PCI 
all'assemblea europea, deputato 

T 'ITALIA e il paese che 
^ ha destinato alia colla-
borazione scientifica interna-
zionale la maggior percentua-
le dei fondi pubblici desti-
nati alia ricerca. Noi abbia-
mo sempre detto che spen-
diamo troppo poco per la 
ricerca ma bisogna aggiun-
gere che di questo poco il 
nostro paese destina ad isti
tuti di ricerca intemazionali 
una parte (circa il 20°/o) mol
to superiore a quella desti-
nata (circa ll°/o) da altri pae-
si, come per esempio la Pran-
cia e la Germanla che spen-
dono complessivamente mol
to piu di noi. 

L'OCSE nel suo « rapporto 
sullo stato della ricerca scien
tifica in Italia » faceva osser-
vare: « L'importanza della par
tecipazione italiana alia coo-
perazione scientifica interna-
zionale assume il suo rilievo 
se si considera che nel 1966 
la parte avuta dalla coope-
razione multilaterale nel to
tale dei fondi pubblici dl ri
cerca ha rappresentato una 
aliquota superiore a quella 
devoluta al CNEN e alio stes
so CNR, organismo governa-
tivo incaricato di promuovere 
e coordinare la ricerca scien
tifica italiana e circa i tre 
quarti - dei fondi distribuiti 
dal ministero della Pubblica 
Istruzione ». 

II nostro affidamento alia 
ricerca condotta sul piano in-
temazionale e stato tale da 
spingere il governo italiano 

a cedere all'EURATOM il cen
tro di ricerca di Ispra di 
importanza decisiva per la 
ricerca nucleare. E* vero che 
la cessione era stata condi-
zionata alia piena utilizzazio-
ne e alio sviluppo del centro 
stesso; cib non e avvenuto, 
il centro e da anni in gra-
vissima crisi ma il governo 
italiano si guarda bene da 
chiederne la restituzione. 

I risultati di questa poli
tiea sono stati disastrosi. Noi 
abbiamo pagato relativamente 
di piii per aver molto di me-
no come logica conseguenza 
di una politiea sbagliata. In-
fatti il nostro affidamento ad 
organismi intemazionali non 
e derivato dalla scelta di una 
politiea attiva per la ricerca 
scientifica che avrebbe potu
to spingerci a cercame la rea
lizzazione sulla base della col-
laborazione internazionale, ma 
e stato il frutto di una po
litiea di passivo adattamento 
per cui la classe dirigente 
italiana anche per la ricerca 
scientifica ha cercato all'ester-
no quello che si rifiutava di 
cercare aH'interno del paese. 
Come nel campo deH'attivita 
industrial la nostra classe di
rigente si e fatta trascinare da 
scelte altrui mettendosi - so-
stanzialmente in una posizio
ne di « servizio » verso i pae-
si industrialmente piii avanza-
ti — vedi la nostra posizione 
di fornitori di manodopera, 
di capital!, di prodotti indu-

striali nei settori tecnologica-
mente assestati — cosi ha 
cercato di fare nel campo 
della ricerca scientifica contri-
buendo largamente alle spese 
di organismi intemazionali 
che generalmente sono stati 
un fallimento. 

Questo e particolarmen-
te chiaro nel caso dello 
EURATOM: ogni paese ha fat
to la sua politiea nucleare, le 
singole imprese hanno svilup-
pato legami con societa so
prattutto americane e chi ha 
fatto magglormente affida
mento sulla collaborazione in
ternazionale e rimasto con un 
pugno di mosche. Oggi noi 
siamo esclusi da molti accor-
di privati e pubblici multi-
nazionali e siamo accettati so
lo per contribuire alia spesa 
ma non alia ricerca e alia 
costruzione degli impiantl. 

Con cib non affermiamo 
certo che la ricerca deve es
sere fatta solo su base nazlo
nale, anzi e vero il contra-
rio. Ma la soluzione inter
nazionale deve essere anche 
il frutto della scelta di una 
politiea positiva corrispon-
dente agli interessi nazionali 
e sulla quale si deve cercare 
di far confluire anche gli in
teressi di altri paesi. La so
luzione internazionale non de
ve essere una soluzione di 
fuga. In sostanza una Doliti-
ca per la ricerca scientifica 
nazionale e la premessa per 
una buona collaborazione in
ternazionale. 

FRANCO GRAZIOSI 
professore di microbiologia a Sassari 

T A SCIENZA italiana mo-
• ^ stra chiari segni di un 
generale disfacimento, con la 
Universita, il CNR e 11 CNEN 
malfunzionanti e con i ricer
catori, di ogni eta e livello 
di responsabilita, disillusi o 
scettici o addirittura ostili 
nei confronti di una raziona-
lizzazione del nostro appara-
to scientifico. In questa situa
zione bisogna accogliere con 
senso di responsabilita e con 
interesse ogni tentative volto 
a superare le difficolta 
presenti purche si tratti di 
cose trattate a un livello ac-
cettabile. 

Un difetto nella impostazio
ne della conferenza governa
tiva risiede nella carenza di 
un'analisi approfondita delle 
cause dell'attuale stato di cri
si: si resta perplessi sulle pos-
sibilita di realizzare un reale 
progresso senza un'accurata 
considerazione degli ostacoli 
che rendono difficile una effi-
ciente organizzazione della 
scienza in Italia. Una grave 

lacuna nei lavori del comita-
to di esperti e inoltre rappre-
sentata dalla assenza di una 
analisi sulle scienze biologiche, 
intese troppo unilateralmente 
come « ricerca biomedica ». Si 
e dimenticato, e non e poco, 
che la biologia e attualmente 
il settore piii dinamico e pro-
mettente. 

A parte queste osservazioni 
desidero sottolineare un pun
to, contenuto nella relazione 
di Dinelli. La legge sullTJni-
versita individua nei diparti-
menti di prossima istituzio
ne la sede di gran lunga piu 
importante della ricerca fon-
damentale; non solo, ma sta-
bilisce che il dottorato di ri
cerca pub essere conseguito so
lo nei dipartimenti. E' urgen-
te quindi riconsiderare subito, 
senza che la situazione si ag-
gravi ancor di piii, le funzio-
ni, i caratteri e il destino dei 
molti istituti e laboratori di 
ricerca pura creati dal CNR 
in questi anni. A mio giudi-
zio sarebbe importante inclu-

dere nelle norme transitorie 
della legge sulla Universita un 
qualche dlspositivo che con-
senta ai ricercatori ed ai tec-
nici del CNR di passare nei 
ruoli universitari conservan-
do la loro anzianita di servi
zio. Senza una norma del ge
nere sara probabilmente im-
possibile riordinare e orienta-
re il CNR in direzioni nuo-
ve e piii utili. 

Vorrei infine osservare che, 
a parte qualche lodevole ac-
cezione, il mondo politico piii 
responsabile ha disertato que
sta conferenza. Cib sara forse 
la conseguenza di altri pres-
santi impegni che in questo 
momento coinvolgono tutti gli 
schieramenti politici: cer
to perb che non e un buon 
inizio. I piu scettici, e sono 
la maggioranza, vi scorgevano 
una nuova conferma che la 
classe dirigente italiana e del 
tutto insensibile al significa-
to ed al ruolo della ricerca 
scientifica nella nostra societa. 

AUGUSTO FORTI 
membro della Commissione scientifica del PSI 

/ \ G N I iniziativa in questo 
^ campo, buona o cattiva 
che sia, e utile per uscire 
da una situazione che ormai 
tutti giudicano insostenibile. 
Ma proprio perche si parte 
dall'anno zero, ci si aspetta-
vano dalle reiazioni di base 
delle indicazioni piii concre
te ed una visione dei pro
blem! della ricerca piii mo-
derna e piii adeguata verso 
la societa. Se si esclude in-
fatti, per certi aspetti, la re
lazione di Paolo Bisogno, le 
altre rlsentivano della impo
stazione tecnocratica ed eco-
nomicistica tipica degli anni 
'60. Impostazione da cui mol
ti cercano oggi di liberarsi 
perche ritenuta responsabile 
della crisi di sfiducia verso 
scienza e tecnologia che ha 
investito l'opinione pubblica, 
La fine degli anni '60 ha mar-
cato una svolta molto impor
tante per la politiea della 
scienza in molti paesi lndu-
strializzati, che dal 1960 al 
1970 erano stati impegnatl nel 
completameato delle loro 

strutture scientifiche al livel
lo govemativo ed al raffor-
zamento, a seconda del siste
ma, del CNR o delle Accade-
mie. I grossi invest imenti nel
le ricerche militari e spaziali 
vengono sottoposti ad una cri-
tica serrata che ne dimostra 
la scarsa utilita non solo sul 
piano sociale ma anche su 
quello economico. 

Nasce la necessita e l'inte-
resse - per temi di ricerca 
orientati verso obiettivi so
ciali (problemi delta degrada-
zione deH'ambiente naturale, 
oceanografia, habitat urbano, 
lotta agli inquinamenti. e c o 
con tendenza a spostare gli 
investimenti verso altri setto
ri che non siano quelli delle 
ricerche spaziali o della fisi-
ca delle alte energie. Sareb
be percib estremamente perl-
coloso non iener conto di tut
to cib ed affrontare i proble
mi della ricerca con princip! 
sorpassatl e con atteggiamenti 
che si sono rivelati per nulla 
vantaggiosl. 

Dixei one 11 problem* d«Uo 

strutture, e, nella situazione 
attuale, il minore. Ci sono 
strutture gia esistenti e per-
fettamente adattabili alia real
ta italiana. La difficolta mag-
giore viene dalla mancaaza 
di una chiaro indirizzo poli
tico in questo settore trascu-
rato dalla maggioranza dei 
nostri uomini politici. 

E a questo convegno e man-
cato un dibattito approfondi-
to fra uomini di scienza e 
politici per meglio definire le 
rispettive responsabilita ed il 
tipo di meccanismo die si 
vuole offrire al paese per 
esprimere declslonl nel cam
po della politiea della ricer
ca. Decision! e scelte che do-
vranno venire da un'opinione 
pubblica sempre piii parteci-

- pe (e non dai grandi gruppi 
di potere e di pressione) e 
quindi in deilnltiva dai po
litici aiutati da un sistema 
scientifico efficient* in grado 
di indicare con precisions e 
chiarezza le altomsUf« mos-
9iWi. 
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