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-Il diritto e la politica 
nella democrazia di massa 

G u a r d a n d o g ià so lo a l l a 
p r o v e n i e n z a de i m a t e r i a l i su 
c u i è c o s t r u i t o l ' u l t i m o li
b r o d i F r a n c e s c o G a l g a n o 
(Le istituzioni dell'economia 
di transizione, R o m a , E d i t o 
r i R i u n i t i , 1978) u n a cosa 
co lp i sce i n n a n z i t u t t o , a p r i 
m a vis ta . E d è c o m e o r m a i 
la pol i t ica s ia p e n e t r a t a lino 
in fondo e n t r o lo « spec ia l i -
s m o » di u n a p a r t e de l l a no 
s t r a c u l t u r a g i u r i d i c a , t r a 
s f o r m a n d o n e il s e g n o , e scon
v o l g e n d o n e i c a r a t t e r i o r i 
g i n a l i . L e r i c e r c h e r a c c o l t e 
ne l l i b ro d i G a l g a n o h a n n o 
a v u t o t u t t e un '« occas ione » 
p o l i t i c a : u n inv i to de l Con
s ig l io r e g i o n a l e t o s c a n o o 
d e l l a Lega d e l l e c o o p e r a t i 
v e , u n a r i c h i e s t a p e r u n fa
sc ico lo m o n o g r a f i c o d i « De
m o c r a z i a e d i r i t t o », u n con
t r i b u t o al l avo ro de l C'entro 
p e r la r i f o r m a d e l l o S t a t o , 
o de l l a s ez ione g i u r i d i c a d e l 
l ' I s t i t u t o G r a m s c i . 

S o b e n e c h e non è c o r t o so
lo da q u e s t o r a p p o r t o e s t e r 
n o , d a q u e s t a g e n e a l o g i a 
d e l l e occas ion i , c h e si p u ò 
c o g l i e r e il v e r s o m u t a t o clic 
s t r i n g e r i c e r c a e po l i t i ca in 
q u e s t o l i b r o , c o m e in a l t r i 
c o n t r i b u t i d i g iu r i s t i in que
s t i u l t i m i s s i m i a n n i . Si t ra t 
ta ben d ' a l t r o : la nov i t à toc
ca il t e s s u t o s t e s s o d e l l e ri
c e r c h e , e la « s c i enza » c h e 
e s s e p r o d u c o n o . Ma i n t a n t o , 
g i à la s e m p l i c e co inc idenza 
d e l l e - o c c a s i o n i lasc ia vede
r e in p i e n a luce c o m e si s ia 
n o spezza t e in m o d o c l a m o 
r o s o v e c c h i e c o n t i n u i t à , e 
c o m e si s t i a r i c o m p o n e n d o 
su u n d i v e r s o t e r r e n o u n o 
« s p e c i a l i s m o > di t i p o nuo
vo . In q u e s t i l ib r i n u l l a è 
p i ù p e n s a t o dentro le di
s c i p l i n e t r a d i z i o n a l i e le 
l o r o t e m a t i c h e p ie t r i f i ca 
t e , su i t e m p i di d iba t t i 
ti c h e f a n n o da s e m p r e sto
r i a so lo con s e s t e s s i , m a 
si a v v e r t e p e r m i l l e se
g n i lo s forzo d i s p o s t a r e in 
a v a n t i i conf ini d e l l o spec ia
l i smo , e d i t e n t a r e u n lega
m e n u o v o f ra s a p e r e e t r a 
s f o r m a z i o n e . Ed è c h i a r o 
ohe n o n p e n s o so lo a Gal-

Nella Costituzione si anticipano i tratti 
di una mediazione politica innova
trice in grado di orientare un pro
cesso di trasformazione della società 

g a n o , m a al l a \ o r o di t u t t a 
u n a p a r t e d e l l a n o s t r a cul
t u r a g i u r i d i c a , a p a r t i r e da l 
la s e c o n d a m e t à deg l i a n n i 
s e s s a n t a : ai Ba rce l l ona , agl i 
A m a t o , ai Casse.sc, ai Ro
d o t à , fino a i p iù g iovan i , ma
t u r a t i in q u e s t i a n n i diffi
c i l i . 

Devo d i r e con f ranchezza 
c h e lino a q u a l c h e t e m p o 
fa q u e s t a c o n q u i s t a di u n 
n u o v o r a p p o r t o fra u n o spe
c i a l i s m o r i g e n e r a t o e un 'o r 
g a n i c i t à po l i t i ca da l l a p a r t e 
d e l l a t r a s f o r m a z i o n e s e m 
b r a v a ( e p u r t r o p p o non ce r 
to a me so lo ) u n p r o c e s s o 
r a p i d o , l i n e a r e e p ra t i ca 
m e n t e i n a r r e s t a b i l e , con ir
r e v e r s i b i l i bas i o g g e t t i v e . 
c h e d e f i n i v a n o , ben al d i 
là de i soli g i u r i s t i , un nuo
vo m o d o d i e s s e r e generale 
d e g l i i n t e l l e t t u a l i , a l l ' i n t e r 
n o d e l « caso » i t a l i ano . Ora , 
s t i a m o tu t t i v e d e n d o c o m e 
le cose s i a n o in r e a l t à mo l 
to p iù c o m p l i c a t e . Ed e tan-

*-to più a mezzo di un c a m 
m i n o dif f ic i le , che le ind i 
caz ioni c h e v e n g o n o d a u n 
l a v o r o c o m e q u e s t o di Ga l 
g a n o d i v e n t a n o s ign i f i ca t ive 
e i m p o r t a n t i . 

Rapporti 
di forza 

La t r a m a de l l ib ro , la li 
n e a c h e d à u n s e n s o u n i t a 
r i o ai d ive r s i saggi c h e vi 
s o n o r acco l t i , a m e p a r e sia 
in un f o r t e r i t o r n o a n a l i t i c o 
su a l cun i p a s s a g g i c r u c i a l i 
de l l a n o s t r a Cos t i tuz ione (se
g n a t a m e n t e , gli a r t t . 1, 3 . 
39 , 4 1 , 43 , 4 9 ) . Lo sforzo di 
G a l g a n o si c o n c e n t r a n e l t en 
t a t i vo ( e s o n o le s u e pa
g i n e più b e l l e ) di r e n d e r e 
t r a s p a r e n t e , e n t r o la s t r u t 

t u r a del t e s to cos t i tuz iona
le, la p r e s e n z a di u n a f o r m a 
d i v e r s a de l la m e d i a z i o n e g iu 
r id i ca , a l t e r n a t i v a e di ro t 
t u r a r i s p e t t o a q u e l l a « clas
s ica » d e l l e l i b e r a l - d e m o c r a -
zie , e in g r a d o di p r e f i g u r a 
r e e d i g u i d a r e un r a d i c a l e 
s p o s t a m e n t o in a v a n t i d e l l a 
d e m o c r a z i a ne l n o s t r o p a e s e , 
ben d e n t r o u n a p r o f o n d a 
t r a s f o r m a z i o n e d e i r a p p o r t i 
f ra le c lass i , de l m o d o di 
e s s e r e de l la po l i t i ca , e d e l 
q u a d r o de i r a p p o r t i p r o d u t 
t ivi . 

C h e la Cos t i t uz ione d e b b a 
e s s e r e oggi l e t t a in q u e s t a 
c h i a v e , s e m b r a t r o v a r e og
gi s e m p r e m a g g i o r e consen 
so. E c e r t o si s o n o m o l t o 
a l l o n t a n a t i gli a n n i in cui il 
p a t r i m o n i o più r i cco de l la
vo ro de i c o s t i t u e n t i v iveva 
m o l t o di più ne l l e lo t t e de l 
m o v i m e n t o o p e r a i o , che ne l 
la c u l t u r a de i g i u r i s t i , impe
g n a t i a ve l i e re ne l l a Costi
t uz ione n u l l ' a U r o c h e que l 
lo c h e i vecchi s c h e m i de l 
d i r i t t o p r i v a t o r o m a n o - b o r 
g h e s e e de l l a g i u s p u b h l i c i -
s t i ca o t t o c e n t e s c a p e r m e t t e 
va l o r o di m e t t e r e a fuoco. 

In u n ' a l t r a occas ione , su 
Rinascita, r i f l e t t e n d o a n c o r a 
u n a vol ta su l f a m o s i s s i m o 
s e c o n d o c o m m a d e l l ' a r t . 3 , 
p a r l a v o di u n a « sc ienza d i 
un a l t r o m o d o di e s s e r e e -
g u a l i » che vi e r a c o m e p r e 
s u p p o s t a e a d o m b r a t a . Su 
q u e s t o p u n t o , e n a t u r a l m e n 
t e in m o d o de l t u t t o a u t o 
n o m o r i s p e t t o a q u e i r a p i 
d i s s imi c e n n i , G a l g a n o svo l 
g e c o n s i d e r a z i o n i c h e m i 
p a i o n o di g r a n d e i m p o r t a n 
za, e s u l l e q u a l i c o n c o r d o 
in m o d o p r e s s o c h é l e t t e r a 
le . E ' il caso p e r ò d i r i f le t 
t e r e u n m o m e n t o su a l c u n e 
c o n s e g u e n z e d i q u e s t o d i 
s co r so , su l l e q u a l i , io e r e -

II femminismo alla prova della scrittura 
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G. B. Piranesi, « L'Isola Tiberina » 

Dopo nvor visto il P i n n e -
si nel la esposiz ione venezia
na c u r a t a d a A le s sand ro 
Det tagl io su in iz ia t iva del la 
F o n d a z i o n e Gio rg io Cini . 
c redo n o n sia più passibi le 
a c c a t t a r e l ' i m m a g i n e d ^ r 
a r t i s t a forzato a conve r t i r e , 
.su c a r t a e r a m i . « sacri le
gi » a p p a r o r c h i . i t : per un 
a l t rove espress ivo m a i gua
d a g n a t o p. ' r colpa di tu ia 
eommittoii?..» quas i s e m p r e 
m u t a . T r a t t a n d o c i di P i re-
ne.si tu p r o p r . o li t a n ' o . gju 
s t i m o l i l e , c i t a t o Henr i Fo 

La mostra di Piranesi a Venezia 

Uno sguardo 
tra le quinte 

di Roma 
il lem a i ror a n c . ni «' V. 

eto.s F o r n i i » . r:nip;j.-.-:bi'i 
tà di m e n o m i re :'• segno, 
u n a volta che e.sso M e eia 
to a .seconda di conio lo 
sie\>o ven^a a i - r r o n c a t o <> 
d i m i n u i t o da l con f ron to 
con :ì sol ^ o u n: \cr . -o do. 
c o n t e n u t i . 

No.'.':.-o:a d: S a n G i o r c . o 
sono s t a t i d . s t r .bu i : . . con 
forte sever i t à , d i segni . m e ; 
s 0111. r . im.. segature e le 
i m m a g i n i fo tograf iche di 
que l . ' ango lo d i a r c h i t e t t u r a 
p i n n c s . a n a nseritei neii • 
. -pizi . i Ina r o m a n a c h e e u n 
co'.lo_'a.r.on:o. n n .nvnie 'ar
to .-..stomatico di sigil i . « d . 
s o r . L n a ; . « p e r c h e n.>n r. 
vo.sabi l i n o i a g« r a r e h . a , e 
ohe s. c a g i o n i n o con '.v 
spcvadie ita d.-gl: liO-. 'inp. » 
r a n g . v . i v u o e . -am.nat . . an » 
'.izze'... s p o - ' » t : e :\s;i.i-;.-r: 
f ino ad <> associar.-.'. » ne'. 
eomp'.e.-vo di S M a . . t dt '. 
P r . o r a t o su."Ave n t . n o . C e 
u n o . s \o>g.punto pinne*-.a-
m» f i t t o d: .. . i . vo r . J / oiv. e 
di.-.'.o.-i/toni «. per u ^ u e la 
io .mino ' .cz ia rì: Foci'.'.on. do
ve .< I/o .-ealone con co lonne 
o c i a n d i a r e h i ». o il .< Ve
s t i t a l o grand.c- - ) ad .1 rea
to ». o p p u r e lo ., S t u d i o per 
le a n t . c h i t a r o m a n e « cono-
s.-ono un i m p i a n t o n g u r a t . -
vo. :cm .spaz.ai:. v ibraz.o 
ni c r o n u t i e h c . r ich.amatv. 
li s o l t a n t o da q u e l l o « gè 
n .o d fH ' lmpur . r à » 

Df fonv. i7 ion? rtvohizio 
n a r . a d; regole e n u m a c i 
ni . g r a d u a t e e f .ss i t e . per
c h é ciò c h e h . sogna inten
d e r e è .so è anco ra pos.sihr.2 
concep i re «diver.-e m a n . e 
re d ' a d o r n a r e 1 c a m i n i ed 
ogni n l t r a p a r t e degl i edi
lizi ». dove quel . 'Ogni al
t ro p a r t e » è cosi car ico d i 
d i r e t t r i c i di forza es tensi

bili a t u t t o c iò che si dà 
t o m e spazio . La .-.tona .stes
sa e spazio. e p rospe t t iva 
dove il t e m p o s: mootra at
t r a v e r s a t o d a trofei , d a va
si. da c ippi , dn o r n a m e n t i . 

M a n f r e d o T a f u n esplo
r a n d o la p i o h l e m a r . c i t à pi-
ranes ian . i h a s c r i t t o c h e 
« l 'mvenz .one fo rmale .-.em-
hra e n u n c i a r e il p r o p r i o 
p r i m a t o , ma l'ossessivo rei
terar.-.! dodo .nvenzioni ri
d u c e l ' in tero o r g i n b m o u r 
liar.o ad u n a .-.orla di gi
g a n t e s c a e m a c c h i n a m u t i 
l e » . C0.-1 e d i i .«Campo 
Marz io de l l ' an t i ca R o m a > 
a l a t a c c a t a di S M.«r. 1 
del P.- .orato. S t a d i o ridi' 
a reheo .og ia . d u n q u e , per u n 
i abo ra to r .o d ' i m m a g i n i , ma 
c h e rt.-t: l aborv .o r .o . 

L-e rr.o-tra venez iana con
cento . per !a meravig l ia - 1 
doviz.a di ope re e .sam.nab 
ìi. il ver i f ica le a fondo al 
c a n e r.flessioni dei YV:ii 
kowor sul la c o m p o n e n t e 
« . scenogr i f ic i » del d t -e 
g n a t o r e P i r anes i Si provi 
ad . i l t o r m r e fra loro le .m 
m a g . n . p i rane . - iane : lo 
« C a r e e r . " con le « F a n t a 
s.e a r e h i t e t t o n . c h e >\ m.i 
a l i ene le < Ant .e l i . t à roi-ia 
n e « con a l c u n e <; Vedute »li 
R o m a » E" v e r a m e n t e u n i 
r-paziai'.ta t e a t r a l e . illu.sioni 
.-tica. la q u a l i t à che o sor
p rendo? Dopo a \ e r d a t o al 
Rib iena quel lo e h " è di R. 
b iena . C0.-1 «1 Tiepolo c o 
cl ic è d; Tiepolo . a noi m 
t e r e s a r . l evare una for te 
os t en taz ione , in P i rone - i . 
d i ind iv idua l i t à segnicl ie 
i n t e n z i o n a t e a def in i re spa
z i a l m e n t e u n a r icerca fi 
g u r a t i va incessan te , m a i 
sodd is fa t t a , i n t e s i a n o n 
conc luders i in u n a m b i e n t e . 

in u n a a tmosfe ra , ni u n o 
s n i z i o . m una sola intu.zio-
ne. Ogn i volta e t ransiz .o-
ne . spe-^o fu ren te , da u n a 
d e t e r m i n a t a d i f ferenza t r a 
fo rme e spazio a d u n ' a l t r a 
prova , cspre.s.>a c o m u n q u e 
l u n g o r a p p o r t i che avanza 
n o verso .< u n a l t r o v e » c h e 
non è la scenograf ia o 1' 
a r c h i t e t t u r a scenograf ica . 
E a p ropos i to de'fe <; Caree-
r. » si è spe.>.-.o p a r l a t o di 
« capr icc i •>. quas i >i t r a t 
t a s se di c o n t r i b u t i d i un ' .m-
m a g . naz ione v a n e g g . a n t e . 
d : s a n e o r a t a . senza .-copo. 

Al c o n t r a r i o , p rop r .o MI 
qu-vt.» p a g . n a è toeea to a 
Calve- i .scr.v. eh e a 
pr ieeio de . le « C a r e e r . •> è 
:'. p i i c l amoroso esempio d: 
q u e s t a c a p a c i t à di tra.-fi 
c u r a r e u n o spaz io qtn.~i ;n 
mugica e. a p p u n t o , .n vi-
.-ione e " memor i a " con.u-
c a n d o .! t e m p o a l ' . 'mf .n . to 
D u n q u e m n caprice:o> cìie 
spaz ia negli o n z z o n t . del l ' 
i m m i g m a z i o n e e de'i'. 'et.ea. 
dt ila . - tona e del . u topia / . 
Pjra.iOM ri f iuta la « bana
n a » del la tead' .z.one b.iroe-
ca. un f r a m m e n t o non so-
.-:itili.-.1* un 1.lignaggio, n é 
in lui ved iamo roal.zzir.-i 
hnp.-.eaz.oni neoclass iche . 
l i n a rn te r .ore so l ida r i e tà di 
mvenz .on i formal i , m a . 
s p i n t e fino a! p u n t o di e-. 
sere i m m a e t n . ane l i ? po ten 
t i . evoca o r d i n i n r e g o l a r i . 
a v a n z a n t i ipotcai che han
n o la s i m m e t r i a p rop r i a 
del le «cose> o dei «concet
t i » molt ipl icabi l i ne i loro 
oppost i , t r a s fo rmab i l i nel le 
conseguenze « e . s n t t e » d i 
u n a f igura t iv i tà d i a l e t t i c a . 
cioè p rob l ema t i ca . 
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do , non c 'è a n c o r a m o l t a 
ch ia rezza . 

A s s u m e r e c o m e p u n t o d i 
r i f e r i m e n t o de l p r o c e s s o di 
t r a s f o r m a z i o n e d e m o c r a t i c a 
de l l e n o s t r e i s t i tuz ion i u n a 
l e t t u r a « in a v a n t i » de l l a Co
s t i t uz ione c o m e q u e l l a c h e 
s t a e m e r g e n d o con s e m p r e 
m a g g i o r forza in q u e s t i an
ni , non p u ò c h e s i gn i f i c a r e 
che q u e s t o p r o c e s s o di e s p a n 
s i o n e de l l a d e m o c r a z i a o lo 
si p r o g e t t a e lo si rea l izza 
fuor i deg l i s c h e m i de l vec
ch io S t a t o e de l vecch io di
r i t t o l ibe ra l d e m o c r a t i c o , svi
l u p p a n d o gl i e l e m e n t i d i an 
t i c ipaz ione de l t e s to cost i
t uz iona le , o non lo si co
s t r u i s c e p e r n i e n t e . 

Q u e s t o s ign i f ica n é p iù n é 
m e n o c h e b i s o g n a l a v o r a r e 
i n n a n z i t u t t o i n t o r n o a u n a 
f o r m a n u o v a de l l a po l i t i ca , 
e de l l a t r a m a i s t i t uz iona l e 
c h e la r e g g e ( d e t t a così , p u ò 
s e m b r a r e u n ' e s p r e s s i o n e 0-
s c u r a , o di g e r g o : d i c i a m o 
a l l o r a : a u n r a p p o r t o rad i 
c a l m e n t e d i v e r s o fra gover 
n a n t i e g o v e r n a t i , 0 fra de
c i s ione e p a r t e c i p a z i o n e ) . Ed 
è p r o p r i o a q u e s t o c h e ci 
si vuol r i f e r i r e ( n o n sono 
cose d ' u n a l t r o m o n d o , so
n o a n c h e i p r o b l e m i d e l l e 
n o s t r e g i u n t e ) , q u a n d o si 
p a r l a di r o t t u r a d i q u e l for
m a l i s m o b o r g h e s e d e l l a po
l i t ica , c h e s i a m o a b i t u a t i a 
v e d e r r i f l e s so in t u t t a u n a 
t r a d i z i o n e di p e n s i e r o , d a 
Mach iave l l i a W e b e r . 

Possibilità 
di « decidere » 

C h i e d i a m o c i a l l o r a : è pos
s ib i l e q u e s t o p r o g r e s s i v o ro 
v e s c i a m e n t o di f o r m a de l l a 
po l i t ica , s enza spezza re , in
s i e m e , il f o r m a l i s m o de l di
r i t t o ? Da s e m p r e , n e l l a co
s t r u z i o n e de l l a soc ie t à e del
lo S t a t o b o r g h e s e l ' i so la rs i 
de l l a pol i t ica in u n a s f e r a 
s e p a r a t a d a l l e c o n t r a d d i z i o 
ni e da l l a s t o r i a m a t e r i a l i 
h a a v u t o il s u o r i f l esso spe
c u l a r e e n e c e s s a r i o in un 
d i r i t t o f o r m a l e e a s t r a t t o . I 
m u t a m e n t i i ndo t t i da l l a r i 
o rgan izzaz ione m o n o p o l i s t i 
ca de l l a soc i e t à e d e l l o Sta
to h a n n o . . s t r a v o l t o ma n o n , 
s o p p r e s s o q u é s t o m e c c a n i ^ 
s , l lUi Q. r«1v .come,si p u ò t r f c , 
sf o r ni are*-*ifir ': p r ó f ó n d i t a ' Ta^ 
po l i t i ca . s ènza i n d u r r e cam
b i a m e n t i d i e g u a l e s p e s s o r e 
n e l l a f o r m a de l d i r i t t o ? F o r 
m a l i s m o de l d i r i t t o e fo rma
l i smo d e l l a po l i t i ca o s t a n 
n o i n s i e m e , o i n s i e m e ca
d o n o . Qu i d a v v e r o tcrlinm 
non datur. E n o n è u n caso 
c h e n e l l ' i m p i a n t o d e l l a Co
s t i t u z i o n e l ' a p e r t u r a v e r s o 
u n a r i a p p r o p r i a z i o n e di mas 
sa d e l l a po l i t i ca c o m e p o s 
s ib i l i t à d i « d e c i d e r e » s i ac
c o m p a g n i a d u n a c r i t i c a r i 
v o l u z i o n a r i a de l d i r i t t o « c-
g u a l e ». 

11 l i b ro di G a l g a n o si m u o 
v e m o l t o b e n e s u l l o s f o n d o 
d i q u e s t e cose . E d è p r o p r i o 
n e l s e n s o c h e e s c e a r r i c c h i 
to d a q u s t o l avo ro , c h e al
c u n i d i no i h a n n o p a r l a t o 
d a q u a l c h e t e m p o d e l l a ne 
cess i t à d i c o n c c t t u a l i z z a r e 
f o r m e d i * d i r i t t o d i s e g u a 
le ». Si vo leva a l l u d e r e in
s o m m a a l la c o s t r u z i o n e di 
u n a t e o r i a c h e fosse in g r a d o 
di o f f r i re s t r u m e n t i ope ra 
t ivi p e r s p e z z a r e il f o r m a l i 
s m o de l d i r i t t o ( a n c h e n e l l e 
d e f o r m a z i o n i s t r a v o l t e de l 
la s u a v e r s i o n e a t t u a l e ) , a 
p a r t i r e d a l l e c o n t r a d d i z i o n i 
c h e oggi vi c o m p a i o n o d e n 
t r o . s enza r i n u n c i a r e a l l a 
m i s u r a di u n a m e d i a z i o n e 
« g i u r i d i c a ». 

Al la n e c e s s i t à di p e n s a r e 
ad u n a e p i s t e m o l o g i a e ari 
u n a p r a t i c a del d i r i t t o in 
g r a d o di r e g g e r e l ' in te la ia 
t u r a d i u n r a p p o r t o t r a s p a 
r e n t e fra u n a po l i t i ca dif
fusa e socia l izza ta , e u n a 
o rgan izzaz ione n o r m a t i v a c h e 
fosse s e m p r e di p iù l ' e sp res 
s i o n e d e l l e c a p a c i t à d i r e t t e 
di a u t o g o v e r n o de l c o r p o so
c ia le . La « d i s e g u a g l i a n z a » 
non s ign i f i cava a l t r o c h e r i 
p o r t a r e b e n a l l ' i n t e r n o d i 
q u e s t o s a p e r e e di q u e s t a 
t ecn ica soc ia l e (il d i r i t t o ) 
il pe so d e l l e c o n t r a d d i z i o n i 
m a t e r i a l i (il n e s s o e g u a l e ' 
d i s e g n a l e ) fuori da u n a con
t r a p p o s i z i o n e rozza e p e r i 
colosa m a oggi d r a m m a t i c a 
m e n t e p r e s e n t e , fra b i sogn i 
(va lo r i d ' u so , vita m a t e r i a 
l e ) e i s t i tuz ioni ( la fo rma 
del v a l o r e , il d o m i n i o « e g u a 
le » d e l l ' a s t r a t t o ) . C e r t o . 
s o n o p r o b l e m i di s t r a o r d i 
n a r i a c o m p l e s s i t à t eo r i ca e 
pol i t ica . Ma a l m e n o affron
t i amol i a \ iso a p e r t o . Di re 
i nvece c o m e t u t t a r i s p o s t a . 
c o m e p u r e è s t a t o d e t t o , c h e 
va c o m u n q u e r i b a d i t o c h e il 
d i r i t t o « o è e g u a l e , o non 
è ». e c h e p e n s a r e d i v e r s a 
m e n t e a p r e la s t r a d a a for
m e di r i b e l l i s m o , n o n mi 
p a r e ci a iu t i a c a p i r e il pe so 
t r e m e n d o d e l l e d i f f icol tà po
litiche c h e a b b i a m o d i fron
t e . n é ci a\ vicini al l o ro su
p e r a m e n t o . A l l ' o p p o s t o di 
q u e s t e i n q u i e t a n t i s emp l i f i 
caz ioni . il l i b ro d i G a l g a n o 
è u n s e r i o inv i to a l l ' a p p r o 
f o n d i m e n t o . e ci a i u t a a 
p r e n d e r e le m i s u r a d i t u t t o 
il c a m m i n o c h e b i s o g n a an
cora p e r c o r r e r e . E n o n è 
u n m e r i t o d a poco. 

Aldo Schiavone 

Una smentita, quasi una 
sconfessione, ma n iente af 
fatto fracassona. sulla crisi 
dei movimenti delle donne, 
viene, implicitamente, dal 
l'interesse che molte, fra 
quelle donne, dimostrano per 
la scrittura. Purché si pre
sti orecchio, con una cospi
cua riserva di umil tà e pa
zienza, alle loro sommessa 
riflessioni, a volte ingarbu
gliate, arzigogolate, magari 
astratte: ma solo in super
ficie. Basta, per un giudi 
zio oculato, decidersi a rom
pere « l ' ir ifmeme •» con la no
stalgica memoria delle ma
nifestazioni più vistose, più 
numericamente quantificabi
li: erano gli anni in cui l'en
fasi della maiuscola forniva 
il militaresco simbolo di ciò 
che veniva considerato « Mo 
rimerito ». 

Ora. le riflessioni di alcu 
ne, tutte imperniate sull'ana
lisi di una forma particolare 
della comunicazione, cioè, 
appunto la scrittura, sani 
il risultato di storie (in ger
go di « vissuti ») d ive r se . 
cul tura lmer i ie e struttural
mente: a Roma, per esempio. 
si raccontano i sentimenti di 
un gruppo di donne che ha 
scelto, per studiare, di vive
re in uno spazio collettivo; 
il resoconto di un anno tra
scorso insieme esce su « Dif
ferenze 8 »; « Dovrei parlare 
di una progressione geometri
ca. (piella dei fallimenti nel 
voler riattraversare la cultu
ra da donne: il progressivo 
rendersi conto della impos
sibilità di esserci, di un lin
guaggio che possiamo solo 
"sabotare", rubarne ciò che 
ci serve, e usare "la refur
tiva" camuffata. Sarebbe la 
storia del nostro desiderio 
di liberazione... ». 

C'è qui una iterazione dei 
gesti, una attenzione osses
siva alle sfumature, un se
gno perverso dell'attesa, an 
zi. l'attesa dell'attesa, direb
be Blanchot, che aspetta di 
scoprire, e capire, e inten
dere una vita. (I.a propria, 
quella delle donne?). Viene 
in mente il comportamento 
della signorina « io » nel film 
della Ackermann « Je lui el
le >, dove le>. la protagoni
sta. pareva intenta, nei pri
mi venticinque minuti, a nu
trirsi con piccole manciate 
di zucchero, cavate assai len
tamente dall'apposito cartoc
cio. Mentre rievocava forse 
qualcosa di sé, sottratta e 
cancellata. 

Invece a Milano la Libre
ria delle Donne, nel * Cata
logo di testi di teoria e pra
tica politica » sceglie libri 
clic hanno accompagnato; la 

.crescita del femminismo e 
ne dtàcìties-escludendo of/rri 
insana passionalità: il taglio 
è incolore, come l'acciaio. 
z .Von es i s te uri punto di vi
sta femminista... è impor
tante clic il sapere conqui
stato dalle donne attraverso 
l'esperienza e la pratica pò 
litica circoli in documenti. 
riviste, volantini e anche li
bri. Ma sarebbe catastrofi
co se questo sapere veniste 
assunto come ideologia, cioè 

Perché le donne 
raccontano 

Libri e riviste forniscono sempre più spesso spunti 
per un'analisi dei tentativi di innovazione nel linguaggio 

e nella cultura come forme di liberazione 

come discorso precostituito, 
tutto fatto ». E l'altra r'u '• 
sta, pure milanese, « A zig 
zag *.. d o r è i testi sono ana
lizzati specularmente, « Io 
guardo il tuo e tu giudichi 
il mio », con virtuosissimi 
pas de deus, insiste: « Gli 
scritti delle donne comincia
vano a ripetersi fino alla 
noia... ci siamo incontrate 
intuendo che era necessario 
ridar valore allo scrivere di 
ogni donna e al non scrivere 
di molte ». 

Perché dunque la scrittu
ra? Diciamo intanto che teo
ria e pratica, lotta e rifles
sione. testimonianza e vie-
moria, denuncia e presa di 
coscienza, sono state per lo 
più traslate, trasferite, tra
dotte sulla pagina. Dalle don
ne che nei documenti, volan
tini, inchieste, saggi, libri, 
comunicavano le loro scoper
te. distorcendo la scrittura 
stessa e piegandola ai loro 
scopi. Né bassi né falsi, es
sendo la posta in gioco la 

< liberazione. '- •• ' 
Tuttavia gli scopi erano e 

"restano «pesantemente-» ; M 
Jffirf: di una materialità evi
dente già nello slogan sul per 
sonale che è politico. Di qui 
il rifililo di ogqetti feticci-t 
come lo firma, il nume, la 
competizione, la fama, il 
successo. Non per volontari
smo: d'altronde, secondo un 
filosofo greco, sarebbe pre
feribile una cosa impossibi
le ma plausibile ad una pos 
sibile ma improbabile. Co-

mutuine H linguaggio e l'or 
dine del discorso è valsa 
alle donne per entrarci nel 
discorso; che poi si sia trat
tato spesso e solo di uno 
scrivere <•> politico *. dimo
stra che lo si è ritenuto uni 
co strumento in grado di 
generalizzare. trasmettere. 
socializzare i tasselli di un' 
etica appena vagamente in
tuita. Un'etica che si d à « d<i 
intendere ». prima ancora di 
essere compresa. 

Perciò gli spazi dì scrit 
tura, cioè le riviste, dove 
alcune. diversamente da 
quanto avviene nei tradizio
nali rapporti di produzione 
e riproduzione, evitando il 
fascino discreto dell'istitu
zione letteraria, hanno pre
so se stesse e le altre da 
punto di riferimento. Però 
è vero che il lavoro di mo
dificazione si snoda e scava 
scovando lati oscuri, recessi 
profondi del femminile, con 
un messaggio di non facile 
lettura. E che il messaggio 
si avvita, si arrotola, a-spi
rale. circoscrivendo i suoi 
contenuti al punto da offrir
si all'incomprvnsione più af 
fabile o all'indifferenza più 
malevola. 

Tuttavia i testi reagiscono 
alla continua omologazione 
che ancora una volta vnr 
rebbe negare le donne e far" 
dì ogni erba un fascio ma 
gari chiamandole « le /erri-
mrni.sle > o e le storiche » o 
'le giovani x... Certo, ban
dite le carezze consolatorie, 

vale a dire * i segnali d'af 
fettuosità a conferma di idee 
già circolanti nel gruppo 
[Umberto Eco) A. l'occhio 
critico, selettivo, giudicante, 
tende a privilegiare la bat 
taglia contro ogni genere e 
specie di ideologizzazione. 
senza prendere respiro; da 
<••. A zig zag »: « Siamo state 
impietose (o così ci pare): 
diversamente che una paro
la. uno scritto non può sot
trarsi al giudizio v. Perfetta 
posizione di lettura! Da mal 
vage felici o da streghe di 
Biancaneve, se non si ca
pisse che la mela non avve 
lena, anzi, serve o dovrebbe 
servire a tener lontano il 
dottore. Ovvero le trappole 
della subcultura. 

Tuttavia accade che le di
versità fra chi si è modi
ficata e le altre, la massa 
delle donne, sovente non ar
rivino ad essere decifrabili. 
Per colpa, potrebbe darsi, 
di qualcosa che attiene al 
linguaggio trascurato, forza
to, adoperkitti da contenitore. 
Unicamente. Si capisce che 
nuovi ^sóffgèìti politici deb 
bauo necessariamente ridi 
scutere la natura della po
litica e gli obiettivi di lot
ta: essendo contemporanea
mente sollecitati alla tcor'<a 
e alla pratica, in quanto 
radicati nella società e sti 
molati ad una ricerca teo
rica di cambiamento deUa 
società stessa. Perchè il prò 
cesso lavora a modificare 
la condizione femminile e i 

codici simbolici della socie
tà: dunque anche le forme 
assunte storicamente dalla 
comunicazione. Ma in che 
modo ? 

Partite daVa esigenza di 
costituirsi un luogo tra loro 
« per impetrare a formulare 
i desideri fuori dalle pres
sioni oppressioni immediate 
(Luce Iri/iarai/) v, le donne 
hanno quasi subito smentito 
quella tacita convenzione, di 
ventata insopportabile, che 
il prendersi la parola fosse 
in sé più autentico, più spon
taneo. Di qui diluvi di con
siderazioni. ondate di anali
si, cascate di scoperte già 
scoperte e tutti questi umo
ri messi per iscritto. Adesso 
si esrtmimi il linguaggio, an
zi si ascolta come delle don
ne comunicano scrivendo: c'è 
stato un paesaggio all'attua 
lità. all'oggi, dopo un lungo 
tratto di anno-osa archealo 
già applicata alle poche 
Bròntc. Austen. W'oolf o Geor
ge Eliot, nascosta (per cadar 
dia e per oculatezza?) rieri 
tra uno pseudonimo maschile. 

Leggere, commentare, in
terpretare un libro, un pro
dotto significa per il prodotto. 
divenuto cosa pubblicata e 
pubblica, attirare una nuo
va lettura, commento, intcr 
prelazione. Una cosa che cre
sce e che rinvia ad altri scrit 
ti. ancora da scrivere. 1 te 
sti infatti non ripetono ma 
riformulano il discorso, te
nendo conto della molteplici 
tà dei modi dì parlare, di 
immaginare, di fantasticare 
delle donne: non sì riprodu
ce un ordine sociale, ovvero 
sì respinge ogni funzione che 
oggi, con termine minaccio
samente scandito, molti chia
mano <r~ normalizzatrice ». 

A mettere zizzania fra le 
pagine di questi testi sta la 
scrittura e il suo carattere 
contraddittorio: da un lato la 
persona vi esprime l'esperien
za di sé e un sistema di va
lori e di segni; daH'altra la 
parola, appena sulla pagina. 
se ci riesce si mei te a balla 
re. E lo danza non tiene mica 
conto dell'identità sessuale di 
chi scrive (anche se sicu
ramente importa per «come •> 
scrive) e non si affida uni
camente al ragionamento da
to che lo scritto, è inevita
bile. subisce uno scarto ri
spetto alle forme pratiche 
della comunicazione. 

Per Barthes. ciò che av
viene al linguaggio non av
viene al discorso: come dire 
che per i lettori di un testo 
il quale pretenda e aspiri 
ad essere nuovamente utiliz
zato, iti sé . e per scvJq.lotta 
coritrb'-òtinf sih'o'rfìà tfì~}alsa 
cosciciifj^tv.ufn,.pa.\kUrjCerto. 
spiratizùi'ni' e rifle.svmu 'con 
tenute negli scritti di queste 
donne aiutano a comprendere 
la condizione femminile e 
più in genera'e la vita, però 
la vita potrebbe diventare 
più allegra se non si trala 
sciasse il piacere del testo. 
Per l'occhio di chi legge. 
che. notoriamente, vuole la 
sua parte. 

Letizia Paolozzì 

Il CNR e i criteri di valutazione dei risultati scientifici 

Questa ricerca è valida o no? 
Bilancio e prospettive dei progetti finalizzati alla scadenza del primo quinquennio dì attività - Il 
contributo degli studiosi alla definizione del giudizio - Finalità sociali e problemi di finanziamento 

La pross ima scadenza del 
p r imo quinquennio de i pro
gett i finalizzati del CN'R ren
d e indispensabi le e u rgen te 
una d iscuss ione sui c r i t e r i di 
giudizio nella valutazione sia 
scientifica che politica dei ri 
sul tat i o t tenut i : e c iò sopra t 
tu t to in vista del le impor tant i 
decisioni che d o v r a n n o e s s e r e 
p re se c i rca il futuro dei prò 
getti s tess i . Affinchè pe rò que
s ta discussione .-ia proficua 
mi p a r e c h e sa rch i le utile 
a f f rontare p r e l i m i n a r m e n t e il 
pnrblema gene ra l e dei c r i te r i 
in b a s e ai quali .-i d e \ e gin 
d i c a r e della validità di un 
lavoro scicr.'.ifico. A ques ta 
domanda è più facile r ispon 
d e r c quando M t ra t t i di risul 
ta t i ottenuti da qua lche t em 
n o : in ques to caso il c r i t e r io 
più impor tan te è. a mio av
viso. quello de l l ' impa t to che 
il lavoro ha a \ u t o sullo- svi
luppo del le r i ce rche ncc l i an
ni sf alienti. In a l t r e paro le . 
*<• e>-o Ii,i s t imola ta a l t ro 
r u e r t i l e che hanno j iortato 
a nuovi <<\ impor tan t i nsi i l 
ta t i , quel lavoro. r H l a pro
spett iva storica dci'.o sviluppo 
genera le della cr-.io-ccnza 
scientif ica, è r i m a s t o non solo 
valido, ma è d ivenuto pan to 
di r i fe r imento di g r a n d e im
por tanza . 

Bit l più difficile è la va 
Iuta / ione di reper t i r iden t i e 
in par t i co la re di art icoli scie 11 
tif.ci appena pubbl icat i . Vi 
seno 1:1 quest i casi cr . tor i 
obicttivi pev g iud ica rne la va
l idi tà? e. domanda n e i meno 
impor tan te , a chi si deve d a r e 
fiducia per e s p r i m e r e ques to 
giudizio? Devo confessare che 
lo mie idee in prepo- i to non 
sono de ! lu t to c h i a r e e tal i 
da sent i rmi di Miiigerirìe co 
m e cr i te r io eia u s a r e . Anzi. 
se mi sor.o dec iso a se riv ere-
ques to ar t icolo . Io he; fatto 
propr io nella spe ranza che 
e s so possa su sc i t a r e un dibat
tito proficuo. 

Su un punto non ho a lcun 
dubbio : ed è di un p a r e r e 
• eve ramenfe criMco sulle no

tizie che vengono divulgato 
ce;n toni tr ionfalist ici a t t r a 
vei.so canal i eli informazicnc 
non sc ien t i f icamente qualifi
ca t i . quali i quot idiani di in
forma/ ione . la raelio. la tele-
visjcne. le pubbl iche intervi
s t e . sen/.a clic s iano s ta te 
p r o w n t i v a m t irte rc.-,e note- e 
d i scusse negli ambien t i scien 
t i f i t i . 

Il c a m p o più de l ica to «"• ov
v iamente quello del le disci
pline biomcehche pe rchè noti 
zie (t ne vendono fu</ri ogni 
giorno) eli p resun te c u r e mi-
ra to loso per i tumori m a l o r i 
sono asso lu tamente da con
d a n n a r e nei modo più severo 
p e r c h è a l imen tano spe ranze 
elle nella s r a n magg io ranza 
dei casi seno pr ive di fon 
d a m e n t o e. più spesso, na
scondono sporchi in teress i . 

Cri c r i te r io og_ri molto in 
voga è quel lo de ! g iornale 
scientifico su) quale il lavoro 
è s t a ' o pubbl ica to : .si par ìa 
di t r ivis te in ternazionalmen
t e acc red i t a t e > (co! clic .si 
intende una r ivista che pr ima 
di pubbl icare m laverò io 
sott t .puic all'è s a i e < n t i t o di 
un paio di e spe r t i ) . 

Cer to ?. un lavoro p.-.bbl; 
t a t o su ques te r ivis te va da to 
molto più treeli to r h o a uno 
pubbl ica to sugli at t i di una 
eielle nulle o -cu re società o 
a c c a d e m i e che fiori-cono nel 
l u s t r o p.it.so (e non solo nel 
nostro paese) che acce t t ano 
per la pubblicazione quals ia
si * comunicazione * venga ad 
esse pre-er . ' .a ta. 

D 'a l t ra pa r t e . -d]n i , imo be
ne che le cosiddette « r iv i - te 
1 Uernazioi ia lmente acc red i ta 
te » seno spesso nelle mani 
eh una r i s t re t t a cerchia d> 
pe r sene al le quali s p o m l'ul 
t ima decis ione se un lavoro 
debba o meno esse re pubbli 
ca to . Ed è c e r t a m e n t e molto 
più facile per un grosso nome 
a v e r e acce t t a to un ar t icolo di 
quel che non sia pe r un prin
c ip ian te : a n c h e se talvolta il 
cont r ibuto di ques t 'u l t imo ecti-
t iene e lement i più pregevoli 

di quelli del lavoro del gitrs^o 
nome. 

E vengo così a uno elei 
cr i ter i che a me .sembrano 
più impor tan t i : re l t -mento no
vi tà . Ciò che non vuole ne-
eessariame-nte d i r e che ogni 
lavoro deve sollevar.- un 11.10-
vc; problema, ma può signi
f icare e iie 1! lavoro contri
buisce a g u a r d a r e in modo 
d iverso , da un punto di vista 
nuovo i d ( rigmalt-, un vec
ch io problema In a l t r e pa 
re lè , v aol d i re v e l c r o quel 
t 'ne mille al tr i o .c lu hanno 
gua rda to .v. ri/a veelcre. Tal 
volta, inflitti, a n c h e un det 
tagl io sfuggito ad a l t r i può 
c-s-erc di g r ande importanza 
e- può jKrfiiio far c a m b i a r e 
la ret ta nello stuello di un 
p rob lema. Può . cioè, eleter-
m . n a r e uno di quegli stati 
eh « crisi > (nel sc iw) di Kuhn) 
che seno al ia b i ^ del le r ivo 
in/ioni nel cam/10 del la r.-
eerc . i . Tut to ciò è pe*rò molto. 
m >!te; d.ffieile dì v a l u t a r e nei 
tempi b rev i . Anche pe rchè 
nei gi'KÌi/.i degli s tnc ia l i s t i 
e n t r a i o iniiio al t r i e lement i 
anche personal i , t ra 1 quali 
non ultimi quelli ti: concor 
rer . /a . '. 

F<:tte ques te p r emesse , ri } 
to rn iamo al problema eh p,ir 
t c : / a . coitilo dei c n t e r ; d^ 1 
i -^re nella valutazione dei 1 

risultati ottenuti nel e o r - o eie 1 ', 
pruno q.uriquenn'o eli a t ' ua - j 
zH.ro dei progetti fui «lizzati j 
del C \ 'R . Poiché in q . i s " i I 
c a s i si t r a t t a di va lu t a r e 1 I 
r isultat i ottenuti !•• n ^olo nel 1 
giro di pochi aiv.i. ma soprat i 
tut to da p a r t e ri' aruppi im 1 
p( g r a t i nel proget to più che ' 
eh s e g o l i n t f r c a ' o r i . ai cri ; 
te r : dei quali ho d iscusso p n 
ma v i ' i no a g g u n t i . secondo 
m e : a ) la t u . i g n i t a dei r.s'i". 
ta t i ottenuti ai fini proposti j 
sopra t tu t to in quan to nella 
maggior pa r t e dei casi le pro
poste sono venute da i r icer
ca to r i : b) se i r i sul ta t i hanno , 
a lmeno in p a r t e , soddisfat to 
le aspe t ta t ive in t e rmin i di j 
r i cadu te . Il p roblema è grosso ! 
pe rchè , cerne d icevo all ' ini- ' 

zio .è solo sulla base di ejue 
sta va lu taz ione che si )>otra 
de t idere se un cer to p rog ram
ma ») vada cont inuato o un 
t e r ro t to (o p e r c h è ha esaur i to 
il suo compi to o pe rchè non 
è riuscite; in alcuno degli 
obi t t t iv i che si e ra prefis
s a t i ) : b) s e vada incremen
ta to . r id imensionato , o r ioricn 
t a to , e <|ui:idi sfrondato in 
a lcune elelle sue parti e raf 
forzato in a l t r e . E tu t to que
sto va fatto a t t r a v e r s o una 
npprofraidita e seria elKcus 
.sione; ma t ra chi? 

Il bi lancio dei prouc'.'.i fina
lizzati r a p p r e s e n t a una grossa 
fetta del bi lancio to ta le elei 
CNR e. .soprattutto r.cMa at
tua le difficile s i tuazione v o 
nomica del P a e s e , i con ' i si 
deve farli al centes imo. F o r s e 
s e m b r e r ò utopistico, ma a me 
o a r e che il p r imo giudizio eh 
validità d o v r e b b e ven i re a l 
l ' in terno dei progetti s tess i ; 
gli csceuterri dei proget t i , se 
vogliono m a n t e n e r e la loro 
credibi l i tà S(.,t ntifica. devono 
app l i ca r e al loro lavoro 1 prin
c ipi della cr i t ica più s eve ra . 

In a l t r e p a r o ' e devono a p 
p l i t a r e il m e t r o deil'au.>'.eri 
t à : de l l ' aus t e r i t à non intesa 
(come £ p e s - o viene p r t t e s t n o 
s amen te sbandierate;) t o m e 
i n . c r a g n o s e r i a : ma anz.i eome-
ha scr i t to Tortorcl la (Rina 
scita. 0 giugno 1H78). t o m e 
occas ione di c a m b i a m e n t o da l 
la qua l e non pos-ono che na 
.scere spinte innovatr ici . 

II cambiamento? deve e s s e r e 
. .nzitutto nel modo di pen 
s a n . E cioè i r icerca tor i de-
vea.o fa re uno sforzo per ose: 
r e dal r i s t r e t to orizzonte del 
propr io pa r t i co la re in te resse 
e p e n s a r e al proprio l avoro 
come cont r ibu to alla società 
della qua le fanno pa r t e e d a ! 
la qua le e.-'.tengono 1 mezzi 
jier l a v o r a r e . Il che non si
gnifica l imi t a r e la nos t ra li
be r t à di r i c e r c a , ma anzi ag
g iunge re ad ossa una nuova 
e più vas ta dimcn.sic.ne-. Pur 
t roppo. e non mi s t a n c o di 
r i pe t e r e q u a n t o ho già a l t r e 

volte scr i t to , in molti cas i 
i progett i finalizzati sono s ta t i 
utilizzati t o m e un più faci le 
c a n a l e per o t tenere cospicui 
f inanziamenti t he ]xr i eana l i 
normal i (che a loro volta 
« normal i 1 M,IM fino a un 
ce r to punto) s a re i ib" s ta to 
molto difficile otti nere . B e n e : 
comunque- sia anda t a , a t t r a 
v e r o questi f inanziamenti si 
è d a ' a la |Miss|bi|it,i a molti 
laborator i eh fornirsi di at-
t r e / / .» 'u ro moderne e di a v 
v i a r e elei p rog rammi . 

Dic iamo dunque che voglia 
ino » <"iis de r a r e t|iie~to pr imo 
quinquennio e e m e un per iodo 
p r epa ra to r i o e conoscitivo. M« 
l ' appun tamen to della s caden 
za qu inquenna le deve e.s-ere 
l 'ora tlella ve r i t à . Non c r e d o 
che nessur.o possa onc-. 'amen-
te p re t ende re ( ìie. a meno 
di cas i eccezionali e ftrrtunatì. 
•n c i n q i e anni (che in a lcuni 
fas i .sono stat i molto meno) 
•vi sin potuto g iungere a elare 

e s a u r i e n t e r isposta a l le do
m a n d e t h e ci si e r a poste»; 
ma quel t h e si può v a l u t a r e 
è c o m e è s ta to spc.-o 1! d e n a r o 
e come il lavoro è s ta to av 
viato* in r appor to al p rog ram
ma projiesto. E qiu .sta ana 
lisi. r i jx to . dovrebbe ven i re 
anzi tu t to da l l ' in te rno dei pro
gett i . Questo è >o!o il p r i m o 
passo . Alla valutazione do
v r a n n o c e r t a m e n t e pa r t ec ipa 
r e gli «ì-gani eonsuVivi del 
CNR e p ' . -s ibi lmcntc ce-mitatf 
costi tuit i ad hoc comprendent i 
r a p p r e s e n t a n z e s indaca l i . 

Po iché i progetti si p rò 
pingoi lo di r agg iunge re fini 
socia!:, la discussione va este
sa ai potenziali utenti eleile 
ricorrile, a t t r a v e r s o co ivegn i 
e pubblici d ibat t i t i . E qu i . 
sopra t tu t to pe r alcuni set tor i 
della rie e rea di baso . la di
scussione si fa più difficile. 
Ma si deve in r*gni c a s o f a r e 
uno sforzo che s a r à senz ' a l t ro 
uti le sopra t tu t to a noi « a d 
dett i ai lavori » in quan to ser 
virà a ch ia r i rc i le idee nu 
molte quest ioni . 

Alberto Monroy 
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