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life 

Dopo il convegno del PSI 

Un applauso 
signtficativo 

I socialisli che hanno partecipato al convegno svoltosi a Roma il 

6 e il 7 giugno hanno dimostrato di essere su posizioni piu avan-

zafe rispetto al compromesso governativo: I'azione socialista nel 

campo della scuola non puo esaurirsi nella«stanza dei botloni» 

Ogni volta chc uno doi 
rolatori csprimeva un yiu-
dizio critico sulla pnlitica 
scolastica dell'attuale Go-
verno ed in particolare 
sulla presenza socialista in 
questo campo, un ' forte 
applauso si clevava nella 
sala di via Guattani fra i 
partecipanti al Convegno 
del PSI svoltosi a Roma il 
6 e 7 giugno. Vi era in tut-
ti la consapevolezza che 
nelle scelte di politica sco
lastica sono i democristia-
ni, il ministro della P.I., i 
burocrati di Viale Traste-
vere , a decidere e che il 
peso socialista non si e 
fatto in- alcun modo sen-
tire. '•'"•*••";•..''' 

Quando Codignola ha 
sottolineato i < successi > 
della politica del PSI, ha 
ricordato la lotta al piano 
decennale, la realizzazione 
della scuola media unica, 
gli stessi risultati della 
Commissione di indagine. 
Ma si h trattato di successi 
precedenti all'entrata dei 
socialisti nel Governo che, 
a parte la valutazione di 
merito, sono stati il frutto 
di una lotta unitaria di 
tutto il movimento demo-
cratico di sinistra. 

Sul giudizio negativo 
della politica scolastica di 
questo Governo hanno con-

' cordato uomini di ben di-
versa formazione: da Vi-
salberghi che, anticipando 
i punti essenziali del pia
no Gui, da gia per sconta-

to che gli • ohiettivi indi-
cati dalla commissione di 
indagine per l'Universita 
e l'assistenza, non saran-
no affatto rispettati, a 
Gregory che, rivendicando 
l'iniziativa . autonoma dei 
socialisti anche sul piano 
legislativo, ha duramente 
rimproverato ai ministri, 
del PSI l'accettazione acri-
tica dei disegni democri
stiani,' a La Porta che ri-
tiene incompatibile la pre* 
senza al Governo con la 
mancanza di una linea di 
riforma scolastica demo
cratic^. E Codignola, con 

. molta chiarezza, ha denun-
ciato la' svalutazione che 

;i democristiani compiono 
della presenza socialista 
al governo. 

Tuttavia se i compagni 
socialisti con molta fran-
chezza hanno espresso ll 
loro giudizio e il loro sta-
to d'animo, l'impressione 
dominante e che a questo 
< pessimismo del giudizio » 
non abbia corrisposto, nel 
tono del convegno, un < ot-
timismo nella . volonta >, 
cioe la consapevole fiducia 
che attraverso la lotta e 
possibile mutare il tipo di 
rapporti, dare ben altro 
peso alia stessa iniziativa 
socialista; i compagni del 
PSI, in fondo, ci sono ap-
parsi prigionieri di una si-
tuazione per cui si rendo-
no conto c h e ' a l governo 
c'e ben poco da fare sul 

II « rosario » delle collette 

Come si 
«rastrellano 
2 miliardi 

• Non tutti sanno che il mi-
. nistcro della P.I. invia nll'ini-

zio di ogni anno scoiastico una 
circolare che rammenta l*as-
soluto divieto d'indire raccol-
te di denaro nelle scuolc. Tut
ti sanno invece. se hanno i fi-
gli a scuola, che raccolte se ne 
fanno. e molte: in media una 
ogni tre settimane. Iniziamo 
con la constatazione di questo 
stato di fatto contraddittorio 
un bilancio consuntivo di al-
cuni aspetti della nostra vita 
scolastica. La contraddizione, 
beninteso, e solo apparente: 
infatti le raccolte proibite. 
specificano le autorita. sono 
soltanto quelle non autorizza-
te. Come si vede, dalla con
traddizione siamo passati alia 
.tautologia. con un evidente 
progresso almcno sul terreno 
della logica. 
' Consideriamo ora, cifre alia 
mano, l'andamento dcH'anno 
jinanzlarlo in una classe ele-
mentare di grande citta. ripar-
tendo le voci per categoric e 
ponendo ai primo posto. come 
si conviene. quelle piu care al 
mcuore deoVitaliani •: Societa 
«. Dante Alighieri - (50 lire per 
socio): dalle 500 allc 1000 lire. 
trattandosi. in tutti i casi. di 
sottoscrizioni • libere e volon-
tarie »; come diremo poi la Le
gs Navale non s'e ancora fat-
ta viva, ma e da prevedere 
che prima della fine delle le-
zioni comparira aH'orizzonte 
a vele spiegate: un altro mi-
gliaio di lire. 

, Passiamo ai vcrsamenti dl 
carattere solidaristico-caritati-
vo' per Longarone 2000-2500 

•lire: AVIS. 100 lire a testa. 
1000-1500 lire: protezione ani-
mali: 50 lire per socio, un mi-
gliaio di lire; Croce Rossa <50 
lire la tessera. 20 il distintivo: 
ad un certo punto dcH'anno 
scoiastico gli scolari si ritro-
vano il grembiulino tutto tra-
punto di patacche che sem-
brano generali al culminc del
la carriera): 1000-1500 lire; 
raccolta natalizia del Comu-
ne: 2000-2500 lire: camnagna 
antitubercolarc: 1000-1500 lire; 
Patronato scoiastico. con ini-
ziative varie c raccolte plu-
rime (spettacoli. tcssere. di-
stintivi. appclli ai genitori 

•-abbienti-): 15 000 lire: cine
ma scoiastico a scopi assisten-

' zlall: 5 o 6 prolczioni, a 50 li
re l'una: 6000-8000 lire. 

• Inline, le - varie -: blbliote-
m •eotastica. a 100 lire per 

alunno: 2500-3000 lire; assicu-
razione: 2500-3000 lire (omet-
tiamo per carith le raccolte 
promosse da zelanti nenitori 
per il regalo al maestro e da 
zelanti maestri per il regalo 
al direttorc: sono ambedue 
categoricamente proibite!). 

Non mancano. poiche siamo 
a scuola. le iniziative peda-
gogico-commerciali. Indichia-
mone alcune: giomata del 
babbo e giornata della mam
ma. Non sono possibili dubbi 
sulla portata educativa dcl-
l'amare il padre alfinizio e la 

. mamma alia fine dcH'anno 
scoiastico e. congiuntura per-
mettendo. del tradurre questo 
affetto a scadenze fisse nel-
I'acquisto di oggettini da of-
frire all'amato genitore. Ci so
no poi almeno un paio di edi-
tori che attraverso la scuola 

. Interpellano capillarmente le 
famiglie e collocano un con-
gruo numero di copie delle 
loro enciclopedic, e 1TNA che 
riesce a far giungere la sua 
voce in tutte le case, con un 
soddisfacente giro d'affarL c'e 
da credere. 

Tralasciando i regali (cl so
no dei maestri che con <ag-
gi accorgimenti ed una cam
nagna ben condotta riescono 
a non ricevernc. vincendo !e 
agguerrite resistenze dei fami-
liari e provocando in loro 
acerbe delusioni) e le meno 
facilmente controllabili ini
ziative pedagogico-editoriali-
finanziarie. fermiamoci alle 
raccolte ufflciali. Possiamo 
calcolare un introito compre-
so fra le trenta e le quaranta-
miia lire per classe. Non e 
una clfra troppo alta. almeno 
per le grandi citta scttentrio-
nali. e probabilmente dimez-
zandola si pub considerare 
una media nazionale attendi-
bile quanto basta per tentare 
un calcolo conclusivo; ma an
che dividend© per quattro e 
moltiplicando per le duecen-
tomila e piu classl di scuola 
statale. si ottlene la somma 
di oltre due miliardi per la 
sola elementare. certamente 
inferiore alia realta. 

II discorso poi andrebbe ri-
fatto da capo per la scuola 
media e la secondaria supe-
riore; ma risparmiamocl altri 
calcoli. che. del resto, cia-

• scuno pub fare da se. 
Giorgio Bini 

terreno della scuola: ep-
pure non scorgono le con-
clizioni per una alterna-
tiva. 

Si c parlato di < limite 
di rottura >, di un con-
gresso straordinario nel * 
caso che venga meno l'im-
pegno del governo a nojj 
aumentare le spese per la 
scuola privata e su que
sto terreno si e notata una 
sfumatura tra chi, come 
la Carettoni, non metteva 
in dubbio I'atteggiamento 
della segreteria del PSI e 
chi, come Codignola, si e 
dichiarato pronto a con-
durre a fondo I'azione nel 
suo partito; tuttavia la li
nea di resistenza sembra 
passare essenzialmente sul
la difesa dei risultati del
la commissione d'indagine 
e dello status QUO nei rap
porti scuola statale-scuola 
privata. cioe delle conqui-
ste realizzate prima della 
partecipazione al gover
no e che ora i socialisti 
della scuola sono costretti 
a rivendicare di fronte alle 
sterzate dei democristiani. 

Significativo l'appello di 
Codignola alle associazioni 
di massa, il suo richiamo 
all'azione unitaria, su que
sto terreno, dei socialisti,: 
dei comunisti e delle altre 
forze democratiche; tutta
via e evidente che l'ADES-
SPI non pud essere ora 
spinta alia agitazione, ora 
sottoposta a < tranquillan-
ti >, perche il valore di que-
sta associazione non sta 
nella sigla o in un ruolo 
strumentale ma nella ca
pacity di esprimere auto-
nomamente una funzione 
avanzata, di elaborazione e 
di lotta democratica. 

In questo quadro preva-
lente si spiega il caratte
re del Convegno che, piu 
che delineare una linea di 
politica scolastica alterna-
tiva a quella che sara an-
nunciata da Gui alia fine 
di giugno. ha discusso una 
serie di proposte articola-
te. assai interessanti e mol-
to spesso piu avanzate ri
spetto alia Commissione 
d'indagine. Ma non si com-
prende come possano co-
stituire la reale piattafor-
ma politica del Partito so
cialista al governo. 

Si pensi soprattutto a 
quello che ci e sembrato 
il punto piu avanzato del 
convegno, la relazione di 
Golzio. che ha attaccato a 
fondo le posizioni della 
Confindustria e quelle del
la CISL, pronunciandosi 
contro la dicotomia fra 
istruzione professionale e 
liceo umanistico e per la 
realizzazione di un bien-
nio per tutti a carattere 
tecnologico dopo la scuola 
obbligatoria, ma ha soprat
tutto sottolineato che sul 
terreno deiristruzione pro
fessionale si combatte oggi 
la lotta al sistema dei mo-
nopoli e ci si collega alle 
grandi - lotte popolari. In 
conclusione i socialisti par
tecipanti al convegno han-

:' no sui problemi della scuo
la delle posizioni ben piu 
avanzate di quello che 
dovrebbe essere il compro
messo governativo e che 
tuttavia e oggi in forse. In 
fondo vi e in essi la consa
pevolezza che I'azione so
cialista nel campo della 
scuola non pud esaurirsi 
« nella stanza dei bottoni > 
ma deve esprimersi attra
verso la lotta unitaria e 
articolata con le altre for
ze democratiche in Parla-
mento e nel paese. 

, I comunisti, che non in-
tendono in alcun modo n6 
< imporre da soli > la ri
forma democratica della 
scuola, ne limitarsi ad ap-
poggiare T« iniziativa de
mocratica del PSI >, per
che hanno elaborato una 
linea di politica scolastica 
da mettere a confronto e 
da gettare nel vivo della 
lotta unitaria, esprimono 
la fiducia che proprio su 
questo terreno incontreran-
no i compagni socialisti 
della scuola, che nel loro 
convegno ^ hanno espresso 
nchiettamente il loro giu
dizio critico. 

Francosco Zappa 
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oneri per lo Stato 
OENZA'oner l per lo Siatoo: 

% Jj ; que«lo dice, a chiare leltc-
' •j.v:i re. I'art. S3 della > Costitu-
clone a proposito del dirilto di enli 
e privati ad istituire wuole ed isti-
tuti di educasione. La formula tut
tavia non toddisfa i clericali ilalio-
ni: nessuno potra dunque accusare 
il ministro Gui di incoerenza so al 
capitolo 65 del bilancio semeMralo 
dello Stato, in discussions dinami 
alle Camcre, ha ' iscritto , la • somma -
annua di 4 miliardi e 803 mllJoni 
(che," riportata al semestrc, e di-
messata) quale a contribute per il 
mantenimento di scuole elementari 
parificate». II capitolo, rispetto al-

Tanno • precedente, reca * un incre-
, mento di un miliardo e 653 milioni' 
per atleguaincniu dcgU stipcudi del 

''personate * dipendnnte da questc 
seunle, die delinirenio, con le pa
role del ministro, scritte nella Rcla' 
zione a«//o sluta delta pubblica 
istruzione in Italia, co»i: a gestite 
da C/I/J , istilttzioni n associazioni, 

. riconosciute ad ogni effctto legale 
• mediattte apposite convenzioni, oc-
• cupano la parte preminente dell'in-
• tcro settore non slatalc e ricevono 
' un contributo da parte dello Stato 
• (la cui entitii h fissata nella can~ 

vvnzionc) destinalo a coprirc par-
zialmcnlc o totalmcnte la xpesa 
per lo stipendio degli inscgnanli. 

L'intervento dello Stato e discipli-
nato dall'art. 95 del testo unico 5 
fcbbralo 1928, n. 577: dall'art. 2 del 
regio decreto leggo 20 giugno 1935, 
n. 1196 e dagli articoli 156 e se-
guenti • del ' Regolamenlo generate 
26 aprile 1928. n. 129? ». 

Si tratta, come M vede cliiaranicii-
te, di prowcdimciili legislativi tut
ti adottati net ppriodo fascista e 
tutti contrastanti palesementc con 
Tart. 33 della Coslituzione. che non 
consente oneri dello Stato per il ft-
nanziaiiiento di setiole private. Lo 
stanziamento apparc, quiucli, inatii-
fcstamenle illcgittimu. 

M A NON bastu! I/on. Gui non 
c soildisftillo del fuianziamcn-

1 to delle scuole elcmi'iitari pa-
rilicate c, poiche non esislono leg-
gi fascisto die possano consenliiu 
nnaloga erogazione di fondi dello 
Stato ai privati, il Ministro della 
P. I. comincia con una Icnta mania 
di avvicinamento, o, come dirchhe 
Ton. Moro, con la cautn sperimen-
tazione delle reazioui altrui. 

Nel bilancio per Tanno 196:t-,64. 
iscrive al capitolo 85 la modesta 
somma di 45 milioni, per non dare 
aH'occliio, per « Sussidi c rontrilnt-
li a scuole medic non xlatali ». Nel 
bilancio sneccssivo, c|(icllo in discu.s-

, si one al Parlamento, sotto la stessa 
voce, aggiungo al capitolo 88 altri 

. 250 milioni o pcrviene ad un totate 
annuo di 298 milioni, e, nella nota 
esplicativa, aggiunge, ortnai > senza 
rilcgno: « Aumenlo cite si propone 
in relazione all'esigcnza di un mag-

; giore intcrvento,' in favore delle 
scuola medio non ttatali». . >••-., • 
' La questione, sollevata dai coinu- : 

:i nisti > al Senato, b di una gravita . 
•,' enorme ed appare ancora piu grave 

se messa in relazione con altri fat-
: ti abbastanza sintoiiatici per I'indi- < 

cazione delle prospeltive future. ; ""' 
II primo di questi fatti e die nello 

.'. stesso bilancio, in virtu dell'accordo 
.;'. concluso fra democristiani c socia-
< listl - sotto • il governo Fanfaiii, b 

Ucritta la somma di 2 miliardi e 
' mezzo per ' le scuole tnalenie non 
statali, rigogliose c fiorenli, mentro 
rimane inulilizzata la somma di un 
miliardo c 750 milioni per la scuo
la materna Matale, die aspelta an
cora una sua delinizione ^iuridica. 

Altro grave Miilomo di questo che, 
almcno nelle inteuzioni dell'on. Gui 

: c della DC, appare come il prcludio 
della programmazione del fmanz'ui-
mento statale alia scuola privata, Is 
dnlo dalla liclaziona' del Ministro 
siillo statu delta pubblica istruzione, 
laddovc e indirata la sollcciia/ioni: 
del Consiglio Superiore della P. I. 

per l'approvaziouo di una leggc sul
la pari la col ricordo dell'a esistenza 
gia in alto di sovvenzioni statali a . 
iniziative non statali nel settore del-
Vistruzione professionale n. E Ton. 
Gui, . non certamente sordo all'in-
vito, aggiungo la pennellata fiualo 
dicendo: a/ft realta, eslstono sov
venzioni statali anche per la scuola 
pritnariav. E sono appunto I 4 mi
liardi e 803 milioni dei quali si par-
lava dianzi. 

Pare, dunque, chc rintendiniento 
dei clericali sia tanto chiaro da non 
aver ultcrlorc bisogno di dimostra-
zione. Quello cho meno si com-
prende, invece, e il loro intendi-
mento in relazione allc forze poli-
liche sulla cui collaborazione essi 
fidauo per la realizzazione dell'ob-
bieltivo. 

Oualclie setttmana ' fa, nlibiamo 
letto suite eolonue lU'W'Avimli! una 
tleeisa, esptieita preeisaziouo delTou. 
Codignola . a proposito ileU'iuere-
meuto dei capitoli di spesa relativi 
ai sussidi alle scuole elementari e 
medic non statali e sono noli t ri
sultati • del , rccente - Convegno del 
PSI sulla scuola. Cli ultimi sviluppi 
in - sedc parlamcntare (astensione 
socialista al Senato, preannuueio di 
cmctidaiticnti alia Camera) sono 
sigiiiftcativi. • • 

A NOI ' comunisti interessa, in 
questo inoiueuto, denunziare il 
disegno politico clcricale, che 

apparc estremamenie chiaro: con la 
copcrtura dei liberali, dei socialdc* 
mocratici o dei rcpubblicani, i de-

, mocristiani hanno fiuaiuiato negli 
anni scorsi, contro la Coslitumone, 

, le scuole elementari private e, con-
tinuando, voglioun andarc piu avan* 
ti, impudentcnieute, estendere 11 ft-
nanziamenlo ' alia , scuola . media, 
puntando sulla copcrtura a sinistra 
del Partito socialista. Voglfumo 
esprimere l'augurio the cio non aia 
rcso possibile, ma dobbiamo, On da 

> ora affermare, che noi non ci limi-
• teremo alia tlenuuzin ed all'augurio. 
• Opercremo, nel Parlamento q nel 

Paesc, perche sotto la pressione e 
1 la lotta" unitaria di tutto lo sdiiera-
• mento • laico > c • demoeratico siano 

ronteuute c respintc le ambizioni 
clericali, siano didiiarate csplicita-
mente deeadute tc leggi fascisto chc 

. oggi cotiseutoiio tinanziamenti nllc 
• scuole confessional! in \ contrasto 
. con la Costituzioue, siano dcfiniti i 

rapporti fra scuola privata e scuola 
\ statale nel senso gtusto, nello spi-
• rito di democrazia e di liberta san-
. eito dalla Coslituzione ' repubbll-

eaua. 

I_ 

Riccardo Romano | 
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Una proposta per Urhino 

La ristrutturazione degli studi supe-
riori e ormai indispensabile in una 
regione dove le basi della vecchia ci-
vilta contadina stanno disgregandosi e 
sono in atto profonde trasformazioni 
economiche e sociali - La «corsa» alle 
Facolta. 

J! 

MARCHE: QUALE UNIVERSITA' ? 
i 

I 

Convegno a Grottaferrata 

CONFINDUSTRIA E 
SCUOLA PUBBLICA 
Le rivendicazioni del padronato estese al settore statale 

Il 3 giugno si e svolto a 
Grottaferrata (Roma) un con
vegno su Scnola e mondo ope-
ratico organizzato dalle Unlo-
ni norionali per Vistruzione 
tccnico - professionale e dai 
Consorzi d'tstru-zione tecnica 
da una parte, dalla Confindu
stria e dalle altre organizza-
zioni padronali dall'altra. ' 

TI primo relatorc. dott. Pal-
ladino. ha detto che e neces-
sario adottare nella scuola -
scelte e oricntamenti tali da 
realizzare • un alto rendfmen-
to dei me:zi finanziari e nma-
ni * investiti ed ha concluso 
chiedendo che si istitulscano 
rstretti rapporti* fra scuola 
e ' mondo del lacoro e della 
produzione ». 

Da parte confindustriale, in
vece. si e attuata sublto una 
ingiustificata identificazlone 
fra - mondo operativo * e clas- <j 
se padronale. II relatore Mer-
longhl ha posto la questione •' 
in termini di rivendicazioni • 

del padronato nci confronti 
dell'apparato della scuola 
pubblica. chiedendo:' 

1) effettiva rappresentan-
za del padronato nei van enti 
— non solo " consiiltivi. ma 
anche deliberativi — a parti-
re dai Consiglio superiore del
la Pubblica Istruzione; 

2) affermazione del princi-
pio della necessity dell'inter-
vento dell'industria ai fini dei 
livelli della formazione, dei 
profili professionall. dei pro-
gramml e delle esercitazioni. 
delle prove d'esame. loro e-
secuzione e controllo: 

3) altre forme di collabora
zione, quali corsi per istrutto-
rt pratici ed eventualmente 
per insegnanti. orientamento 
professionale a livello della 
scnola delVobbllgo e scambio 
di esperienze fru «cuola e 
centri o scuole aziendali. - • 

Dopo tutto ci6. natural men
te. la Confindustria rihadisee 
il rifiuto dl riconoscere i ti-

toli scolastici al momento del-
l'inserimento al lavoro. II di
segno di subordinazione della 
scuola alle esigenze dell'in
dustria (in un mondo della 
produzione dominato e nnaliz-
zato dai grandi gnippi mo
nopolistic!) comprende. quin-
di. non solo il permanere del-
I'attuaie pluralismo della scuo
la professionale. tanto caro al 
padronato, ma anche un in
tcrvento diretto sulla scuola 
pubblica per distorceme i 
contemiti e I'organizzazione, 
E eid in nome della * moder-
nita » e del rinnovamento dei 
contcnuti della scuola pub
blica. 

Il convegno di Grottafer
rata aveva carattere dibatri-

: mentale: non aveva, cioe, lo 
scopo di trarre delle eonclu-

, sioni. E tuttavia, appare chia
ro U senso di questa iniziati-

' va alia vigilta del varo dei 
prowedimenti per 11 piano 
della scuola. 

ANCONA, giugno 
Anche nelle Marche si sta verificando la « corsa » alia ri-

chiesta di muove Facolta universitarie. Si tratta di iniziative lo
cal i, che traggono spesso origin e da ambizioni, legate a motivi 
politico-clientelari. Le richieste si basano, di solito, su antiche e 
magari gloriose tradizioni culturali, e, del resto, sotto questo profilo, quasi 
tutti i centri storici marchigiani possono vantare diritti di « primogenitura » ai 
tempi in cui la regione venne a trovarsi al centro delle vicende storiche e cul
turali della penisola. Cost, ad esempio, Ascoli pud richiamarsi al «Collegio di 
dottori v, che > il papa 
Niccolo IV voile dare 
alia sua citta e ai corsi 
di •< teologia e filosofia 
inaugurati nei 1183; Fano 
al Collegio dl • legge ele-
vato ~ a - - Universita nel 
1729 da Benedetto XII; 
Ancona alio *Studlum ge
nerate * istituito nel 1562 
da Pio IV; Fermo all'Uni-
versita creata nel XIV se-
colo in esecuzione di un 
editto di Lotario di Sup-
plimburgo. 

Come si vedem quasi tut
te le cittadine 'marchigia-
ne hanno il loro « asso nel
la mamca >. Sono suffi
cient^ perd, i ricordi del 
passato per giustificare la 
sarabanda di richieste di 
nuove Facolta universita-
Tie? Bastano, per questo, 
le tradizioni,' siano pure 
tra le piu illustri? 

A noi, francamente, pare 
di no. Sappiamo, per altro, 
che nelle Marche & in cor-
so un dibattito, nel quale 
il nostro partito e partico-
lannente impegnato. e sia~ 
mo certi che, alia fine, 
esso perverra a conclusio-
n| mediate, che terranno 
stcuramente conto della 
nuora realta regionale. 

Se ci e consentita una 
opinione, credxamo comun-
que di poter affermare chc 
siamo di fronte ad una 
specie di mania (quando 
non ' esUtano motivi di 
€ cassetta » eletforale), che 
va combattuta come un 
male grave e permcioso. 
Tanto piu che, per fortuna, 
le Marche sono sempre sta
te inserite nel filone della 
cultura attiva proprio gra-
zie alle loro antiche univer-
sitd. Non solo, d'altronde, 
non ritentamo che si trnt-
ti d i ' implantare una fa-
coltd in ogni centro di 
qualche consistenza, ma ci 
pare che csista, semmai, un 
problema di diversa e for
se opposta natura. 

Cl riferiamo al fatto che 
le Marche, con una popo-
lazione di appena un mi-
lione e 347 mila abitanti 
(la meta di quanta ne viva 
a Roma), hanno tre sedi di 
universita: ad Urbino, Ma-
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ccrata e Camerino e una 
sede di facolta ad Ancona, 
con circa dtecimila stu-
denti. E alludiamo, in par
ticolare, all'csistenza di 
inutili e dannosi <dopplo-
ni» (due Facolta di Legge 
e due di Lettere) a poche 
decinc di chilometrt di di-
stanzu. 

Si potra dire, a questo 
punto, che Vefficienza e 
Vimportanza di uno studio 
univcrsitario non sono 
sempre (e forse non lo 
sono ' mai) valutabili dai 
numero degli allievi. E si 
potra osservare che I tre 
Atenei marchigiani si sono 
venuti storicamente deter-
minando in maniera del 
tutto autonoma e per ra-
gionl diverse. Cio non to-
glie, perd, che la situazione 
oggi sia profondamente 
mutata e chc, pertanto, il 
problema di un rlordina-
mento e di una ristruttura
zione degli studi universi-
tari c divenuto una insop-
primibile e afftinlissimn ne
cessity. 

Questa appare, in effctti, 
la vera questione: non ccr-

>to quella della creazione di 
altre facolta distaccatc, 
sull'esempio di Ancona. 
dove c sort a una Facolta 
di Economia e commercio 
come € filiazione % ed ap-
pendice del libero rrrcneo 
urbinate. Si tratta. certa
mente, di una questione 
assai complcssa c zeppa di 
impFicazioni che potrebbc-
ro anche dar luogo a ma-
linfesi e scontri, specie se 
verra affrontata con una 
angolazione ristretta, sotto 
il profilo del < campani
le* e di un maltntcso pre-
stlgio. 

Crediamo, tuttavia, chc 
una ristrutturazione e un 
coordinamento dell'istru-
zione superiore nelle Mar
che non possano prescin-
dcrc dalla situazione qua
le si e andata configurando 
nel corso dei secoli, pren-
dendo qulndi come punto 
di partenza le universita 
esistenli e in particolare 
quella di Urbino, che e fra 
le piu solide e prestlpiosc 
d'ltalia e che dispone gia 
oggi, pur con le sue lacune, 

di notevol'% mczzl organiz-
zativi c dulatticl. 

Certo, il fatto che lo 
« studium » di Urbino sia 
libero pud costituire un se-
rio ostacolo — e forse ad-
dirittura una rcmora — 
all'operazione che tuttavia 
le mutate condizioni econo
miche, sociali c culturali 
della regione impongono. 
Per questo pensiamo che 
debba ormai essere presa 
in seria considerazione la 
proposta — prouenienfe dai 
mondo studentesco — di 
statizzarc VAtenco urbina
te, quale primo passo per 
fame il punto focalc dcl-
Vinsegnamcnto univcrsita
rio regionale. 

Occorrerd perd evitare 
che il clima di collabora
zione e di liberta che ca-
ratterizza questo istituto 
venga compromesso in una 
opcrazionc puramente o 
prevalentementc burocra-
tica. E bisogncra fare in 
modo chc la fattiva, intel-
ligcnte e permanente inte-
sa raggiunta fra il corpo 
accademico e le ammint-
strazioni pubbliche locali 
possa continuare e siulup-
parsi su un piano piu vasto 
(anche e in particolare con 
il futuro ente Regione). 

Non abbiamo, con cid, la 
presunzione di aver i M n -
rito H discorso, che anzi 
apparc appena abbozzato. 
Ritcniamo, comunque, di 
aver indicato un problema 
ormai maturo e che la ri
strutturazione e U coordi
namento organico •'• dealt 
studi universitari marchi
giani rapprcsentino I'unica 
via di uscita da una situa
zione chc sta diventando 
sempre piii difficile e in-
sostcnibile: non solo per 
porre fine al <rivendicazio-
nismo* spicciolo in atto; 
ma soprattutto per adegua-
re Vinsegnamcnto univer-
sitar'to alio sviluppo delle 
Marche, dove le basi della 
vecchia societA contadina 
stanno crollando e dove 
tutto ormai tende a crea-
rc una nuova moderna ci-
vilta. 

Sirio SobastiaiMlii 

I 
i\ 
I 
I: 

h 

f 5 
i 

-' I 
- i 
• \ 

:i 
i! 
if 

I 

i i 


