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Agli studenti, agli insegnanti e alle forze politiche 
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APPELLO DEL PCI PER LA RIFORMA DEMOCRATICA 
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In documento della sezione culturale - Una 

ierie di organiche proposte alternative alle 

;celle conservatrici del «piano Gui» - Si 

(sviluppi nel Paese un ampio e forte movi-

mento unilario 

La Sezione culturale del 
CI lia esnminato in un am-

)io documento — che Has-
lumlamn — le «llnee dlret-
\ive del piano di sviluppo 
plurlennalc della scuola • pre-
lentnte til Parlamento dal mi-
ilstro della P I , lndicando 
ina serie di proposte alterna
tive per la riforma democra-
tica deiristru/lonc 

I| cosldetto «• piano Gul - — 
;iene sottolinento — costitui-
ict* una nuova conforms del-
'involuzlone del centro-sini-
Btra e sc«na un passo indie-

[tro rlspetto nnche alle con
clusion! cul era porvonuta la 
7omtnissfone nazionale d'ln-

fdaaine 
Questo arretrnmento *» cvi-

lente ijia nel fatto che il prin-
;lplo della priority della spo-
sa per la scuoln, affermato a 

Lparole, vione in realta sacri-
Jflcato: per I prossimi cinque 
I'annl, e previsto un Incrcmon-

to del bllancio della P I infe-
triore proporzionalmente a 
[quello deU'ultlmo quinquen-
fnio. 

Cio signlflca non solo 
continuare ad addossare 
le spese per I'edilizia al 
prevalente contributo de-
gli Enti locali, ma anche 
cscludere in partenza — 
come ammcttc lo stesso 
mlnistro Gui — la pos
sibility dl conseguire la 
abolizione del «doppi 
turni», la gratuita del II-
bri di testo per i ragazzi 
della scuola media obMi-
gatoria, un sostanziale 
mutamento delta propor-
zione degli alunni « assi-
stiti» nella scuola dopo i 
14 anni. 

Ma e. soprattutto. sul ter-
reno delle scelte qualitative 
che II «• piano Gui - rivela il 
suo fondamentale carattere 
conservatore. In intenztone di 
cambiare i! mono possiblle 
strutture, contenuti e metodi, 
prospottando solo - ridimen-
sionamenti - scttoriali. 

Dl fronte al tentntivo — 
prosepue il documento, do
po un'nnalisi delle -soluzio-
ni " proposte dal ministro dc 
— di imporre una linea cle-
rico-moderata alle imminon-
ti scelte di politica scolnsti-
ca - i comtmisti fanno apprl-
lo aoli studenti. agli Insegnan
ti, a tutti f movtmcntl demo-
cratlci e laid, ai cattolici de-
mocratlcl e prima di Uitto m 
socialist!. perche non accet-
tino che il "piano Gui" dirrn-
ti la base di tutto un pro-
gramma leaislatlvo assai pe-
ricoloso pet Vavienire dclla 
scuola. 

- Un prlmo SHCCCSSO e itata 
strappato obbifoundo it mini-
stTo ad impepnarsf a dlscute-
rc in Parlnmcnio it suo "p-.o-
no". Ma anche in vnta di que
sto dibattilo, e necessaTio che 
si sviluppi nel Paese quel mo-
t'fmcnto deviocratico «* popo-
lare dl protesta. di criticu, dl 
aaitazione che gia e <tato nr-
vlato dalla Giornntn unlversi-
taria del 16 novembre -. 

II « piano » conservato
re di Gui, tuttavia. potra 

' esserc battuto se ad esso 
verri contrapposta una 
chiara ed artirolata alter-
nativa di linea. che inve
st a le scelte di fondo e i 
rappnrti della scuola con 
la societa e si concreti in 
proposte per tutto I'arco 
del problem!. . 

• In questa dirczione. appun-
to. si muovono da tempo i co-
munisti, che riaffermano i se-
guenti puntl fondamentali 

a} 11 pnnolpio doll.i prlo-
rita dclla spe?a per la scuo
la deie tradursi In una scelta 
politica e culturale che assi-
curi alia scuola pubblica un 
piano di sviluppn proporzio-
nnto al fenomeno del"cspan-
sione scolastica ed alio e$i-
genze dl un paese moderno: 

b> va nbadjto il profondo 
lesame fra procrnmniazione e 
riforma. fra piano di sviluppo 
e processo orgamco di nnno- " 
vamento all inarre<tabile p.,>-
cesso di trasforniazione d i 
scuola di pocht a scuola di 
intii dovrannn qinndi corr>-
sponderc un crande proce^^o 
d» espansione e, contempora-
neamente. un salto qualitatiro 
nolle strutture. neali indinz-
zt educativl. nei metodi. nei 
rapporti con la soc eta. 

c) U rapporto iCuofa-«ocic-
Ut va inteso in senso positivo 
e a per to. cuaidando ctoe all.i 
scuola come ad uuo dei cenin 
lonaaniem.ili iu tiasiormaziu-
ne dei rapporti sociali di qu
it ' valore cell autonomic! del 
processo educdtivo in una \ i -
sione arlicolata della >ocieta 
italiana:" 

di la lotta per il rmno\a-
mento det.li mairizu eaucuti-
vi passa on^i atlra^erso il su-
per<»monto dellj veccnin c<>n-
cezione delle tiue culture e l.i 
re.dizzazione di rapporti uni-
t.-.r. fra culluru c pfo,triMt»tf 

Sulla ba-e rti quote 5c««ite . 
con«.ni>ti si halti>u«i per un«i 
riforma or^an.oa di lutta in 
scur.U il..li.«n*» e avdnuno .r 
sr<m nil proposte-

SCLOLA i'r-K L INr AN-
Z1A Lssa dove fis««>ndeie in 
Menie ad unh cre.-c» nt«> «•».• 
Kenza sociale e ad una moder-
na esUenza pedauoitica i.ncr.e 

questo, la uuo\a scuola 
dovra coprire t'intero R«r. 

fabbisostno del Paese, anzich" 
limitarsi a colmaro i vuoti 
della iniziativa prtvata enn-
fessionale. , 

SCUOLA OBBLIGATORIA: 
Occorre innanzitutto realizza-
re due obiettivi fondamentali: 
1) la scuola inteorata o a tem
po pleno (concepita come rea-
le intes<razlone del processo 
educativo>, che sola pu6 dare 
slancio alia riforma in corso. 
2) il rinnovamento dei pro-
aranimi (suporando sia i vec-
chi « prourammi Erminl •• per 
le elementan. sin i pro>;ram-
mi della scuola media union), 
al fine di i4iunuere ad una ela
borations unitaria per tutto 
l'areo deH'obbligo 

SCUOLA MEDIA SUPE
RIORS S'impone una radica 
le ed or^anica riforma che si 
esprima nella unincazione dol-
1'istruzione tecnica e profos-
sionale. nella reallzzazione di 
un liceo unitario opzionale c 
quindi in nuovi rapporti tra 
le due vie dl aecesso alle 
profession! 

L'istruzioiie tecnico-pro/os-
slonule dovra articolarsi in un 
blennio di qualiftcazione pro
fessional e in un triennio di 
spccial\zzaziane tecnica. con 
aperto accesso alle facolta 
universitarie: 1'iniziativn pub
blica dovri assumere propor-
zionl tali da permettere il 
superamento delle iniziative 
private e semiprivate che og-
gi condizionano gravemente 
I'intero settore. 

II liceo unitario opzionale 
dovra basarsi su un moderno 
indirlzzo di studi. con una for
te dimensione storico-scienti-
Hca ed una ampin apertura 
verso le nuove discipline as-
senti dai licei tradizionali, 
eonsentendo al tempo stesso. 
mediante tiiuppi oryimici di 
opzioni. lo sviluppo nei-li stu-
denti di particofari orientn-
menti. interessi e studi in vi
sta delle scelte universitarie e 
professional!" contro il vec-
chio enciclopedlsmo e contro 
la pseudo-moderna frantuma-
zione del -cinque licei- dl 
Gui i comunistt propon^ono 
dunque un liceo che sappia 
conciliare I'esinenza unitaria 
con quella della specializza-
zione culturale. 

UNIVERSITA': E' necessa-
rio un orj;anico piano di svi
luppo di nuovi centri univer-
sitari a carattere nazionale e 
che risponda. Insleme, alle esl-
uenze delle region! che. come 
la Calabria e gli Abruzzi, so-
no ancora prlve di Unlversi-
ta- ci6 da un lato consentira 
di liquidare la caotica, attua-
le proliferazione di -spezzo-
ni - universitari. d'altro lato 
dl superare 11 grave fenomeno 
delle - facolta pletoriche -. Le 
nuove Univorsita dovranno 
essere concepite come uniuer-
sith-pilota che anticiplno la 
riforma generate dell'istruzio-
ne superiore 

Occorre portare avanti 
il processo di democra-
tiizazione delle I'niversi-
ta, come conquista di au-
togoverno at tra verso la 
partecipazione diretta dei 
rappresentanti di tutti 1 
docentl e degli studenti, 
e quindi per un't antono-
mia» non chiusa in se 
stessa. ma in fecondo 
rapporto con le forze piu 
vivc della societa. 
DEMOCRATIZZAZIONE: 

Occorre che sinno istituitl e 
cho 5l sviluppino organi col-
legiali di direzione in ognl 
scuola o ad o>;nl livello. flno 
alia rlettirita del pre«;idi f dei 
dirottori. e che tutta la scimln 
si a^^a alle osiaenze della co-
munita oraan'zzata. dollc fa-
mizlie. deal! Fnti locali 

FORMAZIONE E RECLU-
TAMENTO DEGLI INSE
GNANTI Bisoana roaliz/are 
oagi tro obiettivi di fondo-
1> , porre su nuove bnsi l i 
forma7ione de^Ii tn-ei;nanti 
con li riforma dolle Facolta 
d; Lettere e di Scienze. 1'i-ti-
tuztone di un blennio univer-
sitario per I'abilitazione magi
strate e di coryi di lauroa *fti-
litante per sli inse-:n»nti del
la nuova scuola media; 2> at-
tu.ire un rapido sistem<* di 
n^lutamonto che superi i\ 
- tradizionale - concorso " e 
consents I unmissione in ruo-
lo dei 1T0 mila in>e«nanti 
uiori-ruolo. 3> varare un nuo- i 
\ o stato giund.co ed econo-
mico. fondato sulla liber tA 
dcirinsegnante. sul pj*»no 
impicuo e quindi sulla nm-
I'i!u?:one econumica della pro-
fcssione 

SCUOLA PUBBLICA ' E 
SCUOLA PRIVATA- I cmr.u-
nt5tt riaffermano il pnrnato 
dol.a vuola pubblica. che sola 
pu6 as*.curare a tutti II roa-
le eserctzio del diritto alio 
undio e un indirizzo aperto 
al confronto. al dlbattlto. alio 
sviluppo dello splnto cntico 
Essi si fanno promotori di una 
proposta por realizz.-»ro lo :?ti-
tuto della panta che, nello 
spirito e nol a letter.* dellV 
Costituzlone. puo co*tituir»- uti 
FO îtivo punto di dibatlilo e 
dinomtro Irh le forze di si-
n:«tra e ic f<»rze pifi avan-
rale del mondo cattoltco 

EDILIZIA Occorre non un 
^ mplico piano di rdilizi*. jco-

, lastica, ma un \ero piano di 
i srituppo nel quadro di unt 

moderna imrostazlone urba-
nUtica. 

B O L O G N A 
Una visione democrotica 

4 I 1 

e moderna del ruolo 
degli Enti locali 

Comune non e piu solo 
un «fornitore» 

GENOVA: una vicenda «esemplare» 

L illegale bienniodi 
architettura 
Ridicola campagna anticomunista del centro-sinistra e delle 

destre — Una iniziativa municipalistica senza collegamen-

fo con la programmazione — La discussione alia Camera 
servizi 

BOLOGNA, novembie 
Pocht giorni fa, I'asses-

sore comunnlt' all'lstriizin-
uc, pro/. Tarozzi, »• anda-
to u Fitenze per premiere 
vlslonc del propetfo. ufit-
ntato, di una scuola media 
da costruire in una frazio 
ne del Comune di Bolo
gna, realizzato da studenti 
e docenti della Facolta di 
architettura degli interni 
della Unlversitu fiorentina 
come proqrumma detl'tiltt-
mo anno accademico. La 
proaettazione ha messo in 
pratica un voto espresso al 
Convegno nazionale di stu 
dio sulla nuova scuola me 
dia. che si tennc a Bolo
gna ed auspico una speri-
mentazione concreta della 
cooperazlone tra pedagoai-
sti e architetti. 

E' stato, questo, uno del 
non pochi risultati prodot-
ti dai rapporti di collabo-
razione intrecciatt dal Co 
mune di Bologna con le 
forze delln cultura nazio
nale piii impegnate nel vi-
tale settore della scuola e 
che sono il portato natu-
rale di una polittcn scola
stica uscita dalle strette 
dei vecchi « compifi isti-
tuzionali >, dai quali i Co-
muni dovrebbero essere 
mantenuti al rango di 
meccanici < fornitori * di 
aule e servizi. 

Rapporti con 
gli insegnanti 
Un altro contributo di 

prim'ordine dato dal Co
mune di Bologna alia de-
terminazione della fisiono-
mia della nuova scuola 
media e stato il concorso 
nazionale di idee per un 
progetto-tipo, che si e con-
clnso nei mesi scorsi ed 
ha visto In parlccipaztone 
di ben 67 concorrenti (tn 
massima parte equipes di 
universitari c libert pro-
fessionisti). In occasionc 
del prossimo Febbraio pe-
dagogico verra organizza-
ta un'ampia mostra illu-
strattra dei progctti e del
le Idee presentatc. intorno 
alia quale saranno pm-
mossi dtbattiti scicntifici. 
con ta partecipazione di 
studiosi di vari centri cul-
turali nazionali Cnnscnsi 
altrettanto vasti e qualifi-
cali. e partecipazioni per
manent!. 'ia riscosso un'al-
tra iniziativa di respiro na
zionale: la costituzione del 
Contro pedagogico. di cui 
lanno parte esperti tra i 
pin noti della cultura ita-
liana. e che sara il perno 
dell'attirtta intesa a col-
mare le lacune enormi 
della scuola in ordine al
ia preparazione dealt inse
gnanti 

Ln vnlonta dell'Ammini-
straztonc comunale bolo-
anese di impegnarsi in 
protnndita nel movtmento 
per In riforma dclla legi-
slazione e della politica 
scolasVca nazionale. coe-
rentemente con una con-
cezione democratien del 
ruolo che spctta agli Enti 
locali anche in questo 
«*nmpo. non Ic ha mat fnt-
lo porrc in sccondo piano 
la valutnzione delle neccs-
sitd continprnti. sempre 
pressanti in una citld lut-
t'ora - in preno sviluppn 
Soltnnto. if Comune non 
ha fat,o confusione tra il 
prorrtsorio e 'I duralurn. 
tra le necessita dell'ogai e 
quelle dell'arvenire Essn 
si * sforzato. cost, da un 
lato di tenere il passo con 
la progressiva espansione 
della popolazione scolasti
ca. dall'altro ha promnsso 
rtcerche rignrose. con tnda-
pint, gia completate. che 
hanno fatto testo in cam-
pn nazionale, per sapere 
(fore collocnre le nuore 
fciio.'e. in una citta che 
ha tiibiio profondi proces-
*i di trasformazione. e co
me costmirle perchc siano 
cnrrispondenli alle moder-
ne concezinni pedaqnglche. 
alia luce Jl un nuovo rap
porto tra scuola e societA. 

Questo sforzn * rappre-

II momentn dclla scelta in unn hiblioteca di elasse. 
mente 

II a hihliotecario » registra diligente-

Insegnanti comunali bolognesi ad una conferenza del « Febbraio 
dalla prof. Scarzella. di Milano 

pedagogico », tenuta 

scntabi'e in cifre cloquen-
ti. Nel quadriennio tra-
scorso sono entrate in fun-
zione 683 nuove aule, un 
numero che non ha riscon-
tro in nessun altro prece-
dente periodo. Le sedi di 
scuola media, che crano 16 
nel 1960. sono diventate 
45. con una espansione che 
e stata caratterizzata da 
un decentramento radica
te. Bastera dire che i ra-
gazzi frequentanti la me
dia nel centra storico so
no diminuitt. in quattro 
annt. da 11.131 a 6.712, 
mentre i ragazzi che han
no avuto la scuola nel pro
pria quartierc sono saliti 
dai 917 del 1960 agli attua-
li 7 089 Nello stesso tem
po. In media per aula e 
scesa da 2930 a 25 aUtnni 
I doppi turni nella scuola 
media toccano una cin-
quantina di classi su oltrc 
600. nella scuola clemen-
tare. su un • mialinio di 
classi. ne cninrolgono un 
centmnw. disseminate in 
una tiecina di quartieri. La 
media dealt alunni per au
la c di 26.4 

Ma lo stesso orientamen-
to protcso verso il rinno
vamento della scuola. che 
il Comune ha mamfestata 
nelle propne imzialtve rit 
livello nazionale e nella 
partecipazione alia batta- \ 
qlia generate per la rifor
ma. si e tradotto in pra
tica anche nella atttritd. 
quotidmna. C'e sempre. 
vogliamo dire, lo sforzo di 
mantenere in rapporto re 
ciproco Velaborazione idea-
le e rnfffcitd pratica Cost, 
per la qualificazione dealt 
tnsegnnnti. il Comune na 
cercato di procvederc fin 
d'ora, e da se, a colmarv 
qradualmente le lacune da 

, cui le scuole in cul gli tn-
scgnanti si formano conti-
nuano ad essere affltlte Le 
mnnlfeitazioni annunli del 
Febbraio pedagogico. git 
stages organizzati per pit, 
insegnanti delle istituzionl 
parascolastiche, i corsi per 
dirigenti di istituzionl esti-
ve. i seminari di studio, I 
cor*I ri*i' preparazione ai 
nuovi metodi didaltici, so~ 

no stati tutti strumenti di 
qualificazione culturale c 
professional del persona
te insegnante, che ha dato 
frutti giA ben tangibtli 
nella attivita pedagogica 
svolta nell' ambito delle 
istituzioni municipali. Un 
corso di qualificazione pro
fessional. tennto da do
centi universitari, e stato 
dedicato alle bidelle (che 
hanno funziont delicate e 
tmportanti. specialmente 
nella scuola materna), le 
quali vi hanno partecipa-
to in massa, con un tmpe-
gno davvcro esemplare. 

Discussioni 
pedagogiche 
Ma ' In 

slrazione 
comprp^i 
portante. 
ria cos] 

ctvica ammtni-
ha anche ben 
quanto sia wi

per una catcgo-
speciale come 

quella degli tnsegnantt. al 
cui laooro si chiede una 
partecipazione personate c 
completa. la tranquillita 
del loro stato economtco e 
giuridico. Esso ha pertan-
fo prorreduto a coprire in-

. leramcnte con personale 
di ruolo le piante organi
che preesistentt e ad al-
largare gli organici 'per 
fronteggiare la espansione 
della popoiazione scolasti
ca. Tutti i. concorsi per 
I'ultertorc copertura sonrt 
statt espletati o banditi. 
costccht sono cntrati in 
ruolo 207 nuovi insegnan
ti. altri 304 sono tn pro-
ctnto di entrarvi, • mentre 
gli tucartcalt hanno avuto 
la garanzia * dell' incarico 
trtennale e lo stesso trat-
tamentn economico e gtu-
ridico dei loro colleghi di 
ruolo. • 

• Dall'altro lato. prose-
guendo nel costante lavoro 
di approfondimento dei 
conlenuti pedagogici della 
scuoln maternn (dal Co
mune di Bologna conside
rate scuoln o tutti all ef-
fettli e degli educatori. il 
Comune va completando 
propria in quest! giorni un 

piano triennaie. impostato 
nel 1961, per mezzo del 
quale si sono ottenuti quc-
stt risultati: sono state ar-
redate e completamente at-
trezzatc didatticamente 36 
seztom montessortane di 
scuola materna e undid 
sezioni-pilota * agazztane », 
con i motermlt che t me
todi esigono e che sono sta
ti fatti appositamente co
struire da dittc specializ-
zate. Altre 160 sezioni di 
scuola materna sono state 
dotate di materiali didatlt-
ci differenziati, per le se
zioni con bambini di tre 
anni e per quelle con I 
bambini di quattro e cin
que anni. 

Ad ognl plesso dt scuola 
clementare e stato manda-
to un Armadio museo dt-
dattico Vallardi. con stru-
menti e materiali che con-
sentono lezioni ed eserct-
laziont di anatom'a uma-
na. geografia. zoologta e 
botamca. geometria e aril-
metica. tecnologia e mer-
ceologia. chtmica e fisica. 
ed un Armadio Matex. per 
esercilaziont dt meccantca 
generale. espertmenlt di 
calore, acusitca. ottica. e-
lettricita. chimica e lezio
ni di biologia. Queste at-
trezzalure sono state man
date anche agli educatori. 
L'uso del materiale incm-
fo alle scuole materne dif-
ferenziate e stato il lustra-
to in assemblee di gemto-
ri e delle bidelle. cosi co
me si fara, con le fami-
plie. per pit altri sussidt 
didattici dt cui sono do-
tale scuole elementari ed 
educatori. Nelle scuole do
ve questi materiali nuoci 
cennero preventiramente 
sperimenlatt. vi furono ap-
prezzamenti enlusiaslici 
sia dei bambini, che di 
qenitori e uomini di scuo
la. Ora, il gtudizio viene 
chiesto a tutti Un meto-
do, anche questo, che 
rtentra nella cancezione di 
uno st'iluppo democratico 
della truola « fondata sul
la partecipazione di tutti 
alia scuola di tutti ». 

Luciano Vandelli 

GENOVA, novembie. 
C'e stata a Genova, nella seconda meta 

d'ottobre, un'esplosione di • articoli, ap-
pelh piii o meno patetici, mozioni e. poi-
che era iniziata la campagna elettoiale. 
anche di manifesti: i comunisti contro 
Genova ! II cittadino, che li vedeva spic-
care sui tabelloni, si affrettava a legge-
re, sperando di tiovare cibo saporito 
per la sua curiosita, del tutto giustifl-
cata: • dopo dieci anni di centrismo e 
quattro di centro-sinistra, infatti, rima-
ne ben poco che si possa fare contro 
Genova. II cittadino scopriva cosi che 
tanto sdegno anticomunista era provoca
te nelle forze del centro-sinistra e di de-
stra dalla nostra opposizione al proget-
to legge che istituiva il biennio di Ar
chitettura. 

Un presunto biennio, a dire il vero, 
a Genova esiste gia dal novembre 1962 
ed e, appunto, quello a cui il Parlamen
to dovrebbe dare vita legale con effetto 
retroattivo. Fu istituito come dependan-
ce della Facolta d'Ingegneria per ini
ziativa del prof. Capocaccia, che, senza 
disporre di una sede, d'insegnantt, d'isti-
tuti e di niente di cid che di solito ca-
ratterizza una facolta universitaria, die-
de inizio al corso di laurea, fidando nel
la... Provvidenza, nel « patriottismo > del 
genovesi e nel « buon cuore > delle auto-
rita romane. 

II fenomeno, si sa, non e solo genove-
se. Le sedi universitarie sono male di
stribute; vi sono regioni del Sud che 
mancano d'universita, altre region! ne 
hanno in sovrabbondanza. Che cosa acca. 
de, allora? Che da tutte le parti giun-
gono al ministero richieste di riconosci-
menti per corsi liberi — istituiti da con-
sorterie locali con l'appoggio di parla-
mentari dc (come a Genova lo scel-
biano on. Lucifredi, per esempio) o di 
destra in cerca di clienti — senza^ mezzi, 
senza nessuna garanzia di serieta negli 
studi e nella ricerca, spesso con profes-
sori < transumanti e peripatetic*! > che 
arnvano e ripartono frettolosamente do
po aver tenuto striminzite lezioni. 

La Commtssione d'indagine sulla scuo
la, affrontando con una certa organicita 
il -problema, aveva suggerito di porre 
fine all'attivita delle camarille munici
pali considerando tutta la situazione uni
versitaria e predisponendo un program-
ma che blocchi la proliferazione di fa
colta e corsi dove non ce n'e bisogno e 
istituendo le universita dove veramente 
occorrono, in considerazione non solo del 
posto che 1'universita deve occupare nel
la produzione culturale e scientifica, ma 
anche dei legami che deve avere con 

sociale in tutti suoi aspetti. 
luogo la programmazione 

l'ambiente 
in primo 
economics 

Corsi improwisati 
Una Facolta di Architettura. per esem

pio, non deve essere intesa semplice-
mente come il luogo dove s'impara a 
costruire i caseggiati. II suo compito e 
quello di preparare i pianificatori della 
citta che. prima ancora della capacita 
tecnica. devono acquistare la sensibi-
lita culturale necessaria per considerare 
in una visione nuova, avanzata, i proble-
mi ambtentali, in collegamento attivo 
con il contesto urbanistico, sociale, eco
nomico della citta, inquadrato nello svi
luppo della regione e di piii vasti com-
prenson. Tutto cio richiede piani di stu
dio accuratamente elaborati. organici di 
professori ed assistenti. una sede con 
laboraton. istituti. biblioteche. A Geno
va cosa c'e di tutto questo? Quasi nulla 

Nella seduta della Camera dell'll mag. 
gio di quesfanno, dopo aver lamentato 
che alia vigilia della programmazione e 
dell'istituzione delle regioni non si aves-
se il coraggio di bloccare le iniziative 
municipalistiche, l'on. Codignola (PSI) 
diceva: « A Genova la facolta di archi
tettura ha comtneiato a funzionare senza 
nessun riconosctmento, col primo bien
nio. Come e stafa fatta? In base alle esi-
genze che facevano capo alia Fccoitd dt 
Ingegneria, e che non avevano niente 
a che redere con le estgeme dt una Fa
colta di /Irchifcttura e LTrbntusfica, che 
a Genova polrebbe avere, s\. uno sua 
funzione, se fosse istituita e discipltnafa 
senamenie. fVon si istituisce una Facol-
id di Architettura e Urbanislica con ol
eum tncaricht conferiti a professori del
la Facolta di Ingegneria per interessi 
piit o meno epidentl. /I Gorerno, per par. 
te sua, trovandosi come al soltto di fron
te a uno stato di fatto, interciene a po
steriori per riconoscerla. Si annuncia in-
fattt prossimo la presentazione dt un di-
segno di legge che dovrebbe riconosce 
re quella Facolta • 

Di fatti, il disegno venne in discussio
ne all'VIII Commmione della Camera 
il 17 giugno. In quella seduta. Ton. Lui-
gl Berlingucr (PCI), dopo aver dichia-
rato che la Liguria e- un comprensorio 
urbanistico dl grande importanza, prose-
guiva: «L'tstituziofte a Genova di una 
facolta di architettura e quindi seni'n!: 
tro piustlficata per queste ragioni, perch? 
ill generale noi siamo del parere che la 

istituzlonc di una facolta di architettu
ra in determinate zone del nostra Paese 
coslituisca un elemento di inceHtifario-
ne e di sviluppo del movimento demo
cratico c progressista per quanto riguar-
da la soluztone dei problemi urbantsti-
a, e non soltanto di questi. In modo par-
tlcolarc c'e da rilevare che Genova la-
menta una certa debolezza in questo set-
tore, e la jnaucanza della facolta di archi
tettura Inscia un uuofo considerevole ne> 
pli ambienti culturall e politici della 
cittA. E' quindi, a mw avviso, giustifi-
cata in linea di principio — e non pos-
*iamo non appoggiarla — la volonta di 
istituire a Genova la facolta di archi-
tettura >. II gruppo comunistn si oppone-
va invece alia sanzione del biennio del 
prof. Capocaccia, perche l'istituzione era 
stata illegale, non essendo consentito dal
le leggi che una nuova facolta venga 
istituita dal rettore o dal consiglio d'am-
ministrazione o dal corpo accademico. 

Contraddizioni del PSI 
Quanto agli studenti (188), il PCI pro-

poneva che si cercasse una sanatoria, 
che in qualche forma garantisse il rico-
noscimento degli studi compiuti e la 
possibility di passare ad un'altra uni
versita. 

Ecco, dunque, perche i comunisti sa-
rebbero «contro Genova > / In buona 
compagnia, per fortuna: dell'Istituto Na
zionale d'Urbanistica, dcU'UNURI, del-
I'Unione Goliardica, dell'Unione Nazio
nale Assistenti Universitari, degli uomini 
di scuola socialisti (che, tutti insieme, 
Ton. socialista genovese Macchiavelli 
chiama * certi organismi»). In compa
gnia, almeno fino a qualche settimana 
fa, anche degli onn. Codignola e Vali-
tutti (PLI). 

Delia questione (dopo che, il 17 giugno, 
la Commissione aveva accolto la propo-
sta di Codignola di attendere il * piano 
Gui») la Camera tornava a discutere 
solo il 14 ottobre, a causa della crisi di 
governo dell'estate e del ritardo con cui 
il governo presentava le proposte pro-
grammatiche sulla scuola. La discussio
ne in commissione avveniva all'insegna 
del < che cosa c'e di nuouo, per cut si 
debba approvare il biennio? ». II nuovo 
e'era: la campagna elettorale che stava 
per aver inizio, nella quale era molto 
utile poter dimostrare che si avevano 
a cuore le < sorti di Genova ». II PCI ri-
teneva che le elezioni non fossero un 
buon motivo per rimangiarsi tutto quan
to s'era detto pochi mesi prima; l'ono-
revolc Berlinguer tornava a proporre 
una < leggina > per gli studenti: se in 
ogni caso si doveva legalizzare un'ille-
galita, almeno si legahzzasse la mtnore. 
Anche allora, il liberale Valitutti muo-
veva pesanti critiche al governo. 

Per l'opposizione del gruppo comuni-
sta, la proposta di legge non veniva ac-
colta dalla commissione e passava in 
aula, dove pochi giorni dopo, col voto 
contrario del PCI e del PSIUP, veniva 
approvata. . 

Nello stesso periodo di tempo in cut 
si discuteva del biennio genovese, il no-
stro partito presentava due proposte di 
legge relative all'universita, nel quadro 
di una serie di progetti che s'inserisco-
no in un programma generale di rifor
ma di tutta la scuola. 11 primo, del 29 
luglio. riguarda l'istituzione delle uni
versita della Calabria e dell'Abruzzo, due 
regioni che non hanno universita e nelle 
quali sono in corso le solite manovre ten-
denti ad istituire facolta e corsi senza 
garanzia. II progetto risponde a criteri 
moderni: prevede comitati organizzato-
ri eletti dal Parlamento e dai consigli 
provincial!, il full time per gli inse
gnanti, istituisce il biennio pedagogico 
per maestri elementari, contiene lo sche
ma degli organici di personate, indica 
le fonti di finanziamento. cura forme va-
ste ed efneaci di assistenza per gli stu
denti. II secondo progetto. del 15 otto
bre, propone l'istituzione di un corso di 
laurea in teoria economica ed economia 
a7iendale nell'universita di Siena, ed e 
anch'esso corredato di tutte le indica-
zioni didattiche. organizzative, ammini-
strative 

A proposito della posizione del nostro 
Partito, Ton. Lucifredi affermava nella 
riunione del 14 ottobre che i comunisti 
fanno a Genova un discorso elettoralisti-
co perche dicono che il provvedimento 
in questione da a Genova troppo poco. 
Se non ha capito perche troppo poco, 
tanto peggio per l'onorevole professore 
o piuttosto per quei genovesi che conti-
nuano a farsi rappresentare da lui al 
Parlamento: da troppo poco perche Isti
tuisce un brutto biennio invece di una 
buona facolta ' 

Diceva Ton Codignola, il 17 giugno: 
« Pud darsi che anche Genova conside-
rera una fortuna il fatto che nnn ab-
hwmo approvata questa proposta di leg
ge *. Siamo d'accordo Ma. grazie anche 
al suo partito. la propostn 6 stata appro
vata dal Farlamciito. 

Giorgio BM 
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