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I I primo ' Diiegno di legge governalivo 
rnnteguenlo al a piano Gui • riguarda 
I'lililuzione delle sruole malerno ala-

tali e traduce tullo H contenuto reazlona-
rio, aordn agli intereui cultural! e aoriali 
del paeae, del a piano • sieuo. Inoltre, 
eato giunge con un ritardo inaiidilo, rii 
ben Ire anni, alio scadere dclla legge 
n. 1073 eul a piano triennale o della scuo
la (lu62<'65), che impegnava il governo 
ad isliluire la acuola malerno statale ain 
dal 1962. 

Decine di migliaia di famiglie di lavo-
ratori Italian] aofliono delle gravictime 
carenze della scuola per I'infanzia. No 
•ono drammatica teslimonianza lo code 
nottume che nelle grand! cilia i genitori 
lono costrelli a fare nel tentativo di 
«strappare o I'lscrizione per i loro barn* 
bini, la atTannnsa ricerca di a racroman-
dazioni a, e persino i cusi di hagarinag-
gio di posli in scuola matcniu die la 
pressante domando ha igpiruto a qualcho 
individuo inlraprcndenle. 

Q 
uasl due terzi dei bambini (1.300.000) 
Iscrilti altualmenle a scuole malerno 
sono nccolti in locali mm apposita-

nienle coslruitl, a voile umerevoli sale di 
tustodia tcnule da dnune incompelenti. 
l'er sosliluire tali locali con aide a appo-
titamente coslrulle o — pur escludendo le 
aule per I cinquecentomila che non lianno 
poluto trovare una acuola a loro dispo-
sizione — orcorrerebbero gift oggi alme-
no altre 25.000 aule. Orbcne, dinanzi u 
Inlo cruila rcalta, il minislro dclla P. I. 
prrsenla un programmii ridiculo: Pistim-
zione di 450 sezioui o CIBMI per anno, ca-
paci di appena 13.000 poili. poco piii del- . 
la mrta di c|uelli che ocrorrnnn attual-
incnte, per csempio, alia sola Torino. Per-
sislendo con tin talc rilmo, le aliunli dc-
ficienze della sruola per I'infanzia potreb* -
bero essere superate solo dopo 1'anno 
2000! La dislribuilnne, poi, di quesle Hi-' 
lure acarsissime sruole stalali dovrebbe 
calenders! non su luiio il territorio na
zionale, ma solo In quelle cone dove I'i-
niziativa privata non ha Intaresso ad in-
tervenire. - , -

La parte del a piano Gui n sulla scuola 
materna e il disegno ili legge in questio-
no nun sono sostenuti da alcuna previ-
sione dcH'inrreinento drlla pupolazione 
infantile ne dalla ennstderazinne dei com-
plcssi fallori soeinli rbc esignnn ormal 
dallo Slnto un inlcrvciilo dcrisivn per la 
cilucnzione dei bambini dai trr ai sri an
ni. cd ignornno persino le infWmaziuni 
slalislicbc della Commissimie d'indnginc 
sulla scuola. l'er I'on. Gui, le sruole rtia-
terne stalali dovranno solo a inserirsi 
sitsiiilinriamettle nel vnsto movlmcnto di 
iniervenll privnti i>. per i quail solianto il 
dorumenio del minislro coslituisce elTet-
livamente un n piano», come le Messe ci-
fre - diiniiBlrano Infalli, dei 130 miliardi 
prciisti nel quinquennio. meno di 48 mi
liardi sono destinati alia scuola materna 
statale e ben 82 miliardi a quella non 
statale, die nclla strugrande mnggioranza 
e confessionale, e die dal precedcnle 
a piano triennale o ha gin otleiiuto dallo 
Staio 16 miliardi. 

La tcsi con cui il minislro dc ripeltila-
mente Icgillima questa gencrosa pianifi-
cazione per la scuola privata e che il 
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' governo « non Innova nclla discipUna per 
le $euoh malerne nun ttatall». conserva 1 
a rapportt arrolondnii a del a piano trien
nale », o meglio a proletta nel quinquen
nia o la siiuaiione In alto. Cioe, nel quin
quennio 1965-'70, di tanto aiimentcranuo 
gli stanziamenli per la scuola statale (non 
solo materna), di altrellanto aumenteran-
no i gia cospicui conlributi per la scuo
la privata. ( , 

O llre a fare economic di ognl genere 
sulla acuola mate ma statale a bene-
ficio della privata, il c piano Gui s 

trascura anche ' la formazlone del • pcrso-
nale insegnanle. Polche agli ordinl rel!-
ginsi gestori d! quasi tulle le scuole ma
gistral! esistenli in Italia, riuscirebbe sgra-
dito II sorgere di •euole' stalali concor-
renziali e il dover affront are le spese de-
rivanti da una profunda rifornia. I'on. Gui 
ni limila a prolungare di un anno I'at-
male Bcuola manislrale, assolulamento 
inadcguala a preparare le future maeslre 
al loro difficile compito; c. pur rirono-
scendo che le scuole magistral! stalali so
no pochissime (selte in tulta Italia), vn-
gamrnte promelte, nenza Hssare cifre, cli 
curarne la disirihii7iono in tulte le re-
gioni. 1*2' invece assai prcciso sill coiilri-
buto statale alle scuole massislrah confes-
sionali, maggiore della meta di qucllo 
per le scuole stalali: due miliardi. che t\ 
agglungono agli 82 miliardi per lo sruole 

>' muterne private, ai 30 miliardi per Ic 
Hcuole elenienlari parificale e alle ilcrino 
di nllri miliardi clurgili apli cnti privali 
attraverso le voci pin diverse. 

La dicbiarazione programmatic.i del-
Ton. Moro che al problema ilci rontri-
bull dello Stato alia scuola uoii statale 

• n la "• Denuirrnzin Cristinttn ullriliuisce de~ 
lerminnnie impnrlanza o e fondomenio o 
cnronainenlo di tullo il a piano Cui •>. 
Non vi e dclto se esso esprime le posi-

" zioni del solo minislro o di lulls il go-
>erno, compresl i surialisti: comunqtic, 

' il deludenle disegno di legpe sulla scuola 
materna statale porta anrhe 1 nomi dei 
ministri socialist! Pieraccini e Mancini. 

I una sezione del Partito riunira i compairni 
studenti, docenti, ricercatori, tecnici e quan-. 
ti lavorano all'Universita e negli Istituti 

COMUNISTINELLA 
LA DILIGENZA DEL 
MAGNIFICO RETTORE 

Resi not. dagli assistenti romani i guadagni 
«extra» dei direttori delle cliniche universitarie 

A nche se rnpido e incomplete, c f-i-
gnifiralivo il confrontn fra tale di-
nclie se 

*( 
segno e la proposla di legpe n. 938 

dei deputati comunisli. Oucsto prevede la 
Isliluzione, in un quinquennio, di posli 
per 600 000 bambini: l.i graluila dclla 

* iusislenra. die Ton. Cui limita ai biso-
pnnsi: I'asscgnazinne ad ogni se/ionc «li 
\\»f insennanii aliamentc qualificati. con 
trallamenln economico pari a qucllo dc-
gli clemenlari. menlre Ton. Gui propone 
una sola a ediiralrire» per sezione, con 
lino slipendio inferinre, coadiuvata da una 
assistente, una specie di bidella. fnrnila 
della sola lirenza della scuola dclTidibligo. 

La inarcetlabile polilicn scolastica dcl-
l'atlunle governo ilcve esscre ompinmente 
ennosciuta dai l.ivoralori. poichc e neces-
sario il loro valido e assiduo soslegno al
ia prossima ballafflia che in Parlamcnlo 
i depulati comunisti condurranno nfTincbe 
la isliluzione della sruola materna sta
tale, gia troppo a lunpo rinviala. non si 
riduca ad una beffa della unanime legit-
lima richieslu dei genitori di poicr di-
sporre di una scuola puhblica gratuila e 
moderna per i loro bimbi. 

Giorgina Arian Levi 

I ventuno direttori dello cli
niche e dejjli istituti univer-
sitari romani hanno incassato 
in un anno ben 137 millonl 
di soli - extra -. La notizia, che 
i glornali borghesi si son ben 
Ruardati dal riprendere, e sta-
ta diffusa dagli assistenti uni-
versitari romani adcrenti alia 
ARAU con un manifesto. II 
magniflco rettore, professor 
Papi, ha deflnito questa pub-
blicazione come un «ulterio-
re assalto alia diligenza - or-
gaoizzato, chissa con quali fl-
ni, dagli assistenti universi-
tari. A parte la infelice usci-
ta del professor Papi. l'entita 
della cifra lascla allibiti: spe-
cialmente se si pensa che so
no stati gli stessi direttori 
delle cliniche a stanziare per 
se stessi una cosl grossa fet-
tn dei proventi ricavati dalle 
prestazioni per conto terzi. 

Ai tremila assistenti univer-
sitari, sempre per volonta dei 
direttori delle cliniche. e sta
tu invece assegnata una cifra 
che si aggira intorno ai 170 
milioni. Ogni assistente. in
somnia, ha guadagnato nello 
esercizio finanziario 1062-G3 
'a questa data si riferiscono 

see per gli assistenti univer-
sitan il contributo per coef-
flciente?), potrebbero dare un 
colpo massiccio alia difficile 
condizione in cui sono eo-
stretti a lavorare gli assistenti. 

Per sbloccare questo assur-
do stato di cose, gli assistenti 
universitari romani un tenta
tivo lo hanno fatto. Applican-
do alia lettera un articolo del 
T. II., hanno Inviato al pro
fessor Papi un assegno di cen-
tomila lire. II significato di 
questo contributo all'universi-
tft e evidente. ImmediatameQ-
te dopo, infatti. I'ARAU ha 
- segnalato » al ministro Gui 
un loro rappresentante da in-
serire nel Consiglio di ammi-
nistrazione dell'universita nel-
la persona del professor Giau 
Franco Ferretti. La «segna-
lazione - era legittima. Infatti, 
nel Consiglio di amministra-
zione. oltre ai rappresentanti 
designati dalla legge, possono 
inviare un loro rappresentan
te tutti quegli Enti e Asso-
ciazioni che versano all'um-
versita un contributo minimo 
annuo di centomila lire. 

Quando il professor Papi e 
\enuto a conoscenza dell'in-

i dati resi noti) circa 40-50 _ tenzione dell'ARAU di far 
mila lire al mese. Meno di 
duemila lire al giorno per un 
lavoro pieno di responsabl-
lita e indubbiamente indispen-
sablle per il buon andamento 
delle cliniche e degli istituti 
stessi. 

L'episodio 6 un esempto 
dell'autarchia che regna non 
solo nell'universita romana, 
ma in quelle di tutta Italia. 
Poche persone, infatti, posso
no decidere a loro piacimento 
di grosse cifre che, se fossero 
amministrate diversamente 
(perche. ad es.f non si lstitui-

entrare un suo rappresentante 
nella famosa - diligenza ». ha 
fatto immediatamente marcia 
indietro. Ha messo l'assegno 
in una busta e lo ha rispe-
dito al mittente avvertendo la 
ARAU che - qualunque offer-
ta sottintende un atto bilate-
rale e cioe l'incontro di due 
volonta: una che dona e l'al-
tra che accetta: senza questo 
incontro, non esiste alcuna di-
sposizlone che possa obbliga-
re una delle parti, se questa 
non lo ritiene opportuno per 

qualsivoglia ragione. ad ac-

cettare l'oflerta medesima. an
che se di ingente ammon-
tare ». 

Dal momento In cui l'asse
gno e tomato alia sede del
l'ARAU. e iniziata una specie 
di " palleggiamento - tra gli 
assistenti e il professor Papi. 
I primi hanno nuovamente rl-
spedito l'assegno al rettore e 
il secondo lo ha resplnto an-
cora, per tre, quattro volte. 
Arbitro di questo ~ incontro » 
e il ministro della Pubblica 
Istruzione on Gui. Ma non e 
un arbitraggio imparziale 
quello del ministro democri-
stiano. L'on. Gui e decisamen-
te schierato dalla parte dei 
« poteri costituiti », cioe dalla 
parte del rettore e del Con
siglio dei clinici. 

Gli assistenti aderenti al-
TARAU, tuttavia, sono mten-
zionati a far rtspettare la leg
ge. Hanno. indetto due con-
ferenze-stampa per far cono-
scere tutti i retroscena del-
I'assegno di centomila lire. La 
stampa borghese, a questo 
conferenza. non si 5 fatta vi
va e nemmeno, come abbiamo 
detto all'inizio. ha - notato» 
il manifesto dell'ARAU. che 
indicava le somme incassate 
extra stipendio dal direttori 
di cliniche e istituti univer
sitari. 

E' chiaro che qualche cosa 
deve essere fatto per modifl-
care questo stato di cose, nel-
l'interesse dell'universita. So-
piattutto. b necessario pensa-
re alia riforma delle strut-
ture universitarie, e neces
sario colpire a fondo nella 
piaga dell'autocrazia. Insom
nia: e necessario democratiz-
zare 1'universita. 

Aladino Ginori 

Un numero speciale de «l problemi della pedagogia 

Notizie 
dalla 

Romania 
la scelta di fondo: dare ai giovani una 
educazione « politecnica » ed offrire a 
ciascuno la possibilita di uno sviluppo 

« multilaterale» 

» 

Mentre la scuola rivela I suoi Jimiti 
esseruiali e le sue msufficienze in 
Occidente. e al ststemi d istruzione dei 
paesi socialisti dell Est europeo che 
si comincia ogni. da piu pant, a guar. 
dare, con sempre maogiore interest 

Un esempto di qnrsia attemione 
nuova ci e ofterio dal numero spe
ciale (n 4. 1964. L ISOO) che la ri-
vista I problemi dclla pedagogia ha 
dedtcato a La scuola e la pedagogia 
rumena 

Quale la scelta pedagogica di fondo 
su cui si basa la scuola rumena? N 
nesso educazione-tslriizione. scuola-
lavoro. Iibro-Ptia 11 compito che. da 
parte rumena, si assegna alia scuola 
e dupllce: da un lato. fomire at gio
vani una educazione politecnica che 
consenta alia societa dt dispone di 
un nwniero elerafo di quarfrt, capaci 
di volgerst, indtffcrentemente. ad una 
o ad un'altra atttvitA produttira. dal-
I'altro, offrire ad ouni tinpofo (a reale 
possibilita di uno sviluppo multilate
rale. di sfuggtre cioe a quello che 
c il destino del gioi-ane net paest ca-
pitalistici. Vesier costretto — inyab-
bialo, vorremmo dire — entro i con-
fini rigidi di questa o quella profes
sion* 

Come si vede. Vortentamento ru-
meno va nel senso di realizzare un , 
motivo essenilale del pensiero mam-
stta sull'educazione (chiarlto assai be
ne, per altro. da M A Mnnacorda nel 

reccnte volume II marxismo e la 

educazione): quello per cut il pro-
cesso educativo. e quindi la scuola 
come momento basilare di esso. deve 
creare un uomo nuovo, sviluppato in 
tutte le sue potenzlalita e non piu 
sclsso in inteltetluale e lavoratore 

Per realizzare tale obi«»rtiro. la 
scuola mmena e cost organtzzata- pas 
sato attraverso una rete di utituzioni 
pre-*colasliche. il bambino, una rolta 
rapgmnta Veta scolare di <cire annt. 
e portalo a frequentare la scuola ge
nerate ed obbligatona. che. a normi 
di una leqge i-otata nel J96I. ha la 
durata dt otto anni: - L'istruzione ge
nerate ha la funzione di dare agli 
alunni una cultura generale e una 
istruzione politecnica che crcmo la 
ba«e di una preparazione professio-
nale e permettano di continuare gli 
studi in una scuola di tipo supenore -
(p S36) Questo processo di educa 
tione generale prosegue net tre anni 
succevilvi — quelll della cosiddetta 
scuola media di cultura generale. la 
quale a&sicura, oltre la formazione 
dt »un largo onzzonte culturale -. 
anche I'acquisizione di »conoscenze 
<ulla produzione industnale o agri-
cola e la pratica del lavoro. pre pa-
randoli cost per I'tnsegiiamento su
penore nelle scuole tecniche- fp 537; 

E* solo a questo punto che Vinse-
gnamento comincia a differemiarsi: 
infatti, nelle ultime due classl della 
media di culrura generale, si opera 
la distinzione tra due settorl, quello 

che con termine tedesco si indica 
settore • reale -. i cwi interessi si n-
rolpono estenzialmcnte alle scienze 
matematiche e naturalu e quello 
' umanistico». che invece si'dedtca 
prtncipalmente alio -studio delle lin-
ĝ ue. della stona. della filosofia - f i n ) 
icrminato questo pnmo momento. la 
acuola assume sempre piu un carau 
tere tpcetallzzato. pur non dimenti-
cando la cura di tmpartire una cul
tura generale Tre t rami fondamen-
talt: quello artistico. quello tecntco-
professionale e, infine. quello uma
nistico L'istruzione supenore, il cui 
compito e di formare gli specialist! 
altamentc qualificati • per I'economia 
nazionale. per il settore sociale-cul-

rani i mezzt piu adeguati per com-
prendere quale indirizzo di studio e 
di lavoro sta il pi it congeniale alia 
propria personality, e *empre po*$i-
bile cfte un'ulteriore maturazione sol-
lecitt il giorane a tornare swi propri 
pawi e ad mdirizzarsi attrimenti 

LG formazione politecnica che la 
scuola of fre, consente di ndurre al 
minimo gli mconvenienti dt tali even-
tualt ripensamenti Ma non e solo la 
politecnicit.v. dell'educazione impartita 
che ra in questa direzwne, perche 
in effrtti ti modo stesso dt orpanic-
zare Vattivtta del giocane — puntan-
do, per un rerso. su un rapporto 
anche indiridnalizzato (i cosiddetti 
- meiodi individual!-) fra docente e 

turale e i ricereatori scientifici -. ha •- disr^n:^. e. per »m altro. sit una for. 
generalmente la durata di ctnquc-
set anni e consente. a chi lo destderi. 
un nlteriore periodo di perteziona-
mento -con I'aspirantato. tl dottorato 
e certi corsi postuniver;itari- ^p 5W> 

Poneramo in luce, all'inizio. lo sfor-
zo della scuola rumena per dare al 
Qiovant una formazione parimentt 
fondata sull'educazione libresca e su 
quella oltenuta con I'appljcarion^ pra-
flca e con la conoscenza dei proeessi 
tecnologici e produttivi 

€ certo, pero, che anche per il 
oiorane rumeno la scelta professio
nals rappresenta una decisione diffi
cile e non sempre tale da risultare 
esente da ripeniamentl Anche se 
Quella scuola cerca di offrire al gto-

mazionr tale da dare largo spazio 
alia renfica dello *tudrnte dt quanto 
Vinsegnante ra spiegando — consente 
I'acqms-.ztone da parte del giorane 
di una risione realtstlca e non astrat-
ta. puramente libresca delle varie at-
tirita, delle direrse matene 

Iwomma. anche la scuola rumena 
a tett'.monia quante suagettiom e 
precise mdtcaztoni pos*ano venire dal 
pensiero marxista per un concreto 
libero sviluppo della personality uma-
na al livello educativo e scolastica 

Sffefano G. De Luc* 
Nella foto: una acuola nel comune di 
Vulcan, in Romania 

Un milione 
e 600 mila 
gli alunni 

della media 
II numero dei ragazzi che 

dopo ie elemeniari proseguo-
no g!: stud: nelle classi delle 
med.e rese obbligator.e con 
l'appos.ta legs* di nforma di 
ta!e ord.ne d. scuo'a e aumen-
ta:o q Jei'. anno rispetto al 
19t>3-'64 Nell anno scolastico 
I9fi4-'iS5 s. sono iscntti alle 
tre ciassi m^die un milione 
594 3^4 alunni. ai quah si 
devono aggiuni?ere quelli che 
frequentano ciassi funzionan-
ti presso ist.tuti ed ent. van 
(13 309). i cors. di - Telescuo-
Ia - distnbuiti -u tutto 1 ter-
ntor.o nazioaale in 766 posti 
di ascolto (9 849) e le ciassi 
di aggiornameoto (4.345). 

Gli lncrementi piu Uevl si 
sono avuti in Basiheata, nel 
Fnul.-Venezia Giuha e nel 
Molue. 

«CITTA 
DELLA SCIENZA » 

. « Sua Eccellenza non e'e; ripassi un'altra volta »; ecco una 
risposta che a uno studente universitario di Roma pud capita re 
abbastanza facilmente di sentirsi dare quando cerca di mettersi 
in vontatto con il professore per discntere la tesi di laurea. I ministri con cat-
ledra (da Moro a Leone, da Pella a Fanfani, da Medici a Del Bo, da Codacci-Pi-
sanelli a Martino e a molti altri) sono forse uno dei simboli piu significativi 
dei limiti del rinnova 
vxento intervenuto nel 
mondo della cultura do
po la cadttta del fascismo. 
Non i» « caso. infatti, che 
la tradizionc rinverdita dai 
dc fu inauqurata dai ~ profes
sion per chiara fama » liottai e 
Farinacci. Al di la dello scan-
dalo reita il peso che hanno I 
vecchi gruppi dt potere nclla 
Universita c nel campo della 
ricerca seientlfica: sono pro-
prio qucsti pruppi. Infatti, che 
opoi prcmono ed operano per 
una sempre plii completa in-
tcurazione con i centri dire-
zionali del capitalismo e le 
forze politicHe dominanti 

Una • citta' di centomila 
persone — la citta della scien-
za. costituita da Universita, 
Consiglio Nazionale Ricerche, 
Policlinico, Istituto Supcriore 
dt Sanita, CNEN e altre istitu-
zioni (Eastman e tra qualche 
tempo la tanto attcsa Biblio-
teca Ntizionale) — e scossa 
oggi dallo scontro che sul te-
mi della scuola, della ricerca, 
della riforma sanitaria, delle 
nccessita di categoriu. un com-
plesso eonsiderevole di forze 
democratiche accetta e pih 
spesso propone in una linca di 
rifiuto uU'ingabbfamento neo-
capilalistico. Crollate prima 
del prevlsto le illusioni che 
certi ambienti della sinistra 
universitnria cullavano nel 
ccntro-slnistra e nelle soluzio-
ni tecnocratiche si dlschludo-
no ora piii ample prospcttive 
per un discorso unitario e 
rinnovatore. II * piano Gui ; 
il - caso-Ippolito •, il perdu-
rare del rettorato-Papl e dello 
scandalo dei proventi delle 
cliniche universitarie (pochi 
pnmari intascano decine di 
milioni. mentre agli assistenti 
vunno le briciole), e infine la 
presentazione del * Piano Pie
raccini ', hanno suscltato di 
volta in volta una declsa ri
sposta: ma, egualmente, si 
avverte I'esigenza d'una azio-
nc piii organica, di un collega-
incnto piit rigoroso tra I vari 
momenti della lolta, anche per 
impedire che tutta una serie 
di giovani c d'intellcttuali si 
smarriscano. finendo per rin-
chiudersi in uno sterile isola-
mento. 

In questa situazione t> matu-
rata I'esigenza di costiluire a 
Roma una sezione comunista 
che raggruppi tutti i compa-
gni — e zono molto numero-
st — che insegnano. ncercano, 
lavorano in un modo o nell'al-
tro nella - eittd dclla scien^a ». 
L'idea e gia in avanzata fase 
di attuazione: e stato elabora-
to e diffusa un progetto di do-
cumento precongressuale ed c 
stata anche tenuta una prima 
assemblca. Tra non molto, 
prccisato e arricchito di nuovi 
contributi il documento, avra 
luoao il congresso cosfifHliro 
della sezione 

Si e gia visto, nella prima 
asscmblea, quanto sta neces-
sana la mediazione politico, 
l'incontro e tl dtbattito, per 
forze che, pur arendo di fron-
te gli stessi problemi di fondo, 
non parlano tutte lo siesso lin-
puaaaio. non hanno tutte an-
cora interamente superato la 
coscienza settoriale dei pro
blemi della ricerca e della 
scuola. 11 documento indica 
come chiaro punto di riferi-
menlo tanto per gli univer
sitari che per i ricerea
tori. la sepuenle afferma-
zwne. - Lun^i dal voler ncon-
durre ITniversita all'isola-
mento — come reazione all'at-
tuale pro2ressi\a intesrazione 
con il mondo dinzente politi-
co-economieo de,Ia capitale — 
o dal tendere semplicemente 
ad amph.ire c ^eneralizznre 
questi le^ami recentemente 
intrecciati, ritemamo sia ne
cessario provoeare un muta-
mento sia nei modi di parte-
cipazione. nbadendo per la 
I'mver-sita quel ruolo di auto-
noma ricercj e d'inse«mmen-
to democratico che deve cs-
serle proprio. sia nelle flnahta. 
che devono es^ re collocate 
non sia alia conserv-azione ma 
ad una politica dt pro^ram-
mazione economics democra-
tica. in cm le forze e ?Ji inte
rest dei lavoraton abbiano un 
peso preminente -

.Von *i pnne dall'anno zero 
Da almeno cinqus anni, su 
questa linea «j sono sniluppate 
a Roma tmportanti battaglte 
Ricordiamo I'occupazione del-
IORUR nel giugno '60. pochi 
plornt prima che esplodesse in 
tutto il Paese la collera anti-
fascista: tl rovesctamento dei 
rapporii di forza tra gli stu

denti e la emarginazione dei 
fascisti (i quali tuttavia conti-
nuano a dare fastidio e trova-
no un tcrreno favorevolc, ol-
trcch6 nclla caratterizzazlone 
polttica di alcuni strati della 
popolazione romana, nell'- as-
senza di contatti tra docenti e 
studenti, in una ristruttura-
zione universttaria spesso an-
cora avulsa daalla problemati-
ca e dagli sviluppi politic), 
dalle vlcende economiche e so-
ciali del Paese): la piu recente 
("priniauera del '63) occupa-
zione della Facolta di Archi-
tettura con gli avanzati obiet-
tiiu d'una riforma dei pro-
grammt, I'allontanamcnio di 
docentt piu uoltc compromes-
si, un collegamcnto non for
mate e non estcrno con tl mo-
vimento opcraio. 

Si sono avule le forti {ancne 
se discontinue) battaalie con-
tro tl " piano Gui - condotte 
unitariamente da studenti, as
sistenti e incaricatt: le prote-
ste contro lo scandalo delle 
cliniche universitarie: le lotte 
sindacali del personate non in-
segnante; Vagltazione dei tec
nici che svolgono un ruolo di 
crescente importanza man 
mano che sf sviluppa la ricer
ca e che non vengono ricono-
sciuti nella loro reale quali-
fica; tutti ricorderanno anco-
r« f convegni c gli scioperi del 
' nucleari ~ e del ricereatori 
del CNR. C't dnnque tutta una 
csperienza di battaglie, di suc-
ccssi e anche di arretramenti: 

ci sono nuclei di comunisti e 
vast I strati di simpattezanti 
tra i professorl come tra gli 
studenti, tra i ricereatori come 
tra gli altri lavoratori. Esiste 
inoltre una avanzata elabora-
zione dei problemi; si avverte 
infine che aumenta ogni gior-
no il numero di quelll che 
guardano ai comunisti come 
ad un punto di rifcrimento 
sictiro. come a chi non e com-
promesso con il sistema e pud 
indicare una ualida altema-
tiva. 

I comunisti operando nella 
' citta della sclenza » non sol-
ttinto tnrcsttrnrino uno dei 
nodi fondamentali nella vita 
dt un Paese sviluppato; ma 
potranno anche assumere un 
ruolo di primarla importanza 
nclla soluzlone di problemi 
che assillano due milioni c 
mezzo di romani. Si pens! ad 
csempio al funzlonamcnto del
le cliniche iinlucrsltarlc fPoli-
clinico) c all'Istituto di Sanita: 
la lotta contro la * privatizza-
zione • della ricerca (com'e 
noto, vwlto spesso il frutto 
dei ricereatori pagati dallo 
Stato fmisce nei forzierl degli 
industriali) non potra non tro
vare una saldatura nella bat-
taglia denweratica per una 
riforma dei servizi sanitari, 
oggi impedita dal cumulo d'tn-
trressi pritiiti (industriali dei 
farmacl. proprietari delle cli
niche private, ccc). 

Silverio Corvisieri 

Gui pretende 
carta bianca» 

per r Universita 
Studenti, assistenti e professori incaricati r ib* 
discono il loro no alia delega al governo sulla 

riforma dell'istruzione superiore 

In una conferenza-stampa, te- decisione, qualsiasi proposta 
nuta ieri mattina a Roma, i tendente, appunto, ad evitare 
dirigenti del Comitato Interuni- questa discussione, nel Paes* e 
versitano — Tecce, dell'UNAU in Parlamento. 
(L'nione nazionale degli a&si- II Comitato loteruniversitario, 
stenti universitari): trancoiu. richtamandosi agli impegni pr«-
deH'ANPUI (Associaztone na- cedentemente assunti dallo stea-
zionale professori universitari so ministro della PI. il quale 
incaricati); Spano e Petruccioh. ave\a assicurato che. appena 
dell'UNURI (Unione nazionale conclusa I'elezione presidenzia-
universitaria rappresentativa le (c cioe non oltre la prima 
italiana) — hanno comunicato qtiindicina di gennaio). avrebbe 
ai giornalisti una notizia mol- presentato i Ddl. ba quindi ri-
to grave. Ii ministro dc delta hadito le sue richleste. I Ddl 
PI. Gui, intenderebbe chiedere dovranno essere presentati en-
al Parlamento. che verrebbe tro il mese in corso alle Ca. 
cosl. di fatto. completamente mere cd il loro contenuto do-
esautorato. una • delega - per vra essere preventivamente co-
I'emanazione dei disegni di leg- mumcato alle Associazionl. «f-
ge d'attuazione relativi alia n - finche queste possano eaprloM-
forma (anzt. per usare la stessa, re un giudizio approfondito ad 
significativa dizione del mini- articolato in merito 
stro. ai -n tocch i* ) delle strut- Quelle le tesi espresse unita-
ture universitarie. Egli chiede- riamente dai dirigenti del-
rebbe I'ausilio - t ecn ico - di una lUNIRI . dell'UNAU e dcl-
Commisstone nazionale univer- l'ANPt'I E* stato richlesto un 
titana, nella quale finirebbero collr^quio con Gui entro il 21 
per essere in posizioue di pre- febbraio Ma — hanno annun-
dominio i rappresentanti dei ciato i proff Tecce e Franconi. 
professori di ruolo e in posi- Spano e Petruecioli — »qua-
ztone subordinata i rappresen- lorn it dibatttto pariamentare 
tanti degli aitn docenti e de- vcm<;*e dilazionato o il conte-
glt studenti e che. comunque. nufo dei Ddl rtsuttasse inaccet-
non commcerebbe a lavorare tabile II Comitato lnteruniver-
pnma dell'imzio del prossimo sitario riprendera la sua inl-
anno aecademico. e I'ausilio ziativa (agitazioni. scioperi in 
-pol i t ico- di una Commmione tutti gli Atenei) nella pih com-
parlamentare: entrambe , con pleta autonomia». I punti che 
funziom solo consultive le As* vciazioni ritengono irri-

Tutti 1 rappresentanti delle nunciabili per un'effettiva ri-
Associaziom universitarie han- forma democratica delle strut-
no sottohneato che i termini ture universitarie sono stati ri
per la pre<entazione alle Cn- baditi nella conferenza-stampa 
mere dei Ddl fissati dalla legce dt ien mattina: istituzione ob-
107.1 istitutiva della Commmio- blipafon'a dei Dipartimenti: de-
ne d tndagtne (gia modiftcati moeratizzazione e riforma degli 
con una legge successivat. sono organi di governo dell'Univer-
-caduti il 31 dtcembre scor-o iltA. - pieno impiego • f/itll-
Se potc^e non essere pre- time) per tutti i docenti. In-
Siudi7iatmente scartata I even- clusi i professori di ruolo; at-
tualita di una - legge quadro -. tuazione piena. secondo il pre-
purche essa indicate con chia- riso dettato costituzionale. del 
rezza le *celte di ordine poll- diriffo alio studio per tutti i 
tico generale e i cnteri che il giovani capaci e meritevoli; 
governo e il ministro della PI riarticolazione dei titoli unl-
mtendono seguire. si da con- vcrsitari: Mstemazlone del per-
sentire un ampio ed approfon- donate non di ruolo; riforma 
dito dibattito sui temi della ri- dei concorsi. 
forma dell'istruzione superiore. __ 
e da respingere, con estrema •••• • • • 
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