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I «ritocchi» proposti dalla Commissione nominata dal 

ministro sono frutto di un arretrato compromesso 

LA MEDIA UNICA 
SOFISTICATA 

Per le materie facoltative la situazione non viene migliorata, mentre 
di particolare gravita appare la proposta di «ridimensionare» le osser-
vazioni scientifiche — Completamente elusi i problemi del «pieno 

tempo» e del diritto all'istruzione 

Credo non sia azzardato affer-
mare che alia base della pro
posta di maggioranza espressa 
dalla Commissione di studio, 
che fu nominata dal ministro 
della P.I. per proporre alcuni 
« ritocchi » all'ordinamento vi 
Rente nella scuola media, sia il 
compromesso raggiunto tra No-
sengo c Ricnzi. cioe tra i mas-
aimi dirigenti deH'Unione cat-
tolica insegnanti medi e del Sin 
dacato autonomo Scuola media. 
che durante il Convegno del 
l'EUR avevano fortemente po 
lemi77nto tra loro proprio su 
questo terreno. Come e noto il 
SASMI. attestandosi su posizio 
ni scopertamente cnnservatrici. 
sosteneva l'opzione obhligatoria 
in terza classe fra latino e ap-
plicazioni tecniche. mentre 
I'UCIIM si pronuncio a mag-
gioran7a per I'obhligatoneta 
delle applicaziam tecniche e la 
facoltativitn del latino, una fa 
coltativita che tuttavia impo 
neva il superamento delPesa 
me per I'accesso a I liceo clas-
sico. 

II compromesso raggiunto in 
sede di commissione prevede la 
trasformazione delle applica-
zioni tecniche in educazione 
tecnica obbligatoria per tutti 
e 1'obbligo di scegliere in terza 
almeno una tra le due mate
rie: latino e app/icnziont tec 
niche; inoltre. per far quadrare 
l'orario. si vuole spostare 
un"ora di scienze dalla terza 
alia prima classe. diminuendo 
la gia limitata dimensione 
scientifica nella scuola comune. 
E si afferma che si pud conse-
guire la licenza media anchc 
senza il superamento delle pro
ve d'esame nelle suddette ma
terie, ma poiche non si propo 
ne espressamente I'abolizione 
della norma specifica per l'am-

missione al liceo classico. tutto 
lascia pensare che su questo 
punto niente di nuovo viene 
avan/ato. 

Viceversa la distinzione tra 
educazione tecnica e applica-
zioni tecniche. isolando il rno-
mento della « manualita » e 
proponendoio come eventuale 
alternativa al mnmento «logi-
co t dello studio del latino, non 
costituisce certo un passo in 
avanti rispetto all 'attuale si
tuazione: in conclusione, si e 
prefento assorbire le spinte 
piii conservatrici piuttosto che 
combntterle a viso aperto In 
minoranza sono rimasti. invece. 
i rippresentanti socialisti, in-
sieme a cattolici come Prini e 
lindaelli e a studiosi come Os 
sicini e Rollea. proponendo la 
scomparsa dell'insegnamento 
separato del latino e lo sposta 
mento in terza dellinsegnamen-
to dfllitnliano con integra/.io 
ne del latino, oggi precente in 
seconda: una proposta relati-
vamente piu avan/ata . in quan-
to elimina nella scuola comune 
ogni interna divisione. anche 
se non liquida Tequivoco peda-
gogico del latino insegnato in-
sieme all'italiano che per la 
maggior parte dei professori di 
lettere significa il rientro dal
la finestra di un vecchio meto 
do che si vuol cacciar via 
dalla porta: quanti sono ancora 
i ragazzi che in seconda me
dia passano i pomeriggi a fare 
gli escrcizi di latino con Tana-
Hsi logica dopo aver natural 
mente ricavato da un brano 
dell'Iliade o dell'Odissea tra-
dotte da Monti o da Pindemon 
te la cosiruzione diretia. I'espo-
sizione e lo studio a memoria? 

Solo Borghi e rimasto a so-
stenere la posizione piu avan-
zata e piu chiara: I'abolizione 

MILANO: soddisfatte, dopo 55 giorni d'occupazione, 
le richieste degli studenti d'Architettura 

Dalla lotta 
dei giovani 

il volto di un 
nuovo Ateneo 

Una piattaforma che interessa tutto il movimento 
studentesco — Accollo il pi incipio del w foil-time » 
Saranno resi pubblici i bilanci della Facolta e dei 
lingoli Istituti — Un seminario sulla pianificazione 
che vuole anticipare I'esperienza del Dipartimento 

La vittona ottenuta da gli stu 
denti milanesi di Architettura do 
po 55 giorni di occupazione della 
Facolta. daJ 26 genna:o al 20 
marzo scorso. ha fomito mdica 
2ioni di lotta per la riforma che 
vacifio ben oitre la Facolta per 
interessare il mondo universita 
no nel suo msieme. 

Nessun dubbio sulla ensi degli 
ordinamenh universitari, tutti 
con cord ano che bisogna mterve-
nire. cambiare: ma sulle forme 
• sui termini degli auspicati mu-
tamenti le idee sono mo!to diver
se. Da una parte !e gerarchie 
universitane so>tanzialmente ar-
rocXate su una l.nea volta ad at-
teouare gh aspetti piu stridonti 
con « panacee ^ del tutto coeren 
ti e di conferva al!e vicende 
del Piano Gm al!e pieco'e nfor 
me. alle leggi teenche e fman/ia 
ne . dall'altra il movimento sin 
dentesco che ha daio ai temi del 
dibattite cultura !e (relatm al 
superamento degli istituti. alio 
sviluppo democraticamente con-
trollato della ricerca. alia pro-
grammazione degli studi. alia n-
qualificazjone degli organici) la 
corpos'ta e il «enso di una piat
taforma poMica. Que<ti. gro-so 
modo. I termrm della lotta che 
impegna il movimento stu.-iente-
ico come nel braccio di ferro 
Alia Facolta di Architettura di 
Mllano, conclu^ost ccr. laococli 
mento da parte del (Y«n*-gi<o di 
Facolta del documento nvendi 
cativo degli occupanti L'na vit-
toria. quindi. che e patnmon-o 
comune del mondo universita no 
nel suo complesso e che certa-
mente trova la sua fondamentale 
caratterizzazione nella rottura 
della gestione aziendale (la con-
duidone autoritaria e burocrati-
em dei capi di Istituto e degH 
organi direttivi e ammmistrativi) 
tramite la pubblicizzazione di 
tutti gli ntti merenti alia vita 
della Facolta 

Per la prima volta viene cos' 
aperta al eontrollo e all'interven 
to democratico la vita universi 
t a n a : un bollettmo redatto dai 
rappresentaiiti delle diverse ca-
tegorie universitane rendera pub-
bb'ci i bilanci preventivl e con-
•unthd. elaborati democratica
mente. di ciascun Istituto e gk> 
taM H Facolta. con ootizi* aul 

repenmento dei fundi stil mate-
nale raccoito. lo stato delle n 
cerehe. i b.tndi di eoncor^o in 
temo. e coii via. Parallela alia 
formula/ione dei bilanci e alia 
pro^rammazione dell"attivita di 
dattica di cui saranno fi5^ati gli 
obet tui . sill amhiti di ricerca. i 
tempi dello svo'.gimrnto dei pra 
grammi dei corsi. le di>ponibiIi-
ta. ecc, e l'elaborazione degli 
statuti di Istituto per la regola-
mentazione dcH'organico. net 
quali e stato recepto il princi-
pio del /ul| time. 

II persona !e docente sara cosi 
finalmente vincolato «enza ri^er-
ve alfimpeano universiiano. con 
di7iore imprescind bile per to 
sviluppo delle attivta di ncerca 
e dida'tiche e p<>^ una sua mac 
eo-e q n'.'ficaz-.me Me-?«a q -in 
di. a! b in lo del per*ona:e a mez
zo seTnzto elim nazione dei ca 
mi'.i di cariche e relativa Tie^^a 
a roncor<KJ dei oo-ti resisi liben 

Nel documento nvendicativo 
altre't. si prefigura uno degli 
istituti fondamentali del future 
a iv t to delle Untversita. i! Dipar 
timevto. la stnrttura de*!^iata a 
organi77are e coord-nare la ri
cerca «c;entifica nella confhienza 
di diverge cattedre e Utituti. Co 
me concreto espontiftito «:i1.!a 
n a del'e n-io\e >tnitture. che 
v>> po^vino -n?::er fire a'.l'a* 
v ' t o a co-nmrt.mfn*! ^tacni de' 
crntn di « ! H « e di r:ce*ca uni 
ver-titan. ver^A i«::tuto nella Fa 
co'ta un «c*n'naro biennale «ui 
tema Pmnificaziove e vTCiarammn 
zirme neU'area rnetrnpnUtana m-
lanete este«o a catte.1re e Istituti 
di altre Facolta degli Atenei di 
Milano e Pavia. 

rj semwiario contempla tra t'aV 
tro il conferimento acli iscritti di 
attentat! di merito con valore ac-
cademico e verra ge^tito da un 
Consiglio elettivo 

Qie>ti. in breve, l nsultati con 
q-n^fati dash «tiidtTiti milanesi d' 
Arrh;!r!t::ra d^T^ ">T <TIOTII di oe 
CTipaztone: un punto di nfenmen 
to. o megho un patrimonio acqui 
sito da tutto il mondo studentesco 
imrtegnato nella lotta per II mu-
tamento degli ordmamenti univer-
sitari. 

Wladimiro Greco 

deH'insegnamento del latino co
me condizione per il rinnova-
mento programmatico e meto-
dologico di tutta la scuola ob
bligatoria. 

Non sappiamo in che misura 
il ministro Gui, nel presentare 
al Consiglio superiore della 
P I. il relativo disegno di leg 
ge. esprimcra direttamente la 
proposta della maggioranza: 
sarebbe comunque curioso che 
la legge istitutiva. nata, nella 
sua forma attuale, da un com 
promesso di vertice fra demo 
enstiani e socialisti. senza una 
reale mediazione culturale. do 
vesse essere modificata con un 
nuovo compromesso che non 
rappresenta una scelta deci 
sa, ma ancora un « pasticcio -
che lascia le cose sostanzial 
mente come sono. a parte alcu 
ni « ritocchi » marginali. peda 
gogicamente immotivati. 

Non e'e da stupirsi che a 
questi risultati sia giunta in 
maggioranza la Commissione 
di studio se si pensa a come 
fu organi77ato il Convegno del-
I'EUR, a come fu nominata la 
Commissione stessa. coperta a 
destra e scoperta a sinistra: se 
si pensa soprattutto alia auto 
limitazione di partenza per cui 
si e subito parlato di c ritoc
chi ». come se il quadro nel 
complesso andasse bene. 

La controprova di questo li 
mite puo essere colta leggenrio 
quanto la Commissione propo 
ne per il t dnposcuola >: un 
testo che. a differenza di quel 
lo dedicato alle classi differen-
ziali e di aggiornamento. ove 
si coglie una dimensione nuo-
va e moderna. e quanto mai 
deludente. malgrado I'ampiez-
za formaie. Si insiste sulla fn-
coltativita non solo per gli alun-
ni. ma per gli stessi insegnanti. 
che non possono essere c for-
zati ad una attivita cos! deli-
cafa e nuova >. non si propone. 
come per le classi differenziali 
un impegno di orario che com-
prenda il doposcuola. per cni 
ad esempio si ritornerebbe al-
1'insegnante uniclasse di lette
re. ma la cosa e vista solo co
me una prospettiva lontana: si 
imposta il doposcuola ancora 
in termini prevalentemente tra-
dizinnali. quale un'attivita che 
si aggiunge alia scuola del mat-
tino e divisa in < studio sussi-
diario > e < libere attivita com-
plementari», come del resto 
era nella stessa legge istituti
va : si finiscono per valorizzare 
istituti come i centri didattici 
e i patronati scolastici 

In realta un discorso serin su! 
t doposcuola » o meglio sulla 
scuola integrata o a tempo pie-
no non puo esser fatto se non si 
affronta il piii vasto problema 
degli indirizzi educativi. dei 
programmi e dei metodi. cioe 
del concreto p r o c e s s educativo 
per tutti i rasra77i dai sei ai 
quattordici anni della scuola 
comune. in piena espnnsinne 
scnlastica 

In fondo si propongono certi 
ritocchi. perchd da un Iato si 
?n«tipne che per la scuola pri 
maria non esi«tono grossi pro
blemi da risnlvere. mentre sem 
pre pirt attuale e urcente si 
impone il superamento dei vec 
chi profframmi Ermini. dall'al 
tro si guarda a quanto i di 
segni di lejrce Gui prnpongnno 
per risfrii7ione media supe-
riore. con uno « status » parti
colare. per il liceo classico. 
che la propos.a di magffioranza 
ancora salvaguarderebbe. 

Per ridare nuovo slancio e 
vicore al processo di riforma 
iniziatn con la ennquista isti 
turionale della scuola comune 
e necessarin non solo modifica 
re urcenlemente e profonda 
mente la leeffe istitutiva. in 
modo da abolire ocni interna 
divisione e superare 1'equivoco 
pedagogico del vecchio inse-
Cnamenfo di latino, ma affron 
tare concretamente il problema 
della scuola a tempo pieno. pre-
vedendo un'attuazione graduale 
ed una ampia sperimenta7ione 
per tutto I'arco della scuola co
mune e quindi inve^tire il pro
blema dei programmi e dei me
todi In questo sen«o il com
promesso rassiunto dalla mag 
Cinran7f. della t'ommissjono di 
studio nominata dal ministro 
della P I e un intralcio. non 
uno stimnlo perche mira a fer 
mare ad un Ihello non avan7a 
to tin processo che deve ripren-
dere con tutta la sua forta. 

Su un punto la Commissione 
tace ed e sul problema cos! det-
to della c assisteraa » cioe Q 
problema del diritto alia istru 
zione. se si eccettua la preoccu-
pazione di offrire una refezio 
ne agli alunni che vivendo di 
stanti dalla scuola voaliono fre-
quentare il doposcuola Nessun 
accennG a!!a gntui ' .a d«*i Hbri 
di testo. ma dimenticavamo i 
buoni libro previsti dalla legge 
sul piano di finanziamento: IG 
m i l a ' lire ad un ragazzo su 
cinque. 

Francesco Zappa 

la scuola 
O P M A I / A L'occupazione della Facolta di Lettere ha riproposto un 
U t l l w W f l problema di fondo: dare una sede agli istituti universitari 

L'Universita salverd dai 
barbari il centro storico? 

La zona fra i l colle di Castel-
lo e quello di Sarzano dove si 
e sviluppato i l pr imo nucleo abi-
tato della Genova romana e 
medioevale, oggi ridotta ad un 
fatiscente quart iere nel quale 
g l i ahi tur l si alternano a ma-
eerie d i edif ic i bombardati . I 

numeri Indicano i r i fer imenl i 
piu impor tan l i : 

1) la zona di via Madre di 
Dio che corre a vatle delle mu-
ra della Marina e delle mura 
delle Grazie di fronte al l 'ant i -
co « campo pisano » (dove v i -
vevano i deportati della ci l ta 

toscana dopo la sconfit ta). 
2) II borgo che circonda la 

chiesa ed i l chiostro romanko 
di Santa Maria di Castello. 

3) San Silvestro e la anlica 
a acropoli » fort i f icata. 

4) La *orre degli Embriaci 
del secolo X I I . 

5) II complesso di san Donato 
e di sant'Agostino. 

6) Avanzi delle mura dette 
del Barbarossa (vennero co-
struite a tempo di pr imato per 
resistere all 'esercilo tedesco 
che minacciava la l iberta del 
comune). 

Pubblichiamo la circolare inviata 

nel gennaio ai Provveditori agli Studi da Gui 

II bastone e la carota 
In Jebbraw. durante le gtornate di lotta 

degh umversitart per la riforma eemocra-
tica dell'tslruztone superiore e della scuola. 
la polizta i intervenuta pesantetnente. a 
Viareggto. contro gli studenti medi che 
mamfeslavano contro il piano Gui: la po 
Itzta e intervenuta pot alle Universita di 
Pisa, di Torino, e. net giorm scorsi, alia 
Unuersita di Trenlo. 

Che cosa pensa. di tutto questo. il mi 
nistro della P.I. Gui? II suo vensiero rim 

Ades:oni piO o meno consape 
voli — e comunque mgiusiifica 
te — ad agitaz.om per problemi 
estranei alia scuola, mamfesta 
noni di protesta. astensioni npe 
tute dalle lezioni. hanno turbato 
anche recentemente il norma le 
andamento della vita scolastica 
in alcuni istituti. nella fase par-
ticoiarmente delicata deU'uiiz.o 
dell anno scolastico 

Si tratta di episodi tndubb'.a 
mente circoscntti. i quali tut
tavia turbano la vita della scuo 
la e incidono lngiustamente sul 
prestigto provocando le prote 
ste de!!e famighe le quali hanno 
il diritto di attendersi dalla 
scuola la formazione umana. 
culturale. profess-onale e civile 
dei loro figlioli. 

A questo proposito non va ta-
ciuto che spe^«o la parte degli 
alunni che si avengono dalle le
zioni. e trascmata da siiggestsoni 
esterne alia v.ta dell'istituto o e 
scarsamente informata dei mo 
t:vi e degli scopi de'.la manife 
s*az:one o delle ragoi i che o^ta 
no all'accogl mento to'ale o lm 
rmvi a'o J: r.ch:este pjr in qjai 
che a-o.-;o gii*vf:cae che rigiar 
i:no .e coidiz oni ambentah dei 
smgoli i-t-tuti Va rammentato 
al rg jardo. che la rap-da ed 
eccez ona.e espan-:one delle isti 
tuz.oni e de^a popolazione sco 
la^tca in questi uit-nu anni e 
un fenoTieno senza precedenti 
ne"a s:oria del nostro Paese e 
che ad es«o lo Stato e gli Enti 
iocah stanno facendo fronte con 
impeam altrettanto ecceronali 
s<il ^-ario Tnancano. normativo 
e o-g.mzzativo i quali pero. ov 
via-nerre. non OO^^PO «p egare 
:n n e r o la :n-o effcacia *e*npre 
e ••iivra i" co-. !a des derafa m 

In o :es*a «:Mir>v.e. e prec:*o 
co-r.rv;*o de- Ca^. d'i-t.tu"o e de 
ioce-.ti condjrre opera post va | 
di chiar-ner.to e di pers sasiore ; 
affinche gl' altnni si rendano con 
to del danr,o che denva da agi 
tazioni e astens.one dalle lezjoni 
che. qualunqje «ia la causa oc-
CAS-onay.e. si ripercuotono sugli 
studi e sui risultati stessi che 
alunni e fam:g'iie si ripromet-
tono. 

Opporruna az:one preventiva 
dovra esse-re svo'ta anche pres«o 
!e famigl e alle quali non piA 
dispiacere di essen- ar«*ertite 
che i f:g!i. o!tre che e*norsi al 
r."«ch:o di eventuali con^eguenre 
di c?rar»ArP disciolinare — po:-
che le astensioni dal'e lerom de-
vooo essere. comunque. con side 
rale come assenze ingiustiflcate 
— possono essere coinvolti in ma-
nifestazioni talvolta incomposte e 
perd* non scevre di pencoll. 

L'opera di chiarhnento e di 
penuasione — con k ooUibora-

rifeniamo, 6 suffictentemente chiartto dalla 
tamosa circolare « nserL-ata s at Prnvvedi-
ton agli Studt del 16 gennaio 1967 (n. 24;. 
di cui abbiamo gid avuto occastone dt occti-
parci. provocando la reazione del ministro 
e del quntidtano della DC. 11 Popolo. 

Si IrofJa di una circolare dt tmpronta 
autoritaria. hurocrattca: alcune Jrasi in 
fme di vaternahsmo che m essa com 
patono. non valaono davvero a eclarne 
in <n«(«n?o intulemncratica 

Un aspetto della manifestazlone degli studenti universitari pisa-
ni, svoltasi nei giorni scorsi per proteslare contro i prowedimenti 
disciplinari decisi dal Senato Accademico contro gli occupanti 
della Sapienza 

zione personaJe e volenterosa dei 
docer.ti — e tanto p.u necessana 
:n quanto pjo in quaiche caso 
acc^iiere che anche alunru in:el 
ligenti e ragionevoli s.ano indoai 

Tc^orron j|iifwer4te-c^9-i-fr*ot-
Uvi delle manifestaziom e soprat
tutto U modo di espnmerli abbia-
no un fondamento di giustifica-
z;one su cui concordano dirigenti 
e docenti. 

Si esaminino in tncontri del Pre-
aidi con il Prow«datore agli stu

di e. occorrendo. nei consigli di 
c.a.«fe e dei profeason. le cause 
ii .nojietudine e di preoccupazio 
ne che si fo-»sero r:\elaie nei s n 
4oli ts'.ittiti. si tenga cosiante e 
fn-lnr>.>•..•» /vt"'»iro i%>n g!i alnnr>! 

Ogqi. del resto, pubblichiamo it docu-
mento nel suo testo integrate (ad ecce-
zione dell'imziale. scontala lode per gli 
studenti che st sono prodigati nelle zone 
alluvwnate. nel novembre scorso. che non 
interessa qui). Ognuno potra. cost, giudt-
care con tutti gli element! d'mformazwne 
dtretta che occorrono Sard pn't intcrcs 
sante senlire I'opuuone dei lettori. 

Kd ecco il testo: 

presenie che al ngore della re-
pressione e sempre preferib le. 
anche e soprattutto neila scuola. 
la saggezza del prevenire e del 
prevedere. 

Far comprendere che lo studio 
e ii lavoro sono strumenti di ele-
vaz.one della persona umana c 
della societa: creare una atmo-
sfera serena di collaboraz.one: 
infondere fiducia nella d snita e 
nella utilita dello stu<!<o inrrapre 
so. dmo^trarvlo ai g ovani che 
•ma >ena preparazior.e e un.ca 
garanzia di un s.curo succe^o; 
mterp-etare la loro ans a di par-
tecipare alia v.ta della comjni-
ta scolastica nel p eno r.spetto. 
pero. degli altrul diritti e de;ie 
altrui oomioni: instaurare una 
d.-c.pl:na fatta p u di interiore 
convmzione che di esterna ac 
quiescenza; far conoscere e ap-
prezzare d valore essenziale del
la legge. intesa come fonda mento 
di ogni comun;ta civ le: coltivare 
:! sentimento della «o! dar eta con 
gii sforzi mcesvanti che il Pae.;e 
"i>np:e per i! SJO p-o^re>-o £c-
nerale: =or.o tutti n»t vi che dtvl> 
Jxino essere sempre pre-enti ne:-
laz^one di tufi i docen'.i A co 
ie-ta opera il capo d":s:ituto e 
ch.amato a dare OTiolerW.a e 
continjita Non e chi non ve»-fa 
come, q n o i o in un ist.t-.iio e-=-
*ta un cl.ma siffat'O. I; even 
tuaii man:festaz:oru di iniisc.p.i-
na o di intolleranza da parte d e 
eh allien pov;2no e s ^ r e ndotte 
al m.'nimo e superate con estre-
ma facilita. 

Cosl. e spesso e un bene, an
che quando i problemi della eo-
munifa nazionale e di qjelle 'o 
cali entriro nella sc-jola. la scuo
la p^'tra accoglierl; come n^o'ivi 
•I' r;fle«sor.e e di :n=egnaTeri*o 
ion come element? p^rturbatoi 
ie'.la sua se-ena onero^ra e !e 
*te«se event-iali d.frcolta amhien 
tali in cui essa fo**e costre'ta 
siranno valutate e fatte present! 
nei moti oppotuni. ron dev.ate 
a sen-ire ad altn fju 

Owiameate. l'impegno e U n-
sultato di questa opera del Ca
po d"istituto non potranno essere 
ignorati. allatto della compila 
zione delle note di qoalifica. nel 
gi«jdiz:o sull'azwine direitiva. edu 
cativa e disciplinare del Preside: 
correlat:vamente. la col la bora ZH> 
ne data dal personale docente sa
ra oggeito di attenta e responsa-
bile cons:deraz:one secondo le 
norme e nelle circostanze propnt 
deirorganizzazione della scuola. 

si vedano g.i opporiuni possibdi 
nmedi: nmedi che, ovviamen'^. 
troveranno soprattutto nel capo 
di ciascun istituto quell'impulso. 
quel coor<LnameiHo e quella fer-
mezza che ne garantiranno i piu 
fruttuosa risultati. Si tenga ben 

Una proposta di sistemazione delle Facolta 

umanjstiche falta propria dalla Commissio

ne Astengo - L'atftacco delle immobiliarl 

La vicenda delle Facolta scientifiche 

Si attendono mfonnazionj sugu 
lncontri che le SS.LL. avranno 
con i capi d'istituto e sui nsul
tati dell'azione svolta nell'ambito 
dei singoli istituti nello spirito 
delle finalita cui tende U pre-
sente ciroolare. 

GI-JNOVA. niar/o. 
C'c volula l'occupazione del

ta facolta, gli studenti stretti 
come sardine sui banchi tipo 
chiesa della piu arossa aula 
dell'istituto di latino (200 pasti 
per una materia die cunta cir
ca 800 iscritti) a ptotcstare. 
cantare, discutere per due not 
M ed " " o'lorno. K fmalnwntc 
qualcosa s'e cominciaio a rami 
cert', rinnrcr.sifu ha v- falto no 
tizia », /KI smosso le piqre (ed 
anche alquanto limaccv^e) ac 
que del yoverno cittadino stn<> 
al punto da far dire all'asses-
sore all'urbanistica Ferrari, re 
duce dal frettoloso affossamen 
to della commissione di reri-
sione del piano reaolatore. cite 
il Comune ha provveduto a 
vincalare un'area fabbricabile 
nella zona di San Donato. nel 
cuore del centro storico. per as 
seqnarla alia facolta di lette
re e filosofia. Guarda caso. ac-
coqliendo nei fatti una delle 
indicazioni proprio di quella a-
borrita commissione diretia dal 
I'urbanista Giovanni Astenqo 
cui si c voluto impedire di la-
vorare. 

U problema delle facolta uma-
nisticiie c un poco il simbolo 
del modo in cui I'univcrsita vice 
faticasamcnle nella nostra cit-
ta: dispersa in sette, otto scdi 
diverse — tra appartamenti, 
ammezzati e soffitte — ha spa-
zio e attrezzature sufficienti a 
malapcna per un quarto deqli 
iscritti. II Comune. e segnata-
mente le giunte di centro sini
stra. non hanno perd mai volu
to recepire questo problema an
che se, obiettivamente, arreb-
bero potuto risolverlo con poca 
spesa. Con poca spesa, lo ri-
petiamo ma con quaiche con-
trasto: sulle aree necessaric al-
I'univcrsita hanno infatti mes-
so gli occhi la Shell. I'lrnmobi-
liare generate ed altri piu mo
dest i ma non meno potenti spe-
culatori. 

Vale la pena di ricordare la 
lunga battaglia condotta dai 
comunisti in consiglio comuna-
le per far si cite venissero ri
servate alle. facolta scientifi
che le aree delta Valletta alle 
spalle del Forte di San Marti
na dove, sinn a poco tempo fa. 
la Shell voleva edificare la 
propria nuoia sede (oggi la 
grande compagnia petrolifera 
sembra orientata a costruire 
sull'unico campo polisportivo in 
citta). 

Le aree 
disponibili 

Per le facolta umantstiche la 
vicenda e ancora viii contorta. 
Economia e commercio dovreb-
bero costruire la nuova sede 
sulle mura delle Cappuccine, 
in un'area demaniale che lo 
Stato cede al Comune per J75 
milioni (anche *e vale miliardi 
a prezzi speculative): il Con
siglio comunale ha rotato da 
tre anni la delihera di acqui 
sfo. ma in?picanbtlmcn1e tutto 
e ancora fermo 

Le farolta di lettere. fdoso 
f.n. linque e. succe^^iramenle. 
anche quella di architettura do 
vrebbero invece trasferirsi nel 
centro storico compiendo cosi 
un'operazione di grande valore 
xirbanistieo e sociale. Questa e 
stata la proposta che i comu
nisti hanno porlato a Palazzo 
Tursi. sede del Comvr.e. tre an-
vi or sono. recependo un'mdi 
cazione scaturi'a dai piu sen-
sibi/i ambienti culturali cent 
res?. 

Questa proposta ha fatto slra 
da. sia conquistando gli stessi 
professori universitari che gli 
urbanisti della commissione A-
stengo i quali, prima d'essere 
licenziati nel modo in cui sap
piamo, avevono indicalo al Co
mune propria il centro storico 
come sede naturalc del futuro 
dipartimento umanistico del-
Vateneo genorcse 

La zona si presla in manie 
ra eccczionale ed ha una di 
sponibilita di aree quasi impen 
sabili oggi in un centro citta
dino. Si pensi che le facolta 
umanistiche hanno oggi a loro 
disposizione edifici per una cu-
batura complessira di circa 50 
•mila me (il 40 per cento del 

fabbi.togno) mentre la prospet
tiva per il 11)75. tenendo canto 
dell'mere mento degli i.scnHi. 
.surd di 200 mila mc stno a .ia-
Jire nel piu vicino futuro al li 
mite massima di Ml mila mc. 
oltre il quale mm sarebbe put 
pcnsalitle ;/,'• econnmicamente 
rcddittzia una I'span^iune, ma 
M porrebbe il problema della 
creazione di un ultia ateneo 
nella reninne <> ucl ba^so Pi> 
mniite. zona die qrauta a Ge 
nova per i sum bi^ogm unucr-
Aitan. 

Gui oggi il Comune ha di-
spambile. libera e di sua pro-
prieta. un'area in via Madre 
di Dio a ridosso delle antiche 
mura del Barbarossa con una 
edificabilita di 150 mila mc. 
alia quale potrebhero agqiun 
gersi aree. og-n' disseminate di 
maccrie e di re.sti di anlichi g 
difici m cui s'e fatta la stnria 
di Genova per almeno .set se 
coli. per una cubatura di altrl 
70 mila mc (15 mila a San Sit 
vestro e 51 mila a San Donato). 

Un lavoro 

in comune 
L'operazione piu sagyia sa

rebbe quella di mettcre imme-
diatamente a dispo.sizione del-
rUniversita I'area di via Ma 
dre di Dio decidendo il vinculo 
su tutte le altre. Son va pero 
nascosto che questa operaziane 
non sembra sia bene accctta al 
la attuale giunta: a quest'area 
guardano con appelitn colossi 
del tipo deU'Immobiliare ge
nerate (la quale sta per rea 
lizzare I'intcro piano particola-
reggiato della zona di via Ma 
dre di Dio) e sembra die la ci-
vica ammini.strazione non sia 
in.sen.sibile a questo tipo di ri 
chi a mo. 

Quando a Genova si parla di 
fatti urbaiii.stici purtrnppo il di 
scorso si ripete. S'e dello come 
I'avcr impedita alia commissi'!-
ne Astengn di lavorare ed a-
veme respinto le proposte di 
piano abbia rapprcsentato rf.i 
un lato Vaccoglimento delle ri 
chie.ste della destra economica 
che nega un futuro industriale 
alia nostra citta (dimostraln 
invece possibile da Astengo il 
quale aveva indicalo la repc-
ribilita di aree induslriali nel 
la zona della Val Polcevera ca-
paci di creare le possibilitd per 
almeno 30 mila nuovi posti di 
lavoro) c dall'altro una atte-
staztone di incultura. Identica 
considerazione si pud fare a 
proposito dcll'inserimento del 
I'univcrsita nel centro storico. 
Son lo si e fatto ancora 
— ma la battaglia. per for-
tuna, c ancora aperta ed 
anzi si e unuuiu furmando 
una vasta unita dentro e fuori 
il mondo accademico su questa 
prospettiva — da un lato per le 
pressioni della spcculazione im 
mobiliare e dall'altro perche 
i valori culturali cusloditi nel 
vecchio centro storico sono con 
sidcrali. come i fatti lo dimo 
strano. pictre da spianarc. 

Dill'occupazione della facolta 
di lettere e uscita pero una de-
cisione concreta: entrn il 25 a-
prile una commissione nella 
quale sono rappresenlati in mo
do paritetico i professori di 
ruolo. gli assistenti e gli stu
denti dovra rifenre quali siano 
le soluitoni adatte per I'm 
medialo avvenire e per la pro
spettiva a piu lunga scadema 
det p roblem edihzi della facol 
ta stessa. 

Questa commissione avra an
chc a disposiztone il frutto dei 
lavon di un gruppo di ingegne-
ri ed archiletli mcaricali di 
sludiare lo stesso problema e 
si potra finalmente mcltere il 
Comune di fronte alle proprie 
responsabilita con una indtca 
zione precisa sia sul luogo do 
re creare il centro di studi uma 
nislici che sulla necessita rfi 
aree. Si vedra quindi subito se 
il vecchio centro storico. la Ge 
nova che aveva resustito nei 
secoli alle invasioni ed alle 
guerre di fazione potra trovare 

•u via a un recupero sociate e 
culturale o dovra soccombere 
ai nuovi barbari. che han sa-
slituilo la ruspa aU'olabartin. 

Paolo Saleftl 
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