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Dopo il Congresso straordinario dell'UNAU 

Perche scioperano 
gli assistenti 

Critiche di fondo alia legge 2314 - Precise 
proposte di riforma - Autonomia, dipartimenti, 
diplomi - Un banco di prova per la maggioranza 

la scuola 

La dccisione con cui si e 
concluFO i l Congresso straordi
nar io dell 'Unione nazionale as
sistenti univcrs i tar i — ciod di 
dare avvio. naluralmente sulla 
base dei necessari accordi con 
le a l t re forze universi tar ie. a 
una nuova fase di sciopero in 
tut t i g l i Atenei a part i re dal 
pr imo giugno — ha confermato 
con chiarezza i l profondo di-
var io f ra le attese deirUniver
sita i tal iana e la politica sin 
qui seguita dalla maggioran
za governativa. Al ia base di 
questa decisione non c*e infat t i 
— come, forse. qualcuno avreb-
be desiderato — solo una ge-
nerica protesta per 1'esaspe-
rante lentezza con cui precede 
la discussione sulla nTorma uni-
vers i tar ia : c'6 un giudizio as-
sal severo sulla legge proposta 
da Gu i . cosl nel testo origina-
r io come nella nuova formula-
zione che attraverso i l dibat-
t i to in Commissione la maggio
ranza ha dato ni p r im i sette ar
t i co l i : e c'6 una circostanziata 
denuncia del signiflcato negati-
vo della linea complessiva che 
emerge dai diversi provvedi-
menti r iguardant i TUniversita 
che i l governo ha presentato 
negli u l t imi tempi al l 'esame del 
Pnrlamento 

II documento conclusivo vo-
tato dal Congresso e nl r iguar-
do estremamente esplicito. La 
cr i t ica alia nuova formulazio-
ne dei pr im i 7 ar t icol i della 
legge. f ru t to d i labnriose trat-
tat ive f ra DC e PSU. tocca in
fa t t i i punti essenziali dpll 'nr-
dinamento universi tar io che in 
tal i ar t icol i 6 delineato: ciod la 
negazione di fat to dell '« auto
nomia didatt ica. scientifica ed 
amminist rat iva del l 'Univers i ta* . 
a causa dei poteri a t t r ihu i t i 
a l l 'Esecut ivo; la previsione 
dell ' introduzione dei cosiddetti 
ist i tuto aggregati per i l confe-
r imcnto dei diplomi d i pr imo 
grado: una configurazione del 
dipart imento. ol tretutto non ob-
bl igator io e di d i f f i c i le attua-
zione. che non assicura ne < la 
unit a f ra ricerca scientifica e 
insegnamento ». nd un'ef fet t iva 
c organizzazione interdiscipl ina-
re » degl i s tudi . che oggi inve-
ce e fondamento indispensabile 
di un'Universi ta moderna. 

E quanlo agl i a l t r i provvedi-
menti parzial i d i una poli t ica 
univers i tar ia , i l documento de
nuncia l' insufficienza del piano 
finanziario quinquennale. so-
prat tut to per quel che r iguarda 
le nuove fabbr iche. i l recluta-
mento dei neo-laureati. la man-
canza d i misure ef f icac i per la 
soluzione del problema degli 
assistenU volontar i . I'inadegua-
tezza degl i stauziamenti per lo 
assegno di studio; e cr i t ica a 
fondo la volonta del governo d i 
varare . pr ima della legge ge-
nerale d i r i f o rma . quelle per la 
r is tmt turaz ione della facolta d i 
Scienze polit iche e per 1'edilizia. 
ossia due leggi che pregiudi-
cherebbero seriamente. cosi ne
g l i ordinament i come nelle strut-
ture mate r ia l i . la possibil i ty d i 
un effett ivo rinnovamento dei
rUn ive rs i ta i ta l iana. 

E ' quindi tut to i l quadro del
la pol i t ica del governo verso 
1'Universita che e posto sotto 
accusa in questo documento: e 
in fa t t i la richiesta che i l Con
gresso ha formulato e al ia 
quale ha collegato la decisione 
dello sciopero. e stata non gia 
che sia apportata qualche mo
di rica al ia legge d i r i fo rma per 
a f f r e t t ame U varo . bensi che i 
par t iU d i governo s i impegnino 
a un r iesame complessivo. se-
condo le rivendicazioni del mo-
vimento univers i tar io . del la 
legge stessa e degl i a l t r i prov-
vediment i riguardanti 1'istru-
zione superiore. 

I n part icolare. per quel che 
riguarda g l i ar t ico l i da 1 a 7 
bis del la legge 2314. g ia esami-
r c t i i n Commissione. i l Con
gresso d e l l U N A U ha chiesto 
un preciso impegno a rivedere 
radicalmente nella discussione 
in aula i l testo d i tab' ar t ico l i 

in modo da assicurare: « 1) Una 
ristrutturazione dei rUnivers i ta 
secondo i pr incip i re lat iv j alia 
autonomia didatt ica. scientifica 
ed amminist rat iva. al l ' interdi-
scipl inari ta deir insegnamento e 
della r icerca. alia permanente 
unita d i tal i due momenti sia 
attraverso gl i ist i tut i policat-
tedra che attraverso i d ipart i -
ment i ; 2) I'istituzione obbliga 
toria del dipart imento. entro un 
dato termine come forma ge
nerate di organizzazione scien 
tiflco didatt ica de i rUn ivers i ta ; 
3) la revisione della posizione e 
della definizione delle Funzioni 

degli assistenti in seno al di
part imento; 4) la esclusione di 
possibility di ist i tu ire ist i tut i 
aggregat i . con r invio della de
finizione dei piani di studio re-
lat iv i al diploma e alia laurea 
e alia connessione f ra i due t i -
tol i all ' istituencio Consiglio Na
zionale Universi tar io >. 

E" disposta la maggioranza 
governativa ad assumere queste 
richieste come un banco di pro 
va della propria volonta di da
re un'effet t iva r i fo rma nl l 'Uni-
versita ital iana? 

g. c. 

LA DELEGA PER LO STATO GIURIDICO 

Insegnanti a mezzo servizio 
SU U N A materia parl icolarmente 

dcl i ra la , t'lio investe la liberta 
11'insegnaincnlo. la demor-razia nella 
gcuola, i d i r i l t i e i doveri depli in-
scgnanli. i l sistcma cli a reel ill a-
menlo » e di iininissiono in ruolo, 
I ' l i l l ima parola spella al « governo 
della Keputihlica o, cioc, in pra l i ru , 
aneora una volia al minislro della 
I ' . I . ed ai suoi eonsi^l ieri : infal l i 
la rnrninigsiotie fonnala di nove tie-
pulal i , senntori, rappresentanli sin-
dacali e di ciinpie esperti minisle-
riali lia una fnnzimie purumenle 
rnnsii l l iva. menlre nl I'arlarncnli) 
spella solo ili disrulere il (lise»n«> 
di lep^e per la delega (n . 2107). 

Ani'lie so ali l i iamo gia il preec-
denle della /cgge ilvleau per lo sia-
lulo degli inipiegati i-ivili dello 
Slalo, non ci scmhra ^i i i i lo d i e una 
materia eot'i delieala ed imporlante, 
d ie .ililtrnrri.i r|ue<*lioni di principio 
e srelle derisive per le slesse pro-
spellive di l i fo rma, non debba 
essere in ultim.i ihtan/a dufinila nella 
Hi'de legislaliva. cine d.il Parla-
menlo; da tempo il gruppo comti-
nisla della Camera lia presenlato 

una proposta d i legge ( n . 3170 a 
firrna Pii-cinllu ed al tr i ) d i e con-
liene lo a staluto del personate do-
eente di seuole d'islruzione per I'in-
funzia, pr imaria e seeomlaria o e 
the si collega organiramenle alia 
proposta di r i forma presenluta nel-
I'uno e iiell 'allro ramo del I'arla-
iiienlo. Tu l lav ia lord iera alia Ca
mera ed al Senalo disrulere at piu 
presto i (|iinltro arl ieoli del d il I. 
per la delega, d i e vonlengono gia 
delle incliin/iorii c dei vinrol i 
quanlo rn.ii e«pressi\i di un' impo-
slazione. 

IL D O C I C M ' i : e l ihero n e l l i n -
segnamento n si alTerma all'ar-

l i rolo 13 dcll.i |>roposia eomunisla: 
il d.il I. governativo. inveee, prevede 
« la lutein della l ihei la d'insegna-
mento nel ribpetto dei d i r i l l i ine-
renti alia personalil'i degli al imni e 
run I'osservan/a delle le^gi dello 
Stato, neH'amlii lo dei programini 
scolastiri n: alil i ianm ipiindi una lit-
loin eon una serie di l im i t i . di [ier 
se superflui e tpiindi perii-idoci. Cos) 
il rhpetto della personalil'i del-
I'alunno. principio iuronteslahile e 

mai alti ialo seriamente, in questa 
vcerliia seuola italiana, dove a Itilto 
si inira fuorehe aH'aiilouoinia del-
I'allievo, per aleuni dislintamentc si
gn idea d i e I'insegnanle non puo 
esprimere ideo obielt ivamente in 
conlraslo con le ennrezioni tradizio-
nali dei geni tor i ; come non si capi-
see d i e senso aliliia il r ichiamo ai 
programmi , d i e non possono conle-
nere norme reslri lt ive, o olle leggi 
del lo Slalo, d i e ogni eilladino e le-
nuto ad os»ervare. Si iguora, <|uimli, 
d i e i l principio della liberta d'inse-
gnamenln va collegato soltanlo alia 
Coslituzione repuhblicana, alle sue 
norme, ni valori demoeratiei d ie 
cssa esprime. 

In questo nrlicolo si coglie la 
ctcsta preoeeupazioiie eaiilelaliva, 
per cui piu avanti si prevede il Ira-
sferimento d'nllicio, « quando la per-
maiienzn sia inrompal ih i le con I'in-
leresse della scuola », cine, in pr.i-
Iica. con Vinlvriirvlnzionp d i e del-
Vinlrrpise della mwln daranno i 
presidi e i provvedi lori , o si l imi -
lano n i maggiori poteri degli orgnni 
collegiali n nl seltore diilall ico e di-

sciplinaro degli ahinni neH'nnibilo 
dell ' ist itulo, mentre democrnzia nella 
scuola significu, andie e molto, a l t r i -
luiire agli organi collegiali , elelt ivi 
e rappresenlalivi , la direzione efTel-
liva della scuola in I Hit i i suoi 
aspelti. 

UN A L T I t O aspclto non menu 
preoccupante di questo disegno 

di legge riguarda la figura stessa 
deirinsegnaule. quale risultereblie 
dal pre\ is lo slalo giuridico, di cui 
del re.sto da tempo circola ullicio^a-
menle la n I10//.1 » compleln, M e n -
Ire da mini si discute sulle comli-
/ ion i per arrivare nlla ligura del-
I'iusegnante a tempo pienn, i l dise
gno di legge governalivo prevede la 
figura di un inscguanle a mezzo scr-
1 izio e sptnipuhblico, conscntendo 
it I'esercizio di libere firofessioni e 
rinsegnamenlo privato n. d o m e nun 
si vuole la scuola a tempo pieuo, 
ma scdo 1111 ridotlo doposcuola a 
laral lere prevaleiilemente nssislcn-
/ ia le , cosi non si vuole alTrnntare 
alia radice il problema di una ili-
1 ersrt cotulizione dncenle per una 
scunln cbe nbliia un respiro educa-

t i \ o ben diversu daH'alluale. 
Una riprova di questa imposla-

zionc si lia nel modo come vengono 
indicate le vie del redu lamculo : 
nessuna proposta nuova, so non 
qucllu di e \enlual i rorsi nbililimti 
nl posto del tradizionnlc esamc; lies-
sun nccenno alia prospettiva della 
laurea abi l i lanle, ue nl supernmenlo 
delta vecchia forma ili concorso. 
mentre si mantieiie in %iln 1'islilulo 
dell'iV/ofir/ffi. 

' IV cliinro clio andie ipieslo dise
gno di legge, come tutti gli altri 
presenlati dal l 'on. C u i , sar.'i nella 
sostnn/a forleinciile rontrastnto in 
Parlnmenlo, perche nella iuiposla-
rionc di fondo si collega agli a l t r i . 
Oggi le possibility di lotta per una 
nuova condizione docenle sono 
uiollo piu aperle di ier i . perche oggi 
sono in discussione tutti i proldemi 
strutturali e ili i u d i r i / / o ileH'istru-
zione pubblica e perche oggi « de-
mocra/ in nella scuola » non e solo 
tin lema diball i i lo tra gli insegnanti, 
ma e una richiesta sempre piu ^asta 
o popolare. 

Francesco Zappa 

NAPOll: OCCUPATE DAGLI STUDENTI TUTTE LE FACOLTA' 

t ripresa la lotta unitaria per 
bloccare la «controriforma > di Gui 

Un Ateneo so vr aft oil a to: quarantamile iscritti concentrati in vecchi e inade-
guati edif ici — Le cliniche e i «baroni delle cattedre» — II problema del-

T«area di ricerca»» — Una prospettiva nuova e moderna 
NAPOLI. maggio 

Dal 21 aprile ogni attivitd 
i sospesa all'Uniuersitd di No-
poli: alio sciopero, inizialmen-
te proclamato dall'Associazione 
degli assistenti. hanno subito 
aderito le organizzazioni degli 
studenli e dei professori inca-
ricati. Successiuamente lo scio
pero si e" trasformato in occu-
pazione: tutte le sedi univer
sitarie sono state occupate. si 
sono svolte assemblee e comi-
zi anche fuori dell'Unirersita 
e il termine delVagitazione i 
stato prorogato dopo una pro-
vocatoria presa di posizione del 
Senato Accademico. 

L'origine della lunga agita-
zione dell'Vniversitd napoleta-
na (in febbraio ci fu un lun-
ghissimo sciopero. conclnso da 
un corteo di migliaia di stu-
denti) £, naturalmente. comune 
a tutte le altre Vniversita ita-
liane: il cosiddetto Piano Gui 
per la riforma viene giudicato 
unitariamente, dalla parte piu 
avanzata deU'Universitd. come 
una « conlro-riforma > che bloc-
cherebbe per decenni ogni ef
fettivo rinnovamento della vita 
universitaria. Ma a questa im-
postazione generate si aggiun-
gono. a Napoli. elementi specifi
er, che rendono qui la situa-

600 NUOVI TITOLI 
REMAINDERS 
NEL NOTIZIARIO 
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 
ricbiedete Pipvh grattilto 
del periodico "Injorma^ioni Remainders" 

R e m a i n d e r s ' B o o k I to l iano l ibr i a l 5 0 % 
M M m o : Gstleria Unione, 3 • Via Manzoni, 38 • 
GaOeria Vittorio Emanuel* II • R O O M : Piazza 
San SuVestro, 27 /28 • Braacla: Corso Palestro, 19 

zione per molti aspetli aneora 
piu grave che altrove. 

Innanzi tutto e'e il problema 
delle sedi: I'Ateneo napoleta-
no £ lino dei piu affollati d'lta-
lia. avendo circa quarantamila 
iscritti. L'attuale sede — una 
serie di vecchi edif ici concen 
trati nel centra ciltadino — £ 
quindi assolutamente insuffi 
cienle. di fronte all'enorme in-
cremento della popolazione 
universitaria 

Vi sarebbe quindi. sostengono 
i movimenli universitari (e su 
questa linea £ schierato anche 
il PCI). I'opportunitd e la ne 
cessitd di traslerire altrove le 
sedi. arrivando a costituire una 
sorta di moderno campus, in 
cui fosse garantita (in un'Vni-
versitd rinnovala) la possibilita 
di una vera attivitd di ricerca 
moderna interdisciplinare. sul 
la base del dipartimento. 

La risposta di chi detiene il 
potere va in tutt'altra direzio 
ne: £ in corso un processo di 
frantumazione delle sedi uni 
versitaric. che porta il Pnlitec 
nico in una zona, Fisica in 
un'altra. Lettere net locali di ! 
un'ex manifattura tabacchi. e 
il Policlinico all'altro capo 
della citta. 

A questo proposito. anzi. 
le organizzazioni universitarie 
hanno smascherato il disegno 
che sta dietro il progetto del 
nuovo Policlinico: non si tratta 
di creare centri scientific ad 
alto livello. bensi di tenere in 
piedi un'organizzazione specu 
laliva che dd elevatissimi pro 
fitti. 1 malati r\coverali nelle 
cliniche universitarie pagano 
per farsi curare, e una parte 
cotpicua di questi utili finisce 
nelle tasche dei c orondi cli 
nici». t cosiddetti baroni delle 
cattedre. ostili (e b?n si capi 
see perch£) a ogni riforma del 
VUniversita: si tratta di poco 
piu di died persone che. in un 
solo anno, si spartiscono qual-
cosa come mezzo miliardo. cio£ 
U 17 per cento dei circa tre 

miliardi che incassano gli isti
tuti clinici. 

Strettamente collegato a que
sto delle sedi e il problema 
della cosiddetta « area della ri
cerca >. Qualche mese fa un 
gruppo di noti scienziati (Buz-
zati-Traremo. Caianiello. Li-

quori e altri) si fece promotore 
di una iniziativa tendente a 
raggruppare sui suoli della inu
tile Mostra d'Oltremare i piu 
importanti centri di ricerca 
che operano a Napoli. alle di-
pendenze del CNR Studenli, 
assistenti e inraricati sostenQQ 

Alcunl aspctti della lotta degli studentl di Napoli 
dtll'Universita 

la riforma 

no che la costiluzione dell'area. 
svincolata dalla vita dell'Vni-
versita. comporterebbe una ul-
teriore subordinazione delle 
scelle di settore a interessi di 
gruppo. nonche un condiziona-
mento artificioso della evolu-
zione delle profesiioni. II prin
cipio fondamentale dell'unita 
fra ricerca e didattica sarebbe 
enmpromesso, con la conse-
quente dequalificazione dei ti-
loli di studio. 

Su queste basi di lotta assai 
precise il morimento universi
tario ha raqgiunlo dimension'! 
fnrse impensabili fmo a qual-
rhe tempo fa: alle riuninni di 
poche decine di studenti si sono 
sostituite in questi giorni as
semblee cui partecipano attiva-
mente anche setteottocento 
persone. Oqni aspetto delle 
questioni universitarie viene 
discusso da studenti. assistenti 
p incaricati (e in qualche caso 
vrofessori di ruolo) con la mas-
<ima spreaiudicatezza senza 
timori rererenziali ne\ confron 
ti di chicchessin. Le decisioni 
rpngono prese non nel chiuso 
Ai una stanza da poche perso 
ne. ma presentate direttamente 
m assemblea e accettate o re-
tpinte dalla maqgioranza: 
rrtngqioranze non precostituite. 
ma che sj formano di rolta in 
• olta sulla base degli argo-
nenti in discussione ET sfnfo 
(ntto anche uno sforzo per po 
nolarizzare al massimo le po-
sizioni del movimento universi
tario. con comizi per strada e 
'vcontri coi partiti politici 

II Senato accademico ha rea-
nito minacciando di invalidare 
Vanno accademico; e si £ ri-
sposfo prolunqando fmo a oggi. 
renerdl. Voccupazione. Natu
ralmente la lotta ccntmuera. 
nlmeno fin quando da parte 
delle autorita, accademiche e 
non, non sard data una rispo
sta alle richieste del movimen
to universitario. s 

Felice Piemontese 

DIBATTITI E CONFRONTI 

Le Universita in 
Em ilia-Rom agna 

11 compagno Aldn d"Alfonso 
ci ha inxnato questo scrtlto. 
che pubbhehxamo come con-
tributo ad una discussione na 
tempo aperta anche sulle co 
lonne del nostro qiornale: 
quello della dislocaztnne ter 
rttoriale. pronrammala. delle 
sedi universitarie Le opinio 
ni del compagno d'Uinnso 
sono — ecylt avterte — « per. 
sonali ». / problemi che ven
gono sollevatt ct sembrano 
tuttavia meritevoli di esame 
<> d\ dibattito 

I I problema dello sviluppo e 
di un nuovo assetto delle Uni 
versita in Emil ia Rnmapna. che 
risponda al le esigenze crescen 
t i della Reginne ed al cuntinuo 
aumento del numero di studen 
t i anche in previsione delle nuo 
ve leve post media obhlipnto 
r ia . si pone da tempo Proposte. 
piu o meno sensate. ne veneo-
no fatte da pin pa r t i : i l nostro 
Part i to ha discusso la questio 
ne. alia fine dello scorso anno. 
in un convegno regionale che e 
stato r icco d i interessantl con 
siderazioni pur sen?a glungere 
— e non ne aveva la pretesa — 
alia stesura di un piano orga 
nico 

E' inuti le d i re quanto t soste-
ni tor i d i una disordinata ist i tu 
zione di nuove facolta nelle cit
ta gia sedi universi tar ie od in 
cit ta che ne siano pr lve. mo 
strino Iroppo spesso la corda 
di un eccessivo municipal ismo 
o financo d i evidentj interessi 
c cattedrat ic l *. dietro pretesti 
scientif icl. 

Penso sia necessario affer-
mare aneora una vol La. coniro 
i sostenitori d i queste propo 
ste. come la indiscriminate! e 
disordinata proli ferazione di 
nuove sedi universi tar ie o di 
nuove facolta presso sedi gia 
esistenti sia nociva non solo 
al io sviluppo e alia serieta de 
gl i studi. ma. alia lunga. anche 
a quegli interessi municipal) 
che solo apparentemente ver-
rebbero. in ta l modo. soddisfat 
t i . Una c i t ta. per diventare una 
< grande ci t ta ». non ha btso 
gno di diventare sede univer
si tar ia. 

le sedi 
sono troppe? 

Ma credo che sia necessario 
a f fe rmare come anche una po 
sizione di strenua resistenza a 
qualstasi nuova proposta. in 
nome di un principio. solo 
dstrattamente giusto. che tut 
to va fat to o andrebbe fat to. 
solo in presenza di un organi 
co piano nazionale. dopo che 
sia stata compiuta la riforma 
della Universi ta. ad a l t ro non 
ser \a che al ia difesa di uno 
status quo. dif f ici lmente di fen 
dibi le. t ra i 'a l t ro. perche al l i 
mi te di sopportazione per ist i 
tu t i e studenti. 

I n pr imo problema dal quale 
vorrei sgombrare i l campo e se 
si possa pensare — ed agire — 
ad un piano regionale per le 
Universita prescindende da un 
piano nazionale o. almeno. p r i 
ma che questo sia attuato. E' 
posibile. cioe. pensare a nuove 
Universita o nuove facolta in 
Emil ia Romagna pr ima che ne 
sorgano a l t re nel Mezzogiorno, 
pr ima che s i r isolva U proble
ma de i rUnivers i ta d i Ro
ma, ecc.? Se d sono le forze, 

le capacita. le volonta. non ve-
do perche non si debba far lo 

Penso, anzi. che la soluzione 
di aleuni problem! dell 'Univer-
sitA in Emil ia Romagna possa 
financo avere un effetto esem 
plare. « trainante ». per al t re 
regioni Occorre. certo. che sia 
una giusta soluzione e questo 
puo ottenersi prendendo una 
posizione att iva e non soltanto 
negativa. 

II pr imo dato dal quale biso 
gna part i re e la necessity che 
la vita universi tar ia sia ar t i 
cnlata in sedi non troppo pic 
cole, perche siano concentrati 
in una stessa citta quel min i 
mo di bibhoteche. is t i tut i . la 
borator i . che permettano un 
completo svolgimento degli stu 
d i . 1'attuazinne di istituzioni 
democratiche come i diparti-
mentt. e c c . ma al io stesso tem
po non troppo grandi . ad evi 
tare i l distacco t ra gl i organi 
di direzione accademica e am
ministrat iva e la massa degli 
studenti. la concentrazinne di 
eccessivi poteri nelle mani di 
poche persone. ecc Quale e la 
situazione. a questo r iguardo. 
in Emil ia Romagna? Abbiamo 
una grande Universita a Bolo 
gna. con quasi tutte le pr inc i 
pali facolta. e con un numero 
di studenti - circa 24 (KX) -
piu che doppio di quello che 
viene giudicato ropti 'mum per 
una Universita che voglia assi
curare la serieta degli studi , 
una sufliciente vi ta democrati-
ca interna, un ordinate anda-
mento amminist rat ivo Una 
Universita a Modena. ol tre 
3UU0 studenti. quat t ro facol ta ; 
una Universita a Parma: o l t re 
ottomila studenti. sei facol ta; 
una a Fer ra ra . c i rca t remi la 
studenti. quatt ro facolta. La 
sciamo da parte Piacenza. do 
ve esiste una appendice. la so 
la facolta d i Agrar ta . della 
Universita Cattolica di Milano. 
Quali intervent i sono possibil i 
ed auspicabil i in questa situa
zione? 

Non credo che si possa ragio 
nevolmente sostenere una ulte 
nore espansione de l lUn ivers i 
ta d i Bologna. Le misure pro
poste — e in via d i attuazione 
— daU'Amministrazione comu 
nale. per la creazione d i un 
campus ad Ozzano. con lo spo 
stamento d i alcune facolta 
scientifiche fuor i del centro cit-
tadino. vengono incontro ad una 
esigenza senlita. tendono ad 
assicurare una maggtore t pro 
dul t iv i ta t degli studi. ma non 
debbono essere pretesto per so 
stenere la possibilita d i una 
maggiore * capienza >. 

Da questa considerazione mi 
sembra st debba par t i re per d i 
scutere le esigenze di Modena. 
Di duplice ordine. Pr imo. d i 
una maggior qualiftcazione o d i 
un c nlancio > delle facolta esi
stent i ; secondo. della istituzio-
ne d i nuove facolta (una. per 
i l momento) che raccolgano 
quegli studenti. modenesi o 
reggiani . che affol lano alcune 
facolta gia affollatissime del 
la Universita d i Bologna La 
questione della creazione di una 
facolta d i Economia e Com 
mercio a Modena. non tan to e 
stata discussa. e awersa ta . 
perche toglierebbe studenti a 
Bologna (che in quella facolta 
ne ha fin troppi per un buon 
funzionamento) quanto perche 
si giudica necessaria una r i for
ma degli studi d i Economia e 
commercio. La lotta per questa 
riforma va condotta, ne siamo 

convmti . ma non si puo pretcn 
dere di vincorla facendo. in-
tanto. « scoppiare * la facolta 
di Bologna 

Non sorgono p r n b k m i . alme
no dal punto di vista t h e sti.i 
mo trattamJo. pi'r quanto n 
guarda I 'Umversita di P a r m a 
Con I attuale ruimcio di studi-n 
t i . essa si presenta come una 
Universita tipo. art icolata in 
un ccrto numero di facolta. in 
grado di sopperire. almeno per 
aleuni anni aneora. alle esigcn 
ze date dal naturale incre-
mento. 

// problema 
di Ferrara 

Un problema sorge. inveee. 
per quanto r iguarda Fer ra ra . 
Si t rat ta di una Universita che 
pud acroghere aneora un con-
siderevole numeto di studenti. 
In quale direztotie occorre as 
sicurarne lo sviluppo? La stra
da piu faci le, che aleuni so
stengono. e quella della ist i tu-
zione di un Magistero Ne pro-
poniamo un'a l t ra . meno t sere-
ditata » e certo piu rispondente 
alle antiche t radmoni della cit
ta nel campo urbnnistico ed al
le esigenze di tutta la Regione: 
I'istituzione di una facolta d i 
Archi tet tura. che potrebbe rac-
cogliere tut t i g l i studenti del-
I 'Emil ia Romagna che. attual-
mente. sono costrett i a frequen-
tare Ftrenze o Venezia. 

Da questo quadro. che mo
stra come, seppur a pochi chi-
lometr i di distanza Tuna dal-
l a l t r a . le Universita in Emil ia 
non siano in numero eccessivo. 
salta agl i occhi i l vuoto esisten-
te in tutta una parte della Re
gione: la Romagna. Come sia
mo in linea di ma.«ima contro 
i l sorgcre di una facolta e av i -
cola » a For l i — iv i la ta . qual
che diecina di studenli, cinque 
o sei professori che durante 
I'anno pas^erebbero solo alcu
ne ore nella cit ta — pensiamo. 
pronti a scandalizzare chi vuo
le scandalizzarsi, d i poterci 
schierare a favore di una Uni
versita in Romagna. Una Uni
versi ty. d ic iamo. non una fa 
colta isolata che. nel caso. ri-
schierebbe d i essere la solita 
Economia e Commercio. 

Perche una Universita in Ro
magna? Innanzitutto perche un 
terzo circa degli studenti delia 
Universita di Bologna proven-
gono dalla Romagna. un nume
ro che da solo costitutrebbe la 
abbondante popolazione d i una 
piu che media universita mo
derna. I I problema di sette od 
ottomila studenti oon si r isol-
ve con la creazione d i un con-
vntto a Bologna, come ha chie
sto qualcuno. 

Provenendo da studi neces-
sariamente poco approfondit i 
queste note non possono a v e r t 
a l t ra pretesa che serv i re da 
abbozzo d i un piano regionale, 
un abbozzo che tende a mette-
re sotto gl i occhi d i quant i . am-
minis t rator i o accademici. que-
sti problemi debbono affronta-
re, le esigenze non d i una sola 
cit ta o di una sola zona, ma d i 
una Regione vista nel suo in-
sieme e d i pretendere, percid. 
un consenso o una contestazio-
ne i n questo quadro. e non in 
uno part icolare. 

Aldo d'Alfofito 


