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COME SUPERARE LA PROVA DEGLI «ANNI SETTANTA » 

L'unlco esemplo posltlvo e moderno in Italia di collegio universitario, quello di Urbino (nella 
foto), fornlsce perd solo 150 post! a un'Universlta di 8000 student I. 

L'Universita 
senza casa 

II gigantesco problema delle residenze studen-
tesche • La previsione del Piano Gui radical-
mente insufficiente - L'esperienza americana 
del «campus» extraurbano - II rapporto fra 
strutture universitarie e strutture cittadine 

Un'utile « guida» pubblicata da « Noi Donne» 

Che scelta fare 

dopo la III media ? 
Quasi niez/o milione di ragazzi e dj ragazze sosterranno 

a giugno resume di licenia media inferiore. Gran parte — 
ed e (|ue.sto un fatto positivo — proseguira. poi, gli studi. 
Ma come .si onentera? Nella selva degli attuali ordinamenti 
seolastici italiani, onentarsi. appunto. non e facile; soprattutto 
per le nuuve leve studentesche. Tempestiva. dunque, giunge 
la ouida edita da No\ Donne, che si condgura come un utile 
.strumciito di consultazione per i giovani e per le loro fauu-
glie [Quale scuola dopo la lerza media, pagg. 63. L. 300). ll 
panorama dei van tipi di scuola secondaria supenore emerge. 
nei suoi tratti essenziali. con precisione. Giusto anche ll 
criteno seguito nel presentarlo: «Corsi, islituti, mutative 
diverse soruono otw't anno piu numerosi ma non di rado an
che quelli die vantano un non meglio speciftcato riconosci-
tnento statale hanno carattere essenzialmente speculative e 
non dnnno nessuna garanzia di serieta. Se lo Stato esercitasse 
un controllo serio. non e'e dubbio che gran parte dci mira-
bolanti corsi semestrali, annuali, biennaU per mlerpreti. ho
stess, radiolecnici. indossatrici. contabili, etc. verrebbe chmsa 
sotto comprovata accusa di truffa. Va detto perd che anclie 
ncl settore dei corsi privati e semiprivati vi sono eccezioni 
rappresentate da mutative sene e utilissime. 

«Nell'impossihilitd qtundi di effeltuare questa selezwne 
a livello nazionalc, abbiamo adottato, nella compilazione di 
questo manuale. un criteria assai rtgoroso, prendendo in con-
siderazione unicamente le prospettive che vengono ojferte 
daliislruzione media secondaria statale». 

E cosi. per ogni tipo di corso la fluid a indica la durata 
complessiva. l'orano settimanale delle lezioni. gli sbocchi 
universitari possihili. Docenti qualificati ne illustrano. sinte-
ticarnente. le caratteristiche. I letton sono messi opportuna-
inente in guardia da Luigi Volpicelli, Direttore dell'Istituto 
di I'edagogia dell'Universita di Roma e autore della prefa-
zione. contro certe scelte: per esempio, contro quelle delio 
Istittito Tecmco Femminile. dell'Istituto Magistrale e delle 
Scuo'e Magistrali. ormai superati nspetto alle esigenze reali. 

Un'osservazione. tuttavia: ncW'introduzione. si danno dei 
eonsigli indubbiamente improntati a saggezza: per es.: non 
indiri/zarsi. per pigrizia o per convenienza. alia scuola piu 
vicina o alia scuola di papa, Giustissimo. II fatto e, perd. che. 
99 volte su 100. chi sceglie la scuola piu vicina o la scuola Piu 
carta non la sceglie per pigrizia. ma perche la sua famiglia 
non ce la farebhe altrimenti a mantenerlo ancora agli studi: 
e cbi opta per I'lstituto Tecnico Commerciale (che confensce 
il diploma di ragioniere) non lo fa con la prospettiva del 
posto nell'azienda del padre o degli zii. ma per tutt'attre 
ragioni. II diritto alio studio, purtroppo. non e assicurato nel-
l'ltalia degii e anni '60». 

Ma. detto questo. non si toglie niente all'utilita della pub-
blicazione di Noi donne: che si prefigge di informare in modo 
esaurientc. agile e chiaro e che assolve bene, ne| complesso. 
questo compilo. • _^ _ _ 

m. ro. 

Dove vivono. come vivono, gli studenti universitari? In genere, nelle sedi 
maggiori, circa il 50 per cento di essi vengono da ]uori; e, in juturo, se, come e 
necessario, ogni sede universitaria assumerd una qualijicazione <s nazionale », que-
sta percenluale tendera ad aumentare. Le universita non potranno mai essere «sull'uscio 
di casa»; in Inghilterra, patria dei «colleges». i « /won' casa * costituiscono 180% de
gli studenti iscritti. In ogni Paese, i piani di sviluppo degli impianti universitari prevedano 
una maggior dotazione di resi-

. < 

denze oltre alle altre attrezza-
ture cosidette « di servizio », 
ristoranti. impianti sporti-
vi. ecc. In Gran Bretagna, di 
fronte alia percenluale attuale 
del 30% di alloggi universitari 
sul totale degli iseriffi si tende 
ad arrivare al 70%; in Ceco-
slovacchia, un prngramma di 
costruzioni prevede di garanti-
re alloggi studenteschi per l&O 
per cento degli iscritti; in 
Frnncia. piu modestamente, 
dal 10% attuale si sta co-
struendo per il 20% degli stu 
denti. 

Ma che tipo di alloggi, e do
ve situati? Collegi. case di re-
sidenza. dormitori all'interno 
del recinta universitario o ap 
partamenti estcrni? Su questo 
problema il dibattitn e* molto 
arceso in Europa. ll sistema 
della scuola collegio e* il piu 
criticato. propria in Inghilter 
ra; I'unit a accadcmica residen 
ziale autosufficiente. se pure 
conta nobil't tradizioni (anche 
in Italia — vedi la Scuola Nor-
male di Pisa) non ha piu ra-
gione di essere, nell'universita 
di massa degli anni '70. 

Ce la versione moderna del 
college autosufficiente. quella 
con la quale gli americani han
no affrontato il problema del 
grande numero: il « campus » 
universitario extraurbano. iso 
lata in mezzo alia campagna, 
nel quale trovano posto sia gli 
edifici per lo studio che quelli 
per i servizi e le residenze. Di 
mensionato per un optimum di 
25.000 studenti. il t campus » e 
la versione piu diffusa delle 
universita cast mite nel dopo 
guerra: e anche le istituziam 
inglesi piu recenti hanno segui 
to in genere questo modello 

Ma cosa dicono gli studenti? 
Su questo problema e'e una 
insolita e significativa conver-
genza di vedute, tra gli studen
ti di diversi paesi. tra i quali 

anche iltalia. Tutti d'accordo, 
prima di lutto, che e compito 
deli Universita quello di prov-
vedere agli alloggi degli stu
denti: fa parte del diritto alio 
studio, garanlisce la possibility 
di scelta della sede. Ma per
che I'isolamento degli studenti 
dal resto della comunita? 

II presidente dell'Uninne na
zionale degli studenti francesi 
e categorico: « Non esiste un 
problema di alloggio degli stu
denti ma un aspetto studente-
sco del problema generate de
gli alloggi >. Gli studenti non 
vogliono vivere ai margmi del
la Citta, segregati dal contesto 
sociale; e propongouo quindi 
cite le residenze studentesche 
siano strettamente inserite ne 
gli sviluppi urbani. Su questa 
slrada in Francia sono stall 
lentati alcuni esperimenti: e 
mentre dalla soluzione di Lyon 
La Uuchere (Casa dello studen-
le e Casa del giovane lavora-
tore con attrezzature associati
ve comuni) traspare ancora il 
carattere paternalistico, il pro 
getto dell'Unione degli studenti 
di riservare un certo numero 

Domenica a Rimini 
il congresso dell'UG! 

L'Unione Goliardica Italia 
na ha indelto a Rimini — 
nel venlennale della sua fon-
dazione — il XVI Congresso 
Nazionale. 

I lavorl inizleranno dome 
nica 28 maggio con la rela-
zione del presidente. Marcel 
lo Inghllesi, e si conclude-
ranno II 30. 

Le riviste QUADERNI DI AZIONE SOCIALE 

Istruzione secondaria: 
un nodo che va sciolto 

Due interessanti articoli di Gennaro Acquaviva e Giovanni Gozzer 
< Anche senza dare un peso 

determinante alle considerazioni 
e alle proposte avanzatc dalla 
Commissione di Indagine. 6 chia
ro che i contenuti e gli mdirizzi 
da es*a espressi. rappresentano. 
in buona misura. il pensiero di 
quanti. nei settori piu diversi, si 
\anno pronunciando da tempo a 
favore di una scuola "aperta" 
e di un sistema di istruzione 
con caratteristiche di unitaricta. 
Le ACLI. tra questi. non da oggi 
si sono dichiarate decisamente 
per la costruzione di un siste
ma formativo che assuma que-
ste due caratteristiche e che vi
va nei suoi strumenti educativi 
e nei suoi canali dt innalzamcn-
to di tutte le intelligent fe-
conde ». 

Cos! Gennaro Acquaviva. sui 
Quaderni di Azione Sociale. ri-
vista delle ACLI. n. 2 - 1967. in 
un articolo in cui si fa il punto 
sulla questionc della riforma del
le scuo^e secondarie. 

Di fronte alia situazione at
tuale. caotica ed insufficiente. 
si pongono. ricorda l"Acq;ia\iva. 
due document! ufficiali. e cioe 
la Rclazione della Commissione 
dlndaqine sulla Scuola e le Li 
r.ce direttire del Ministro della 
P.J. per un piano di sviluppo 
pluriennale della scuola. meglio 
note avne «Piano Gui >: ma 
anche «un proficuo e interes-
sante dibattito nel Paese >. e. 
aggiungiamo noi. lelaborazione 
e le proposte di quelle forze. 
politiche sindacali cultural!, che 
sulla linea timidamente accen-
nata dalla Commissione d"In~ 
dagine hanno ccrcato di concre. 
tare il «concetto del "filone" 
princ-.pale ed unico». per cui 
anche le eventual! eccezjoni 
« vanno ricondotte ad un princi-
pio unitario nuovo>. 

In effetti. sono due prospetti. 
ve profondamente different!. 
< due filosofie » che si confron-
tano ed evidenziano un disac-
cordo insanabile. Per la prima, 
l'obiettivo da raggiungere e 
«l'apertura e I'unita del sistema 
scolastico*; per la seeonda. e 
cioe quella di Gui. si vuole cil 
permanere delle difference sco-
lastiche attuali. pur se con adat-
tamenti pandali» e si prefigura 
«una scuola immobilizzata in 
eompartimenti stagni. collegati 
4 i passagfi che e possibfle con, 

siderare praticamente velleitari 
per la quasi totalita deglj even-
tuali candidati >. 

In sintesi. la prima ipotesi e 
all'inscgna della «mobilita sco-
lastica». e cioe di un'istruzio-
ne largamente polivalente e di 
ordinamenti che non prefigurino 
sbarramenti ne orizzontali (fra 
i van indirizzi specialistici) ne 
vertical! (verso l'istnizione su-
periore di qualsiasi tipo): I'altra 
porta il marchio della «tradi-
zione scolastica >. che rifiuta il 
principio informatore dell'unicita 
complessiva dell'ordinamento. e 
pone I'altro della distinz.one 
delle scuole secondarie superio-
ri a piu livelli (formazione pro-
fessionale a breve, a medio, e 
a lungo termine). la cui conse-
gtienza « non puo che essere la 
distinzione netta in gradi e quin
di m ordini seolastici diversi >. 

A questa problematica si ri-
collega un altro nodo della di-
scussione. cioe quello del pro-
lungamento dell'obbligo. La Com
missione d"lndaoine ha mante-
nuto Tipotesi del prolungamen-
to: il « piano Gia » lo ha invece 
escluso decisamente. e non inv 
pegna lo Stato nemmeno ad un 
biennio di istruzione professio-
nale frequentabile da tutti co-
loro che. presumibilmente. non 
potrebbero proseguire gli stu
di ; nel «piano Gui > si opera 
soU-anto una riserva quantitativa 
minima per il 12% di licenziati 
della scuola media: questa pre-
visione per U future, di 70 R0 mi-
la giovani frequent a nti I'lstituto 
professionaJe. e stata fatta pe
rd basandosi sul numero degli 
iscritti a questa scuola negli 
anni immediatamente preceden-
ti il 1964; anche il prolunga-
mento dell'obbligo (risolto con 
una sottoscuola per minorati so
cial:) soggiaee all'ipoteca del
la conservazione. 

Sostanoalmcnte nella stessa 
direzione, ma con un maggiore 
approfondimento dei temi an
che sul piano culturale oltre che 
politico, si muove rarticolo di 
Giovanni Gozzer, apparso nel 
numero successivo della stessa 
rivista. Con i progetti ministe-
riali si varerebbe cuna specie 
di "testo unico", con qualche 
variante. delle situazioni esisten-
ti>. Queste situazioni sono il 
frutto di una tendenza « per a d 

ogni "specializzazione lavora-
t i va" vuole lmpadronirsi di un 
ramo del sistema scolastico. e 
farlo suo. autonomamente. inse-
rendovi gli allievi per una du
rata vanabile di 2. 4. 6 anni 
(e talvolta di piii) spesso sen 
za alcuna comumcazione con gli 
altri tipi affmi di scuola ». \JC 
osservazioni del Gozzer si muo-
vono. invece. su un terreno < as-
solutamente estraneo alia logi-
ca e alle cominzioni che han
no ispirato quei progetti ». 

Infatti il Gozzer afferma che 
bisogna sostituire < a! principio 
della rigida diusione fin dai 
primi anni dei van rami e tipi 
del sistema medio - suneriore 
(principio delle canne rforgano) 
il principio della distinzione gra
duate (sistema a diramazione. 
o "branching") tenendo presen-
te che il sistema deve essere 
unitario. e cioe dare un prodotto 
omogeneo e utilizzabile non so
lo alia fine di un corso spe-
cifico ma al teimine di ogni 
penodo o ciclo». Da qui. < lo 
sforzo volto a realizzare la mas-
sima unificazione degli insegna-
ment! nriucendo i i molteplicita 
delle discipline e concentrando 
in aagregaziom coerenti gli in 
segnamenti affini ». «resclusio-
ne delle numerose specia.izza-
zioni frammentane o eccessi-
vamente anticipate », e < il prin
cipio di spostare la specializza
zione alia fase terminate dei 
van deli o periodi». e quindi 
anche la possibilita. e la neces-
sita. dell'insenmcnto della for
mazione professionale nel qua-
dro generale de'.l'istruzione se
condaria. 

Sulla base di queste ipotesi 
generali. il Gozzer avanza due 
tipi — alternativi — di soluzione: 
con il primo si prefigura una 
struttura unitaria (anche se va-
riamente articolata all'intemo) 
del settore di istruzione media 
superiore, secondo il modello 
americano o sovietico: con il se 
condo si prefigura una struttu
ra che manterrebbe. almeno per 
un certo periodo. la distinzione 
fra campo < liceale > e campo 
«tecnico-professionale ». Perso-
nalmente il Gozzer opta per 
questo secondo tipo di solu? > 
ne: egli vede, infatti, il campo 
«tecnico professionale > come la 
matrice potenziale di una scuo

la che viva di una problema
tica nuova (che e quella dei Iin-
guaggi e delleflucazione tecno-
Iogica) e che de\e e^ere quin
di salvaguardato durante la fa
se presumibilmente Iunga di ini-
z;ale sperimentaz^ne. dalla even-
tualita di essere nassorbito ne 
gli schemj tradizionali «per ri 
gurgito di demagogia scolasti
ca » (come e gia awenuto per 
la scuola media unica). < La 
scuola democratica moderna non 
potra mai nascere dalla dilata-
zione della scuola di elite, dalla 
sua "cattura" o dal suo ridi-
mensionamento *. sottolinea giu-
stamente il Gozzer. ed agpiun.ee 
Topinione sulla necessita ed uti-
Iita che «la nuova struttura "si 
cimenti" con l'antica dimostran-
do nei fatti la sua validita >. 

Inoltre il Gozzer esclude il 
mantenimento del liceo artisti-
co e defl'istituto magistrale: af
ferma che la formazione dei 
maestri deve awenire nell'uni-
versita: ed avanza una proposta 
di articolaEone (poco convin-
cente) del tnennio tecnico (da 
16 a 18 anni. dopo un biennio 
comune) che. pur essendo piu 
funzionale dell'attuale caotica e 
dispersiva situazione. risente an
cora di schemati«mi tradizionali. 

Non ci nascondiamo rimpor-
tanza. ne! loro complesso. di 
queste argomentazioni e di que
ste proposte — che pure dovre-
mo discutere — e del fatto che 
siano avanzate da parte catto-
lica: siamo con\inti. come mo-
strano di esserlo 1'Acquaviva ed 
il Gozzer. che la nforma della 
scuola secondaria comporta ol
tre alia lotta politica ed ideale 
soprn debneata. anche un pro 
fondo riammodernamento della 
Amministrazione caratterizzato 
da rapporti democrat ici. daLo 
snellimento burocratico. da ca-
nacita di programmazione e di 
inter\-ento. dagu opportuni de-
centramenti delle competenze: e 
crea il bisogno. oltre del ne
cessario approfondimento peda-
gogico. «di esatta conoscenza 
degli strumenti. di puntuale spe-
rimentazione e di ricerca». 

Siamo convinti ehe per tutto 
questo le forze necessarie ci so
no: ora vi e bisogno della vo-
lonta politica per metter'.e al-
l'opera. 

Lucio Del Corn6 

di appartamenti agli studenti 
negli immobili del piano stata
le ha senza dubbio aspetti in
teressanti anche per noi. 

• • • 

La critica al campus ame
ricano ha sollevato in Gran 
Bretagna aspetti piu radicali. 
che riguardano non solianto il 
problema delle residenze ma 
quello di tutta la struttura uni 
vcrsitaria. Infatti le Universita 
progettate intorno al 'C>0 hanno 
tutte scelto la soluzione « cam 
pus » parecchie miglia distanti 
dalla citta; e anche quelle, co 
me York e Kent, che verran-
no raggiunte dallo sviluppo del 
la citta, resteranno sempre un 
recinto chiuso, non una parte 
della citta. Cid ha determina 
to critiche e ripensamenti; e 
una piu recente inversione di 
marcia rispettn alle localizza 
ni * suburbane * degli impianti 
universitari. 

i Ogni attivita che si pone til 
di fuori della Citta o rifiuta di 
entrarvi. impoverisce la Citta 
ed impoverisce se stessa ». 11 
piano di sviluppo dell'Univer 
sita di Brislof parfe dal pre-
supposto che nei prossimi 30 40 
anni I'universita dovra acco-
gliere anche un gran numero 
di adulti (Veducazione perma 
nente); prevede quindi un 
«camvus urbano > aperfo e 
pubblico (non una Citta unirer-
stiaria chiusa entro una piu 
grande Citta), una pianifica-
:ione comune della citta e del-
I'universita. con la massima in-
tegrazione recipraca delle strut
ture associative e culturali. 

E in Italia? Di fronte a 
queste esperienze. sembra di 
essere all'eta della pietra. Non 
si conosce neppure la consi 
stenza attuale delle attrezzatu
re cosidette « assistenziali ». 
La Commissione d'indagine nel 
19C3 stimava in 3800 posti la 
disponibilita di alloggi studen
teschi. e chiedeva per il 1970 
una costruzione di almono 50 
mila pnsti. Quindi residenze 
per il solo 10% degli studenti 
present! nelle Universita, esclti-
si i fuori corso 11 Piano Gui 
ridimensiana anche questa 
esigenza e la dimezza: al '70 
soltanto 25 000 posti alloggio. 

L'aspetto quantitativo della 
rivendicazione da avanzare ci 
sommerge. Parlare di Integra-
zione tra Citta e Universita. 
tra strutture cittadine e strut
ture universitarie? Ma se non 
si riesce neppure a realizzare 
attrezzature comuni a Facolta 
diverse; se ogni Rettore e ar-
bitro e padrone degli sviluppi 
urbanistici ed edilizi della pro
pria sede. A Milano. una re-
cente agitazione studentesca al
ia Casa dello Studenle (700 po
sti mensa per It.000 studenti!). 
di fronte alia sacrosanta ri-
chiesta di elaborare un pro-
gramma di servizi coordinato 
tra le 4 unirersita milanesi. si 
arrirera, forse. per estrema 
concessions alia costruzione di 
una nuova mensa comune tra 
Statale e Politecnico. 

Parlare di problema urbani-
stico. di inserimento del Cam
pus universitario nella pianifi-
cazione della Citta? Ma se la 
idea piu avanzata in materia 
(e del resto ancora alio sta-
dio di esercilazione utopistica) 
e stata sinora quella di depor-
tare le Facolta scientiiiche fuo
ri citta, perche non si e slati 
capaci di prevedere nel conte
sto urbano le aree necessarie 
alio sviluppo degli impianti 
universitari. Assistiamo cosi al
io smembramento progressiva 
delle Universita di Napoli. Ge-
nova, Torino ed altre ancora: 
quasi deliberalo sabotaggio di 
una fulura possibile riorganiz-
zazione delle Universita sulla 
base dei dtpartimenti. 

In questa situazione disastro-
sa, un solo spiraglio di ottimi-
smo. In sede referente la Ca
mera dei deputaU ha stralcia-
to dal progetto di legge per la 
edilizia scolastica la parte ri-
servata all'edilizia universita-
ria. Cid significc che le moda-
lita dalle quali dipendera il 
futuro edilizia deli'Unirersita 
italiana saranno discusse in-
sieme alia legge di riforma de
gli studi, e a questa stretta
mente connesse: la battaglia 
percid e ancora aperta, 

Novella Sansoni 

la scuola 
i 

Un momento avanzato della lotta per la riforma democratica 

ARCHITETTURA: 
FACOLTA SOTTO PR0CESS0 

Gli studenti e molti docenti di Roma, Milano, Venezia, Napoli e Torino si battono per una pro-
fonda ristrutturazione degli studi - E' necessario un rapporto attivo, critico con la societa • II 

problema della ricerca - Che cos'e il «rigurgito neofascista » 

Roma, 17 maggio 1967: gli studenti di Architettura protestano contro I'intervento della polizia nella loro Facolta. 

Nel complesso quadro di agi-
tazioni che. in questo anno 
accademico, hanno trasformato 
le universita italiane in un 
grande campo di contrasto e 
contcstazione delle scelte con-
troriformatrici della le{!ge 2814, 
una facolta spicca sulle al tre: 
quella di Archiottura. Occupa 
zioni e scioperi si sono alterna-
ti in quasi tutte le sedi. A Ve 
nc/.ia gli studenti hanno occu 
pa to Palazzo Tolentini il 19 apn 
lo e. da allora. mxi ru> sono 
piu usciti. A Milano. l'occupa-
/ione e durata settimane. A 
Napoli. a itoma. a Torino l 
tentntivi rli serrata appoggiati 
dalla polizia sono staii travolti 
dall'energica protesta degli stu 
denti Lc facolti'j d'Architettura 
in tutto il paese non raggiun-
gono la decina: anche dove la 
lotta non ha assunto propor-
zioni cosi clamorose, tutti gli 
istituti scno di fatto rimasti pa-
ralizzati da assembleo. scioperi. 
manifestazioni. sospensioni del-
latt ivita didattica. 

Ma dire * paralisi » non 6 poi 
esatto: sominari. studi e ri-
cerche sulla cnsi della facolta 
e deirUnhersi ta in 2onere han 
no fornito a docenti e studenti 
materia di analisi che equi-
vale a inten corsj e program-
mi; la pubblicaz:one di docu
ments di wrba l i . di dibattiti e 
di a>?emblec riempirebbe volu-
mi. In questa straordinaria at
tivita si sono ineontrati — e 
avvenuto due giorni fa a Roma 
— studenti e assistenti di mez 
za Italia. E non per nulla al 
seguito di tutto questo orga-
nizzazioni politiche come la 
FGCI hanno sentito il bisogno 
di propor re un com-eqno na 
zionale degli studenti di archi
tettura che si terrobbe a set-
tembre. 

Entrare nel merito di tutte 
le question! poste sul tappoto e. 
in questa sede. impossible. 
Tentiamo. invece. di rispondere 
a una domanda: perche le lot-
te condotte daali architetti — e 
con questa espressione si inten
ds indica re non solo i neolau-
reati. ma anche gli studenti — 
rappresentano il momento piu 
acceso e attivo della batta
glia per la riforma dell'Uni-
versita? Chiediamo scusa pro-
prio agli architetti se la rispo-
sta potra per loro risultare ba-
nale o lapalissiana: interessa 
soprattutto che sia comprensi-
b:!e ai « non architetti >. ai non 
iniziati. all'opinionc pubblira 
che. pur non cvxiosoendo molto 
dolla facolta di Architettura. 
si pxw>. di fronte ai faui. lo 
stesso quesito. 

Una delle critiche fondamen 
tali avanzate dagli c architet
ti » e che non esiste nella fa
colta una attivita di ricerca 
«oria. connesva con i grandi 
problemi civili del paese. Le 
citta scoppiano, 1'assetto ur-
banistico e oggi. in tutti i cen-
tri . sconvolto da problemi che 
travolgono I'esisienza stessa del 
c.ttadino: sono anni che tutti 
noi viviamo questa realta fati-
cosa e che sembra diven'ata 
inesorabile. Per quanto assur-
do possa apparire. quel settore 
dell'Universita che ha il compi
to non solo di conoscere e stu 
diare questa realta. ma di pre-
parare i quadri professionali 
che dovrarmo in essa inserir-
si ed oPerare. risulta sorda 
a questo tipo di problematica. 
Paragoni se ne fanno a bizzef-
fe: come se la fisica — si dice 
— continuasse a studiare fe-
nomeni secondo le leggi preoe-
denti alia comparsa di Galileo; 
come se I* chimica non te-

nesse conto degli ultimi due 
secoli di ricerche e cosi via. 

Nelle facolta scienlifiche in
fatti, sia pure con gravi ca-
renze e dilTicolta soprattutto 
di ordine ecociomico. lo svi
luppo tecnologico e mdustria-
le ha proposto e imposto — 
non vogliamo qui e.sammare 
con quali linalita che sono ap 
punto al centro della discussio 
ne del mondo universitario — 
un tipo di ricerca moderna. La 
discuuione sulle soluzioni mo 
derne deH'architetura e della 
urbanislica si svolie. nel no-
stro Paese. soprattutto al di 
fuori deirUniversita. Essa e 
senz'altro ancora clebole e ra-
chitica: caotica e confusa: ma 
esiste. pure se non incide an
cora nella realta. sappiamo 
tutti per quali ragioni. 

Nelle facolta di Architettura. 
invece. il discorso spesso era 
evitabile: e si e evitato. A 
Roma, non per caso. si e crea 
to in questi ultimi anni il cu 
rioso fenomeno di una t facolta 
clandestina »• si contano alme 
no una cinquantina di studi e 
gruppi (1; assistenti e studenti 
che svolgono una « loro ricer
ca ». che avanzano ipotesi e 
soluzioni. cercando di affian-
carsi o meglio di sostituire la 

ricerca e spesso la didattica 
univcrsitaria. Ma nella facolta 
l futuri architetti continuano ad 
opera re in scala ridotta. stuza 
trovare nei cor^i e nei grogram-
mi i moment! che li aggancino 
ad una Problematica pu'i 
ainpi.i. 

In dofini:i\a anche i tentativi 
fatti. la buona vulonta che puo 
avi'ic animato saltuariamente 
docenti « illtimmati ». 50110 nau 
fragati in un fallimento. In 
molti ca-.i. lo ruouoicono gli 
stessi docenti, « e'e il pericolo 
die revoluzione cosi ottenuta in 
appartti/.a — cito l'introduzio 
ne ad una reliuione della com
missione ministeriale in propo-
sito — sia in real'.u un aggra-
vamento aella situa/.ione di di-
sagio e di incomprensione in 
cui si viene a trovare lo stu-
dente ». 

Quello stes<^) tipo di studente 
il quale, completamente sordo 
ad ouni esigen/a di rinnovamen 
to, preoccupato di strappare 
una iaurea come che sia che 
lo introduca nei sefori piu ra 
chitici e vorgognosi della ar-
retrata edilizia italiana. e per-
fino disposto a difendere con 
la lotta questo suo < pseudo 
diritto ». In questo senso van-
no interpretati quelli clic — e 
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sen/„i mo//i termini — vt'tmono 
detiniti « rigurgiti neofascisti > 
e che non IKIUMO invecv .-olo 
un suppor o U'ppistico e a->\\-
democratico tout court, ison per 
men to il loro ritornello — <ic 
canto a quello jxilitieo ^\:.i i 
marxisti dairUn:vorsit«i » — •* 
i lasciateci studiare » 

La lotta degli * architetti ». 
ha ntsuiito a>petti diver»i, a 
seeonda delle .si.uaziom dive* 
se — piu o meno arrelrate -
delle smg<ile facolta. \ Ronn 
la prima esigenza avan/.it.i v 
quella di un processo. di i.>u 
istruttoria alle strutting di 
Architettura, ai modi e ai ' on-
pi della ricerca. E' questo cvv 
munque, un momento docunivr 
tario, dal quale dovra n e c c 
sariamente sca tunre un pro-
gramma di Iavoro futuro. la 
cui compilazione e ben piu ar 
dua c diffic le. 

La dove la ricerca. infatti. 
viene gia prospcttata e prop<»-
sta agli studenti — o i l c<i?o 
di Vene/ia — si tratta di con-
tost are e discuterne le .scelte. 
La presenza e l'mlluenza — tan-
to piu forte, quanto piu debo-
le 6 la autmomia di ricerca di 
una racoltt'i che in questo sttiso 
non ha tradi/ioni — della po
litica neocnpit-alLsta o meglio 
di centro sinistra dello svilup
po urbano pone Tesigenza di 
una preparazione culturale non 
indifforente per una soluzione 
dei prohlemi ben dive r ia da 
quella avan/ata da gruppi di 
dticenti e architetti legati a 
questa politica. In questo son 
so vanno ancho giudicati i 
fallimenti di quelle iniziati ve 
t h e si npirano al critorio del
la p j r i a — che divonta poi 
patonialismo. quando non e 
inaanno — fr.i ]<• varie com 
ponc-iti universitarie: rrzia*! 
ve che. alia re>a dei conti. sfo 
ciano in atteigiamenti autorita-
ri piu o nx-no mascherati . co 
me quelli delle « serrate di 
facolta >. 

In un simile conte.sto — di 
cui abbiamo tratteggiato per 
sommi capi uno solo dei pro-
blcmi fondamontali (esis-ono 
poi quelli della didattica. della 
rappresentanza democratica 
degli studenti nei consigli di 
facolta. dc'Ja configurazione 
esatta della professione di ar-
chitetto che si avvia o do-
vrebbe avviar.-i a diventare 
sempre piii una professione pub-
blica) — il movimento degli 
studenti di Architettura rischia 
di dimeniicarsi o di soitovaluia-
ro o di non porre in chiaro il 
problema della lotta contro la 
psoudo riforma di Gui. Molti 
degli architetti lo giudicano un 
problema sottmteso o trascu-
rabile. 

E ' un grave pericolo. Sono 
proprio facolta del tipo di Ar
chitettura, dove proposte come 
quelle contenute nel disegno di 
legge Gui — i ire livelli di di-
plomi. la facoltativita dei di-
partimenli, tanto per fare due 
esempi soltanto — incidono piu 
fortemente per ingabbiare ogni 
possibilita di sviluppo e di pro 
gresso. 

Le lo te di questi ultimi gior
ni. le posizioni assunte dal mo-
vimento democratico degli stu
denti e degli assistenti hanno 
riportato infatti al centro della 
attonzione questo « particolare » 
che resta. oggi, il primo, fon-
damcntale nemico da scon-
figgere. 

Elisabetta Bonucci 
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