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La relazione di minoranza sul progetto di riforma la cui discussione e imminente al Senato 

LE PRflPosn pa pq pffl i'UHI vfflsnA 
Nel documento firmato dal compagno Giorgio Piovano una puntuale analisi della crisi degli atenei, nel quadro della crisi generale della societa 
ilaliana - L'esigenza di un dihattito aperto, senza preclusion^ che colleghi il tema deH'Universita a una linea di riforme - Le motivazioni della 
contestazione e le condizioni per lo sviluppo del movimento degli student] - Troppe ambiguita nella istituzione del dipartimento, del docente 
unico, del tempo pieno - Le condizioni del diritto alio studio prima e durante PUniversita - Lo spazio autonomo d'iniziativa e di potere degli studenti 

La linea del PCI sulla riforma deH'Universita, e la 
critica al progetto di legge che fra pochi giorni andra 
in discussione al Senato sono contenuti della relazione 
di minoranza presentata dal compagno Giorgio Piovano. 

L'ampio e approfondito documento, di cut diamo qui 
una sintesi, inizia osservando che I'enorme ritardo con 
cut il progetto di riforma deH'Universita giunge in aula 
lestimonia di una profonda e perdurante debolezza poli-
lica del governo e dello schleramento che lo sostiene. 
Nei confronti della legge, intanto, si e diffuso un clima 
di sfiducia, con accentuate manifestazioni di diffidenza 
da parte del movimento degli studenti. Cio pone da una 
parte I'esigenza di una modifica profonda delle solu-
zioni proposte, c dall'altra, la consapevolezza che la 
crisi deH'Universita italiana non e un fenomeno pato-
logico a se stante, ma si innesta in un quadro ben piu 
ampio. Essa denuncia infatti la crisi generale del paese 
di cui e una espressione, e da essa quindi si pud uscire 
soltanto con scelte che spostino a favore delle grandi 
masse lavoratrici I'attuale equilibrio sociale e politico. 
Percio, ogni progetto di riforma deH'Universita non pud 
essere concepito se non nel quadro di un progrnmma 
generale di riforme della societa italiana. I comunistl 
propongono quindi che la discussione sulla legge non 
sia tecnica ma politica, per mutamenti di fondo del pro
getto, per ancorare il tema deH'Universita a una linea 
di incisive e prioritarie riforme delle strutture econo-
mico-sociali. 

Se non si volesse tener conto di questa esigenza, per 
ricercare ancora una volta faticosi e forse impossibili 
compromessi fra i partiti di maggioranza, facendo con
cession! a pressioni conservatrici, e varando soluzionl 
ambigue, grave sarebbe la responsabilita politica di chi 
tenesse un simile comportamento. I comunisti conside-
rano essenziale, al contrario, che si vada al dibattito 
con grande apertura politica e democratica con la vo 
lonta di innovare e mutare profondamente. 

Le linee di modifica della legge che i senatori comu
nisti propongono affrontano cinque aspetti fondamentali: 
1) gli strumenti e i mezzi per una nuova didattica; 2) la 
attuazione del diritto alio studio; 3) la determinazione 
di uno spazio autonomo di iniziativa culturale e politica 
degli studenti; 4) I'istituzione di forme pienamente de-
mocratiche non corporative di governo degli atenei; 5) 
il rapporto fra riforma e sviluppo deH'Universita e le 
esigenze generali della programmazione. 

Vogliamo con cio prefigurare — afferma H docu
mento — un tipo di Universita che si muove sulla linea 
di una riforma della societa nazionale, secondo lo spi-
rito e il deftato della Costituzione, e che del rinnova-
mento della societa nazionale" diventa uno degli ele-
menti decisivi. 

La legge, al contrario, non offre neppure strumenti 
per superare le gravi disfunzioni deH'Universita ita

liana, che, cosi come e oggi, e di ostacolo ad una di
dattica nuova, che garantisca la preparazione profes-
sionale delle nuove generazioni. Basil pensare a quel 
che e avvenuto in seguito al grande aumento della sco-
larizzazione che ha portato il numero totale degli stu
denti unlversitari dai 258.181 del 1960-1961 al circa 650 
mila del 1970-1971: tale crescita delle iscrizioni, in se 
positiva, e andata avanti in misura superlore alle reall 
possibilita di occupazione, tanto che nel 1970 i laureatl 
disorcupati erano 15.000; un numero crescente di gio-
vani si ritira dagli studi prima di aver conseguito la 
laurea; aumenta il numero dei fuori corso. In definitive, 
I'Universita si va trasformando in una sacca di dlsoccu-
pazione giovanile nascosta. 

I ritardi nell'affrontare la crisi deH'Universita, la de-
qualificazione progressiva degli studi, gli assurdi rap
port! gerarchici e autoritari all'interno degli atenei, la 
crescita della scolarizzazione e quindi I'ingresso nella 
Universita di nuove masse giovanili, portatric! di nuove 
istanze e suscitatrici di nuovi contrast), sono gli elementl 
alia base della rivolta studentesca del 1968, e della con
testazione generale dell'assetto della societa che, in Ita
lia come altrove, il movimento degli studenti ha espresso. 

La relazione osserva a questo proposito che, se si 
tiene conto di queste motivazioni profonde e perma
nent!, e insieme della suggestione che I grand) movi-
menti di liberazione in atto nel mondo hanno suscitato 
e suscltano fra le masse giovanili, le forze politiche non 
debbono pensare che le fas! alterne del movimento ne 
denotino il declino. Al contrario, le forze politiche demo
c r a t i z e non possono stare ad attendere un esito negativo 
di un fenomeno umano, sociale e politico cosi profondo, 
ma debbono invece favorirne la maturazione verso ef-
ficaci forme di azione. 

Passando poi ad esaminare i collegamenti fra quest! 
problemi e quello della riforma deH'Universita, la rela
zione afferma che i comunisti rltengono sbagliata la 
tendenza a considerare inutile o pericolosa ogni idea 
di riforma deH'Universita, un'opinione di questo genere 
parte dalla identificazione del « sistema » politico ed eco-
nomico in un'unica struttura priva di contraddizioni in
terne; mentre, al contrario, la vita culturale rappresenta 
un momento specifico e autonomo della societa civile, 
che ha relazionl dialettiche con la struttura economica 
e con lo stesso apparato istituzionale. La riforma della 
Universita non perde II suo valore neppure di fronte alia 
giusta osservazione che prioritaria avrebbe dovuto es
sere una riforma di tutto I'ordinamento precedente degli 
studi, con I'attuazione, ai livetli della scuola media e 
secondaria, del diritto alio studio senza preclusioni 

Fini, funzioni 
e accesso 

Un primo gruppo di articoli si oc-
cupa delle finalita, delle funzioni. 
dell'autonomia deH'Universita e del
le modal ita di accesso. 

Nell'art. 1 le Universita vengono 
definite, genericamente. come «istitu 
zioni di alta cultura». specificando 
die si tratta di * comunita di docenti e 
di studenti ». I Iavoratori tecnici ven
gono considerati come sempiici <• colla
borator! ». Se queste definizioni sono 
assolutamente generiche. negativa ap 
pare la parte dell'articolo die prevede 
«opportuni collegamenti (deH'Universi
ta) con le altre istituzioni scientifiche 
e didattiche. con gli enti locali e con 
]e forze produttive del territorio >. 

La relazione di minoranza a questo 
proposito osserva ciie non si tratta di 
stabilire astratte possibilita di collega
menti unilateralmente voluti dai do 
centi, ma concrete garanzie di inter-
vento nel governo deH'Universita da 
parte di tutte le forze sociali interes-
sate al progresso civile del paese. fino 
ad affermare che non si dovrebbe. al 
limite, escludere che lo stesso Rettore 
possa non essere necessariamente un 
docente. 

Quanto alle universita cosiddette « li 
bere», Tart. 6 stabilisce che gli sta-
tuti che le reggono non debbono esse
re € in contrasto con i principi infor-
matori e con le strutture previste dalla 
legge stessa >. senza pero affermare 
con chiarezza che essi debbono ade 
guarsi alle norme della legge. I do 
centi di tali Universita «qualora ven-
gano a trovarsi in una situazione... di 
incompatibility con gli orientamenti di 
dattici e gli indinzzi culturali propri 
del dipartimento di apnartenenza. pos 
sono essere chiamati anche in sopran 
numero da un dipartimento di altra 
Universita ». Una simile norma — af
ferma il documento comunista — con 
sente in pratica alle Universita pn 
vate (questo e il vero valore della di 
zione c libere») di sbarazzarsi a loro 
piacimento dei docenti in qualche mo 
do. e per qua 1 sia si ragione. sgradm 

Gli articoli 5 e 13 riguardano la libe 
ralizzazione degli accessi ali'Universita, 
e il diritto degli studenti di scegliere 
liberamente i piani di studio. Si tratta 
di questioni gia stabihte da leggi pre 
cedenti. e sulle quali e nota la posi 
zione dei comunisti: che. cioe. data 
I'attuale situazione della scuola me 
dia superiore. la possibilita di iscn 
versi a qualsiasi corso di laurea e 

solo teorica: la stessa liberalizzazio-
ne dei piani di studio lascia aperta 
la strada ad una selezione di fatto 
fra una minoranza di studenti in gra-
do di scegliere un piano di studio 
piu elaborato. e una maggioranza so 
spinta a cercare uno sbocco professio-
nale piu facile e immediato. 

Organizzazione 
didattica: 

i dipartimenti 
Gli articoli dall'8 al 19 riguardano 

la nuova organizzazione didattica: la 
istituzione dei dipartimenti e la abo 
lizione delle facolta. 

La innovazione e positiva, se si pen-
sa clie le facolta sono 1'espressione di 
una divisione del sapore di vecchio 
tipo. e si basano su tabelle di materie 
the rispecchiano una frammentazione 
a volte addirittura ridicola dell'inse 
gnamento. sulla base degli interessi 
dei titolari delle cattedre. il cui po
tere e stato in questo modo accre 
sciuto al di fuori di ogni controllo. 

Ma. cosi come viene proposto dal 
progetto di legge. il dipartimento ri-
schia di perdere mnlta parte della 
sua potenzialita innovatrice. Esso vie 
ne defmito (art. 8) « fondamentale 
struttura di ricerca *. ma non si indi 
cano le condizioni che dovrrbbero assi 
curare il rinnovamento della ricerca 
in connessione con una nuova didat
tica: I'art. 10 afferma che <a cia-
scun docente e garantita... la liberta 
di studio, di ricerca. di insegnamento 
di metodologia e di didattica >. ma non 
si fa cenno. come avveniva nella pro 
posta del PCI. alio studio e alia ri 
cerca collegiale. da parte di gruppi 
di studenti. di seminari. di gruppi di 
lavoro. ecc. 

Inoltre. al dipartimento si vorrebbe 
ro addossare una quantita di cumpiti' 
i corsi di diploma, di laurea e di dot 
torato di ricerca: I'esame di stato per 
I'accesso ali'Universita. i corsi trime 
strali di orientamento. t corsi di pre 
parazione e oneniamento professiona 
le. i corsi di formazione pedagogica e 
didattica per I'abilitazione all'insegna 
mento. i corsi di preparazione. di spe 
cializzazione. di aggiomamento profes 
sionale. i corsi post universitari di spe 
cializzazione e di perfezionamento Ma 
la legge non specifica come e con 
quali mezzi questa mole di attivita pa 
tra essere portata avanti. costcche il 
dipartimento in so?tanza c configurato 
come una specie di scatola vinta in 
cui ptio essere calato qualsiasi conte 

RAPPORTO FRA ISCRITTI 
ALL'UNIVERSITA' E LAUREATI 

1911 
1936 
1966 
1969 

1 laureuto su 4 iscritti 
1 laureato su 6 iscritti 
1 laureato su 12 iscritti 
1 laureato su 11,5 iscritti 

nuto. con un semplice eambiamento 
di etichetta. 

Coesistono inoltre ambiguamente nor
me positive, come la soppressione del
la tradizionale divisione in discipline 
fondamentali e complementari (arti-
colo 83). la tutela della liberta dei 
docenti (art. 10) e deH'autonomia dei 
dipartimenti (art. 11). e norme nega
tive. come quella che istituisce una 
gerarchia fra gli stessi dipartimenti 
distinguendo fra quelli c presso i qua 
li. per efficienza di attrezzature e nu 
mero di docenti. pud essere conse 
guito il dottorato di ricerca » (art. 19). 
e quelli in cui non si potra conseguire 
tale titolo. 

Altri punti negativi sono i criteri 
della valutazione degli studenti. che. 
secondo I'art. 14. deve essere formu-
lata « a seguito di prova individuate >. 
e cioe in pratica ancora col metodo 
dell'esame. e la istituzione del dot 
torato di ricerca. Questo ultimo titolo 
che (art. 19) «si consegue nel dipar 
timento da color© che. dopo la laurea. 
vi abbiano s vol to attivita di studio e 
di ricerca per almeno un quadriennio 
e che presentino. a conclusion!' di essa. 
risultati di valore scientifico ricono 
sciuto da tre docenti di ruolo ». rischia 
in realta di far rivivere. almeno per 
certi aspetti. la vecchia e superata 
libera docenza. gia abolita per legge. 

Al contrario. sostiene la relazione 
. Piovano. dando un giudizio negativo 
sui tre livelli di titolo che vengono 
istituiti dalla legge (diploma, laurea. 
dottorato di ricerca). e convinzione 
dei comunisti che 1'approdo di chi 
esce daH'Universita debba essere uno 
solo, cioe la laurea (anche se vi pos 
sono essere curricoli di laurea piu 
brevi o piu lunghi). cio a garanzia di 
un unico metodo didattico. criticamen 
te impostato. che deve valere per tutti 
Quanto al dipartimento. secondo il 
PCI. esso deve partire dal superamen 
to della frantumazione degli insegna 
menti. abolendo le attuali tabelle del 
le materie e i corsi di laurea: occorre 
sostituire la lezione ex cathedra con 
una ricerca di gruppo. in cui il rap 
porto fra docente e studente sia di 
collaborazione: rendere la figura del 
docente veramente unica e il diparti 
mento veramente interdiscliplinare e 
autonomo; ricono^ere agli studenti la 
possibilita di proporre e promuovere 
piani di insegnamento e di ricerca 

Docenti: 
ruolo unico 

e pieno tempo 
II modo come il testo della legge 

affront a il problema dei docenti viene 
considerato dalla relazione Piovano un 
tipico escmpio di soluzione mistifica 
tona. Infatti. I'art 20 sancisce solen 
nemente il principio del docente unico 
ma poco piu avanti (art 31). questo 
stesso principio viene negato con I'isti 
tuzione del « ricercatore universitario ». 
ruolo a cui potranno acceJere i gio 
vani laureati da non oltrc cinque anni. 
che superino un concorso fissato nella 
legge stessa. Ad essi vengono assegnati 
enmpiti di ricerca e studio ai fini del 
la propria preparazione scientifica. 
ma anche di « assistenza degli studenti 
nei loro studi >. quindi enmpiti didat 
tici. che ricordano per molti versi quel 
li fin qui affidati agli assistenti. Altri 
articoli (25. 21. 30. ecc ) . delineano al
tre figure di docenti (supplenti. do
centi associati. lettori di lingua stra-
niera, ecc) , vanificando cosi in pra-

Numero degli studenti 
iscritti ali'Universita 

1933-'34: 57.294 
1946-'47: 190.789 
1960-'61: 258.181 
1969-70: 616.989 

Numero degli iscritti 
al primo anno 

1934 - '35: 34.000 
1967-'68: 127.265 
1968-'69: 142.922 
1969-70: 175.249 

Laureati disoccupati: 

1968: 12.000 
1969: 15.000 

tica I'istituzinne del docente unico. 
L'art. 22 tocca uno dei punti essen 

ziali della riforma I'adeguamento del 
rapporto fra docenti e studenti. che 
viene risotto prevedendo I'assunzione 
immediata nei ruoli per circa 2 800 
docenti (terminati. incaricati da alme 
no nove anni liben docenti o maturi. 
incaricati da almeno sette anni liben 
docenti (ternali. incaricati da alme 
te assistenti di ruolo: aiuti da almeno 
sette anni forniti di libera docenza o 
maturita) per giungere. entro il 1978 
a 22.000 docenti. La cifra non solo e 
del tutto insufficiente. ma peggiora ad 
dirittura I'attuale rapporto docenti 
studenti. Ci si limita. infatti. a far 
passare nel ruolo docenti che gia ora 
insegnano nel I'Universita: non tenendo 
conto. in piu. dell'aumento della popo 
lazione studentesca facilmente preve 
dibile nel settennio. 

II PCI sostiene invece che e neccs 
sario far salire i posti ;n organico a 
8.500 per il 1970 71. e a 30 000 entro 
il 1974-75 I comunisti sono. inoltre. 
contran al sistema escogitato dalla 
legge per i c-oncorsi speciali. che asse 
gnando ad e.sempio punteggi eccessivi 
all'anziamta. precludono di fatto la car 
nera ai piu giovani 

Altra parte assai contorta e misti 
ficatona e quella rhe istituisce il tern 
po pieno per i docenti I/art. 27. in 
fatti. dopo a\er solennemente procla 
mato che « il docente di ruolo c tenuto 
ad osservare il tempo pieno *. e ad 
«assicurare la sua presenza nell'Uni 
versita ». per panecipare alle attivita 
di studio e di ricerca. alle attivita 
didattiche comuni e di gruppo. agli in 
contri individuali con gli ftudenti. ecc. 
concede poi ai docenti il diritto di eser 
citare attivita extra universitarie. le 
galizzando per d; piu I 'uv delle attrez 
zature deH'Universita a fini di lucro 
Vi si dice infatti che « qualora. a giu 
dizio della Guinta di Ateneo. siano 
riconosciute mill, ai fini didattici e 
scicntifici. attivita applicative o di 
consulcnza. i docenti di ruolo possono 
essere autorizzati a svolgerle. ncll'am 
bito e nell'interesse del dipartimento » 

Si fissano perfino gli emolumenti 
(che per il professore di ruolo non 
devono superare il doppio dello stipen-
dio), e la loro ripartizione fra coloro 
che hanno partecipatn alia attivita. In 

questo modo. non solo si sanziona for-
malmente la legittimita di attivita pri
vate. ma si incentiva addirittura la 
professionalizzazione dei dipartimenti, 
i piu spregiudicati dei quali potranno 
trasformarsi addirittura in imprese a 
scopo di lucro. 

Negli articoli 29 e 77 si regolano poi 
le questioni relative alia incompati
bilita fra il ruolo di docente e le 
cariche nel governo. nel Parlamento. 
negli Enti locali, le presidenze di isti 
tuti pubblici e la direzione di giornali 
quotidiani. La relazione di minoranza 
critica la concessione di un periodo di 
due anni ai docenti per esercitare le 
loro opzioni. e soprattutto il fatto che. 
durante questo periodo. essi potranno 
partecipare ad organi direttivi delle 
universita. quali i consigli di diparti
menti. di corso di laurea. di Ateneo. 

II diritto 
alio studio 

II nodo essenziale del diritto alio stu
dio viene affrontato negli articoli 35 
e 36 della legge, in cui si prevede: 
a) resonem da tasse e contnbuti uni-
versitari: b) assegni di studio nella mi 
sura di 300 mila lire (piu 200 mila per 
i giovani clie abitano fuori sede) dando 
la precedenza agli student] che < ap 
partengano a ramiglie il cui reddito 
derivi da lavoro dipendente o da pen-
5ione »; c) servizi (alloggi. mense. as 
sistenza sanitaria, cooperative librarie). 
La realizzazione dj questi provvedi-
menti e rinviata alia attuazione di un 
piano quinquennale di sviluppo dell'Uni 
versita. 

La relazione di minoranza osserva a 
questo proposito che queste norme pre 
scindono dal fatto fondamentale che 
la selezione di classe fra gl| student! 
awiene in modo determmante ben pn 
ma deH'Universita. a partire dalla 
scuola materna e da quella dell'obbli 
go. Le provvidenze contenute nell'arti 
eolo .15 cadono dunque in una situazione 
di totale inadempienza dello Stato. su 
questo terreno, verso i Iavoratori e 
le masse popolari, e sollevano percio 
grosse questioni di principio. 

In primo luogo gli assegni di stucl.o 
(megho sarebbe parlare di salano uni 
versitario) devono essere assegnati ic 
una societa ba>ata sulla discnminazio 
ne di classe. secondo precisi criteri di 
censo prima che di mento. dando la 
precedenza assoluta ai fi ̂ li dei salana 
ti deH'agricoIlura. dell'industna. delle 
attivita terziane In questo senso. af 
ferma la relazione. se pure e un passo 
avanti I'aver flssato come criterio di 
precedenza l'app.irtenenza a famiglie 
il cui reddito derivi da un lavoro di 
pendente o da pensione. queUa diz:o 
ne non costituisce un esplicito stra 
mento per I'apertura deH'Universita 
ilia classe operaia. 

Quanto al problema del salano gc-
nerahzzato. esso resta invece un tra 
guardo ottimale in una societa che 
superate le discriminazioni di classe. 
avesse gia assicurato I'accesso ag! 
studi a tutti i mentevoli: mentre oggi. 
al contrario. fra i pochi figli di lavo 
ratorj che arrivano ali'Universita. si 
verifica un ultenore pn»cesso ielet:ivo 
per cui una consistente parte di es-i' 
non giungono alia laurea 

In secondo luogo. piu che <u una 
politica di assegni individuali. sarebho 
opportuno insistere su servizj generali 
collettivi — convitti. biblioteche. men 
se. centri di organizzazione sociale — 
gestiti dagli studenti. ma non solo da 
essi. Infatti. le decisioni sulla realiz 
zazione delle condizioni del diritto alio 

PERCENTUALI DEGLI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' E DEI LAUREATI 
PER GRUPPI SOCIALI 

iscritti lauraati 

Figli di imprenditori e liberi professionisli . . 13,7% 17,5% 

Figli di dirigenti e impiegati 44,8% 45,7% 

Figli di Iavoratori dipendenfi 11,5% 8,5% 

studio non possono — afferma la rela
zione Piovano — essere demandate solo 
a chi gia di quel diritto puo fruire. 
ma ad esse devono partecipare, in 
rappresentanza delle masse popolari. 
gli organismi della democrazia locale. 
soprattutto. in materia di Universita. 
Ie Regioni. 

Per quanto riguarda gli studenti la 
voratori, il progetto prevede una serie 
di opportune provvidenze (permessi. 
congedi. prestiti d'onore. contratti per 
lavoro da svolgere all'interno dell'Uni 
versita). lasciando pero a monte il 
problema del supersfruttamento a cui 
questi giovani. che devono dividersi 
fra lavoro e studio, sono sottoposti. 

II ruolo 
degli studenti 

Gli articoli che riguardano i dintti 
deglj studenti. il loro spazio autonomo 
di iniziativa e di potere, e la loro par 
tecipazione agli organi di governo degli 
atenei. sono estremamente contradditto 
n. Mentre infatti. grazie soprattutto 
alia battaglia dei comunisti in Com 
missione. la legge riconosce (art. 38) 
alcuni diritti di iniziativa autonomy 
(diritto di assemblea. locali per le 
.issemblee stesse. possibilita di p n 
muovere incontri e libere attivita : J! 
turali. gestione di attivita ncreatne 
e associative- possibilita di proporre 
corsj in specifci settori di ricerca di 
insegnamento. aventi valore ufficiale 
e i relativi insegnanti). es-i vengon* 
pasti in posizione subordinata in tutti 
gli organi di governo deH'Universita 
(art. 41). Infatti. mentre i docenti sono 
il 40 per cento nel consiglio di Ateneo 
e il 50 per cento nel consiglio di di 
partimento. agli studenti viene riser 
vato solo il 35 per cento nel primo or 
sranismo. e il 25 per cento nel secondo 

In proposito. la relazione Piovano 
precisa che in commissione si sono 
scontrate due linee: quella del gt 
vemo. tendente a catturare gli student1 

in un sistema di cogestione. e quella 
dei comunisti. che vuole assicurare alh 
masse studentesche uno spazio auto 
nomo di iniziativa e di potere. II che 
non s'gnifica assolutamente prevedere 
una divisione del potere fra docenti e 
studenti all'interno deH'Universita. ma 
al ontrario assicurare agli uni liberty 
di insegnamento e di ricerca. e agl 
alin una ampia autonomia. che com 
prenda ia libert«a di decidere i modi e 
j tempi della loro partecipaz'one a : 

governo degli atenei Tale pa-tecipa 
zione qualora si attua>>e. dovrebbe s« 
eondo i comunisti. essere paritotira 

La jarestione sociale 
deirUniversita 

Nello stabilire la formazione deg'.. 
organi di governo deH'Universita. il 
progetto di legge non ha recepito 1'e.ii 
genza di dar vita ad un tipo di gestione 
che ne rompa il tradizionale carattere 
di ecorpo separator Infatti. mvntre 

come abbiamo visto i docenti sono il 
40 per cento del Consiglio di Ateneo. 
il personale non docente VJ rappresen 
ta solo il 10 per cento (il progetto co 
munista proponeva il 20 per cento); 
ma quel che e piu grave, la rappre 
sentanza degli Enti locali e di dieci 
membri in tutto. in un consiglio che 
pud andare da CO a 110; praticamente 
ignorata I'esigenza dj una congrua rap 
presentanza dei sindacati. A queste 
forze. al contrario. i comunisti propon 
gono che venga data la preminenza nel
la direzione degli Atenei. 

Si e inoltre rifiutata la proposta co 
munista di istituire due fondamentali 
strumenti di democrazia diretta. quali 
I'assemblea di dipartimento e l'assem-
blea di ateneo. Quanto al Consiglio na
zionale universitario. cui l'art. 46 affid.i 
i il compito di coordinamento generale 
delle autonomie universitarie anche ai 
fini di contnbuire alia elaborazione del 
programma quinquennale universita
rio », da esso sono esclusi. al solito, 
i rappresentanti delle Regioni e delle 
organizzazioni sindacali. 

Programmazione 
e sviluppo 

La necessita di uno sviluppo dell'Uni-
versita programmato in sede naziona
le e regtona'e. nel quadro dei piani 
generali di sviluppo economico. aoste-
nuta con forza nel progetto comunista. 
e stata in certa misura recepita dalla 
maggioranza della sesta commissione. 
Infatti l'art. 49 della proposta di legge 
dispone che il progetto di Ateneo per 
il programma quinquennale universi
tario sia sottoposto al Consiglio regio 
nale. e I'art. 50 dispone che il go
verno presenti al Parlamento un pro
gramma quinquennale di sviluppo delle 
Universita. 

Tuttavia sono state rinviate due que 
stioni essenziali: la fissazione ds un 
rapporto ottimale fra il numero dei do 
centi e quello degli studenti. e una 
mdicazione concreta sul problema del-
I'edilizia universitaria. Questo ultimo 
problema e il presupposto per qualsia
si riforma universitaria: e chiaro che. 
per risolverlo. e necessario im colos-
sale sforzo finanziario. ma soprattutto 
impegnative scelte di fondo nell'utiliz-
zaz:one delle risorse nazionali. L'entita 
eomplessiva degli stanziamenti propo 
sti dalla legge (1818 miliardi in sette 
anni) di cui soltanto 850 sono in real 
ta aggiuntivi rispetto agli stanziamenti 
normali) non costituisce 1'indicazione 
di una scelta di questo genere: all'in 
terno dello stanziamento vi e inoltre 
una sproporzione fra le spese per il 
personale e quelle per i! diritto alio 
itu.liu e la ricerca scientifca. alia qua-
'e u'tima vengono riservate somme 
e^igue. 

Tutte queste conjiderazioni rendono 
gravemente inadeguato il testo propo
sto d.illa miggioranza della sesta com
missione. Occorre dunque modiflcarlo 
nel profondo. facendovi circolare l'an-
sia di rinnovamento che sale dtlla 
part^ mialiore del popolo italiano. 
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