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Una lettera al ministro Ferrari Aggradi (rimasfa setua risposfa) 

dell'Assessore alia Pubblica Istraiione del Comvne di Pisteea 

Cosa ne pensa, 
signor ministro ? 

II min&ero dorme e pud dormire, ed i Comuni, invece, sottoposti ai 
piu astrusi controlli, dovrebbero fare tutto in pochi giorni - Perche lo 
sviluppo della scuola ma tern a procede con lentezza esasperante, in 
dispregio alle scadenze di legge - La questione dell'edilizia scolastica 

II 12 agosto il compagno Renzo Bardelli, Assessore alia Pubblica 
Istruzione al Comune di Pistoia, ha inviato la seguente lettera al mini-
stro della Pubblica Istruzione, on. Ferrari Aggradi. Sino a questo mo-
mento non ha ancora ricevuto risposta. La rendiarrto percid pubblica, 
trattandosi di un documento di grande attualita alia vigilia della riaper-
tura dell'anno scolastico: 

P O M A n F N T O A N N I F A f ! O R A °°* »«•"»•••« *•»•• «p««u scattate ** %*c<^ u « « i ai*™* d'ooui. A ndo*so d*i-
±\\J±llfl XJMJl^ X \ / - f V L ^ J ^ X X f l MX V f X W m rantfe. Acquedotto Felice declne a declne dl berecche fetrimoniene to stato In cui ti 
trova la cHte nel prime centanario di Rama capitate. Pvoprfo da qui I'aHr© gterno a partita la drammatka danuncia di un oruppo di scolari a d»| loro 
maestro, un sacerdote seguace di Den Milanl, danuncia die ha chlamata In eauia ancora una voita Plnerzia a la coJpevolezza del CampkJogiio a del govern© 
per la mancanza di alloggi a di scuole a la sfrenata speculazione edllizie. Ma non sono aoltante quelll della case a della scuola i problem) che astMlano la 

citta. Domani, in eecasiene dell'avvie dalle cetebrazioni del centenario, pubbNcneramo una tntera pagma dedicate ai nodi che stringono alia gola Roma capitate 

Egregio Signor Ministro: 
se doves&imo giudicare le 

« cose » del suo Ministero dal
le dichiarazioni che Ella, ei 
propina in TV, o se ci faces-
suno « incantare » dalla bono-
mia dei suoi atteggiamenti, 
saremmo quasi tentati ch ac-
cordarLe qualche margine di 
credito personale. 

II guaio e che, dietro le pa
role, ci sono i fattl. 

E proprio su alcunl dl que
st!, Signor Ministro, vorrei 
esprimerLe le lagnanze di un 
amministratore locale, diso-
rientato e, mi permetta, awi-
lito dal modo dl procedere 
del suo Ministero, come dl se-
guito cerchero di documen-
tare. 

La legge 18-3-1968, n. 444, 
istitutiva della scuola mater-
na statale, dispone, al primo 
comma dell'art. 3. che «con 
decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, di concer
to col Ministro per il Tesoro, 
e determinate, distintamente 
per ciascuna nrovincia, il pia
no annuale delle nuove isti-
tuzioni di sezioni di scuole 
mateme statali. su motivate 
proposte formulate dai Prov-
veditori agli Studi. sentiti 1 
consign provinciHli scolastici 
e considerate le richieste del 
Comuni». 

Un minimo di conoscenza 
dei tempi « tecnicd • necessari 
per giungere al decreto di cui 
sopra porta alia concluslone 
che non possono che inter-
correre parecchi mesi prima 
che: 

1) — i Comuni facoiano 1* 
richieste, con dellberazioni 
consular! approvate; 

2) — 1 ConsigH provincial! 
scoiastici esprimano « pro
prio parere suite richieste dei 
Cormmi; 

3) — il Prowedltore a«li 
studi formuli le proposte de
finitive su scala provinciale; 

4) — 11 Ministero della P.I. 

Una «nazione» in lotta contro il centralismo franchista 

ICOMUNISTI DELLA GALIZIA 
E' sfafa create una seziene nazieeale euteaeoM aeN'eejIiHe del PertHe comunista spagnolo - 1 caratteri specific! di ma rtgiene 
ten un rieto passate storico culterele: delle lotte centre gli legleei alia parte avuta nella cenquista dell'Amerlca, dalle battaglle 
per I'mdipendenia, centre Napeleene, alle forti rlveUe ceotadlee - Le statuto del 1934 • L'attuale degradazione economic! contra-
tte cen le riccbezze petenziali di un tetrfterio fertile - La «Pasiei aria* tfa laverande a un libro sulla questione nazieeale in Spagae 

E' stato a Mosca nel giu-
gno scorso, alia Conferenza 
dei partiti comunisti e operai 
che si e sentito parlare per 
la prima volta del Partjto Co
munista della Galizia, della 
nuova organdzzazione comu
nista del popolo galleqo nel
la lotto contro il regime di 
Franco. Assieme al Partitn so-
cialista unificato della Cata-
logna e al Partito comunista 
bosco e sorta cosl una nuo
va sezionale nazionale autono-
ma, neH'ambito del Partito 
Comunista spagnolo. 

Certo in quel momento il 
fatto non fu rilevato da mol-
ti e forse, qualcuno conside-
TO il nuovo partito comu
nista come formatosi lonta-
no dalla Spagna anziche co
me una forza viva e operan-
t e s L a Coruna, Vigo, El Fer-
ror, Pontevedra, Orensc, San
tiago de Compostela e nelle 
Asturie. Un'organizzazione or-
gan,EsaUvnmente consist ente e 
operante in quel vasto terri-
torto tro 11 PortogeJlo, l'ocea-
no Atlantic© e il Golfo di Bi-
acagUa. 

E' di agosto la prima di-
ohiarazione ulficiale del Parti
to comunista della Galizia, lar-
gamente diffusa, che denuncia 
la nomina di Juan Carlos de 
Borbone a successore di Fran
co, invtta alia lotta umtaria 
per la liquidazione del regi
me fftoiftta « rivendica le li-
berta democratiche, Tamni-
atia per i detenuti e gli esi-
Uati politic!, *las libertadet 
nacionalet para Eutkadi. Co-
taluna y Oaltcia: E a Vigo, 
importante porto di scali 
internaslonaU, nel corso dal
le recenti manifestasioni an-
timparialiste e di soUda-
rteta con Orazio Fernandez 
Inguanso ^ono apparsi car-
tall: e soritte come «Puera 
loa vanquis de Espana! Fue-
ra la* bases! Viva Vietnam 
libref Galizia com Vietnam' 
Ni Franco ni rey, dtmocra-
cia *1! Viva el Partito coral-
Bis'* de Galicia! > 

La raoioni che stanno alia 
base deua f ondaslane dot nuo
vo partito eomuniata sono 
ita ricercart, sia nei nuovi fer 
Manti aoalaU che inveatono la 
a»il*1a • la lotta en* aampra 

piu ampie si susseguono In 
questi ultimi tempi, sia nei 
caratteri b-pecifici di questa 
regione della Spagna. II pro-
gramma prowisorio del parti
to nleva infatti nella sua pre-
messa che la Galizia si e for
mats come nazionalita nei me
dio evo oreando una lingua 
o idioma comune il «galle-
go » che non h ne castigliano, 
ne portognese, una comune 
cultura e che oggi essa e una 
nazione oppressa dallo stato 
centralizzato e burocratico 

La Galizia, secondo gli sto-
rici, subl nel IX secolo l'in-
flii'jso deRli ordini monastic! 
fr&ncesi in seguito ai conMnui 
ptllegnnaggi a Santiago di 
Compostela e fu tramite alia 
dtffusione della cultura e al-
l'arte francesi. 

La gente della Galizia ha 
lottato contro gh ingles!, e sta-
ta parte viva nella conquista 
dell'America, ha dato vita a 
forti nvolte contaduie, ha lot
tato per l'mdipendenza contro 
Napoleone e contempo>*anea-
m^nte, per rautonomia de! 
popolo ugallegon. Gia negli 
anni della lotta contro Napo
leone (1808-1814) esisteva la 
« Junta Supreme de Gobierno 
de Galicia» e piu tardi la 
« Junta Superior de Galicia » 
annul lata in seguito dalla mc-
narchia. Si sussegulrono poi 
diverse associazioni oome la 
<Lega ga!lega» nella quale 
op^raiono personality come 
Antonin Paraldo, Aureiio 
Aguirre e Leonardo Saancbes 
Oeus che combatte anche in 
Italia con Garibaldi 

Ma e solo dopo U 1031, con 
2a Repubblica e la nuova pro-
spettiva di rivolualone demo-
oratioa one la Galiaia conU 
di ottaoere soddiafaalona a 
impo<tanti rivendloasioni eco-
nomlche, aoclali, politiche e 
culturaii attraverso uno ata-
tuto di autonomia capace dl 
aprm la via all'autogoverno, 
Od e proprio in queato mo-
tcento nel momanto doe to 
cui si fanoo vivi i prable-
mi deHa Uberta fonrtamanta-

tare, della poasibnit 
;i deiia demoenjaa parlanMD-

._ , itk omnia-
sativa di difandere fU tnterea-
ai della diverse categorle ao-
aali e di eiabormalone detto 

statute di autonomia one la 
Gakaia, per la prima voita ve-
de arrettarsi e attenuarsi il 
fenomeno deila fuga dalla ter
ra e fteU'eaunetloae. Nel *34 
U Oalbda vote lo atatuto di 
autonomia che stabiliva, fra 
laltro, rufflciaJita delle lin
gua caatigliana e gallega. Due 
anm dopo, il S gnigno 1986, il 
7S% degU alattort obiedano 
con un piebiecito cbe I'auto
nomia della Galiaia venga di-
acueaa dat Fartamento della 
Repubblica. problems che vie-
ne iaoritto all'ordine del gior-
no del latori del 8 lugiio 
UM. Troppo tardt. La repub-
clice, obe aveva rlcoooechito 
1 dtnttl della nastooaUU cata-

e beeoa, per la 

non face In tempo. La reazio-
oe frencbista, aostenuu da 
Hitler a Mussolini aggrediva 
la gtovane repubblica spagno-
la 

II popolo della Galiaia, che 
lotto orgogliosamente contro 
1 frmnchisU, per la Repubbli
ca e 1'autonomla, subl feroci 
repreasioni. Soltanto net 1936, 
:uronr. fucilate oltre cmquan-
tamiia persona tra cui i diri-
geiti comunisti Aranjo, Gar-
rote, e Benigno Alvaras e il 
leadei gallego Bobeda. Ma 
dm U aoategno del cootadi-
ni. neMe Asturie e in nitre lo
cality deila Oalifla la fuacrl-
glla e continuata per anal 

La Geilxi*, la cui popola-
iiona ammonta a 3.850ino abl-

tanii, e potenzialmente rioca 
economicamente, ma e oggi 
Itiltima regione della Spagna 
nebo sviluppo produttivo e 
sooiale. 

Bastl penaare one con una 
popolaiione one e appena M 
9% della Spagna, fomisce al 
paese il 30H della came e 11 
40% del peace, e rioca di cor
al d'acqua (ma 1'energia elet-
trica del Salfo del Sil di fer-
Francia) a di mlniere dl fer-
ro stagno, wolf ranio. Dalla Ga> 
U«u, durante la seconda guar-
ra mondiele, Franco traaaa 
notevoll aiutl per Hitler (wol-
(ranio, altri mlnerali a vtve-
ri). 

Nelle campagne permango-
no forme dl condusione ee-

miteudale e la pesoa e con-
dotta in forme e con mezzi 
arretrati mentre le Industrie, 
nelle quay 6 massiccia la pe-
netrazione di capital! stranie-
ri. sono m mano a oligarohl 
strettamente legati a Franco 
e al regime, come a La Coru-
na, per esempio dove tutto fa 
capo a quello che vlene chia-
mato il Conte dl FENOSA, 
che vuol dire Confe delle 
«Fuerzas Electricas del Nord 
Oestc Societade AnonJma». 

Intanto e net cantleri nava-
U di El Ferrol, alia Citroen 
di Vigo, nelle fabbrlche di La 
Coruna, tra i contadini che il 
Partito comunista aella Gali
zia ha oggi i suo) punt! dl 
magglor forza, come nellTJni-
versita di Santiago de Compo
stela dove gli studentl han-
no manifestato 

Il programma prowisorio 
del Partito Comunista dalla 
Galizia e oggi largamente dlf-
fuso e discusso. Esso com-
prtvidc 4 probleml attual! del
le liberta democratiche e del
la autonomia, della liberta per 
la lingua e la cultura gallega, 
a file riforme di struttura e 
deTindustrializzazione ed af-
ferma che «la democrazia po
ll tica ed economica saia H 
risultato dl una rivotuzione 
antifeudale e antlmonopolista 
che ai produrra con l'accesso 
al potere dl una coeJisione 
democratlca fortemente ap-
poggiata del popolo...*. 

Un nuovo partito comunista 
quindi cne scaturisoa ed ope
ra in una comunitA naziona
le antica e lotta per proble
ml attuali e dl proapettiva 
par l'autonomia e ai tempo 
atesao per 1'uNtA la liberta 
e la democrasia dello stato 
pturifMuMonale apagnoto. La 
questione naalonale, ate aul 
piano taorico, ate su quello 
concrete e non solo per la 
Spagna un problems vivo e 
attuale. La ricerca, ranslisi e 
le enperienae to questo cam-
po sono eatremamente presio-
ae. B' anche per questo obe 
e stteso con IrHeresae il 11-
MTO al quale eta lavorando 
Dolores Ibamui, la a Patio-
narias •alls questione) naalo
nale In Spagna. 

Sergio Mugnal 

determini il piano annuale dl 
sviluppo sulla base delle ri
chieste pervenute dalle pro
vince e sulla base delle esi-
genze delle sedi ove (art. 3 
— comma 2. della legge so-
pracitata) « si accertino mag-
giori condizioni obbiettive di 
bisogno, con particolare riferi-
mento alle zone depress* o 
di accelerata urbanizxazione »; 

5) — i due Minister! (P.I. e 
Tesoro) concertino il decreto 
finale. 

InoUre. una volta terminato 
Titer di cui sopra (culminan-
te appunto col decreto mini-
steriale di istituzione di nuo
ve scuole materne), i Comuni 
dovrarmo prowedere (art. 7 
della legge) alia manutenzio-
ne, riscaldamento, spese nor-
mali di gestione e custodia de-
gli edifici delle scuole mater-
ne statali, doe dovranno assu-
mere una serie di dellbera
zioni per: 

— affitto locaU; 
— assunzione personale: 
— acquisto materiale arre-

damento; 
ciascuna delle quali dellbera
zioni dovra essere approvata 
dall'autorita tutoria (cioe da 
quelle Prefetture esecutnc) al
le disposizioni restrittive del 
Ministero dell'Interno...) pre-
vio parere di altri uffici sta
tali (Ufficio Tecnico Erari&le-
Genio Civile - Proweditorato 
agli Studi, ciascuno per la 
parte di propria competensa). 

In sostanza, per quetli che 
sono 1 meccanismi di leggi 
vecchie e sorpassate, e'e una 
serie infmita di «paseaggi» 
da oompiere prima che 1 Co
muni possano concretizzare 
le loro decision!. 

EUa, Ministro dl Stato, tut-
te questo cose non pub igno-
rarie. 

La burocrazia ministeriale 
al pasce quotMianamente di 
queste cose. 

Ed allora, signor Ministro, 
lo Le chiedo con quale co-
raggio Ella ha dlramato la no-
ta n. 5236 del 2 Agosto 1969 
con la quale ha disposto la 
apertura di sezioni di scuo
la materna statale gia com
prise nel piano 1968-69. sen-
za aver ancora nulla previ-
sto per il nuovo anno scola
stico, a neanohe 20 giomi dal
la sua apertura. 

II Suo Ministero, con circo-
lare n. 27 — prot. n. 407 — 
del 22-1-1969. sembrava essere 
gia preso dalla frenesia per 
tutto il lavoro preparatorio 
che occorreva fare per il pros-
simo anno scolastico, tanto 
che si poteva leggere in quel
le oircolare come si ritenesse 
neoessario «procedere agli 
adempimenti preliminari alia 
formulazione dpi i>rogramma 
delle nuove istitur.ioni per lo 
anno scolastico 1969-70, in re
latione al disposto del I. Com
ma dell'art. 3 della legge 444 »; 
lnoltre si preannunciavano 
«disposizioni... che verranno 
emanate... con la circolare re-
lativa al piano istitutivo per 
l'anno scolastico 1969-70 ». 

In quest! mesi abbiamo a^ 
teso invano d! corrispondere 
agli « adempimenti prelimina-
ri» e di leggere le disposi
zioni relative, come abbiamo 
atteso invano che il Suo Mini
stero: 

1) — emanasse gli orienta-
menti dell'attivita educativa 
nelle scuole mateme statali 
(avrebbero dovuti essere ema-
nati, come previsto dall'art. 2 
della legge, entro 11 novem-
bre 1968); 

2) — emanasse il regolamen-
to sul funzionamento dei con
sign delle insegnanti e su! con
sign di direzione (avrebbero 
dovuto essere emanati, come 
previsto dall'art. 20 della leg
ge, entro il maggio 1969); 

3) — rispettasse tutte le 
varie scadenze previste per la 
posizione giuridica delle inse
gnanti; 

4) — assegnasse ai Comuni 
J contrlbut! per l'anno scola
stico 1968 - 69, come previsto 
dall'art. 21 della legge; 

5) — concedesse i flnanzie-
menti per 1'edilizia della scuo
la materna (vedi artt. 34 e 39 
delta legge), sui fondi gia ac-
cantonati fin dal 1966. 

Tutte attese deluse, no-
nostante i Suoi buord propo
siti, Signor Ministrol 

II 9 Agosto, perb, 1 Comuni 
hanno finalmente ricevuto po-
sta dal Ministero della PI., 
doe la nota n. 5336 del 2 Ago
sto, eon la quale east vengo-
no lnvitatl a preaentare en
tro 10 giorni le loro richie
ste (nel periodo dell'anno che 
non pub essere considerate 11 
piti favorevole e che non con-
aente conaultasioni consular!) 
ai Direttori Didattioi, e — udi-
te, uditet — a predteporre 
per II proaafano 1. aettembre: 
locali — materiale per l'arre> 
damento — personale di aer-
Tialo, — come ae tutto que
ato 1 Comuni ltaHani â  
ro la poasibilita dl procurarss-
lo In ai breve tempo, per quan-
to at ft detto prima, e che 
non (Upends dalla loro vo> 
lonttu 

In aostansa: 1 Ministero 

dorme e pub dormire; 1 Co
muni. sottoposti ai piu astru
si controlli, dovrebbero poi 
fare tutto in pochi giorni. 

Ma il lato grave della co
sa e un altro: la succitata 
nota ministeriale del 2 agosto 
scorso non e che abbia dato 
il via agli ademmmenti pre-
visti dall'art. 3 della legge, ai 
Hni della istituzione del pia
no annuale per l'anno scola
stico 1969-70: detta nota ha so
lo autorizzato il funzionamen
to di sezioni di scuola ma
terna statale che avrebbero 
dovuto funzionare con lo scor
so anno scolastico! 
Sipnor Ministro, 

dov'e allora il piano per i1 
prossimo anno? Perche lo svi-
luppo della Scuola materna 
pubblica procede con simili 
ri tardi. con lentezza esaspe-
rante, in dicoregio alle scaden
ze di legge? 

In simile situazione. parlare 
di boicottaggio sistematico. e 
dir poco: si tratta — e chia-
ro — della delineazione di 
una ben precisa linea politics 
di rarattere confessionale, che 
elude la volonta Dsrlamentare, 
disattendp le e'sitrenze oopola-
ri, svuota. dall'lnterno. oenl 
lato positivo della le<rce 444 e 
cerca di gettare il discredlto 
sulle scuole mateme pubbli-
che, facendole sorgere nell'ap-
prossimazione e nella concita-

ll premio 

« Pio ManzO » 

Bologna 
ha salvato 

il suo 
centro storico 
c Saggezza emmlnistratl-

va » e • adesione a una 
mederna metodelegla di 
intervonto urbanistice a 

BOLOGNA. 19 
II president© del Centro 

internazionale ricerche sulle 
strutture ambientali «Pio 
Manzu», prof, Felice Bat-
taglia e il coordinatore ge-
nerale, prof. Giuho Carlo Ar • 
gan. hanno comunicato al 
sindaco di Bologna. Guido 
Fanti, che il centro in que
stione ha disposto di asse-
gnare al comune di Bologna 
una medagha d'oro in rico-
noscimento deU'impegno. a 
favore della cultura. L'og-
getto «pecifico dell'alto ri-
conoscimento e costituito dai 
piani nor il contro storifo e 
per la zona collinare, recen-
temente adottati dal Consi-
glio comunale. 

11 premio e stato asspRna-
to con la seguente motiva-
zione: « Per il piano del cen
tro storico e dolla zona col
linare di Bologna: una te-
shuonianza rara di saggez
za amministrativa Italians e 
di totale adesione ad una 
moderna mctodologia di in-
tervento urbanistico per la 
salvaguardia d) un nucleo 
antico e di una fascia di 
paesagpin di note vole bel-
lezza, una testimonianza in-
fine, che nolla collahorazio-
ne deH'architetto giappone-
se Kenzo TnnKc non trova 
motivo di offuscamento, ma 
al contrario motivi di piu 
alto intcresse per il corag-
gio dimostrato da una am-
ministrazione pubblica >. 

II riconoscimonto del cen
tra « Pio Manzu >, fra i cui 
assegnatari il comune di Bo
logna figura come il solo 
ente civico. si unisce al vi
vo interesse manifestato 
dalla stamps italiana ed 
ostera verso i piani del cen
tro storico e della zona col
linare. prev>ntati ufficial-
mente. in questi giorni. con 
una apposita montra. al con-
vegno internazionale di Bu
dapest sui problemi della 
conservation* dei cenrri sto-
rici. 

Esso testimonia il valore 
scientifico. culturale e pra-
tico di due provvedimenti 
che segnano una tappa dJ 
fondamentale lmportanza nel
la sviluppo della politics e 
della gestione urbanlstlca 
della amministrazione comu
nale bolognese, specialmen-
te in un momento. coma 
quello attuale, nel quale 1 
problemi dell'organisxazioiw 
delle citta %i pongono in se-
de nazionale in forma spesao 
drammatiche. 

La medaglla d'oro sara 
ronse<nata al sindaco Fan
ti nella cerinvmia ufflcialt 
che ai ivoleera al palatse 
dei Contrressi della nepub-
blica di San Marino U 31 aet
tembre. 

zione. a vantaggio delle scuo> 
le mateme private. 

Quale altra interpietaziooa 
Signor Ministro, si puo dare, 
altrimenti, di una aerie coal 
clamorosa di inadempienze, ri-
tardi. confusione e disposizio
ni parziali? 

Ecco perche non ci possiSr 
mo contentare della Sua bono-
mia, ne tanto meno possiamo 
prestare credito alle Sue di
chiarazioni televisive (« La se> 
rietfi delJa scuola e un bene 
supremo, che not dobbiamo 
difendere e difenderemo ve-
ramente con energia. col ma*-
simo impegno*) palesemente 
contraddette dai fatti. 

La legge 28 Lugiio 1967, nu-
mero 641, qualiflcava per la 
prima voita l'intervento dello 
Stato nel settore dell'ediluds 
scolastica, stanziando in cin
que anm circa mille milisrdi. 

Le norme della legge — vo
lute cost farraginose dal Go-
vemo e dalla maggioransa — 
erano di per se gia tall da 
appesantire le procedure e 
da ritardare i tempi dl si
tuazione. 

Successive cirrolart ministe-
riali, nelle quali la burocrana 
ha il potere di sbtzzarrirs* 
nel creare mtoppi e tntralci 
di ogni genere, hanno dato 
un contribute veramente de> 
terminante perche oggi al re> 
gistri questo risultato. dopo 
due anni dalla promulaozio-
ne della legge, accantonati co
me residui passhri oltre 609 
miltardi. doe gli ttanziamen-
tt d% tre anni, neanche una 
lira e stata ancora speta. 

L'edilizia scolastica b bloe-
catal 

Le opere f Inanzdarie col bien-
nio 1967-1968, cbi per un mo
tivo, cbi per un altro, non 
sono ancora iniziate) 

La legge, cne doveva riaw-
nare l'edilizia scolastica, le sta 
invece infliggendo 11 colpo di 
grazia, aggravando aituasioni 
di precarieta che richiedeva-
no celerlta di Interventt 

Del piano annuale 1969, poi, 
non si sa nulla, nonostante 
che fin dal dicembre 1988, 
siano terminaU i tevori su 
scala provinciale. 

Anche qui, percib, emerge 
un quadro preoccupante, e 
scaturisce i'amara considers^ 
zione sullo « stato a genenle 
dl prowisorieta e dl ritardo 
con cui sono eondotte le a co
se a scolastiche. 
Signor Ministro, 

se Lei avverte la drammati-
cita e l'assurdltA di queati 
problemi; rirrinunciabUiti dl 
una asvoltaa, cosa ha fatto, 
fa o intende fare perche ven-
gano rimossi, in tutte le for
me possibili, gli ostacoll che 
si frappongono a pin celeri 
procedure? 

Non pub oltre essere tolle-
rato che i Comuni siano ts-
nuU privi dei finanziamentl 
per l'edilizia scolastica, a fron
ts del bisogni e delle necessi
ty delle popolasioni. 

E* indegno di un paese ci
vile, retto da un ordinamento 
democratico, scaturito da una 
dura lotta popolare. che si 
tengano congelati seicento mi-
liardi per semplicl question! 
formal!, mentre es»l potreb-
bero e dovrebbero essere b> 
vestiti con rapiditA. 

Le cose pubbliche, specie 
nel settore scolastico, abbiso-
gnano di una robusta accele
rata: se Lei, il govemo dl 
cui fa parte, la sua parte po
litics non capiscono queste ele-
mentari esigenze, allora non 
indugiate un minuto di piu a 
passare la mano. 

E* ormai un hiogo comune 
affermare che la societa ai 
sviluppa, cresce. va avanti. de-
termina process! e sltuazloni 
nuove con estrema rapidita, 
per cui i poteri pubblici deb-
bono adeguarsl al mutare ed 
al variare delle vicende. pe
ns rapprofondimento del sol-
co che gift sensibilmente di
vide la ciasse politica dalte 
ponolazione. specie da quells 
giovaiule. che fa le sue espa-
riense su! banchi di scuola. 

In simili frangenti, un Mi
nistro della Pubblica Istruaio-
ne deve avere II coraggio e 
la capacity di essere all'altes-
za dei compiti che la Sua fun-
zione richiede. conoretiaaando 
le istarue che aalgono dalte 
base popolare in prowedt-
menti efftcaci ad esecutivi. 

Lo sblocco e l*utUisao fan-
mediate dei fondi gia stansia-
ti per l'edtttete sooteati. 
ca; la predlsposiatons di or
ganic! e raslonaU pteM di svi
luppo dells scuola pubMkm 
per rmfanste; l'attento eaaroe 
delle eaigenss del Oonwrd. * 
iiapetto deite loro autonomia 
e la eompranelone par Is dtf-
fioolts nelle quaU an 
seguito dl oontroiH 
ed antiquasi: eeeo 
tlT). fra l tnntt. dl 
pegno e di urgent _ 
per M Suo Mbtfaaste 

Pererts si possa davvaco 
rare tn . 

Cosa ne 
•trot 

Con 


