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E* ormai del lullo cliiaro, 
j aU'opinione pubblica ed alle 
forte polillche democraticlie 
che ne rapprcsenlano II gra-
do piii avanzato di consape-

I Tolezza, che II problema del-
| la scuola rapprewnla uno del 
: nodi fondamenlali dello svi-
Iuppo cconomico e civile del 
nostro paese, dalo che iolo 
una reale eoluzfono di esso 
polra permcttere il consenso 
e il conlributo delle masse 
popolari alia vita nazionale e 
la disponibilita dei lavorulo. 
ri qunliflcati, dei tecnici, dei 
dirigenti di tipo nuovo che 
la espansione e la irasforma-
zione del mondo produtllvo 
rendono neceaiari. 

Ma non e allrellanlo chia-
ro alia coscienza generale il 
fallo che tale problema, pro. 
prio perche si inserisce e si 
delermina in un processo 
evolalivo generate, si pone 
anch'esso in termini del lul
lo nnovi rispetto al passato. 
E qneila divenila e faril* 
menle riconotcibile, sia aul 
terreno propriamente cullu-
rale, dove la scienza delt'edu-
cazione ai e sganciata dalla 
•ubordinazione di tipo idea* 
liatieo alia filosofia per ovvi-
cinarsi e concretarsi al con-
tatto con la sodologla e la 
peieologia; aia sul terreno 
operalivo del I a politics e del 
govemo acolastico, dove la 
questlone dell' istruzlone e 
della formaslone dei giovani, 
laaciaia cadere nella sua ispi-
razlone progressiva dai grup-
pi dirigenti borgbesi modera-
ti, e ripresa e portata avanti 
da forze poliliche nunve, che 

' ambiacono ad una rivoluzio-
ne dei rapporti sociali e del-
la vita culturale. 

Con amarezza riconoscla-
mo che il mondo della scuo-
la e stato colto di aorpresa 
da questo processo di rin- , 
novamento, tanto che ancora, 
nel BUO complesso, non ci 
pare in grado di rcalizzare 

' validamente ' le iropoatazionl 
modeme dell'avanguardia pe
dagogics, ne di eeguire e so-
stenere il movimento politico 
che solo puo, nel contrsto , 
di una generate riforma del-, 
la socleta, programmare ed 
attuara ana organiszazione 
scolastira radiralmente nuu-
va negli ordinamenti e negli 
fndirizzl Ideali. 

Proweditori 
e Prefetti 

Toltavia, uno dei punti piu 
vivi di aaldatura e di cnlla-
boraiione tra mondo della 

• aeaola e forze sociali pro
gressive, deve essere ricercato 
• ritrovato proprio sul terre
no delle Amminittrazioni lo
cal!, la, cioe. dove le rappre-
•entaoze popolari si misurano 

• eon i problem! eoncreti del
lo avilnppo civile, e, nell'am-
bilo della eomnnila locale, 

'• poasono dare an conlributo 
di esperiensa e di indirizzo 

. al progresso generale dell'in-
tera socleta. Le forze politi-

'. die avanzale, infatli. proprio 
-' nella dimensione della comu

nita locale pin vivamente 
prendono eosdmia del va-
lore civile della questlone 

' scolastira e delle esigenze di 
promoztone sociale delle mas-
ae popolari eui ana modema 
aolnsieoe di easa pan soddi-
sfare; eosl come, proprio fa-
eendo o segnrndo le prime 
esprrienie di autngnverno am-
mlnistrativo, gli insegnantl. i 
dirigenti scolastici. gli vtodin-
ai di pedagogia veriRcano nei 
fatti la poaaibiliti e la vali-

\ dita del loro siatema edora-
•» live, adrgaandole e iapiran-

doto alia ail nation* generale. 
ceronoo * il coftsenso oei 

' grappf politic! democratic] 
per realitsare ana nnnva li
ne* di potitica eeolastica e 
di pedagogia (e vogliamo, a 
qneato propoaito, segnalcre i 
recent! im. 10 e 11 della ri-
vista Riforma dtllm SCBO/A. 
che, proprio per favorire 
qoesta aaldatora e rollahora-
•ione, ai e tempeativamente 
preoecapata di impostare con 
•faiertivita il problema delle 
praaalani eletioni ammini-
strativc In tnita Italia, vedVn-
dole in rapporte eon le re-
•penaahiliti acnlaatirhe degli 
and local!) 

Ma nel cmriamo che la fe-
eandita di qnrsln rapporto di 
mvtna illatninasinne e colla-
beraxione tra mondo della 
areola e pnteri local! vada 

. anche ollre. Finn a imrra-
re i pin alti l ivrlli *>l 
la dirratnne della n*%* pnh 
blira In real I a e'e ana coin-
ridrnza pmfonda d! Inirr^Mi 
e d! prospeliive Ira il «etin*e 
dell'edocazinne e qocllo del

le amministrazioni comunali 
e provinciali consistente nel 
fallo che ambedue, per poler 
realizzare le loro piii elevate 
esigenze di progresso e di 
rinnuvatnento, ' aspirano • ad 
un'ampia autonomia di Ini-
zialive e di Haborazione ri
spetto all'aulnrila centrale. 

Come la sruola, infatli, de-
\e> polersi giovare di liberta 
di sperimenlazione didatlica 
cd educativa con cut solo si 
pub portare avanti l'opcra di 
formazione delle giovani ge-
nerazinni, cos! anche il po-
tere locale deve uscire dalle 
anguslie amministrative cui 
In coslringe I'assurda regola-
mentazione leglslativa atlua-
le, per es prim ere pienamente 
la sua vilalila di organo po-
polare di democrazia direlta 
c la sua ricchezza di cspe-
rienze e di proposte politi-
rbe. In questo senso, si puo 
•lire che i proweditori ed i 
prefetti rappresentono con* 
crejamente un nemico comu-
net il centmltsrnn burocrati-
co, che si oppone ad un li
bera e arlicnlaln sviluppo 
delle' varie forme della so-
cicta civile e pnlitica. 

Una politico 
di intervento 

Nella misura in cui la 
scuola e il potere locale de-
mocralico rieBcono a impor-
re, fort! del consenso e dcl-
I'appoggio popolari, una nun-
vn redislrihuzione dei com
piti e delle funzinni tra Sta
to e amministrazioni, conlri-
buiscono, corn's evidente, ad 
una ristrutturazione del po
tere decisionale, cioe ad una 
energica vivificazione della 
vita politira nazionale e ad 
una nuova • e originate re-
sponsabilizzazione degli • or
ganism! e delle forze locali, 
anche neli'ambito di ruoli po-
litici al livello statuale, 

Non si puo negarc, ad 
csrmpin, che la grave que-
atione del rapporto tra ini-
ziativa pubblica e privata nel 
campo della scuola, ollre ad 
essere aifronlata in cede di 
dibattito politico al livello 
parlamenlare. vada imposla-
ta anche sul terreno dei com-
pili e delle realizzazioni de
gli enti locali, sul quale ana 
coragginsa pulitica di inter
vento dell'autnrita comunale 
e provinciate, predisponendo 
i serviz! pubbliri necessari 
(per en., scuole dell'infanzia), 
in misura suffidente per 
quanlita e soddisfaeente per 
qualita, viene a svuotare, di 
fatto, Pulilita e la presenza 
delle istituzinni private con* 
fcssionali, eliminando doe 
quella situazione di vunto 
statale che e stala la condi-
zione determinante del pro-
lifrrare delle iniziative rleri-
cali. i . 

Fgualmente si di'ca per 
quanlo riguarda rittruzione 
ternico-professionale e aden-
lifica. in merito alia quale 
I'insurTirienta quantilativa e 
qaalitativa delPinizialiva sta
tale risrhia di lasdare !l cam
po iperto airiniziativa pri-
vala e delle grand! fabbri-
die. con il risnltato che la 
formazione dei giovani sara 
intesa in senso tecniristiro. 
elodendo la veriftra e I'allua-
zione di quel nesso tra cul
ture e profrssinne che solo 
puo eviiare la subordinazlone 
alle scelie capilalistiche e la 
prnduzione di qandri*robot, 
perfeltamente inlrgrabili nel-
razienda e nel eonformismo 
sodale delle ° comordrazioni 
di mass*. In questo eamno il 
pelenziamento e la qualifies)-
tione edaeativa e collarale 
delle iniziative dei poteri 
amministrativi potrebbero as- ' 
solvere ama - prrziosa fan- , 
tione di stimolo non solo al 
progresso economiro, ma an
che e soprattutto al progres
so dvile e politico dd lavo-
ratnri e di totti i dtladini. 

In quest! doe vital! settori 
del list rati one. dunque, come 
in tanti allri, ana coragginsa 
e eonaapevole politira di in
tervento degli ent! locali po-
irebbe avere il grande valo-
re di ana oppodziene alter
native e conrrrta. elaborate 
democralicamenle dal basso: 
di ana contestarione costrat-
tlva. nei fall!, della linea po
litira moderate, di riformi-
smo nrorapiialistirn. die nel
la srunla, come negli allri 
rampi. rallaab- clasee diri-
grnle vorrrbbe impord. 

Luciano Biancatdli 
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" S C U O L A M A T E R N A C 

' Anno 

1946-47 

1950 - 51 

1955 - 56 

.1959 - 60 

1964-65 

'„ " Sezionl 

' i t " 

38 

69 

98 x 

121 

230 

* Iscritti 

,1.520 , 

2.935 ' 

3.858 i 
\ , - • * ' 

5.186 ; ^ 

9.063 

BOLOGNA 

Gestione diretta della comunita 

L.„——;" —i 

BOLOGNA,- ottobre 
Con it Tprogramma che la 

lista Due Torri (cotnunliti e • 
independent!) sottopone in ' 
questI giorni al giudizio degli 
elettori bolognesl, nel zettore 
della pubblica istruzlone si 
avanza -una grande propo-
sta per il rinnovamento della 
scuola: ia gestione diretta. da 
parte della comunita. In qUe-
sta direzlone — dice il docu
ment programmatlco — ai 
orienta la nostra volonta po-
lltica, affrontando gli impe-
gnl e le esigenze present!, 
ma saldando le necesslta ed i 
problemi di oggi e di domani 
in una chiara proposta di svi
luppo democratico della scuo
la, verso una partecipazione ' 
di tutti alia scuola di tutti -. 

Questa vasta prospettiva 
ideate non viene presentata 
oggi alio stato di pura e tern-
plice enunciazlone. Dletro di 
essa ci sono gia delie premes-
sc, di cui e possibile trarre 
un bilancio: elaborazioni po-
titiche e atti amminiitrativi. ' 
piani operativl e forme nuove 
di organizzazione dell'attivita • 
educativa. Ed e 11 bilancio di 
un eonvinto sforzo di demo-
cratl2zazione che aglsce in due 
direzionl: i rapporti tra la • 
scuola e la comunita ctttadi-
na e Vorganizzazione interna 
della scuola stessa. 
• Gli strumentl attraverso t 
quali la collettlvita piu df-
rettamente esprime IV desi- • 
derio e la volonta di promuo-
vere relarionl nuoue tra la 
ncuola e la socleta, sono i 
Comitati genitori-lnsegnantl, 
ormai attlvi in tutti i H quar-
tierl clttadlnl. Coti come i ' 
Consign di quartiere. anche i 
Comitati genitori-insegnanti 
non sono sorti e non si muo-
vono secondo schemi gla pre-
stabillti. Essi hanno tratto dal
la realta della situazione in cut 
si sono formati e nella quale , 
t70oliono operate i problemi 
con cui mlsurarti. Al loro at-
tlvo i Comitati hanno oggi 
Vorganizzazione di utUUsim! 
referendum Ira la popolazio-
ne del quartleri suite questlo-
rA scolastiche delle uarje zo- . 
ne. che hanno consentlto di 
mettere a frutto nuove forme 
di collaborazione nella deter
mination degli orarl delle ' 
ittituzionl parascolartlche. nel • 
reperimento di local!, nella 
razionalizzazione dei traipor-
ti, e per molte altre cose che 
te non risolle. o rlsolte "dal-
Valto >. aorebbero generato . 
malcontenti, ritardi, dlsfun-
zionl Sono state promosse 
conference-dibattito eu temi 
di carattere medico e psico-
pedagogico che interessano 
sia gli insegnantl che le 1a-
mlglie: sono stati organlzzatl 
incontH con la popolazione 
ogni volta che se ne e rapoi-
sata la necesslta e si e co-
stitulto anche un gruppo re-
dazionale che elabora temi e 
fornisce materiali a giornall 
e rivlste. 

I comitati 
genitori-insegnanti 

Airatticita del Comitati 
partecipano gla centinala di 
persone; spesso lo stimolo a 
colldborare eon essi, « qulndi 
a fame parte, viene dalla ne
cesslta di contribuire a risol-
vere un problema pratico, lo
cale della scuola: ma il lavoro 
attira. appassiona e si nnl-
sce per fnce*tir*l dJ respon-
sabillta dl fronte al massiml 
problemi della organizzazione 
educativa, nella scuola, nella 
famlglla, nella socleta. I Comi
tati genitori-lnsegnantl n - ^ o -
nano da circa un annoyed II 
loro lavoro, estraneo com'e a 
ogni forma di •Uluminazio-
n«- paternalistlca, ha forni-
to la prova pratica della di
sponibilita di forzt attire, e«-
paci di dare atla rita delta 
scuola un conlributo mtonomo 
di intelliaeiwa « di operositd 
dtsinteressata. che zolo la una 
organizzazione democrattea 
dell'attivltd educativa pud tro
car* la possibillta di manife-
ttarsi e di espandersi Muo-
vendo da questa base gla con-
solldata, VAmministrazione 
comunale si propone ora di 
fare un altro passo, con Hstt-
tuxionalizzazione dei comitati 
c riiuerimcnto in essi delle 
font del lavoro caratteristi-
che dei pari wttori dttadtni 
(enU palbbUci, Commlwhiwi 

Interne dl fabbrica, organlsml 
slndacali). Cosi potenzlall, i 
Comitati genitori-insegnanti 
collaboreranno dlrettamente . 
alia soluzlone dei problemi , 
scolastici, con i Consigli di 
quartiere e it Comune, attra
verso una attlvlta costante e 
con una clrcolazlone dl idee 
ed esperlenze che sara favorl-
ta da convegnl periodic! e 
dalla pubblicazione di un 
giornale. . < 

Ma cl sono settori della po-
lltlca scolastlca comunale, in 
cui la collettlvita intera viene 
chlamata ad una varteclpazlo- . 
ne diretta alle scelte da com-
piere, sia nel campo delle 
strutture organizzatlve della . 
scuola che in quelle dei verl 
e propri contenutl e tndiriz-
zl pedagogtel ed educativl. II 
caso piu evidente e quello del
le istituzloni parascolastlche. 
Va detto, prima di tutto, che 
quelli fra il 1960 e 11 '64 sono 
stati anni di 'boom' sia per 
la scuola materna, che per 
I'educatorio. Nella prima, le , 
sezioni sono aumentate da 121 
a 230 e I frequentanli da 
5.186 a 9.063; nel secondo, le 
sezionl, da 189 che erano, con 
6497 iscritti, sono diventate 
289. con 9.500 iscritti. 

Montessori 
o Agazzi ? 

L\Ammini*tra*ione comuna
le boloonese, che consldera la 
scuola materna come inserl- • 
ta, con pieno diritto, nel si-
sterna deU'istruzione pubbli
ca, ha creato sezioni di diver
se indirizzo didattico {montes-
soriano e agazziano). con per. 
sonale e attrezzature specia-
llzzate, in ogni quartiere. Le 
famlglle sono llbere di indl-
rizzare i loro bambini verso 
un metodo o un altro e que
sta facolta esercita uno sti- . 
molo efficaslsslmo ad una scet* 
ta non casuale, ma raglonata. 
polche sono ben pochi I ge-
nitori per i quali e indlffe- , 
rente che il proprio bambi
no venga Intrattenuto. coltl-
vato. istruito, educ'ato in un 
modo o nell'altro. £ va da se, 
pol, che I'lnteressarsl e il di-
scutere di queste differenze 
di metodl, di attrezzature, di 
modi di creare, glocare, ap-
prendere, convivere con gli 
altri bambini induce le faml-
glie stesse a fare del confron-
ti con eld che il bambino ha 
nell'amblente della casa, del 
vlcinato, e via dicendo. Scuo
la e famlglla trovano In eld un 
nuovo termine di raffronto e 
di reciproco ammaestramento, 
su un piano di consapevolez-
za aperto al piu promettenti 
risultatL -

Lo stesso avviene per la ri
strutturazione dell'organizza-
ztone scolastlca neli'ambito 
clttadlno. Sulla base dei rlsul-
tati delVlnchlesta edillzia. 
igienlco-sanltaria, urbanistlca, -
sociologica. portata a termi
ne negli anni scorsi nella cit-
ta e nel comprensorio inter-
comunale, I'Amminfjtrazione 
democratica ha elaborato un 
piano di sviluppo delta scuola, 
sulla scala del prosstmo quin-
quennio Nel far cid, essa ha 
tenuto conto da un lato della 
necessita di xuperare tutte 
quelle strutture esistenti che 
non sono al licello qualita* 
tivo della scuola che dovra 
bastare ai prossiml decenni, 
dall'altro ha apertamente ri-
fiutato di basarxt sullo svilup
po « naturale • e suite tenden-
ze oggi in atto nei diversi or-
dini e gradl della scuola. 

Al contrarto dei programml 
governativi che hanno visto 
la luce fino ad oggi, VAm
ministrazione comunale di 
Bologna programmm uno svi
luppo della popolazione eeo
lastica che sovverta le attua-
U teadenze e che ha flssato nel 
90 per cento dei bambini fra 
i tre e i set anni per Ut 
scuota materna (contro U 30 
per cento del I960 e il 60 per 
cento di oggi): nel SO per cen
to al 1967 e nel 70 per cento 
at 1971 dei ragazzi tra i quln-
dlci e i dlciotto anni per la 
scuola superior* fcontro il S3 
per cento di oggi). Sono stati 
cosi calcolati come necessari 
23.600 posti-alunno, da creare 
in $8 edifici nmovU SO per la 
ecsola materna, con 6.100 po
st!; 10 per (a etementara, con 
7.900 posti; If per la seaoia 
aecondaria, con 9.690 petti. Lm 

previslone dl spesa e di oltre 
died miliardi. 

Naturalmente, la ' realizza-
zione di un piano di queste 
dtmenslonl avverra per gradi 
e quindi secondo una scala 
dl priorita. Ora, quest'ordine 
dl priorita, cosi come la di-
strlbuzlone delle scuole nel 
quartleri, la loro collocazione 
urbanistlca e sociologica, ver-
ranno discusse dagli amminl-
stratorl comunali con tutti i 
Consigli dl quartiere, assieme 
ai Comitati genitori-insegnan
ti. perche tutta la popolazione 
sia • parteclpe delle declsloni 
attuatlve del programma. Va 
da se che una dlscusslone di 
questo genere chlamera in 
causa tutti gli altri fattorl 
da cui la realizzazione del 
piano dipende: la disponibili
ta dei mezzi finanziari e quel
la delle aree, la qualita de-
oti edifici (sempre corrlrpon-
dentl ad un indirizzo pedago-
gico determinato), le proce
dure che e gtocoforza segul-
re dalla elaborazione dei pro-
getti alia loro < esecuzione, e 
via dicendo. L'ineieme def pro
blem! dello sviluppo e del 
rinnovamento della scuola ac-
quisterd, cosi, una chiarezza 
ed una concretezza inedite e, 
certo, molte nuove eneroie 
verranno raccolte in questa 
battaglia, che diventa di tutta 
la citta. 

Abblamo detto all'inlzio-che 
anche nel confrontl della or
ganizzazione interna della 
scuola e stato compluto uno 
sforzo d! democrattezazione. 
Esso si e princlpalmente tra-
dotto in uno schema di nuovo 
ordinamento da introdurre 
nelle scuole medie detl'obbli-
go a gestione comunale. Per 
contribuire ad un maggior 
contatto della scuola con lo 
ambiente famlllare degli alun-
ni e a una mioliore cono-
scenza da parte dei genltori 
dei problemi tanto organlz-
zativi quanta pedagoglcl del
la scuola, VAmministrazione 
comunale ha dellberato di au-
torizzare Vistltuzione di Con
sigli di genitori, che, oltre 
a realizzare un piu stretto 
rapporto tra scuola e famlglla, 
collaboreranno con I Consigli 
di classe per I'elaborazione 
dettc diverse attivltd didatti-
che ed educative e con il 
Consiglio del professor! per 
Vlndlrizzo didattico general* 
della scuota. 

II prefetto 
e la democrazia 

/ compiti del preside pen-
gono restituiti princlpalmen
te alle attivitd didatliche ed 
educative e d! sovtintendenza 
generale. affiancando al capo 
deU'istituro un Consiglio di 
presidenza — formato. oltre 
che dal preside, da due pro-
fessorl designatl annualmen-
te dal Consiglio dei professo-
ri. e da due genitori. indicall. 
sempre annualmente. dal Con
siglio dei genitori. A questo 
organlsmo. che realizza nel 
proprio interno Vincontro fra 
le rappresentanze dei ginttori 
e degli insegnantl, vengono at-
tribuiti poteri deliberate per 
question! attlnentl Vorganiz
zazione della vita della scuola, 
quali Vorario delle lezioni, la 
formazione delle classi, Vassi-
stenza agll alunni, la gestio
ne della Cassa scolastlca. i 
rapporti tra scuota e famlglla, 
le atticita ludiche e sportive, 
le visite e le gite d'istruzione. 
i corsi d'aggiornamento e per-
fezionamento, le • relazionl 
pubbtiehe in generale. Infi-
ne. In accordo con un auspl-
do della Commissione nazio
nale d'indagine, U preside do-
vrebbe essere eletto ogni 
triennio dal professori della 
scuota. Questo schema, dell
berato dalVAmministrazione 
comunale, ha incontrato la 
apposizione, ruttapia non an
cora deftnltiva, deirautoritd 
tutoria prefettlzia. Non per 
questo VAmministrazione si 
scoraggera. Con i tempi che 
corrono. e tanto piu per la 
scuola, la strada di chi puo.'e 
danpero far qualcosa di dicer-
«> dal -mutare perche tutto 
rest! come prima* e fatal-
mente disseminata di questi 

> e di altri ostacoli. E* dot eit-
todini che pod penire la for-
za per svperarli « andare 
avanti. 

LwdMM VancMH 

MILANO 
La poKtica empirica e so-
stanziabnente munrclpali-
stica (kirAmmrrristrazione 
comunale di centro-sini* 
sira non ha sapufo affron-
fare le nuove esigenze 
educative sorfe in conse-
guema dette modifkazio-
ni economkhe e sociali 

Anche a MUano la scuola pri
vata confesslonale prospera. Un 
etempto tlplco dell'« arrendevo-
lezza» delta Glunta dt centro-
sinlstra * offerto daUa declsio-
ne dl non doure dl una Scuola 
Media pubblica 11 nuovo, grande 
rlone dl Quarto Ogglaro-Vlalba: 
qui, infattl, un grosso edlnclo 
acolastico (nella foto) e auto 
costrulto dal preti del «Pastor 
Angelicas ». 

// centrosinistra e mope 
Per condurre un'analisi del problema sco-

lastico in un'area come quella milanese. e 
essenziale esamlnare il nesso fra sviluppo 
dell'istruzione e valor! ideali Necessaria-
mente, oggi, una verifies della situazione 

• educativa si richlama ai contenuti cultural! 
: della scuola. Infattl, MUano e il tlplco osem-
\ plo dl una comunita soggetta a mutazloni so-
stanziall delle strutture urbane e del modo 

.di vita, che sono andate nella direzlone di 
una disumanlzzazlone della citta. 

Neli'ambito di un tipo di espansione che 
caratterizza la nuova periferia come una 
somma di agglomerati privi dl strutture ci
vil!, cultural! e associative, il servlzio-scuo-
la manifests non sol tanto carenze quantita
tive, ma elude la propria funzione dl strut-
tura educativa e culturale nei confront! del
la coUettivita. 

MUano ha avuto uno sviluppo scolastico 
' insufflciente e dlstorto, non sorretto da una 
' chiara volonta programmatrice: la politica 

empirica deirAmministrazione comunale ncn 
e stata capace di prevedere e affrontare le 

- esigenze educative in rapporto alle modifi-
• cazlonl economiche e sociali e l'atteggiamen-
' to di passivita di fronte ai process! di tra-

sformazione del terrltorlo na portato ad un 
deterioramento del fatto educativo. 

Le scelte edllizie ne sono una esplicita con-
ferma: concezioni arretrate. non corrispon-
denti alle moderne scelte pedagogiche, ban-
no impedito. ad esempio, alia scuola di 

• strutturarsi in complessi scolastici forniti 
delle attrezzature nccessarie per 1'attuazione 
della scuola a pleno tempo in tutto t'arco 
della scuola dell'obbligo, quale presupposto 
essenziale per una fusione tra vita sociale 
e vita scolastlca e per favorire nei quar-
tieri cittadini un ruolo formatlvo della scuo
la nei confront! di tutta Ia comunita. Oggi. 
del resto, lo stesso sviluppo dell'edilizia sco-
lastica subisce una battuta d'arresto per la 
impossibilita da parte del Comune di re-
perire le aree necessarie, di prowedere quin-

. di ad una precisa politica di localizzazione 
delle nuove scuole e a misure di rinnova
mento di vecchi edifici scolastici Da un'in-
dagine deirAmministrazione comunale con-
dotta w 174 edifici. 49 risultano costruiti an-
terionnente al 1915. 21 sono in condizloni 
precarie, 27 sono dotati di meno di 150 mq. 
per aula, come richiedono oggi le nuove con
cezioni pedagogiche e architettonicbe. 
- A questo stato di cose non e estranea. ov-
vxamente. una piu generale scelta politica 
e classista che ha portato l'Amministraiione 
comunale ad abdicare alia lotta contro la spe-
culazione edilizta e ad una politica di espro-
pri. Cosi, gli stessi propositi di espaosione 
organlzzativa della scuola non hanno poruto 
concretarsi, eenerando una situazione para-
dossale. n piano qvadriennale del Comune 
non ha realizzato neppure gli impegni dl spe
sa e su 2103 aule preventlvate tra il '62 e 
il '65 (per scuole materne. elementari e me
die). sol tanto 1223 sono state realizzate. 

Ma questo stato di cose non appare sol-
tan to conseguente ad una linea di casualita: 
infattl, I'iniziativa comunale in campo edu
cativo appare' particolarmente carente pro
prio la dove prospera l'lnlxlativa privata. Le 
insufficient* della scuola materna (40 alun
ni per aula!) • dl quella dell'obbligo. le 166 
•ola dH scuola pubblica oapltate presso isti-
toti cotrfsationall. la rttiecnx* stessa della 
GiantB • documratara a Conrigjio Cotnu-

zioni clericali, sono testimonianze probanti 
di una scelta ammintstratlva e ideale che 
ha riflutato un ruolo prioritario alia scuola 
pubblica. 

Non deve quindi stupire se l'attlvlta co
munale non e riuscita ad esprimere una vi-
slone della planiflcazione scolastica cbe va-
Ucasse 1 tradizionali conftni del territorio 
clttadlno, oggi - superatl da una espansione 
economlca ed umana che ha mutato pro-
fondamente le cararteristiche della citta. Si 
e andata Invece generando una contraddi-
zione fra Ia linea positive di espansione sco
lastica indicata dal Piano Intercomunale mi
lanese — volta a determinare maggiore omo-
geneita ed equilibrio per lo sviluppo della 
istruzlone neli'ambito di un territorio che 
abbraccia 94 comuni della provincia — e lo 
indirizzo del Comune capoluogo, attardatosi 
in orientamenti accentratori e municipali-
stici. Questi orientamenti contrastano con la 
realta oggettiva, la quale pone come irri-
nunciabile - una vislone intercomunale del 
problema educativo: infatti, l'evasione sco
lastica tra gli 11 e i 14 anni ragglungc nella 
provincia, capoluogo escluso. la percentuale 
del 50%; il 15.41* degli alunni delle scuole di 
3. grado del Comune capoluogo risiede fuori 
citta; la richiesta scolastica registra nella 
provincia punte assai rilevanti (negli ultimi 
5 anni gli alunni delle scuole di 3. grado sono 
aumentati in citta del 34%. In provincia del-
1*84%; nel - campo dell'istruzione professio-
nale tale aumento e stato. nello stesso pe-
riodo, del 373% In provincia e del 120% in 
citta). 

Gl! squilibri fra capoluogo e comprensorio, 
i forti spostamenti -pendolari- della popo
lazione scolastica. il basso livello di tstru-
zione della provincia rispetto alia citta. sol-
lecitano una politica di piano libera da vi
sion! particolaristiche e volta a raggiungere 
dimension! dvili dello sviluppo educativo 
nei confrontl di un comprensorio ben piu 
vasto rispetto ai limit! territorial! di MUano. 

La poverta culturale della politica scola
stica e I'assenza di una volonta programma-
tica p*r uno sviluppo aderente alle trasfor-
mazloni della societa. sono insomma i segni 
caratteristici di una politica locale che non si 
e fondamentalmente discostata da concezioni 
retrive e conservatrici e che ha generato 
una condizione deteriore di impaccio e distor-
slone in tutto 11 settore dell'istnuione. . -

TJ trlncerarsi dietro i limiti dell'attuale 
Iegislazlone non attenua le responsabillta 
dell'Ente locale, quando ad esso manca la 
volonta dl com piere scelte politiche e ideali 
di rinnovamento, di approntare gli strumentl 
eoncreti per una politica dl piano e spesso 
persino quella di sollecitare nei fatti un supe-
raraento delle remore centralizzatricl e bu-
rocratiche. Questa battaglia non e stata con-
dotta e la scuola milanese e giunta ad una 
grave strozzatura che ne mette in pcricolo 
un organlco sviluppo per gli anni futuri. 

La Giunta di centro-slnistra ha eluso. In 
definitiva. l'esigenza sostanzlale. senza la 
quale anche qualslasi prowedimento ammi-
nistrativo perde di validita: quella. cioe, per 
cui una politica scolastica realmente innova-
trice deve ispirarsi a precise finalita cultu
ral! e a cblare scelte sul - t i p o - di solu-
zloni da adottare. Oppure. i migliori propo
siti possono risultare vaniflcati. •• 
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