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Dal prosslmo anno, con I'applicazione dello Stato giurldico, le famiglie potranno intervenlre attivamente nella vita della scuola primaria - E' urgente anticipare fin d'ora alcune 
forme di partecipazione collettiva - Le diff{colt* delle pri me esperienze - II dibattito e rorganizzazione strumenti im portanti per realizzare il contribute democratic* dei genitori 

Nella scuola dell'obbligo — 
e in partlcolare In quella ele-
mentare — la partecipazione 
democratlca del genitori e an-
cora ai prlmlsslml passl. 
• Essa inoontra re'more e osta-

coli a reallzzarsi, non solo per 
le stesse raglonl polltlche ge
neral! che rendono difflcolto-
so 11 cammlno della rlforma 
della scuola, ma anche per 
motlvi specifIcl.strettamente 
collegati con le caratteristlche 
della scuola primaria. -

Qlocano nefr attegglamento 
di scarsa (e talvolta thai orlen-
tata) partecipazione del geni
tori non solo - le struttura 
stesse della scuola elementa-
re (le piu autoritarie ed ar-
retrate fra quelle scolastlche 
lasclatecl In eredlta dal fa-
sclsmo), ma anche una serie 
di altre componenti che van-
no pol diminuendo o addl-
Httura scomparendn. npgll or-
dinl scolastlci successive 

Trattengono e impacclano 
(e in qualche caso disorlen-
tano) i eenltorl «»i*»menti di-
versl, quail per esempio il ti-
more che il bHmblno. anco-
ra troppo piccolo per difen-
dersi da solo; possa rimaner 

vittimadeir«ingiuatlzla» del-
I'lnsegnante; 1'inesperlenza in 
materia, di organizzaslone e 
di inlziativa collettiva, dovu-
ta al fatto che padri e ma-

i drl essendo, per - lo ptu, a] 
toro prlmo rapporto con la 
RCiiola, non si constderano an-
cora una «forza» collettiva 
e rlplegano spesso su un com-

• portamento Individualistic o 
passlvo. in contrastu magari 
con quello che adottano In 
fanbrlca o nel auart'.ere; un 
reslduo del vecchlo atteggla
mento di accettazlone acrlt!-
ca. della scuola considerate 
come istltuzlone «Irnmuta-
bile» attegglamento In parte 
provocato dal la - cntt*<valuta-
zldne dell'lmportanza dei pri-
ml anni di tstru<ione. in par
te Ispirato alia convinzione 
che il bambino <« ubbidiente, 
rlspettoso, silenzioso* *ta a 
queU'eta, il modello migllore 
cul unlformarsl. : 
' Questo costume e stato seal-

fito, in qualcho caso messo 
in crisi, per opera • degll 
Insegnanti piu apertl e del 
genitori piu capaci di rompere 

i con le convenzionl . 

Ingiustificato pessimismo 
Ora si ewicina I'appllcazlO; 

ne dello stato giurldico de
gll insegnanti che prevede.la 
tstituzione di organi cblleglali 
tra cul il conslgllo di - istl-
tuto nella scuola media e il 
conslgllo di circolo dlriattlco 
neU'eleraentare. Di quest'ultl-
mo, dal prosslmo anno sco-
lastico ehtreranno a far par
te I rappresentantl del sent-
tori degli allievl e uno di lo
re dlventera presldente del 
conslgllo, e questo organo po-
tra decidere su alcunl aspet 
ti della vita scolastica ed 
esprlmere pareri . sull'anda-
mento general e. - • , 

Non e'e da essere entusla 
stl, l'abbiamo detto. d'altra 
parte d'una .gestione della 
scuola affidata soltanto ad un 
rapporto tra Insegnanti e ge
nitori, xperch§ e'e 11 pericolp 
che assuma- carattere corpora-
tlvo e si riduca ad una ge
stione dell'ordlnaria ammini-
strazione e delle pratiche au
toritarie. Ma non ft neppure 
giustifIcato il pessimismo ad 
olhanza pjpprio.. perche le li
mits te'esperiehz^ *gia' compitt-
te mostrano che obS i gertltori 
possono; penefrare- nella scuo-.; 
la fortl elementi. di novlti, 
perchfi 1 genitori possono o'f-
frire sostegno e farea a que-
gli insegnanti che vogllono in-
novare e che ner vfneere le re-
slstenze deH'amminlstrarlone 
harm" ahcHe'bisnqrio dl non 
sentirsl soli e di , avere al-
leatl. -•- -••• . i 

Blsogna arrivarcl.D'eparatl. 
I sindarati della* categorfa. per 
la quale la legge sullo sta
to giurldico e il cuntratto di 
lavoro, parla ho di *sestire» 
questa legge In vista del prnv-
vedimenti che 11 minlstro si 
aporesta ad em^nare- Anche 
per.! genitori • eslste un pro
blems di gestione 0»»lla '"a-
ge, di lavnrare cloA nel pros 
Kimi mesi.per avere rlsultatl 
positivi l'anno prosslmo. 

Qual e II tlpo di xenltom 
che e necessario sia eletto nel 
conslgli dl scuola? Quello -
operaio o del ceto medio. In 
tetlettuale o lavoratnre della 
fabbrica, padre, o madre.— 
«he rlesce a reslstere alia t̂ n 
tazione autoriuria nel pro-
pno comportamento. e capa 
ce dl prendere o sugeerlre 
«nizlatlvef sa valutare rimnnr 
tanza delle discussloni fatte 
per concludere e decidere, sa 
ascoltare- le optpinnt altnil * 
difendere te proprie. compren-
de che la scuola ha tortt sr* 
vl-tslml nel oonfrontl del ra 
snzzi da farsl perdonare e 
che rimediare a questl tort! 
— cine rendere I'esperlenTa 
scolastica gratiflcante e utt-
1P — * II cnmplto piu serio 
che possano assumersl de»D 
adulti. sin no o no educato-
ri di mestlere. 

Dl questl; genitori ne e.-»|. 
stono moltl, per fortuna. 31 
troyano tra quelll che parte-
cipano alia vita social© nel 
circoli, nel slndacati, nel co-
mltati dl quartiere, nelle oraa-
nlzzazionl polltlche e cultu
ral I, tra quelll che avendo 
huon senso passono acquis ta
re rapldamente la capaclta dl 
partpclpare a organ'sml che 
si occupano dl aspetti fon-
darhentali della vita del ra 
gaZZl. . ••-' •>„.; •:•'>•• •,. •-

- Quando 1 maestri bin desi 
derosi di cam blare riun'.'wo-
no in lorme non uffictati as-
semblee del genitori, per lo 
piu rlescono a st«hillr» un 
dlalogo sulle cose important!, 
una oollaborazione che esclu-
de la soggezione e i rltl Si 

• vlene subito alle qu»stlonl "h* 
contano. alle Inizlatlve da 
orendere. alle reallzzazlon' per 
le quail t posslblle imprsnar 
si, alle piu varle attivlta d< 
dattlche. alia gestione vera e 
propria del lavoro scolaMlro. 

La legge aullo stato giuri-
d:op non prevede le - assem
bler del genitori ma neppure 
le^vieta-'-B- non -*̂  da esclu-
dere ,che in \ awenlre • ova
rii dl eestione one funzlonino 
secondo democrazia facclano 
sorgere 11 blsogno dl un so
stegno piu vasto alia loro ope
ra, quale appunto ouA'venir* 
dall'lmpegno di ' tutti. dalla 
collaborazione orsanlrjwta --• 

.: Allora. come gestlre la leg 
; ge: in parti cola re nella scuo 
la elementare. nel prnsslml 

: mesi? Organtzzandoai tra ge 
• nltorl e organlzzando 11 co-
• mltato col maestri (non eon 
; tutti. certo, sara posstblle, ma 
per, decidere che non si pud 
blsogna tentarei. Abollre 1'lstl-
tuto del colloquio rituale e 

- inutile, proporre l'assemblea. 
la riunlone periodica, la dl-
scuasione sul lavoro da farsl 
insieme:'- come . or2>»nizzare 
usclte dalla.. scuola per 
« vedere il morido'» e. comin 
elare a capirlo. come forma 

: *e la blWioteca di lavoro. co
me tmpostare attivlta di rl-
cerca. come orlentarsl sul pro-
blema del Itbrl dl testo, co
me utillszare le comoetenze 
e le conoscenze £1 cul oerti 
padri e' madri sono In poa-
sesso (el sono. state', belllssi-
me sedute con genitori merl-
dlonall che raccontavano la 
stnr'ia deU'emlgrazlone, con 
genitori" ODeral che descrive-
vano la vita dl fabbrica. con 
genitori partlglanl che rlvl-
vevano per I ragaai eplsodl 
della Resistenza). Sono esem-
pi al quail moltl altri se ne 
possono agglungere e che la 
fantasia e la pratica della ~nl 
laborazlone Intelligente fra 
cittadini o fra lavoratort oos-
aono suggerire. . 

Rapporto tra uguali 
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Gil iasegnantl che hannn 
promosso questo tlpo dl col
laborazione — ma non tocca 
solUnto a loro prendere Tini-
ziativa — hanno compreso 
molto presto che si venlva 
creando ana aituazione nelU 
quale U maestro pareva per-
dere ootere. ma In realta non 
perdeva molto: soltanto quel 
rantorita repressiva che I re-
golamentl e II costume acnla-
stfco rrtl attributecono per de 
lega e sotto eontrollo dell'an 
torita. Hanno nomnresn .-he 
acquistavano on ruolo nnovo. 
ouello di organizzatori di una 
attivrU STOIU tra esuall. r'oi> 
democratlca,' da cul rlcava 
vano soltanto vmntaggl. 

I genitori che hanno fat 
to questa espeiienza hanno 
avuto modo di comprendore 
che la sostanza delle cose mu 
tava. che II ranporto tra u*u« 
11 col maestro creava noove 
aituazlonl educative. -

Ecco. quesU e onlpotesl dl 
gestione della ieege suilo st« 
to giurldico proposta a inse
gnanti e genitori. Lartlroi** a 
della legge parla dl «cormi-
nita scolastica nelM Qwttf »i 
attua non solo la trasmta-
elone della cultura ma anche 
II contlnuo e autonomo om-
resso dl elaboraxlone dl *w . 
In stretto rapporto con la «u-
rink, per il pieno sviluono 
delta peraonallU deiraionno 
neiraltuaxione- del dlrltto al 
lo studio*: 

Come non esaere d'accordoT 
Ma sono parole da rtempl 
r# dl contenuts reaie. cne ait̂  
biamo accettato con dlffiden-
s» quando al e ducuasa la 

legge, perche non avevamo 
rPTtn I'lllusione che le Idea 
dlventlno realta aolo oerrne 
si scrlvono In on testo la 
gislatlvo. 

Ma ora che sono scritte. 
blsogna adoprarsi per riempir-
le della realta che serve. Che 
serve a chl? L'artlcolo 4 o>!» 
i » » garantisce la Hberta din 
secnamento to termini enr ab-
hiamo resplnto « che -come 
ml II hanno resptnti 1 sm-
d^catl confederati della scuo-
ta. perche equlvocl e pertno-
«osl; per non dire, peiglo. co 
me la dore al prlncipt onati 
tuzionall come puntl dl rife-
>«mento dl qvesu I'bertt al 
ag?1un?ono « ell ordlnamentl 
della scuola ttabllltl dallo sta-
t o » . •-•>!'•-• ' . - • > • - : 

Abblamo anche oblettato ad 
•spresslonl dl per s* valid* 
«wme fl • rispetto della eo-
•rlenza morale e civile de 
til alunnU perche proposte 
'n nome dl una concesionp 
vecchla e ooitsei vat rice Ma 
ora queste parole sono scrlt 
te, Insieme con altre che af-
rermano n dirltro dei ra*** 
4 «al pleno e llb»-ro svllup-
po della kiro oerannalitA » Da 
tempo ImmemoraMIe la pe-
dn<>n«1a accusa la ACUOIB dl 
opporsl a questo- pleno « !1-
her^ srlluono Non sara eer 
to ana formula dl tegfe a 
carantlrlo. Poaaono. forse. e 
bisoma imnecnarcisl. le intel
ligent! axiom dernoeratlrhe 
del genitori e delta gente dl 
scuo'a. Ecco a chl1 e a che 
roam btaogna f»r aenrrre le pa
role. > ' • - '• I-" ' •••- " 

GiergieBiiil 

Lo stato giurldico rende pot si bile la partecipazione del genitori alia gestione ! della scuola elementare; 
la lolte di quesfanno saranno deiermlnanll per la reallzzazione dl questo dirilto \ 

esperienze 

A Sesto San Giovanni positive esperienze di lavoro 

i, padri, madri eComitati 
collabprano insieme i I 

Creato un Comitato cittadino dei genitori - Nelle elementary col contributo essenziale del-
rAmministrazione comunale, si sperimentano attivitd che sostengono e integrano la didattica 

SESTO S. GIOVANNI. 18 ' 
11 dibattito complessivo sui 

temi della gestione sociale e 
della democrazia nella scuo
la che si basa sulla ricerca di 
nuovi metodi didattict ed 
educativi, vive ' a Sesto San 
Giovanni un momento vivo £ 
fecondo. 

In una citta che ha subito 
una trasformazlone dapprima 
da borgo agrtcoto in centro 
induatriale e pot hi centro la 
cut massa operata i in gran 
parte soggettd'a'-fehomeni iH 
pendolarismo e quindi in ter-
ziarizzazione della struttura 
sociale, non e stato facile per 
I'amministrazione popolare di 
sinistra rispondere in modo 
suffidente alle richieste di 
strutture che venivano avan-
sate da una scolailzzazione dl 
massa. •'*•••:•••--. •. - > • --> 

Da uno sforzo dell'Ammini-
strazione di- limitare ti doppio 
turno nelle elementari, e ve-
nuta ta possibility .di svilup-
pare un discorso che andas-
se al di la del reperimento 
delle aule. e affrontasse U 
problema dei contenuti e del
ta didattica. II tessuto demo-
cratico della citta, la sua 
strutturazione in comitati di 
quartiere eletti dalle assem-
biee di rione, hanno consen-

' lito di concrettzzare- questa 
'- ricerca ' immediatamente nel' 
Vambito del quartiere. • 

• La costituzione di un co
mitato cittadino dei genitori 
ha sviluppato alcuni elementi 
del dibattito, principalmente 
i temi della democrazia e del-

. la gestione sociale. 
Cost, dopo un confronto 

fra le componenti della scuo
la e net quartieri, si e giunti 

: a scegliere una forma di spe-
;. rimentazione che & insieme 
didattica e democratica. Si e 

' andati doe alia realizzazione 
'•• di una serie di attivlta para-
scolastiche ' nelle - scuole ele-

[ mentari gestite con una strut-
• turn che comprendesse anche 
: la partecipazione dell'Ammi-
' nistraziohe comunale e * dei 
comitati di quartiere. 

Non sii voluto che il tipo 
di • attivitd scelta nelle ore 

'• pomeridiane fosse uno sctm-
miottamento deldiseducativo 
e vecchio doposcuola, e si e 
mirato invece ad tntrodurre 
tutte quelle torme educative 
ed espressive • che consentono 
di sviluppare il bambino sol-
lecitandone la •• fantasia e la 
creativita. -• -

Si & scelto cost tin inter-
vento costttuito da due ele
menti principali: il sostegno 
alia didattica e I'integrazio-
ne di questa. Esst si sono svi-
luppali in due momenti differ 
renziati delVatUviti. TI pri-
mo, quello di sostegno della 
attivitd didattica, e rappre-
sentato dal momento cultu-
rale delVattivitd. 1 bambini 
frequentano corsi per grado 
di profitto effettivo e di rela
tive difficoltn, coloro che han
no problemt di recupero pos
sono trovare Vamblente e il 
personate con il quale i pos-
sibile recuperate, coloro tnve-
ve che trovano mtnori diffi-
colta possono usufruire di un 
servizio che consente loro di 
sviluppare ulteriormente le 
proprie capacitd inteUeltuali. 

II secondo momento delle 
attivitd parascolastiche, quel
lo integrativo. e invece com-
posto da una serie di inizia-
tive che <• normalmente non 
vengono svolte nella matti-
nata Sono solitamente tecnl-
che creative: tipografia, lito-
grafia. forno di cottura, la-
vori con materiale piu o me-
no nobile, ma soprattutto gin-
nastica • formativa effetluata 
con • personate spectalizzato 
(che- pert non pub sessere 
svoUa in tutti i complessi, a 
causa delta relativa disponi-
bilitd di palestre). II pro-
gramma di queste attivitd, al-
Vinizio delle quail vi e la 
mensa comune. viene elabora
te a livello di plesso scolasti-
co da un apposito comitato 
composto da insegnanti. geni
tori e comitati di quartiere. 

In questa islanza si decide 
come utilizzare il denaro mes-
so a disposizione da una com-
missione cittadino in numero 
proporztonale con i bambini 
ospitati nel plesso stesso. 

L'autonomta del plesso i 
quindi completa, pur nell'am-
bito di una distrlbuzione de-
cisa a livello centrale fcioi 
cittadino) dai fondi a dispo
sizione. indispensabite per ta 
creazlone di un bUancio equi-
ISbrato. • In questo ambito di 
autonomia, il singolo plesso 
ha la possibilltd di precisare 
e di sviluppare le indicazioni 
didattiche che vengono dal 
centro (e che sono indicazio
ni di massima elaborate con 
la collaborazione di tutti • i 
piessi) scegliendo essa come 
in pratica amministrare i 

soldi ricevutt e quindi come 
indirizzare in un verso deter-
minato le scelte didattiche. •-

Questa struttura ha il suo 
• momento di - sintesi nel co
mitato cittadino t suoi com-
piU riguardano il pagamento 
del personale per le attivitd, 
la definizione a grandi linee 
delVattivitd didattica, la ge
stione della refezione centra
le e dei corsi di aggiornamen-
to per.gli insegnanti. Questa 

, commissione- i composta dd 
genitori, insegnanti, Ammini-
strazione comunale e dal vec
chio ma purtroppo non per 
ora ' scavalcabile - Patronato 
scotastico':' 

Esistono, - comunque, " non 
- poche difficoltd di realizza
zione. Gli indirizzi educativi 

-non sono tnfatti scontati. La 
storia stessa di questa espe-

! rienza e storia - di verifica 
conttnua, di autocritica.di po-

• lemica. anche, net confronti 
di questa o quella componen-
te che non riesce ad inter-
venife net termini correttt 
del dibattito. 
- Hon ' i facile far parted-
pare t genitori nella nuova 
veste di genitori-cittadini, non 
e facile far interessare U Co
mitato di quartiere at proble-
mi di carattere didattica. spe-
cialmente in una fase nella 
quale I'esperiema del decen-
tramevto muove ancora i pri-
mi passt 

E" in ogni modo una veri
fica che viene svolta nella 
attivUd, ed i quindi una veri
fica produttiva, dialettica. 

Romeo Bassoli 

Comuni e Province non conoscono i « residui passivi» 

L'edilizia scolastica ha bisogno 
degli En ti locali e delle loni 
Un parrimonio di efficients, di raptditi e di capadta nella costruzione delle) scuole - Evirare i danni 

- deiraccentramento • La vecchia legge 641 aveva calpestato i cfiritti delle autonomie locali . : 

Nella precedente pagina del
la Scuola e stato ampiamente 
trattato il problema dell'edili-
sia scolastica. • - • -

Mi sembra utile ritornare 
sull'argomento per sottolinea-
re un tema partlcolare e del
la massima importanza, quel
lo del ruolo degli BnU locali e 
delle Regioni. 

Dato che le CommisslorU 
Istruzione e iAvori Pubblici 
della Camera hanno InizJato. 
In quest! gloml, 1'eaanw del 
disegnl di legge del passato 
govemo e della proposta dl 
legge nazionale delle Regioni, 
resigensa dl un lntervento del
le forse democretlche, su un 
coal lmportante problema, si 
pone con scadense quanto mai 
crawicinate*. Ed e un lnter
vento che deve saper costrul-
re un giusto rapporto tra Pae-
se, AssemWee regionaU, locali 
e Parlamento e che deve saper 
dare 11 carattere dl « domanda 
e movimento popolaxl» ai pro-
getti delle Regioni. 

l a ragione e dupllce, e tree 
la sua origlne da una parte 
dalla gravlta deU'arretrato e 
del suo costo economioo, so
ciale e culturale — che rap-
presenU sense dubbto 11 prin-
clpale terreno di inlslatlva per 
concrete alleanse e convergen-
ze e per manifestasJonl popo-
larl su progettl e sa pro-
gramml — e trae origlne, dal-
1'altra, dalla fenna scelto dl 
impedlre che l'« urgensa dl fa
re » portl a riaenere «lnevita-
bi)e», ina> tutto aemmalo 
«sopportabile> dl dorer pav 
gare, come presso, violaaloni 
serie dai poterl regionaU t 

delle - prerogative degll Bntl 
locali. 

Bsasperare 11 «vuoto dl rt 
sposta> per sacriflcare pol, 
sullo altare dello lntervento 
«straordinario» rintero slste-
ma delle autonomie e 11 vec-
chio-nuovo modo dl legittlma-
re U centraliamo, Iritroducen-
dovi magari, oggl. per render-
lo acceUabile. qualche «va-
riazione sul tema», come le 
agenxie, git enti naztonali, le 
grandi tecnostrutture. - '. 

D pesante problema edill-
sio, dunque, e le leggi in dl-
scussione soUevano ad on tem
po due principali quest loni: 
quanto spendere e a chl spetta 
U potere di spendere. 

Sol «quanto >, la proposta 
regionale corrisponde ad una 
equillbrata saldatura fra le 
necessita e le poasiblUU del 
reddlto naalonale. . 

'> Per quanto al «potere dl 
spendere* e necessario avere 
presente — sense toUeranse — 
che la edillzia scolastica rten-
tra tra le materie dl compe-
tenxa primaria delle Regioni; 
che le funsloni ammlnlatraU-
ve gia esercitate dagll organi 
centrali sono state trasferlte 
alle Regioni con 1 decretl de-
legati; che Comuni e Provin
ce conservano le fundonl ad 
essl riconosdute dalla leglsla-
alone In vtgore. -

Questo e la premeasa dalla 
quale muovere perchi la so-
luslone possa dare una riapo-
sta postUva alia doownda dl 
edlllsia scotastica ed 
alia esigensa dl dare 
e valore aU'ordlnamento re

gionale e a] sistema delle au
tonomie. . : 
- Ed e una premessa, questa, 
che trova la sua conferma nel 
grande patrimonio di realizxa-
skxii - che, malgrado enonnl 
dlfflcolta, l Comuni e le Pro
vince presentano ne] settore 
deiredilixla scolastica. Non cl 
sono presso questl enti « real-
dul passivl* da spendere. n 
massimo di rapidito nella spe-
sa, e quindi 11 massimo di effl-
cada delllnvesUmento pub-
blico. si realizza nelle istitu-
zionldl base del nostro ordi-
namento sempre che non in-
tenrengano meccanismi centra
li dl approvazione, di regl-
straslone, dl autorissaxione. 
; I* «M1» aveva mortlficato 
II ruolo primario dei Comuni 
e delle ProTince; aveva sosti-
tuito al ndlritto* delle auto
nomie locali la «forza* del 
«padrone del soldi» (quasi 
che l Comuni non slano parte 
dello Stato). aveva reso piu 
lunghl 1 tempi, piu complica
te e rischiosc le procedure, piu 
oostose le opere. 

Malgrado queste dlfflcolta 
che si sono « aggiunte » al veo-
chi e armginlU meccanuonl 
del controUl, Comuni e Pro
vince hanno operates sensl-
bili alia domanda popolare, su 
due contestuall pianl: utiluv 
sare, con 1 tempi • possfbtli», 
la «eu », destinare ognl posst. 
bile riaorsa ed ognl capaclta 
dl indebitamento per rendere 

{ilu soUdo un «sopralso» al-
'argine che lmpedisca un «ec-

cesao » nelk) acarto fra la do
manda del cittadini e la rl-

sposta del-potere pubblico. 
IsUtuite le Regioni, spetta 

ora al Parlamento dl far teso-
ro della lezlone negativa della 
•641* dl flssare cprlnclpl ge
neral!» per la leginlaiione re
gionale e finanzlamentl ade-
guat! per le scuole da oo-
strulre. -

La cstraordinarietaa delTln-
tervento e dettata dalla man-
cansa di edifici e non da « oa-
renses nel' quadro lstitualo-
nale. ' 

E* necessario allora, per non 
rlpetere 1 danni e i guasti del 
passato e per far crescere nel 
posltivo tutto la grande capa-
cita di realizzazione dunostra-
U dagU Enti locali, ricondur-
re rlgorosameme call'ordina-
rio del quadro istituzionale» 
lo cstraordinario dell'lnter-
vento finanziario ». 

TJ meccanismo deve quindi 
essere sempUce e raoido. L'ar
tlcolo » della legge 381 sulla 
finansa regionale. lo consente. 
La attrlbuxione delle somme 
deve awenlre, sentita la com
missione interregionaie, con 
un decreto minlsteriale; l'ao-
credltamento delle somme ai 
Comuni e aDe Province deve 
awenlre per pianl pluriennalL 
La progettotlone, rappalto. II 
eontrollo suiresecuzkme deve 
rientrare nella sfera delle at-
tribuzloni proprie del Comuni 
e delle Province. 

Solo coal comlncera a cre
scere la risposta positlva e di-
minulra la dimenslone, spes
so scandalosa, dei resldul pas
sivl. . 

Rubes Triva 

'•XV'Cosi': •"••;. 
le famiglie 

secondo 
lo Stato 

: giuridico 
Pochisslmo, per non - dire '< 

nlente, esiste di noraie legi
slative, circolarl, ordlnan* ] 
ze ministerial! alle quail ci si : 
possa rlchiamare a proposl* : 
to delta partecipazione dei ge
nitori - alia conduzlone della 
vita scolastica nelle elemen
tari. ~- ^ - . ... ... 

Certamente lmportante, In 
questo quadro df assenza dl • 
regolamentazlone, e quanto dl- ' 
ce l'artlcolo 6 della legge sul- : 
lo Stato giurldico. E' vero che 
la materia sara precisata dal
le slngole leggi delegate, ma • 
blsogna tener presente che es
se dovranno comunque Ispl-
rarsl a quanto la legge de-
tega sullo Stato giurldico pre-
scrlve. • - , . . . . 

L'art. 6 dice dunque che 
dovra funzionare un * const-
olio di circolo didatttco* e 
che esso dovra essere *for- •' 
mato 'dalle '- rappresentan-
ze elette del personale inse-
gnante, del personale non in- • 
segnante, dei genitori, dal di-
rettore didattico ». 
! «II consiglto di circolo e 
presteduto da uno dei suoi 
membri. eletto da tutti i com 
ponenti tra i rappresentantl 
dei genitori». c Possono esse
re chiamati a tltolo consults 
vo gli speciallsti che opera-
no in modo continuativo nella 
scuola sul piano medico-psi-
co-pedagogico • e ' deU'orien-
tamcnto ». «II consiglto di cir
colo eleggerd una giunta eie-
cutiva, presteduta dal dtret-
tore didattico. composta di 
non pin di 5 membri eletti dal 
Consiglto stesso, in modo che 
sia assicurata la rapprpsen-
tanza di tutte le sue compo
nenti » ' -• -.;••-

«II consiglto dl circolo. fat-
te salve le compelenze del 
collegia dei docenti e dei con- . 
sigli di interclasse. avrd po
tere deltberdnte in ordine al
ia orgahizzazione della vita 
scolastica. alle dotaz\ont. al- " 
I'assistenza, alle. attivitd pa- ' 
rascolastiche. * interscolastiche. ' 
extraicblastiche, e in ordine 
all'impiego dei mezzi finan-
ziari, su proposta della glun-. 
ta esecutiva. e potrd esprl
mere U propria parere sul-
Vandamento generate, didat
tico ed ammlnistrativo. del 
circolo La giunta esecutiva 
preparerd t tavort del const-
glio di circolo e curerd Vese- . 
cuztone delle delibere». - -

mAl- collegio dei . docenti 
tvetterd la competenza del 
funzionamento didattico del 
circolo. • come' Vadeguam*nto 
degli Indirizzi programmatici, •• 
la scelta dei libri di testo 
e dei tusstdi didattici, ta ape-
rimentazione, anche sulla ba
se delle proposte e dei pa
reri del consiglto • di inter
classe*. • • . 

Vengono creati, sempre per 
le elementari, anche i « const-
git di < interclasse», che sa
ranno presledutl dal di retto
re didattico e saranno forroa-
tl dai docenti del gruppo dl 
class! lnteressate. e dal rap
presentantl eletti del genitori 
degli alunnl. .•,.. 

11 conslgllo dl • interclasse 
durera - in carloa un - anno 
mentre il oonsiglio del circo
lo e la relativa giunta dure- [ 
ranno.un triennio, con posst- . 
biiita dl surroga del compo
nent! che avranno nerduto 11 
tltolo di fame pane. ' 

I decreti - delegati stablll-
ranno U numero del compo-
nenu di ogni organo, propor-
sionale a quello della popola-
zlone scolasticar e del per
sonale della scuola e la rl-
oarttsione delle rappresentan-
se, « rtunmmkt mlmeno U M • 
per cento del totale al per- -
sonale della scuola. II mu- " 
mero dei componenti del con- ' 
siglto di circolo non potrd co-.' 
piunque essere superiore a 
ventim. 

In alcune scuole, 1 genitori, 
ilchiamandosl appunto a que
ste riorme. hanno ottentito di 
anticipare alcune dl queste b> 
dlcazloni e stanno oomindan-
do a fare esperlenae lnteres-
santl. Si e per esempio. In 
qualche scubh ottenuto che 1 
rappresentantl del genitori, 
esprimano H parere sul li
bri dl testo adottatt nelle sln
gole class! — 11 parere vle
ne prima discusso da un'as-
semblea dl genitori claase per 
daase — e 11 direttore si e 
Impegnato • far loro coooece-
re tempestivamente 1 nuovi 
test! — che vengono to ge-
nere depositatl in segreteria 
ad aprlie, maggk> — in mo
do che per le adoslonl del 
71-75 n parere del genitori 
venga tenuto nel dovuto conto. 

Fra le norme a cui 1 geni
tori possono rlchiamarsi, ol-
tre a quelle dello Stato giurl
dico, vi e anche la drcola-
re minlsteriale a proposlto 
della legge CB sulla sperl-
rnentosione del «tempo pie 
no* delle elementari. Potche la 
rlchlesta dl adottare II atem 
po pleno* In ogrd slngola 
scuola elementare parte dal 
direttore. didattico, e la err 
colare precisa che fra I critert 
da tenere presenti vt d fet ai
tuazione socioeconomlca del
le famiglie degll alunnl. * en 
dente che 1 genlton possono 
tnf lulte In tol senso. eaptlmen 
do (anche qui dopo averlo 
discusso In zlunkml collettl-
•e) la loro volonto di avere 
per n prosslmo anno soolaeu 
co U «tempo pleno a, . . 

all\Ufiita: 
>Jh 

Francese 
o lhglese * '" f; 

nelle scuole? 
Cara Unita, >- l « - L ;• • • • 
' ritengo gtustd la presa di 
postzione assunla da un grup
po dir insegnanti di ruolo e 
abilttati dellu provincia di 
Macerata,. i quail denunciano 
Varbitrlo di togliere Vinse-
gnamento delta lingua france-
se e di sostltulrlo con quello 
della sola lingua inglese. Pre-
scindendo dal modo in cui cib 
awiene, la lingua inglese ser
ve dawero • voco at • nostri 
alunni delle zone di forte eml-
grazione. Chiesi infatti una 
volta ai miei allievl di terza 
media quale lingua sarebbe 
loro interessata e servita oltre 
il francese, e questl (bdsando-
si sulla loro sltuazione fami
liar e) mi rispqsero: il tedescd. 
A Pogqiomarino, paese slto 
nella provincia di Napoli in 
cui lo insegno, vi e mfatti un 
forte flusso mipratorio verso 
iPaesi in cui si parla il fran
cese. e il tedesco. . r, • • . 

Perchi ' allora - la monolin-
gua? L'Inghilterra e nel MEC 
Vultima arrivata e la nostra 
manodopera non riflulsce in 

?uel Paese; VAmerica di Nixon 
una nazlone che brfnai dice 

poco culturalmente: Allora, ri-
peto, perchi solo I'inglese? 
Perchi no al francese, al tede
sco, alio spagnolo, al russo? 
Not non dobbiamo accettare dl 
essere considerati una colonta, 
alia quale si impone una sola 
lingua. In questo senso gli 
insegnanti di francese sono 
pronti. alia lotto, consci di 
non difendere solo 11 posto di 
lavoro, ma di difendere la li-
bertd dt cultura. ••• 
prof. ANTONIETTA BENONI 

. (Napoli) 

« •-;, i . • • £<. - ' \ -,.,..">;. • > ' . ; • , ' • 

•'1 segno contrdrlo al progettl di 
.-.' riforma « unitaria »: cib • va 
5.;; conslderato con attenzlone dal 
' momento che a gennalo vend 

ripresa la discussione parla-
mentare sulla riforma della 
secondaria superiore. Noi in-

i segnanti ci siamo mossi nel 
senso di interessare quante 

\ piU forze al problema e abbla
mo ottenuto: che i sindacatt 
confederall della scuola orga-

), nizzassero un convegno a Mo-
' ' dena il 26 settembre scorso 

S er tutta la reglone Emilia-
omagna; che i parlamentarl 

Finelli, Ratcich e Chlarante 
, presentassero una interroga-

zione nella commissione PI, 
'•• a cui perb deve ancora essere 
, data risposta. Gli sludentl, 
\ dal canto loro si sono \mobl-
, Htatl per ottenere assemblee 
t aperle nella scu'ota, in cul dt-
i scutere la riforma in • relazlo-
• ne alia possiiblltd di assor-
'• bimento • dei neo-diplomati, 

.'• creando colleaamenti sia con 
' studenti di altre scuole supe-

> • riori che con il sln'dacato pro-
•; vinclale degli edilL , •• .-. ." 

'< ".'• • MARIA MERELLI 
CESARINA BOSI !' •: CARLO SERAFINI 

•• (Modena) 

; . ( ; : . ; . . . ; Caro direttore, ••'""-• 
gli insegnanti dt lingua fran

cese di Macerata, a sostegno 
della loro rivendicazione per
chi il francese continui ad 
essere insegnato nelle scuole, 
fn contrapposizione al ptU rt-
chiesto inglese, si riferiscono 
in particolare alia questlone 
dell'emigrazione. In pratica es-
si dicono: i nostri tavoratori 
sono destinati a diventare emi
grate essi emigrano neiPaesi 
della CEE dove per il 50 per 
cento si parla francese; quin
di no all'Inglese e s\ al fran
cese. Ed essi insistono sulla 
importanza dell's integrazibne 
del lavoratori italiani all'este-
TO * che si raggiungerebbe ap-

ftun to con la conoscema della 
ingua lo dico subito che 

non sono all'altezza dj con-
durre un discorso sulla Ungul-
sttca, ma mi ricordo ancora 
bene, per aver vissuto dram-
matlcamente qnei tempi, che 
fu proprio De Gasperi il qua
le invece di creare le condi-
zioni perchi in Italia venisse 
bandita Vemigrazione, in un 
pubblico discorso nel Meri-
dlone disse: tlmparate le Un-
gue e andate all'estero >. II 
compagno Di Vittorio, se non 
sbaglio, per pnmo colse tutta 
ta carica di cinismo che era 
contenuta in que'ia mdiretti-
va » dello statista democristia-
no, e tndicb alle masse disc-
redate del nostro Sud la via 
della lotta, non certo quella 
dell'apprendimento del tede
sco per voter andare a ser-
vtre i padroni straniert Ho ri-
tenuto opportuno fare questa 
annoUvAone, proprio perchi le 
argomentazioni dei professori 
di francese di Macerata — i 
quali peraltro avranno miUe 
ragioni nel sostenere la vali-
ditd delta lingua che tnsegna-
no — non scadano su un ter
reno che si presto alia piu de-
cisa coniestazione ' da parte 
del movimento operaio. 

'••'.: ••: : G.C. RESNATI 
-:.:• • . (Ancona) . 

Criticise alia ._:.-."• 
« riforma » negli *•-' 
istituti per geometri 
Coro direttore, '" :- \ 

siamo un gruppo di inse
gnanti deU'Jstituto tecnico 
per geometri di Modena. Gia 
a giugno promuovemmo una 
iniztativa — rtoolgendoci a 
stndacati, ogli Enti locali, alia 
Regtone, alle riviste di pott-
Oca scotastica — volta a dare 
la massima piibblicizxaione 
aUa * Riforma delle materie, 
degli orari e dei programmi 
di tnsegmmentOB negli isti
tuti per geometri, riforma a 
nostro parere assai grave per 
U swjAgniflcato politico com
plessivo: • 

In.merito vanno. fatte le 
seguenti constderazioni: 1) ta
le riforma, per a modo in cui 
e stata attuata, quello del de
creto prestdenziale, e passa
to tnosservata al Parlamento, 
ai sindacati « sulla testa di 
tsm- studenti, famtgtie, inse
gnanti, provocando aggravkt 
di cosU per gli uni e contra-
zione di posti d* lavoro per 
gli altri (ad esempio diml-
nutscono le ore di chtmtca e 
di dlsegnoj; 2) tale riforma e 
U frutto di pressioni sul mi-
nistero della PI. da parte del 
Collegio nazionale dei geome
tri; I'tngerenza dei cotlegi 

rfesskmali suUe ftnalita del-
scuola accentma cost le 

spinte corporative che tutela-
no i pochi prtvilegiati del set-
tore; 3) la riforma mtstlflca 
le diflcottd reoli di sbocco 
professkmale con rtdeologia 
delta speciatiszoztone; mentre 
questa non e nemmeno gu-
rantita dal nuovo piano di stu-
di, che manca di novttd e or-
ganicitd, viene invece aggra-
vato it carico scolasUco che 
facittta una ptk accentnata se-
lezsone. Si ftnge di tgnorwe 
che le difficou* di sbocco pro
fesskmale dipmdono in pri
ma htogo daOe scelte deU'in-
dnstrii che hanno portato al 
restrtngimento delVoccmpazio-
ne, c fa parfjcolare, per i geo-
twrtrl, dot node trrisoUo delta 
crisi edutzta. 

Si trntta sU una emini-con-
troriforma w che si * attuata 
in quel stttoredeOa seeonda-
rta dove' maggiori erwno ta 
pressioni corporative, ma che 
pmo thdtcare mm tendenm $U 

; Non vogliono 
che gli opera!; . 
vadano a scuola 

• Signor direttore, «•!'••. 
! ' le scrtvo anche a nome di 
'. una trentlna dl operai. Siamo 
'. in possesso del diploma di ag-
; giustatore meccanico conse-
I gulto pressL la Scuola coordi-
•. nata dl Grottaghe dell'Ittitu-
' io professional « Archtmede ». 
- Volendo conseguire il dlplo-
'• ma di specializzazione dbbia-
> mo proposto di istituire • il 

corso serale del 4' e 5° anno 
sperimentale, •• possibilmente 

'• nel nostro paese. r .?•'"•>:"•-• •' 
Per questo motivo, in data 

27-8-1973, abbiamo scritto una 
lettera intestata al provvedi-
torato agli Studl di Toronto, 

••• alia Federazione provinciate 
' , del sindacato Scuola CGIL-

CISL-UIL e per conoscema al-
' I'Istituto sopra • menzionato, 
chiedendo che si istituisca, 

: entro l'anno corrente, il cor-
• so seraie richiesto, non aven-
! do la possibility di frequen-
- tare la mattina. Siccome • a 
I due mesi di distanza non si 
• e avuto risposta, ad ottobre 
• abbiamo mandato una lette-
• ra al ministero della Pubbli-
' ca Istruzione e per conoscen-
' za ai tre indirizzi delta lettera 
' precedente. • , ... -'.•".-.•.•, 

Ma alia data odierna siamo 
> al punto di partenza. Ora sia-
• mo giunti ad una considera-
\ zione:. tenendo presente che 
- le scuole a Toronto si sono 
aperte il 5 novembre a causa 

'' del colera, e evidente che non 
e'e nessuna volontd da parte 
del ministero interessato in 
quanto avevano piu di un me-

.. se di tempo per autorizzare la 
istttuzione del corso serale da 

' quando, abbiamo scritto alia 
riapertura deHe scuole. Que-

' sto. dtmostra che anche in 
• questo' caso non si vuot fare 

. niente per alutare i lavora
tori che vogliono migliorare 
la propria cultura. 

. - LETTERA FIRMATA 
,"-••"' (Grottaglie - Taranto) 

Come fa Daniela 
a leggere se il libro 
non ce Pha? 
Cara Unita, .. - p : 

sono un operaio con una 
famiglia numerosa, e non mi 

i dilungherb a spiegarti tutte le 
difficoltd die quotidianamente 
mi tocca affrontare per dare 
ai miei flgli un piatlo di mi-
nestra. Ma la difficoltd che 
piu mi dd pensiero - non e 
tanto quella del pezzo di pa
ne. perchi a strmgere la cin-

. ghia noi siamo abiluati dai 
. primi giorni in cui veniamo 

al mondo, ma e il problema 
. dell'istruztone scolastica che 

questl flgli dovranno avere 
per diventare git uommi di 
domani. • i .-• - i t 

Ma vengo subito alia que-
stione. Una mia bambino che 
frequenta ta prima elementare 
in una scuola della Repubbli-
ca italiana, dove appunto eta 
scuola e aperta a tutti» e la 
e istruzione tnferiore e dbbU-
gatoria e gratuita*, il giomo 
27 novembre e venuta a casa 

• col seguente comvito: c Leggi 
a pagina 14 e 15 del libro. Fai 
i disegnl e scrrvi 1 nomi*. 
Ora to mi sono permesso di 
scrivere sullo stesso quaderno 
che usa la mia bambino, una 
domanda aUa sua maestro, co-
si concepita: * mustrissima si-
gnora maestra. come fa Da-

' niela a fare il compito se non 
ha il Ubro? II padre, con fir-
ma mia». Ora sentt che cosa 
ml ha risposto sullo stesso 
quaderno:« Gentile sig. Diana, 
sono a conoscema che sua 
figlia Daniela non ha 11 libro 
perdd non era 11 caso che 
me lo rlcordasse. Io non sono 
la responsabile per cui non 
d posso fare niente. Perb 
spesso Daniela e priva di qua-
demi come e capitato oggL 
Firma dena maestra*. 

Ma la stgnora maestro, pur 
sapendo che non ha U Ubro, lo 
stesso giorno le ha prescritto 
di leggere aUe pagme 16 e 17 
e di fare i disegnl indicatl E 
allora ripeto: ma su quale U-
bro ta bambino pub fare i 
compiti? Io non pretendo cer
tamente che sia la maestra a 
dare ttori e cnademi a tutta 
ta scotaresca, ma ho rimpres-
skme che queUa insegnante 
non abbia ben capito tutta la 
importanza e ta respowtabiUta 
del smo compito net confronti 
dei bambini che sono afftaati 
atta sue cure. B credo anche 
che ta tmsegnantl come ouel-
ta dl mta figlia — proprio per
chi dicono che enon possono 
ford niente » — stono in par
te responsabtii di questa dram-
mmticm sltuazione delta scuola 
itamna, che i st obbUgatoria, 
ma purtroppo non gratuita 
come dovrebbe essere. 

; .' FRANCESCO DIANA 
(Iglesias. Cagliari) 

• '.4 ' " 
I *i | ..< -: •• 

file:///mobl

