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CAMBIA L'ISTRUZIONE. 

inltajja 
Riforma della primaria, quattro anni dopo: ancora molte 
le differenze fra gli istituti del Sud e quelli del Nord 

Venerdi 24 marzo 1995 

m BOMA.Sonopassatiquanro an
ni da quando la scuola etementare 
ha detto addio alia maesttnadaBa 
penna rossa. di deamicisiaTta me-
morla. Estate I'aspetto phi foOdori-
stico di una riforma che ha investi-
lo a 360gradi laprima scuola: nuo-
vi ptogrammi didattici, nuovi ordl-
namenli, nuovo sistema di vahila-
Jkme.il 1995 saral'annodeUa veri-
flea pariamcntare II minrstro della 
PubbUca IstruzJone, Giancario 
Lombardl, ha gia annunciate che 
Intende rispeaare al piu presto 
questa acaoeraa. B documento 
ptedlsposlo daJTOsservatorio na
zionale e agk uMmi ritoechi, ma 1 
dati su quante classi funzionano a 
modulo, a tempo pieno. a tempo 
tradizionale, sull'lntroduzione del
ta seconds lingua, sulla spesa cl 
lono gia tutti. 

MmMKnttuttntofo 
II maestro tuttokjgo die insegna-

vaaleggere.scrhereetardiconto, 
* stato sostituto da un learn di do-
cenU, spacialtaati pet aree disci' 
pHnari: chi la ftaliano molto spesso 
la anche educanone all'immagi-
ne, chi (a matematlca (a anche 
reienze, chi fa storiaegeografta (a 
anche studi sociali e molto spesso 
educaztone motoria e musica. m-
•omma e il coslddetto modulo: 3 
msegnanli su due classi o, addirit-
fcjra, 4 su tre classi. Un lermine in-
comprensibile, rlspeUo alia vec-
chla immaglne ntssicuiante delta 
maesua a cui si affidavano i propri 
Itali. Ma non finlsce qui. Al gnippo 
del docenti Wotari si devono ag-
gkingeni: I'insegnanle di sostegno, 
rlnsegnante di lingua strantera e 
quello dl religtone. SI arriva cost ad 
un numero di sei msegnanli, se 
non a sette, che ruotano suite clas-
i l , E U cosJadeHo risdiio seconda-
rizxaztane e do*: Insegnanti che 
entrano ed escono da una ctasse 
all'atlra come nella scuola media. 

£ facile prevedere che proprio 
sul modulo si accenderannole po-
lemiche. /uigeto Panebtanco, edi-
tofialista del ConkredeSaSaa, ne 
ha gia messo In luce puntl deboll 
ed eccessl, provocando un effetto 
ddesa da parte degli addeto* ai la-
vori. La vewlca non poira che pro-
durredue ipMesi: la rifoima ecom-
plessa e difficile, megHo tomare in-
dletto oppure la soada e quella 

Iiusta. senza enfalizzare. accen-
lamo i riflettori sui punti deboli e 

aggiustlamoil tiro. 

La. iKoriMi vj idfOTllKi 
In quattro anni sono diminuiti i 

bambini per cfJetto del calo demo-
grafico (-9%); sonc diminulte le 
classi (-12%) eipiessi (-16*}:so-
no diminuiti anche #1 insegnanti 
(•1,6%) seppure In misura molto 
fiileriore, grazie ai moduli. Ma so-
pfallulto e diminuita ta spesa, see-
sa dl tre punti risperto al l989-'90. 
U litomia ha piodotto, dunque, 
un effelto razioiiallzzazlone, prima 
del decreto lagltaclassl della lervo-
Kno. 

Degli oltre due mllloni e mezzo 
dl alunnl isciilti alle etementare 
fM% fiequenta classi che furalo-
nano a modulo, II IS&classI a tern-

Diieno e sato VIXclassi a tempo 
Wonaie. Sipuadlrepeicidche 

in quattio anni la ritorma funziona 
a pfcno reghne. Un punto a lavore? 
Certamente mllKa a vantaggio del 
non (Homo mdielro, ma ta velocity 
dl atluazlone ha create anche pro
blem! di lauca e un effetto dehisio-
ne. 350 eiano I miliatdi che dove-
vane servire a loimare gll Inse-
onaffli a lavoraie In gruppo. Solo 
SO miliardl sono slab spesi per fare 
tofmazlone al dfrettorl e anil inse
gnanti dl lingua straniera, jftesto il 
minlsteto non ft riuscilo a spender-
lo ed e finite in avatizo dl arrunlni-
strazkme. Ma gll inseonantl sono 
(anil per classi povere di alunni. La 

Nelle classi si studla In qirasto modo 
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9.0 

30.0 

6.0 
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1.0 

0.6 

mod. 3/2 

82.1 

80.5 

77.1 

81.5 

83.8 

85.6 

rtpttenU 

0.60 

0.42 

0.35 

0.37 

0.69 

1.16 

•I'd 

16.80 

15.91 

15.08 

16.51 

18.06 

17.98 

Qtianto si spende 
per ognl alunno CNflmkafatto? 

I nuMpragMimiri iMta scuola 
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eaatMocMamato-IMWon*-Un 
knafMniwito Mcoda non 
oonfnaMa eo« qtHMo r«fl0oM 
oonfMdoule, •!• aaao eattolM, 
Mrafco o mMwhnano. VI ri loua 
oho j » tcwla rteonoaca I wlata 
•Mia m i l * • * • # « • conwdato 
itoricMBonta, culttitalimnta 
tacarmtonaM ruttiiodalalncNl 
1 banMaovlm.. Ma*«v*nMto Mt 
diiparaoHai .naaiuno—Iwplo 

IMriMO. £ KWnpano dal docrata 
ohodtatrikriMala MatMtaMtlt 
vtntUvoora Mtamanal. £ 
Mompana amfta dd dockmanto 

dtxlrtnlmw-1 iwovl pnummwi data teucta atamaatata 
•nHwatau BUfcwati prima •WI'kinodulwwiMtnwnv 
MghM comordBrio. Ertdantanwnta qualeww ha rKanutD, 
«tato cha la nafglomiua <toCK ahmnl toagUa dl awaJocri 
daMlHgaaniMito ralgloao, cha at* rnhNnnza dl nigloa* o 
dl reHdonl non vala la iwna H M W M parlana. 

Nord Ovest 
Nord Est 
Centre 
Sud 
Isole 

ITALIA 

6.153.000 

6.376.000 

6.657.000 

5.233.000 

4.917.000 

6.092.000 
Fat**: rMnbtero Pubbllca itiranont 

Pochi alunni per troppi maestri 
Scuole elementari, si spende meno ma meglio 
Sta per partire la verifka parlamentare sul la riforma del
la scuola elementare. N documento predisposto dal-
rOsservatorio nazionale che per quattro anni ha segui-
to la sua attuazione 6 sul tavolo del ministro. I dati su 
come funziona la nuova scuola ci sono gia tutti. La rifor
ma razionalizza e diminuisce la spesa di tre punti. Bam
bini del Nord piu fortunati di quelli del Sud. Ancora 
troppi gli insegnanti per classi piu povere di alunni. 

UMIANA M MAURO 
media nazionale e di 16,8 bambini 
per classe. I) che signifies che nelle 
cltta si possono aveie classi con 20 
a 25 alunni. menue net piccoli 
centh classi con S alunni, il che e 
un faltore dl unpoverlmento. 

Noideaudpn Ionian) 
I bambini hanno diverse oppor

tunity in base al kiogo di nascila. II 
tempo pieno e concentrato preva-
lentememe nel Cenm>Noid con 

Sunte del 42% nel Nont-Ovesl e del 
,2% nelle Isole. Nonva meglio. an-

d pegglo, nelle grandi cilta meri-
dkmaiL Per ) bambini di Napoii. 
Ban, Palermo e Cagliari I'offeila di 
tempo pieno 6 tanto rata che ad 

usutriuime 5orio solo luno o li due 
per cento. La situazione non e piu 
tel ice per t rientri pomeikiian i. 

Si continua con la scuola del 
manino (doveva essere I'eccezio-
ne da superare), cinque ore di le-
2ione per sei giomi della sertuna-
na. Un vero e proprio stress per 
bambini ed insegnanti, dal mo
menta che I'impianto forlemente 
cognitrvo dei nuovi jnogrammi ri-
chiede un tempo piu disleso per 
poteili assimilate. Ma la canina di 
tomasole della differenza Nord-
Sud e la spesa per alunno. Un 
bambino del Centro-Mord cosla di 
piu alio State e agli End tocali di un 

bambino del Sud e delle Isole. Una 
carenia di spesa che si traduce in 
meno aule e meno bidelli. in as-
senza di laboraton, mense e tra-
sporti. 

La lingua straniera si insegna a 
panire dal secondo cicto, e stata 
introdotta nel 38,2% delle tetze e 
net 39,9% delle quarte. Come al so-
lito le percentuaii sono piu alte al 
Cenlto-Nord. La lingua piu inse-
gnata » I'inglese. sceha nel 73,2% 
del casi, segue II hancese ptesente 
soprattutto a Sud e nel Piemonte, il 
tedesco presente pnsvalentemenle 
a Bolzano ed a Trento, fa la sua 
comparsa to sp^tnob con uno 
051 

Oltre a fomire i dati quann'tativi. 
la vetifica sulfa rifoima dovra dare 
dare anche risposte sulfa qualita. 
Ccrae evilare il rischio secondatiz-
zaiione? Le ore di compresenza si 
fanno o vengono utilizzate per sup-
plenze temporanee? K sta piii ore 
a scuola sempre nella stessa classe 
oppure ci si dWinde in picccrfi gtup-
pi, e per artjvita di laboratorio? Da 
una ricetca effettuata dalla rirista 
•ftoteo» della Cgil in Friuli risulta 
che nelle scuole ci sono piu sale vi
deo che laboratori. iSiamo ancora 
alia scuola dell'imparare - com-

menta RaHaele tosa, ispeltore mi-
nistertale e componenle deH'osser-
vatorio nazionale - con troppi 
bambini che ascoltano e pochi 
bambini che fanno. Non solo, una 
letlura sbagliata e troppo produtti-
vista dei nuovi programma sembra 
aver piodotto una sorta di oedetto 

giapponesei- nelia scuola elemen
ta l . "I maestri si senlono crilicati e 
ceicano di fare tanto - alferma losa 
- la (amiglie hanno sempre meno 
hgli e coocenhanosu di toro aspet-
tative pifl elevate. C'e una frenesia 
del fare. Lo slogan deve diventare, 
invece. fare meno e fare megtio>. 

• ROMA. La scuola elementate 
che fiequentano i nostri i (igli non e 
quella che noi abbiamo conosciu-
to. £ piu difficile per gli adulti che 
per i piccoli orientarsi nella nuova 
realtaV Elcco un piccolo glossario 
per conoscere per capiie come 
(unzkKia o doWbbe funzionare la 
prima scuola, 

Modulo, II numero di classi e 
quindi di alunni condotto da un 
gtuppodldocenti. 

Taam. II gruppo di docenti che 
gestisce un modulo. Tre insegnanti 
su due classi £ il modelb prevaien-
te, quattro su tie classi e il modello 
diffuse nelle scuole piu piccole do-
ved sono sotocinque classi. 

AmbfU Le modaiita in cui sono 
accorpate le diverae discipline. 

Otantt. 27-30 ore nel modulo 
con rieniti o permanenze per uno 
o pit) pomeriggi la setlimana. L'o-
rarto lutto antimerldiano & consi
derate un'eccezione da supetare 
dalla teggedi riforma. 

Tampo piano, Orario scolasttco 
di 40 ore che si svolge per cinque o 
sei giomi la settimana ed e com-
prensivo dell'orario di mensa. £ un 
modello che non si espande, no-
nostante la forte rischiesta, peiche 
la quota ad esso riservata e rimasla 
ferma (fissata una volta per tutte) 
all'anno in cui ft entrata in vigore la 
riforma. 

Comprasanzo-conteflipora-
ttelta L'orario in cui il team di do
centi gestisce piccoli gmppi di 
alunni per atlivita di laboralorb o 
di recupetodidattlco. 

PragmnmWtlone. L'attiviti con 
cui il conslglto dlciicolo. il collegio 
dei docenti e il team Uaducono i 
programmi nazkmali in specifici 
ptogetti e petcorst didattici. Due 
ore di cattwtra del learn piu SO di 
monteore sono dedicate alia pto-
grammazione. 

Verifloa a vahrtaitona. Opeta-
zione di controllo deirattfvi^ di-
dattka, finalizzata alia messa pun-
to sistematica della program ma-
zifne e dei percorsi individualizza-
ti, fomisce gli elenienti per la valu-
jazifine quadrimestrale. 

ConHnulU. II rapporto tra la 
scuola che viene prima (la scuola 
del'inlanzia) e la scuola che viene 
dopo (la scuola media). La tegge 
di riforma ha, infatti, enfatizzato il 
niolo di cemiera della scuola ele-
mentare. 

Come cambiano di nuovo le pagelle e i criteri di valutazione dei bambini 

«Mamma, ho pneso E in aritmetica» 
• NOMA. Prima e'era la pagella 
con i votl perogni materia, Bandfti I 
voti dalla scuola deH'obbligo nel 
197T, e arrivata la scheda dl valuta
zione: protilo psteotogico. discipli
ne, consuntfvo dd percorso scola-
stko. Rno all'anno scorao ai geni-
tori dei bambini della scuole ele-
mentare ventva consegnata solo 
I'uKlma pane delta Kheda, molto 
dlscorsiva circa gli obietth/i rag-
giunti da ognl singoto alunno. Da 
quesfanno si cambia. Alia fine del 
primo quadrimestre, in febbralo, le 
lamigliesisonovisteconsegnaiela 
nuova scheda dl valutazione: 41 in
dicator divisi per otto discipline, 
classifkatl dall a A alle E in base al
le maggiorl o minor! abilila rag-
gluntedagli alunni. 

t)biettivo.' trasparenza I genllori 
devono renderstconto del livedo di 
apprendlmento raggiunto e del-
I'lmpegno del propri Hgli- Alia 
scuola il complto dl segnarli ogni 
liiiiiestre. II nuovo sistema di valu

tazione, elaborate nel 1993. e en-
trato in vigore daquesi'annoscola-
stico, e I'ultimo atto della legge di 
riforma del 1990, Edftsubitodmen-
tato un vero e proprio rompicapo 
per gli insegnanti che si senlono 
oberatl da obbligtii burucralici. 
•Perdiamo pin tempo per complia
nt che per Insegnaie e prc^ram-
mare> e 11 lamento che viene dai 
docenti della scuola elementare. SI 
peichc il nuovo sistema non pieve-
de solo la compllazione della 
scheda. c'e anche lagenda della 
programmazione (strutnento col-
legiale con il quale si documents 
i'attivilA<ieldocenti del modulo); il 
giornaledell'isegnanle fsttumento 
personals con il quale ciascun do-
cente documenla la propria arfivira 
e registra le osservazioni sistemali-
che suglialunni): ilregistrodiclas
se per tutti gli apselti amminislrativi 
della vita della classe, dati anagra-
ficl degli alunni. noroinalivi dei de
cent). orarl delle atlhhia. 

Sono soprattuho i primi due. 

agenda e giomale, che stanno 
compfkando la vita degli inse
gnanti. «Siamo diventari dei piccoli 
scrivani fiorentini, ci chiedono non 
so quante volte di scrivere la stessa 
cosa». Rossella Maci e insegnante 
dcll'area linguistica in una scuola 
elementare di Roma, crittca gli ec-
cessi burocratici non il maggioie 
carico di lavoro. Allra critica, il non 
differenziare tta il primo ciclo e it 
secondo. Ui stessa voce vale per 
un bambino di prima e per uno di 
quinta, mentre i nuovi programme 
questa dllferanza la lanno. Per la 
malematica si parla di "prima <:o-
noscenza ed uso dei llnguaggi logi-
ci, probabilislici e infotraalici». II 
pedagogista Aldo Visalberghi d le-
roce e lolalmente solidale con la 
reazione negativa degli insegnanti. 
»Si tratta spesso di veri e piopn 
gtiazzabugli - aJferma -. Queslc 
ciassificazloni secondo almenu '11 
parametri differenti dovrebbcro es
sere elfeltuatc i^ni bimestre. Mi 
pare che si sia al llmile della fol Ha

ll documento adolla le ioimc di 

valutazione dettale dalla docimo-
logia, dal grego -dokimazo" e la 
scienza della valutazlotie. D'accor-
do con lintenzione. Visalberghi 
puma lindice sul 'baiocchismo 
pretenzbso e perditempo con cui 
si cerca di attuarla». Si impone una 
valulazbne troppo giudicante * 
laltra obiezione mossadagli inse
gnanti. -Si guarda piil agii esiti che 
ai progressi - dice Simonetta Sala-
cone, diretrticedidattica-, L'aspel-
lo positivo e l'aver nso chiaro I'im-
pegno della scuola, ma il docu
mento rischia di essere sommalivo, 
se contiene tutte ED lutte A i bam
bini e le laniigiie li leggono come i 
voti» Non solo si rischia di penaliz-
zare i bambini piti lenti o i piCi 
svanlaggiati. 'Seun bambino enira 
con livello uguate ) due - sptega 
Rossclia Maci - e iinisce con sei 
vuol dire che ha lavorato molto di 
piu di chi entra con sei e finisce 
con o t i c Una diwrsita d'impegno 
difficile da registrars sul obcumen-
to dal momento tlio il documento 
iinikacompetenzc e impegno. 

Non si appassinna alfalo al di-

battito suscitalo, I'allto pedagogi
sta Domenico Vertecchi. uno dei 
maggiorlesperti Italianididocimo-
logia, che vi rintraccia "Un'enfasi 
sproporzionala alia rilevanza delle 
cose». -L'altenzione su documenti 
e certificazioni - alferma - e un 
clamoroso enore prospetlico. II 
problema valutatitt) si pone all'in-
lemo dell'attivita didatlica. la certi-
licazbne por si pirO fare come si 
vtiole" Insomma I'attenzione per 
Vertecchi si deve conccnlrare su 
cosa si fa duranle 1'aniio E il docu
mento «Non d (atto ne bene ne 
male. i'.-LDM 

llcatoOristano 
dove H tempo pieno 
barttelabarocrazia 
La mflografla data nuova acuola 
alaanatat*. WB* dalla rtwwma, t l 
•lea una voita C plM cho aslate un 
Honlad unCwrtrartccN d wrvld 
•d un Sod a la Hate aha na «o*o 
pomriidmL Ma nan * un dastbio 
awaialMla. rramplo della 
pravlMladlMatano mostra sha 
aacha a Sud al pot. Hal prinw anno 
01 aopllcazlotl* nana lUonna I IS 
drcoHiiattlfel dalla pravkiela 
avavano tattt edottata lorario dal 
autdaa. dnqoa on par sal glomt la 
KtHmana. Mothazkina! mancaiua 
dl tttuttuni. L'aHora prawadHora. 
dott CMk>pa.daclMchala 
drcolaw mfuMMWa n-271, la out 
al alhnna cha fasaanza dl man** 
no* glMtHIca I ntanutl riantri 
pornrMtant, dwava eaaan 
appHcata aanza olseiisslonl a 
partln dal Buocauho anno 
acalaatlco,Ul»92--93.Un 
patugglo bruaco par docantf a 
Canttcrl, dal MOmanto ehe not) 
e'arano •tate«ta«d*na d tampo 
Btano. A quaato punto Mantaaa 
I'atlviwtMaMacatiCgUaullch* 
carcano dl toMvotgara gll Entl 
local pororcaiuzzanll aanWo 
mama a randtnl piu -mortiMo- II 
paaaaulo ad ana acuola nut pB 
aolodalmattMo. Damdentife 
riapoatn -Ortatano nonaltmlla t 
la Lombard*; non d sono aokn a >• 
d nnaara non potrammo aaauman 
II panonatot seppuraavaatlmo 
aoMI a penomm non poaaadlamo 

la itmtture adacuata-. Cha fare? H alndacMo dadde « 
carcart la aohulaae. Hata normatlva rationale »nt> itatl 
trovaN I aoM par la manaa: naMa noimatrra augll appatU uM 
aarvtri al • trovata la riapoMa al Mocco della ananzlonl ed, 
kiftoe, mll'utMiio dana atratture aahtontl {aula libera, 
andronl, palestra) lo apazlo par aragara H aarvldo. A quel 
punto e'arano tutU g l ehHnentl per conlenzlonan un 
progotto dt tatUWIrta, MiMtotraameiao al 78 rinded della 
provtnela. Quando ci tone I aoM I comwl i l muovono, II 
primo a parUre * atato H conalgVo comunala dl Ortstano cha 
ha ottamtto an fliwnzlamanw <fl SOO ml Monl dalla Ragl one, 
tanto ebaetato per produmun eflatta a catena. Nell'anno 
acdaatlcot994-'9SI'sa%ridle scadeadotta lorario 
dltteso, dl queate 1136% dispone dlaeivUio mensa, eragato 
d « % dot totde del bamMnl the frequentano le scuole 
sella proviK la. 
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