
L'ISTRUZIONE 
NON STATALE. 

• ROMA, E una piccola fella degli 
alunni che Irequenlanc la scuola: 
soloil 14,1 per cenlo.se si escludc la 
scuola dell'infanzia la percentuale 
scende al 7.4. Ma nella sola malema 
il 46% degli alunni frenquenta scuole 
non stalali (comunali, religiose e lai-
che), mentre il 53,1 frequenta scuo
le stalali. Eppure la realta della scuo
la non statale e sempiice da fotogra-
fare. Non foss'altro die per la plurali
ty degli enti gestori e delle associa-
zioni che le raggruppano: congrega-
zioni, diocesi, parrocchie gestiscono 
1565 istituti educalivi, escluse le ma-
teme che fanno capo alia Fism. Per 
parlare solo di quelle religiose. La 
scuola catlolica, infatti, rispetlo al-
I'insieme della scuola non slalale 
rappresenta II 66,5% deli' elementa-
re. 188,6 della media, il 49 della me
dia superiore. L'Aninsei, associata 
alia Conlindustria, organizza il resto 
delle superion non statali con 500 
associate e un migliaio di scuole. 

L'attenzione su questo settore mi-
norilario dell'Ulruzione e stala ri-
chiamata dall'ulhmo appello del Pa
pa che ha raccolto il grido d'allarme: 
•La scuola non slalale muorei. II bol-
lettino della crisi lo fomisce la Rdae, 
Taasociazione che ledera le scuole 
caltoliche, dalle elemenlari alle me-
die. 

UdtodeHicrlst 
II calo demografico ha colpito an-

che qui. In dodici anni le scuole fe
derate hanno perso oltre centomila 
alunni. Dal '94 al '95 quasi ventimila 
alunni (19.805) mancano all'appel-
lo, il numero delle scuole e calato di 
42 unita e quello delle ciassi di 517. 
Sono dali non comparabili con quel-
li della scuola statale - che di alunni 
dail'inizio dello decennio scorso ne 
ha persi oltre 2.200.000 - ma sinto-
matici del fatto che quesle condivi-
dono gran parte dei problemi che 
assillano la vita dell'istruzione pub-
blica. In piu, (rammentati tra molti 
enti gestori nonriescono a dare cm-
so a processi di razioridlizzazionc. 

AH'aumento dei cosh contribui-
i sceanchclacrisidellevocazioni.so 

no sempre meno i preti e le suore 
che insegnano. II personate laico 
tocca II76% ed 6 in costante aumen-
to, sebbene la cifra assoluta degli in
segnanti diminuisca. Dal '94 al '95 il 
personate religiose e sceso di 455 
unita, quello laico di 139. 

II ritomo alia ribalta del tema della 
leggc paritana ha, dunque, una ra-
gione concreta. Ma ha da sempre 
una valenza di principle e una rinno-
vata pregnanza polilica. Non e man-
cato chi ha fatto osservare che sara 
una delle prime grane per Prodi e il 
silo governo. E neppure chi si e chie-
sto come mai una questlone, quella 
paritana, mai risolta dai govemi a 
guida democristiana, debba esse re 
affronlata ora e in frelta. 

Perche on? 
In ambienti catlolici la risposta si 

trova nel timore di non sentirsi piu 
rappresentati. D'altronde non e'e 
pill la mediazione del partilo d'ispi-
razione cristiana. Equesto, nel bene 
e nel male, significa che certi temi 
sono, e saranno sempre di piu, gesti-
li direltamente dalle forze cattoliche. 

• ROMA, Hilta. L'articolo 33 del
la Costiluzione stabillsce due prin-
clpi fondatnentall: I'obbligo.per lo 
Sato di istituire un sistema di Istru-
zlone accessibile a tutti; il diritto 
per gli enti e i privatl di istituire 
scuole e istituti dl educazione, ma 
«senza oneri per lo Stflfo». Nello 
stesso articolo (al comma 4) si di
ce che «la legge, nel fissare i dlritti 
e gli obblighrdelle scuole non sta
tali che chledono la parita, deve 
essicurare ad essi plena liberta e ai 
loro alunni un trattamento scola-
sllco equipollente*. £ la cosiddetta 
legge paritaria mai attuala. Ancora 
oggi la scuola non statale «regola-
ta da leggl anterlori alia Costiluzio
ne. II testo unico sulla scuola del 
'94 ha previsto la loro stostJtuzlone 
con nuovi regolamenti, finora mai 
emanatl dal ministero. In base alle 
leggi si distinguono; scuole pareg-
giate, scuole legalmenle ricono-
sciute (media inferlore e superio
re), scuole parificate (elements-

La grande crisi delle private 
Persi dalla scuola cattolica lOOnia student! 
La scuola non statale rappresanta solo una parte minorita-
ria dell'istruzione nel nostra paese. Gli alunni che la fre-
quentano sono il 14,1 sul totale. Al loro intemo le scuole 
religiose sono in maggioranza nelle mateme, elementari e 
medie, rrteHtre associanoil^^ delle supe'tiori. Cdlpite an-
ch'esse dal calo demografico ,e dai costi crescenti del per-
sonale, hanno lanciato un grido d'allarme raccolto dal re-
cente appello del Papa. 

. LUCIANA 
Non e un ease che I'Ufficio naziona-
le per I'educazione e la scuola della 
Cei abbia predlsposto, gla prima del
le elezioni, una piattaforma unitaria. 

Si parla dl «sistema formativo uni-
tarion, airintemo del quale le diverse 
istiluzioni scolastiche abbiano «pari-
ta di condizloni e di trattamento». Al
io Slalo si riconosce la funzione d'in-
dirizzo, programmazione, valutazio-
ne degli standard formativi. Alle isti
luzioni scolastiche, da chiunque ge-
stile (Slato, enti pubblici, private so-
ciale, privati) spetta I'impegno al ri-
spelto dei valor! costituzionali del 
pluralismo e della liberta d'islruzio-
ne. ma nella salvaguardia dell'iden-
tita e della precisazione del proprio 
progettoeducativo. 

Non e difficile rintracciarvi 1'eco di 
discorsi che da alcuni anni vanno 
avanti su piu frond. E del '94 un'arti-
colo apparso sulla «Civilta cattolica* 
sulla stessa lunghezza d'onda. Nello 

DIMAURO , 
stesso anno cattolici. esponenti di si
nistra e del Pds ^ottoscrissero un do-
cumento, detto dei 31, in cui la legge 
paritaria veniva collocata dentro un 
progetto di ridelinizione e riqualifi-
cazione del sistema formativo, 

Un lungo lavoro sottotraccia cui 
non e mancafojl'organizzarsi di un 
fronte di oppositori. Un allro docu-
mento e stato diffuso: «Dalla scuola 
del ministero a||a scuola della Re-
pubblicat, a difesa della scuola pub-
blica e del regime delineate dall'arti-
colo 33 dellai Costituzione. Sotto-
scritto, non seiiza intento polemico, 
inizialmente da 62 intcllettuali ed 
esponenti della sinistra e presto arri-
vate a oltre. lOmija firme. Anchequi 
viene affrontato il tema della parita, 
ma solo a garanzia di un pari tratta
menlo degli alunni, senza cancella-
re la diversity dei fini e senza oneri 
per lo Stato. 

Nella scuola dell'infanzia nelle re-

gipni dove operano pia soggetti oltre 
alio Stato si sta andando di fatto ver
so lintegrazione. 

Non solo catlolica 
InEmiliaRomagnac'ftunagestio- i 

ne tripartita cui concorrono per il 
33% le souoleataliali,fper.i|;25ai le., 
scuole comunalie per il32S6quelle 
private sia religiose che laiche. Dal 
1983 una legge regionale riconosce 
la parita di accesso al sistema dei 
servizi (mensa, trasporti, interventi 
di qualificazipne). Una recente riso-
luzione del Consiglio regionaleindi-
vidua nella convenzione, tra Comu-
ni e matemeprivate senza firii |ucro, 
lo stnimento perdefinite i recjproci 
impegni e i parametri di quality. Un 
passo deciso verso un sistema inte
grate, In Trentinq, anche se pochilo 
sanno, esistedal 1977 una legge pa
ritaria, grazie al fattp che la Provincia 
aiitonoma ha competenza primaria 
in materia di scuola materha le 
scuole autonome possono aggre-
garsi o equlpararsi a quelle provin-
ciali. Le condiziohi per I'equipara-
zione sono dodici tra queste stesso 
tipo di organico; trattamento stipen-
diale eqivalente; nessuna discnmi-
nazione nell'accesso per gli alunni, 
I'assunzione tramite concorso indet-
to dalla Provincia per 1'insenmento 
nelle scuole provinciali Lo stesso 
concorso da vita a una graduatona 
di idonei alia quale attingono gli enti 
gestori delle scuole equiparate 
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La parita in Italia, Francia, Beglio, Germania e Spagna 

In Europa si fa cosi 
Legislazioni a confronto 
La scuola non statale ha dappertutto in Europa una sua re-
golamentazione a cui corrispondono forme di controllo e 
di finanziamento. Come si vede dalle cifre, il settore privato 
e dappertutto minoritario e non presenta caratteri concor-
renzialita con quello pubblico. L'unico paese dove rappre
senta circa il 30% della popolazione scolastica e la Spagna, 
dove peraltro i requisiti per accedere al regime detto «con-
certaton lasciano minori spazi di autonomia. 

ri), scuole autorizzate ma non abi-
lltate a rilasciare titoli di studio. 
Una legge del '62 prevede sowen-
zionl alle scuole materne gestite 
da Comuni o da Istiluzioni di assl-
stenza quale conlributo alia co-
struzione e manutenzione, nonche 
a sostegno delle spese di gestione 
se accolgono bambini disagiati. 

Francla Un sistema scolastlco 

privato coesiste accanto a quello 
pubblico. Nel 1890-91 le scuole 
non statali accoglievano il 12,3% 
degli alunni delle scuole pre-ele-
mentarl, il 14,99Ci delle elementari, 
il 20,8* delle secoridarie di secon-
do grado. 

E possibile stipulare con lo Stato 
due tipi di contratlo «semplice« o 
«di associazione», Nel secondo ca-

so, l'istituzione deve rispondere a 
un bisogno riconosciuto, in tal ca-
so lo Stato copre interamente i'o-
nere degli stipendi del personate e 
la spesa per la formazione degli 
insegnanti. La frequenza e gratui-
ta, si possono chiedere contributi 
solo per le attrezzature, la costru-
zione di nuovi locali e per I'istru-
zione religiosa. 

Belgh). La liberta d'insegnamen-
to e sancita per tutto il paese, ma 
viene esercitata autonomamente 
dalle tre Comunita: francofona, 
fiamminga e germanofona. Le Co
munita, leProvincie, iComuniegli 
enti di diritlo pubblico possono 
istituire scuole denominate «uffi-
cialk mentre i privati e le associa-
zioni senza fini di lucro possono 
istituire scuole denominate «llbe-
re». Queste ultime sono divise in 
due settori: le scuole confessionali 
e quelle indipendenti. Dal '59 un 
«Patto scolasticon garantisce l'u-
guaglianza di trattamento. Per ave-

re diritto al finanziamento e neces-
sario adottare il sistema d'istruzio-
ne e i programmi in vigore nelle 
scuole dello Stato e sottomettersi 
all'ispezione statale. L'istruzione 
obbligatoria e gratuita sia nelle 
scuole statali che nelle convenzio-
nate. 

Gemunla. La Costituzione ga
rantisce ai privati il diritto di istitui
re scuole, ma queste devono esse-
re riconosciute dallo Stato e sotto-
stare alle legge regionali nel qua
dra di una «Convenzione sulla 
scuola privata». Possono essere 

«suppletive» oppure "complemen
tary. II diritto ai finanziamento non 
e sancito dalla Costituzione. Tutta-
via per contenere le spese d'iscri-
zione degli alunni, ci sono sowen-
zioni per le scuole riconosciute, Le 
Regioni partecipano alia copertura 
dei costi per il personate e le spese 
'correnti, i contributi vengono cal-
colati in base al numero degli 
alunni o degli insegnanti oppure 
come quota parte alle spese soste-
nute. Gli alunni delle scuole non 
statali nel 1989-90 erano il 6'* del
la popolazione scolastica cifra che 

La Consulta: 
«Gli alunni 
tutti uguali» 
• ROMA. UnasentenzadellaCor-
te costituzionalc (n. 454) del 1994 
ha riconosciuto il diritto alia fqrnitu-
ragratuita dei libri dilesto al&tota-
litS degli alunni delle elementari, 
quale che sia il tipo di scuola fre-
quentato. Ne fu 1'estensore il mini-
stro della Giustizia, Vincenzo Caia-
niello, all'epoca membro della 
Consulta. 

Sigirar mMstro, con quill motta-
zhMii e$t»to oteso H dMNo «Ha 
gnrtiiMa.? 

La Sentenza della Corte costituzio-
nale.dicui fui 1'estensore-che nel
la sostanza ha esteso il beneficio 
della fornitura gratuita del libri di te
ste agli alunni delle scuole elemen
tari che frequentano scuole diverse 
da quelle pubbliche o da quelle pri
vate abilitate al rilascio dei titoli le-
gali - si e basata sulla considerazio-
ne che la prowidenza in argomen-
toedestinatadal legislatoreprdina-
rio, direttamente agli alunni e quin-
di considerata strettamente con-
nessa allassolvimento dell'obbligo 
scolastico. E poiche tale obbligo 
pu6 essere assolto legalmente in 
vari modi e cioe, osservate certe 
condizioni, anche mediante l'istru
zione privata o addirittura con 
quellapatema, 6 apparso ingiustifi-
catamente discriminatorio assicu-
rare quel beneficio ad alcuni alunni 
solo perche sceglievano uno dei 
modi di assolvimento dell'obbligo. 

la Mntenza apre un vans al Hco-
noKlmcnto del (Hrttto di scetta 
deKe famiaDe e al rimborso ddk 
spcscperristnizioncdelfloH? 

II diritto di scelta dei genitori, riguar-
do al modo di assolvimento del
l'obbligo scolastlco per i loro figli, 
gi& esiste nell'ordinamento e la 
sentenza non ha avuto bisogno di 
nconoscerlo Piuttosto, il problema 
del rimborso delle spese sostenute 
per l'istruzione obbligatoria e un te
ma che non era ricompreso nel-
loggetto della queslione di legitti-
mlta costituzionalc risolta dalla 
sentenza citata, perche questa si e 
limitata a precisare che rientra nel 
principi propri dell'assistenza sco
lastica la fornitura gratuita dei libri 
di testo direttamente agli alunni. 

Scuta, It famosc cinque parole: 
«Stna oncri per lo Stato* conte-
nuteiwll'artfcoto33(hHUCoi>ltu-
alone, e lenprc alato CMUMCI'IAB 
unostacoloalflMKUMwatodtllt 
scuole private. Come ri coadHa 
qiiettovtacotocMNdlrModtgH 
ahiwil a un < UHUwuilo tqulpol-

II divieto nascentedallarticolo 33, 
terzo comma, della Gostjtuzione -
secondo cui enti e privati hanno di
ritto di istituire scuole istituti <«enza 
oneri per lo Stato» - e il trattamento 
«equipollente» che la legge deve as-
sicurare agli alunni delle scuole 
non statali, scaturente dal quarto 
comma dello stesso articolo 33, si 
pongono su piani diwersi: il primp e 
rifente alle scuole in quanto tali, il 
secondo e riferito agli alunni. La 
sentenza sui libri di teste e chiara-
mente nspettosa di questa diversita 
e, come risulta dalla sua motivazio-
ne, non affronts nessun altro pro
blema traltato da precedent! deci-
sionideiia Corte. 0 LD.M. 

si elevava al 12% nelle scuole se-
condarie superior!. 

Spagna. La Costituzione del 
1978 prevede I'impegno dello Sla
to a finanziare le scuole pon statali 
che rispondano a requisiti fissati 
da leggi dello Stato. Le scuole non 
statali si distinguono in istituti 
«concertati» e in istituti «non con* 
certatin a seconda che siano o me
no sowenzionati dallo Stato. Nel 
primo caso gli istituti devono ade-
guarsi a un regime di gestione so-
ciale con la costituzione di un 
Consiglio di istituto in cui tutta la 
comunita e rappresentata e il capo 
di istituto e elettivo, L'accesso deve 
essere uguale ai regime fissato per 
le scuole pubbliche. Le eventual! 
pratiche religiose, se si tratta di 
scuole confessionali, sono facolta-
live, Nel 1990-91 le percentuale 
degli alunni era del 38.9*; nelle 
mateme, del 34,9 nella formazione 
di base (6-14 anni), del 29 nelle 
scuole secondarie. 
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