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Norme per 10 sviluppo della scuola per I'infanzia

ONOREVOLI SENATOR!. ~ Ad oltre vent'anni
dall'entrata in vigore della legge t 8 marzo
1968, n. 444, istitutiva della scuola materna
statale, e ormai generalmente avvertita
l'esigenza di un organico riordino della
scuola materna, che e il primo segmento
del sistema formativo di base.

Si tratta di rivedere sia gli orientamenti
sia l'impianto istituzionale che ne regola 10
sviluppo e la gestione.

Lo richiedono anzitutto ragioni di ordine
educativo e didattico. Una apposita com~
missione ministeriale ha predisposto i nuo~
vi orientamenti e ghl dal primo rapporto
redatto 10 scorso anno sono emersi con
chiarezza quei nodi istituzionali e politici
che non possono essere affrontati in sede
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amministrativa e che necessitano di un
indispensabile intervento legislativo.

C' e innanzitutto il problema del raccordo
di carattere educativo e program matico tra
la scuola materna e la scuola elementare.

E ormai unanime il convincimento che la
continuita del sistema formativo di base
materna~elementare~media debba essere
caratterizzato da cocrenza programmatica.

Nella scuola media i programmi sono
stati ridefiniti nel 1970, nella scuola ele~
mentare nel t 985 e nel maggio scorso sono
stati approvati i nuovi ordinamenti.

E pertanto urgente che anche la scuola
dell'infanzia abbia in tempi rapidi sia i
nuovi orientamenti sia un nuovo ordina-
mento.

(lstruzione materna ed elementare)
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Per questo motivo riteniamo necessaria
la definizione di un programma che superi
l'orizzonte stabilito dagli orientamenti e
definisca un vero e proprio curricOlo in cui
siano chiaramente individuate Ie aree
monotematiche della comunicazione, del~
l'ambiente, della logica e della corporeita,
dal cui sviluppo nella scuola elementare
prima e nella scuola media poi saranno
destinate a configurarsi Ie aree 0 aggrega~
zioni disciplinari, Ie materie e Ie discipline.

Per realizzare una effettiva continuita
educativa tra scuola materna e scuola
elementare e necessario realizzare una
nuova scuola dell'infanzia che abbia nel~
l'anno terminale di frequenza obbligato ria
la sede di un autentico raccordo program~
matico con la nuova scuola elementare.

Questo obiettivo presuppone una forte
qualificazione della nuova scuola d'infanzia
e una sua effettiva generalizzazione su tutto
il territorio nazionale.

Emergono in tal modo Ie ragioni di
ordine istituzionale che rendono urgente e
necessario il nuovo ordinamento, senza il
quale non e perseguibile la piena scolariz~
zazione dei bambini da tre a sei anni.

Infatti 10 stesso sviluppo della scolarizza~
zione, che pure si e determinato negli anni
trascorsi, appare arrestarsi. Nell'anno scola~
stico 1988~1989 e stato scolanzzato nella
scuola materna 1'85 per cento di bambini in
eta compresa tra i tre e i sei anni, contro
1'87,3 per cento del 1986~1987. Si tratta di
una diminuzione che non dipende dal calo
demografico che pure c'e stato. Dei 1.550.283
frequentanti, i151,9 per cento e nelle scuole
statali, il 48,1 per cento e nelle comunali e
nelle private. La scuola statale ospita il 44,2
per cento del totale dei bambini in eta, la
comunale e la privata il 41 per cento. Nel
sud Ie percentuali dei non frequentanti
raggiungono il 20 per cento. Ma esiste anche
una notevole disomogeneita suI piano quali~
tativo e su quello delle prestazioni orane del
servizio, molto differenziate da zona a zona e
non sempre in maniera corrispondente aIle
condizioni economico~sociali delle diverse
localita del Paese.

Per generalizzare e diffondere uniforme~
mente gli standard qualitativi pili elevati

della scuola dell'infanzia e necessario mo~
dificare radicalmente l'attuale modello di
programmazione e di gestione e realizzare
una profonda integrazione fra i due sistemi
in cui attualmente si articola la scuola
deIl'infanzia a gestione pubblica: quello
statale e quello comunale. Oggi, fuori da
una secca logica di statalizzazione 0 di
comunalizzazione, si tratta di rompere
l'attuale loro assurda separazione realizzan~
do un sistema integrato e unitario di scuola
pubblica per l'infanzia che sia in grado di
espandersi e di qualificarsi al pili alto
livello. La scuola dei comuni nel nostro
Paese e ancora assurdamente regolamenta~
ta da una legislazione che risale agli anni
venti e che la qualifica come scuola privata
cbe 10 Stato deve di volta in volta autoriz~
zare.

L'attuale modello di programmazione
dello sviluppo della scuola materna ha un
carattere fortemente centralistico perche in
ultima istanza Ie decisioni finali sulle nuove
istituzioni sono assunte dal Ministero della
pubblica istruzione d'intesa con il Ministe~
ro del tesoro. Tutto l'iter programmatorio
parte dai comuni, attraverso i direttori
didattici, i consigli scolastici distrettuali e
provinciali, i provveditorati e Ie sovrainten~
denze regionali, Ie regioni, e giunge nella
sede ministeriale che regola 10 sviluppo
tenendo conto prioritariamente della salva~
guardia delle scuole private e della utilizza~
zione del personale in servizio nei ruoli pro~
vinciali.

Le spese per il personale e Ie spese per
l'arredamento e per il funzionamento
amministrativo e didattico delle scuole
statali banno fatto finora riferimento al
bilancio del Ministero della pubblica
istruzione.

I piani ministeriali relativi aile scuole
statali hanno orientato e per molti aspetti
contenuto illoro sviluppo subordinandolo,
contrariamente a quanto previsto daIla
stessa legge istitutiva n. 444 del 1968, aIle
esigenze di funzionamento del settore pri~
vato.

A conferma di questa politica neoliberista
sta la grande deresponsabilizzazione che si
e verificata in tutti questi anni nel settore
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delle competenze statali in materia edilizia.
Di fatto queste sono state tacitamente
trasferite ai comuni, salvo poi dimenticare
che questo trasferimento di fatto di compe~
tenze avrebbe potuto essere sancito nel
1986 con il decreto~legge 10 luglio 1986,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488, e con la
previsione di idonei stanziamenti.

Si deve dunque constatare che 10 Stato
nell'ultimo ventennio ha costruito solo
poche scuole materne e che la risorsa
principale in questo settore e stata costitui~
ta dall'utilizzo dei locali della scuola ele~
men tare, specie quando cia e stato favorito
dal calo demografico.

Secondo dati di Fonte ministeriale nel
1989 su 35.078 sezioni di scuola materna
statale il 21 per cento sono in affitto; il 77
per cento non in regola con Ie infrastruttu~
re per il superamento delle barriere archi~
tettoniche; il 22 per cento non risultano
appositamente costruite ma adattate; il 27
per cento risulta privo del certificato di
agibilita statica; il 57 per cento non e in
regola con Ie norme antincendio.

Per queste ed altre ragioni per brevita qui
non illustrate, occorre una nuova legge per
la scuola dell'infanzia.

La presente proposta di legge intende,
pertanto, dettare nuove norme per un'orga~
nica riforma dell'attuale ordinamento della
scuola materna con l'obiettivo primario di
creare un nuovo sistema pubblico per la
scuola dell'infanzia comunale e statale
capace di garantire la piena scolarizzazione
a tutti i bambini e bambine dai tre ai sei
anm.

In tale prospettiva si intende anche
riconoscere la funzione svolta dalle scuole
private, introducendo, con il sistema delle
convenzioni, una regolamentazione del lo~
ro rapporto con la scuola pubblica.

Scuole pubbliche dell'infanzia sono, dun~
que, Ie scuole gestite sia dallo Stato sia dai
comuni (articolo 1).

Questa pluralita, gestionale e istituziona~
Ie, caratterizzata da unitarieta d'indirizzo
nel progetto educativo, deve consentire una
omogenea diffusione della scuola dell'in~
fanzia su tutto il territorio nazionale.

II compito di garantire la generalizzazio~
ne della frequenza per tutti i bambini e tutte
Ie bambine che ~bbiano compiuto il quinto
anno di eta pua essere assolto non solo
dalle scuole pubbliche, ma anche da quelle
private opportunamente convenzionate (ar~
ticolo 7).

L'articolo 2 definisce Ie finalita della
scuola pubblica dell'infanzia, fissando in
particolare gli obiettivi.

L'articolo 3 riguarda il collegamento
della scuola dell'infanzia con la scuola
elementare e l'asilo nido.

L'articolo 4 definisce la struttura organiz~
zativa e Ie modalita di funzionamento,
precisando in particolare il numero mini~
mo e massimo di alunni per sezione, il
doppio insegnante per sezione e la durata
giornaliera e annuale delle attivita scolasti~
che (commi da 1 a 9).

I comuni dettano i criteri organizzativi in
base ai quali Ie scuole decidono i moduli di
funzionamento (comma 10).

I circoli didattici della scuola primaria
comprendenti Ie scuole dell'infanzia assu~
mono la denominazione di «circoli didattici
della scuola di base». I comuni possono
decidere l'aggregazione ai circoli delle
scuole dell'infanzia da essi dipendenti
(comma 11); quando cia non avviene sono
previste opportune forme di collaborazione
(comma 13).

L'articolo 5 indica Ie competenze attri~
buite rispettivamente ai comuni, aIle regio~
ni e al Ministero della pubblica istruzione.
Ai comuni in particolare spettano la pro~
grammazione territoriale di tutte Ie scuole
pubbliche dell'infanzia, e la stipula delle
convenzioni con Ie scuole private, nonche
la gestione delle scuole comunali. La regio~
ne istituisce Ie scuole, formula i piani
regionali e distribuisce i finanziamenti. II
Ministero della pubblica istruzione gestisce
i ruoli del personale statale e svolge, con
l'ausilio di una apposita commissione na~
zionale, i compiti di valutazione tecnica e di
verifica.

L'articolo 6 disciplina la formazione e
l'aggiornamento del personale.

L'articolo 7 detta norme per Ie scuole
private prevedendo la stipula di convenzioni.
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L'articolo 8 definisce l'entita dei finan~
ziamenti, che per Ie scuole statali fanno
riferimento ai relativi capitoli di spesa
presenti nel bilancio del Ministero della
pubblica istruzione e per Ie comunali ad
un apposito capitolo istituito nel bilancio
della Presidenza del Consiglio dei mini~
stri. Per Ie convenzioni delle scuole priva~
te e previsto il trasferimento al Ministero
del tesoro del capitolo 1461 del bilancio
del Ministero della pubblica istruzione
(articolo 8, comma 2). Tale capitolo,
attualmente destinato anche aIle scuole

comunali, con il nuovo ordinamcnto ri~
guarderebbe solo Ie privatc. Lc scuolc
dell'infanzia attualmente dipcndenti dalla
regione Sardegna sono trasfcritc con i
relativi finanLiamcnti ai comuni compc~
tenti per territo\"io.

Le compctenLc in materia cdilizia scola~
stica sono attl"ibuite ai comuni c sono
finanziate con mutui autorizzati dalla Cas sa
depositi e prestiti sulla base di spccifici
piani regionali.

L'articolo 10 prevede normc finali c abro~
gative.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Seuole pubbliehe dell'infanzia)

1. Sono scuole pubbliche dell'infanzia Ie
scuole materne statali istituite con la legge
18 marzo 1968, n. 444, e Ie scuole materne
istituite dai comuni.

2. Nell'ambito del sistema formativo di
base, di cui rappresenta il primo segmento,
la scuola pubblica dell'infanzia accoglie i
bambini e Ie bambine dai tre ai sei anni.

3. AlIa generalizzazione della scuola del~
l'infanzia su tutto il territorio nazionale
concorrono 10 Stato e gli enti locali che, nel
rispetto delle reciproche competenze, met~
tono in atto politiche finanziarie e iniziative
culturali per promuoverne la diffusione e la
qualificazione. A tale fine possono concor~
rere anche Ie scuole private secondo quan~
to previsto all'articolo 7.

4. II diritto alIa frequenza e garantito a
tutti i bambini, anche di nazionalita stranie~
ra, apolidi, non residenti, per i quali
debbono essere previsti specifici program~
mi di intervento che ne agevolino la scola~
rizzazione.

5. L'inserimento dei bambini e delle
bambine portatori di handicap viene assicu~
rata mediante l'assegnazione alIa scuola di
personale specializzato per il sostegno e la
riabilitazione.

6. L'iscrizione e la frequenza aIle scuole
pubbliche dell'infanzia sono gratuite.

7. E fatto obbligo di istituire sezioni di
scuola pubblica dell'infanzia in presenza di
almeno dodici domande. Nella previsione
della piena scolarizzazione dei bambini dai
tre ai sei anni specifiche iniziative andran~
no assunte per favorire la frequenza dei
bambini dell'ultimo anno della scuola per
l'infanzia.
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Art. 2.

(Finalita)

1. La scuola pubblica dell'infanzia, insie~
me alIa famiglia e agli altri soggetti cultura~
li, interviene, in maniera specifica, ai fini
della formazione e della maturazione armo~
nica di una personalita autonoma, critica e
creativa dei bambini e delle bambine. Essa
stimola ed attiva in modo sinergico tutte Ie
potenzialita dei bambini e assicura spazio
educativo alIa globalita dell'esperienza in~
fantile, da quella corporea a quella ambien~
tale, da quella logica a quella della comuni~
cazione.

2. La scuola pubblica dell'infanzia ha il
compito di realizzare la progressiva crescita
della dimensione sociale mediante 10 scam~
bio culturale e la riorganizzazione delle
esperienze infantili fra coetanei e con gli
adulti preposti ai compiti educativi.

3. La scuola pubblica dell'infanzia pro~
muove un'effettiva uguaglianza delle oppor~
tun ita educative attraverso processi forma~
tivi individualizzati rispetto a singoli bambi~
ni e bambine 0 a specifici gruppi. Tali
progetti devono essere mirati a prevenire
ogni forma di discriminazione e di selezio~
ne. La scuola pubblica dell'infanzia valoriz~
za Ie differenze di sesso, di razza, d'etnia e
di gruppo sociale ed opera per garantire,
anche tramite azioni positive, ch'esse non si
traducano in discriminazioni.

Art. 3.

(Collegamento con la scuola elementare e
l'asilo nido, e gestione sociale)

1. La scuola pubblica dell'infanzia, nel
programmare la sua azione educativa, tiene
conto del vissuto del bambino per quanto
riguarda la vita familiare, nonche delle
altre esperienze educative di socializzazio~
ne. In particolare stabilisce collegamenti
con l'asilo nido e la scuola elementare al
fine di coordinare gli obiettivi educativi. Le
opportune armonizzazioni della program~
mazione didattica sono garantite da incon~
tri periodici tra i responsabili delle varie
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strutture nonche tra i docenti della scuola
dell'infanzia con quelli dell'asilo nido e
della scuola elementare, promossi dai coor~
dinamenti pedagogici.

2. La gestione della scuola pubblica
dell'infanzia si basa sulla partecipazione
sociale. Per questo essa si offre come
opportunita di educazione permanente per
la famiglia e la comunita sociale, organiz~
zandosi come istituzione caratterizzata da
una ampia liberta di ricerca e sperimenta~
zione, aperta al pluralismo delle opzioni
ideali, culturali ed educative dell a colletti~
vita locale e nazionale. Ogni eventuale
attivita educativa di contenuto confessiona~
Ie si svolge al di fuori delle normali attivita
didattiche.

Art. 4.

(Funzionamento e strllttura organizzativa)

1. La scuola pubblica dell'infanzia si
struttura in sezioni. Ogni sezione e costitui~
ta da non me no di dodici e non piu di
venti cinque bambini che si riducono rispet~
tivamente a dieci e a venti in presenza di
bambini portatori di handicap. Ogni plesso
di scuola dell'infanzia di norma e costituito
da non menD di tre e da non piu di sei
sezioni. Le scuole ordinate su una sola
sezione possono essere istituite soltanto nei
centri minori 0 in situazioni di particolare
necessita ove non sia possibile provvedere
tramite il trasporto scolastico.

2. L'organico di ogni plesso e costituito da:

a) un numero di insegnanti non inferio~
re a due per ogni sezione, assicurando un
tempo adeguato e significativo di compre~
senza di docenti nella giornata;

b) per i plessi a tre 0 piu sezioni da un
insegnante aggiunto in rapporto a specifi~
che attivita e al prolungamento orario;

c) da un insegnante di sostegno per
ogni sezione che comprenda bambini por~
tatori di handicap gravi nonche dagli inse~
gnanti che svolgono attivita volte alIa
formazione educativa di bambini in condi~
zioni di disagio sociale 0 culturale. I
bambini portatori di handicap grave sono
iscritti di norma uno per sezione;
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d) da unita ausiliari in rapporto di
norma di uno per sezione, nonche da unita
addette alla refezione.

3. L'organico degli insegnanti di cui aIle
lettere b) e c) del comma 2 e rideterminato
annualmente e gli stessi sono assegnati aIle
scuole sulla base di:

a) una diagnosi funzionale dei casi di
handicap grave;

b) progetti didattici mirati;

c) orari 0 calendari scolastici di fre~
quenza superiori ai normali.

4. La scuola pubblica deIl'infanzia funzio~
na di norma con un orario di apertura
giornaliero di otto ore per un totale massi~
mo di quarantaquattro ore a settimana.

5. SuIla base di esigenze sociali e su
motivata richiesta dei genitori, l'orario di
frequenza giornaliero puo essere aumenta~
to fino a dieci ore e ridotto fino a cinque,
con frequenza settimanale massima di cin~
quanta e minima di trenta ore, compren~
dendovi sia il prolungamento giornaliero
sia l'eventuale chiusura del sabato.

6. In ognuno dei modelli orari adottati,
la programmazione elaborata dal collegio
dei docenti dovd prevedere tempi dedica~
ti al curriculum formativo, tempi destinati
all'accoglienza dei bambini e tempi fina~
lizzati ad attivita ludiche, libere e di
socializzazione. Un congruo tempo sara
comunque dedicato al lavoro in piccoli
gruppi ed a interventi individualizzati. In
ciascuno dei modelli orari e garantita la
contemporaneita di piu docenti per 10
stesso gruppo.

7. Le scuole pubbliche dell'infanzia pos~
sono essere utilizzate oltre l'orario di
funzionamento, di cui ai commi da 4 a 6,
per attivita di carattere culturale e educati~
vo rivolte all'infanzia. Tali attivita sono
definite in sede di programmazione.

8. La scuola pubblica dell'infanzia funzio~
na di norma per dieci mesi all'anno. Su
richiesta delle famiglie e garantita I'apertu~
ra dell'undicesimo mese.

9. L'apertura fino ad undici mesi e
realizzata mediante una dotazione di orga~
nico aggiuntivo e all'interno di una organiz~
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zazione flessibile della prestazione docente
e della composizione dei gruppi di bambini.

10. I comuni territorial mente interessati
definiscono i criteri organizzativi in base ai
quali Ie scuole adottano il prolungamento 0
la riduzione dell'orario di funzionamento e
Ie disposizioni per la loro utilizzazione oltre
l'orario di funzionamento.

11. I circoli didattici comprendono a pari
titolo sezioni di scuola pubblica dell'infan~
zia statali e di scuola elementare e prendo~
no la denominazione di circoli didattici
della scuola di base. II comune puo decide~
re l'aggregazione delle proprie scuole del~
l'infanzia ai circoli didattici delle scuole di
base.

12. II collegio dei docenti e formato da
tutti i docenti della scuola dell'infanzia e
puo suddividersi per specificit:'l di compiti
in sottogruppi di plesso.

13. II collegio dei docenti di una scuola
pubblica dell'infanzia dipendente dal comu~
ne e non aggregata alIa scuola elementare
statale, ai sensi del comma 11, collabora
con il collegio dei docenti della scuola
elementare pili vicina, sia direttamente sia
tramite il suo coordinamento pedagogico, il
suo pedagogista e i suoi organi collegiali.

14. All'interno di ogni circolo didattico e
garantita per la scuola dell'infanzia la
presenza di un coordinamento pedagogico
e di uno psicopedagogista.

Art. 5.

(C0111petenze dei c011111ni, delle regiolli e del
Ministero della Pllhblica istruzio/le)

1. I comuni, Ie regioni e il Ministero della
pubblica istruzione concorrono alIa gestio~
ne, al funzionamento, alIa programmazione
e alIa verifica delle scuole pubbliche del~
l'infanzia.

2. Ai comuni, oltre alIa gestione delle
proprie scuole dell'infanzia, competono la
fornitura delle aree per la costruzione degli
edifici e gli oneri per l'edilizia, per l'arreda~
mento, per il materiale didattico e di gioco,
per la manutenzione, per il riscaldamento,
per Ie spese normali di gestione, nonche la
custodia degli uffici.
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3. Gli edifici, Ie attrezzature, l'arredamen~
to e il materiale gia forniti dallo Stato
restano di proprieta dei comuni e possono
essere utilizzati unicamente secondo l'origi~
naria destinazione.

4. II personale docente e non docente in
servizio nelle scuole pubbliche dell'infanzia
dei comuni conserva la dipendenza giuridi~
ca ed economica dagli stessi.

5. II personale non docente attualmente
in servizio nelle scuole materne statali e
trasferito nei ruoli del Ministero della
pubblica istruzione.

6. I comuni, nell'ambito della program~
mazione territoriale, di concerto con gli
organi territoriali della scuola, acquisiti i
pareri dei consigli scolastici distrettuali,
elaborano il piano triennale di intervento
per il riordino e 10 sviluppo della scuola
pubblica dell'infanzia.

7. II piano dovra contenere l'analisi della
situazione delle scuole pubbliche per l'in~
fanzia, Ie eventuali proposte di modificazio~
ne della loro gestione, nonche Ie proposte
di nuove istituzioni. II piano viene aggiorna~
to annualmente e puo comprendere propo~
ste intercomunali.

8. I comuni stipulano Ie convenzioni con
Ie scuole private dell'infanzia ai sensi di
quanta disposto dal comma 12, lettera b),
del presente articolo e dall'articolo 7.

9. Le scuole dell'infanzia dipendenti da
altri enti pubblici, all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge, sono trasferite
con i relativi finanziamenti ai comuni
competenti per territorio.

10. AIle regioni e attribuita, ai sensi
dell'articolo 118, secondo comma, della
Costituzione, la competenza amministrativa,
gia del Ministero dell a pubblica istruzione, di
istituire e denominare Ie scuole pubbliche
dell'infanzia operanti con personale statale.

11. La regione, sulla base dei piani
presentati dai comuni e dell a ripartizione
delle risorse effettuata a livello nazionale,
approva il piano triennale delle nuove
istituzioni, comprensivo delle scelte di
razionalizzazione del servizio.

12. La regione inoltre:

a) indica nel piano triennale i comuni
destinatari dei mutui della Cassa depositi e
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prestiti ai fini di quanto previsto dall'artico-
10 8, comma 1, lettera c);

b) definisce con proprio regolamento
la convenzione ~ tipo per Ie scuole private
deIl'infanzia di cui all'articolo 7 e formula
un elenco regionale delle scuole private
convenzionate;

c) assegna ai comuni i finanziamenti
ricevuti, in seguito alIa ripartizione del
fondo nazionale di cui all'articolo 8, com-
ma 1, lettera b).

13. II Ministero della pubblica istruzione:
a) amministra i ruoli del personale

docente e non docente delle scuole pubbli-
che dell'infanzia non comunali e provvede
aIle spese per illoro funzionamento didatti~
co ed amministrativo;

b) attua con la collaborazione delle
universita, degli Istituti nazionali per la
ricerca, la sperimentazione e I'aggiorna-
mento educativi (IRRSAE), di istituti di
ricerca presenti nelle regioni, un program-
ma straordinario di attivita di aggiornamen-
to di tutto il personale, in relazione al
nuovo ordinamento e ai nuovi orientamenti
per la scuola dell'infanzia;

c) svolge compiti di valutazione tecnica
e verifica none he di vigilanza sull'insieme
delle scuole pubbliche dell'infanzia e vi
provvede, con l'ausilio di un'apposita com-
missione nazionale che per tali compiti
affianca il Consiglio nazionale della pubbli~
ca istruzione.

14. La commissione nazionale per I'infan~
zia e nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, che ne definisce
composizione e finalita. Essa comprende
anche rappresentanti degli enti locali desi-
gnati daIle regioni ed esperti del settore.
AlIa elezione delle rappresentanze in seno
al Consiglio nazionale dell a pubblica istru-
zione, che a tal fine sono raddoppiate,
concorre tutto il personale docente delle
scuole pubbliche dell'infanzia e di quelle
private convenzionate.

Art. 6.

(Forl11aziol1e e aggiornal11el1to del personale)

1. AI fine di garantire la formazione
permanente in servizio, per tutto il persona~
Ie dell a scuola per I'infanzia, gli enti
gestori, anche congiuntamente, predispon-
gono ed attuano annual mente corsi di
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aggiornamento. I coordinatori pedagogici
curano l'attuazione di tali piani nonche Ie
forme di autoaggiornamento; curano altresi
la diffusione delle informazioni e delle
conoscenze fra tutto il personale e, tramite
apposite iniziative, fra Ie famiglie, Ie altre
istituzioni educative presenti nel territorio,
la comunita tutta.

2. All'inizio dell'anno scolastico un con~
gruo periodo di tempo e dedicato alIa
programmazione collegiale e all'aggiorna~
mento. Nel quadro della programmazione
degli interventi di aggiornamento e di
formazione, e data facolta ai competenti
organi comunali e statali di concedere al
personale interessato un distacco dal servi~
zio per poter partecipare ad attivita di
aggiornamento e formazione, sulhi base di
specifici progetti promossi dalle universita
e da enti pubblici e privati di ricerca.

Art. 7.

(Lc sCllulc private dell'il1f(/l1zia)

1. Per favorire una razionale programma~
zione dei servizi e data facolta ai comuni di
stipulare convenzioni con Ie scuole private
dell'infanzia, qualora queste, nel quadro
della programmazione locale, concorrano a
soddisfare Ie richieste di formazione, e
qual ora presentino una struttura pedagogi~
co~didattica e di servizio ~ calendario,
orario, assunzione del personale, titolo di
studio dei docenti, gestione sociale
adeguata agli standard nazionali.

2. Nella convenzione~tipo regionale ven~
go no definite la durata e Ie condizioni cui
dovranno uniformarsi Ie scuole private e Ie
misure dei relativi finanziamenti, per i quali
e istituito un apposito capitolo nello stato di
previsione della spesa del Ministero del
tesoro. Nessun altro tipo di finanziamento
puo essere erogato aIle scuole private
dell'infanzia oltre a quello previsto dalle
convenzioni di cui al presente articolo.

3. Le scuole dell'infanzia non convenzio~
nate godono di piena autonomia didattica e
organizzativa e possono richiedere l'auto~
rizzazione alle competenti autorita scolasti~
che.
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4. II Ministero della pubblica istruzione
concede il riconoscimento legale aIle scuo~
Ie private dell'infanzia suIla base dei criteri
e deIle condizioni stabiliti neIle relati\'e
convenzionHipo regionali e pro\'vcde alIa
loro vigilanza.

Art. 8.

(Fill a 11zi a III e 11t i)

1. Le scuole pubbIiche dell'infanzia sono
finanziate:

a) con i capitoli di spesa del biIancio
del Ministero della pubblica istrut,ionc,
relativi al personale in servizio nelle scuole
di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444, 0
istituite in base alla presente legge e con il
capitolo dello stesso Ministero relati\'o aIle
spese per il 101'0 funzionamento;

b) con un fondo nazionale alimentato
da un apposito capitolo di spesa, inserito
nel bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da ripartirsi regional mente per
coprire Ie spese relative agli stipendi del
personale delle scuole dell'infanzia dipen~
denti dai comuni e per corrispondere agli
altri oneri cui gli stessi sono obbligati
secondo quanto disposto dall'articolo 5;

c) con concessione ai comuni di mutui
relativi all'edilizia scolastica da parte della
Cassa depositi e prestiti.

2. Alle scuole private dell'infanzia Sl
provvede unicamente con il capitolo di
spesa per Ie scuole convenzionate istituito
nel bilancio del Ministero del tesoro ai
sensi dell'articolo 7.

3. I capitoIi di spesa 1401 e 1431 del
Ministero della pubblica istruzione, reIati\'i
al personale e al funzionamento delle
scuole di cui alIa lettera a) del comma 1,
sono incrementati rispettivamente di 100 e
di 10 miIiardi di lire per ognuno degli anni
1992, 1993 e 1994.

4. AI fondo nazionale di cui alla lettera h)
del comma 1, sono assegnati 100 miliardi di
lire per ognuno degli anni 1992, 1993 e
1994.

5. La Cassa depositi e prestiti e autori/:Za~
ta a concedere, sulla base dei piani regiona~
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li, mutui ai comum per un ammontare
complessivo di 500 miliardi di lire per
ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994,
redistribuendo Ie somme non ancora utiliz~
zate gia destinate ai mutui previsti dall'arti~
colo 11 del decreto~legge 10 luglio 1986,
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488.

6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4,
valutati in lire 210 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante riduzione del capitolo 6856 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il 1992, a tal fine parzialmen~
te utilizzando l'accantonamento « Istituzio~
ne dei centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati ».

7. Agli oneri recati dal comma 2, si
provvede mediante corrispondente riduzio~
ne dello stanziamento iscritto nel capitolo
1461 nello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno 1992 e seguenti.

8. II Ministro del tesoro e autorizzato ad
apportare, con propri decreti, Ie occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Programmazione degli interventi)

1. Alla ripartizione dei finanziamenti di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
8 provvede il Ministero della pubblica
istruzione, tenendo conto della consistenza
del personale in servizio e del numero delle
sezioni funzionanti. L' organico di diritto del
personale docente, vigente nell'anno scola~
stico precedente a quello dalla data di
entrata in vigore della presente legge, potra
essere diminuito solo con apposita legge.
Alla sua ridistribuzione tra Ie province si
provvede, in conformita con Ie proposte
della regione e nell'ambito dei piani trien~
nali, contestualmente alla destinazione del~
Ie nuove dotazioni organiche attribuite
annualmente con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione.

2 II Presidente del Consiglio dei ministri,
con proprio decreto, tenuto conto dei piani
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predisposti dalle regioni e del numero delle
sezioni funzionanti, provvede alla ripartizio~
ne e alla assegnazione del fondo di cui alIa
lettera b) del comma 1 dell'articolo 8.

3. Gli schemi di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al presente
articolo sono sottoposti al parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra 10
Stato, Ie regioni e Ie province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. to.

(Norme finali e abrogative)

1. I docenti delle scuole pubbliche del~
l'infanzia che siano in possesso di diploma
di laurea e siano in servizio da almeno
cinque anni, hanno diritto a partecipare ai
con corsi di direttore didattico.

2. Sono fatte salve Ie attribuzioni spettanti
alle regioni a statuto speciale e alIe provin~
ce autonome di Trento e di Bolzano in
materia di funzionamento delIa scuola
pubblica dell'infanzia.

3. II Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio nazionale
delIa pubblica istruzione, presenta al Parla~
mento i nuovi orientamenti che rispecchi~
no Ie finalita della scuola pubblica delI'in~
fanzia definite dalla presente legge.

4. Sono abrogati:

a) la legge 18 marzo 1968, n. 444;
b) l'articolo 31 della legge 24 luglio

1962, n. 1073;
c) l'articolo 7 dell a legge 16 settembre

1960, n. 1014.

5. Si applicano alla scuola dell'infanzia Ie
disposizioni del testo unico approvato con
regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del
regolamento generale approvato con regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297.


