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la seuola 
Tavola rotonda deff'«Unifa» 

Come 
riformare 
gli esami 

COME RIFORMARE GLI ESAMI? Su questo tema L'UNI-

TA' ha Invitato a discutere la prof.ssa DINA BERTONI 

JOVINE, della Facolta di Pedagogia dl Roma, direttrlce 

delta rlvista «Riforma della seuola»; lo studente 

FABIO CIOFI; il dott. GIANFRANCO FERRETTI, assi-

stente alia facolta di medicina dell'Universita di Ro

ma; la prof.ssa REN ATA GADDINI, ffoll'lstttoto di pe-

diatria dell'Universita di Roma, dirigente del Centro 

di Igiene mentale; il prof. MARIO ALIGHIERO MANA-

CORDA. titolare della cattedra di latino e storia del-

I'lstituto Magistrate « Caetani » di Roma, che ha di-

retto il dibattito; il prof. FRANCESCO ZAPPA, titolare 

della cattedra di italiano e latino at Liceo scientifico 

« Cavour » di Roma. 

Bertoni Jovine Zappa 

Manacorda 

La sceiia delle persone In-
tervenuto a questa Tnvola ro
tonda e abbastanza varia da 
consentire che il tema degll 
es>ami sia indagato un po' da 
tutti i punti di vista. L'esame 
esiste nella nostra lcgislazio-
ne esiste perche e un lascito 
storico che la Repubbllca dc-
mocratica ha crcditato dallo 
Stato precedente; esiste, l'esa-
me dl Stato. in quonto e scrit-
to nell'art. 33 della Costituzlo-
ne. La storia di questo esame 
lo condiziona in un dato 
modo. 

L'esame di Stato avrebbe 
dovuto essere il momento in 
cui lo Stato, che nveva rinun-
ciato ad avocare a se tutte le 
o r g a n i z z a z i o n l scolasti-
che, conserva esclusivamente 
per se il controllo del funzio-
namento della seuola privata. 
Zcco lo scopo deH'csame di 
Stato anche se, di fatto, que-
sta origine non pub piii esse
re considerate valida, in quan-
to la storia si e incaricata di 
cambiare tutta la situazione. 

SI tratta ora di vedere qua
il sono i suoi fini, come pu6 
essere riformato dairinterno. 
se deve continuare a condi-
zionare tutta la seuola verso 
le prove finali o se deve esse
re un elemento per se deter-
minante, come e oggi. 

I problem! di modiflche in
terne riguardano i tecnici del
la seuola. i professor!; io per-
sonalmente, essendo un pro-
fessore, penso che sia un fat
to piuttosto barbarico che la 
seuola destini troppa parte 
del poco tempo a controllare 
d 6 che non ha avuto il tem
po dl insegnare. In partico
lare, e barbarico l'esame co
me e oggi, che costrtnge ad 
uno sforzo intenso ragazzi in 
una fase difficile della loro 
crescenza e in una stagione 
dell'anno particolarmente fa-
Ucosa. 

Termino e d6 la parola alia 
•Hmora Jovine. 

Bertoni Jovine 

Anche se rati en? lone e p*> 
larizzata verso l'esame di 
Stato, not dobbiamo prendcrc 
In considerazione gli esami a 
tutti i livelli, a cominciare da 

t.4, ajuello della 5* elementare fi-
"• Bo all' esame universltario, 

fu oamtrollare un po' le direttive 
IK • to nclonl che vengono ren-

dendo necessario un esame. 
L'esame, liberandolo un po' 
da tutte lo degenerazioni che 
lo turbnno e ne fanno una 
ragione di dramma, spesse 
volte ha una su- gluslitlca-
zlone anche pedagogica. In 
fondc, un buon insegnamen-
to dovrebhe sbocenre in un 
buon esame, concepito come 
un momento dl rlflessione su 
tutto il programma svolto, su 
tutte le conqulste fatte, ve-
duti in una sintesi che e dif
ficile vedere attraverso le 
tappe dell'anno scolastico; 
una rielaborazione di tutte le 
materie, un inquadramento 
delle conqulste ottenute, in 
maniera da costituire un pun-
to di partenza per lo conqul
ste future. 

Ma, naturalmente, un esame 
concepito in questa maniera, 
deve corrispondere al tipo di 
insegnamento che si e fatto. 
Oggl siamo ancora ad un esa
me in cui il ragazzo si sfor-
za dl rlcordare e non si sfor-
za di inquadrare c di sinte-
tizzare i vari element! della 
cultura. E questa e la ragio
ne per cui l'esame fa paura 
ai ragazzi e crea delle psico-
s., degll stati di disagio. Men-
trc noi abbiamo oggi una net-
ta indicazione per un insegna
mento piii organico. pin ra-
ziona'.e, piii logico dl quello 
che si aveva alcunl anni fa; 
l'esame, invece, 6 rimasto an-
rora nella sua forma di do-
manda e risposta che presup-
pone soprattutto prontezza dl 
memoria. Questa difTerenza di 
impostazione tra l'insegnamen-
to. che dovrebbe essere ra-
zionale e logico. e un esame 
fondato sulla memoria crea 
il disagio che dicevamo. 

Ma, oltre a questa. ci sono 
altre ragioni che tolgono at-
l'esame questo valore pedago-
gico che dovrebbe avere e so
no soprattutto il modo con 
cut le famiglle considerano 
l'esame e il clima che la fa-
miglia crea intorno all'esame, 
cose che non hanno nien-
te a che fare con l'esame 
ma hanno a che fare invece 
con un miraggio di eststenza 
fUura, cioe con quella famo-
sa conquista del diploma, del 
pezzo di carta che e esscn-
ziale per molte famiglie e che 
rappresenla veramente il solo 
scopo per cui le famiglie fan-
no studiare i propri ragazzi. 

Manacorda 

PerciO la protessoressa .lo
vine e d'aecordo sul fatto che 
l'esame debba esserci. che cs 
so ha delle ragioni pedagogi 
che ma, cost come e fatto, 
non va bene. Pol se la pren-
de con le famiglie per una o 
pinione vecchia net riguardi 
della seuola, che e quella di 
considerarla come passaporto 
per 11 lavoro. 

Io non me la prendo con le 
ramiglie. So le famiglie ten-
dono ad un diploma non e 
per un caprlccio; tutto que
sto risponde ud una situazio
ne sociale che impone al ra
gazzo di fornlrsi di questo 
strumento nhc gli apre qual-
che porta. 

Manacorda 

Forse sarebbe bene che m-
tervenlsso lo studente che pu6 
darsi che sia quello che ha 
delle opinion! different! dnlla 
prof.ssa Jovine. 

Ciofi 

A parte il latto che e neces
sario un consuntivo, desidero 
riferirml a quello che diccva 
il professor Manacorda e cioe 
che ad un certo punto sorge 
questa malattia dell' esame; 
secondo me, si tratta di un 
aggravarsi della malattia. per
che s» e vero che tutta la 
preparazlone negli ultimi an
ni del llceo tende verso l'e
same, verso il suo superamen-
to (e si salta l'insegnamento 
di alcune materie perche non 
e importante) e pur vero che 
in dipendenza del l'esame l'in
segnamento e talmente distor-
to che veramente gli esami 
diventano una conseguenza lo
gics di tutta l'impostazione 
della seuola. Non vedo come 
si potrebbe, ad un certo pun-
to. cambiare quest! esami ri-
manendo questo tipo di inse
gnamento e questa seuola. in-
variati. 

Manacorda 

Io sostanzialinente mi trovo 
d'aecordo con l'antico studen
te sul fatto che noi oggi ab
biamo un esame di Stato che 
essenzialmento corrisponde ad 
un indirizzo generate della 
seuola. Ma intanto si possono 
gia introdurre modiflche. 

A parte il fatto che cl sono 
troppi esami, che si studia po
co e si esamina troppo, esiste 
la esigenza delta riforma del-
l'esame dl Stato. L'esame de
ve essere visto come esame 
alia tine dl un corso dl studi 
o come esame dl ammlsslone 
al corso successivo? Questo 
e un problema aperto. In pro-
spettiva, la mia oplnlone per
sonate e che si potrebbe ar-
rivare anche ad un esame di 
ammisslonu all'unlverslta lega
to alln riforma della Jstitti-
zione universitaria; un esame 
legato alia esigenza di una pia-
niltcazione. Ma per arrivare a 
questo obiettlvo occorre su-
perare gross! ostacoli e prima 
di tutto il rapporto tra seuola 
privata e seuola di Stato. E 
qui penso che la mia posi-
zione si diffcrenzi da certe 
posizionl talche di terza lor-
za; oggi, la tendenza di certi 
gruppl laici e la difesa ad ol-
tranza dell'esame di Stato at-
tuale, perche vedono in questo 
esame una difesa di fronte 
alle scuole private. Credo che 
comunque si pongano alcune 
esigenze anche di riforma im-
mediata dell'esame dl Stato 
strettamento connesso anche 
con la riforma degli istituti 
med! superior!; e tra queste 
esigenze porrei subito quella 
delta abollzione della sessione 
autunnale. L'esame di ripara-
ztonc, soprattutto in sede dl 
maturlta, non serve a nulla. 
Certamente, per far questo oc
corre trasformare il criterio di 
vatutazione deU'csame stesso, 
perche sol tan to se si arriva 
ad avere un giudizio globule 
e valutativo si pub abolire la 
seconda sessione dl esami. 

Manacorda 

V'orrei sent ire adesso dalla 
professoressa Gaddini se il 
ricorrere di queste prove ha 
del riflessi psichici sul ra
gazzo. 

Gaddini 

Lul in sostanza dice: tale 
seuola, tali esami. Arrivatl a 
questo punto, sarebbe bene 
che interpeUassimo un tecni-
co della seuola, 

sono d'aecordo con la si-
gnora Jovine sul valore degli 
esami come messa a punto. 
come maniera di riflettere sui 
rtsultatt degli studi. e mi pa
re che quafche forma di esa
me che permetta questa va-
lutaziono sia di un to in tan-
to utile. L'esame. cosl come e 
concepito adesso, • pcrclb 

una cattiva solu/iuue, unu cul-
tiva forma di educazione, e 
tin tipo di educazione poco 
democratico. Io sto al Centro 
di igiene mentale e vedo rl-
correntl, al princlplo o alia 
fine dell'anno scolastico, una 
serlo di gross! problemi nati 
dagli esami. Noi troviamo che 
molto spesso questa crisi di 
esami e proporzionale alta cri
si determinata dalla autorita; 
it un problema di autorita che 
si riflette al momento degli 
esamt. I rapport 1 con la fa-
miglia si oitundono ed essl 
hanno un riflesso al momento 
dell'esame. Vediamo ragazzi 
che si annlchlliscono all'esa
me. 

Da questo punto di vista 
mi pare che si dovrebbe intro
durre un esame piii frequente 
e molto piii ridotto nella sua 
importanza, molto piii a tipo 
di coltoqul durunte l'anno. 

E questo metodo dovrebbe 
a poco a poco giii svilupparsi 
nella vita famlllare; e anche 
qui dovrebbe essere portata 
una nota dl magRiore demo-
cratlzzazlone, dl maggiore stl-
molo, dl maggior ridimensio-
namento dl quella che e l'au-
torita, alle volte percepita in 
una maniera talmente temibl-
le che, via via, nella vita si 
contlnua a portare questa si
tuazione, plu che dl disagio, dl 
difficolta alio svolgimento di 
una comunicazione. 

Ferretti 

Manacorda 

Insomma. l'esame cl sia, ma 
la seuola sia educativa nei 
rapport i di questo esame; es-
so cioe dovrebbe perdere il 
suo carattere attuale di ter-
rore. 

Gaddini 

II carattert- terroristico at
tuale e vissuto in precedent! 
rondizioni di situazioni tami-
liari; vediamo questl ragazzi 
che precipit;tno in sede di 
esame e s<>n<» ragazzi che non 
hanno mai nsolto il loro rap
porto con 1 autorita; si vuole 
che il ragazzo studi. studi, stu 
di senza renders! conto di 
che cosa rirve studiare, della 
necessity d» scambiare con
cetti e acqmsizioni. E via via 
questo dovrebbe essere senti-
to anche dagli insegnanti che 
dovrebbero portare rinsegna-
mento ad una condizione piii 
di dialogo rhe di nozioni im-
partite. 

Manacorda 

Purtroppo siamo tutti d'ae
cordo che gli esami in qual-
che modo ci debbono essere. 
II nocciolo del problema 6 il 
rapporto scuolaesami. Quello 
che per me rimane ancora co
me nocciolo del problema e 
come e possibile, se non si ar
riva ad un ridlmenslonamento 
dl questo rapporto scuola
esami, a dare nell'esame un 
giudizio obiettlvo su una per
sona. Non dimentichiamo che 
Einstein venne a suo tempo 
bocciato in flslca! 

Manacorda 

Trovo chu e'e una larga ba
se di accordo nell'esame co
me ripensamento generale de
gli studi. 

Comunque la situazione og
gi e questa: gli esami hanno 
un carattere nozionistico di 
controllo. 

In concreto vorrel doman-
dare: cosa possiamo opporre 
perchfe l'esame contlnuando a 
sussistere corrisponda meglio 
agli scopl per i quali pub es
sere utile e valido? Come pu6 
essere modificato? 

Si puo ad esempio impedire 
che l'esame sia una specie di 
confessione auricolare tra un 
professore ed un allievo e far 
si che quest'ultimo parll da-
vartti a piii esaminatori? 

5i pub spostare l'esame nel 
tempo? Vorrel ad esempio 
chledere alia professoressa 
Gaddini come l'esame fatto 
nel vivo del Testate Incida sul
la salute del ragazzo e quindl 
come si possa considcrare 
una modificazione del calen-
dario scolastico. E pot agli 
altri di avanzare qualche pro 
posta che sia rivolta a modi-
ficare l'attuale tipo di esame. 

Gaddini 

Vogliamo sentire F«rretti? 

In verita. nella sessione e-
stiva l'esame arriva in un mo
mento molto inopportuno. 
perche il ragazzo in genere e 
stremato e si trova nelle con-
dizioni peggiori per una buo-
na resa dal punto di vista fi-
siologico: e se riesce a \nn-
cere e tutto merito suo. vuol 
dire che fe riuscito a svelare 
delle incredibili risorse. 

Quando parlavo di riportar-
si piuttosto ad un incontro-
rolloquio pensavo appunto al
ia necesslta di owiare a que
sta situazione di crisi soprat
tutto nella sessione estiva; in 
questo modo, ogni quattro 
mesi potrebbero esserci delle 
commission! Interne, che non 
avrebbero 11 significato di un 
controllo e che potrebbero 
permettere questa messa a 

punto, da parte dello studen
te e da parte dell'insegnante, 
dl quello che c stato acqui-
slto flno a quel punto. Quin
dl eludere la sessione autun
nale che e molto sfavorevole 
per ragioni climatlche perche 
viene alia fine dell'estate In 
cui il ragazzo ha necessarla-
ments disperso i suol impul-
si vital! in attivita flsiche. 

Ciofi 

E' giustissima l'idea dl que
sto colloquio con 1 professo-
ri, anche per stlmolare una 
ricerca futura da parte degll 
alunni, perche purtroppo la 
realta h che uno esce dal Li
ceo o da qualsiasi altra seuo
la e non sa dove sbattere la 
testa. E la scelta viene fatta 
o sulla base di motivi con
tingent! oppure sulla base dl 
professioni piii redditizie. 
Purtroppo. la' seuola che do
vrebbe stimolare una ricerca 
scientifica della realta sia cul
tu ra l , politica, economica in 
tutti i sens!, non e'e, ed uno 
esce dal Liceo e vaga nella 
nebbia. Secondo me, oltre al
ia direzlone collegiale, biso-
gna lasciare anche la possibi-
lita di presentare programmi 
e piani da parte dello studen
te. perche e perfettamente 
inutile, per un ragazzo che 
vuol orendere la direzlone 
scientifica. che si metta a 
studiare il greco. Quindl an
che la possibility, nell'amblto 
di uno studio all'interno del
la seuola. dl formulare da 
parte degli student! un piano 
in concordanza col professo
re per lo meno al livello II-
ceale. 

Zappa 

A me scmora me si do 
vrebbe ropingere il concet
to deH'esame come controllo 
e dobbiamo invece essere 
d'aecordo con la professores
sa Gaddini sul concetto di 
prova cui gli alunni possono 
essere ohiamati e che cio 
rappresenti una progressiva 
conquista anche sul piano del 
dialogo. 

Riguardo alia tecnica del
l'esame sono pienamente d'ae
cordo con Manacorda che 
sul piano di una riforma im-
mediata si pongano alcune 
esigenze: una e la esigenza 
della coliegialita che resta 
soltanto una esigenza forma-
le. Si deve arrivare ad un 
giudizio globale dato da tut. 
te le sottocommissioni; e poi 
insisterci molto sullo sveltj-
mento dell'esame. cioe indi
v idual alcune discipline e 
alcuni metivi essenziali e so
prattutto sviluppare il piii 
possibile 1'iniziativa degli a 
lunnl e dei candidati stessi. 
Questa e una cosa molto im-
portante. Ma una volta su-
perata la questione seuola 
privata-scuola di Stato. io 
sarei per 1'abolizione delle 
commissioni esteme e per lo 
esame-colloquio. Tuttavia una 
distinzione tra seuola obbli-
gatoria e seuola media supe-
riore bisogna farla. In fondo 
bisognerebbe lasciare due so
li esami: uno alia nne del
la seuola d'obbligo e uno al
ia fine dei corsi preuniver-
sitari. 

Nel primo caso si dovreb
bero considerare le class! dl 
recupero, ossia evltando la 

conseguenza della bocciatura. 
Nel secondo il meccanismo 
dovrebbe essere di verso. Ri
mane chiaro che in ognl ca
so ognl esame deve essere 
Sludizlo di maturita e basta. 
Per questo raccoglierei la 
proposta di Ciofi circa i pro
grammi d'esami: non un pro
gramma generale per tutti. 
ma un programma articola-
to (parlo degll esami di ma
turita) in cui vi sia gia una 
prima possibility di scelta. 

Bertoni Jovine 

veramente un esame di ma
turita, questo sarebbe un ele
mento llberatore di fronte al 
nozlonlsmo. 

Tutto quello che si e det- / 
to degli esami e tutti i di-
fetti che s! sono trovati nel
l'esame in generale e in quel
lo di Stato in particolare, 
si collega in fondo con una 
cattiva seuola e con una cat
tiva educazione familiare, 
cioe in quel rapporto fra au
torita e ragazzo che poi fal
sa tutta la formazione del 
ragazzo, anche la sua forma
zione mentale. In realta, noi 
abbiamo l'esame che ci me-
rltlamo, dato il modo con cui 
funzionano la seuola e la fa-
miglia. 

Allora, quale seuola do-
vremmo desiderare? Vera
mente la seuola del collo
quio; il ragazzo non solo 
ascolta, ma parla; fa un suo 
particolare studio e poi lo e-
spone prima ai suoi compa-
gni con la presenza della 
maestra e poi ad un'altra 
classe e poi a tutta la sco-
laresca riunita. II ragazzo 
dovrebbe considerarsi come 
un collaboratore della con
quista del sapere e non co
me un succubo. Anche in fa-
miglia il ragazzo dovrebbe 
essere abituato a discutere, 
a esporre quello che pensa e 
quello che sente. 

Anche i genitori dovrebbe
ro tenere un atteggiamento 
piu sportivo suH'esame; l'e
same e una prova, vi con-
corrono tanti elementi diver-
si: l'essere stanco. Tessere in-
timidito, il trovare un pro
fessore diverso. Quindi anche 
la famiglia andrebbe educa-
ta a guardare all'esame con 
un altro spirito; non a con-
centrare tutta la propria at-
tenzione sul fatto deH'esame 
ma a preparers! con quella 
autorita che la signora Gad
dini diceva. fatta di collo-
qui, di riflessioni, di ragio-
namenti, qualche volta di ca-
stigo, qualche volta di esor-
tazione. in un clima di con-
fidenza che deve aiutare il 
ragazzo all'esame. 

Bisognerebbe inoltre che 
fosse consentito ad un ra
gazzo di presentare. oltre ad 
un programma generale del 
quale credo non si possa fa
re a meno, anche un suo 
programma particolare. Se 
l'esame di Stato diventasse 

Ferretti 

L'esame richiama una se-
rie di problemi a carattere 
generale che non si posso
no ignorare. Ricordo solo lo 
esame in rapporto al titolo, 
il titolo in rapporto al con-
corso per la profe3sione e 
cosl via. C'e quindl una ca
tena che bisogna spezzare. Si 
pub quindi modiflcare l'esa
me, dargll un diverso valo
re ma le misure debbono es
sere assai radicali e investi. 
re tutti i problemi della 
seuola. 

Manacorda 

HI 
-t:'3f 
I 

Concludendo. Mi pare dl 
osservare che esiste un de-
perimento dell'esame come i-
stituto anche se esso va con-
servato come colloquio di ao-
certamento degli studi com-
piuti. Questo deperimento a 
dovuto anche alia particolare 
caratteristica dell'esame di 
Stato in Italia- Venuta me
no la ragione storica per cui 
1'esame e sorto. tutto pub 
essere rivisto. S p c r i a m o 
quindi che con i progetti di 
riforma della seuola che sono 
alio studio e non vengono 
mai discussi. anche questo 
problema possa essere defi-
nitivamente risolto. 

I partecipanti alia ta
vola rotonda (da sini
stra a destra): lo stu
dente Fabio Ciofi, la 
prof.ssa Renata Gaddi
ni, il prof. Alighiero 
Manacorda, il profes
sor Francesco Zappa, 
il dott. Gianfranco Fer
retti e la prof .ssa Dina 
Bertoni Jovine. 


