
Interviste&Commenti 

Tullio De Mauro 
linguista 

«Caro Lombard, da lei voglio di piu» 
TuMaDa 

Ritorno a scuola 15 giomi prima? Per Tullio De Mauro e 
«una scelta discutibile anche nel merilo», perche non 
serve ai fini del recupero. Prioritari sono invece il rico-
noscimento sociale ed economko al lavoro dell'inse
gna nte. A Lombardi De Mauro chiede una battaglia sui 
livelli retributivi ed il persegutmento di grandi obiettivi. 
II problema piu urgente: evitare che il 40% dei ragazzi 
sianocacciali dalla scuola media superiore. 
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• ROMA Tullio De Mauro, ordi-
nario di filosorra del linguagg*> al-
I'Universiia di Roma.La Sapeansa»i 
da sempre conduce una battaglia 
per la cefltraliti della scuola e del
ls fgrmozlone nella txilltica Italia
ns. E un po' deluso dai primi prov-
vedimenu del minlstro GlarKaito 
Lombardje non to nasconde. 
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Non va dimenticato che il miflistfo 
Lombardi e una delle pbche per-
sone in Italia che hanno segufto e 
seguono, con comprenslone al-
tenia del fatti. la vita della scuola e 
anche gli aspetti di devitalizzazio-
ne del nostra sistema (ormativo. 
Questo la speiare che, conservan-
do I'incarico, possa promuovere 
una politica capsce di realizzare 
concretamente le lanle proposte 
di rifomia restate a lungo sulla 
carta. Per la sua formazione Lom
bardi e la persona giusta at posto 
glusto. Ma nelle urtlme seltimane 
ho avulo t'lmpressione che sia sta-
to trascinalo. dalle necessity d i ge-
stione amministraliva, a lavorare 
su problem! che sono solo di con-
lorno. Tempo scolastico piu lungo 
d i 15 g iomi. Uno dei dati pit) sor-
prendenti e piu sicuri che emerge 

da II'ultima indagine comparativa 
Intemazionale fallai d a l l W i f u ' e 
jtirEdototionat Achievement S che 
non esiste una coirelazione ha 
duiata del tempo scuola e bonta 
dei risultati. Insomma, non e il 
tempo scuola un fattore determi-
nante, Lo sono la quaiita e i conte-
nuHdelrinsegnamento. Da questo 
punto di vista non mi pare che 
premere sul tempo scuola, in que
sto motto parziale. sia state la pit) 
felice delle sceite. 

QuaH oono tenca lo acatte es-
a a a M par IncMare auNa quaf-
tadBl laroni t i ionof 

Essenziali sono la qualila dell'm-
segnamento e lindicatore della 
stima sociale degli insegnanti. Se 
si osservano le tabelle comparati
ve deU'Ocse ci si accorge che 
qualsiasi pararoetro si adotU fva-
loie assofulo, potere di acquisto, 
reddito medio pro-capite, relribu-
zioni medie delle categoiie), gli 
insegnanti italiani elememari, me-
di e superiori, sono i meno pagati 
in assoluto. Siamo il paese che 
tratta peggio gli insegnanti. Eque-
ste cine confermano quanto has-
sa sia la slim a che la society civile, 
prima ancora di quella politic a. ha 
di chi 'a queslo mestiete. Se vo-
gliamo porci seriamente il proble
ma di che cosa ci meltiamo den-
tro le comici temporal!, strutturali. 
legislative della scuola la prima 
cosa da fare e chiederci come vo-
Sliamo valutare il lavoro che chie-
diamo loro di svolgere, Meno di 
quello di Cippuli? Cjedo che an
che Qpputi , a questo punto, sia i l 
primo a capire che c £ qoalcosa 

che non quadra. Vorrei tenlare di 
fare un discorso non di semplice 
*end ica j ione sindacale. Lo so 
bene che ci sono Insegnanti che 
per un combinato di pol«fche 
clicmelari. govemalive e spinte 
sindacaU corporative sono arrtva-
ti, dio solo sa come, a diwritare di 
ruolo nelle medie superiori e che 
quindi c'e un problema di Jorma-
zione ed l trasformaiione. Ma il ri-
conoscimento sociale delt'inse-
gnanle e problema ineludibile se 

d ^ l e a ^ t ' ^ ' a i l > 1 ^ 
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j l ipnndio e considerazk>ne socia
le. ' Tche a questo e legato ()uat-
siasi altro discorso. sulla motiva-
zione, sul maggiore impegno Ora-
rio, suH'erScienza, Lombardi do-
vrebbe fare propria una battaglia 
sui livelli tembtilivi degli insegnan
ti (ancorandoli magari a tulte le 
seiezioni e le meritocrazie possibi-
l i ) . Secondo: ormai ci sta crescen
do lerba soprasulle (ante propo
ste di riorganizziizione della me
dia superiore e su quelle di orga-
nizzazione ex novo di un sistema 
di educazione ricorrenle. Se Lom
bardi richiamasse lattenzione in 
questedirezionisarebbeunabua-
na battaglia. 

Sal qoanto 6 « * « • » moHora 
nana *d una rtfoima mgtuka 
del l* mada auporion, tm/» • 
varo che d al prova da daceml 
aenza rtwdrcl Non poMODe 
pagtre la poUHca del pleco* 
pawl? PtonwinmMtfl pantall 
d ie part smtwwne la pallida, 
EoaUf^ano a dlaeatoro.^ 

£vero, alia riforma della superiore 
nonsidmaimessomanoequic^e 
anche una responsibility della 
coromissione Brocca che non ha 
potulo fare altro che lavorare al-
F'interno dell'assetlo legislative vi-
genle perche si e resa conto che 
chiedere at Parlamento una legae 
di riforma era rinviare all'anno del 
maL una proposta di rinnovamen-
lo dei program mi. Ma la situazlo-
ne e drammatica. Noi abbiamo 
una scuola media superiore che 
iscrive al primo anno ormai I'SS*. 
dei ragazzi e ne manda luori i l 
4IMi al primo e secondo anno. 

Questo e inlollerabile e grida ven
detta. Ormai veniamo scavalcati 
anche datla Spagna. E to saremo 
Ira qualche anno anche dal Porto-
gallo che per I'isuuzione e I' uni
versity ha slanzlato il doppio dei 
nostri (ondi. II 40% deve divenlare 
80%, Ma su questo c'£ una strana 
rassegnazione. 

kwamnta da Umbard l« aapatH 
obtottMooataadaU. 

Si mi aspetto che questi obietuVi 
vengano dichiaiaU. Non l ihosen-
«ti nepHura,d,aj.vezzeggia?jss,|mo 

.govemoCiampi (chefiure ha tal-
to cose serie nel la nnaniiaria). 
Del govemo Berlusconi e inutile 
parlare. Da lombard i vorrei qitfal-
cosa di piu deH'anticipo di 15 gior-
nt dell ' apertura della scuola, 

Cera da eeattra raradKa aco-
moda deH^aefetata tfeel aaa-
rol dl rlMradona, fatta l a quel 
nwdo aHrettato aecaa pravede-
re ana aohnlone orgMlaat lva 
taria per I cant di recupero. 

Capisco. Mi pare tuttavia discutibi
le anche nel merito (ar tomare rut-
t i prima a scuola. E soluzione mo-
desta e tuoniante, A che servono 
15 giomi di scuola in pill? Giustis-
sima pero I'abolizione degli esami 
d i riparazione che servivano solo 
ad arrolondare in nero gli stipend! 
degli insegnanti attraverso le le-
zioni privale, 

Coma al organlna U raeuparo? 
lo resio legato all'idea che il mi-
glior corso di recupero e quello 
che si fa infotmaimente, nel lavo
ro ordinario con tutta la classe. 
Natuialmente con insegnanti ca-
paci di individuare lecarenzeedi 
imposlaie un favoro. C'e un iatto 
che vorrei sotiolineare. Oggi non 
c'e piu conelazione ha bassi ted-
dili e caltivo andamento scolasti
co, tulti gli studi piu lecenfi evi-
denziano una curiosa curva: bassi 
rediiiti e bassi profitti scolastiei 
van no di pari passo fino ad un cer-
to livello, poi la curva Hetle e ci si 
accorge che ad alti livelli di benes-
sere si accompagnano forti insuc-
cessi scolastiei. Gli svantaggiati 
non vengono pit* soltanto dalle 
bowate ma anche dalle fasce «3l-
le« della popolazione. 

Ma non al riechia la questo mo-

do dl atariear* tatto sofa aalte 
• p a t * ddltaaagnante? Non e II 
caao df panaare ad ana ouanlz-
m h m o comptoaaha daT faw 
acaola dha iw dall'atluale par 
c d . come g » aocade h» ahiune 
le i td nutbf(paaao all'eapariea-
U antata a fioloei* da taaipo 
In alcaaa icaota). • rocapeni dl-
vanta lavon sol iwlala In una 
aouob aparta per firtta h gior-
nata? 

Bene la scuola aperta lutto i l gbr-
no, ma non per ripetere quello 
che-si fa al mattino; E con tacon-
sapevolezza che per richiamare i 
raga,™ a squolfl al pomerigggio c i 
voguono. i insegnanti bravissimi. 
Pensiamo ai quarlieri spagnoli di 
Napoli. a FonUcelli, a Bari, a Cata
nia, a Palermo. Qui linsegnante 
deve essere capace di vincere ii fa-
scino. le virtil lormative e il reddito 
che garantisce ai ragazzi larruola-
mento nella banda camorristica o 
mafiosa. Perche al ragazzino dello 
Zen la banda mafiosa offre una 
educazione spec if ica. insegna co
se: insegna a fare scippi con i l mo-
torino ma anche la lealta verso i 
colleghi scippatori, il rigore, la 
precisione. le tecniche, dei -valo-
ri», un ambiente di riferimento... 
Che cosa puo un povero inse-
gnante sottopagato, umiliato,.. 

Pariati dl adacaitoM ricotran-
te.~ 

L'educazione ricorrente e c ^ i un 
volano decisivo di eguaglianza e 
di mobility sui posli ai lavoro.l datl 
pubblicati sul recentissimo «La 
scuola> edito da Laterza parlano 
cniaro della popolazione italiana 
oltie i H anm solo il 4,29 % arriva 
alia laurea, il 203% ha il diploma 
superiore, i l 32.61**. ha la licenza 
media inferloie. il 32,72^ la licen
za elemental*, il 7,61% non ha 
neanche la licenza elementare e il 
2,36% e analfabeta conlesso. La 
scolarita media pro-capite e meno 
di 6 anni. So questo punloc '^ sla-
ta anche unasordita dei iindacati 
Portare 25 milioni d i persone alia 
licenza dell'obbligo sarebbe sfor-
zo immane ma avrebbe un senso. 
Sarebbe una decisione politica 
importanie che mi piacerebbe 
fosse fatta propna dai progressisti. 

"ZONA KETROCESSIONE 

Silvio guardo Fiorello 
e decise: voto Si 

C
OME RIESCANO da decenni gl i italiani a districarsi 
con saggezza nella babele lessicale de l quesiti tete-
rendari costiluisce una delre due prove inconlutabil i 
deli'esistenza di Dio (I'altra e quella cosiddelta della 
(etta blscottata che quando cade, contro ogni legge 

m^—~ scientifica e statistics, si spiaccica sempre dalla parte 
del burro e della marmel la la l . In una leggendaiia baitula sui re
ferendum abrogativi, dove per dire si devi votare no e per dire no 
devi votare si, una voltaBeppe GrUto disse: «£corne unoche va a 
sposars ie i lp re ted ice : "Lavuo imandareacagare? , " "No" , "Al-
lora vi dichiaro mai i to e moglie"». 

Ma siccome. a l d i 13 del le spiritosaggini, la consultazione d i 
domenica prossima rivesle un'lmportanza fondameniale soprat-
tulto per il gruppo Fininvesl, Silvio Berhtsconi ha convocato nei 
giomi scorsi nella sua villa di Arcore lutto lo stato maggiore del 
suo esercilo televistvo per mellere a punto la strategia nei con-
fronti d i questacfie viene considerata. a torto, una batraglia deci-
siva. £'£spnsso pubblichera in esclusiva sul prossimo numero i 
verbali d i questa riunione segreta. Noi siamo In grado d i rivelar-
ne i passaggl piu signlfiCativi. 

Berlusconi inizia sottolineando che la manovra politica e giu-
diziaria d i accerchiamento del gruppo comincia a denunciare 
qualche lalla. I veleni sul pool , la spaccatura tra i lavoratori sulla 
riforma delre pension!, I'imbarazzo decisionale del Garante per 
leditor ia, rincertezza sul Futuro d i Roberto Baggto sono tulti ele
ment! che conlribuiscono a stornare I'attenzione sulle irregotaii-
ta della Fininvesl e sulla personate incapacity del suo (ondatore, 
cioe lui stesso. d i gestire qualunque cosa a cui a l ine mese non 
passi lo stipendio. Per use ire deiinitivarriente dall 'angolo in cui il 
gruppo si era ritrovato sarebbe necessario una plebiscitaria virto-
r i a d e i N o nei trequesitl sulle lelevisioni I'l 1 giugno. Per questo 
tuTIi i peraonaggi delle refi Rninvest si devono impegnare l ino al-
l u l t imo respite. 

I
L PRIMO a prendere la paroia e Castagna che e si uo-
mod ispe i laco lo pero e anche giornallsta e d e x c o n -
duttore del Tg2. Sopratlutto in questa veste chiede 
duecose : lap r imaeraunacazza lapercu inon la dice 

; i . . .q^a^heja 'sec^ndaequa^e. i l$ i lura ledi ref«rendi | r i i> ! 
— reterendums o referenda? Gabriella Carlucci intervie-
ne condividendo le perplessita d i Castagna ma lo rassicura so-
stenendo che secondoJeUi-tratta d i una fonjia-irregolare: un re- -
ferendum, due referendum, ui referendum: cosl come una Car
lucci, due Carlucci, tre Carlucci, non c'e akuna dillerenza, Di 
tutt'altra opinione 6 invece Ambra. La sua tesi e semplice e assai 
difficile da confulare: se si dice Duran Duran che sono tre, dodici 
referendum si dira Referendum, Referendum, Referendum, Re
ferendum. Referendum, Referendum, Referendum, Referen
dum. Referendum, Referendum. Referendum, cioe undici volte 
perche per fare 11 plurale bisogna sottrarre uno al totale. lan te 
che Fiorello, che sono due, si dice Fiorello e basla. 

A questo punto prende la paroia Rita Dalla Cliiesa che cerca 
di riportare il confrontosu binari piu polit ici. Lei ha divers! fratel-
l i , dunque il problems e questo: piu Dalla Chiesa cosa (anno? 
Una diocesi? Oppure lanno tante teste che pensano ciascuna 
per se per cui e scorretto parlare di plurale quando in realta si 
tratta d i piu singolari? Rino Tommasi apprezza I'intervento d i Ri
ta Dalla Chiesa ma non puo non osservare che pru singolari fan-
n o un tomeo. mentre due singolaristi possono fare u n dopp io 
che si trasforma in misto se 11 sulfragio e universale. II vero pro
blema £ che questi referendum sono sbagliati perche con 12 
non si va da nessuna parte, ce ne vogliono almeno 16 per fare un 
tabellone che si rispeW. Quindi a lie 12 schede gia predisposte 
occorrera aggiungere almeno 4 wild cards. C'e poi un problema 
di teste di serie. Ma a proposito d i teste di serie Pippo Franco in-
terviene per chiedere se tutti sanno quella del la rennista testa d i 
serie che vuolecambiaresesso, Intanto in unangolode lsa lo t lo , 
comodamente seduti su un divano. Mike Bongiomo, Corrado e 
Raimondo Vianello ascollano distrattamente. Loro sono la storia 
della televisione Quanli r icordi. se ch iudono gl i occh is i addor-
rnentano. 

Berlusconi invece e sveglissimo e non si e perso una paroia 
del dibattito. Alia fine guarda con affetto Castagna. Carlucci, Fio
rello, Ambra. Dalla Chiesa. Tommasi , Pippo Franco, Bongiorno, 
Corrado, Vianello e scioglie gli ultimi dubbi: ai referendum sulla 
televisione votera SI. 
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DALLA PRIMA PAOINA 

AJlergia alle regole 
ticata. Insomma latleggiaraeiilo 
nei conlronli del Garante riovreb-
be essere, da parte delle forze po-
litiche, lo stesso t he deve essere 
mantenuto nei confronti di tulti i 
sog8e l | i nc-utrali, d i garanzla: un 
alieggiameiito. aiizilullo. di nspL-l-
to per I'autonomia di scellc sol-
tralte alia logica della contrappo-
sizlone pulitica. Un ailcggiainonlo 
che il centnrfeslra ha dimoslrato 
invece abbondanlemonte in qus-
si'anno di espt-rienz^, pnma di 
governo poi di oppusizionc tl i 
non sape' mantencri?. tLome c JC-
caduio per la flaiicad'ltalis, Loint' 
0 accadiito per la magislralur.i .Se 
non si comprende che* in un sLslt*-
maci devono essere autoritamdi-
nendcnli. volute come tali dalla 
legjjc proprio |>?r soltrarlc ai ton -
Mitt) |x>liiici. mm si t" mtcMi nulla 
dellf< logiiEi di una iTioderna df-
mocrazia dt'll'allfrnanza. 

Ma questa vicenda ripropoiie 
anche i'inispllo t'onltitto di imc-

ressi di Berlusconi. La vita politica 
e istituzionale italiana non riesce a 
rienlrare nei binari della normalita 
perche e avvelenala dall'assoluta 
anomalia che deriva dal fattoche 
il leader di uno degli schieramenti 
t o ntrapposliS allies! ilcontrollore 
(diretlo in quanto proprielario 
della Fminvest. ma indirelto an
che della Rai, dopo il t o l pod i ma-
no dell'eslaie scorsa) dell'inrero 
sistema lekivisivo naiionale. La 
slessa |Hjssibilil<l di awiare un d i -
stofso 5ereno su regole comuni 
per la democrazia dellallcrnanza 
(• botlu|xisla al capestro della pos-
sitiilita d i essere interrotto da un 
momento all'allro da un fas di Ar-
ci>rc, come quello che ha impedi-
lo. a un passo dalla conclusions 
finEtsa sulla legijc stralcio per 
l',in:itrusl Uecisioni osTruzlonist'-
thenspeltoal ia libora riceicadel-
l in icv i parl.imentare sempre piu 
spesso proietigono da singolari 
summit, come quello del quale 
lianiio rialo nolizia i giomali di ic-
ri, tra Berlusconi, fiotli, Lelta e 
Ciuilrfliniicn S*jno summit al icr-
mnie dei quali iJ dilficil ' ' tupirt ' 
quale Ma il suggetlo ciillt'ttivo che 
(.'spnmp lu sua volonta. sc uno dei 
piu iiiandi |iartiti iialiar", come i1 

Forza Italia, oun'aziendaprivata a 

Eroprteta unica come la Fininvesl. 
na grande democrazia, di una 

grande nazione industrializzata, 
come quella italiana viene blocca-
la daol t reunannointomoagl i in-
teressi di un privalo proprielano. 
che dispone del control to quasi II-
limitalo d i uno dei piu incisivi po
le ri delle socie'a conlemporanee. 
quello dell'intormazione televise 
va. 

A questo punto si tra ltd d i sotio
lineare che la ragione londamen-
tale per votare Si domenica pros
sima ai referendum televisivi viene 
propno dalla dimostrazione con-
crela, the i lelcspellaiori hanno 
potulo avert in questi giomi, di 
come 11 control lo proprielano sul
le television! possa divt-ntare, co
me di fatio ? drvenialo (oinpres-
sione del diritto cosluuzionale dei 
cittadini di csseie inlormali in mo-
do cquilibralo su enlranibe le \>t>-
sizKiiii tr,i lequrili «ira thiauiti io a 
t l t t i t lerc. 

Vi e poi un'ulleriotv riflcssione 
da t<muiien^ II govemo "tecinco^ 
nscliiii di apparire non p j n alk' at
test ^uJ jnaiio delle iiaranzie de-
mocratithe per il lispetlo delle re
gole Inquietann sono anche le 

nolizie su una possibile ispezione 
ministeriale contro il pool di Mila-
no. nonoslanle I'impegno assunlo 
da Oini in Parlamenio. Anche qui. 
nella nuova convulsa fase di Lrisi 
dei rapponi tra giustizia e politica, 
emerge con forza I'anomalia ita
liana: la nostra vita politica e con-
dizionata. ancora una volta, dalla 
confuitone di interessi tra Finin-
vest Pubhtalia e rispettivi dingenti 
di una parte, i tpart i lodi Forza Ita
lia dal l a ttro. Lemchieslegiudizia-
rie sui primi non vengono consi
derate omologhe a quelle the 
cotnvtilgono o hanno coinvolto 
altn iinpoitanh gruppi pnvaii dl-
vengono subito letna di scontm 
politico e istituzionale 

Se non vi sara unsal lodi qualila 
dell'azione istituzionale di gover-
no e Parlamento. sara scinpie pui 
evidente che la slessa question? 
delle regole dovrii trovare una so
luzione "polnica- attraverso la t o -
struziikiic di un IXJIO democralico 
che taccia del riortlint! islituzion^-
le un<> dei due a^si - at ia i i to al 
sempre piii indis|x3nsabilt nnno-
vamenloec(!nomicoesix r ia l t -d i 
una proiKPit^polilH'iidasotiopin-
realgiudiziodcjjl ieletlon 

I Ceura Sslvl] 

AmbiA 

" £ una b a m b o l l n a c l i a la no , n o . no , n o 
£ cos i c a r i n a m a M no, no , n o , no» 

Michel Polrmroif 
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