
FORMAZIONE SOTTO ACCUSA. Edito in italiano il terzo rapporto sull'educazione 
Germania: il 60% degli abitanti diplomats In Italia il 22 

• NOMA La weenie jndagine del-
la Bun. a d'ltalia nolle quale si nf-
fermava die la meUt clelle Improse 
iuilianp hanno difflcolta a reperlre 
rnanu d'oinia. nonostanle I lassi 
alitssimi di disoccupazione. hanno 
rlocccso i rillettoti suite carenze del 
slsterna formallvo nel nostio pae
se. 

In vflrita the una carenza di for-
mazlone, o la sua eccessiva rlgidi-
tfl, poasa essere la causa urintipale 
del mancato reperlmento dl lama 
lavoro, anche dall'lndaglne della 
Baiica ccnlrale vfcne citcoscrilta al 
aud. Glacdie nel nord (esopraltul-
hi nel nonl-est. laildove piO imps-
luosa (• stata tji rlpresa) e luori di-
scusskmc die il dalo prevalclile t 
cosllluiln da una dassicu, conglun-
tiirnlc, inancanza dl demands di 
taTOfii M». altresl, e anche vero 
die it grossoddla disoccupazione 
italiana e concentrate nel Mezzo-
gkimo. per cui questa dislmmetrla 
lia domanda e oflerta brucia plo 
die aHrovt'. 

Ma come vanno lecose neglt sl
id paesi? A aiutaicl a hspondere a 
questa domanda ci soccorre II rap
porto delt'Octe dedtealo alia scuo-
la, nolo gla ali'intalo delt'estate, ma 
dl cul proprio In quesil giomi e 
unclta I'edlzione Italian*. II uilanclo 
per I'ltalla. In rapporto agli oltri 
paeai.f riMilioaniaru, 

BarmmlatHalli; in aUmo 
Basil pensare die mentre In Ger

mania auk) II22 per cento della po-
pnlazioiie conclude gli atudl con II 
termlne dell'obbigo. e In Francla il 
46 per i*>nto. in Italia II llvello e del 
74 per cento. E il dato 6 ancora plu 
grave dl quello che appaie do que-
sloconfumtodi pcrcentuali, Infatti, 
In Mia I'obbllgo scolare si lerma al 
H annl di eta menlre nella mag-
Hior parte dejlll altrt paesi europel 
nasoarriva a I So 18 annl Questo, 
qutndi. ae a significare die in Ger
mania e Krnncia coluro che conti-
nuano In scuola nine I'obbllgo so
no mollo di plii die in Italia nono-
slante in quesli paesi si sla •obbli-
gatl> ad nndare a scuola fino a 
un'eta supenore HI 14 annl 

E la scarto appaie ancora piu. 
ctamoroiio so si e&smlnano i dati 

,l^l§1Lvl. all'istruzione superiore 
Menrroin (Seimania II fiOpercenlo 
delta popolazlone ragglunge il di
ploma, In llalia questo & veto solo 
per il 22 per cento. E si Irslta dl una 
pen'eiituale die. nell'Unior* euro-
pun. e supcniire sob a quella della 
Orecla. ttelki Spagna e del Porto-
gnllo. Anche tome lautoali non 
siaino niossi mcflllu. II noslm 6 per 
ronlu, st'mpre all'intemo del paesi 
dd'IJ iitonr curopea, ( inlglluro so
lo <M fi per fento del Potiogallo. 
i-|» |ier nllro £ nferllo a dati menu 
recent! Am'lie ne nel taso dei lau-
n'Hli la li.abki' con gli aim jiaesi e 
meno ampia, essa resla di un cerlo 
peso U ivrecntuali ptfi alte sono 
infnlll II 13 per cento della Doni-
marraeil 12 della Germania. 

II lalto die duiKjuc Ilia lia dal 
ininio di vista della Kolanzzaiione 
viagRia ai Itvelll dei paesi piu povcri 
rjBll'l lniom> eumpea la dice lungd 
sui Ilvelli Menerali di dvilizzazione 
ilel mHtni |wese. 

PrtmlMllalettw* 
Nonnstiinte da queslo |mnlo di 

visla i i siann posllive. sriibene cu-
mise. irwlica/ioiu in controtenden-
ia II W.2 |ier cento dofill stiidcnli 
dl 14 annl dl eld (WHTimniHlo s-ia 
quell I dn< hanno dn'lilarnlo dl leg-
Beie -rarHmcntO" e quclli die leg-

TltlliwKw 

• Ki>MA II print" problema (>ei 
aifronlaii' il IIIKIH (1i'ir(*'i'u|ii«in-
ne. «ll iinilileiiiit •.Irutluraili'. (• quel-
lo di imrmiv le axiendi* net Moiizo-
Rkirtiun |ii lin sivilomiln il miiiislro 
ih'l UIWIPI Twifltio Treu fhc f1 m-
li-iveiuilo mi ti I'anna ad un coo-
i/eguo sill Hiert-alo ilel lavimi pm 
iniissii dal k»'«lt' nloiion Com-
lin'iilandu h- osservazioiii ddla 
l.laniii dltali" "iiila ilillunlta Hi re-
|X1IK' mniiiikijiiTfi ••im-ialmul.i 
.indii- iii'l .Slid, Trill li.i iteito <M 
M\M'm di i|iiesta LxrviMii di perso-

Scuola, Italia «fanalino di coda» 
L'Ocse: Tistruzione serve a trovare lavoro 
Rilleltori accesi sulla lormazione e I'istruzione in Italia do-
po che'lo studio di Bankiialia lia rlvelato che, nonoslante 
YMQ tasso di dtsoccupazione, le impress trovano difficol-
tTa^rovare mano d'opera. Una delte cause dl questa con-
Iraddizione 6 certamente la bassa qualita della formazio-
ne, confermata anche dal rapporto dell'Ocse sulla scuola, 
che colloca il nostra paese al «ianalino di coda*. Ben il 
74% della popolazione lascia i banchi a 14 anni. 

M W M M U 
gono«s|iesso>) in Italia sono dedlti 
alia lellura: una percenluale supe
nore al 27,9 della ex Germania Je-
demle, al 37.2 della HVancia, e co-
munqiie superiore a quella di tutti i 
paesi dell'Ocse. 

Ma ollte che sul grade di civiliz-
zazlone il lasso di scolaitaazione 
inclde anche sul livelli di occupa-
ilone. Se inlatli si guardano i dati 
del Rapporto rllerln alia relazione 
ihe nei dlversi paesi esisle tra titob 
di sljdki e accesso all'occupazlo-
ne si vode c-he, per quanio liguarda 
chi ha acqulsito il tllob di studio 
dei Hvelli di istruziorte dl secondo 
grado (il noslio diptoma) nonci 
sono tra 1'ltalia e i paesi piti svllup-
pati c a piu alia scolarizzasioiie 
grandi dilleienze nella possibilila 
dl areesso al lavoro. Per quanta ri-

guarda la pwpolailone maschile 
tra i 25 e i 64 anni, di quelli che 
hanno un'istnizlone dl secondo 
grado hanno un lavoro in tutti i 
paesi una percentuale dl essi che 
ruola allomo al 90 per cento E st-
wsliamo manlenere il ralhonto 
deTl'ltalia con la Geimania, se in 
quest'ultima quelli che tra i diplo
mat! hanno un'occupazione sono 
l'85.6 per cento in Italia sono l'89.6. 
Lo scarlo e conlennato anche 
quando si esamina lo stesso seg-
mento di popolazione (emminile. 
Tra le diplomate comprese tra i 25 
e i 64 anni di eta in Italia hanno un 

Ssto dl lavoto il 79,8 per cento, in 
imania il 76.7. Un dato invenilo 

a favoie dell'Italia rispetto al lasso 
di disoccupazione die nel noslro 
paese i all'11 per cento mentre in 

Germania e al 9,1. Saiebbe un ri-
sultalo lusinghwo per il noslro 
paese se appunto, come abbiamo 
visto, non d fosse.quello tearto 
enorme tra I dlplomatl con la Ger
mania al 60 per cento della popo
lazione e I'ltalla al 22 per cento. 

NoafMUIconolMtlonl 
Da queste conslderazioni tratle 

dal Rapporto 1995 dell'Ocse non 
bisogrta natuialmente lasclaisi 
irane in mganno. Saiebbe molto 
singolare aHermare, infatli, che se 
si ampliano i Ilvelli dell'accesso al-
I'istnizione automaticamente si 
eleva 1'occupazione. A determina
te il tasso dl disoccupazione di un 
paese - £ loppo owk> - vi sono al-
(ri talton: dall'andamento aenerale 
dell'economia e dalla sua compe-
lilivita, dall'oi^nizzazkitie della 
produzione al Iktello degll investi-
inenli direrB e indiretli (tra I quali 
cerloc'e anche I'isrnizione). Poie 
cosa tulla da dlmostrare che il tipo 
di ripiesa in alto al centro-nord 
spinga veiso una qualificazione 
della mano d'opera. 

E, tuttavla, non c e alcun dubbio 
che I'istruzione £ sempre piCl un 
(altore che da tono atleconomia di 
un paese modemo e alia fine non 
puO non produne i suoi effetil be-
nefici anche sull'occupazionc. 

I slndacalistl al contrattacco: 
10,91a>ono 1 respoiwablll 
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Scarso l'«appeal»> delle proposte di nuovi flussi migratori. II ministro: si spostino le imprese 

Treu: «Va privatizzato il collocamento» 

Mariana la 

Come risolvere il problema dell'incontro fra domanda e 
offerta di lavoro? Secondo il ministro Treu una strada 
puo anche essere quella della privatizzazione del collo-
camento, senza scordare «il problema strutturale, quel
lo di portare aziende nel Mezzogiorno». I pareri del se-
gretario confederate della Cgil Alfiero Grandi, del vice-
presidenie delle Acli Luigi Bobba e un monito della 
Conferenza episcopate italiana. 

NOSIBOSERVIJIO 

reile qiuilificalo net Nord in alcuni 
setion siiecifici. Pill sorpretKlente 
api>are il dalo del MozzoHKiino an
che se # ditlk'ile dire quiiniu i dati 
delta Banca d'llatia siano elleitiva-
nieiile ra|ipiesenlatlvi PiiA anclic 
riarsi die si lialli dl sitt'chc iliulio 
sp«'ifK'he>. Per TIZUHID Treu "il 
pniljleiiirt dei Muzniginnio icsla 
quello ill ireare tavoni. rrnUsan-
dn le mtiiiigioni \xvt iiwcshmoMi 
Invtirrvnli" 

ll]iiiniMriiliarkhordatocln-itHi>' 
venioli.i ni(l pri'si-nliilo un disogno 

dl legge (icr la rilomia itel mercato 
dei law>ro (del quale si e discusso 
nel convegno di Parma, nel corao 
del quale 6 slalo alironlata anche 
ki projiusla in nlalena presentaia 
dm Piogressisli): "Credo che. flniio 
in Senalo I'esume della (inanziona. 
ekie Ira una setlimana-dieci giorni 
si |>»sfl riprendere I usame di que-
stidlsegnidilegBe''. 

Per riMiht'ie il problema delU 
domaiHla c dellolfcrta dl lawini, 
secondo In^ii t |h>i nocessaiio 
proii'ilere rtlb pnvati/jaiione ik-l 

collocamenlo. magarl «inlroducen-
do operalori pnVati di qualita, co
me le organizzazioni no profii» e 
bisogna che 4 sindacati si rendano 
disponibili a qualche forma di fles-
sibilila in piil. se ci sono le condi-
zioni di faie pn^etli veri di lavoio e 
non di (are genencamente sconti. 
Queslo si 6 (alto in qualche caso, 
come CioiaTauro. e si puo fare an
che in altrl casi. Nell'attra direzio-
ne. ci sono inuece delle iniziative 
per lar venire al Nord i disoccupati 
del Meridione, come viene latto in 
quesle seltimane in Emilia Roma-
gna e Venelo Sono iniziative die 
ixissono avere un valore emble-
matiro, i numori sono piccoli ma 
possono essew utili anche queste 
inizialivc, per far muovere un po di 
gente che pu6 anche muoversi. II 
problema stnittuiale e por6 quelki 
di porlare le aziende nel Mezzo-
gkiino". 

•NoaltemiRfarionl-
Mn il scgielario coiltederalc del-

lii Cgil. Alffcm (irandi boccia U 
imuMKla di Paulo Sylos Lnbini die 

vonebbe favoiiie un flusso migra-
iork) di lavoratori dal Sud al Nord. 
°Mi sembra mollo piu sensato pen-
sare di traslenre il lavoio dal Nord 
al Sud - dice il diiigente della Cgil -
. Okie agli evidenfl costi social! di 
un nuovo fenomeno migratotio, 
anche da un punlo di visla etono-
mico e mollo piQ costoso trasferire 

Eli uomini-. Alia proposta di Sylos 
jbini die mira ad asst^ondaie 

una ripresa economica squililrala, 
il sindacalfela conlrappone un rie-
quilibr«i Iciritoriale e settoriii le. 

Sulla slessa linea di drandi an
che le Acli. Per dare lavoro al Sud 
non si devono innoscare nuovi 
flussi migralori verso il Nord, poi-
ch^ abbiamo gia sperimentato ne-
gli anni "60 c TO il drammaumano 
e social? che cio comixxla e que
slo ci dovrebbe bastare. lo ha di-
chiavalo il vice presidenie naziona-
le delle Acli, Luigi Hobbo osservan-
doche "einveceil mumenlo di va-
kinzzare la voglia di lavorare c la 
crealiWla imprcndiloriak' che pin-
nel Mezwigkmio csistono. basta 
|>ensare ai lavoraiori meridionali 

emigrali-. 
Inline, dalla Cei ion 6 amvato un 

serio monilo, nvollo soprattutto 
agli organi di inforrnazu>ne. ad 
•evitare un'infonnazione fram-
mcntala e sensazbnaie sill tema 
deH'occupa7ione». 

Monlto daHa Cat 
11 direhore dell'ulficio per i pio-

blemi sociali e il lavoro della Con-
Iwenza eplscopale italiana don 
Mano Operti affenna che -non £ 
contllo ndune il complesso pro
blema delloccupazione in Italia a 
una questione di impienditori che 
ofhuno posli di lavoto e lavoratori 
che non Ii acceliano perchC devo
no emigran: o ptnW non sono 
profesSHHialmenle prepaiah». -In 
questo sensazionale rinconvrsi di 
gtandi liloli sui gioniali - proscgue 
0(ierti - non si dice i| vero e scm-
l»a irascuralo il fallo che i disnccii-
|iriti ii^n^onpocheniigliaiamaol-
Irc un milinne e la maggior parte di 
essi riskxlc a I Si id dove iron 6 giu-
sio proporre ilmodellodisvlliippo 
del Nord". 

DAUA MIMA MUMNA 

Niente sviluppo... 
servirebbe * invece il coiaggio dl 
metterc In discusslone lutte le nic-
chie, anche a sinistra, Perche? 
Guardiamo II risultato. A pagina 
33 del volume citato compare una 
labella (che riproduclamo sull'-U-
nita» dl oggl) die prapongo di Da-
sformare in poster e dl alflggere 
nei principal! ufftci della Repub-
blica e negli alrii delle scuole. & 
una specie di fotogralla deH'istni-
zlone nel mondo. Comunque la 
giriamo, ci perdlamo ta faccia. La 
percentuale di popolazione, Ira 1 
24 e i 65 anni, che na sludiato flno 
alia media Infertore e da II in giu £ 
In Italia il 72%, una percentuale 
troppo alia, da sottosvilupno. Tull I 
i paesi paragonabili per llvello dl 
redditu sono lontanisslmi (dal 
16% degli Stall Unit! al 32% dell'ln-
ghilterta) perch* altrove la iascia 
piu [one e ampia delta popolazio
ne e Invece quella che ha ragglun-
to labliitazione superiore. Cin-
quantaireamencanisu 100 hanno 
il litoto superiore, 36 francesi, 49 
inglesl, 60 tedeschi, E qui il grande 
serbatoio della manodppera qua-
lificala In lutll i campi. E qui che si 
e spostala la frontiera deli'altabe-
Bzzazione informatica e^deH'alfa-
betizzazlone loin court c qui che 
si gioca la competizione econo
mica gtobale e si decide del -capi-
tale umano* dl lino Stato, della 
quanMii di valore aggiunto che un 
paese immelte nella produzione 
globale, Ebbcne In questa zona 
decisiva del campo da gioco pla-
netariol'ltaliapudschierareundl-
sastroso 22S,, Questo sigmficfl, per 
essere ancora piO chiaii e sempli-
ci, che solo 22 Italian! so ceulo in 
eta da lavoio hanno finito le me-
die superiori, contro 60 ledesehi. 
Ci sono ancora dubbi suite ragtoni 
per cul da noi si vendono meno 
giomall quotidian! che in lutto II 
mondo sviluppalo? 

C'e bist^no di aggiungere 
un'allra nota dl Irlstezza a questo 
quadra? Abbiamo il rapporto pill 
basso, doe teoricamente migl lo
re, tra alur.ni e insegnanti, una 
spesa per il personate ira le piu al-
te, ms stipendl pessimi per i do-
cenS. In nloi termini: altisslma e 
stata lailenzione sindacale per 
loccupazlone degll insegnanli 
(150,000 nuove nssunzionl), ma 
scarsa la preoccupazione genera
te per la produtilvita sociate del si-
stema-istnizione. 

Intanto anche i paesi dell estre-
mo oriente galoppano nellingros-
sare le lite detl'istmzione supeno
re, cio& delta manodopera che 
conla. E insieme galoppa la loro 
economia. In Europa la Grecia, e 
soprattutto la Spagna. hanno valo-
ri piil bassi di noi, ma hanno al-
meno una percentuale di laureati 
piO alia. Si sentc dire qualche vol-
ta; «L'ltalia ha una pletora di lau
reati che non trovano sbocco-. £ 
una pieiosa bugia da finti ricchi' 
I'ltalla non ha alcuna pletora di 
cui pieoccuparsi. n£ al Sud n6 al 
Nord. La quantity di laureati £ as-
solulamente miserablle. 

Qualcunocerca di consolarsi ri-
iugiandosi nelle peculiarity del 
popolo italiano, nonche nelle sue 
straordinarie e mdubbit; risorse, 
ma & difficile rallegrarsi perche la 
maggior parte (dlcosl̂  lu maggio-
ranza) dei lagazzl abbandona gli 
studi prima della maturiia. E pos-
sibile che molli di loro viKiliaiio la-
re gll imprendilon, ma & piil pro-
babite die si melteranno a cerca-
re un posto tisso senza trovarlo. Se 
Intanto lo Stato averse graziusa-
inente elevato Tobbligo a diclotlo 
anni sicuramenle molti di piu sa-
isbbero arrivali alia meta. 

Una intera classe dirigente po-
trebbe opponunamenle prendere 
le misure del proprio lallimento. 
non solo quella politica, non solo 
la sinistra, ladestrao ilcenlro. ma 
anche gli industrial!, i sindacati. gli 
intelletluali E ciascuno pohebbe 
ceicare con acume piil le respon-
sabilita pioprie che quelle ilclla 
controparle. 

Dal '62 maiica una iin]>onanle 
nlomia della scuola. I piei-edenti 
dim<istrano. dalla Dcstia storica li
no al Centtosimstra di Codignoia 
passando |ier Genlik .̂ die queste 
rifomie sono difiicili. die bisogna 
volerK- lortemente e bisi«(iin (mi 
saperle fare. I mimslri dî 'iln hit> 
hlica istruzione di quesli iri^tfaimi 
potovano almcno dan- r.illamie. 
dal momentochequoshdhiiliilo-
vevano comwere San-lilie sliilii 
ulile. ma hanno iin>k>ril<) la camo-
nulla dei discorsi consolaton di 
apertura dell'anno >n'irtn-.tk-o 
S|ieriamo che i due !.iiii-ln>iigal,i 
di quest! Riorni iHcendano alnie 
no una lampadina wpra la icsiu 
degli haliani Edie laciiti limi va
luta IB le conlesc |jiilitii-ln> •• t«-
muii-iaredaqm 

(QlanurtD l u t n i ] 


