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IL DIBATTITO. Alcune riflessioni per un'istruzione che diventi risorsa per il futuro del paese 

Cosa ci dice 
II «caso» inglese 
della laburista 
Harriet Herman 
Nelle scorsesettlmane sull Unlta 
un artlcolo dl Marco Demarco ha 
offerto lo spunto per una 
rlf leulone sui futuro 
dell istruzione L artlcolo prendeva 
In esame II caw Inglese dl Harriet 
Harman, deputata laburista, 
mlnlstra del governo ombra, che 
aveva deciso dl Iscrivere II flfilio a 
una scuola merltocratica , vale a 
dire una scuola pubbllca eppure 
<«scluslva» In cul I ammlsslone 
awlene non In base al censo ma al 
merit! dell alllevo Una soluzlone 
utile per creare 6Mte In un paese? 
Per Innalzare Dvello e quallta 
dell Istruzione? L Unlta ha pol 
ospltato numerosl altri Interventl 
sultema Tra quest! quelle di 
Valerlo Magrelll, dl Udla Ravera, dl 
Sandro Onof ri, dl Giovanni 
Berlinguer.dlOlulloFerronl In 
questa paglna fntervengono Glunlo 
Luzzatto, ordlnario all University dl 
Geneva, Roberto Bertlnettl, 
ricercatoreall Unlversltadl Trieste 
e II mlnlstro della Pubbllca 
Istruzione Lombardi Lasuatesle 
che I'lstruzlone e anche una 
grande risorsa economlca per II 
futuro dlun paese Malodlventa 
non creando poche Isole felici ma 
Innalzando la quallta 
dell Istruzione per la generallta del 
clttadlnl 

• Credo che abbia fatto bene / U 
nitct ad affrontare senza imbaraz 
zndeologici il terna di una istruzio 
ne pubblica che nel garantire a 
tutti uguaii opportunity sia perd in 
grado di esaltare le quallta e le sen 
slbriitddeipiucapaci 

Temo pero che il nschio che si 
corre sia que lo di separare il pro 
blema della valonzzazlone del me 
rito e della selezione nella scuola 
dd quello piu generale delle condi 
ziom m cui versa il nostro sistema 
scolastico nel suo complesso e del 
10 necessane riforme per favortrne 
I tndispensdbile innovazione 

Voglio precisare a scanso di 
equivou t iu non essendo mai 
st Ato incantdto dai miti dell appiat 
timento egualitarlslico non trovo 
dffatto scanddloso che ci M ponga 
11 tenia del dintto all eccellenza 
Non credo perd che questo sia il 
cuore del dibattito che gli stessi la 
burnt! hanno awiato in Inghilterra 
Invito a non dimentitare che, pn 
ma che scoppiasse il caso di Har 
net Hdirnan la laburista inglese 
che ha osato isenvero uno dei suoi 
figli ad una scuola pubblicd seietti 
va Tony Blair aveva fatto dell istru 
/ione il tema ccntrale del congres 
so laburista sostenendo una tesi 
che dd un decennio costituisce Id 
rnia preoccupazione di fondo la 
polittca scolastica e la vera politica 
economica del futuro 

£ questo il nocciolo della que 
stione I problemi della scuola ita 
liana non si nsolvono assicurando 
ad una minoranza fortunata di stu 
denti anche scelta non sulia base 
del censo ma delle effettive capaci 
ta una scuold eccellente e la 
scidiido che la maggioranza dei fi 
gli dogli itaiiam frequcntino una 
scuold degradata La scommessa 
che abbiamo davanti e che cei 
cluamo di vincere e quella di con 
ciliare la scuola di massa con la 
quallta dell istruzione 

Gia ai tempi delta nforma Casati 
del 1859 lo scontro di interessi av 
venne ti 1 i fauton di politiche re 
stnttive e i fauton di politiche di 
dtnpliamento deli accesso al sape 
re E non vi e dubbio che in una 
societa comptessa che ha fatto 
dell uso produttivo e sociale della 
conoscenza la sua carattenstica 
fondamcntale la scuola pud man 
lenere la sua funzione e la sua le 
gittimdzione solo se consente un 
dinpliamento dell accesso al sape 
le II dibattito si e oggt spostdto su 
come garantire la compatibiiita tia 
piu istruzione e buona istruzio 

ne 

II concetto di eguaglianza non 
pud essere confuso con la «equi 
piobdbilitd di manddie i nostri figli 
in una scuold buona o cattiva ma 
nello sforzo di elevare la quallta 
media del sistema 

Ma se mancano i punti di eccel 
ienza se Id regola e I appiattimen 
to buror ratico se il mento dei do 
centi non viene premiato il siste 
ma scolastico annega Dunque la 
legittima ncerca dell eccellenza \a 
di pan passo col miglioramento 
della quallta media dell mtero si 
stem i {.cohstico 

Vorrei fare un osempio concreto 
che credo renda piu comprensibi 
le Id mid liflessione il problema 
dei corsi di recupero istituiti in se 
gulto all dbolizione degli esami di 
npdtazionc 

Qucsu possono essere I occasio 
ne per Id difmsione alia geneialita 
delie scuole della didattica indivi 
dudlizzata della valutazione for 

Scuola di qualita 
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Pochi eccellenti non salvano l'ltalia 
mativa della progettazioae degli 
interventl compensate pel le di 
verse carenze dei i agazzi in una lo 
gica di valonzzazione della piofes 
sionalila del docente in una para 
la possono essere 1 occasione pel 
un maggiore impegno dell mtcro 
corpo docente pel dare di piu a chi 
ha di meno coltivando alio stesso 
tempo 1 talenti dei migliou Specu 
larmente I aboliziont degli esami 
di iiparazionc se non gcstita dd 
una comunita professionals moti 
vata e competente impegnata a 
daie il meglio di se divcnta 1 anti 
camera dell appiattimento al nbas 
so la via italiana alia promozione 

compensa le diseguaghanze di 
partenza degli alunni e una scuola 
ingiusta 

II fatto che le strutture pubbliche 
siano in grado di rcalizzare situa 
ziom di eccellenza e estremamen 
te positive perche hd un forte valo 
re di esempio e stimola gli iltn a n 
leggere la loro situazione di lavoio 
per induivi fatton di successo o di 
insuccesso E questa la filosofia 
die ha spinto il mimstero della 
Pubblica istruzione a promuovere 
it progetto quallta che oggi e in 

II futuro della scuola italiana 
non sta nel creare isole felici 

ma nell'offrire una migliore 
istruzione a tutti I cittadini 

garantita cioe al degrado della 
scuola 

La differenza dunque la fanno 
propno i docenti e i piesidi che 
pero devono essere messi in con 
dizione di dale il meglio E la fanno 
i ragazzi che devono essere moti 
vati alia fatica e alia creativita dello 
studio e devono sapete che una 
scuola che non seleziona e una 
scuola che non forma ma alio 
stesso tempo una scuola che non 

pieno svolgimento in numerose 
scuole italiane 

Ma e davvero possibile coniuga 
le selezione e impegno contro la 
dispersione eccellenza e diffusio 
ne della scuola? lo credo di si A 
patto di porre ia scuola al centra 
delle preoccupazioni del paese A 
dire li vera in questa lunga cnsi non 
ho notato particolan preoccupa 
ziom per il futuro della scuola ita 
liana E mvece c e una stretta con 

GIANCARLO LOMBARDI 
nessione tra la scaisa considera 
zione che i opinionc pubblica ha 
della scuola e le insufficient! nsorse 
che 1 Italia vi destma Bisogna dire 
onestamente che per molti anni la 
societa italiana non ha chiesto alia 
scuold la quallta ma 1 ha quasi n 
dotta al rango di cassa di compen 
sizione della disoccupazione in 
teilethnlc L alleanza tia coiporati 
vismo e conservazione e I isola 
mento in cui la scuola e stata la 
sciata ha fatto il lesto ope legis e 
sanatotie invece che un grande di 
segno riformatore 

So bene che la sfida educativa 
esige tempi lunghi e continuity di 
impegno e so altrettanto bene che 
la scuola e una istituzione della 
lunga durata i cui nsultati non si 

vedono subito e che quindi non in 
teressa coloro che non sono capa 
ci di guarddie al di la del propno 
onzzonte immediato II problema 
tuttavia non e solo di nsorse ma 
anche di una diversa mentalitd sul 
buon uso delle risoise Saiebbe 

grave se si dovesse aspettare che la 
scuola divenga un problema di oi 
dine pubblico come negli Stati 
UnitioinFiancia per preoccupar 
sene dawero Meglio anticipare 
che correre ai npan Per esempio 
approvando finalmente quella nor 
mativa sull autonomid che frene 
rebbe I appiattimento al ribasso 
perche ogni scuold sarebbe messa 
in condizione di dare il meglio e il 
mimstero della Pubblica istruzione 

potrebbe svolgerc piu conetta 
mente una mdispensabile funzio 
ne perequativa sostenendo le 
sci ole delle realta piu svantaggia 
te La condizione peiche gli investi 
menti fruttino e I aulonomia si rea 
iizzi e un salto di quallta nella for 
mazione c nella camera dei do 
ccnti e dei presidi Essi dovnnno 
essere formati in modo piu ngoro 
so (la iegge341 del 1990 che pie 
vedeva la formazione universitana 
de maestri e post universitana de 
gli insegnanti e ancoia inattuata) 

che non vedono valonzzato il loro 
molo perche la societa li ignord 
perche - che siano bravi o che non 
si impegnino affatto - alia fine del 
mese lo stipendio e uguale per tut 
ti 

Una maggior professionalizza 
?ione del corpo docente con le n 
compenze e le lesponsabilita ad 
essi connesse avrebbe certamen 
te come conseguenza quella di n 
motivare gli insegnanti e i presidi 
di migliorare il loro prestigio socia 
le e contemporaneamente di ac 
crescere la qualita media del siste 
ma scolastico 

$4 Molti insegnanti sono demotivati 
;#!$& non solo perche ritengono 
di essere malpagati ma perche non £ 
vedono valorizzato il loro ruolo 

selezionati adeguatamente valuta 
ti dttraverso modalita nspettose 
della loro funzione edovrannoac 
cedere a una camera professiona 
le superando gli appiattimenti letn 
butivi che mortificano i miglion 

I docenti e i presidi italiam vivo 
no un disagio profondo Ed e dal 
loro disagio che bisogna partire 
Molti insegnanti sono demotivati 
non solo perche ntengono di esse 
re malpagati ma soprattutto per 

Ben venga allora la nscoperta 
dell eccellenza Ben venga I auto 
cntica sugli effetti devastanti di un 
grande valore come I eguaglianza 
quando viene scambiato per ap 
piattimento Ma attenzione alle 
conversion! troppo repentine II fu 
turo e 1 eccellenza della scuola ita 
liana non stanno nel creare isole 
felici ma nell offnre alia generality 
dei cittddmi una scuola di qualita 
migliore 

Egualitari o elitari? Vi racconto un'altra storia 
• II dibattito che con molta vnacita si e 
aperto sull egualitansrno da un lato sulla 
formazione delle elite dall altio appaie certo 
utile per costnngere la smistia a nflettere su 
temi che taloia sono apparsi quasi dei tabu 
ma present I anche il pencolo di una certa 
ideologizzazionc Infatti fin che si nmane nel 
regno delle idee e nevitabilecheaseconda 
delle propnevisioni general! del mondo una 
peisona o un partito o la maggioranza di 
un paese - pur cercando magan di tener 
conto ds entrambe le esigenze - finisca col 
privilegiare o I impegno per fonnre le oppor 
tunita di nscatto ai piu deboti o I offerta di 
occasion! di avanzamento ai piu forti avan 
zamentoche sispcia faia ncadere unqual 
the vantaggio anche sulla societa nel suo 
c-rnpiesso 

Voglio invece scenderc sul concreto E 
domandd'tm quindi se nei fatti nella effetti 
va realta della organ lzzazione dei sistemi 
foimativi si e nusciti a tiovare o si possono 
cercare soluzioni che abb ano \ alorc positi 
vo in funzione di tntiambe le esigenze 

Un pnmo punto di rifeumcnto e alloia 
una chiara distinzione tra differenziazione 
ambientale e differenziazione didattica Cid 
che appare democraticamentc dberrantc in 
un sistema quale in pdrte M bta affermando 
negli Stati Uniti e la separatezza sociale e 
addinttura fisico uibamstica tra le istituzioni 
dove studiano i ragazzi che sono gia emargi 
nati in partenza e quelle fiequentate da chi 

GIUNIO LUZZATTO 
ha chanches Ben diversa e la questione del 
la unicita di contenuti ncll insegnamento in 
uno stesso contenitore scuola possono art! 
colarsi cumcoli modalita pedagogichc mo 
delli organizzdtivi specificamente destinati a 
soddisfare esigenze diveise 

A sua voita questa articolaziom puo is 
sumere molte forme Vi e il caso estrerno 
nella direzione della massima integrazione 
dell tnsenmento in classi oidmane di allievi 
portaton di handicap e un espenenza in cui 
I Italia ha avuto posiziom molto avanzate 
spesso con nsultati oggettiva mente ulevanti 
anche dal punto di vista di inspeiati succes 
sivi insenmenti lavorativi Vi e il ca&o oppo 
sto della composizione di classi omogenee 
per livello di allievi Ma vi sono anche situa 
ziom intermedie vanamente organizzate 

Un secondo cnteno di nfenmento deve n 
guardare una progressiva nelle differenzia 
ziom Procedendo negli anni diminuiscono i 
vantaggi della compresenza di ailievi con 
dbilita miste vantaggi ampiamente venhcati 
nelle situazioni scolan iniziali e nsulta owe 
ce necessano utilizzare maggiormente pei 
tutto un gruppo la base di conoscenze co 
muni gia acquisite II problema diviene quel 
lo della reversibilita degli insenmenti o dei 
mancati insenmenti dei possibiii ncongiun 
gimenti tra percorsi che abbiano seguito 
strade diverse Devecadere in tale contcsto 

I idea di unita classe per nfenrci a un esem 
pio recente I intera vicenda del recupero 
cosi male gestita avrebbe trovato soluzioni 
ben piu coerenti se finalmente si ammettes 
se di poter collocare gli aliievi per discipline 
diverse inlivellidifferenziati 

Su ognuna delle questioni qui appena ac 
cennate vi e nel mondo un ampia gamma 
di realizzazioni organiche di spenmentazio 
ni di ricerche In Italia purtroppo mentre 
hanno avuto sviluppo singole espenenze an 
che di punta manca un contesto organizzati 
vo atto a utilizzarne positivamente i nsultati 
e questo il problema cruciale cui urge prov 
vedere 

E evidente infatti che quanto meno un 
assetto e ngido tanto piu sono delicati i suoi 
s stemi di comando e di controllo Soluzioni 
come quelle prospettate comportano da un 
Idto estrema flessibilita ma dall altro foile 
capacita di andlisi del nsultati e percio di au 
tocorrezione richiedono totale sburocratiz 
zazione ma escludono superficialita assem 
bleaustiche impongono in definitiva preci 
si doven sia alle strutture politico ammini 
strative responsabili del funzionamento del 
I istruzione pubblica sia a coloro che in essa 
hanno funzioni professional! in pnmis agli 
insegnanti Basta enunciaie queste esigenze 
per constatare la drammahcd distanza del 
nostro paese da tutto ciO distanza negli as 

setti istiruzionali nella logica organizzativa 
nella stessa cultura professionale degli ope 
raton (amministrattvie docenti) 

Nel dibattito svoltosi nei giomi passati al 
cum interventl si sono carattenzzati per una 
poco motivata o comunque eccessiva au 
toflageiiazione della sinistra nella nostra 
storia non vi sono solo i sessantottini e alcu 
ni cedimenti alia demagogia Alcontrano la 
parte piu consistente della tradizione demo 
cratica laica progressistaecollocatasuiter 
reno di un seno e per molti aspetti ngoroso 
nformismo pedagogico esso ha prodotto 
progetti spesso molto organic! e impegnativi 
(qui ncordati da Berlmguer e Onofn) mat 
tuati per rcsponsabilita di altri Anche il mas 
simo disastro la mancata selezione dei do 
centi causata da assunzioni extraconcorsua 
li (awenuta essenzialmente nella Scuola se 
condana non a caso I Elementare in Italia e 
piu vaiida1) ha corre pnmi colpevoli l go 
verm democnstnni che hanno favonto il 
precanato e i sindacati corporate che - cer 
to senza adeguata reazione a sinistra - han 
no imposto le leggme di sanatoria 

Va uconosciuto mvece senza esitazione 
che siamo stati carenti nella cultura dell am 
mimstrazione la coerenza di un progetto la 
foimuldzione talora positiva di un testo legi 
slativo ci hanno fatto trascurare 1 esigenza 
della corretta lmplementazione di tali nsul 
tati E su questi aspetti piu che su questioni 
dipnncipio che dobbiamo lavorare 

La differenza 
che fa una classe 

dirigente 

ROBERTO RERTINETTI 
• Ormai da tempo in Italia - e 
anche sulle pagine di questo 
giornale - si discute dell assenza 
in Italia di una classe dirigente 
sena e responsabile E un tema 
di fondamentale importanza sul 
quale si giochera la partita del fu 
turo del paese Perche in assenza 
di una classe dirigente in grado 
di analizzare e eestire i process! 
di mutamento imposti dalle nuo 
ve dmamic ie produttive sara im 
possibile tentare di farquadrare il 
cerchio nspondere alle snde di 
cui parla Ralf Dahrendorf nel suo 
ultimo libro 

Di recente Marco Demarco -
propno su / Unita - ha chiamato 
in causa le elite Le demcxrazie 
che meglio hanno saputo resiste 
re alle tentazioni totalitanstiche 
della prima meta di questo seco 
lo - osservava - sono state pro 
pno le democrazie (anglosasso 
ni) all mterno delle quali opera 
vano elite forti e stabth Se per 
quanto nguarda la realta stonca 
Demarco ha senza alcun dubbio 
ragione misernbrache! mfluen 
za delle elite in Inghilterra come 
in America abbia finito per pro 
durre conseguenze preoccupanti 
durante la seconda rneta del se 
colo 

In Inghilterra e in America le 
elite hanno infatti avuto una re 
sponsabiiita non secondana nel 
dar gambe a quel fenomeno che 
Christopher Lasch dehmva il tra 
dimento della democrazia nella 
crescente disillusione della so 
cieta civile Nel saggio termmato 
pochi mesi pnma di monre - e 
tradotto dt recente daiia Feltnnel 
li - lo stonco afferma «Una volta 
era la nbellione delle masse 
che minaccidva I ordme sociale c 
le tradizioni di civilta della cultu 
ra occidentale Ai nostri tempi 
invece la minaccia pnncipale 
sembra venire da chi si trova al 
vertice della gerarchia sociale 
Dalle elite insomma Che spesso 
nfiutano gli obblighi impost! dal 
la democrazia partecipativa Con 
il nsultato di separarsi dai mondo 
reale e di impegnarsi a gestire (e 
difendere) il propno ruolo 

Una societa ancorata a una 
salda e nconoscibile elite c inal 
tre parole una societa ostile nei 
confronti del nuovo una societa 
dove la tendenza a conservare 
prevale su quella a trasformare 
Perche le elite predihgono la sta 
ticita E il problema italiano e sta 
to - e in parte e ancora - piopno 
questo dall mizio del secolo il 
paese ha dovuto fare i conti con 
alcune elite economiche e politi 
che che hanno condizionato lo 
sviluppo complessivo 

11 peso preponderate delle 
elite ha inoltre impedito la nasci 
ta e la crescita di una classe din 
gente dawero degna di questo 
nome agile e di nam ica Inestie 
ma sintesi non e foroe veto che 
lobiettivo pnontario di una so 
cieta democratica e quello di in 
nalzare il livello generale di com 
petenza di energie e di impe 
gno? Se la nsposta e posihva alio 
ra all Italia serve una classe din 
gente non una elite 

Costruiria e un compito al qua 
le la sinistra una sinistra con una 
autentica cultura digowrno non 
pu6 e non deve sottrarsi Un 
mondo awolto nella b imbagia e 
nella lana fina non puo ^entiie lo 
strepito di mondi piu vasti e non 
pud vederli girare intorno al sole 
E un mondo smorzato e talvolta il 
suo sviluppo per mancanza d a * 
na non e molto sano Cosi 
Charles Dickens nel 1852 Ladif 
ferenza tra le elite e le classi din 
genti non poteva essete descntta 
meglio 


