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Dopo la lettera aperta dei docenti a Scalfaro: e proprio tutta da buttare l'istruzione pubblica in Italia? 

Giancarlo Lombardi , Massimo Salvadori 

selezione? «La scuola di massa? 
Se ingiusta non serve» g- ^ B E solo un parcheggio» 

• ROMA La scuola italiana: ab-
bandonata da 50 anni e tutta da ri-
fare. Per la prima volta i docenti, 
universitari e non, hanno espresso 
una preoccupazione comune per 
le sorti del nostro sistema scolasti-
co. Si sono appellati al presidcnte 
Scalfaro. Chledono a governo, Par-
lamento e force politiche, un •im-
pcgnocostruttivo*. 

MwHetro Lombard!, tone paseatl 
clfea 14 maei da quando a capo 
oal dlcaatern,di vwa Traatovere, 

draatlea ouno (Urto della noetra 

II mlo stato d'animo e in primo 
luogo di grandc gratitudine nei 
confronti di queste persone, Dico-
no cose di cui sono convito da an
ni, sarebbe assolutamente para-
dassale se dovessi mettermi in an-
togonismo. prima di diventare mi-
nistro io parlai di una emergenza 
scuola almeno altrettanto impor-
tante di quella economica. II ri-
chiamo a mettere questo proble-
ma al primo posto dei programmi 
e dell'azione di governo della 

. nuova legislature non puo che tro-
varmi tolalmente d'accordo. II ta-

f |lio emerso, non so se fosse nelle 
ntenzioni dei flrmatari, di critica 
indiscriminata lascia in me qual-
che dubbio. Inlanto, vorrei dire: 
attenzione! non e vero che questa 
e ancora la scuola di Gentile. 

Net* uttknl tempi aampra plu 
apaata al parla deMa rlforma 
OarrtHa quad in termini 4 no-
otalgia: quotta a) aha ara una rl-
forma organica... 

Non dlmetichiamo che I'interven-
to dl Gentile fti prevalentemente 
diretto alia realizzazlone dei due 
licei. E percid, come egli stesso 
disse, alia formazione di una das-
se dirigente. In un'ottica sicura-
menfe'prezlosa ma.limitata: quel
la di una scuola di elite, Cosa che 
non esaurisce il pfoblema della 
formazione in una societa, come 
la nostra. Una societa sempre piu 
del sapere, dove i veri poveri sa-
ranno coloro che ne sono tagliati 
fuori. 

OggJ, facdamo I eanfl eon una 
aeuatodlmeeea. L'oalfanudl 
una ftfufiM uiejanlna nan a ec-

Siamo passati da una scuola di eli
te a una scolarizzazione diffusa. Io 
non so se tuttl coloro che hanno 
flrmato conoscano abbastanza le 
scuole tecnlche c quanta inhova-
zione sla stata introdotta in termi
ni di curricula e di modalita didat-
tlca, A me sembra che questi giu-
dlzl contengano delle generaliz-
zazioni che nanno il merito di es-
sere efficaci e II difetto di commet-
tere qualche ingiustizia. 

II pragetto •rncca provodeva 
una rnamw ragWauve, aano an-
data eventl eoTn la epertroenta-
alnnl* Non la aantbia aha la da-
nuncla dl aplaaielta aaMa ptt 

E vero che gli interventi hanno as-
sunto un carattere episodico. Tan-
t'e che io ho preparato un mio di-
segno organico, un testo intitola-
to; "Manifesto per la scuola". Solo 
la chiusura anticipate della legi
slature mi ha trattenuto dal ren-
derlo pubblico, per il momenta. 
Non si puo nemmeno dimenticare 

che per ben due volte, una riforma 
della scuola secondaria e stata 
bloccata dalla crisi della legislatu
re. II giusto il richiamo va rivolto 
non tanto alia volonta politica -
sto parlando dei miei predecesso-
ri - quanto piuttosto alia comples-
sita del nostra sistema legislative. 

Sta paniando at auo draegno dl 
legge auirautonomla aeolaetl-
ca? 

Certo. Quando l'ho presentato a 
fine marzo, tutti senatori di tutti i 
partiti si sono dichiarati d'accor-
dosull'impianto del disegno di 
legge, compresa Rifondazione co-
munista che pure era contraria al
ia delega, ciononostantc dopo un 
anno giace ancora in commissio
ns Istruzione al Senate. 

SI toma anche ad hmearo la «a-
lezkme. Eppure la scuola eecon-
darla non na fa dhetto vieti gH al-
UMlmltaaaldlfalHmontledlab-

Nel risponderle, devo dire che so
no influenzal) anche dal dibattito 
svoltosi sul vostra giornale e, in 
misura minore, sul Fogliodi Ferra-
ra. II desiderio, in fondo, e di tor-
nare alia selezioni e a giudizi piu 
severi. Ma la selezione giusta do-
vrebbe essere quella di mettere 
tutti i ragazzi nella condizione otti 
male di potere apprendere, il che 
non vuol dire uguale, cosa impos
sible. Per ottimale, intendo ancht 
edilizia scolastica, formazione dei 
docenti, strutture didattiche ade-
guate. Una volta in questa posizio-
ne, possiamo fare 
una proposta forte e 
giudicare i ragazzi. 
Ma noi non siamo in 
questa situazione, per 
cui la selezione awie-
ne ed e ancora forte. 
Basti guardare a 
quanti ragazzi si pei-
dono per strada. E si 
ha, inoltre, 1'impres-
sione che la selezio
ne awenga, senza 
dare ai migliori quella 
possibility di crescita 
culturale che sarebbe 
auspicabile. II proble-
ma esiste. L'ho 
esemplficatocon uno 
slogan: la mia sfida e la qualita di 
massa. Se non si intervene su al-
cuni nodi organizzativi del siste
ma scuola, non porremo offrire un 
miglioramento della qualita. 

EI famlgoratl coral dl raeupam. 
Satta aceuaa a D'Onofrlo, ma In 
parte anche to). 

leri ho fatto un dibattito a Milano. 
E intervenuta una signora, ha det-
to di essere una docente universi-
taria e che dopo I'eliminazione 
degli esami a settembre ha notato 
un drammatico peggioramento 
della qualita degli allievi. Ho fatto 
presente che I'abolizione risale al-
I'anno scorso e non ha coinvolto i 
ragazzi che facevano la maturita. 
A partire dall'anno prossimo si 
potra, magari, dire qualche cosa. 
A me serve, in questo momenta, 
che ci sia una forte spinta da parte 
di persone che considero mie al-
leate nel desiderio di migliorare la 
scuola italiana, ma mi si aiuta tan-
to di piu se il giudizio diventa 
equanime. 

HARM SBMNA M M H I I 

.7 senzanima 
Allarme scuola. Cosi com'e l'istituzio-
ne scolastica non serve, e in condizio-
ni inaccettabili. L'appello di o|tre mil̂  
le fra professori universitari e docenti 
degli istituti superiori campeggiava ie-
ri suite prime pagine di tutti i giornali. 
La loro e stata una denuncia preeisa: 
«La scuola e stata svilita da 50 anni di 
interventi legislativi limitati per lo piu 
a smontare in parte il sistema scolasti-
co, antiquato ma efficiente rispetto ai 

suoi fihv costituito dalla riforma Gen
tile, senza spstituirvi un organico dise
gno formativo*. Sul problema abbia-
mo intervistato il ministro della Pub
blica istruzione, Giancarlo Lombardi, 
e lostorieo Massimo Salvadori, che e 
uno dei firmatari deU'appeHo. Lo 
scrittore Sandro Onofri, in piu, rac-
conta la discussione suscitata da 
quell'appello nella classe dell'istituto 
tecnico dove insegna. 

• «No, negli ultimi anni gli stu
dent! che amvano dalla seconda-
rie all'universita non sono peggio-
rati. Ma questa non e un'afferma-
zione ottimistica. Dico che non e'e 
stato nessun cambiamento, ne in 
meglio ne in peggio. La scuola a 
un certo punto e diventata di mas
sa, ma non si e trasformata: il pro
blema irrisolto, fin qui aggirato, re
sts quello di coniugare i grandi nu-
meri, la quantita insomma, con la 
qualita. Una scuola di massa de-
qualificata e solo un parcheggio. 
Crea un'acculturazione illusoria, 
nadeguata, falsa». Massimo Salva-
iori - e lui che parla - e uno dei 
1.079 firmatari dell'appello a Scal-
aro sulla scuola. Docente universi-
ariodal '67 (quando ha comincia-
ta a insegnare erano gli anni ap-
punto, in Italia, del processo di 
modemizzazione, la "grande sco
larizzazione* cui si riferisce) e tito-
lare, a Torino, della cattedra di 
•Storia delle dottrine politiche». A 
Salvadori abbiamo detto come, di 
questo appello. prima ancora del 
<contenuto» colpiscano alcune 
<forme»: qualita dei firmatari e lin-
guaggio. 11.079 non sono solo una 
corporazione di docenti di scuola 
media inferiore e superiors che 
chiedono aiuto per la loro Cene-
rentola: firmano anche professio-
nisti, imprenditori e, appunto, pro
fessori universitari. Perche? «Perche 
il momenta formativo cruciale si 
colloca li, nella scuola secondaria. 
Chi insegna all'universita lo sa: 

puoi avere allievi bra-
vissimi, non bravi o 
pessimi. quello che e 
certo e che il che tiar-
riva puoi migliorarlo 
ma non puoi cam-
biarlo. La, scuola se-
cpndaria^crei'sil oitta-
dino, e determina il 
modo in cui' I'indrvi-
duo agira nel mondo 
produttivo» replica 
Salvadori. Insomma, 
aggiunge, se ha sotto-
scritto l'appello e per
che gli e sembrato tut-
t'altro che una «nobile 
perorazione*. II pro
blema per Salvadori e 

coilegato a due temi attualissimi: 
quello della cittadinanza, di cid 
che tiene insieme la societa; e 
quello del lavoro. «La scuola do-
vrebbe stare al passo con I'innova-
zione. Sono anni di evoluzione ra-
pidissima, di rivoluzione telemati-
ca come di intemazionalizzazione 
del mercato del lavoro: dalla scuo
la dipende se i nostri giovani ce la 
faranno o no a starci, su quel mer-
catonosserva. 

Lai parla dl una aeuola nata no-
CD anni Saaaanta, la teuota di 
maaaa appunto. Ma naH'appal-
lo, con Hn(ua(clo phittoato fa-
dkato, al condannano tuttl I cki-
quant'anni dl atorla daWMnulo-

guarda anche tutte le altre foize 
politiche. La scuola e lo specchio 
della qualita di governo che ab
biamo avuto finora Da noi le rifor-
me si fanno tardi, o male, o in mo
do inefficiente. II nostro mondo 
politico e sempre allc prese con 
una superfetazione di problemi 
elettorali. Si interessa del governo 
della politica, non del governo 
della societa. 

Mcavamo dal Ikiguaggio del-
I'appallo. Chladata >efnclenza» 
a -atlattlvNa-. La aambrano tar-
mlrd-aapirazioni-di sinistra? 

A lungo e'e stato il timore che se-
lettivita e meritocrazia, in canipo 
scolastico, significassero far torna-
re la scuola di massa indictro, a 
scuola di elite. Oggi il problema e 
diventato un altro: la scuola di 
massa e diventata un parcheggio, 
la partecipazione del giovani e 
sempre piu passiva. E la selezione 
awiene dopo, nel mercato del la
voro. In modo selvaggio. 

MwHeata appunto nagattva-
manta 1'uhima riforma, in ordino 
dl tampo: I'abohzkHie degli eta-
ml dl riparazlone, a la loro aoaU-
tuzlona con del coral dl racupe-
ro, valuta da D'Onofrlo e attuata 
da Lombardi. E etata una riforma 
a corto quad zero, una mancla-
ta dl mHlardl. Par quetto e etata 
unaloHlaporrllca? 

In linea di principio ci sono rifor-
me che si possono fare a costo ze
ro. Ma non queste. Quando biso-
gna cambiare ordinamenti. strut
ture, programmi, orari di lavoro. 
Le innovazioni di cui avrebbe bi-
sogno la scuola in generalc costa-
no: edifici, gabinetti tecnici. E I'al-
tro grande capitolo, laggiorna-
mento degli insegnanti: aggioma-

*4r>enk) vero, non quei corsi che 
servono a fare punti, dove venia-
mo invitati periodicamente noi 
professori universitari a tenerc 
conferenze. 

OH hwagnanli Meognarebbe an
che pagarli dl plu. Paro eono un 
rnlaona a paeea dl dlpandenti 
pubbHcl. Ataorbono gtt cosi II 
novanta par canto dal Mlanclo 

Chlavra 
OH avanzara questa 

E una delle scelte che le forze po
litiche devono fare, se vogliono 
dirci quale tipo di Paese vogliono 
costruire. Ma e una scelta che 
coinvolge anche la societa. Si fan-
no tante spese superflue, voluttua-
rie, sovrabbondanti. Perche le fa-
miglie non debbono partecipare 
di piu ai costi della scuola? Non 
quella dell'obbligo, intendo. Pen-
so soprattutto all'universita. Se la 
scuola e una risorsa primaria, va 
considerata un investimento pro-
duttivo. 

Non dedkarie toWi, rlaorsa, e 
coma aa una fabbnea par rlpar-

dl hwtzla a afaado? Colpa dalla 
Dc che ha conaMerato II mW-
etaro dl viale Traetavare coma 
unfaudo proprio? 

II discorso riguarda, certo, in pri
mo luogo, chi ha governato. Ma ri-

gk)7 
Gia. Andiamo a vedere se in Giap-
pone risparmiano sulla scuola. Da 
noi si pensa che investire nella 
scuola sia spenders soldi per il so
lo nobile scopo della formazione. 
Invece significa investire in «tecno-
logie umano, in cervelli. 

DALLA MIMA PAOINA 

Efficienza e uguaglianza 

ismimi 

E owio che simili misure non pos
sono attuarsi in maniera efficace 
se non si attuano contemporanea-
mente piani sistematici di aggior-
namento e di riqualificazione de
gli insegnanti e non si riformano i 
contenuti, le strutture e i metodi 
adottati nella scuola secondaria 
che risalgono a modelli culturali 
adeguati a una societa profonda-
mente diversa dali'attuale, 

La colpa dell'arretratezza - vo-
gllo sottolinearlo - non e dei do
centi (anche se molti di loro vi so
no adagiati) ma delle classi diri-
gentl, e del partito cattolico in pri
mo luogo, che hanno gestlto per 
decenni la scuola come un peso 
piuttosto che come una grande ri
sorsa per losViluppo. 

Un piano di riforrna del nostro 
sistema scolastico doytsbbe pre-
vedere anchfe Tedueaziohe degli 
adulti e la Ibrja contra i'analfabeti-
smo dl:rl}6r|o a llvello dl massa, 
uil Insegtiamento masslcclo delle 

... ^ , 

lingue straniere e della nostra, la 
ristrutturazione dell'insegnamen-
to universitario per la preparazio-
ne, e laggiornamento, di inse-
gnvnti in grado di essere protago
nist, della riforma. E potrei conti-
nuare per molte pagine ad enu
merate quello che e'e da fare m a 
rinvio i lettori, ancora una volta, 
all'ottimo libretto che ha curato 
qualche mese fa Tullio Dc Maura 
per 1'editore Laterza (Idee per il 
governo. La scuola) 

Non bisogna dimenticare, pe-
raltro, che tutto questo sara possi
ble se le forze politiche democra-
tiche risponderanno con i fatti alia 
domanda che facevo all'inizio. 
Sapranno assumere, insomma, la 
formazione come terreno di go
verno e di sviluppo? 

Personalmente spero ancora 
che ci6 awenga ma ricordo a tutti 
che non e'e piu tempo da perde-
re. 

[NleolaTranlaglla] 

a:2£>XrS133St' 

«Caro prof, non ci piace studiare cosl» 
aa II temadi discussione, ho detto 
appena sono entrato in classe, ri
guarda una lettera inviata al presi-
dente della Repubblica da 1079 
autorevoli insegnanti d'italia, che 
pressappoco chiedono questo: 
•Cari genitori, vi fa piacereche i vo-
stri figli restino ignoranti e siano 
promossi per decreto? Siete con
tent! che i vostri ragazzi ottengano 
un diploma pur essendo somari?». 
Allora, ho fatto ai miei ragazzi, che 
ne pensate? E la risposta e arrivata 
immediata e spontanea, quasi al-
lunanimita: rispondiamo che han
no ragione. L'unica a non essere 
d'accordo, come al solito, e Vero
nica, ma non mi sorprende, anzi. 
Non sei d'accordo, Veronica, vero? 
Certo che no, risponde. Okay, e se
gno che ti senti bene e che il mon
do anche oggi procede come deve 
procedere. Allora, sentiamo. Per
che non sei d'accordo? Non e vero 
che venite promossi per decreto? 
Non e vero che I'abolizione degli 

esami di riparazione riduce la pos
sibility della scuola di verificare la 
vostra preparazione? Veronica par
te in quarta: no, perche adesso fi-
nalmente io sono padrona di non 
studiare le materie che non mi in-
teressano, come per esempio la 
storia, senza dovere sottostare al ti-
catto di essere rimandata. 

Ma allora, chiedo, non vi sembra 
un controsenso che siate voi, e non 
piO la scuola, a decidere cosa do-
vete studiare? Interviene Nelio, sta-
volta, Lui e lo spirito pratico della 
classe, ha gia decisp in cuor suo di 
vivere senza dare troppo spazio al-
le chiacchiere, e di dare preceden-
za alle questioni essenziali del vive
re. II problema, dice Nelio, e che 
1'idea di .fare il recupero dentro 
scuola non sarebbe malvagia. Ma il 
fatto e che si fa male. Le ore di re
cupero si risolvono semplicemente 

nel venire qui di pomeriggio qual
che volta e fare quel po' oi ripasso 
che e possibile fare. Perche il pro-
fessore che viene nominato si trova 
con ragazzi di classi diverse, che 
hanno svolto programmi diversi e 
devono affrontare problemi diver-
si. E per quanto uno si puo dare da 
fare, alia fine si comjneiano died 
argomenti per non finime spesso 
neanche uno. 

Interviene Tiziana. lo, dice, pri
ma di segnarmi a questa scuola, mi 
ero iscitta al liceo scientifico, dove 
mi hanno rimandato in matemati-
ca il primo anno e poi bocciata il 
secondo. E devo ammettere che, 
sapendo di dovere fare un esarrie a 
settembre, durante lestate ho stu-
diato molto e ho recuperate dawe-
ro. Mi sono presa anche una bella 
soddisfazione. Invece adesso, per 
quanto puoi studiare, lo stimolo 
per migliorarti non e lo stesso. 

Ma a voi, chiedo, vi piace questa 
scuola piu facile? Siate sinceri. Sen-
tite di arriechirvi, oppure preterite 
che questi anni passino cosi lisci.il 
piu presto possibile? Valentina: io 
preferisco cosi, prima finisco e pri
ma vado a lavorare. Lo stesso ri
sponde Valerio. Giuseppe tira fuori 
da sotto la zazzera una smorfia di 
disapprovazione: a me, professo', 
mi sembra di perdere tempo. Se 
potessi tornare indietro vorrei 
prendere un'altra scuola, piu sti-
molante. Nelio: anch'io, vorrei stu
diare meglio le lingue. Tiziana: io 
l'ho gia detto. Ho diclassette anni. 
Uscita dalla scuola media, ho pre-
so il liceo perche lo prendevano le 
mie amiclie, e ho studiato poco e 
male. Poi mi sono segnata qui, al-
i'istituto professionale, ma non mi 
piace. Adesso vorrei potermi riscri-
vere al liceo, ora saprei come pren-
derlo. Ma ormai e troppo tardi. 

Li interrompo: ma allora sareste 
d'accordo a portare lobbligo sco
lastico a sedici anni, e dunque a 
rinviare il momenta della scelta? E 
qui mi sa di avere toccata una cor-
da sensibile, perche le facce si fan-
no serie. E porca miseria, e malin-
conia quella che vedo sui visi di 
questi ragazzini. Laura: magari fos
se possibile! lo ho sbagliato a sce-
gliere la scuola. Mi piacerebbe stu
diare molto le materie umanisti-
che. Leandro: adesso io so che vor
rei studiare la chimica, ma e trop
po tardi, Ormai mi prendo questo 
diploma, cosa devo fare? Veronica: 
no, io ho fatto bene cosi. Alessio: 
io ho dato retta ai miei genitori, ma 
potessi scegliere ora saprei cosa ri-
spondere. Gli altri, chi piu chi me-
no, vorrebbero tutti essere altrove. 
Ma le risposte si fanno gia confuse. 
E" suonata la campanella, dal cor-
ridoioarrlva un'infemale confusio-
ne. A domani, urlo, continuiamo a 
discuterne domani. 
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