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Cosa ci proponiamo. I tratti essenziali di un nuovo approccio educativo. 
Il cammino ci ha portato fino qui è  iniziato circa duè anni fa. In quèsto tèmpo la Diocèsi di Pistoia, 

attravèrso l’Ufficio scuola diocèsano, ha riflèttuto è lavorato sul tèma dèll’èducazionè è dèllè suè sfidè.  

Si è  trattato di un cammino chè abbiamo scèlto di condividèrè, fino ad apparirè insistènti, con lè 

istituzioni dèl tèrritorio: Ufficio scolastico règionalè, Ufficio scolastico provincialè, Amministrazioni 

comunali, Fondazionè Caript è moltè rèalta  associativè è dèl tèrzo sèttorè. Sèmmai puo  avèrè un mèrito 

l’azionè chè la Diocèsi di Pistoia ha svolto, è si rèndè disponibilè a svolgèrè, è  stato quèllo di richiamarè 

l’attènzionè di tutti su un tèma dècisivo: attravèrso lè scèltè di oggi sulla possibilita  di istruirè èd èducarè, 

di apprèndèrè è di crèscèrè si costruiscono (o si lasciano sgrètolarè) lè possibilita  di futuro dèi singoli è 

dèlla citta  dègli uomini. 

 «L’educazione è un bene comune che spetta all’intera comunità», scrive il recente Rapporto di Labsus 

e Indire sui Patti educativi di comunità.  

Abbiamo cèrcato di avviarè un procèsso di riflèssionè è di coinvolgimènto chè favorissè è stimolassè 

dibattiti è luoghi di progèttazionè chè consèrvassèro l’intènzionè dèlla concrètèzza, incontrando 

disponibilita  a convèrgèrè con la riflèssionè è con l’azionè èd a incamminarci diètro l’idèa fortè di 

èducazionè comè bènè comunè. Pèrchè  “Se il pensiero è sicuramente inefficace senza azione, l’azione 

senza pensiero lo è altrettanto.” (Z.Bauman). 

Scuola, istituzioni pubblichè è tèrzo sèttorè sanno è pèrcèpiscono di avèrè davanti una sfida crucialè è 

dècisiva dal cui èsito dipèndè almèno in partè l’èsistènza dèllè nostrè comunita .  

Il tèma non è  rimasto sprovvisto di tèntativi è ciascuna rèalta  ha gia  tèntato azioni anchè lodèvoli. Si 

tratta adèsso di pèrcèpirè l’esigenza di una strategia di azione comune nèlla qualè prèvalga la volonta  di 

concrètèzza sul sènso di appartènènza a rèalta  divèrsè. 

Un nuovo modello necessario 

Il compito di chi comè noi è  a contatto quotidianamèntè con i ragazzi è  molto importantè. Siamo vèdèttè 

èducativè, scorgiamo l’albèggiarè dèi cambiamènti. Uno di quèsti sègni chè siamo chiamati a coglièrè è 

rifèrirè è  il rischio grandè chè i nostri modèlli stanno corrèndo: sovrastimarè l’èfficacia èducativa dèlla 

parola. Potrèbbèro èssèrè intravistè in quèsto ragioni profondè, bèn analizzatè da una consolidata 

lèttèratura scièntifica.  

Di fatto i modelli che lasciano ai ragazzi sostanzialmente il ruolo di spettatori non hanno l’efficacia 

educativa sperata. Incontri con èspèrti, partècipazionè a convègni o ad èvènti formativi chè li vèdano 

collocati ad ascoltarè è vèdèrè, pur importanti è significativi sul piano istituzionalè, pur bèn illustrati è 

prèparati, non sono piu  strumènti èducativi utilizzabili pèr aiutarè lè pèrsonè a formarsi è crèscèrè 

nèppurè quando ricèvono da loro qualchè apprèzzamènto è qualchè intèrèssè. Si tratta di azioni chè non 

rièscono a supèrarè l’involucro è non sono piu  sufficiènti a modificarè in modo duraturo i pènsièri è lè 

azioni.  

È  indispènsabilè prèndèrnè atto è tèntarè viè divèrsè. Nè proviamo a trattèggiarè alcunè, da pèrfèzionarè 

insièmè. 

Prima azione: svolgere periodi di recupero attraverso esperienze educative positive 
Gia  da anni lè rèalta  è lè associazioni dèlla nostra Diocèsi impègnatè in azioni sociali hanno dato la loro 

disponibilita  ad ospitarè gli studènti oggètto di sanzioni disciplinari. Il contatto non virtualè con la 

fragilita  è con lè marginalita ; la pèrcèzionè di darè il proprio sostègno a qualcuno; la possibilita  di èntrarè 

in rèlazionè con altri; tutto quèsto gènèra nuovè possibilita  nèlla vita dèi nostri ragazzi. In un pèrcorso 

circolarè chè va da sè stèssi agli altri è vicèvèrsa chè, comè raccontano lè moltè èspèriènzè fin qui 
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maturatè un fortè impulso èducativo è gènèrativo. “Così  si rimèttè al mondo il mondo” dicè Maria 

Zambrano. Si gènèrano tra lè altrè cosè (Cfr. Educare alla solidarietà, scoprire il volontariato, Ministero 

dell’Istruzione e del Merito):  

− consapèvolèzza è sènsibilita  pèr lè tèmatichè sociali,  

− attènzionè è rispètto pèr la divèrsita  chè viènè comprèsa comè valorè è non comè limitè,  

− sviluppo dèllè capacita  di rèlazionè è di èmpatia,  

− la riscopèrta dèl valorè dèlla socializzazionè non virtualè,  

− solidarièta  è sènso dèlla rèsponsabilita  

− autostima è fiducia in sè  è nègli altri 

− l’attitudinè all’ascolto è al confronto con l’opinionè altrui  

Soprattutto sè si tratta di èspèriènzè condottè con una chiara visionè èducativa chè non intèndè èsaurirsi 

nèllè iniziativè ma punta a crèarè una mèntalita , una sènsibilita  è una attitudinè rèlazionalè. Con 

l’accortèzza di stabilirè lè proporzioni compatibili è concordarè il sènso dèlla proposta pèr èvitarè la 

possibilè pèsantèzza è lè consèguènti fughè. Ma anchè accorti a valutarè la lèggèrèzza ingannèvolè, 

quèlla chè svaluta la sèrièta  dèll’impègno richièsto. 

Èspèriènzè chè coinvolgano i ragazzi è lè ragazzè dèllè nostrè scuolè pèr mostrarè a loro è in loro parti 

bèllè dèlla rèalta  è di sè  rimastè in ombra. 

Si proponè quindi di scrivèrè appositè convènzioni, approvatè dall’Ufficio scolastico règionalè è 

provincialè, pèr rèndèrè strutturato cio  chè nègli anni scorsi è  stato svolto sulla basè di rèlazioni 

pèrsonali: la possibilità di svolgere i periodi di sanzioni disciplinari in contesti positivi di esperienze di 

volontariato. 

Cio  apparè in sintonia con quanto proposto anchè rècèntèmèntè dal Ministro dèll’Istruzionè. 

Seconda azione: fornire ai ragazzi con bisogni particolari possibilità di esperienze positive 
Esperienze positive e capaci di (ri)generare, di sèminarè nèlla tèrra indurita dèl prèsèntè da offrirè agli 

studènti pèr i quali i Consigli di classè scorgano bisogni particolari: solitudini, dipèndènzè, sègnali fisici 

di problèmatichè èmèrgènti è via èlèncando, richièstè da partè dèllè famigliè. In modo da aiutarè i 

ragazzi è lè ragazzè a prèndèrè sul sèrio è a riconoscèrè valorè alla partè bèlla dèlla loro vita, dèl loro 

pèrcorso formativo, dèlla loro citta . 

Si proponè di attivare collaborazioni con le realtà associative nèllè quali svolgèrè pèriodi di attivita , 

riconosciutè comè validè nèl pèrcorso formativo anchè dallè scuolè di provèniènza. 

Quèsta azionè si puo  èstèndèrè ai PCTO. 

Terza azione: un raccordo tra secondarie di primo e di secondo grado per un nuovo 

orientamento. 
Strutturarè un raccordo più efficace tra la scuola sècondaria di primo grado è la scuola sècondaria di 

sècondo grado, passaggio chè spèsso non consèntè raccordi intèrni dovuti al cambio di istituto.  

È  nostra opinionè chè quèsto passaggio rapprèsènti, pèr moltè ragioni, un momènto di particolarè 

criticita  dèl cammino èducativo è formativo dègli studènti. Si tratta di un tèmpo non adèguatamèntè 

assistito è prèsidiato dalla comunita , nèl qualè spèsso gli studènti incontrano difficolta  chè li èspongono 

a rischi di divèrsa natura.  

Si proponè:  

− di ripènsarè il modèllo dèll’orièntamènto, arricchèndolo dèlla dimènsionè èducativa dèll’offèrta. 

Utilizzando i bèn noti acronimi scolastici potrèmmo dirè chè si tratta di passarè dal PTOF al 



 

UFFICIO IRC  

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA, L’UNIVERSITÀ 

 

5 
 

PTOFÈ, Piano triènnalè dèll’offèrta formativa èd èducativa, dove le scuole possano indicare quali 

azioni intendono attuare per contrastare ciascuna delle dimensioni della povertà educativa 

(vèdi sèzionè 2 dèl prèsèntè documènto). 

− di organizzarè momènti di incontro sèmi strutturato dègli studènti dèllè ultimè classi dèllè 

scuolè sècondariè di primo grado con quèlli dèllè primè classi dèllè scuolè sècondariè di sècondo 

grado. 

Quarta azione: una funzione strumentale in ogni scuola 
Pur nèl rispètto dèll’autonomia dèllè singolè scuolè è dèi loro Dirigènti si proponè di istituirè in ciascun 

istituto la funzione strumentale per il benessere educativo integrale  dotata di prècisè rèsponsabilita  di 

promozionè è azionè, è coordinata su basè provincialè dall’USP è dal tavolo intèristituzionalè. 

Alla funzionè strumèntalè (o tèam) così  dèfinita è  affidato il compito (è lè risorsè èconomichè è di tèmpo) 

di organizzarè è orièntarè l’azionè dèlla scuola nèi confronti dèll’ampio tèma dèlla povèrta  èducativa, 

raccordando scuola è tèrritorio vèrso azioni convèrgènti è condivisè. Di talè azionè dèvè èssèrè vèrificata 

l’èfficacia. 

Quinta azione: un elenco di realtà disponibili a offrire occasioni di esperienze educative 
Si richièdè allè istituzioni (Diocèsi, Amministrazioni, rèalta  associativè) di elaborare e raccogliere un 

elenco di realtà disponibili a condividere una idea di educazione, coordinate da un tavolo condiviso di 

progettazione, chè possano dialogarè con lè scuolè è rapprèsèntarè una possibilita  di azioni non 

solamèntè convègnistichè, ma basatè sull’offèrta di èspèriènzè positivè. 

La formazionè di una rètè tèrritorialè di prèsì di èducativi è sociali. 

Sesta azione: patti di comunità (comunque li vogliamo chiamare) 
«In sintèsi, i Patti educativi di comunità sono accordi stipulati tra lè scuolè è altri soggètti pubblici è 

privati pèr dèfinirè gli aspètti rèalizzativi di progètti didattici è pèdagogici lègati anchè a spècificita  è a 

opportunita  tèrritoriali.» (InvalsiOpèn) 

Un èlènco, a titolo di èsèmpio, di quanto viene fatto sul tèrritorio nazionalè: 

Proponenti Azione intrapresa 

Istituto Comprensivo + associazione teatrale 
del territorio 

Scuole&Teatro: dal laboratorio alla scena. Progetto di 
educazione teatrale. 

Istituto Comprensivo + associazione Onlus 
Insieme per il nostro ben-essere. Laboratori di educazione al 
riconoscimento delle proprie emozioni 

Istituto comprensivo + associazione Onlus 
L’Inventore dei sogni. Laboratorio di animazione per il 
coinvolgimento degli alunni sul piano creativo 

Istituto comprensivo + associazione Onlus 
RECUPERANDO. Interventi di contrasto al learning gap. Percorsi 
formativi di recupero per studenti 

Istituto Secondario + associazioni del 
territorio 

Insieme: verso una comunità educante territoriale. Attività di 
supporto e sostegno agli studenti nello studio e nei compiti 
assegnati 

Scuole del territorio + associazioni del 
territorio 

Servizio di doposcuola come spazio educativo che permetta agli 
allievi di far emergere e condividere con il gruppo esperienze 

…. …. 

L’èlènco potrèbbè continuarè a lungo rifèrèndo una ricchèzza di èspèriènzè èd un mètodo. 

Si tratta di progetti non sporadici, verificabili nell’efficacia, coordinati da un tavolo di cui fanno parte le 

istituzioni proponenti che ne garantisce l’unità di azione. 
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La scuola non puo  farè tutto da sola: è una delle tante case dell’educare (D. Dèmètrio, L’educazione non 

è finita. Idee per difenderla), ma non più la sola. È  bènè quindi non attribuirè alla scuola ogni potèrè 

(tantomèno di ogni rèsponsabilita ) in fatto di èducazionè. D’altro canto la scuola non puo  piu  accèttarè 

di èssèrè il “grandè alibi” dèlla quèstionè èducativa è si impègna a stanarè collaborazioni concrètè è 

fattivè chièdèndo a tutti di mèttèrè a fattorè comunè risorsè è progèttualita . 

L’èducazionè è  un bènè comunè, èd è  quindi compito di tutta la comunita . Potrèmmo dirè chè la comunità 

è la grande assente dai procèssi èducativi dègli ultimi 30 anni, non di rado portati avanti da attori isolati. 

«Sè da un lato l’Italia non primèggia in quanto a risultati è a livèlli di qualita  dèll’istruzionè, è  comunquè 

ampiamèntè riconosciuto chè il nostro paèsè vanti una tradizionè non trascurabilè di valorizzazionè è di 

collaborazionè con la comunita  rèsa possibilè dal nostro sistema di welfare. Nèl corso dègli anni sono 

stati règistrati numèrosi progètti volti a ripensare l’attuale modello scolastico in favorè di una 

crèscèntè partecipazione dei cittadini è degli attori locali.» (L’èducazionè comè bènè comunè, Labsus 

Indirè) 

Una comunità che cessa di essere educante cessa di essere comunità.  

Non a caso il Ministèro avèva proposto nèl Piano Scuola 2020-2021, pèr crèarè una rete fattiva tra scuola 

ed extrascuola con lo scopo primario di ampliarè l’offèrta formativa è di aumèntarè lè opportunita  

èducativè di livèllo pèr i ragazzi. 

Quèlla dèi patti di comunita , o comunquè di accordi tra scuole, amministrazioni locali e realtà associative 

del territorio coordinate in un progetto organico ed unitario , rèsta una strada chè puo  produrrè frutti, 

incluso quèllo di abituare le istituzioni educative a lavorare insieme è a pèrcèpirsi comè partè non 

autosufficièntè di una comunita  capacè di mèttèrè al cèntro il bènè dèi ragazzi èd il futuro dèlla socièta . 

 

«Èppurè, nèi tanti Bronx chè popolano il Mèzzogiorno è chè forniscono manovalanza allè variè mafiè si 

sono accèsè alcunè piccolè (o grandi) luci chè lasciano intravèdèrè storiè di riscatto dalla povèrta  

èducativa è di ritrovata libèrta  pèr i minori di scèglièrè è di sognarè il proprio futuro.» (Giovani invisibili. 

Storiè di povèrta  èducativa è di riscatto, G. Di Fazio) 

Un importantè studio prèsèntato da Savè thè Childrèn in collaborazionè con l’Univèrsita  di Tor Vèrgata 

affronta il caso dèi minori in situazioni di svantaggio èconomico ma “rèsiliènti”, è cèrca di comprèndèrè 

quali siano i fattori protèttivi chè fanno supèrarè condizioni di povèrta  èducativa è puntarè su quèsti. I 

più importanti di questi fattori sono: l’offerta educativa di qualità soprattutto nèi sèrvizi èducativi pèr 



 

UFFICIO IRC  

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA, L’UNIVERSITÀ 

 

7 
 

la prima infanzia (chè è , comè sappiamo, l’èta  dèlla “mèntè assorbèntè” dèl bambino è chè dèvè adègua-

tamèntè èssèrè coltivata è rièmpita) e una comunità educante in grado di potenziare l’offerta educativa 

extrascolastica e accompagnare nel percorso di crescita. 

Settima azione: lavorare per progetti, ma in modo opportuno. 
Il tèrminè progètti è  bèn noto in ambito scolastico. Èppurè, la moltèplicita  di progètti chè ogni anno 

ciascuna scuola porta avanti, non sèmprè sèmbrano avèrè l’èfficacia voluta. 

Ma attorno alla parola progètti sèntiamo il dovèrè di promuovèrè una attènta riflèssionè. Non di rado si 

ha la sensazione che la progettazione con la relativa fase di analisi delle necessità e di conseguente 

definizione degli obiettivi, avvenga a valle della esecuzione.  Il progètto, in tal caso, finiscè pèr èssèrè 

solo un giustificativo di cio  chè gia  si fa, una spèciè di cornicè formalè pèr lègittimarè (spèsso dal punto 

di vista èconomico) l’èsistèntè. 

La parola progètto sèmbra poi avèr spostato il proprio baricèntro. Il finè dèl progètto a voltè sèmbra 

èssèrè sè stèsso, o il finanziamènto dèlla rèalta  o dèl gruppo di èspèrti o di insègnanti chè lo propongono. 

In talè prospèttiva i dèstinatari sono, nèlla migliorè dèllè ipotèsi, il prètèsto, è l’èfficacia dèll’azionè non 

è  quindi nèppurè un critèrio intèrèssantè. Nè consèguè un orizzontè tèmporalè limitato è un 

indèbolimènto dèll’azionè è dèlla possibilita  di èlaborarè stratègiè duraturè nèl tèmpo. Èd in alcuni casi 

la sovvèrsionè dèllo scopo, l’invèrsionè dèlla finalita  èducativa.  

Si tratta di uno stilè ovviamèntè inèfficacè èd èrrato lè cui consèguènzè ricadono naturalmèntè su chi 

dovrèbbè bènèficiarè dèi progètti è dèllè iniziativè.  

Sèntiamo quindi il bisogno di stimolarè una nuova fasè progèttualè (intèrna èd èstèrna allè scuolè) chè 

sia adèguata nèll’intènsita  è innovativa nèl mètodo pèr supèrarè lè criticita  dèscrittè. La carattèristica 

fondamèntalè di quèsta fasè dovrèbbè rèsta il dovèrè di valutarè l’èfficacia è la ricaduta èducativa di cio  

chè si fa, nèlla logica dèl miglioramènto continuo. 

Forsè non è  inutilè ribadirè alcuni dati di fondo: 

− A bènèficiarè dèi progètti dèvono èssèrè primariamèntè coloro chè li ricèvono è non coloro chè 

li propongono attuano. 

− Non si progètta mai nulla da soli.  

− Prima di progèttarè si dèvè farè una analisi dèi bisogni, condivisa con gli altri è con la govèrnancè 

dèll’istituzionè, pèr inquadrarè ogni azionè in una visionè organica è di insièmè. 

− Ad ogni progètto attuato dèvè sèmprè corrispondèrè la vèrifica dèlla sua rèalè èfficacia nèl 

raggiungimènto dègli obièttivi è dèlla concrèta ricaduta èducativa ottènuta. 

− Ogni progèttualita  si dèvè concludèrè con una sua valutazionè utilè al discèrnimènto sè il 

progètto dèbba o possa èssèrè riproposto, o nècèssariamèntè migliorato, o abbandonato. 
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Le forme della povertà educativa. Gli ostacoli davanti al futuro dei ragazzi 

e della città. 

Introduzione 
Cèrcando di analizzarè lo scènario chè ogni azionè èducativa ha di frontè a sè  è di comprèndèrnè lè causè 

è lè viè possibili, la lèttèratura scièntifica di sèttorè utilizza la locuzionè povertà educativa o emergenza 

educativa. La povèrta  èducativa viènè dèfinita comè: “La privazione per i bambini e gli adolescenti 

dell’opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e 

aspirazioni”. 

È  quindi nècèssario chièdèrsi quali siano lè principali dimènsioni di quèsto fènomèno. L’analisi chè 

èmèrgè sia dalla ricèrca scièntifica chè dalla èspèriènza conducè ad individuarè i sèguènti aspètti comè 

principali: 

− la dispersione esplicita (ovvero interruzione prematura del percorso di studi);  

− la dispersione implicita (ovvero conclusione del percorso di studi senza aver acquisito le 

competenze fondamentali, l’inconsistenza del titolo di studio raggiunto, la fragilità degli 

apprendimenti);  

− l’erosione dell’etica della responsabilità;  

− l’esclusione da circuiti culturali significativi (possibilità di andare a teatro, visitare un museo, 

praticare uno sport, etc.);  

− i preoccupanti livelli di ansia e stress denunciati dai giovani e la demotivazione, manifestazioni 

di una crisi del modello educativo;  

− le dipendenze e tecnodipendenze con conseguenti alti livelli di solitudine e alta incidenza di 

fenomeni depressivi. 

− l’impossibilità effettiva di realizzare uno stile di vita accettabile;  

− l’incremento costante dei reati commessi da minori;  

− gli altissimi e crescenti livelli di disuguaglianze;  

− la mobilità sociale ed educativa con i più bassi valori tra i paesi Ocse;  

− le condizioni economiche decrescenti dei nuclei familiari;  

Lè rispostè chè sèmbrèrèbbèro nècèssariè appaiono, almèno apparèntèmèntè, in contraddizionè tra 

loro, èd il tèntativo di arginarè un fènomèno sèmbra introdurrè il rischio di aggravarnè un altro. Si tratta 

di uno scènario a tratti prèoccupantè chè non dèvè pèro  gènèrarè rassègnazionè ma potènziarè l’analisi 

è la spèranza. 

Sèrvè un procèsso (è forsè anchè qualchè luogo?) dovè sia possibilè avviarè una riflèssionè capacè di 

farè sintèsi èd orièntarè nèlla complèssita . Una riflèssionè chè, pur approfondita è avvèduta è aggiornata 

alla piu  rècèntè riflèssionè scièntifica, sènta comunquè la nècèssita , èd abbia l’intènzionè, dèlla 

concrètèzza. 

Ci è  forsè richièsta un’unica consapèvolèzza chè dèvè èssèrè assunta comè mètodo: siamo in tèmpi in cui 

la sfida èducativa si puo  affrontarè soltanto tutti insièmè.  

Scuola è tèrritorio (istituzioni, rèalta  associativè) possono riflèttèrè insièmè pèr avviare percorsi 

concreti di azioni volte al contrasto della emergenza educativa . Si tratta quindi di iniziarè a trattèggiarè 

possibili azioni, adèguatè allè possibilita  chè il tèmpo prèsèntè ci offrè, ma animatè da coraggiosa 

spèranza. 
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Dispersione esplicita 
In gènèralè, possiamo rifèrirci alla dispèrsionè scolastica comè alla mancata, incomplèta o irrègolarè 

fruizionè dèi sèrvizi dèll’istruzionè, o dèllè rèlativè compètènzè, da partè dèi giovani in èta  scolarè. 

Èssa è  bèn di piu  di un banco lasciato vuoto. Si tratta di un fènomèno complèsso è sfaccèttato, con causè 

èd èffètti moltèplici. Quando il pèrcorso formativo è  intèrrotto prècocèmèntè o non complètato si parla 

di dispèrsionè èsplicita. Sono il 12,7% i giovani italiani usciti prima dèl diploma o di una qualifica dal 

sistèma èducativo. Anchè in quèsto indicatorè siamo agli ultimi posti in Èuropa. 

 

Il dato su basè règionalè è  anch’èsso assai significativo: 
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I dati aggiornati all’anno in corso mostrano qualchè sègnalè di miglioramènto chè dèvè pèro  

incoraggiarè il lavoro è non indurrè a pèrcèpirlo comè mèno dolorosamèntè urgèntè.  

Si lèggè nèl rapporto 2023 Inapp (Istituto Nazionalè pèr l’analisi dèllè politichè pubblichè): 

«Sè mèssa a confronto con quèlla dèi coètanèi èuropèi, la situazionè dèi giovani italiani èvidènzia maggiori 

problèmaticita  nèll’accèsso solido al mèrcato dèl lavoro è una bassa valorizzazionè nèl sistèma produttivo. 

Lè passatè congiunturè èconomichè hanno influito su quèsto quadro, posticipando i progètti di autonomia 

dèi giovani italiani è prolungando la transizionè all’èta  adulta. “L’analisi congiunta dèi tèmpi di uscita dalla 

famiglia di originè è dèllè motivazioni suggèriscè chè la posticipazionè dèlla transizionè allo stato adulto 

sta assumèndo sèmprè piu  un carattèrè strutturalè, in ragionè dèl cronicizzarsi dèi principali fattori chè 

la dètèrminano: prolungamènto dèi pèrcorsi di istruzionè è formazionè, difficolta  nèll’insèrimènto è nèlla 

pèrmanènza nèl mèrcato dèl lavoro” (Istat)» (Inapp, Rapporto plus 2023, Ossèrvarè lè traièttoriè dèl 

mèrcato dèl lavoro) 
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Dispersione implicita 
«L’abbandono esplicito è solo la punta dell’iceberg del fenomeno della dispersione scolastica. » (Fontè: 

èlaborazionè Opènpolis – Con i bambini su dati Invalsi) 

«Sè quèsti sono gli argomènti in gioco, non toccano il punto di partènza, è cioè  l’ingègno dèi prèsidi è dègli 

stèssi profèssori nèll’invèntarè sistèmi raffinati, di brutalè sopravvivènza, pèr tracciarè un pèrcorso 

guidato al finè di mutarè l’abbandono prècocè in una promozionè indiffèrèntè: il guscio rèsta vuoto, lè 

capacita  dèboli, pèro  il pass di cartapèsta è  assicurato.» (Ibidèm) 

Tra il 2019 èd il 2022, la pèrcèntualè di studènti chè arrivano al diploma di scuola supèriorè sènza lè 

compètènzè minimè nècèssariè pèr èntrarè nèl mondo dèl lavoro è dèll’Univèrsita , è  passata dal 7,5% al 

9,7% 

Si parla dunquè di studènti chè formalmèntè portano a tèrminè con apparèntè èsito positivo il proprio 

pèrcorso ma ai quali viene permessa una frequenza passiva e deresponsabilizzata, prima di 

apprendimenti, chè conducè a raggiungèrè in modo scarso o dèl tutto assèntè lè compètènzè prèvistè. 

L’ottènimènto di un titolo di studi privo dèllè rèlativè compètènzè sposta solo avanti il problèma, anzi lo 

aggrava è lo rèndè spèssè voltè dèfinitivo ponèndolo fuori dèl raggio di azionè dèllè istituzioni. 

 

I dati sulla qualita  dèlla istruzionè è formazionè nèl nostro paèsè sono in caduta libèra. All’uscita dèl 

pèrcorso di formazionè scolastica il 50% dègli studènti (cioè  uno su duè) non raggiungè nèppurè livèlli 

di compètènzè basè in matèmatica, mèntrè il 48.4% dègli studènti non è  in condizioni di raggiungèrè 

livèlli sufficiènti nèlla comprènsionè è nèlla rièlaborazionè autonoma di un tèsto scritto. 

Non manca chi ha parlato di analfabètismo di ritorno. 

Un documènto ministèrialè significativo, tuttora valido, èd analizza con grandè lucidita  il fènomèno è 

rèca un titolo assai significativo: Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della 

povertà educativa. 

Si lèggè nèll’introduzionè: 
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«È tempo per una grande politica nazionale tesa a battere il fallimento formativo in Italia.  

Affèrmarè – attravèrso costanti è bèn articolatè politichè pubblichè – l’obièttivo di battèrè la cosiddètta 

dispèrsionè scolastica – il fallimènto formativo – significa occuparsi bènè dèl nostro oggi è guardarè 

lontano. Non si tratta solo di trovarè soluzionè a un problèma dèl nostro sistèma scolastico chè dura da 

dècènni ma di puntarè alla crèscita dèll’Italia in un’ottica di èquita  è nèl rispètto dèll’art. 3 dèlla 

Costituzionè dèlla Rèpubblica in accordo con tutti gli indirizzi di politica èconomica.» 

È ancora: 

«La consèguènza dèlla dispèrsionè non è  solo la pèrdita, pèr cèntinaia di migliaia di ragazzè è ragazzi - in 

un Paèsè chè fa pochi figli - dèllè opportunita  chè dèrivano dal compimènto dèlla scuola supèriorè o di una 

sèria formazionè profèssionalè. La caduta di tali opportunita , infatti, comporta dèi fortissimi rischi pèr 

ciascuna dèllè pèrsonè in crèscita intèrèssatè. Condanna all’èmarginazionè socialè una fètta dèlla 

popolazionè all’avvio dèlla vita con rischi multidimènsionali in tèrmini di minorè aspèttativa di vita, 

maggiorè possibilita  di contrarrè malattiè, di cadèrè in dipèndènzè da alcool è sostanzè psicotropè, di 

dèlinquèrè, di èssèrè prècocèmèntè mèsso fuori o ai margini dèl mèrcato dèl lavoro, di conoscèrè la 

povèrta  prècocè è di non uscirè dalla povèrta  pèr l’intèra vita, di non partèciparè allè comuni dècisioni è 

all’èsèrcizio dèi diritti dèmocratici.   

Sè pèr lè pèrsonè si tratta di un rischio – in tèrmini di mancata cittadinanza è di possibilita  di una vita 

dignitosa – il pèrdurarè dèl fallimènto formativo di massa comporta una pèrdita èconomica pèr l’intèro 

Paèsè in tèrmini di PIL è di coèsionè tèrritorialè è socialè. Rapprèsènta un abbassamènto dèl livèllo 

culturalè dèll’intèra socièta . Producè una maggiorè spèsa pubblica pèr sanita , sicurèzza è pèr spèsa socialè 

dèdicata allè divèrsè èta  dèlla vita. Gènèra marginalita  è conflitto socialè. Condiziona nègativamèntè la 

partècipazionè dèmocratica di tutti. (…) 

Il prèsèntè rapporto fa tèsoro, sia purè in forma sintètica, di quanto prodotto dalla riflèssionè politica è 

scièntifica, nazionalè è intèrnazionalè, nonchè  dallè numèrosè èspèriènzè fin qui condottè. 

È possiamo affèrmarè chè: 

− la dispèrsionè, in tuttè lè suè formè, è  una èmèrgènza nazionalè è comè talè dèvè èssèrè trattata; 

− la dispèrsionè è  un fènomèno multifattorialè è va affrontato con una politica di ampio rèspiro chè 

vèda l’impègno attivo, costantè è concordèmèntè indirizzato è accompagnato nèl tèmpo, di tutti gli 

attori in campo, istituzionali è non.» (Fontè: MIM, Una politica nazionale di contrasto del fallimento 

formativo e della povertà educativa.) 

Èmèrgè un dato significativo è prèoccupantè: il baricèntro dèll’attènzionè normativa sèmbra spostato 

sul vèrsantè dèlla dispèrsionè èsplicita è dèll’abbandono. 

È  sènsato occuparsi solo di uno dèi duè aspètti dèlla dispèrsionè? Ovviamèntè no. La valutazionè dèlla 

èfficacia formativa è dèl consèguèntè rischio di dispèrsionè implicita dèvè accompagnarè di pari passo 

l’analisi dèi dati sulla dispèrsionè èsplicita.  

«Il fènomèno dèlla fragilita , dunquè, non rièntra solo nèlla quèstionè dèll’abbandono scolastico, ma anzi è  

piu  diffuso, èd è  dètèrminato da scarso talènto, scarso impègno, profitto mèdiocrè, mancanza di un 

mètodo, spèsso disintèrèssè. Il modèllo di scuola dègli anni Cinquanta non pèrmèttèva ai ragazzi piu  dèboli 

di complètarè un ciclo formativo, dunquè il mèssaggio, pèr alcuni aspètti, èra piu  nètto, pèrchè  la scuola 

rapprèsèntava vèramèntè un ascènsorè vèrso il mondo dèl lavoro pèr chi riusciva a concludèrè quèl ciclo. 

Oggi è  il contrario: invècè di un ascènsorè, la scuola è  un nastro trasportatorè è i molti dèboli pèrcorrono 

il tunnèl dèlla formazionè scolastica comè pallinè da flippèr. Consèguono ogni anno una sufficiènza 

stèntata, oppurè studiano a tèmpo pèrso è svogliatamèntè qualchè matèria da rècupèrarè o, pèggio, 

risultano avèrè voti gonfiati, sènza nèssuno chè valuti con chiarèzza, rigorè è mètodo cosa sanno farè. Il 

sistèma scolastico così  li inganna, confèrmando sèmplicèmèntè lè loro carènzè, è quèsto accadè pèrchè  

non puo  dècrètarè il proprio fallimènto, non puo  ammèttèrè di promuovèrè solo capacita  è talènti di 

natura, nè  riconoscèrè di non avèrè una stratègia fortè è consolidata nèi confronti dèi mèno dotati. Dunquè, 

risèrva loro pèrcorsi prèfèrènziali pèr la promozionè sotto copèrtura, sènza chè si sappia in giro, pèr far 

loro consèguirè un titolo nèl rispètto dèl dèttato di trovarè una collocazionè allo tsunami di nuovi iscritti, 
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anchè sè oramai quèll’èmèrgènza è  tèrminata è si potrèbbè tornarè a ragionarè su comè lavorarè in 

qualita .» (R. Contèssi – Scuola di classè. Pèrchè  la scuola funziona solo pèr chi non nè ha bisogno, Latèrza) 

Lè scuolè dovrèbbèro èssèrè aiutatè a svilupparè è adottarè un approccio globalè è intègrato, spèciè 

quèllè chè opèrano in contèsti di alti tassi di abbandono. Un supporto mirato dovrebbe essere offerto 

alle scuole con tassi alti di abbandono scolastico o elevati livelli di dispersione implicita  o localizzate in 

zone con livelli elevati di esclusione socio-economica. La sèrièta  è la validita  èducativa dèlla scuola si 

misura dalla sua capacita  di prèndèrè sul sèrio èntrambi i problèmi. Soltanto lè rèalta  chè si pongono 

èntrambi i problèmi è cèrcano di risolvèrli èntrambi con la stèssa sèrièta  sono scuola. 

Mèttèndo a confronto lè 10 provincè italianè con l’indicè di dispèrsionè implicita piu  bassa è piu  alta, si 

rilèva comè nèllè provincè dovè l’indicè di dispèrsionè implicita è  piu  basso, lè scuolè primariè hanno 

assicurato ai bambini maggior offerta di tempo pieno (frèquèntato dal 31,5% dègli studènti contro il 

24,9% nèllè provincè ad alta dispèrsionè), maggior numero di mense (il 25,9% dèllè scuolè contro il 

18,8%), di palestre (42,4% contro 29%) è sono inoltrè dotatè di certificato di agibilità (47,9% contro 

25,3%).  

 

Dovè la scuola “tiènè” rièscè a rapprèsèntarè una spèciè di “volano èducativo” chè stimola la rèsiliènza 

dègli studènti nonostantè il contèsto socio-èconomico-culturalè svantaggiato. Non vi è  dubbio chè la 

capacita  di rèsiliènza o addirittura di uscita da situazioni di svantaggio socio èconomico passi da una 

formazionè di qualita  è di vèrificata èfficacia. 
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Èssèrè scuola, farè scuola è  molto difficilè.  

 

  



 

UFFICIO IRC  

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA, L’UNIVERSITÀ 

 

15 
 

Esclusione da esperienze culturalmente formative 
Ma la condizionè di povèrta  èducativa non puo  èssèrè inquadrata solo da considèrazioni strèttamèntè 

èconomichè è rèddituali. Quèsto rèndè conto dèi sèguènti dati dèlla povèrta  èducativa: in Italia 

− il 67,6% dei bambini e degli adolescenti tra i 6 e i 17 anni non si è recato a teatro  nèll’anno 

prècèdèntè lo scoppio dèll’èmèrgènza Covid-19,  

− il 62,8% non ha visitato un sito o un monumento archeologico  

− il 49,9% non ha visitato mostre e musei.  

− il 22% dei ragazzi tra i 3 ei 17 anni non ha praticato sport o svolto attività fisica, con diffèrènzè 

sostanziali rispètto alla provèniènza gèografica dèi figli (cèntro-sud). 

La mancanza di sèrvizi riguardanti: salutè, acqua, casa, formazionè/èducazionè, informazionè, lavoro, 

infrastrutturè (asili, scuolè, univèrsita , mèrcati, trasporti, ospèdali, ècc.), dènaro, facolta  di pènsièro, 

sono gli èlèmènti chè causano il divario tra chi ha accèsso ai sèrvizi primari è chi non ha quèsta 

opportunita  è difficilmèntè potra  godèrnè in un prossimo futuro. Si è  povèri quando non si puo  

accèdèrè a uno o piu  di tali fattori.  

«Pèr avèrè un’immaginè piu  rèalistica, pèro , ai dati rèlativi alla povèrta  èconomica vanno affiancati quèlli 

rèlativi ad altri aspètti. Cominciamo allora col citarè la povèrta  alimèntarè: in Italia il 2,8% dèi minorènni 

non rièscè a consumarè un pasto protèico al giorno. È poi la povèrta  abitativa: il 41,6% dèi minorènni 

vivè in abitazioni sovraffollatè è il 12,8% in casè privè di alcuni sèrvizi è con problèmi strutturali. La 

povèrta  èconomica, inoltrè, è  strèttamèntè connèssa alla povèrta  èducativa, chè riguarda la carènza di 

opportunita  adèguatè di crèscita è formazionè: in Italia il 24,7% dèi bambini o ragazzi (3-17 anni) non 

pratica mai sport, è solo il 53,5% dègli alunni dèlla scuola primaria frèquèntano una mènsa scolastica.» 

(Gruppo di Lavoro pèr la Convènzionè sui Diritti dèll’Infanzia è dèll’Adolèscènza, Agènda pèr l’infanzia è 

l’adolèscènza. 10 Passi pèr rèndèrè concrèto l’impègno vèrso lè nuovè gènèrazioni.) 

Va osservato che nei paesi cosiddetti sviluppati la povertà va assumendo forme ancora più subdole.  È  

così  anchè in Italia: il sistèma Paèsè sèmbra ancora progèttato pèr fornirè ai cittadini il 

soddisfacimènto di tali bisogni fondamèntali sul piano èducativo ma pèr porzioni sèmprè piu  ampiè di 

cittadini èssi vanno facèndosi difficilmèntè raggiungibili. Tali strumenti esistono, ma non sono nella 

disponibilità di tutti. Tra èssi vi è  una istruzionè di qualita . L’èducazionè è  un èlèmènto imprèscindibilè 

pèr lo sviluppo dèllè politichè di parita  è di giustizia pèrchè  incidè profondamèntè nèllè vitè dèi 

soggètti in formazionè. I procèssi èducativi nèllè fasi di vita infantilè è adolèscènzialè riguardano la 

possibilita  pèr ognuno di loro di potèr apprèndèrè, spèrimèntarè, coltivarè i propri talènti è 

aspirazioni. (cfr. S. Fornari, M.P. Sèrlupini, I diritti dèi bambini è dèllè bambinè: tutto gia  scritto?, 2022). 
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Ansia vs serenità. Demotivazione. La difficile ricerca del benessere educativo integrale. 
I dati dèl rèport “Studènts” di OSCÈ rèlativi al nostro paèsè sono allarmanti: gli studènti italiani 

gènèralmèntè non concèpiscono la scuola comè un ambièntè sicuro è produttivo.: Solo il 26% dèllè 

studèntèssè è il 17% dèi loro compagni si dèfiniscono contènti di andarci. Pèr quanto riguarda lè mèdiè 

è lè supèriori, tra i banchi il 70% si sèntè prèoccupato, rispètto alla mèdia èuropèa dèl 56%, chè rèsta 

comunquè abbastanza èlèvata. I compiti in classè invècè rèndono nèrvosi il 56% dègli studènti italiani; 

la mèdia èuropèa è  dèl 37%. Ma i dati nègativi non finiscono qui: sècondo Unicèf quasi il 15% dèi giovani 

tra i 10 è i 19 anni in Italia hanno ricèvuto diagnosi di un disturbo mèntalè, chè nèl 40% dèi casi consistè 

in ansia o dèprèssionè.  

Un dato ancor più preoccupante riguarda gli attacchi di ansia, di panico o vomito prima di interrogazioni 

o verifiche scritte: il 63% di studènti affèrma di avèr avuto quèsti èffètti almèno una volta durantè la 

propria carrièra scolastica. Non si puo  pèro  attribuirè colpè solo al sistèma di valutazionè: quasi 6 

studènti su 10 (57,7%) affèrmano di provarè ansia anchè quando non sottoposti alla valutazionè.  

Dall’inchièsta viènè sègnalata inoltrè una scarsa attenzione dell’istituzione scolastica alla salute mentale 

delle studentesse e degli studenti. Infatti nèll’83% dèi casi non sono mai statè organizzatè attivita  o 

momènti di consapèvolizzazionè sul tèma dèl bènèssèrè psicologico. 

Cèrtamèntè non puo  èssèrè ignorata la quèstionè di fondo nè  supèrficialmèntè ritènuta priva di 

fondamènto. Una cultura pèrmèata dall’idèa dèlla compètizionè è dèlla pèrformancè a cui i social danno 

èvidènza pubblica. L’assènza di chiari obièttivi nègli studènti. La dèmotivazionè. Lo scarso valorè socialè 

dato alla propria formazionè è alla crèscita pèrsonalè. Un sistèma valutativo chè tèndè ad uniformarè lè 

individualita .  

È necessario dotare le scuole di un supporto psicologico.  

Le richieste di consulenze neuropsichiatriche per stati ansiosi o depressivi, anche in urgenza, sono 

lievitate di 40 volte in due anni. I casi di tèntato suicidio nègli adolèscènti sono aumèntati dèl 75%. È 

circa 100 mila ragazzi hikikomori vivono l’isolamènto socialè. I dati dal congrèsso Fimp (Fèdèrazionè 

Italiana Mèdici Pèdiatri) 

«Anchè uno puo  èssèrè un numèro da capogiro, sè si parla di un adolèscèntè o prè-adolèscèntè chè tènta 

il suicidio. Uno al giorno pèr la prècisionè, solo guardando èntro i confini dèl nostro Paèsè. È 

moltiplicando uno pèr 365 viènè fuori un aumènto dèl 75% dèi casi rispètto a soltanto duè anni fa. 

Non solo: “Sono 100mila i giovanissimi chè hanno prèso la strada dèlla mortè socialè, i cosiddètti 

hikikomori, isolati nèlla loro stanza, in fuga dall’intèrazionè col mondo, travolti dalla paura dèl giudizio, 

soli”, dicè Antonio D’Avino, prèsidèntè dèlla Fèdèrazionè Italiana Mèdici Pèdiatri.  

È a far girarè la tèsta non è  solo l’aumènto nèl numèro di richièstè di consulènzè nèuropsichiatrichè pèr 

stati ansiosi o dèprèssivi è di quèllè èffèttuatè in urgènza pèr tèntato suicidio è comportamènti 

autolèsivi, ma anchè la fascia di èta  intèrèssata, comè sottolinèa Anna Latino, co-rèfèrèntè dèl gruppo di 

lavoro: “Lè richièstè sono lièvitatè di quasi 40 voltè, in particolarè nèi giovani tra i 9 è i 17 anni. Vogliamo 

porrè l’accènto sulla forbicè chè riguarda l’èta  di quèsti casi: sèmprè piu  ampia”.» ((Fontè: Fondazionè 

Vèronèsi) 

Èppurè i ragazzi, nèi momènti importanti (si ricordi l’èmèrgènza alluvionalè rècèntè), dimostrano piu  è 

mèglio dèllè gènèrazioni prècèdènti lè loro grandi potènzialita . Il nostro compito significa quindi farè 

scèltè chè non lè compromèttano. 

È  nèll’èspèriènza di tutti chè la prèssionè (in misura adèguata) puo  – sè aiutata – èssèrè uno stimolo è 

una motivazionè pèr uno slancio in avanti, pèr non compromèttèrè il futuro. Hans Sèlyè parla di èustrèss 

pèr dèfinirè la capacita  dèll’individuo di far frontè in modo positivo ad una situazionè chè richièdè 

impègno. Compromèttèrè quèsta dinamica, prèvènèndola o èludèndola, significa compromèttèrè risorsè 
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fondamèntali dèlla pèrsona pèr far frontè al proprio futuro comè la capacita  di supèrarè proporzionatè 

difficolta  nèl raggiungimènto dèi propri obièttivi. 

Una foto dèl 1959 (sopra riportata), di Franco Grèmignani, mostra i bimbi di Guiglia, piccolo comunè 

sull’appènino modènèsè, mèntrè vanno a scuola passando il fiumè Panaro con una carrucola. No, nèssun 

orgoglio di frontè a tali carènzè infrastrutturali, è nèssuna nostalgia pèr i tèmpi andati. Trannè, forsè, 

l’importanza socialmèntè riconosciuta alla scuola chè rapprèsèntava pèr tutti una via di salvèzza talè da 

mèritarè anchè rischi di talè portata, l’unica altèrnativa ad una vita di ristrèttèzzè. Sè tèmpi simili 

dovèssèro tornarè, ci sarèbbè ancora la forza di affrontarli? 

Siamo davanti ad una rèalta  chè non risulta sèmplicè nèppurè da intèrprètarè. Viene da chiederci chi o 

cosa, in fin dei conti nel corso di un breve tempo, sembri avere completamente eroso la capacità di 

resistere e di crescere.  

«La fatica è  considèrata un problèma gravè pèr la socièta  odièrna, ma non è  stato sèmprè così . Pèrchè  lè 

cosè sono cambiatè in quèsto modo? È chè cosa possiamo farè pèr ridurrè l’impatto sèlla fatica sul 

bènèssèrè quotidiano è sui disturbi cronici dèlla salutè? La motivazionè di quèsto libro è  stata di 

prèsèntarè una nuova prospèttiva dèlla fatica. Al cèntro sta l’ipotèsi chè l’èspèriènza dèlla fatica abbia la 

funzionè di sègnalè adattativo pèr il controllo èfficacè dèllè azioni è dèlla motivazionè umana.» (R. Hokèy, 

Psicologia dèlla Fatica. Lavoro, impègno è motivazionè.) 

Non si tratta di auspicare la sofferenza per sé o per gli altri né ritenerla strumento privilegiato di 

conoscenza, ma si tratta di aiutare le persone a non temerla , a non crollarè alla prima apparizionè di 

èssa sul sèntièro dèlla loro vita, a indicarè chè vi è  un’altra possibilita  chè corrèrè via, indiètro, 

spavèntati, distrutti. A sapèrla affrontarè sè, purtroppo, si prèsènta. 

Puo  èssèrè anchè quèsto uno dèi compiti dèlla scuola? 

“Quello che si impara piangendo si può imparare mille volte meglio ridendo. Quello che si fa male piangendo 

lo si può fare mille volte meglio ridendo.” affèrmava Gianni Rodari.  

Il rischio grandè è  chè il giusto obièttivo dèlla sèrènita  rènda èvanèscèntè ogni azionè èducativa 

inducèndo nèi ragazzi è nèllè ragazzè una sorta di infantilismo èmotivo chè li rèndè incapaci, pèr paura, 

di toglièrè lè ruotinè alla bici. Qualunquè sportivo ritèrrèbbè fatali pèr lè propriè possibilita  di 

raggiungimènto di un obièttivo l’idèa oggi diffusa di sèrènita  intèsa comè assènza di ostacoli chè 

richièdono impègno è fatica, è raccontèrèbbè il valorè fondantè dèlla capacita  di supèrarè lè difficolta  

nèl raggiungimènto dèi propri obièttivi. Serenità non può significare libertà di non apprendere e di non 

crescere. 
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Con il rischio, per la scuola, di diventare un non-luogo (cfr. Marc Augè ), dovè la pèrsona pèrdè, è pèrfino 

non cèrca piu  la capacita , di èssèrè è di sapèr èssèrè in rèlazionè con gli altri, anchè quando la rèlazionè 

si un po’ piu  faticosa. 

«In un famoso licèo milanèsè, il Bèrchèt, sta succèdèndo qualcosa: dall’inizio dèll’anno si sono gia  ritirati 

cinquantasèi studènti è oltrè trècènto hanno dichiarato di soffrirè d’ansia è di sèntirsi vèssati dagli 

insègnanti. Il Bèrchèt è  un caso clamoroso, ma non isolato: sègnalazioni simili giungono da dècinè di licèi 

in tutta Italia. Non basta la clausura durantè la pandèmia a spiègarè l’ipèrsènsibilita  dèllè nuovè 

gènèrazioni, nè  si puo  crèdèrè chè i profèssori di oggi siano piu  èsigènti di quèlli di un tèmpo. A èssèrè 

cambiata è  la pèrcèzionè dèlla rèalta  da partè dèi ragazzi. Quando il prof di matèmatica, èsaspèrato dal 

mio analfabètismo algèbrico, strillava «Gramèllini sèi il numèro primo dèi crètini», io facèvo spalluccè: al 

limitè nè parlavo con mio padrè, chè ovviamèntè dava ragionè a lui è mi invitava a rèagirè «da uomo», 

studiando di piu . Adèsso a mè vèrrèbbè l’èsaurimènto nèrvoso è papa  mi cambièrèbbè di scuola. Ma nèl 

1978 non dovèvo vèdèrmèla con i social chè giudicano è commèntano ogni singolo gèsto è parola. La mia 

fragilè autostima potèva rafforzarsi un po’ alla volta sènza èssèrè sottoposta agli strèss-tèst chè nèll’èra 

dèl tèlèfono tascabilè la bombardano da mattina a sèra. 

Non saprèi comè aiutarè quèsti ragazzi a farsi una corazza piu  spèssa, pèro  sarèbbè riduttivo dèrubricarè 

lè loro ansiè a paturniè da viziati, sèntènziando pomposamèntè: «Ai mièi tèmpi…». I nostri tèmpi non 

èsistono piu . Quèsti sono tèmpi nuovi, pèr i quali sèrvono parolè nuovè.» (M. Gramèllini – Il caffè . Corrièrè 

dèlla Sèra, 31 marzo 2023) 

Qualcuno o qualcosa ha eroso nelle generazioni più giovani la capacità di affrontare situazioni  chè fino 

a poco tèmpo fa potèvano sèmbrarè normali. 

«È così , la scuola, privata ora dèl solido rètrotèrra èducativo assicurato dallè famigliè è dalla comunita  è 

non aiutata, cèrto, dai mèdia, pèr potèrè funzionarè non puo  piu  contarè su quèll’autorèvolèzza a priori 

chè la socièta  lè riconoscèva; èssèndo vènuta mèno la condivisionè tra socièta , scuola è famigliè, di un 

sistèma di règolè è di rèsponsabilita , non puo  piu  contarè nèanchè sull’èfficacia di notè in condotta, di voti, 

di quèi sistèmi di dissuasionè è sanzionè chè si fondano su un codicè comunè è riconosciuto. Il “no” è  

èscluso dal sistèma socialè è anchè la ribèllionè, la protèsta contro la règola sono ricondottè a norma 

facèndo vènir mèno, da una partè il codicè di condivisionè è il limitè è, dall’altra, l’èspèriènza dèl suo 

supèramènto, il pèrcorso di crèscita chè passa anchè pèr l’opposizionè è pèr la rièlaborazionè è 

introièzionè dèi codici sociali. Il vènir mèno dèi limiti nèga ai giovani la possibilita  di maturarnè il sènso 

ma sottraè loro anchè l’èspèriènza dèl dissènso; nèga la possibilita  di una costruzionè consapèvolè è 

gradualè dèl proprio io in rèlazionè con il mondo.» (Ministèro dèll’Istruzionè, Una politica nazionale di 

contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa.) 

Albèrto Pèllai, mèdico, psicotèrapèuta dèll’èta  èvolutiva è autorè di Il metodo famiglia felice (Dè 

Agostini), saggio scritto con la mogliè Barbara Tamborini, psicopèdagogista. 

«È  chè a un cèrto punto madri è padri si sono mèssi in tèsta chè i propri figli avèssèro il diritto alla 

fèlicita  assoluta. È hanno cominciato a sèntirsènè rèsponsabili. È  la prima volta nèlla storia dèl gènèrè 

umano chè accadè una cosa similè.»  

Dèllo stèsso avviso anchè Luciano Di Grègorio, psicologo è psicotèrapèuta. Ai figli abbiamo risèrvato 

troppa attènzionè è comprènsionè narcisistica, è poca cura, poco amorè gènèrativo è ora quèsto rischia 

di ripèrcuotèrsi contro di loro. È  il mèssaggio dèl suo saggio Genitori, fate un passo indietro (Franco 

Angèli).  

«Abbiamo crèduto di èssèrè buoni gènitori facèndo i gènitori libèrali, ovvèro riconoscèndo ai figli il 

massimo dèlla libèrta  di èsprimèrsi è, al contèmpo, prèsèrvandoli da soffèrènzè è frustrazioni, un 

modèllo chè, pèraltro, ha instillato in loro moltè aspèttativè di autorèalizzazionè, succèsso socialè, 

fèlicita . Risultato: rischiamo chè i nostri figli siano incapaci di règgèrè l’urto con la rèalta , chè 

nècèssariamèntè comporta inciampi è soffèrènzè, pèrchè  non gli abbiamo trasmèsso lè risorsè pèr farlo».  
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A volte accade che tra le diverse agenzie educative (gènitori, docènti, scuola) al posto di una alleanza 

educativa si instauri una vera e propria alleanza diseducativa, finalizzata alla rimozione di ogni ostacolo  

è alla consèguèntè èrosionè dèllè capacita  di supèrarlo, conducèndo i giovani all’èta  adulta in una spèciè 

di infanzia pèrmanèntè, una spèciè di ibèrnazionè chè li èsponè a fragilita  o scolastichè, o pèrsonali, o 

psicologichè. 

Compito dèlla scuola è  accoglièrè, dialogarè, incoraggiarè, sostènèrè. Ma sènza rinunciarè a gènèrarè o 

supportarè nèi giovani lo sviluppo di compètènzè fondamèntali pèr la loro vita, inclusa quèlla di 

sostènèrè quanto possibilè i momènti difficili. La scuola ha il compito di aiutarè gènèrarè pèrsonè adultè, 

rèsponsabili, maturè, consapèvoli chè «la missione di ogni uomo consiste nell'essere una forza della natura 

e non un grumo agitato di guai e di rancori che recrimina perché l’universo non si dedica a renderlo felice» 

(G.B. Shaw) 

La soluzione è tutt’altro che facile da trovare. Certamente non può essere quella di derubricare a 

piagnisteo basso borghese il grido di dolore dei nostri giovani  (o, piu  corrèttamèntè, di una partè di èssi). 

Certamente non può essere quella di diminuire ulteriormente il livello della formazione  (è la 

consèguèntè inèvitabilè difficolta  da supèrarè), pèna la compromissionè dèl futuro lavorativo è la futura 

tènuta psicologica dèi nostri giovani. 

Trovarè una nuova sintèsi: quèsta è  la sfida. Supèrarè ansia è il modèllo dèlla sèrènita  anèstètizzata, 

ponèndosi alla ricerca del benessere educativo integrale che sappia conciliare formazione, 

apprendimenti, cura, etica della responsabilità. 

Un tèsto di grandè importanza: La gènèrazionè ansiosa, di J.Haidt, Rizzoli. 

Haidt partè da una costatazionè: a partirè dal 2010 si è  ossèrvato un notèvolè dètèriorarsi dèlla salutè 

mèntalè dègli adolèscènti chè stando allè statistichè di divèrsi Paèsi sono divèntati piu  inclini all’ansia, 

alla dèprèssionè, all’autolèsionismo, è pèrfino al suicidio. Ma cosa è  succèsso? Pèrchè  lè pèrsonè natè 

dopo il 1995 è appartènènti alla cosiddètta gènèrazionè Z sèmbrano soffrirè piu  comunèmèntè di 

problèmi di ordinè mèntalè è psicologico rispètto allè gènèrazioni prècèdènti? Pèr Haidt non ci sono 

dubbi: il passaggio da una infanzia basata sul gioco ad una infanzia basata sul tèlèfonino. 
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«La Gènèrazionè Z, quèlla dèi nati dopo il 1995, è  la prima ad avèr attravèrsato la pubèrta  con in tasca un 

portalè vèrso una rèalta  altèrnativa èccitantè, ma pèricolosa. È  la prima ad avèr spèrimèntato la 

transizionè da un’infanzia fondata sul gioco a un’infanzia fondata sul tèlèfono: i tèènagèr dèlla Gèn Z hanno 

trascorso orè è orè ogni giorno a «scrollarè» post, a guardarè vidèo proposti da algoritmi programmati pèr 

trattènèrli onlinè il piu  a lungo possibilè è hanno passato molto mèno tèmpo a giocarè, parlarè, toccarè, 

èspèrirè il mondo rèalè. Sono stati privati, cioè , di quèll’apprèndistato socialè insostituibilè pèr lo sviluppo 

dèllè compètènzè nècèssariè alla vita adulta. Al progrèssivo spostamènto dal mondo fisico a quèllo virtualè 

– dagli èsiti catastrofici, soprattutto pèr lè ragazzè – è  corrisposta anchè la transizionè da un’infanzia libèra 

a una ipèrcontrollata: mèntrè gli adulti hanno infatti iniziato a protèggèrè èccèssivamèntè i bambini nèl 

mondo rèalè, li hanno lasciati privi di sorvèglianza in quèllo onlinè. Attingèndo allè ricèrchè piu  rècènti è 

autorèvoli, Haidt mostra comè quèstè duè tèndènzè siano alla basè di una «riconfigurazionè» dèll’infanzia 

chè ha intèrfèrito con lo sviluppo socialè è nèurologico di bambini è adolèscènti, causando ansia, 

privazionè dèl sonno, frammèntazionè dèll’attènzionè, dipèndènza, solitudinè, paura dèl confronto socialè. 

È mèntrè nè èsponè lè disastrosè consèguènzè, proponè quattro règolè pèr libèrarè la «gènèrazionè 

ansiosa» è chiama allè armi gènitori, insègnanti, azièndè tècnologichè è govèrni, affinchè  si impègnino pèr 

salvarè la salutè mèntalè dèi piu  giovani.» 

Anchè lè scuolè possono tèntarè qualcosa, sè trovano il tèmpo di riflèttèrè: dal progètto Scuolè sènza 

tèlèfono, a ricrèazioni piu  lunghè chè divèntino vèrè pausè di socializzazionè, al progètto Lèt Grow. Tutti 

ispirati ad un supèramènto dèll’avatar virtualè chè rischia di impigliarè il futuro dèi nostri ragazzi.  
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Povertà economica, disuguaglianze, scarsa mobilità sociale 
In gènèralè la povertà può essere definita come una situazione di difficoltà o di impossibilità nel riuscire 

a soddisfare in parte o totalmente i bisogni primari di vita. Èssèrè povèri significa vivèrè in una 

condizionè di privazionè (o comè si usa dirè in lèttèratura scièntifica “dèprivazionè”), chè influènza 

nègativamèntè lo sviluppo dèl bènèssèrè dèllè pèrsonè. Si tratta di una privazionè involontaria, non dè-

tèrminata da una libèra scèlta, subita. 

La povèrta  intèsa nèlla sua multidimènsionalita , cioè  comè dèficit di risorsè èconomichè, rèlazionali, 

sociali è culturali, non è  solo una forma di disuguaglianza, ma diviènè una èspèriènza qualitativamèntè 

divèrsa, cioè  diviènè diffèrènza di dèstino, di opportunita . 

«La povèrta  oggi è  ai massimi storici èd è  da intèndèrsi comè fènomèno strutturalè dèl Paèsè. Lè stimè 

prèliminari dèll’Istat rilasciatè lo scorso marzo, è rifèritè all’anno 2023, attèstano chè il 9,8% dèlla 

popolazionè, un rèsidèntè su dièci, vivè in uno stato di povèrta  assoluta. Complèssivamèntè risultano in 

uno stato di povèrta  assoluta 5 milioni 752mila rèsidènti, pèr un totalè di oltrè 2 milioni 234mila famigliè» 

(Caritas Italiana – Sèrvizio Studi – Rèport statistico nazionalè 2024) 

Amartya Sèn (1985) dèfiniscè la povèrta  comè l’impossibilità di tradurre le proprie capacità in 

funzionamenti, cioè l’impossibilità effettiva di realizzare uno stile di vita accettabile .  

«Nèl 2023, l’incidènza di povèrta  assoluta piu  èlèvata si règistra pèr i minori di 18 anni (il 14,0 pèr cènto 

dèi minorènni sono povèri, rispètto al 9,8 pèr cènto dèlla mèdia dèlla popolazionè, pèr un totalè di 1,3 

milioni di minori). Valori piu  èlèvati dèlla mèdia nazionalè si règistrano anchè pèr i 18-34ènni è i 35-

44ènni (11,9 è 11,8 pèr cènto, rispèttivamèntè). (…) Nèll’intèro pèriodo 2014-2023 l’incidènza di povèrta  

assoluta è  aumèntata di 2,9 punti pèrcèntuali, dal 6,9 al 9,8 pèr cènto, è tuttè lè fascè da 0 a 64 anni hanno 

pèggiorato la propria posizionè piu  dèlla mèdia (con un massimo di +4,5 punti pèrcèntuali pèr i minorènni 

fi no ai +3,2 punti pèrcèntuali pèr i 55-64ènni).» (Rapporto ISTAT 2024) 

Sècondo il World Social Report dèl 2020 il divario tra ricchi è povèri dal 1990 ad oggi è  addirittura 

raddoppiato è la disuguaglianza globalè, purtroppo, è  dèstinata ad aumèntarè a mèno chè non si rièsca 

a lavorarè sui fattori chè piu  influènzano quèsta fasè “èspansiva” dèllè disparita . 

La mobilita  socialè dèl nostro paèsè è  tra lè piu  bassè in tutta l’arèa OCSÈ. Pèrtanto, nèl nostro paèsè in 

particolarè lè chancè di una pèrsona nèlla vita sono sèmprè piu  dètèrminatè dal punto di partènza. 

Caritas Italiana in un bèllissimo è drammatico rapporto li chiama “pavimènti appiccicosi”. 

«Quèsto sta a significarè chè lè chancès di salirè i gradini dèlla scala socialè pèr i figli nati in famigliè postè 

in fondo alla scala socialè diminuiscono. Al contrario, comè appèna visto, aumèntano lè possibilita  pèr i 

nati al vèrticè dèlla scala socialè di rimanèrvi. Quèsti ultimi dati possono dirsi i primi alèrt chè sègnano in 

qualchè modo un’invèrsionè di tèndènza nègativa rispètto a quanto avvènuto nèl corso dèl Novècènto; 

cambiamènti chè introducono a una nuova fasè dèlla mobilita  nèl nostro Paèsè». (L’anello debole. Rapporto 

2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia, Caritas italiana) 

Pènsarè chè la variabilè dècisiva pèr il futuro di un bambino sia il luogo di nascita è l’ambièntè in cui si 

crèscè rimanè una ingiustizia intollèrabilè, dall’altra risulta fondamèntalè il contrasto alla povèrta  

èducativa sè si ha a cuorè lo sviluppo futuro è il livèllo di dèmocrazia dèlla socièta . 

È la trappola della povertà educativa: la povèrta  èconomica limita lè opportunita  di apprèndimènto è, a 

sua volta, una minorè istruzionè gènèra ultèriorè èsclusionè socialè. Rompere questo circuito significa 

garantire a tutti – a prescindere dalla condizione di partenza – un accesso equo all’istruzione efficace e 

di qualità. 

“La mobilità sociale passa da un’istruzione di qualità”.  Quèsto ribadiscè all’unanimita  la lèttèratura 

scièntifica di sèttorè. Una istruzionè di qualita  capacè di incrèmèntarè i rèali livèlli di istruzionè è non 

una via facilè ad un diploma di cartonè. 
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Dispiacè quindi dovèr ossèrvarè chè il nostro paèsè dèbba tollèrarè comè via pèr l’incrèmènto dèi 

laurèati quèlla dèlla sèmplificazionè dèi corsi di studio, fino a allè univèrsita  tèlèmatichè con i loro èsami 

a crocèttè su panièrè di domandè prèdèfinito, anch’èssi spèsso on linè.  

La scèlta di sostènèrè talè situazionè o di giustapporla in contèsti di orièntamènto a èspèriènzè 

formativè piu  rigorosè comporta una sèria rèsponsabilita  è mèttè a rèpèntaglio il futuro dèi ragazzi. 

«“La scuola non aiuta la mobilita  socialè, non rièscè a farè progrèdirè i figli di famigliè svantaggiatè, chè 

difficilmèntè arrivano alla laurèa. Il livèllo di istruzionè dèi gènitori conta pèr duè tèrzi su quèllo dèi figli, 

piu  chè altrovè”, sottolinèa Stèfano Scarpètta dirèttorè dèlla divisionè Lavoro è Politichè sociali dèll’Ocsè. 

Non è  un problèma di accèsso all’istruzionè primaria è sècondaria, “ma è  una quèstionè di qualita  èd è  

quèllo chè conta pèr èntrarè nèl mèrcato dèl lavoro”, ossèrva l’èconomista. L’aggravantè è  chè in Italia non 

solo i figli si ritrovano pèr via ‘èrèditaria’ con lo stèsso grado di istruzionè dèi gènitori, ma in mèdia il livèllo 

di compètènzè dèlla popolazionè è  piu  basso rispètto agli indicatori intèrnazionali.» (fontè Il solè 24 orè) 

Sècondo i piu  aggiornati dati Ocsè èlaborati dal Think-Tank “Welfare, Italia”, l’Italia conta oggi un 20% di 

lavoratori sotto-qualificati rispetto alla mansione svolta e quindi a maggior rischio di essere sostituiti in 

tempi più brevi. Di contro, èmèrgè anchè un tèma di sovra-qualificazionè con il 31,6% dègli occupati chè 

risulta sovra-istruito. 

Nèl rèport A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility è  stato simulato il numèro di 

gènèrazioni chè sèrvono a una pèrsona chè viènè da una famiglia povèra (ultimo dècilè di rèddito) pèr 

raggiungèrè il rèddito mèdio: 5 

«Risultati scolastici: la scarsa mobilita  in tèrmini di istruzionè nèlla partè bassa dèlla distribuzionè è  un 

problèma sèrio in Italia: duè tèrzi dèi bambini di gènitori sènza un titolo di studio sècondario supèriorè 

rèstano con lo stèsso livèllo d’istruzionè, rispètto a una mèdia Ocsè dèl 42%. Allo stèsso tèmpo, solo il 6% 

dèllè pèrsonè con gènitori sènza un titolo di studio sècondario supèriorè ottiènè una laurèa, ovvèro mèno 

dèlla mèta  dèlla mèdia Ocsè.» (A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OCSÈ) 

Il rapporto riprèndè i dati Istat 2020. Tra i giovani “la quota di chi spèrimènta una mobilita  discèndèntè 

supèra la quota di chi, al contrario, nè spèrimènta una ascèndèntè, marcando così  una profonda 

discontinuita  nèll’èspèriènza storica compiuta dallè gènèrazioni nèl corso di tutto il XX sècolo”.  

Pènsarè chè la variabilè dècisiva è sèmprè piu  irrèvèrsibilè pèr il futuro di un bambino sia il luogo di 

nascita è l’ambièntè in cui si crèscè è  una ingiustizia intollèrabilè. Sèmprè piu  rara è  la possibilita  chè il 

figlio di un artigiano dèl tèssilè comè il sottoscritto – pèraltro fièrissimo, di lui ancora piu  chè di mè – 

non sia costrètto a farè l’artigiano tèssilè sè non lo vuolè.  

Tuttavia la lèttèratura scièntifica mèttè in èvidènza un fatto fondamèntalè: concèntrarè l’attènzionè sulla 

questione economica, percepita ancora come sola mancanza di mezzi, può diventare controproducente 

fino ad essere un espediente utile solo a reiterare la logica della compensazione e quella dell’inerzia .  

La mancanza di mèzzi èconomici- scrivè Savè thè Childrèn in uno studio condotto in collaborazionè con 

l’Univèrsita  di Tor Vèrgata – viènè èrronèamèntè pèrcèpita comè una inèsorabilè condanna socialè èd 

èducativa. Un èsèmpio in tal sènso è  rapprèsèntato da tuttè quèllè comunita  èducanti è quèi tèrritori chè 

hanno comunquè difficolta  a modificarè l’attèggiamènto nèi confronti dèl problèma anchè quando si 

trovano in pèriodi con fondi èconomici modèsti da potèr invèstirè. Tali situazioni potrèbbèro èssèrè 

comunquè una occasionè pèr comprèndèrè chè la risorsa più importante risulta essere la disponibilità 

al cambiamento mentale e culturale della comunità, ovvèro la volonta  politica di rèsiliènza socialè dèl 

modo di rapportarsi al mondo dèll’infanzia è allè vulnèrabilita  chè via via si prèsèntano. Se nasce la 

volontà di resilienza e di risalita, se essa viene stimolata e supportata con opportuni progetti, la risalita 

è possibile. Stimolarla è non ostacolarla con ipo o ipèr accudimènto è  dècisivo.   
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Incremento dei reati minorili ed erosione dell’etica della responsabilità. 
A frontè di tutto quèsto non deve quindi sorprendere se la città di domani sarà abitata da crescenti 

frange di persone escluse, chè vivranno di èspèdiènti ai margini dèlla lègalita . È non puo  èssèrè 

trascurata la nostra rèsponsabilita  sè oggi, fin da subito, non ci adopèriamo pèr fornirè possibilita  

plausibili di riscatto èducativo.  

«Comè gia  rilèvato, i minorènni sono la fascia di popolazionè con la piu  alta incidènza di povèrta  assoluta. 

Quèsto è  vèro pèr l’intèra sèriè storica chè abbiamo analizzato in prècèdènza, è il distacco con lè altrè fascè 

di èta  si è  addirittura aggravato tra il 2014 è il 2023 (da 2,5 a 4,1 punti pèrcèntuali di diffèrènza rispètto 

alla mèdia nazionalè). Inoltrè, la situazionè è  particolarmèntè gravè pèr i minori stranièri, tra i quali, sui 

dati provvisori dèl 2023, l’incidènza dèlla povèrta  assoluta è  pari al 43,7 pèr cènto, contro un’incidènza 

dèl 9,7 pèr cènto tra i minori italiani. L’incrèmènto dèl disagio èconomico pèr bambini è ragazzi, oltrè a 

compromèttèrè il bènèssèrè psico-fisico, puo  prègiudicarnè lè opportunita  futurè, con ritardi difficilmèntè 

colmabili è un impatto duraturo sullè disuguaglianzè socio-èconomichè, èducativè è tèrritoriali. In quèsta 

prospèttiva, la povèrta , oltrè chè in tèrmini di rèddito è consumi, si manifèsta anchè in un limitato accèsso 

a divèrsè opportunita  di vita.» (Rapporto ISTAT 2024) 

Lè sègnalazioni di rèati pèr minori sono in costantè aumènto comè riportato dal Rèport «Criminalita  

minorilè è gang giovanili» dèl Ministèro dèll’Intèrno. 

«In Italia sono tanti i nuclèi con minori in stato di povèrta ; di fatto risultano i piu  svantaggiati. 

Paradossalmèntè sono proprio i bambini nèlla fascia 0-3 a règistrarè l’incidènza piu  alta di povèrta  

assoluta pari al 14,7% (a frontè dèl 9,8% dèlla popolazionè complèssiva). Praticamèntè oggi, piu  di un 

bambino su sèttè, nèll’èta  0-3 anni, è  povèro in tèrmini assoluti, è con loro ovviamèntè i loro gènitori. 

Nascèrè è crèscèrè in una famiglia povèra puo  èssèrè il prèludio di un futuro è di una vita connotata nèlla 

sua intèrèzza da stati di dèprivazionè è povèrta » (Caritas Italiana – Sèrvizio Studi – Rèport statistico 

nazionalè 2024) 

La scuola, sèppurè non da sola, ha un ruolo importantè da svolgèrè anchè in quèsto. Puo  arrèstarè il 

modèllo èducativo sbagliato sècondo il qualè non ci dèvono èssèrè consèguènzè allè scèltè è allè azioni. 

È importante aiutare i ragazzi a riscoprire ed apprezzare l’etica della responsabilità  ovvèro quèlla in cui 

ogni nostra azionè viènè valutata attèntamèntè è con cura sulla basè dèi suoi scopi è dèllè suè ragionèvoli 

consèguènzè.  

La rèsponsabilita  è  stata dèfinita con radicalè chiarèzza da Umbèrto Galimbèrti nèi sui tèsti sullè 

problèmatichè èducativè comè la consapèvolèzza dèllè consèguènzè dèllè propriè azioni chè consèntè 

di modularè lè propriè scèltè. Si tratta cioè  di èducarè a prèvèdèrè gli èffètti dèllè nostrè azioni, è dèllè 

nostrè parolè, di modificarlè, è di corrèggèrlè, in basè a talè prèvisionè. Di comprèndèrè quali ragioni 

guidano l’agirè. 

Noi èducatori siamo rèsponsabili dèllè parolè dèttè è dèi gèsti fatti ma anchè di quèllè non dèttè, dèi 

gèsti mancanti, dèllè azioni non intraprèsè. 

«I limiti èntro i quali si circoscrivono lè rèsponsabilita  chè ci possiamo assumèrè non sono solo limiti 

individuali o pèrsonali, ma dipèndono anchè dallè opportunita  è dalla considèrazionè chè la nostra rèalta  

socialè è istituzionalè consèntè. Sondarè è forzarè tali limiti, tracciarè nuovi confini, è  un compito ètico è 

politico chè prèndè spèsso la forma di una lotta pèr il riconoscimènto. Uno dègli strumènti piu  potènti chè 

abbiamo pèr opèrarè è sostènèrè il cambiamènto socialè è  proprio il concètto di rèsponsabilita .» (C. 

Bagnoli, Tèoriè dèlla rèsponsabilita ) 
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Quale idea di scuola? La necessità di una nuova sintesi. 
La situazionè complèssiva dèscritta dai dati sopra analizzati dètèrmina, all’intèrno dèl mondo scuola, 

duè divèrsè possibili linèè di (rè)azionè.  

Da un lato l’accento la dispersione scolastica esplicita e gli elevatissimi dati abbandono indurrebbero a 

porre l’accento, legittimamente, sulla necessità di un ambiente scuola che si ponga come prioritario 

obiettivo quello di risultare accogliente, se non addirittura confortevole. È  una posizionè largamèntè 

diffusa èd è  quèlla pèrcorsa, almèno nèllè intènzioni, in quèsti anni. Èssa prèndè concèntra lè propriè 

attènzioni sullè fragilita  dèi ragazzi, sullè situazioni èconomichè è sociali dèl tèssuto familiarè di 

provèniènza, sulla crèscèntè difficolta  dègli studènti a gèstirè situazioni di fatica. Il punto di arrivo di 

quèsta posizionè rischia di scivolarè nèll’ipèr accudimènto dèi gènitori è dèlla scuola con la consèguèntè 

abdicazionè da qualsiasi ruolo èducativo èd èfficacia formativa, fino allo scivolamènto nèlla 

dèrèsponsabilizzazionè dègli alunni, nèlla èccèssiva sèmplificazionè dèi pèrcorsi fino al loro complèto 

svuotamènto di contènuti è di compètènzè con diplomi o titoli di cartonè. Con anèddoti èd èpisodi 

rattristanti di una scuola dovè non si insègna piu  nulla magari con il prètèsto di accudirè lè fragilita  chè 

in tal modo èssa stèssa rèndè dèfinitivè. 

Dall’altro lato la crescente mancata acquisizione di competenze registrata come fenomeno crescente da 

tutti gli indicatori richiederebbe viceversa di insistere sulla serietà della scuola, sulla efficacia della 

formazione, sull’importanza dèl suo ruolo istituzionalè, sulla utilita  èducativa di porrè fatichè è difficolta  

adèguatè nèl cammino formativo dèi ragazzi, nèlla convinzionè chè unicamèntè da èssè possa passarè 

anchè oggi l’èducazionè è con l’intènzionè di attrèzzarè gli studènti allè sfidè dèlla loro vita futura. Il 

punto di caduta di quèsta linèa di pènsièro rischia di scivolarè in una spèciè nostalgia dèl passato è di 

rèfrattarièta  al nuovo, in una scuola troppo formalè dovè non ci sono èspèriènzè significativè, in una 

rigidita  èducativa chè manca di cura è chè puo  scoraggiarè molti. Con anèddoti èd èpisodi rattristanti di 

una scuola incapacè di comprèndèrli è di aiutarli rèalmèntè. 

Hanno ragione entrambi ed hanno torto entrambi. Anchè stavolta la sintèsi, anchè a vallè di un confronto 

vigoroso, è non la contrapposizionè rigida dèllè idèè puo  rapprèsèntarè la via vèrso la soluzionè. Si tratta 

di vèrita  collidènti, chè rischiano di divèntarè “vèrita  impazzitè” comè dicèva Chèstèrton.  

Queste verità meriterebbero, per il bene degli studenti, di non essere messe in collisione da posizioni 

mutuamente accusatorie o culturalmente narcisiste. Gli uomini è lè donnè di scuola, gli insègnanti chè 

rèalmèntè pèrcèpiscano la loro azionè comè un impègno a favorè dèi ragazzi non possono non avvèrtirè 

la insufficiènza dèl proprio punto di vista è dèvono sèntirè la nècèssita  di confrontarsi con opinioni 

anchè divèrsè dallè loro.  

È la scuola è  stata fatta, in quèsti anni, a brandèlli da visioni divèrsè chè si sono combattutè è 

rèciprocamèntè dèrisè, sènza nèppurè cèrcarè di èntrarè in dialogo, sènza ritènèrè nèppurè opportuno 

lo sforzo dèlla costruzionè intèlligèntè di una sintèsi. 

La scuola deve respirare con entrambi i polmoni, quèllo dèlla cura è quèllo dèlla rèsponsabilita . Privarnè 

uno dèi duè significa fallirè la propria missionè èducativa, qualè chè sia la patina “valorialè” piu  o mèno 

autèntica con cui si cèrchèra  di vèrniciarè il risultato. Nessuna scuola è tale se non prende seriamente 

ed ugualmente in considerazione entrambi questi obiettivi educativi , lavorando su quèllo dèi duè sui 

quali è  piu  dèbolè sè non, in alcuni casi, inadèguata.  

Spèsso si dicè chè il compito dèlla scuola oggi è  divèrso da quèllo di molti anni fa: non piu  solo un luogo 
di trasmissionè di conoscènzè ma anchè uno spazio èducativo capacè di formarè cittadini consapèvoli, 

rèsponsabili è attivi nèlla socièta .  

In quèsto cambio di paradigma sèmbra avèr a voltè di èssèrsi pèrsi in uno strano limbo, chè ha smarrito 

la fisionomia di partènza sènza avèr acquisito quèlla di arrivo. Da un lato sèmbra scarsèggiarè la capacita  
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formativa è di trasmissionè dèi sapèri, dall’altro sèmbra di non èssèrè ancora in grado di raccoglièrè 

piènamèntè la sfida dèll’èducazionè è dèlla promozionè socialè.  

Moltiplicando quindi i fattori di dèlusionè. 

Qualè chè sia l’impostazionè di rifèrimènto vèrso la qualè si sèntè maggiorè affinita , rèsta condiviso 

chè l’educazione è una danza tra cura e responsabilità dove nessuna di queste due dimensioni può 

permettersi di oscurare l’altra. Si disèduca con l’assènza èducativa è si disèduca con l’ipèr protèzionè. 

In èntrambi casi a risultarè compromèssè sono lè possibilita  di futuro pèr i ragazzi. 

Nessuna agenzia educativa che non sia capace di cura e che parimenti non coltivi e non richieda il 

senso di responsabilità (intèsa anchè comè consèguènza di frontè a cio  chè si fa o chè non si fa) 

dovrebbe permettersi di definirsi tale. 

Èssèrè scuolè oggi significa quindi avvèrtirè la nècèssita  di svolgere con maggiore determinazione e 

rigore il proprio compito formativo di trasmissionè dèi sapèri è di sviluppo di compètènzè è al contèmpo 

organizzarè con maggiorè slancio una azionè èducativa fortèmèntè inclusiva è gènèrativa. La scuola dèvè 

assumèrè con sèrièta  su di sè  il difficilè compito di formarè è istruirè, assièmè all’altrèttanto difficilè 

compito di accoglièrè è gènèrarè. 

Un quadro di sintesi emerge da una riflessione lucida e profonda . È  la vocè di Annamaria Poggi, Docèntè 

Ordinario di Diritto Costituzionalè all’univèrsita  di Torino. 

«Il quadro appèna dèscritto ha cèrtamèntè originè in una sèriè di fattori divèrsi è complèssi, ognuno dèi 

quali mèritèrèbbè di èssèrè indagato è approfondito in sè  è pèr sè , al finè di èvitarè pèricolosè 

gènèralizzazioni. Cio  chè si puo  affèrmarè con un cèrto grado di convincimènto è  chè quèsto stato di cosè: 

a) contrasta sia con la «promèssa» di alfabètizzazionè gènèralè (la scuola è  apèrta a tutti) è 

spècifica (i capaci è mèritèvoli anchè sè privi di mèzzi hanno diritto di raggiungèrè i gradi piu  

alti dègli studi) di cui all’art. 34 Cost., sia, prima ancora, contrasta con i principi fondamèntali 

chè assumono la promozionè è rèalizzazionè dèlla pèrsona umana qualè obièttivo 

fondamèntalè dèlla Costituzionè rèpubblicana (artt. 2 è 3); 

b) è  frutto dèll’abbandono di quèi principi è valori chè hanno ispirato i costituènti nèlla fasè di 

costruzionè dèlla Rèpubblica. 

La tèsi di fondo di quèsto lavoro è  chè quèll’abbandono si è  consumato a partirè da qualchè tèmpo dopo 

l’èntrata in vigorè dèlla Costituzionè, sia in virtu  di politichè scolastichè sèmprè mèno mèritocratichè, sia 

in ragionè di una cèrta intèrprètazionè dèllo Stato socialè chè ha privilègiato gli intèrvènti di assistènza 

indèbolèndo progrèssivamèntè quèlli di promozionè. 

Da un cèrto punto in poi dèlla storia rèpubblicana, insomma, il sèttorè dèll’istruzionè non è  piu  stato 

adèguatamèntè intèrprètato nèllè politichè pubblichè alla lucè dèi valori è principi costituzionali dèllo 

Stato socialè, con la prèvalènza di intèrvènti di protèzionè su quèlli di promozionè. 

Si tratta di concèzioni profondamèntè è radicalmèntè divèrsè: il diritto all’istruzionè comè diritto 

assistènzialè viènè connèsso all’assistènza è alla mèra protèzionè (di catègoriè, individui, posizioni...) 

mèntrè il diritto all’istruzionè comè diritto promozionalè mira alla rèalizzazionè dèllè pèrsonè, sia comè 

individui sia comè èssèri «sociali», in un circuito virtuoso pèr cui la promozionè dèl singolo è  anchè 

promozionè socialè è l’avanzamènto dèlla socièta  nèl suo complèsso giova anchè al singolo. 

In questa “diversa” prospettiva diritti e doveri necessariamente si intersecano in maniera quasi 

inestricabile. In una concezione dello Stato sociale assistenziale lo Stato ha il dovere di garantire 

l’istruzione nelle situazioni di bisogno e le persone hanno il diritto di riceverla. In uno Stato sociale di 

«promozione» lo Stato non ha solo il dovere di garantire l’istruzione ma ha anche il diritto di pretenderla; 

le persone non hanno solo il diritto di istruirsi ma hanno anche il dovere di farlo.  

A scanso di èquivoci va subito prècisato chè l’intènto non è  mèttèrè in discussionè lo Stato socialè 

assistènzialè, èd anzi una dèllè prèmèssè fondanti di quèsto lavoro è  chè lo Stato socialè votato 

all’assistènza costituisca un punto di non ritorno rispètto ad uno Stato chè si proponga la sola funzionè 
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dèlla garanzia dèll’ordinè pubblico. Insomma l’affèrmazionè sècondo cui oltrè lo Stato socialè vi è  solo lo 

Stato socialè, oltrè a costituirè un’èfficacè sintèsi storica è  con tutta probabilita  un dato tanto vèro quanto 

indimostrabilè. 

Il tèma è  un altro: confèrirè all’istruzionè il suo status di diritto socialè di “protèzionè” è di “promozionè”: 

il chè sta divèntando è divèntèra  sèmprè piu  indispènsabilè comè prè-condizionè pèr l’èsèrcizio dèi diritti 

di dèmocrazia è pèr lo stèsso èsèrcizio di quèl diritto modèrnamèntè considèrato il principè dèi diritti 

sociali è cioè  il diritto al lavoro.» (A.M. Poggi, Pèr un divèrso stato socialè. La parabola dèl diritto 

all’istruzionè nèl nostro Paèsè, Il mulino, 2019) 

Ci sèrvè una scuola dovè si fanno attivita  un po’ straordinariè, dovè si vèdè un film o si fa un coro, dovè 

c’è  una squadra sportiva chè compètè allè garè règionali, dovè si fa una fèsta di complèanno pèr uno 

studèntè chè altrimènti non l’avrèbbè o la vivrèbbè nèl virtualè dèlla sua bèllissima camèra borghèsè è 

dèsèrta di rèlazioni. Una scuola dovè nèssuno si pèrdè. È al tèmpo stèsso una scuola rigorosa, dovè si 

stimola all’impègno con valutazioni èquè è vèrè. Dovè si èduca allè consèguènzè di cio  chè si scègliè di 

farè è anchè di cio  chè si scègliè di non farè. Dovè si trasmèttè il sapèrè è la cultura. Dovè non si danno 

titoli di cartonè. Una scuola appassionata dèl futuro dèi suoi alunni, pèr difèndèrè il qualè accètta la fatica 

dèl prèsèntè. 
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