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1. SCUOLA/ Perché la violenza contro le donne non dovrebbe diventare una materia 

di studio 
Fabrizio Foschi - Pubblicato 2 dicembre 2024 
 
Gli sviluppi della vicenda Cecchettin mostrano che Valditara intende fare della violenza contro 
le donne una materia strutturata. Non è questa la strada 
 
In occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, presso la Camera dei 
deputati lo scorso 18 novembre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha proposto 
come antidoto alla violenza sulle donne l’educazione al rispetto, nelle scuole, attraverso 
l’educazione civica. Con la riforma del 2019 infatti l’educazione civica è tornata in auge 
negli istituti scolastici e dopo l’aggiornamento delle linee guida voluto dal presente governo la 
materia si presenta oltremodo strutturata in competenze e obiettivi di apprendimento. 
La competenza n. 3 relativa al secondo ciclo di istruzione, che ha come obiettivo il corretto 
rapporto con gli altri nell’esercizio consapevole dei propri diritti e doveri, prevede tra l’altro 
l’analisi del proprio ambiente di vita al fine di stabilire una “connessione con gli attori che 
operano per porre fine alla discriminazione e alla violenza contro le donne”. La violenza contro 
le donne diventa dunque anch’essa una materia di studio, una branca di un ipotetico 
laboratorio di sociologia o criminologia istituito tra i banchi, per cui conoscendo le cause del 
male si evitano le conseguenze. Qualcosa di analogo presenta anche la “mission” della 
Fondazione Cecchettin, là dove recita che la promozione di un cambiamento radicale (delle 
persone) significa “affrontare le dimensioni strutturali e culturali che alimentano la violenza di 
genere; potenziare il ruolo educativo di famiglie, scuole e agenzie formative, oltre a 
coinvolgere ambiti sportivi, lavorativi e legislativi”. Occorre anche, prosegue la home page 
della Fondazione, “sviluppare strumenti di analisi per identificare le radici culturali della 
violenza e stimolare interventi innovativi che valorizzino le buone pratiche e ne promuovano di 
nuove”. 
Ma quali sono appunto le premesse di questo fenomeno nuovo e pervasivo? Quali le avvisaglie 
di questa peste del XXI secolo che è la violenza contro le donne, esseri indifesi come lo solo i 
bambini, i disabili, gli anziani? Si tratta di una violenza che impressiona tanto più in quanto si 
realizza nel contesto di una società democratica come la nostra, dove nella normalità dei casi 
non ci sono discriminazioni di tipo sessuale o religioso, e dove pertanto le morti orribili di Giulia 
e delle altre cento vittime del 2024 continuano ad apparire come un’eccezione. Una 
sconvolgente eccezione ma non una regola, come per esempio in Iran, in Afghanistan o nei 
territori africani egemonizzati da Boko Haram. E su questa dimensione dell’eccezione, 
nonostante lo strascico di dolore che oggettivamente porta con sé e che fa crollare il mondo 
addosso a chi la subisce come se non ci fosse più la speranza di una vita degna di essere 
vissuta, bisogna fare leva. 
Come giustamente ha testimoniato Gino Cecchettin, il padre di Giulia, durante la cerimonia a 
Montecitorio, “non mi sono fatto travolgere dall’odio che mi avrebbe annichilito come persona, 
rancore e risentimento non mi aiutano, ho scoperto un nuovo modo di vivere guardando a 
Giulia e me ne sono accorto durante l’udienza con Filippo (Turetta, l’assassino, ndr) nella 
quale non mi sono fatto travolgere dalla rabbia, perché il mondo è come un ecosistema dove 
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ciascun individuo può iniettare odio o amore, non possiamo cambiare gli eventi che ci sono 
capitati, ma possiamo cambiare la nostra reazione a quegli eventi e decidere se aumentare 
l’odio o l’amore”. 
Le parole semplici e profonde di questo padre, a cui è stata strappata dopo la moglie anche la 
figlia, offrono una pista di metodo valida anche per le scuole e il lavoro educativo. In un mondo 
come quello di oggi dove i legami tra le persone sono rarefatti a causa della perdita del senso 
della esistenza, è la persona stessa quel luogo misterioso, il cui cambiamento può decidere 
della trasformazione del contesto. E non viceversa, con buona pace delle impalcature 
ideologiche che dipingono l’uomo come frutto del caso o del flusso materiale della storia. 
Oppure anche di quelle fazioni che nella scuola e nell’università manifestano a parole per la 
libertà della donna soffocando il diritto di chi vorrebbe esprimere una solidarietà verso chi è 
madre e anche verso il figlio che la madre porta in grembo (è successo a Milano). 
Nell’interiorità della persona oggi si svolge una lotta tra il bene e il male che magari 
cinquant’anni fa si svolgeva nelle piazze. È questa interiorità il nostro inferno o il nostro 
paradiso. Occorre lasciarla parlare e tendere al suo fine, al suo scopo, che non può che essere 
il bene (il vero, il bello, il giusto). Certo, deve, o meglio può, essere educata e portata fuori 
dalla noia e dalla depressione di cui si può ammalare. La cura dell’interiorità non 
necessariamente è compito esclusivo degli psicologi e degli psichiatri che vanno tanto di moda. 
È anche compito degli educatori che non hanno “titoli”, se non quelli conferiti dalla profondità 
umana, dal senso della tradizione, dalla forza di una appartenenza che alcuni possiedono. Il 
padre di Giulia appartiene a Giulia più che all’odio e al risentimento che lo circonda. Una classe, 
un adolescente, un giovane appartengono a chi fa vibrare in loro il senso della positività della 
vita attraverso l’offerta del proprio volgersi al bene. 
È l’educazione, come ha testimoniato Gino Cecchettin, il cuore della questione, più che l’analisi 
emotiva o freddamente statistica cui vorrebbe condurre una certa didattica alla cittadinanza 
che lascia il tempo che trova. Il rischio che la scuola si istituzionalizzi ancor più di quanto 
non sia stato fatto finora esiste e gli educatori che scaldano i motori sembrano rarità da 
cercare con la lanterna di Diogene. Eppure, si può guardare il mondo anche mettendosi al 
contrario e puntando sulle mani anziché sui piedi, come era, secondo Chesterton, il modo di 
guadare, tutto pieno di meraviglia, di San Francesco. C’è bisogno di follia per sperare e 
ricavare la pace anche dai drammi. Non la follia distruttiva di certo nichilismo, bensì quella che 
rovescia il mondo per trovare il punto di appoggio su cui costruire. 
 
2. SCENARIO SUD/ Non basta la narrazione a “cambiare” il Mezzogiorno: da Svimez 

3 compiti al Governo 
Antonio Napoli - Pubblicato 2 dicembre 2024 
 
C'è oggi una narrazione che enfatizza i dati positivi del Sud per ragioni politiche. Il Rapporto 
Svimez 2024 la smentisce e rilancia 
 
Come possono i giudizi sulla realtà – numeri compresi – divaricarsi fino al punto di risultare 
diametralmente opposti? È possibile che di fronte a dati inconfutabili ci sia spazio per letture 
diverse? Sembra questa la preoccupazione principale che ha guidato gli estensori 
del Rapporto Svimez 2024. Da qualche tempo, infatti, ha preso piede la moda di contrastare 
apertamente ogni visione negativa del Mezzogiorno, giudicata per questo catastrofista e 
deleteria per le prospettive economiche e sociali di questo pezzo del nostro Paese. L’hanno 
chiamata, con qualche pretesa, “cambio di paradigma”. Il principale interprete di questa 
campagna è il nuovo direttore del Mattino Roberto Napoletano, che ne ha fatto un suo assillo 
personale, una specie di missione quotidiana. 
Poco importa che lo storico giornale che dirige, passato sul finire degli anni 90 dal Banco di 
Napoli al gruppo Caltagirone, navighi in acque a dir poco agitate, visti i numeri delle vendite 
precipitate dalle oltre 400mila degli anni d’oro alle ormai poco più di 10mila copie di oggi. E 
soprattutto importa meno che il giornale per quanto obbligato a “parlar bene” di Napoli e del 
Sud debba poi necessariamente dare spazio anche alle quotidiane “brutte notizie” che non 
possono essere certo nascoste. Dal crescente uso di armi da parte di una delinquenza 
minorile dilagante, che fa vittime innocenti agli angoli delle strade della movida, alle 
aggressioni sempre più frequenti nei “pronto soccorso” affollati ai danni di medici e infermieri 
indifesi, fino all’esplosione di una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano e la morte di 
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tre lavoratori in nero o all’aggressione di massa di un’insegnante a Castellammare da parte dei 
genitori di una intera classe, fomentati in una chat di gruppo da notizie false. 
Ma la “pazza idea” di correggere il corso delle cose cambiando il modo di raccontarle ha 
coinvolto rapidamente la politica, sempre in cerca di dimostrare che grazie al suo impegno ci 
sono cambiamenti tangibili ed immediati. Questo discorso vale per il governo – fortemente 
sostenuto dal Mattino – che ad esempio punta a fare del massiccio intervento di mezzi e 
uomini nel quartiere Parco Verde di Caivano il simbolo di una rinascita; ma riguarda anche il 
potere locale, pronto a festeggiare ogni piccolo segnale di un’inversione di tendenza, pronti a 
contrastare ogni versione negativa dei fatti. Negli ultimi giorni De Luca, il presidente della 
Regione Campania, ha addirittura annunciato querele contro l’Agenas, l’ente nazionale 
preposto al controllo sul servizi sanitari regionali, rea di aver collocato negli ultimi 5 posti della 
graduatoria sulla qualità delle prestazioni altrettante Asl campane. 
In questo clima la presentazione dell’ultimo Rapporto Svimez ha inevitabilmente subito la 
“pressione” di una piazza poco disponibile ad ascoltare come stanno realmente le cose. Per 
evitare l’accusa di passare per i soliti “porta jella” e sacerdoti di un meridionalismo piagnone 
ormai superato, il rapporto parte da alcuni dati “positivi” messi ben in evidenza. A cominciare 
dalla buona performance del settore delle costruzioni, spinto in questi anni dal famigerato 
“bonus 110%”. Settore ormai in frenata e alle prese con problemi legati ad una legislazione 
confusa e contraddittoria, come insegna il caos scoppiato di recente a Milano. 
Importanti risultati sono da registrare – secondo Svimez – anche grazie agli investimenti 
pubblici finanziati con il Pnrr che, nonostante i ritardi cronici della pubblica amministrazione, 
ha innescato un incremento di spesa e una aspettativa importante da parte di imprese e 
investitori. Anche i dati dell’export sono positivi, grazie al traino di alcuni settori come 
l’agroalimentare. Bene anche il turismo e l’industria culturale. Tutto questo ha contribuito nel 
2023 e 2024 a rendere possibile un dato abbastanza inatteso, e cioè un Pil delle Regioni 
meridionali in crescita maggiore – in proporzione, quindi senza contare i passi indietro 
registrati in questi ultimi anni – rispetto a quanto realizzato da quelle del Nord. 
Inutile dire che gli animi dei “positivisti” si sono subito surriscaldati e hanno usato questi dati 
per sostenere che siamo ormai già oltre il “cambio di paradigma”: più che una “tendenza” essi 
sono la “prova” che il Sud va come un treno, e che darà filo da torcere a tutti. Appagati quindi 
coloro che attendevano impazienti da Svimez i dati per confermare che avevano ragione, ci si 
può addentrare indisturbati nel “cuore” del rapporto, quella parte che ci introduce ai temi di 
carattere strutturale di medio-lungo periodo, e ai dati drammatici di una situazione per tanti 
aspetti ormai irreversibile. 
A cominciare dai trend demografici, che come sappiamo confermano i dati emersi negli ultimi 
anni. Nel 2070 il Sud perderà 9 milioni di abitanti. Sì, avete letto bene, 9 milioni! Un’enormità, 
frutto della crescente denatalità, di una fuga di massa di giovani qualificati verso mercati del 
lavoro più gratificanti, di una comprensibile e definitiva mancanza di attrattività delle aree 
interne. Del resto la carenza di forza lavoro qualificata è il trend di maggiore importanza 
rilevato su tutto il territorio nazionale e questo non potrà che significare l’aumento della 
pressione delle zone più forti sulla forza lavoro disponibile, incrementando quel fenomeno 
migratorio conosciuto in questi anni come “fuga dei cervelli”. 
La seconda grande questione riguarda i cambiamenti climatici e i ritardi sul piano della 
trasformazione ecologica e digitale, che sta mettendo in crisi settori ad alta componente 
energetica (acciaio, auto) o con un significativo impatto ambientale (chimica, legno, ecc.) e 
che non sono al momento sostituiti dalla crescita di altri. I cambiamenti climatici stanno 
mettendo in ginocchio l’agricoltura, già provata dagli scarsi investimenti condotti in questi anni 
e da mercati sempre più complessi e competitivi, molto selettivi sui temi della sostenibilità. 
La terza grande questione è data dalla posizione strategica del Sud sempre più esposta ai 
conflitti in aree vicine e da un Mediterraneo teatro di uno scontro tra Paesi della riva Sud 
sempre più poveri e quei Paesi che a Nord, minacciate dai grandi flussi migratori, tendono a 
creare barriere e alzare muri. Il divario crescente riguarderà nei prossimi anni non solo il 
rapporto Nord-Sud, ma colpirà anche le aree urbane e le zone interne, e, fenomeno nuovo 
registrato dalla Svimez, un crescente divario tra le zone tirreniche e quelle adriatiche, a favore 
di quest’ultime. 
Eppure negli ultimi due anni, grazie soprattutto al dibattito sull’autonomia differenziata, il tema 
del Mezzogiorno aveva ottenuto maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica nazionale. 
Purtroppo l’arenarsi, dopo la sentenza della Consulta, dell’iter sull’autonomia regionale 
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riporterà il dibattito sul divario Nord-Sud in second’ordine. La minaccia di un referendum che 
inizialmente era apparso come un pericoloso boomerang si era via via rivelata uno strumento 
eccezionale per riaprire un dibattito sulle motivazioni reali per rilanciare l’unità nazionale, 
riportando al centro sia gli interessi del Nord che i bisogni del Sud. 
Come sempre il Rapporto Svimez non ha la pretesa di trovare delle soluzioni ma di indicare 
delle tendenze e provare ad indagarne le cause e le conseguenze economiche e sociali. Il dato 
che emerge dal rapporto 2024 riguarda tendenze che non trovano nelle politiche attuali un 
sufficiente deterrente. In primo luogo perché questi dati sono negati da una sterile propaganda 
su quanto il Sud sia ormai in grado di fare da solo, di ripartire e di risolvere i suoi problemi 
strutturali con le sue stesse energie. La scelta ad esempio di estendere i vantaggi previsti dalle 
Zes ad una unica area che coincide con tutto il Sud comporterà a breve una ulteriore 
difficoltà a gestire politiche di coesione e di sviluppo in aree distinte e con problemi molto 
diversi tra di loro. 
La condizione in cui è costretta ad operare una struttura come la Svimez ricorda molto le 
grandi abbazie del tardo medioevo. Centri di raccolta di dati e informazioni che sembrano non 
interessare i loro contemporanei ma che poi si riveleranno assai utili per i posteri. Speriamo 
che non sia necessario aspettare, per trarre vantaggio dal loro prezioso lavoro, lo stesso 
numero di secoli. 
 
3. SCUOLA/ Soft skills, “istruzioni” per una banca dati delle buone pratiche 
Fulvia Del Bravo - Pubblicato 3 dicembre 2024 
 
Presentato un emendamento alla legge di Bilancio a supporto delle soft skills a scuola. Il Mim 
dovrà predisporre delle linee guida 
 
Sono trascorsi ormai due anni dall’avvio della sperimentazione delle competenze non 
cognitive nelle attività educative e didattiche nelle scuole, introdotte con il ddl 
2493 del gennaio 2022. Si è riconosciuta l’importanza di alcune “abilità sociali” (quali 
empatia, leadership, problem solving, imprenditorialità e lavoro di squadra, tanto per citare 
quelle che sono considerate le big five) per il raggiungimento del successo formativo, la lotta 
contro la povertà educativa e il contrasto alla dispersione scolastica. In questo ambito sono 
stati avviati numerosi progetti finanziati con i fondi europei (in particolare il PNRR). È arrivato 
dunque il momento di trarre le opportune considerazioni per procedere in modo sistematico e 
normativamente fondato. 
 
Al termine della sperimentazione è prevista, infatti, la definizione di linee guida per lo sviluppo 
delle competenze non cognitive ai fini del raggiungimento di traguardi formativi e obiettivi 
specifici di apprendimento nell’ambito delle varie discipline scolastiche. Proprio nei giorni scorsi 
è stato presentato un emendamento alla legge di Bilancio affinché il ministero dell’Istruzione 
definisca precise indicazioni metodologico-didattiche e avvii uno studio sulle esperienze già in 
atto nelle scuole volte a superare il divario territoriale e contrastare la dispersione scolastica. 
Per comprendere e sviluppare le competenze sociali dei ragazzi è necessario che i docenti per 
primi sperimentino e utilizzino tali skills che non si possono certo improvvisare né inserire 
dall’oggi al domani nella progettazione curricolare. La ricerca di metodologie innovative, 
sempre più necessarie alle esigenze che sono emerse nell’ambito dell’apprendimento, il 
fallimento della didattica tradizionale (utilizzo esclusivo della lezione frontale) ha coinvolto le 
comunità educanti in un lavoro volto ad ampliare le proprie conoscenze e formarsi in modo 
specifico. 
 
Lo scopo da perseguire è far fronte all’impoverimento culturale testimoniato dagli 
esiti Invalsi ma anche dai fatti di cronaca che documentano di ragazzi e famiglie allo sbando, 
incapaci di costruire relazioni positive e privi di strumenti per affrontare le asperità della vita. 
Occorre ripartire dalla persona, insegnando a riconoscere e gestire le emozioni, a ricondurre 
gli insuccessi al giusto valore, ad impegnarsi per il superamento degli ostacoli. È fondamentale 
riscoprire l’importanza del gruppo come entità cooperativa dove poter unire i punti di forza per 
migliorare i punti deboli e costruire una strategia vincente. Ma è anche necessario sovvertire 
l’idea del branco che maschera la paura di essere soli ed indifesi utilizzando la violenza come 
unica possibilità di riuscita. Stiamo purtroppo assistendo agli esiti peggiori dell’aver 
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abbandonato “la prossimità” nell’educazione. Non si può lasciar solo chi deve apprendere, è 
necessario porsi come guida e sostegno partecipando e coinvolgendosi personalmente; non 
limitandosi ad impartire ordini o indicazioni per quanto chiare e riconoscibili. 
 
Solo ricostruendo legami di fiducia tra pari e non, azioni di condivisione di esperienze, 
coinvolgimento di enti e associazioni disponibili, si creano iniziative efficaci. I docenti per primi 
hanno bisogno, in molti casi, di recuperare questo livello di condivisione. Occasioni privilegiate 
in cui sperimentare le soft skills sono senza dubbio la progettazione di attività trasversali 
attingendo ai fondi messi a disposizione dal PNRR o da altri enti. Ad esempio, in una scuola di 
Collecchio (in provincia di Parma) alcune insegnanti di diverse discipline (tecnologia, musica, 
arte) hanno avuto l’idea di dare una nuova vita a una barca utilizzata dai migranti e recuperata 
a Lampedusa ricavandone strumenti musicali funzionanti. 
 
Questo ha messo in gioco numerose skills, quali ad esempio la capacità di leadership, 
il problem solving, l’attitudine alla condivisione dei compiti e al lavoro di gruppo sia nel team 
docenti che negli alunni coinvolti. Inoltre, vista la portata del programma, sono intervenuti il 
comune ed il prefetto della città, offrendo sostegno e dando visibilità al progetto organizzando 
un incontro pubblico davanti al municipio dove è stata adagiata la barca in questione. 
Favorendo in classe momenti di dibattito, invitando ad operare confronti e proponendo lavori a 
coppie e piccoli gruppi si creano opportunità per mettere in azione le non cognitive skills in 
qualsiasi argomento di studio. È un semplice percorso praticabile per ogni disciplina 
prevedendo come esito del compito la realizzazione di un elaborato che va dalla presentazione 
al cartellone da appendere o un plastico con materiali di recupero (per rappresentare ad 
esempio la rotazione triennale, un castello, il sistema solare o le pale eoliche). Si tratta di 
testare le competenze chiave di cittadinanza come richiedono i documenti ministeriali e si 
verificano non attribuendo un voto (numerico) ma attraverso rubriche valutative che indicano il 
livello (iniziale, intermedio, esperto) raggiunto rispetto al traguardo prospettato, utilizzando 
vari descrittori e criteri ben dettagliati. 
Ci auguriamo che l’emendamento di legge abbia un seguito e che all’analisi dei progetti attivi in 
Italia segua un’adeguata mappatura e l’organizzazione di una banca dati come esempio di 
buone pratiche cui attingere come modello efficace. 
 
4. Autonomia differenziata, le motivazioni della sentenza/ Consulta ‘riscrive’ 

materie e profili: cosa cambia 
Niccolò Magnani - Pubblicato 4 dicembre 2024 
 
Depositata la sentenza della Consulta sull'Autonomia differenziata: le motivazioni, cosa dicono 
i giudici e come cambierà la legge Calderoli 
 
LA CONSULTA DEPOSITA LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SULL’AUTONOMIA 
DIFFERENZIATA: ECCO LE NOVITÀ 
Nella giornata del 3 dicembre la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza numero 
192/2024 sull’Autonomia differenziata, rispondendo ai ricorsi di 4 Regioni che 
contestavano la legge approvata in Parlamento lo scorso giugno dal Governo Meloni: il ddl 
Calderoli è stato definito nel complesso una legge costituzionale, con però alcuni 
profili e materie disposte che vanno riscritte nei metodi dati dai giudici della 
Consulta. Dopo che la sentenza era già stata anticipata da un lungo comunicato stampa della 
stessa Corte lo scorso 14 novembre, il deposito della nuova decisione della Consulta mostra nel 
dettaglio tutte le motivazioni legate a quali profili siano “incostituzionali” all’interno 
dell’Autonomia differenziata. 
 
In primo luogo, la Corte ribadisce la necessità che l’unità nazionale venga rispettata da alcuni 
passaggi della legge Calderoli: riscrivendo di fatto alcune parti, i giudici della Consulta 
sottolineano come nei ricorsi di Campania, Sardegna, Puglia e Toscana (le Regioni in mano 
al Centrosinistra) vi siano alcuni profili accettabili e altri invece da respingere. Viene espresso 
una sorta di “decalogo” – come spiega al “Sussidiario.net” l’esperto costituzionalista 
Mario Esposito – entro il quale si deve attenere il limite della legge sull’Autonomia. La 
sentenza resta molto complessa ma sui LEP chiarisce meglio il testo approvato dal Parlamento: 
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i livelli essenziali delle prestazioni devono essere uguali in maniera uniforme in tutto il territorio 
italiano, anche se la legge Calderoli non stabilisce preventivamente tali LEP. Sono una scelta 
politica che però deve «bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti, 
esigenze finanziarie, e anche i diversi diritti fra loro», si legge nella sentenza. 
 
AUTONOMIA COSTITUZIONALE, ALCUNI PROFILI NO: QUALI SONO LE MATERIE CHE 
NON SI POSSONO TRAFERIRE ALLE REGIONI 
Uno dei vizi principali della legge sull’Autonomia differenziata, secondo la Consulta, è la 
pretesa di poter dettare in maniera contemporanea i criteri direttivi con riferimento a 
numerose materie: per questo motivo, per alcune materie fissate il trasferimento di poteri 
dallo Stato alle Regioni «potrà riguardare solo alcune funzioni e sarà sottoposto a un controllo 
rigoroso della Corte Costituzionale». Ad esempio, sul fronte scuola, non si può giustificare una 
differenziazione – scrive ancora il testo della sentenza – «che riguardi la configurazione 
generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi 
aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale». 
 
Oltre alla scuola anche su trasporti ed energia non è possibile trasferire il potere alle Regioni 
tramite la legge sull’Autonomia differenziata: nelle 166 pagine della sentenza finale, la 
Corte definisce come materie strategiche «reti di trasporto, comunicazioni, energia, 
ambiente e commercio estero» non debbano essere trasferibili, mentre al contrario occorre 
che i LEP siano fissati e garantiti su tutto il territorio nazionale in quanto «Il popolo e la 
nazione sono unità non frammentabili». Secondo quanto ribadito poi dal relatore della 
sentenza in Consulta Giovanni Pitruzzella e dal Presidente della Corte Augusto 
Barbera, la sentenza è depositata e può ora essere il turno della Cassazione in merito alla 
richiesta di referendum abrogativo sulla Autonomia differenziata: «deve verificare se ci sono le 
condizioni o meno per la consultazione referendaria. Questo è il primo dei passaggi, per gli altri 
si vedrà», chiarisce il n.1 della Consulta durante un evento alla Camera. 
 
5. SENTENZA CONSULTA/ Autonomia, ecco le “direttive” dei giudici al Parlamento 
Int. Mario Esposito - Pubblicato 4 dicembre 2024 
 
Una sentenza, la n. 192/2024 sull’autonomia differenziata, con la quale la Consulta dà al 
Parlamento la lista delle cose da fare 
 
Una sentenza lunga e complicatissima, la n. 192/2024 sull’autonomia differenziata (Legge 
Calderoli), con la quale ieri la Corte costituzionale ha motivato la decisione comunicata lo 
scorso 14 novembre. Le regioni ricorrenti – Puglia, Toscana, Sardegna e Campania – 
puntavano ad ottenere l’incostituzionalità della legge, che la Consulta ha invece ritenuto 
illegittima solo per alcuni profili. Nella loro pronuncia di 109 pagine i giudici hanno spiegato 
al Parlamento come provvedere. Un intervento, quello della Corte Costituzionale, che non 
convince del tutto Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale nell’Università del Salento 
e docente alla LUISS di Roma. 
 
Professore, si può azzardare una prima valutazione della sentenza, senza alcuna 
pretesa di completezza? 
 
Si tratta di una sentenza estremamente articolata, che merita un’attenta lettura. In prima 
battuta, appare particolarmente interessante qualche constatazione sulla dinamica che 
caratterizza la pronuncia. La Corte innanzitutto consolida l’innesto della cosiddetta legge 
quadro sull’autonomia differenziata – la cui legittimità in quanto tale era stata contestata dalle 
Regioni – nel tessuto dell’art. 116 della Costituzione. 
 
E in questo dà torto ai ricorrenti. E poi? 
 
Premette alla motivazione sulle singole questioni una brillante interpretazione di tale 
disposizione costituzionale offrendone una lettura sistematica, con effetti che, anche per la 
povertà e l’imprecisione del dettato costituzionale, sembrano avere consistenza integrativa di 
questo. Infine, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una serie di norme, 
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accompagna un vero e proprio “decalogo” che il legislatore dovrà seguire perché la legge sia 
conforme a Costituzione. Conforme, ripeto, e non solo “non contraria” ad essa. 
Se non abbiamo capito male, in questa sentenza la Corte Costituzionale dice al 
Parlamento che, se il legislatore vuole una legge costituzionale, deve attenersi a 
questo decalogo, a queste “direttive”, possiamo chiamarle così?  
 
È qualcosa di molto simile ai principi e ai criteri direttivi che il Parlamento deve indicare al 
Governo in sede di delega legislativa. Ed è sotto tale profilo che assume particolare 
rilievo l’interpretazione – ma si potrebbe dire anche re-interpretazione – dell’art. 116 Cost. La 
Corte non si limita a segnare i limiti all’attività legislativa, ma ne individua ex ante le condizioni 
di validità. 
 
Dunque, è la Corte che stabilisce i principi direttivi per il legislatore. Eppure non siete 
voi costituzionalisti a insegnarci che nel sindacato di costituzionalità, se esso avviene 
in forma giurisdizionale, la Corte deve limitarsi a dire se la legge impugnata è o no 
contraria alla Costituzione? 
 
La scelta di un modello di sindacato di costituzionalità di carattere marcatamente 
giurisdizionale – anche per i requisiti necessari per esserne giudici – comporta in effetti che alla 
Corte costituzionale competa soltanto la valutazione circa la sussistenza di violazioni delle 
norme costituzionali. E ciò anche per evitare che si chieda ad essa di assumere un ruolo di co-
determinazione o di supplenza politica. 
 
Mi par di capire che il Parlamento, in questo modo, diventa un comitato esecutivo di 
tale delega: viene di fatto delegato ad applicare i criteri direttivi della Corte. Ma tutto 
questo è, ci passi il termine, “costituzionale”?  
 
Comunque si voglia designare questa dinamica, è certo che il Parlamento si trova di fronte 
un’area di legislazione già impegnata “costruttivamente”, se così si può dire, dalla Corte 
costituzionale: ogni diversa determinazione sconterebbe la violazione di quella sorta di “norma 
interposta” costituita dalla sentenza della Corte. Si tratta di un fenomeno da studiare con 
molta attenzione, nel quadro dei principi di struttura del nostro ordinamento costituzionale. 
Senza cedere alla fascinazione che fa ritenere immediatamente normativa ogni evoluzione 
istituzionale. 
 
Supponiamo che il Parlamento faccia una legge secondo i dettami della Corte. Se tra 
dieci anni tale legge venisse impugnata, una Corte diversamente composta non si 
troverebbe in una posizione imbarazzante?  
 
Direi di sì. Sarebbe se non altro molto più difficile per la Corte futura mutare avviso sulla 
lettura, previamente resa in linea generale, di una disposizione costituzionale. 
 
Lei ha scritto su queste pagine che con la sua decisione la Corte si è auto-attribuita 
una funzione del Presidente della Repubblica. Alla luce di queste 109 pagine, 
conferma questa valutazione? 
 
Assolutamente sì. Mi pare evidente che diverse “direttive” contenute nella sentenza avrebbero 
trovato opportuna collocazione in un messaggio motivato del Presidente della Repubblica, in 
sede di controllo sulla promulgazione. Si sarebbe così consentito al Parlamento di svolgere ogni 
valutazione, permettendo un dispiegarsi più ricco della dialettica politica. E si sarebbe evitato 
alla Corte costituzionale di spingersi così lontano… 
(Federico Ferraù) 
 
6. SCUOLA/ Liceo Virgilio, una contro-occupazione di chi vuole studiare sfida la 

minoranza “tiranna” 
Riccardo Prando - Pubblicato 4 dicembre 2024 
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Liceo "Virgilio" di Roma occupato, la preside difende gli studenti che vogliono studiare. 
Qualcosa nella scuola continua a non funzionare 
 
C’è una novità, nel fitto panorama di occupazioni studentesche che da mezzo secolo affligge 
la scuola italiana. È la contro-occupazione decisa lunedì scorso al Liceo “Virgilio”, uno dei 
sette od otto istituti superiori della Capitale in autogestione, “dove studenti, docenti e genitori 
hanno detto no ad azioni che privano la maggioranza degli alunni del diritto costituzionale allo 
studio” e che “è di grande importanza civile ed educativa”. 
 
Lo ha scritto su X il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lo stesso che 
giorni addietro ha visto la propria effigie bruciata in piazza dai manifestanti di Roma e di Milano 
contro la legge finanziaria e, in una capriola circense, anche pro Palestina. Com’è andato il sit-
in organizzato dalla dirigente è noto: una trentina di partecipanti a fronte dei circa mille iscritti 
al liceo. Dal punto di vista numerico, un gigantesco buco nell’acqua. Anche perché il giorno 
dopo s’è svolta una contro-controccupazione che ha visto duecento genitori (o trecento? le 
fonti sono diverse) sottoscrivere un documento a sostegno di “occupazioni (il plurale sottolinea 
la volontà di andare ben oltre i fatti del Virgilio) organizzate e costruttive” che “hanno 
l’intenzione di migliorare la scuola e il dialogo” e ben diverse dalle “occupazioni che facevamo 
noi”: affermazione, quest’ultima, che da un lato tradisce le origini post-sessantottine con 
le okkupazioni scritte con la k, dall’altro ammette implicitamente che erano “disorganizzate 
e distruttive”. 
 
Lungi da noi entrare nel merito della specifica querelle che vede la dirigente Isabella Palagi al 
centro di una protesta dai toni violenti (mai visto occupazioni dai toni diversi) che, nella scuola 
come nelle fabbriche (Landini docet) sta diventando una modalità espressiva sdoganata 
nell’indifferenza quasi generale: “Viviamo nel nostro istituto una criminalizzazione, ogni anno 
più ferma, di qualsiasi attività politica legata al collettivo” e “qualsiasi tentativo di dialogo 
costruttivo tra corpo studentesco e dirigente scolastico ci appare da tempo inconcludente”. 
Eppure qualcosa non torna. La preside è al quarto anno di occupazione su sei di dirigenza e 
questo, se da un lato può far pensare ad un’incapacità di gestire l’istituto, dall’altro conferma il 
contenuto sostanziale della contro-occupazione: in quella scuola studiare con continuità è 
diventato un’utopia. 

 
Poi c’è la faccenda di un manipolo di studenti che obbliga alla propria visione del mondo tutti 
gli altri, naturalmente in nome di una “democrazia” che impone alla maggioranza ciò che viene 
deciso dalla minoranza. Infine c’è la contraddizione di una protesta che da una parte chiede 
“spazi adeguati in cui studiare” (immaginiamo si tratti di studiare le materie del proprio corso 
di studi), dall’altra – ottenuti con la forza tali spazi – procede con un corso Acrobax (dal nome 
di un centro sociale romano autogestito) su come si organizza l’occupazione, una cena sociale, 
una serata musicale e gli immancabili quanto improbabili “corsi alternativi”. 
Anche l’anno passato accadde qualcosa di simile, due settimane in autogestione giusto per 
arrivare indenni alle vacanze natalizie col risultato di 25mila euro di danni causa svuotamento 
di estintori, manomissione degli impianti elettrico e antincendio, rottura ed imbrattamento di 
muri e arredi. Cifra che, naturalmente, è stata pagata dallo Stato, cioè da tutti noi. Con tali 
premesse è difficile credere che questa volta andrà in modo diverso, anche perché i firmatari 
del documento in favore della protesta sarebbero pronti ad assicurare che “mio figlio non 
c’entra”, ma “se c’entra è stato costretto dal sistema”. 
È un film che viene proiettato quotidianamente nella scuola italiana ormai da parecchi decenni 
anche davanti ad un semplice brutto voto o ad una bocciatura. C’è un parallelismo fra 
occupazioni (illegittime anche se muovono da giusti princìpi) e scioperi ad oltranza: si tratta di 
manifestazioni organizzate da pochi, che hanno fatto il loro tempo e che gravano sull’intera 
collettività. Nei luoghi di studio come di lavoro urge trovare soluzioni nuove che garantiscano la 
possibilità di rivendicare i diritti di alcuni (giusti o sbagliati non è possibile stabilire a priori) 
senza ledere quelli degli altri. Forse è questo che volevano affermare i trenta partecipanti alla 
contro-occupazione, lasciati soli – scorporati i due o trecento firmatari – dai restanti due terzi 
(o giù di lì) degli interessati. E chi sta a casa, si sa, ha sempre torto. 
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7. SCUOLA/ Timss 2023 e risultati in matematica, c’è una “identità” dell’Italia da 
rimettere a fuoco 

Tiziana Pedrizzi - Pubblicato 5 dicembre 2024 
 
Gli esiti Timss 2023 vedono gli studenti italiani confermare le difficoltà in matematica e 
scienze. La spiegazione principale sta nelle maestre 
 
Con la presentazione, tenutasi ieri, dei risultati di Timss 2023 si è conclusa la kermesse dei 
resilienti ricercatori Invalsi, dopo Invalsi 2024, Pisa 2023, Financial Literacy-Pisa 2023, Icils-
Iea 2023, Creative Thinking-Pisa 2023, Pirls-Iea 2023. Una gragnola di presentazioni dei 
risultati di valutazioni nazionali ed internazionali che hanno tutte coerentemente 
dimostrato nei più diversi campi (matematica e scienze, lingua 1, competenze informatiche, 
competenze finanziarie) la stessa realtà per quanto riguarda il nostro Paese. 
Ocse e Iea sembrano muoversi sullo stesso terreno. In realtà Iea è un consorzio di università 
che per primo ha aperto la strada, definito metodologie e strategie di fondo, con un’attenzione 
principale a quanto avviene nelle scuole, ma con tempi diluiti e non garantiti soprattutto nei 
primi tempi. Mentre Ocse si è, con Pisa, data dei compiti più politici: offrire ai Paesi a livello 
internazionale un’idea del loro posizionamento, alcune indicazioni sui fattori causali 
determinanti ed anche delle indicazioni di policy, cioè di che fare. 
Ultima arrivata, l’indagine Trends in International Mathematics and Science Study (Timss) è 
un’indagine internazionale promossa dalla Iea (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) e misura la preparazione in matematica e in scienze degli studenti 
di quarta primaria (quarto grado di scolarità) e terza secondaria di primo grado (ottavo grado 
di scolarità); nella versione Timss Advanced coinvolge gli studenti della quinta secondaria di 
secondo grado, prossimi ad iscriversi ai corsi dell’istruzione terziaria. 
L’indagine permette di: valutare l’impatto di cambiamenti nei curricula e nei processi educativi 
a livello nazionale sulla performance degli studenti in matematica e scienze, valutare 
il progresso degli studenti attraverso i gradi di istruzione (la coorte di studenti valutata in 
quarta primaria in un ciclo Timss raggiungerà la terza secondaria di prima grado in occasione 
del ciclo Timss successivo), approfondire alcuni dei fattori che influenzano le performance in 
matematica e scienze, come il contesto familiare, il clima scolastico e di classe, o le strategie 
didattiche specifiche adottate dall’istituto. 
La prova Timss dura circa due ore e, per la quarta primaria, le domande si articolano in tre 
ambiti di contenuto – Numeri, Figure geometriche e misure, rappresentazione dei dati. Per la 
terza secondaria di primo grado sono considerati quattro ambiti – 
Numeri, Algebra, Geometria, Dati e probabilità. Insieme agli ambiti di contenuto, l’indagine 
fornisce informazioni relativamente a tre processi cognitivi necessari per rispondere alle 
domande: Conoscenza, Applicazione e Ragionamento. 
Oltre alla prova cognitiva è previsto un questionario studente che rileva caratteristiche, 
abitudini e comportamenti degli studenti e, per la rilevazione dei fattori di contesto, un 
questionario sul contesto familiare rivolto ai genitori, un questionario insegnante rivolto ai 
docenti di matematica e scienze delle classi campionate ed un questionario scuola a cura del 
dirigente scolastico. 
Tutta questa sfilza di indagini ci dice la stessa cosa: il nostro Paese, nei diversi campi, si 
colloca leggermente al di sopra della media Ocse (ma va ricordato che le metà dei Paesi 
partecipanti non fa parte del nostro quadrante occidentale) e più o meno sulla media Ue, con 
la precisazione che i Paesi più avanzati ci stanno davanti, e dietro abbiamo, ad esempio, Cipro, 
Portogallo, Ungheria. Anche la Finlandia ci segue… una volta tanto! saranno state le riforme 
che ha volenterosamente intrapreso dopo i risultati apicali dell’inizio del millennio, ottenuti da 
un sistema per molti aspetti piuttosto tradizionale? Del pari, all’interno del nostro Paese i 
risultati non cambiano, con la solita graduatoria delle macroregioni. 
Quanto ai fattori causali, lo status economico sociale è come sempre importante, con 
l’arricchimento interessante dell’informazione che leggere, da parte dei genitori, anche in età 
prescolare, storie e libretti di argomento matematico-scientifico può fare la differenza. L’analisi 
del rapporto fra apprendimenti in campo fisico e matematico e genere ci procura ancora 
maggiori dispiaceri. Anche qui l’Italia rimane, fra i Paesi paragonabili, quello in cui il gap 
negativo delle ragazze è più alto. E non sta diminuendo, anzi persiste e si allarga anche in 
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scienze, terreno di solito di maggiori soddisfazioni, soprattutto nelle parti più descrittive (non 
cioè in chimica e fisica). 
Secondo Ocse-Pisa 2022 che prevedeva una domanda nel merito, le quindicenni italiane sono 
tra le più ansiose d’Europa quando si tratta di matematica: il 48%, una percentuale in 
aumento e la più alta in Europa, a pari merito con la Bulgaria. A livello mondiale, solo 
Thailandia (62%) e Brasile (67%) superano l’Italia, mentre Paesi come Singapore e Corea del 
Sud registrano valori inferiori al 30%. E Timss 2023 aggiunge che questa ansia 
della componente femminile è paradossalmente maggiore fra le ragazze con le migliori 
prestazioni. 
Le persistenti difficoltà italiane nella matematica non dovrebbero essere attribuite 
esclusivamente alla scuola. Il rapporto con le scienze e la tecnologia (e perciò ovviamente con 
la matematica) rimane un problema culturale della società italiana. Ma non più nel senso di 
una mancata alfabetizzazione, bensì come importante aspetto di una identità culturale 
“umanistica” sempre più fortemente rivendicata ed in consonanza con le tendenze 
antimoderniste ed irrazionalistiche attuali dell’Occidente. Per fare esempi meno scontati di altri, 
guardiamo ad esempio alla letteratura: i tentativi di modernizzazione, di creare una letteratura 
industriale del periodo Olivetti (La chiave a stella di Primo Levi, Donnarumma all’assalto di 
Ottiero Ottieri) sono finiti oggi in narrazioni centrate su adolescenze campagnole in contesti 
preferibilmente arcaici o in drammi di marginalità. Nella seconda parte del secolo scorso – 
cadute le utopie della prima parte – ha avuto una forte presa l’idea che la scuola possa 
modellare le società nelle loro caratteristiche cruciali. Ma si tratta di un’ormai evidente 
illusione; anche se certamente il suo contributo è importante, non può andare in 
controtendenza. 
C’è però un aspetto che riguarda anche la scuola. La maggioranza delle “maestre” proviene dal 
liceo delle scienze umane e completa il suo percorso formativo nelle facoltà di scienze della 
formazione. Ora, è noto che una delle ragioni principali per la scelta di questo percorso a 14 
anni è, oltre alla vocazione per i rapporti appunto umani che anche l’indagine Sses 2023 ci ha 
confermato nelle ragazze a livello internazionale, il minore ruolo che ha la matematica nel 
curricolo. A scienze della formazione, poi, la prevalente vocazione pedagogica sempre più in 
questi ultimi anni ha sottolineato l’aspetto “caldo”, emotivo, affettivo ed in ultima analisi 
irrazionale. Non ci si può stupire pertanto che la matematica non sia in cima ai pensieri di chi 
la dovrebbe insegnare. Con le conseguenze che poi si sedimentano nelle indagini internazionali 
in cui il gap delle ragazze italiane, anche in Pisa, rimane molto significativo, a fronte di una 
situazione internazionale molto in movimento. Quando poi si passa alle scuole superiori, si 
incontrano le laureate in matematica e/o fisica che tendono a considerare una didattica più 
attiva, quale quella che viene auspicata dagli esperti, come una diminutio dell’importanza 
epistemologica della loro disciplina e comunque negativa per gli allievi potenzialmente più 
portati a coltivarla. Uno dei tanti campi in cui sarebbe necessario pensare alla diversificazione 
dei percorsi, per non fare diventare una palla al piede la giusta aspirazione democratica ad una 
scuola ed una formazione per tutti. 
Da questa convergenza molto significativa nei risultati delle analisi presentate nel 2024 – non 
in contraddizione, peraltro, con quelle delle annualità precedenti – in tutti i campi, compresi 
quelli più potenzialmente divergenti e creativi, il presidente Invalsi Roberto Ricci ha tratto la 
conclusione che le messe in discussione, endemiche nel nostro paese, della diagnosi hanno 
fatto il loro tempo e che è ora che se ne traggano delle concrete decisioni operative di policy. 
 
8. SOFT SKILLS/ Ecco perché è cruciale valutare le competenze chiave per il lavoro 
Patrizia Falzetti, Sergio Longobardi - Pubblicato 6 dicembre 2024 
 
Le soft skills sono sempre più cruciali, ma ancora manca un sistema integrato di valutazione a 
livello nazionale 
 
In un mondo in continua trasformazione, le competenze non cognitive, note come soft e life 
skills – ad esempio la capacità di lavorare in team, il pensiero critico, l’empatia e la gestione 
del tempo – stanno emergendo come fattori cruciali per il successo personale e professionale. 
Tuttavia, i sistemi educativi tradizionali continuano a privilegiare le competenze tecniche e 
accademiche, relegando queste abilità a un ruolo secondario. 
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In questo contesto, l’Italia ha compiuto un importante passo avanti: il Senato ha recentemente 
approvato una legge che introduce ufficialmente le soft skills nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale. Questa iniziativa, che partirà con una sperimentazione triennale, 
coinvolgerà inizialmente le scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è integrare 
competenze come la gestione delle emozioni, il problem solving, la comunicazione efficace e 
l’empatia nei metodi didattici tradizionali. 
 
La sperimentazione si articolerà in tre fasi: 
1) Formazione dei docenti. Nel primo anno, gli insegnanti parteciperanno a un piano 
formativo focalizzato sulle metodologie per potenziare queste competenze e integrarle nei 
curricula. 
2) Integrazione interdisciplinare. Nei successivi due anni, le soft skills saranno introdotte 
nei vari percorsi didattici, rispettando l’autonomia delle scuole. 
3) Monitoraggio e valutazione. Una commissione indipendente analizzerà i risultati 
dell’iniziativa per valutarne l’efficacia. 
La legge si fonda su due pilastri fondamentali: la rilevanza delle soft skills per la crescita 
personale degli studenti e dall’altro la possibilità di incrementarle in quanto malleabili o 
addirittura “insegnabili”. 
 
Perché le soft skills contano? 
La rilevanza di queste competenze è supportata da un’ampia letteratura scientifica. Tra i 
contributi più significativi spiccano quelli del premio Nobel per l’Economia James Heckman, che 
ha evidenziato come le soft skills siano strettamente legate al rendimento scolastico, al 
successo professionale e alla riduzione di comportamenti a rischio. 
Ulteriori conferme arrivano dai dati del secondo round della Survey on Social and Emotional 
Skills (SSES), pubblicati dall’OECD nell’aprile 2024. Questa indagine ha coinvolto oltre 70.000 
studenti di 10 e 15 anni in sei Paesi e dieci regioni del mondo, tra cui l’Italia. Grazie alla 
Fondazione per la Scuola, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e la 
collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, sono stati 
raccolti dati su 6.000 studenti provenienti da 110 scuole di Torino, Bologna, Modena e Reggio 
Emilia. 
I risultati confermano che le competenze socio-emotive – come la resilienza, la curiosità e 
l’autodisciplina – sono significativamente correlate ai risultati accademici in Lettura, 
Matematica e Arte. 
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Nota: Il grafico riporta i coefficienti standardizzati stimati sulla base di una regressione OLS 
con il risultato scolastico (un modello per ogni disciplina) come variabile dipendente. Tutti i 
coefficienti sono statisticamente significativi (p < 0.05) e nel modello sono inclusi dei controlli 
per il genere, il contesto socio economico, lo status migratorio degli studenti e gli effetti fissi di 
scuola. 
Rappresentazione grafica degli autori su stime OECD-SSES 2023. 
Allo stesso tempo le competenze socio-emotive risultano associate a comportamenti che 
promuovono la salute e il benessere, come dormire a sufficienza, fare esercizio fisico, 
mangiare in modo sano ed evitare fumo e alcol. A tal fine, l’OECD ha elaborato un indice 
sintetico che misura i comportamenti salutari degli studenti e anche rispetto a questo indice 
si può desumere una relazione positiva con le soft skills. In particolare, l’ottimismo mostra la 
relazione più forte con i comportamenti salutari tra gli adolescenti, seguono l’energia, la 
motivazione al successo, la perseveranza e il senso di responsabilità. 
 
Figura 2 – Relazione tra competenze socio-emotive e indice di comportamenti 
salutari 
 

 
 
Nota: Il grafico riporta i coefficienti standardizzati stimati sulla base di una regressione OLS 
con l’indice di comportamenti salutari elaborato dall’OECD come variabile dipendente. Tutti i 
coefficienti sono statisticamente significativi (p < 0.05) e nel modello sono inclusi dei controlli 
per il genere, il contesto socioeconomico e lo status migratorio degli studenti. 
Rappresentazione grafica degli autori su stime OECD-SSES 2023. 
Ulteriori evidenze si registrano anche rispetto al benessere psicologico degli studenti e anche 
su questo aspetto l’OECD ha elaborato un indice che consente di sintetizzare e misurare il 
benessere psicologico degli studenti. Tale indice si basa sulle risposte ricevute rispetto alla 
frequenza con la quale gli studenti si sono sentiti, nelle due settimane precedenti all’indagine: 
“allegri e di buon umore”, “calmi e rilassati”, “attivi e pieni di energia”, “freschi e riposati” al 
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risveglio, e se la loro “vita quotidiana è stata piena di cose che li interessano”. Livelli più alti di 
tutte le competenze socio-emotive sono associati a un maggiore benessere psicologico tra gli 
studenti con una maggiore correlazione evidenziata rispetto all’ottimismo, all’energia ed alla 
resistenza allo stress, seguite dal controllo emotivo e dalla fiducia. 
 
Figura 3 – Relazione tra competenze socio-emotive e indice di benessere psicologico 

 
 
Nota: Il grafico riporta i coefficienti standardizzati stimati sulla base di una regressione OLS 
con la variabile dipendente rappresentata dall’indice di benessere psicologico (calcolato 
mediante l’approccio Five Well-Being Index (WHO-5) proposto dall’Organizzazione Mondiale 
per la Sanità). Tutti i coefficienti sono statisticamente significativi (p < 0.05) e nel modello 
sono inclusi dei controlli per il genere, il contesto socio economico e lo status migratorio degli 
studenti. 
Rappresentazione grafica degli autori su stime OECD-SSES 2023. 
 
Le soft skills non sono più solo una questione accademica: stanno diventando un elemento 
cruciale anche nel mercato del lavoro che è influenzato dai rapidi cambiamenti tecnologici e 
organizzativi, Negli ultimi anni, le aziende hanno riconosciuto che, per mantenere la 
competitività, non basta affidarsi a solide competenze tecniche. Serve molto di più: la capacità 
di adattarsi rapidamente, lavorare in team, risolvere problemi complessi e affrontare le sfide 
con creatività ed empatia. Secondo uno studio condotto da Unioncamere-Excelsior nel 2020, gli 
imprenditori considerano le soft skills altrettanto importanti, se non più rilevanti, rispetto alle 
competenze tecniche. Tra le abilità più richieste emergono flessibilità, capacità di lavoro di 
gruppo e problem solving. Questa tendenza sottolinea l’urgenza di un’educazione che prepari i 
giovani non solo ad apprendere, ma anche a connettersi, collaborare e innovare. 
 
Migliorare le soft skills tra malleabilità e “insegnabilità” 
Le ricerche recenti confermano che le competenze sociali ed emotive non solo sono 
modificabili, ma possono essere potenziate attraverso interventi scolastici mirati. A queste 
competenze vengono attribuite due caratteristiche chiave: la malleabilità e l'”insegnabilità”. La 
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prima indica la capacità di tali abilità di svilupparsi e adattarsi, ad esempio attraverso relazioni 
personali nei contesti familiari e scolastici. È il caso della capacità di creare legami affettivi 
sani, che si dimostra altamente malleabile grazie alle interazioni sociali. 
Dal punto di vista delle politiche educative, l'”insegnabilità”, pur essendo un concetto più 
dibattuto, è di maggiore interesse. Essa implica che queste competenze possano essere 
migliorate tramite azioni didattiche strutturate. Studi condotti su programmi di apprendimento 
socio-emotivo hanno mostrato che è possibile insegnare soft skills in contesti scolastici, 
indipendentemente dall’età degli studenti o dal contesto nazionale. Tuttavia, l’impatto di questi 
interventi varia in base alla loro tipologia e al contesto in cui vengono applicati. 
Non tutte le soft skills, però, sono ugualmente suscettibili all’insegnamento. Una meta-analisi 
pubblicata dall’OECD nel 2023 ha esaminato oltre 70 studi scientifici, rilevando effetti 
significativi per 12 delle 23 competenze analizzate. Tra le più “insegnabili” figurano empatia, 
metacognizione, cooperazione, autocontrollo, assertività, resistenza allo stress, controllo 
emotivo, problem-solving sociale ed efficacia personale. Questi risultati suggeriscono che, pur 
non essendo tutte le soft skills facilmente sviluppabili tramite interventi didattici, esistono 
competenze chiave su cui investire per ottenere risultati concreti. 
 
L’esigenza di un sistema statistico di valutazione per l’integrazione e il 
miglioramento delle soft skills 
La rilevanza e l'”insegnabilità” delle soft skills rappresentano un pilastro per progetti e 
sperimentazioni volti al loro sviluppo. Tuttavia, migliorare efficacemente queste competenze 
richiede un sistema di valutazione strutturato, in grado di perseguire due obiettivi principali: da 
un lato, fornire una rappresentazione dinamica e statica dei livelli di competenza; dall’altro, 
misurare in modo causale l’efficacia degli interventi educativi progettati per potenziarle. 
Negli ultimi anni sono state avviate diverse iniziative, in particolare, per valutare le 
competenze della popolazione studentesca, molte delle quali si sono distinte per il rigore 
metodologico, ma sono rimaste limitate a contesti territoriali e temporali specifici. Tra queste, 
spicca la sopracitata sperimentazione condotta dalla Fondazione per la Scuola, che ha 
implementato l’indagine SSES dell’OECD a Torino e in Emilia-Romagna, e i progetti svolti in 
Trentino da team multidisciplinari. 
Una ricerca del 2020, curata da Giorgio Vittadini e Giuseppe Folloni, ha valutato le soft skills di 
un campione di studenti delle scuole superiori trentine, mettendole in relazione con le 
competenze cognitive rilevate dall’INVALSI. I risultati hanno evidenziato che le soft skills 
agiscono quasi come un moltiplicatore dei risultati cognitivi, rivelandosi quindi un elemento 
centrale del processo di apprendimento. 
Nonostante i progressi compiuti, la creazione di un sistema integrato di valutazione delle soft 
skills a livello nazionale rimane una sfida aperta. È necessaria una fase di sperimentazione 
ulteriore per sviluppare strumenti di rilevazione e misurazione che possano integrarsi con il 
sistema di valutazione nazionale dell’INVALSI, attualmente focalizzato sulle competenze 
cognitive come italiano e matematica. Un simile approccio consentirebbe di riconoscere le soft 
skills come parte integrante del bagaglio di competenze degli studenti e della popolazione 
adulta, elevandole a un ruolo cruciale nella formazione del capitale umano del Paese. 
Investire nella valutazione e nel potenziamento delle soft skills non è solo una priorità 
educativa, ma anche una responsabilità sociale. Queste competenze sono essenziali per 
costruire una società più inclusiva, resiliente e capace di affrontare le sfide del cambiamento. 
Valorizzarle significa porre le basi per un futuro in cui educazione e progresso sociale possano 
procedere di pari passo. 
 
9. SCUOLA/ Terza media, tre domande (e l’aiuto di Guardini) per scegliere il “dopo” 
Raffaela Paggi - Pubblicato 9 dicembre 2024 
 
Per gli studenti di terza media che tempo di decidere quale indirizzo di studi superiori scegliere. 
Ecco una serie di utilissimi suggerimenti 
 
È giunto il tempo per gli studenti di terza media di decidere quale indirizzo di studi superiori 
intraprendere e in quale istituto. Per aiutare le famiglie e i ragazzi nella scelta sono stati diffusi 
due strumenti: l’ormai nota classifica fornita da Eduscopio, il tool a cura della Fondazione 
Agnelli e una lettera del ministro del MIM, il quale annuncia un modello di prossima 
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pubblicazione per la compilazione del consiglio orientativo da parte delle scuole, suggerisce la 
consultazione della sezione  “Orientamento” della piattaforma ministeriale “Unica” per avere 
informazioni sul panorama complessivo dell’offerta formativa, e propone dati e statistiche 
relativi alle scelte dei percorsi di Istruzione tecnologica superiore (ITS) e alle prospettive 
lavorative dei diplomati. 
 
Strumenti utili per avere una panoramica molto dettagliata di informazioni sui lavori più 
ricercati nel prossimo futuro, per chi si diplomerà nelle scuole professionali e negli istituti 
tecnici, e sulla preparazione che licei e istituti tecnici garantiscono in base agli esiti del primo 
anno di università. Ma a che cosa deve guardare prioritariamente uno studente per capire 
quale strada intraprendere? Come può orientarsi in questa mole di dati e di informazioni? Quali 
domande deve porsi? 
 
Innanzitutto, per prepararsi al futuro, occorre riflettere su sé stessi, sulla propria storia 
scolastica e sull’esperienza di studio che si sta facendo nel presente: Quali interessi, doti, 
inclinazioni e limiti sono emersi nell’impegno con le diverse discipline di studio? Che cosa ho 
scoperto del mio modo di imparare, della mia intelligenza, delle strade che la mia ragione 
predilige nell’affrontare la conoscenza della realtà? Quanto tempo concretamente dedico allo 
studio? Da quale materia inizio quando devo studiare da solo? Che cosa mi distrae e da che 
cosa mi sento più aiutato a concentrarmi? A che cosa mi dedico nel tempo libero? 
 
Domande come queste aiutano a prendere coscienza dei segni della propria vocazione di 
studente, perché chi non troverà soddisfazione nell’indirizzo di studi che andrà a intraprendere, 
chi non riscontrerà una qualche corrispondenza tra il proprio tipo di intelligenza e i propri 
interessi e la proposta scolastica, difficilmente farà esperienza di quel fiorire della persona che 
lo renderà in futuro davvero utile alla società. È purtroppo evidente che gli studenti i quali 
hanno scelto un indirizzo incompatibile con le loro potenzialità vivono o una mortificazione o 
una ribellione che nei casi più gravi non fa che aumentare la dispersione, il cui tasso in Italia è 
ancora tristemente alto. 
Una seconda questione che non può eludere chi si affaccia agli studi superiori riguarda il 
significato dello studio. Proprio in questi giorni una studentessa mi poneva tale domanda: “Mi 
rendo conto che spesso studio per dovere e per prepararmi a una professione futura. 
Contemporaneamente sento crescere in me interrogativi importanti sulle questioni della vita e 
vorrei dedicare le mie energie ad esse. Come stanno insieme queste due esigenze?”. Non si 
può dimenticare che si decide la scuola superiore quando inizia l’adolescenza e con essa tutto 
ciò che veniva accettato nell’infanzia senza porsi particolari problemi, viene passato al vaglio 
della critica. Se nella proposta culturale ed educativa della scuola lo studente non riesce a 
cogliere l’unità tra le due istanze, tra il suo presente e il suo futuro, si alimenta un dualismo 
dannoso per la crescita della persona. 
Illuminante a tale proposito il paragone tra due matricole proposto da Romano Guardini, 
filosofo, teologo e grande educatore di inizio 900: “Ci sono due matricole. La prima lavora 
senza veder nient’altro che la propria futura carriera; che le possibilità di impiego; che l’utilità 
di queste o quelle cognizioni, di questo o quell’esame. Una cosa eccellente, e con ciò quella 
matricola potrà avere successo come avvocato, medico, o in qualsiasi altra professione. La 
seconda, è tutta occupata a comprendere cosa significhi domandare, e ricercare che cosa si 
intenda con la parola ‘verità’. Viene assorbita dallo studio, con tutti i suoi problemi. Può essere 
che così perda del tempo, coltivi qualcosa che non ha scopi pratici immediati, qualcosa per così 
dire di ‘inutilizzabile’. Supponiamo, in breve, che anche il suo corso di studi giunga alla logica 
conclusione… Cosa dobbiamo concludere a loro riguardo? Per la prima matricola, la scienza era 
un mezzo per conseguire un certo fine; un prerequisito, per potersi imporre, più tardi, nella 
vita. Tutto ciò che ha fatto è stato interamente incollato al suo proprio io. La seconda, si è 
dimenticata di sé. L’atteggiamento di fondo del suo agire era l’apertura schietta alla realtà e 
agli oggetti di volta in volta presenti. I problemi hanno avuto la possibilità di dispiegarsi nel 
suo spirito. Il centro di gravità di ogni cosa: non ella in primo luogo, ma la verità. Quale delle 
due, alla fine, è più profondamente, più autenticamente, più pienamente sé stessa? Nel senso 
delle immediate energie vitali, di sicuro la prima; ma nel senso dell’autentica realizzazione di 
sé stessi, la seconda. Quella è rimasta ferma nella propria immediata identità; non è mai 
andata un poco più in là; così è diventata angusta e misera, e, nonostante tutta la sua 
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bravura, priva di vita. Al contrario, questa ad ogni passo lungo la via dell’autentico domandare 
e ricercare, veniva nuovamente e più intensamente donata a sé stessa. Nel distacco da sé per 
aderire alla conoscenza della verità, e senza accorgersene, trovava sempre di più sé stessa” 
(R. Guardini, Persona e libertà. Saggi di fondazione della teoria pedagogica, La Scuola, 1987, 
pp. 44, 45). 
Una terza importante domanda, una volta compreso l’indirizzo adatto a sé stessi per 
valorizzare le proprie potenzialità e per fare una reale cammino di conoscenza della realtà, 
riguarda la scelta dell’istituto che realizza al meglio gli obiettivi di quell’indirizzo. Oltre 
all’esperienza e alla conoscenza, diretta e indiretta, oltre alla frequentazione delle giornate di 
scuola aperta e alla lettura dei Piani dell’offerta formativa, un indice da osservare è quello che 
Eduscopio mette in evidenza, anche se poi non viene considerato incidente nello stilare le 
classifiche tra gli istituti: quello dei “diplomati in regola”. È interessante confrontare le scuole 
in base a tale indice – ovviamente scuole che sono similari per quanto riguarda gli altri indici 
relativi alla media dei voti e delle percentuali dei crediti del primo anno di università –, perché 
è significativo della qualità della proposta formativa. Se l’indice è alto, vuol dire che la maggior 
parte degli studenti iscritta al primo anno è arrivata senza bocciature, riorientamenti o 
abbandoni al quinto anno. Ciò dà una certa garanzia del fatto che in quell’istituto lo studente 
non è considerato solo per la sua riuscita, ma viene sostenuto dagli adulti e dai compagni nella 
fatica che lo studio inevitabilmente implica, accompagnato nella sua ricerca di unità tra dovere 
e significato del proprio impegno, adeguatamente orientato nelle sue scelte presenti e future. 
 
10. AUTONOMIA/ Parlamento al bivio tra Stato-Arlecchino e Stato-Pantalone 
Fabrizio Urbani Neri - Pubblicato 9 dicembre 2024 
 
La sentenza della Consulta sull'autonomia differenziata apre a due sviluppi possibili. O i 
referendum o una nuova iniziativa del parlamento 
 
Lo scorso 28 novembre la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 192/2024, 
relativa alla legittimità della legge 26 giugno 2024, n. 86, varata per l’attuazione 
dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, come previsto dall’articolo 116, 
terzo comma, della Costituzione. 
 
La legge ha fatto seguito ad un’ampia discussione sull’attuazione dell’art. 116, co. 3 Cost., che 
si è svolta a partire dalla fine della XVII legislatura, dopo le iniziative intraprese nel 2017 da 
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. 
 
Che cos’è l’autonomia differenziata 
L’autonomia differenziata è l’espressione più concreta del principio di sussidiarietà. Come dice 
al riguardo la migliore dottrina giuridica, “la logica della sussidiarietà è proprio quella 
differenziazione in relazione alle condizioni sociali e alle dimensioni dei problemi” (L. 
Antonini, Il regionalismo differenziato). Peraltro, l’idea del trasferimento delle funzioni di 
governo a chi meglio le sa gestire è presente nella storia politica dell’Occidente sin dal pensiero 
di Aristotele. Per il filosofo greco il compito del potere è, infatti, il raggiungimento della felicità 
sociale nelle diversità. In seguito, lo spunto è ripreso dalla nozione di bene comune, che si 
origina in san Tommaso e scaturisce nella dottrina sociale della Chiesa, mediante l’invito rivolto 
allo Stato di aiutare, anziché assorbire, le “assemblee del corpo sociale” (Pio XI, Quadragesimo 
anno). 
 
Cosa dice la legge 
In Italia tutto questo è confluito nella nuova formulazione dell’art. 116 della Costituzione, 
avvenuta nel 2001, caposaldo della differenziazione, nonché nella successiva legge di 
attuazione della norma costituzionale (legge n. 86/2024). Il legislatore prevede il 
trasferimento di 23 materie alle regioni, quali la sanità, l’ambiente, i trasporti e la scuola, 
salvaguardando allo stesso tempo la garanzia dell’uniformità dei cosiddetti LEP (Livelli 
essenziali delle prestazioni) e quindi dei diritti civili e sociali fondamentali su tutto il territorio 
nazionale. Per alcuni commentatori, questa legge rappresenta un dato positivo, perché 
responsabilizza gli amministratori, specie delle regioni del Sud. Per altri, invece, rischia di 
svantaggiare le regioni in ritardo sullo sviluppo, considerato che, qualora le regioni con un 
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eccesso di risorse riuscissero a trattenerle, si avrebbe una sottrazione di fondi a danno del 
bilancio dello Stato o delle altre regioni. 
 
La decisione della Consulta  
La Corte Costituzionale in 14 punti ha accolto i ricorsi di Puglia, Toscana, Campania e 
Sardegna, mentre sono 38 le questioni che i giudici hanno ritenuto illegittime o inammissibili. 
La sentenza afferma, in sostanza, che “il popolo e la nazione sono unità non frammentabili” e 
che, d’altro canto, “la ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica come 
quella italiana non può trovare espressione in un’unica sede istituzionale”, riconoscendo inoltre 
che “qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione”. Per la Corte, in 
pratica, “la sussidiarietà funziona per così dire come un ascensore, perché può portare ad 
allocare la funzione a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso, ora verso l’alto”. 
Che succede ora 
L’autonomia differenziata, quindi, non è stata ritenuta incostituzionale in sé. Le conseguenze 
della pronuncia possono essere sostanzialmente due. La prima è che si vada avanti con il 
referendum sulla parte della legge che è rimasta in piedi: il governo e il parlamento non fanno 
nulla, ignorando i punti segnalati dalla Corte Costituzionale. Come ha chiarito il presidente 
della Consulta, Augusto Barbera: “Noi abbiamo appena depositato la sentenza. Ora tocca 
all’Ufficio centrale del referendum presso la Cassazione, alla quale abbiamo trasmesso il testo, 
verificare se ci sono le condizioni o meno per la consultazione referendaria. Questo è il primo 
dei passaggi. Per gli altri si vedrà”. 
In tal caso i quesiti referendari, depositati dal Comitato promotore, andranno incontro a due 
passaggi procedurali: la validazione della Corte di Cassazione e la dichiarazione di legittimità 
della Corte Costituzionale. La questione, tuttavia, è controversa, perché non è chiaro se a 
seguito delle modifiche apportate dalla Corte i quesiti referendari verranno ancora considerati 
validi. 
Nella seconda ipotesi il Parlamento dovrebbe varare una nuova legge, tenendo presente i 
diktat della Corte e lasciando la presa, ad esempio, su alcune materie, quali le 
comunicazioni, cioè i social media ed internet, oppure l’ambiente e l’energia, dato l’indubbio 
carattere sovranazionale delle “due rivoluzioni gemelle, la digitale e l’energetica”, come 
ricordato dalla Corte. Perciò, se il Parlamento dovesse cambiare il testo dell’autonomia 
differenziata, entrerebbe in vigore un’altra legge ed il referendum decadrebbe. 
La partita è, quindi, ancora aperta e diventa necessario che l’autonomia differenziata trovi un 
punto di equilibrio tra il pericolo di uno “Stato Arlecchino” ed il mantenimento di uno “Stato 
Pantalone”. Se il Parlamento non si assumerà il compito di dare una sintesi del problema, la 
parola passerà direttamente ai cittadini. 
 
11. SCUOLA/ Crollo nascite, più qualità (in classe) contro la dispersione: così 

comincia la risposta 
Alessandro Rosina - Pubblicato 10 dicembre 2024 
 
L’appello a scuola (ormai solo virtuale) parla chiaro: i bambini e i giovani sono sempre meno. Il 
potenziale dei giovani non va sprecato 
 
Il declino demografico erode la popolazione dal basso. Se la popolazione italiana è entrata in 
una fase di irreversibile declino dal 2014, a restringersi sono sempre più le nuove generazioni. 
Negli anni Settanta la classe di età demograficamente più consistente era quella degli under 
10. Oggi è quella dei cinquantenni. I dati impietosi dell’inverno demografico ci dicono che gli 
under 10 sono scesi ai livelli della popolazione di 80 anni e più, ma risultano addirittura la metà 
rispetto alla fascia 50-59. Insomma, il declino dei giovani è ben anteriore al 2014 e ben più 
accentuato rispetto alla popolazione complessiva; al contrario gli over 65 sono in continua 
crescita. 
 
Il primo riscontro della crisi demografica è quello che si ha facendo anno dopo anno l’appello di 
bambini e ragazzi presenti nelle aule scolastiche. Mentre il Paese dibatteva delle conseguenze 
della longevità che fa aumentare il numero di anziani, con acceso confronto pubblico sul tema 
delle pensioni e dei costi della sanità, più silenziosamente venivano erose le basi dell’edificio 
demografico italiano. 



 

18 
 

Gli squilibri demografici si intrecciano con quelli sociali e territoriali. A perdere giovani è più il 
Mezzogiorno rispetto al Nord Italia e sono più le aree interne del Paese che le aree 
metropolitane. 
Accentua, inoltre, la spirale del “degiovanimento” quantitativo e qualitativo anche la più alta 
dispersione scolastica dell’Italia rispetto alla media europea e il saldo negativo di giovani 
qualificati che lasciano il luogo di nascita. Anche questi due fenomeni sono più accentuati nelle 
Regioni meridionali, le quali si trovano quindi con una riduzione degli studenti delle scuole 
inasprito dall’abbandono prematuro e con una crescente propensione dei giovani con alte 
aspirazioni a iscriversi negli atenei del Nord o direttamente all’estero, come confermato 
dall’ultimo Rapporto Svimez. 
Secondo i dati Istat, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 che hanno lasciato precocemente 
gli studi è stata nel 2023 pari al 10,5% a livello nazionale. Un dato in riduzione ma che 
continua ad essere tra i peggiori in Europa (la media Ue-27 è 9,5%). Spiccate sono le 
differenze territoriali e sociali: il dato sale al 14,6% nel Mezzogiorno e a circa il 24% tra chi ha 
genitori con titolo di studio basso (contro meno del 2% tra chi ha un genitore laureato). 
Queste fragilità formative deprimono la mobilità sociale e vanno ad accentuare lo “spreco” 
del potenziale delle nuove generazioni nei processi di sviluppo del territorio in cui vivono. 
Come molte ricerche evidenzino, l’incidenza dei NEET (i giovani che non studiano e non 
lavorano) è infatti strettamente legata alla dispersione esplicita e implicita (carenza di 
competenze di base considerate indispensabili per la cittadinanza attiva e per la vita 
professionale). 
L’approccio di fondo non può, quindi, essere quello di rispondere alla riduzione quantitativa 
delle nuove generazioni con un riadattamento al ribasso dell’offerta formativa per risparmiare 
sulla spesa pubblica (su cui pesano in modo crescente i costi dell’invecchiamento della 
popolazione). Va, invece, fatto con determinazione il contrario: riattivare un percorso virtuoso 
di stimolo tra domanda e offerta, con al centro il potenziamento qualitativo dei giovani a 
partire dalla qualità della formazione, lungo tutto il percorso di istruzione e su tutto il 
territorio italiano. 
Un Paese con nuove generazioni più solide è anche la miglior garanzia per un Paese 
complessivamente più solido, ovvero con maggior capacità di sviluppo e di benessere sociale a 
beneficio di tutte le età della vita. 

  

 


