


Società Italiana di Pedagogia 
 

collana diretta da 
 

Simonetta Polenghi 
 
 

8



Comitato scientifico della collana 
�

2ITA�#ASALE | Bergische Universität Wuppertal 
'IUSEPPE�%LIA�| Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

&ELIX�%TXEBERRIA | Universidad del País Vasco 
(ANS(EINO�%WERS | J.W. Goethe Universität, Frankfurt Am Main 

-ASSIMILIANO�&IORUCCI | Università degli Studi Roma Tre 
*OS£�'ONZÕLEZ�-ONTEAGUDO | Universidad de Sevilla 
)SABELLA�,OIODICE | Università degli Studi di Foggia 

3IMONETTA�0OLENGHI | Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
2OSABEL�2OIG�6ILA | Universidad de Alicante 

-AURIZIO�3IBILIO | Università degli Studi di Salerno 
-YRIAM�3OUTHWELL��| Universidad Nacional de La Plata�

�
�

Comitato di Redazione�
,UCIA�"ALDUZZI, Alma Mater Studiorum Università di Bologna | !NDREA�"OB
BIO, Università della Valle d’Aosta | 'IUSEPPA�#APPUCCIO, Università degli Studi 
di Palermo | -ASSIMILIANO�#OSTA, Università Ca’ Foscari Venezia | %MILIANO�
-ACINAI, Università degli Studi di Firenze | ,UCA�!GOSTINETTO, Università degli 
Studi di Padova | %LISABETTA�"IFFI, Università degli Studi di Milano-Bicocca | 
'ABRIELLA�$�!PRILE, Università degli Studi di Catania  | $ARIO�$E�3ALVO, Uni-
versità degli Studi di Messina | 0ATRIZIA�-AGNOLER, Università degli Studi di 
Macerata. 

�
�

Collana soggetta a peer review�
�



La responsabilità della pedagogia 
nelle trasformazioni  
dei rapporti sociali 

 
Storia, linee di ricerca e prospettive 

 
 

a cura di �
3IMONETTA�0OLENGHI�
&ERDINANDO�#EREDA�

0AOLA�:INI�
�
 
 

E-book Sessioni Parallele



 
ISBN volume 978‐88‐6760‐828‐7 

ISSN collana 2611‐1322  
 
 
 
 
 
 

2021 © Pensa MultiMedia Editore s.r.l. 
73100 Lecce • Via Arturo Maria Caprioli, 8 • Tel. 0832.230435 
25038 Rovato (BS) • Via Cesare Cantù, 25 • Tel. 030.5310994  

www.pensamultimedia.it • info@pensamultimedia.it 

Volume stampato con il contributo di Siped e del Dipartimento di Peda-
gogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



V

Indice 

 
�
�
XI Simonetta Polenghi, Ferdinando Cereda, Paola Zini 

Introduzione�
�

Panel 1 
Pedagogia interculturale 

?????????????????????????????????????????? 
 
3 Luca Agostinetto   

,�INTERCULTURA�Þ�DI�FRONTIERA��3TARE�SULLO�SPAZIO�LIMINALE�DELL�INCONTRO�
––––––––––––––––– 

10 Lisa Bugno  
,E�CREDENZE�DEGLI�INSEGNANTI�SULLA�DIVERSITÍ�CULTURALE��UNA�REVISIONE�DELLA�LET
TERATURA�ED�ALCUNE�RIFLESSIONI�IN�CHIAVE�PEDAGOGICA�

19 Rosita Deluigi  
%SPLORAZIONI� INTERCULTURALI�NELLA� SCUOLA�DELL�INFANZIA�� LINGUE�E� LINGUAGGI�DI�
SCOPERTA�E�D�INCONTRO�

27 Domenico Francesco Antonio Elia 
2APPRESENTAZIONE�DELL�ALTERITÍ�CINESE�IN�)TALIA�TRA�STEREOTIPI�E�INTERESSI�ETNO
GRAFICI����������	�

38 Marco Ius  
5N�hOGGETTO�CHE�DICE�DELLA�MIA�CULTURAv��UNA�PRATICA�EDUCATIVA�PER�L�INSEGNA
MENTO�DI�PEDAGOGIA�INTERCULTURALE�

46 Zoran Lapov  
0ROSPETTIVE�PEDAGOGICHE�PER�UNA�RELAZIONALITÍ�INTERCULTURALE�A�DISTANZA�

54 Alda Manfreda  
)NTE�G	RAZIONE�A�DOPPIO�SENSO 

63 Fabrizio Pizzi  
,�EDUCAZIONE�ANTIRAZZISTA��DA�-ARTIN�,UTHER�+ING�*R��AL�"LACK�,IVES�-ATTER 

71 Giordana Szpunar  
)L�PENSIERO�RIFLESSIVO�PER�UNA�SOCIETÍ�INTERCULTURALE�

78 Alessandro Versace  
h,�OMBRAv�DELLO�STRANIERO��IL�hCASOv�-EURSAULT�

84 Maria Vinciguerra e Fabio Alba  
-INORI�MIGRANTI�soli�E�BISOGNO�DI�RICONOSCIMENTO��LA�TUTELA�LEGALE�COME�ATTO�
DELL�AVER�CURA�



VI

Panel 2 
Ricerca educativa teorica ed empirica 

??????????????????????????????????????????�
 

95 Chiara Maria Bove 
-ETODO�E�ATTITUDINI�NELLA�LEZIONE�DI�*��$EWEY�

103 Paolo Sorzio 
3FIDARE�LA�TRANQUILLITÍ�DEI�PARADIGMI�

111 Massimiliano Tarozzi 
,E�EVIDENZE�COMPLESSE�DELLA�RICERCA�EDUCATIVA�
––––––––––––––––– 

119 Fabrizio Chello  
3UPERARE�LO�SCONTRO�TRA�PARADIGMI��)L�CASO�DELLA�DEFINIZIONE�DI�UN�OGGETTO�DI�
RICERCA�

127 Alessandro Di Vita  
)L�peer tutoring�ONLINE�A�DISTANZA�PER�LO�SVILUPPO�DELLE�COMPETENZE�STRATEGI
CHE�DEGLI�STUDENTI�UNIVERSITARI�

135 Daniela Maccario  
#OME�STUDIARE�LE�PRATICHE�DIDATTICHE��5NITÍ�DI�ANALISI�E�FUNZIONI�DELLA�TEO
RIA�

143 Isabella Pescarmona  
,A�posizionalità�DEL�RICERCATORE��SCELTE�METODOLOGICHE�E�QUESTIONI�ETICHE�IN�UN�
NIDO�D�INFANZIA�MULTICULTURALE�

151 Marianna Traversetti  
Strategies for understanding and studying the text� �3534	��UNA�RISORSA�
EDUCATIVA�E�DIDATTICA�PER�L�INCLUSIONE�DEGLI�ALLIEVI�CON�$3!�

 
 

Panel 3 
Pedagogia teorica 

?????????????????????????????????????????? 
 
167 Giuseppe Annacontini, Elena Madrussan, Maura Striano 

,A�RESPONSABILITÍ�PEDAGOGICA�COME�ISTANZA�TEORETICA��ORIENTAMENTO�ESTETICO�E�
FUNZIONE�DI�CURA�
––––––––––––––––– 

186 Gilberto Scaramuzzo  
Sei personaggi in cerca d’autore�DI�,UIGI�0IRANDELLO��UNA�SINGOLARE�RIFLES
SIONE�SUL�RELAZIONARSI�DELL�ESSERE�UMANO�CON�L�ALTRO�ESSERE�UMANO�

 



VII

Panel 4 
Pedagogia dell’infanzia 

?????????????????????????????????????????? 
 
197 Andrea Bobbio 

3CENARI�E�PROBLEMI�DELLA�PEDAGOGIA�DELL�INFANZIA�OGGI��
206 Anna Bondioli 

/LTRE�L�EMERGENZA��PROSPETTIVE�DI�RICERCA�E�FORMAZIONE�IN�PEDAGOGIA�DELL�IN
FANZIA�

214 Emiliano Macinai 
%DUCARE�ALLA�PRATICA�DEI�DIRITTI�PER�CONTRASTARE�LA�POVERTÍ�EDUCATIVA�
––––––––––––––––– 

221 Maja Antonietti, Elena Luciano 
5N�INDAGINE�SUI�LEGAMI�EDUCATIVI�A�DISTANZA�NEI�SERVIZI�PER�L�INFANZIA��4IRO
CINI�IN�RICERCA�NEL�#D3�IN�3CIENZE�DELL�%DUCAZIONE�DELL�5NIVERSITÍ�DI�0ARMA�

229 Serenella Besio  
)L�GIOCO�DEL�BAMBINO�CON�DISABILITÍ��TRASFORMATORE�DEL�GIOCO�DI�TUTTI�

238 Agnese Infantino 
4RASFORMAZIONI��NUOVI�RAPPORTI�SOCIALI�NEI�SERVIZI�EDUCATIVI�PER�L�INFANZIA��

246 Elena Mignosi  
6ERSO�UN�CURRICOLO�����CONTINUITÍ��DISCONTINUITÍ�E�PROSPETTIVE�POSSIBILI�A�PAR
TIRE�DA�UN�PERCORSO�DI�RICERCAAZIONE�NELLA�CITTÍ�DI�0ALERMO�

260 Nicoletta Rosati 
,A�RELAZIONE�EDUCATIVA�NEI�PRIMI�ANNI�DI�VITA�

269 Moira Sannipoli 
)�SERVIZI�PER�LA�PRIMA�INFANZIA�IN�EPOCA�#OVID��hVINCE�CHI�MOLLAv�

 
 

Panel 5 
Adulti, formazione e lavoro 

?????????????????????????????????????????? 
 
279 Massimiliano Costa 

2OBOTIZZAZIONE�E�)!��L�AGIRE�LAVORATIVO�E�I�SISTEMI�DI�APPRENDIMENTO�IN�TRA
SFORMAZIONE�

285 Fabrizio d’Aniello 
)L�LAVORO�CHE�CAMBIA�E�L�IMPRESCINDIBILITÍ�DELLA�DIMENSIONE�RELAZIONALE�

293 Daniela Dato 
5NO�SGUARDO�SUL�FUTURO�DEL�LAVORO��skills revolution�E�FORMAZIONE�
––––––––––––––––– 



301 Giuditta Alessandrini  
,AVORO��EMERGENZA�PANDEMICA�ED�EQUITÍ�DI�GENERE�

309 Chiara Bellotti  
,A�FORMAZIONE�PER�LO�SVILUPPO�DI�proficiency�NEL�SETTORE�DEL�TRASPORTO�AEREO�

316 Chiara Biasin  
!DULTI�SENZA�LAVORO�E�VULNERABILITÍ��TRA�PRECARIETÍ�PROFESSIONALE�E�POTENZIALITÍ�
FORMATIVA�

324 Micaela Castiglioni  
3TAI�IN�GRUPPO��

333 Rosa Cera  
/CCUPABILITÍ�E�LAVORO� micro credentials�UNA�RISORSA�PER�L�EDUCAZIONE�DEGLI�
ADULTI��

340 Ferdinando Cereda  
,�EDUCAZIONE�DEL�PROFESSIONISTA�DELL�ESERCIZIO� FISICO�PREVENTIVO�PER� LA�PROMO
ZIONE�DELLA�SALUTE�

351 Paolo Di Rienzo  
)�GIOVANI�DEL�3ERVIZIO�#IVILE�5NIVERSALE�AL�SERVIZIO�DEL�0AESE��5N�DISPOSITIVO�
PEDAGOGICO�DI�ACCOMPAGNAMENTO�RIFLESSIVO�PER�LA�VALORIZZAZIONE�DEI�SAPERI�

359 Andrea Galimberti  
4RANSIZIONI�PROFESSIONALI�E�skill mismatch��3PAZI�DI�AZIONE�PEDAGOGICA�

367 Maria Grazia Lombardi  
,A�PEDAGOGIA�COME�SCIENZA�DI�CONFINE�nella�PEDAGOGIA�DEL�LAVORO��IL�PRINCIPIO�
DI�RESPONSABILITÍ�

374 Elena Marescotti  
!DULTI��EDUCAZIONE��LAVORO��UN�APPROCCIO�STORICOCONCETTUALE�A�PARTIRE�DA�!��
-ANSBRIDGE�E�DALL�avventura�DELLA�7%!���

382 Andrea Potestio  
,O�smart working�COME�PROPOSTA�EDUCATIVA�FORMATIVA�NELLE�SOCIETÍ�COMPLESSE�

 
 Panel 6 

Pedagogia della famiglia 
?????????????????????????????????????????? 

 
391 Pascal Perillo 

,E�FAMIGLIE�DI�FRONTE�ALLE�TRASFORMAZIONI�DEI�RAPPORTI�SOCIALI��VETTORI�E�PROPO
STE�DELLA�PEDAGOGIA�
––––––––––––––––– 

399 Francesco Bossio  
%DUCAZIONE�E�FAMIGLIA�IN�2OMANO�'UARDINI��,E�DINAMICHE�FORMATIVE�DELLA�
PERSONA�NELL�ETÍ�ADULTA�

VIII



407 Letizia Caronia  
#HIEDERE�E�DARE�CONSIGLI��LA�GESTIONE�DELLA�CONOSCENZA�NELL�INTERAZIONE�GENITO
REPEDIATRA�

416 Giuseppina D’Addelfio  
3ULLA�RESPONSABILITÍ�GENITORIALE��SPUNTI�FENOMENOLOGICI�

424 Elisabetta Madriz  
,�EDUCATIVA�DOMICILIARE��6OCI�E�PENSIERI�DELLA�PROFESSIONALITÍ�AGITA�

432 Sara Serbati  
)L�METODO�DELLA�VALUTAZIONE�PARTECIPATIVA�E�TRASFORMATIVA�COME�OPPORTUNITÍ�
DI� INCONTRO� FRA� LE�CONOSCENZE�DELLE� FAMIGLIE�E�DEGLI�OPERATORI��2IFLESSIONI�DA�
0�)�0�0�)���0ROGRAMMA�DI�)NTERVENTO�0ER�0REVENIRE�L�)STITUZIONALIZZAZIONE�

 
 

Panel 7 
Affettività, educazione, emozioni 

?????????????????????????????????????????? 
 
443 Elisabetta Biffi 

!TTRAVERSARE�LA�PAURA�PER�imparare a tremare:�LA�COMUNICAZIONE�DELL�EMER
GENZA�COME�ESPERIENZA�DI�RESPONSABILITÍ�
––––––––––––––––– 

451 Tiziana Iaquinta  
3ENZA��PIÂ	�GIOIA��2IFLESSIONI�SUL�DECLINO�DELLA�GIOIA�NELLA�SOCIETÍ�E�NELL�EDU
CAZIONE�

459 Vito Minoia  
)L�TEATRO�COME�EDUCAZIONE�ALL�ASCOLTO�E�ALL�ALTERITÍ�IN�CARCERE�

468 Rosa Grazia Romano  
2IPROGETTARE�L�ESISTENZA�PARTENDO�DAL�FUTURO��5N�ITINERARIO�DAL�DESIDERIO�ALLA�
SPERANZA�

476 Enza Sidoti  
%MOZIONI�E�SALUTE��0RENDERSI�CURA�DI�S£�ATTRAVERSO�L�EDUCAZIONE�EMOTIVA�

484 Stefania Ulivieri Stiozzi  
,A�SUPERVISIONE�ALLE�£QUIPE�EDUCATIVE�COME�DISPOSITIVO�DI�MANUTENZIONE�DEGLI�
AFFETTI�E�DI�APPRENDIMENTO�DALL�ESPERIENZA�

492 Matteo Villanova  
.EURO0EDAGOGIA�E�BIO%DUCAZIONE�PER�LA�TUTELA�EMOZIONALE�ED�AFFETTIVA�DEL�
#ONSUMATORE��IN�INFANZIA��ADOLESCENZA�E�NELLA�GENITORIALITÍ�

 
 

 

IX



Panel 8 
Culture di Genere 

?????????????????????????????????????????? 
 
503 Giuseppe Burgio 

,A�0EDAGOGIA�DI�'ENERE�E�I�Masculinity Studies�
511 Anna Grazia Lopez 

)NTERSEZIONALITÍ�E�DIFFERENZE�
519 Gabriella Seveso 

'ENERE�E�DISCIPLINE�34%-��IL�RUOLO�DELLA�PEDAGOGIA�NELL�ORIENTARE�RAGAZZI�E�
RAGAZZE�
––––––––––––––––– 

526 Lisa Brambilla  
'IOVANI�E�MODELLI�EDUCATIVI��UN�ESPLORAZIONE�PEDAGOGICA��TRA�GENERE�E�TERRI
TORIO�

534 Rossella Caso  
$ALLA�PARTE�DI�4EA��$ONATELLA�:ILIOTTO�RACCONTA��)TINERARI�DI�SCRITTURA�AL�FEM
MINILE�TRA�GLI�ANNI�/TTANTA�E�.OVANTA�

542 Tiziana Chiappelli  
$AL�GENERE�AI�GENERI��L�EROSIONE�DELLA�VISIONE�OMOGENEA�E�BINARIA�DAL�FEMMI
NISMO�POSTCOLONIALE�AGLI�STUDI�queer 

549 Antonia De Vita  
)L�BULLISMO�FEMMINILE��ALCUNI�PATTERN�EMERGENTI�

557 Francesca Dello Preite  
'ENERE�E�GENITORIALITÍ��CULTURE�E�PRATICHE�EDUCATIVE�A�CONFRONTO�

564 Valentina Guerrini  
$ONNE��ESTREMISMI�E�DI�RADICALIZZAZIONE��4RA�RISCHIO�DI�VULNERABILITÍ�E�OP
PORTUNITÍ�DI�PROMUOVERE�LA�COESIONE�SOCIALE�TRA�I�GIOVANI�

572 Stefano Maltese  
3ENZA�CORPO�FERIRE��,�INCONTRO�PEDAGOGICO�CON�LA�NARRAZIONE�DELLE�PERSONE�IN�
TRANSIZIONE�DI�GENERE��TRA�RICONOSCIMENTO�E�INCLUSIONE�

580 Maria Rita Mancaniello  
"AMBINI� E�BAMBINE� E�ADOLESCENTI� ORFANI�PER� FEMMINICIDIO��UN�PERCORSO�DI�
STUDIO�E�DI�RICERCA�PER�LA�FORMAZIONE�DEI�PROFESSIONISTI�DEI�SERVIZI�SOCIOASSI
STENZIALI��EDUCATIVI�E�SANITARI�

586 Antonella Poce  
3VILUPPO�DI�0ERCORSI�INTERATTIVI�PER�L�!CCESSIBILITÍ�MUSEALE�E�LA�FRUIZIONE�DEL�
PATRIMONIO�CULTURALE�

596 Elena Zizioli  
0ER�UNA�CULTURA�DI�GENERE�TRA�LE�SBARRE��PROSPETTIVE�PEDAGOGICHE�

X



Panel 9 
Religiosità e formazione 

?????????????????????????????????????????? 
 
607 Michele Caputo 

%DUCAZIONE�RELIGIOSA�E�PARADIGMI�PEDAGOGICI�
615 Pierpaolo Triani 

2ELIGIOSITÍ�E�FORMAZIONE��)NTRODUZIONE�AI�LAVORI��LA�RESPONSABILITÍ�DELLA�PE
DAGOGIA�
––––––––––––––––– 

618 Laura Sara Agrati, Viviana Vinci  
3AN�.ICOLA�MEDIATORE��TRA�DIRITTI�E�DESIDERI�

629 Rita Casadei  
$ARE�RESPIRO�ALL�ESPERIENZA�RELIGIOSA��2IFLESSIONI�SUL�POTERE�FORMATIVO�E�TRASFOR
MATIVO�DI�UN�APPROCCIO�ESTETICO�

636 Paola Dal Toso  
,INEE�EDUCATIVE�NEL�De catechizandis rudibus DI�3ANT�!GOSTINO�

644 Carlo Mario Fedeli  
)L�PROBLEMA�RELIGIOSO��DI�NUOVO��OGGI��PER�CHI�VIVE�IN�%UROPA��VERAMENTE�UN�
PROBLEMA�

652 Silvia Guetta  
%DUCAZIONE��PACE�E�RELIGIONE��UN�DIBATTITO�ATTUALE�

660 Giorgia Pinelli  
,�OGGETTO�ARTISTICO�NELLA�FORMAZIONE�DEL�DOCENTE�)2#�

668 Andrea Porcarelli 
,�INSEGNAMENTO�DELLA�RELIGIONE�IN�UN�CONTESTO�MULTICULTURALE�IN�RAPPORTO�AL�
MANDATO�SOCIALE�DELLA�SCUOLA�

676 Marcello Tempesta  
h.ESSUNO�SI�SALVA�DA�SOLOv��%SPERIENZA�RELIGIOSA�E�SFIDE�GLOBALI�NELLA�PROSPETTI
VA�EDUCATIVA�DI�*ORGE�-��"ERGOGLIO��0APA�&RANCESCO�

684 Letterio Todaro  
,A�PRIMA�RICEZIONE�DELLA�PEDAGOGIA�DI�0AULO�&REIRE�IN�)TALIA��INCURSIONI�SUL�
TERRENO�DEL�DISSENSO�CATTOLICO�NEI�PRIMI�ANNI�3ETTANTA��FRA�FENOMENI�DI�CRISI�E�
RINNOVAMENTO�

XI



Panel 10 
Scuola e formazione dei docenti 

?????????????????????????????????????????? 
 
695 Patrizia Magnoler, Maria Chiara Michelini, Paolina Mulè 

3CUOLA�E�FORMAZIONE�DEGLI�INSEGNANTI��1UALI�PROSPETTIVE�EMERGENTI��
––––––––––––––––– 

703 Maurizio Gentile  
#OMUNICARE�FEEDBACK�IN�CLASSE��%FFETTI�DI�DUE�STRATEGIE�VIDEOBASED�DI�FORMA
ZIONE�DEI�DOCENTI�

714 Paola Zini  
2ELAZIONE�SCUOLAFAMIGLIA��QUALI�CAMBIAMENTI�CON�LA�$!$��

 
 

Panel 11 
Storia della scuola 

?????????????????????????????????????????? 
 
725 Dario De Salvo 

0ISTE�DI�RICERCA�DI�AMBITO�STORICO�EDUCATIVO�IN�)TALIA�
727 Maria Cristina Morandini 

.UOVI�ORIENTAMENTI�E�FILONI�DI�RICERCA�NELL�AMBITO�DELLA�STORIA�DELL�EDUCAZIO
NE�E�DELLA�SCUOLA�

735 Brunella Serpe 
,A�RICERCA�STORICOEDUCATIVA�TRA�TRADIZIONE�E�NUOVE�PROSPETTIVE�
––––––––––––––––– 

738 Paolo Alfieri  
-EMORIA�COLLETTIVA��CINEMA�E�TELEVISIONE��UN�NUOVO�SGUARDO�EURISTICO�PER�LA�
STORIOGRAFIA�SCOLASTICA�IN�)TALIA�

746 Paolo Bianchini  
,A�hSCUOLA�SERALE�FRATEL�4EODORETOv�E�LA�FORMAZIONE�DEGLI�OPERAI�NELLA�4ORINO�
DEL�BOOM�ECONOMICO�

754 Anna Maria Colaci 
,E�ISTITUZIONI�SCOLASTICHE�E�PARASCOLASTICHE�IN�4ERRA�D�/TRANTO�NEI�PRIMI�ANNI�
6ENTI�DEL�.OVECENTO��INDAGINE�PER�IL�#ONGRESSO�INTERNAZIONALE�DI�EDUCAZIONE�
FAMIGLIARE�A�-ADRID�

762 Anna Debè  
6ITTORIO�$E�3ETA�E�LE�SUE�IMMAGINI�DI�SCUOLA��UNA�RAPPRESENTAZIONE�MEDIATI
CA�DELLA�DIDATTICA�ITALIANA�DEGLI�ANNI�3ETTANTA��

770 Stefano Lentini  
,A� RELAZIONE� SULL�ANDAMENTO� SCOLASTICO� DEL� SACERDOTE� -ICHELE� -ONTEFORTE��

XII



MAESTRO�PRESSO�LA�3CUOLA�0OPOLARE�DEL�#ARCERE�#ORREZIONALE�DI�-ODICA��!�3��
���������	��4RACCE�DI�UNA�PEDAGOGIA�PENITENZIARIA�NEI�PRIMI�ANNI�DEL�2E
GNO�D�)TALIA�

778 Elisa Mazzella  
,A�DIDATTICA�TRA�ANTICO�E�NUOVO��-ETODI�DI�INSEGNAMENTO�A�CONFRONTO�NELLE�
SCUOLE�COMUNALI�NOVARESI�IN�ETÍ�NAPOLEONICA�

786 Luca Odini  
)L�BENE�COMUNE�TRA�DISCIPLINA�E�LIBERTÍ��3PUNTI�STORICO�PEDAGOGICI�DA�UN�CON
FRONTO�FRA�REGOLE�MONASTICHE�

794 Stefano Oliviero  
!NDARE�A�SCUOLA�NEGLI�ANNI�/TTANTA�

802 Luigiaurelio Pomante  
$ALLA�MANCATA�RIFORMA�'ONELLA�AL�FALLIMENTO�DEL�Piano decennale��LE�CON
TRADDIZIONI�DELL�5NIVERSITÍ�ITALIANA�DEGLI�ANNI�#INQUANTA�

810 Evelina Scaglia  
,A�SCUOLA�DEL�MAESTRO�ESPLORATORE�#RISTOFORO�.EGRI��DALLE�PAGINE�DE�L’educa-
tore della Svizzera italiana ALL�archivio didattico� DI�'IUSEPPE� ,OMBARDO�
2ADICE�

818 Silvia Annamaria Scandurra  
!LFABETIZZAZIONE� E� FORMAZIONE� DEGLI� ADULTI� ANALFABETI�� LA�Scuola gratuita 
domenicale per adulti�DI�#ALTAGIRONE������	�

826 Fabio Stizzo  
)L� PROGETTO�DELL�5.,!�E� I� CORSI�DI� ISTRUZIONE�PROFESSIONALE�DELL�!.)-)�NEL�
-EZZOGIORNO�DEL�SECONDO�DOPOGUERRA�

 
 

Panel 12 
Educazione comparata: storia e teorie 

?????????????????????????????????????????? 
 
837 Carla Callegari 

,�EDUCAZIONE�COMPARATA�NEL�CONTESTO�SOCIOCULTURALE�DEL�SECONDO�DOPOGUERRA�
845 Carlo Cappa 

,A�COMPARAZIONE�ALLO�STATO�GASSOSO��GIUSTAPPOSIZIONI��SAPERI��CRITICA�
853 Furio Pesci 

3TORIA�DELLE�IDEE�PEDAGOGICHE�ED�EDUCAZIONE�COMPARATA�
––––––––––––––––– 

861 Dorena Caroli 
3GUARDI�COMPARATIVI�ITALIANI�SULLA�SCUOLA�DI�*ASNAJA�0OLJANA�DI�,EV�4OLSTOJ�
ALL�INIZIO�DEL�.OVECENTO�

XIII



869 Cristiano Corsini 
)NDAGINI�EDUCATIVE�INTERNAZIONALI��COMPARAZIONI�O�CLASSIFICHE��

876 Marco Ferrari 
%VOLUZIONE�ISTITUZIONALE�DELL�EDUCAZIONE�IN�"RASILE�

884 Angelo Gaudio  
3GUARDI�TRANSATLANTICI�INCROCIATI�SUI�SISTEMI�EDUCATIVI������

892 Carla Roverselli 
,A�RIVALITÍ�TRA�METODO�!GAZZI�E�METODO�-ONTESSORI�NELLE�VICENDE�DI�'IULIANA�
3ORGE�

900 Filippo Sani 
3UL�CONCETTO�DI�illusio�NEL�PENSIERO�DI�0IERRE�"OURDIEU 

908 Alessandro Sanzo 
3E�L�ERBA�DEL�VICINO�Þ�PIÂ�VERDE����$INO�#ARINA��LA�COMPARAZIONE�COME�ESER
CIZIO�DI� RESPONSABILITÍ� SCIENTIFICA� E� COME�PRESUPPOSTO�DELLE� SCELTE�DI�POLITICA�
SCOLASTICA�

 
 

Panel 13 
Letteratura per l’infanzia 

?????????????????????????????????????????? 
 
919 Milena Bernardi 

"REVI�RIFLESSIONI�INTORNO�A�AUTORIALITÍ��INFANZIA��LETTERATURA�PER�L�INFANZIA��
924 Sabrina Fava 

)NSEGUENDO�UN�CONIGLIO�BIANCO�DAGLI�OCCHI�ROSA�
930 Ilaria Filograsso 

2IFLESSIONI�SUL�POTENZIALE�TRASFORMATIVO�E�POLITICO�DELLA�LETTERATURA�PER�L�INFAN
ZIA�
––––––––––––––––– 

938 Leonardo Acone  
h,ETTURE�INCOMPARABILIv��)�VIAGGI�DI�3ALGARI�TRA�SCRITTURA�LIBERA�E�ORIZZONTI�
FORMATIVI�

946 Andrea Dessardo  
0OSTMODERNO�E�IPERMODERNO�NEI�ROMANZI�DI�$ONATELLA�$I�0IETRANTONIO�

954 William Grandi  
,A�LETTERATURA�PER�L�INFANZIA�NELLE�RIFLESSIONI�DI�-ARIA�-ONTESSORI��TRACCE�DI�
UNA�PEDAGOGIA�DELLA�NARRAZIONE�COME�ESPRESSIONE�DI�LOGICA��ESTETICA�E�CAMBIA
MENTO�SOCIALE�

962 Juri Meda  
#�ERA�UNA�VOLTA�AL�GRAMMOFONO����,E�FIABE�SONORE�DELLA�$URIUM�TRA�TRADIZIO
NE�E�FANTASIA����������	�

XIV



970 Martino Negri  
&ARE�LA�RIVOLUZIONE�CON�LA�BELLEZZA��&AUSTA�/RECCHIO�E�LA�RESPONSABILITÍ�DI�FAR�
LIBRI�PER�BAMBINI�

978 Elena Surdi  
3FILA�IL�FASCISMO��LA�RESPONSABILITÍ�SOSPESA�DI�%MILIA�6ILLORESI�

988 Maria Teresa Trisciuzzi  
$IARI�DI�GUERRA��DIARI�DI�PACE��,INDGREN�E�:ILIOTTO��MEMORIE�STORICHE�DI�DUE�
AUTRICI�DELLA�,ETTERATURA�PER�L�INFANZIA��

 
 

Panel 14 
Pedagogia speciale 

??????????????????????????????????????????�
 

999 Pasquale Moliterni, Antonello Mura, Elena Zanfroni�
$ENTRO�LA�PEDAGOGIA�SPECIALE��VERSO�UNA�RIATTUALIZZAZIONE�DEI�PROCESSI�INCLU
SIVI�TRA�DISABILITÍ�E�MARGINALITÍ�
––––––––––––––––– 

1007 Gianluca Amatori  
h3UPERERÏ� LE�CORRENTI�GRAVITAZIONALIxv��'ENITORIALITÍ� INVISIBILI�E�RELAZIONI�
DI�CURA�NEI�FIGLI�

1015 Nicole Bianquin  
,�INCLUSIONE� RICHIEDE� AZIONI� DI� SISTEMA�� VERSO� UNA� RESPONSABILITÍ� CONDIVISA�
NELLA�COSTRUZIONE�DEL�PROGETTO�DI�VITA�

1023 Alessia Cinotti  
%DUCAZIONE�E�MEDIAZIONI��,�EDUCATORE�PROFESSIONALE�SOCIOPEDAGOGICO�E�LE�FA
MIGLIE�DEGLI�ALLIEVI�CON�DISABILITÍ�

1031 Valeria Friso  
2ETE�A�SERVIZIO�DELL�INCLUSIONE�LAVORATIVA�DI�PERSONE�CON�DISABILITÍ��h.UOVEv�
FORME�PER�UN�MEDIATORE�STRATEGICO�

1041 Vanessa Macchia, Annemarie Augschöll Blasbichler 
!TTEGGIAMENTI�VERSO�L�INTEGRAZIONE�E�L�INCLUSIONE�SCOLASTICA��UNO�STUDIO�COM
PARATIVO�TRANSNAZIONALE�!LTO�!DIGE��)	�E�.ORD�4IROLO��!	�

1050 Silvia Maggiolini  
%D�IO�AVRÏ�CURA�DI�TE��,�APPORTO�DELLA�RIFLESSIONE�EDUCATIVA�NELL�ESPERIENZA�DEI�
young carers 

�
�
�
�
�

XV



Panel 15 
Inclusione e formazione docenti 

?????????????????????????????????????????? 
 

1059 Giuseppe Filippo Dettori 
,�INCLUSIONE�SCOLASTICA�E�SOCIALE�DEI�MINORI�STRANIERI�NON�ACCOMPAGNATI�
––––––––––––––––– 

1067 Daniela Manno  
#HE�COSA�PENSO�DELLA�DISABILITÍ��!NALISI�DI�UN�ESPERIENZA�CON�MAESTRE�E�MAE
STRI�IN�FORMAZIONE�

1076 Francesca Pedone  
0ARTNERSHIP�EDUCATIVA�TRA�SCUOLA�E�/RGANIZZAZIONI�.O�0ROFIT�

1084 Luisa Zecca  
$EMOCRATIZZARE�LA�SCUOLA��-EDIAZIONE�DIDATTICA��INCLUSIONE�E�FORMAZIONE�DE
GLI�INSEGNANTI�
 

Panel 16 
Didattiche attive 

?????????????????????????????????????????? 
 

1095 Alessandra La Marca 
)NSEGNANTI�E�METACOMPRENSIONE�
––––––––––––––––– 

1104 Francesca Anello  
!ZIONI�DI�MODELLAMENTO�E�LAVORO�COLLABORATIVO�IN�CLASSE�PER�LA�COMPRENSIONE�
DEL�TESTO�COME�PROBLEM�SOLVING�

1112 Manuela Fabbri  
,�APPRENDIMENTO�COLLABORATIVO�ONLINE�PER�LO�SVILUPPO�DELLE�COMPETENZE�DIGI
TALI�E�TRASVERSALI�DEI�FUTURI�DOCENTI�DI�MATEMATICA�

1120 Luca Ferrari  
2ISORSE�%DUCATIVE�!PERTE�E�-ASSIVE�/PEN�/NLINE�#OURSES��/PPORTUNITÍ��LI
MITI�E�SFIDE�NEL�CAMPO�DELL�EDUCAZIONE�FORMALE�

1128 Daniela Gulisano  
0RATICHE� DIDATTICHE� ATTIVE�� INCLUSIVE� E� LABORATORIALI� NELLA� SCUOLA� h/NLIFEv�
DELL�ERA�0OST�#OVID���

1137 Elena Pacetti  
$!$��$IDATTICA�!TTIVA�A�$ISTANZA��UN�ESPERIENZA�NELLA�FORMAZIONE�UNIVER
SITARIA�DEI�FUTURI�INSEGNANTI�

1145 Patrizia Sposetti  
%DUCARE�E�FORMARE�ALLA�DEMOCRAZIA��)L�CONTRIBUTO�DI�'IANNI�2ODARI�

XVI



Panel 17 
Media education 

?????????????????????????????????????????? 
 
1155 Michele Baldassarre 

$ALLA� $IDATTICA� A� $ISTANZA� ALL�ELEARNING�� 4RAIETTORIE� D�INNOVAZIONE� NEL�
CONTESTO�FORMATIVO�ITALIANO�
––––––––––––––––– 

1163 Giovanni Arduini  
,A�DIDATTICA�A�DISTANZA�UNIVERSITARIA��TRA�NUOVE�OPPORTUNITÍ�E�VECCHIE�CRITI
CITÍ�

1169 Stefano Pasta  
Detection�DI�ODIO�ANTIMUSULMANO�TRA�machine learning�E�VALUTAZIONE�QUA
LITATIVA��

1180 Giuseppe C. Pillera  
2ICONOSCERE�I�DISORDINI�DELL�INFORMAZIONE�COME�COMPETENZA�DI�CITTADINANZA��PRI
ME�EVIDENZE�EMPIRICHE�DA�UN�INDAGINE�SUL�RUOLO�DEL�PENSIERO�CRITICOANALITICO�

1189 Stefania Pinnelli  
$IDATTICA�A�$ISTANZA�E�Universal Design��ESPERIRE�L�ADATTAMENTO�NELLA�PIAT
TAFORMA�-3�4%!-3�

 
�

Panel 18 
Valutazione e ricerca empirica 

?????????????????????????????????????????? 
 

1199 Giuseppa Cappuccio  
)L�PROCESSO�VALUTATIVO�E�LA�RICERCA�IN�CAMPO�EDUCATIVO�
––––––––––––––––– 

1207 Concetta La Rocca  
/PEN�"ADGE��RENDERE�TRASPARENTI�I�PROCESSI�VALUTATIVI�E�DOCUMENTARE�LE�COM
PETENZE�ACQUISITE��2ESOCONTO�DI�UNA�ESPERIENZA�DI�DIDATTICA�LABORATORIALE�ON
LINE�IN�AMBITO�UNIVERSITARIO�

1216 Luisa Pandolfi  
,A�VALUTAZIONE�DELLA�DIDATTICA�UNIVERSITARIA�IN�AMBITO�PENITENZIARIO�AI�TEM
PI�DELLA�PANDEMIA��UNA�RICERCA�SUL�CAMPO�IN�3ARDEGNA�

1225 Alessandra Rosa  
,A�VIDEOANALISI�PER�LA�FORMAZIONE�DEI�DOCENTI�UNIVERSITARI��QUADRO�TEORICO�E�
IMPIANTO�METODOLOGICO�DI�UNA�RICERCA�AVVIATA�NEL�CONTESTO�DELL�5NIVERSITÍ�DI�
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5NA�PEDAGOGIA�DELL�ANTIMAFIA�COME�RITERRITORIALIZZAZIONE�EDUCATIVA��PER�UNA�
SOCIETÍ�DELLA�PROSSIMITÍ�UMANA�

1507 Lorena Milani  
Global Education ED�EDUCAZIONE�POLITICA��LA�PARTECIPAZIONE�DI�BAMBINI��RA
GAZZI�E�GIOVANI�
 

 
 
 
 

XX



Panel 23 
Professioni educative e pedagogiche: i nuovi sviluppi 
?????????????????????????????????????????? 

 
1517 Elsa M. Bruni, Laura Cerrocchi, Cristina Palmieri  

0ROFESSIONI�EDUCATIVE�E�PEDAGOGICHE�
––––––––––––––––– 

1529 Franco Blezza  
)NTERLOCUZIONE�PEDAGOGICA�E�PEDAGOGIA�PROFESSIONALE�

1537 Maria Buccolo  
,�EDUCATORE�AI� TEMPI�DEL�#OVID����COSTRUIRE� I� LEGAMI�EDUCATIVI�A�DISTANZA�
NELLA�FASCIA�D�ETÍ����ANNI�

1545 Giambattista Bufalino  
,EADERSHIP�EDUCATIVA��UNA�PROSPETTIVA�COMPARATA�E�TRANSNAZIONALE�

1553 Alessandro D’Antone  
4RA�SOSTEGNO�EDUCATIVO�ALLA�FAMIGLIA�E�ALLA�GENITORIALITÍ�E�FORMAZIONE�DELLE�FI
GURE�PROFESSIONALI�A�VALENZA�PEDAGOGICA�

1561 Maria Benedetta Gambacorti-Passerini  
#OSTRUIRE�UNO�SGUARDO�DI�RICERCA��UNA�DIREZIONE�PER�LA�FORMAZIONE�DEL�PROFES
SIONISTA�EDUCATIVO�DI�SECONDO�LIVELLO��

1569 Emanuele Isidori  
,E�PROFESSIONI�DELLA�PEDAGOGIA�DELLA�RELAZIONE�D�AIUTO��PROBLEMI�EPISTEMOLOGI
CI�E�PROSPETTIVE�DI�SVILUPPO�

1578 Cristina Lisimberti, Katia Montalbetti 
2IPENSARSI�NELLA�RELAZIONE�EDUCATIVA�OLTRE�LA�PANDEMIA��LO�SGUARDO�DEI�COOR
DINATORI�

1586 Francesca Oggionni  
,A� PROFESSIONALITÍ� GIURIDICOPEDAGOGICA� IN� CARCERE�� DISEQUILIBRI� CRITICI� TRA�
PROFILO�IDENTITATIO�E�FUNZIONE�

1594 Fiorella Paone  
4ERRITORIO�E�COMUNITÍ��PRATICHE�E�PROSPETTIVE�PEDAGOGICHE�PER�L�ESERCIZIO�PRO
FESSIONALE�

1602 Valeria Martino, Raffaella C. Strongoli 
0ROFESSIONI� EDUCATIVE� E� PREFIGURAZIONE� PROFESSIONALE�� )L� PUNTO� DI� VISTA� DELLE�
STUDENTESSE�E�DEGLI�STUDENTI�DELL�5NIVERSITÍ�DEGLI�3TUDI�DI�#ATANIA�

 
 

 
 
 

XXI



Panel 24 
Gli inattuali nella riflessione pedagogica 

?????????????????????????????????????????? 
 
1613 Marinella Attinà 

2IPENSARE�L�INATTUALITÍ�PER�AGIRE�NELL�ATTUALITÍ�
1620 Amelia Broccoli 

$IMENSIONE�STORICA�E�RESPONSABILITÍ�DELL�EDUCAZIONE��5NA�LETTURA�INATTUALE�
1630 Valeria Rossini  

,�INELUDIBILE�INATTUALITÍ�DEL�liminare�
–––––––––––––––––  

1638 Camilla Barbanti  
Pedagogical “response-abilities”:�DIRE�E�PRATICARE�L�EDUCAZIONE�COME�FENOME
NO�SOCIOMATERIALE�

1646 Alessandro Ferrante  
/LTRE�LA�PEDAGOGIA�DEL�NEGATIVO��%DUCARE�A�FUTURI�SOSTENIBILI�

1654 Emanuela Mancino  
h5NA�SPECIE�LUMINOSA�DI�OMBRAv��hUNA�PENOMBRA�TOCCATA�D�ALLEGRIAv��LA�CON
VERSAZIONE�COME�SGUARDO�n�VISIBILE�n�NELLA�RELAZIONE�PEDAGOGICA�

1662 Paola Martino  
h,A�VERGOGNA�DEL�MONDOv��NOI�COLLETTIVO�E�PASSIONE�PEDAGOGICOCIVILE�

1670 Adriana Schiedi  
&RAMMENTAZIONE�SOCIALE�E�FRAGILITÍ�ESISTENZIALE��/LTRE�LA�CRISI�DELLE�RELAZIONI�
UMANE��PER�UNA�PEDAGOGIA�DELLA�pietas�

1678 Claudia Spina  
)L�PROGETTO�DI�PALINGENESI� SOCIOCULTURALE��MORALE� E�POLITICA�NEL�PROGRAMMA�
PEDAGOGICO�ORTEGHIANO�

 
 

Panel 25 
Orientamento educativo e disagio sociale 

?????????????????????????????????????????? 
 
1689 Antonia Cunti 

/RIENTAMENTO�EDUCATIVO�E�DISAGI�SOCIALI��RIFLESSIONI�PEDAGOGICHE�
––––––––––––––––– 

1697 Lorenza Da Re  
5NA�PROPOSTA�PEDAGOGICA�DI�ORIENTAMENTO�E�TUTORATO�

1705 Giuseppina Manca  
)L�VISSUTO�DEI�GIOVANI�DURANTE�LA�PANDEMIA��DA�ESPERIENZA�DI�SOFFERENZA�A�OC
CASIONE�MATURATIVA��#ONSIDERAZIONI�EDUCATIVE�

XXII



1713 Alessandra Priore  
/RIENTARSI�NELLA�PROFESSIONE��,E�FORME�DELLA�PREFIGURAZIONE�DEL�LAVORO�IN�UN�
GRUPPO�DI�STUDENTI�DI�SCIENZE�DELLA�FORMAZIONE�PRIMARIA�

1721 Franca Zuccoli  
)L�TUTORAGGIO�UNIVERSITARIO�TRA�PARI��UNA�STRATEGIA�DI�INTERVENTO�SUGLI�ABBAN
DONI�

 
 

Panel 26 
Pedagogia della cura 

?????????????????????????????????????????? 
 
1731 Daniele Bruzzone, Alessandro Vaccarelli, Davide Zoletto 

,A�CURA�AI�TEMPI�DELLA�PANDEMIA��RIFLESSIONI�E�PROSPETTIVE�PEDAGOGICHE�
––––––––––––––––– 

1745 Anna Aluffi Pentini  
,�EVOLUZIONE�DELLA�CURA�DELLA�PRIMA�INFANZIA�TRA�MEDICINA�E�PEDAGOGIA�

1753 Natascia Bobbo  
!TTEGGIAMENTO�EMPATICO�E�BENESSERE�PROFESSIONALE�NEL�TEMPO�DELLA�0ANDEMIA�
DA�3!23#O6���UNO�STUDIO�QUANTITATIVO�OSSERVAZIONALE�TRA�GLI�STUDENTI�DI�
INFERMIERISTICA�DELL�5NIVERSITÍ�DI�0ADOVA�

1762 Stefano Bonometti  
0ASSEGGIATE�RIGENERANTI��,A�COLTIVAZIONE�DEL�S£�DEGLI�OPERATORI�SANITARI�IN�EPO
CA�#/6)$���

1769 Luca Bravi  
,A�-EMORIA�DEI�TESTIMONI�COME�PEDAGOGIA�DELLA�CURA�

1777 Manuela Ladogana  
Fare solitudine�COME�PRATICA�DI�CURA��

1785 Elena Luppi  
'LI�INTERVENTI�SOCIOEDUCATIVI�COME�APPROCCI�NON�FARMACOLOGICI�PER�LA�QUALITÍ�
DELLA�VITA�DEGLI�ANZIANI�FRAGILI�E�NON�AUTOSUFFICIENTI�

1794 Marisa Musaio  
%SSERE�PROFESSIONISTI�DELL�AIUTO�NELLA�PANDEMIA��I�VISSUTI�DEL�LAVORO�EDUCATIVO�

1802 Alba Giovanna Anna Naccari 
,�ARCHETIPO�DEL�guaritore ferito�NELL�ONTOLOGIA�DELLA�CURA�

1810 Carlo Orefice  
6ULNERABILITÍ�PSICHICA�ED�ESPERIENZA�MIGRATORIA��#OMPRENDERE�LA�NATURA�E�I�
FATTORI� COSTITUTIVI�DEL�PROCESSO�DI� SIGNIFICAZIONE� E� RISIGNIFICAZIONE�DELL�ESPE
RIENZA�DI�MALATTIA��

1819 Roberto Travaglini  
)L�PROCESSO�CREATIVO�COME�cura sui�PER�UNA�0EDAGOGIA�DEL�BENESSERE�

XXIII



Panel 27 
Apprendimento trasformativo e work based learning 
?????????????????????????????????????????? 

 
1829 Francesca Bracci e Alessandra Romano  

#REATIVITÍ�PRATICA�E�PRATICHE�DI�CREATIVITÍ��5NO�STUDIO�ESPLORATIVO�
1839 Valerio Massimo Marcone 

2IPENSARE�LA�FORMAZIONE�DUALE�NELLA�PROSPETTIVA�DEL�PARADIGMA�DELLA�SOSTENI
BILITÍ�

1848 Roberta Piazza  
Work-based learning�E�FORMAZIONE�PROFESSIONALE�IN�TEMPO�DI�#/6)$���

1856 Silvia Zanazzi  
�IOLAVOROACASA��3TORIE�DI�LAVORO�A�DISTANZA�DURANTE�LA�PANDEMIA�

XXIV



2.4 
La posizionalità del ricercatore: scelte metodologiche  

e questioni etiche in un nido d’infanzia multiculturale 
 

Isabella Pescarmona 
2ICERCATRICE�n�5NIVERSITÍ�DEGLI�3TUDI�DI�4ORINO�

ISABELLA�PESCARMONA UNITO�IT�

 
 

1. Il sé situato del ricercatore e la giustizia sociale 
 

“La comunità pedagogica oggi ha bisogno di praticare la ricerca empirica”, 
ricorda Mortari (2009, p. 43), non solo per fondare la ricerca in ambito 
pedagogico come sapere rigoroso, capace di affrontare la complessità del 
reale e le contraddizioni del presente, ma anche per alimentare un processo 
di meta-riflessione sul processo di ricerca e sulle sue implicazioni teoriche, 
epistemologiche, metodologiche ed etico-politiche. Ciò può permettere di 
costruire una conoscenza scientifica dell’esperienza educativa, senza scivo-
lare nel rischio di tecnicismi e automatismi, tenendo aperta invece la di-
scussione e il confronto su alcuni presupposti paradigmatici (Mortari, 
2009), anche a partire dalle istanze che emergono dalla pratica educativa 
(Scheffler, 1988).  

Problematizzare la POSIZIONALITÍ del ricercatore durante il processo d’in-
dagine sul campo è un modo per affrontare tali questioni di significato, te-
matizzando alcuni interrogativi e dilemmi come parte integrante della 
ricerca, al di là delle sole regole stabilite dai codici e protocolli etici. La po-
stura etica si guadagna, infatti, dedicandosi a pensare a come le scelte me-
todologiche che si mettono in atto quando si fa ricerca sul campo siano 
spesso correlate a questioni valoriali. #HE�COSA è ricercato, COME e PERCH£� 
sono aspetti critici in tutte le ricerche qualitative, ma diventano particolar-
mente rilevanti quando le proprie ricerche sono motivate dai principi di 
equità e di giustizia sociale, come quelle che si sviluppano nell’ambito del-
l’educazione interculturale (Griffiths, 1998; Bhatti, Gaine, Gobbo, Leeman, 
2007). Le questioni riguardanti l’interpretazione, il posizionamento sociale 
e la costruzione di conoscenza accompagnano tutte le fasi della ricerca, sol-
lecitando il ricercatore a mettere in prospettiva non solo i contesti educativi 
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che analizza, ma anche il suo stesso sguardo, i suoi preconcetti e le sue aspet-
tative. Le scelte di ricerca sono cioè influenzate dalla sua posizione, dal suo 
orientamento culturale, etico e politico così come dai suoi paradigmi teorici 
di riferimento (e.g., Gobbo 2003; Robinson e Diaz, 2006; Giorgis, Peano, 
Pescarmona, Sansoe, Setti, 2021). La ricerca non è mai neutrale e riflette il 
S£�storicamente, culturalmente e politicamente SITUATO di chi fa ricerca, che 
entra in gioco nelle diverse fasi di ricerca sul campo (formulazione do-
manda, definizione e relazione con i soggetti, raccolta e interpretazione dati, 
terminologia, scrittura). 

A partire da una ricerca educativa che ho sviluppato con metodologia 
etnografica in un nido d’infanzia multiculturale (Pescarmona, 2020), ven-
gono qui discusse alcune questioni per mettere in luce come il ricercatore 
sia presente fin dall’inizio nel processo d’indagine con la sua soggettività e 
la sua visione del mondo, contribuendo a costruire la “rappresentazione” 
del fenomeno educativo. 

 
 

2. Esplicitare i presupposti: posizionarsi rispetto alla domanda di ricerca 
 

La mia ricerca si voleva inserire nel dibattito attuale sull’educazione e sulla 
cura della prima infanzia che mira a promuovere opportunità educative di 
qualità per i bambini nella fascia 0-6 anni, con particolare attenzione a 
quelli definiti provenienti da contesti migratori o svantaggiati, al fine di va-
lorizzare, da un lato, il ruolo educativo degli asili nido per il pieno sviluppo 
delle potenzialità di tutti i minori e, dall’altro, per alimentare la coesione 
sociale (European Commission, 2019).  

Ma che cosa implica fare ricerca in un nido multiculturale? Già la for-
mulazione della domanda di ricerca rivela il punto di vista situato e culturale 
del ricercatore, che a partire da una certa visione d’infanzia modella il pro-
blema, utilizza taluni termini piuttosto che altri, seleziona o scarta una certa 
letteratura, assume una precisa angolatura da cui guardare la questione edu-
cativa.  

Questa fase chiede di compiere scelte rispetto alla letteratura di riferi-
mento per costruire il quadro teorico. Esistono, ad esempio, dei pregiudizi 
culturali all’interno dei quali sono elaborate le domande di ricerca: LeVine 
e New (2009) hanno ben messo in evidenza come la ricerca sull’educazione 
infantile abbia spesso riguardato una percentuale bassa di bambini (non 
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più del 10% dei bambini del mondo), di solito appartenenti alle società 
occidentali, e sia stata condotta per lo più dagli studi di psicologia dello 
sviluppo. Come rendere conto di un’infanzia multiculturale che cresce in 
condizioni magari molto diverse da quelle a noi familiari? Ci sono degli 
impliciti culturali dietro alla nostra idea di bambini che non sono da dare 
per scontati neanche nella lettura degli attuali documenti d’indirizzo na-
zionali e internazionali. Questi ultimi oggi sembrano proporre una visione 
d’infanzia “universale”, ma a ben vedere spesso parlano dei bambini in ter-
mini prettamente economici (tornano espressioni come “investimento sul-
l’infanzia”, “capitale umano”, “occupabilità”) (cfr. Vandenbroeck, 2018) e 
non di rado utilizzano un linguaggio compensativo (etichettano alcune si-
tuazioni culturali come “svantaggio”, “deprivazione”, “povertà”), alludendo 
a una certa visione dell’altro e del noi (Pescarmona, 2020). Quali termini 
e quali parole scegliere quando si parla delle famiglie e dei bambini nati al-
trove? Stranieri, con background migratorio, con cittadinanza non italiana, 
nuovi italiani… nominare l’oggetto di studio espone sempre al rischio di 
una nuova categorizzazione. Divenirne consapevoli può orientare la pro-
spettiva con cui affrontare la questione e può sollecitare l’attenzione a co-
struire nella ricerca un discorso comparativo e interculturale, capace di tener 
conto della moltitudine di visioni d’infanzia e dei diversi luoghi e modi di 
crescere i bambini (e.g. Robinson e Diaz, 2006; Bove, 2020; Moss, 2019) 
così come della realtà concreta vissuta qui da questi bambini. Aspirando 
poi a svolgere una ricerca che avesse come fine ultimo i diritti di tutti i bam-
bini e la trasformazione dell’esistente, era importante non appiattire la let-
tura del nido come luogo naturale d’incontro, ma piuttosto dare voce a 
visioni e servizi meno ascoltati sul territorio, senza ridurre la questione delle 
diseguaglianze. 

La mia domanda di ricerca iniziava così a prendere forma: (se e) come 
il nido si modifica per rispondere alle esigenze di un contesto multicultu-
rale? Come cambia l’identità personale e professionale di coloro che vi pren-
dono parte quotidianamente (educatori, bambini, famiglie)? In che termini 
il servizio può diventare uno spazio d’integrazione e di educazione alla cit-
tadinanza? 
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3. La metodologia etnografica come scelta etica e interculturale 
 

La scelta della metodologia dipende prima di tutto dagli obiettivi di ricerca. 
In questo caso, l’approccio etnografico mi è parso il più appropriato per 
comprendere la complessità dei contesti educativi connotati da una cre-
scente eterogeneità sociale, culturale e linguistica “dall’interno”, attraverso 
l’osservazione e l’analisi della gestione quotidiana del nido e delle esperienze 
e progetti rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Inoltre, esso consente al ri-
cercatore di avere quella flessibilità necessaria per affrontare situazioni com-
plesse, come quelle multiculturali, e poter cogliere le sfumature così come 
le contraddittorietà nell’esperienza educativa (cfr. Pescarmona, 2020; Tobin, 
2016). 

Questa è di certo una scelta metodologica piuttosto originale per inda-
gare i servizi rivolti ai bambini nella fascia 0-3 anni, ma è anche frutto di 
una riflessione etica. Ci tenevo, infatti, che una ricerca che mirante al rico-
noscimento delle diversità e alla promozione dei diritti dei bambini potesse 
perseguire di per sé l’ideale di giustizia educativa e sociale. Tale metodologia 
è proprio caratterizzata dalla capacità di far emergere i differenti significati 
che le persone attribuiscono al fenomeno educativo, per restituire una de-
scrizione “densa” e “olistica” del contesto osservato. Ciò significa che tutti 
i SOGGETTI coinvolti sono considerati AGENTI�DI�CULTURA, ovvero in grado di in-
terpretare che cosa sta accadendo e di compiere scelte e strategie razionali 
e situate, all’intersezione fra più dimensioni, per rispondere agli eventi nei 
loro contesti particolari, senza definire il loro punto di vista a priori e senza 
appiattirli su una categoria astratta, creando nuove tipizzazioni e stereotipi 
(Griffiths, 1998; Gobbo, 2003; Tarozzi, 2015). Questo vuol dire ricono-
scere loro il diritto di voce e la dignità delle loro ragioni nel costruire il di-
scorso educativo. Comporta, quindi, in ultima battuta, riconsegnare loro 
il ruolo di attori COMPETENTI, cioè persone la cui conoscenza e sapere sono 
una risorsa indispensabile prima per capire e poi per costruire una teoria 
interpretativa. 

Ripensare alla posizione che si permette di far assumere ai soggetti nel 
processo di ricerca è una questione valoriale (non solo prettamente tecnica) 
che risponde a una scelta etica e interculturale, che orienta, a sua volta, la 
scelta dei metodi e degli strumenti da utilizzare. Sul campo si attiva così un 
processo dove la conoscenza prodotta è concepita come una costruzione 
sociale negoziata e dialogica, in cui anche gli stessi saperi e aspettative del 

Panel 2

146



ricercatore sono sfidati ad essere cambiati grazie all’interazione con la visione 
degli altri. 

 
 

4. La negoziazione della relazione sul campo… raccogliere, dialogare o 
creare insieme? 
 

Come spesso accade quando si fa ricerca qualitativa, la traduzione operativa 
del piano d’indagine e dei principi etici è tutt’altro che scontata sul campo. 
In etnografia dell’educazione, si dice che il ricercatore sia il principale stru-
mento di ricerca (e.g. Wolcott, 1994; Gobbo, 2003), proprio ad indicare 
come non tutti i passaggi siano programmabili e come “stare sul campo” 
sia l’esito di un processo di negoziazione mai concluso una volta per tutte, 
ma, allo stesso tempo, ricco di sollecitazioni per raccogliere dati diversificati 
e per rimanere aperti a punti di vista inattesi che possono contribuire a ela-
borare una teoria interpretativa più completa e critica. 

La ricerca di una posizione sul campo ha connotato tutto il mio per-
corso, già a partire dalla prima richiesta di accesso al nido. Cercavo un ser-
vizio educativo disponibile in uno dei quartieri della città con alta presenza 
di famiglie con BACKGROUND migratorio, ma non era facile sia per l’azione 
dei GATEKEEPERS�con cui contrattare l’accesso, sia per la presenza di un clima 
socio-politico specifico – nel mio caso, attraversato dai movimenti sindacali 
di protesta per privatizzazione dei servizi, dal crescente TURNOVER e blocco 
delle assunzioni, dalla concentrazione di “stranieri” in alcune zone più mar-
ginali della città ecc. – di cui bisogna tener conto quando si entra sul campo. 
Questo può condizionare le scelte delle persone che lo vivono e, di conse-
guenza, anche la stessa relazione di resistenza o accoglienza del ricercatore. 
L’etnografia, d’altronde, si riesce a fare solo se le persone sono d’accordo e 
i tempi, i luoghi e le azioni sono sempre da concordare. Solo dopo un certo 
tempo, riuscii ad avere la disponibilità di un nido in un quartiere multi-
culturale per condurre alcune interviste aperte e l’osservazione partecipante 
della vita quotidiana del servizio, dei progetti e degli incontri con i genitori, 
da gennaio 2018 per circa un anno. 

Anche una volta dentro al contesto il “vivere con loro” era un nuovo pas-
saggio da conquistare e mediare con le educatrici, i bambini, i genitori e ri-
chiedeva di gestire con cura la relazione tra distanza e partecipazione. Ad 
esempio, avevo progettato di sedermi a margine a prendere note di campo 
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dividendole, un po’ sulla scia di Corsaro (2003), fra note osservative, teori-
che, metodologiche e personali, ma capii presto che questo che non era così 
fattibile. Le educatrici sono professioniste molto occupate, il loro tempo è 
prezioso, e poi al nido accadono molte cose contemporaneamente, l’azione 
è sempre multi-situata: non bastava semplicemente sedersi, chiedere e an-
notare. Inoltre, una delle peculiarità dei servizi 0-3 è l’accoglienza ed io, da 
presenza ESTRANEA, diventai presto una presenza NUOVA da accogliere e far par-
tecipare (cfr. Pescarmona, 2020). In tale contesto fortemente relazionale non 
era possibile sottrarsi al coinvolgimento e, come dicevano loro, era necessario 
“prendere i tempi del nido”. L’approccio etnografico si sposava bene con la 
scelta etica di sviluppare la ricerca CON i soggetti, e non SU di loro. Lo studio 
sul campo prendeva così forma in un processo di progressiva “impregna-
zione” (Dal Fior, 2009), in un’immersione in voci, risate, pianti, odori, suoni 
e rumori e contatti fisici anche molto intensi che lasciavano un segno e che 
caratterizzavano, in particolare, la relazione con i bambini, per i quali da 
“adulto al minino” (Corsaro, 2003) diventavo un “adulto da esplorare”. 

Come ricorda Gomes, “il ricercatore non rimane in un ‘non-luogo’: di-
venta anche lui parte integrante di quell’ambiente. Il tipo di informazione 
a cui si potrà accedere sarà in buona parte determinato dall’identità che gli 
viene attribuita” (1998, p. 128). Questa non è solo una questione metodo-
logica, per cui la ricchezza dei dati raccolti dipendono dalle diverse intera-
zioni sviluppate sul campo (Wolcott, 1994). Ha anche un risvolto etico, 
ovvero significa che bisogna essere pronti a lasciarsi cambiare nell’incontro 
sul campo ed essere disponibili a modificare le proprie scelte e teorie en-
trando in dialogo con quelle degli altri. Anche con i genitori, ad esempio, 
compresi che non era immediato fare domande e ricevere le risposte attese. 
“Capirsi non è ovvio” (cfr. Bove, 2020) fra educatori e famiglie, ma neanche 
fra loro e il ricercatore. Ciò richiede di mettersi in posizione di ascolto e di 
rispetto verso il punto di vista di tutti i soggetti.  

Eppure, sono proprio quegli stessi soggetti che possono “dare scacco” al 
ricercatore con i loro sguardi e interpretazioni del processo. A volte, le edu-
catrici vivevano la ricerca come momento di riscatto, per potersi finalmente 
raccontare, altre volte come sottrazione, dando risposte di circostanza o ce-
landosi dietro a silenzi e non detti. Poteva capitare che un’educatrice o una 
mamma divenissero informatori privilegiati, ma anche che mi mettessero 
di fronte alla fatidica frase “questo però non lo scrivere” e così al dover tacere 
eventi di cui invece avrei tanto voluto parlare.  
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Tale aspetto rimanda all’altra grande questione etica: come gestire il po-
tere della scrittura. È bene essere consapevoli che alla fine è sempre il ricer-
catore che prende la parola al posto degli altri e ciò implica compiere scelte 
per prendersi cura e responsabilità di ciò che viene detto. 

 
 

5. L’auto-riflessività nella ricerca 
 

Discutere il tema della POSIZIONALITÍ politico-culturale e valoriale del ricer-
catore sul campo mette in evidenza come la ricerca stessa sia un percorso 
da indagare. L’auto-riflessività può diventare uno strumento per garantire 
la validità della ricerca dal punto di vista metodologico (Wolcott, 1994), 
ma è anche un mezzo per assumersi la responsabilità etica del proprio ope-
rato. La soggettività non è tanto un limite, quanto un’opportunità per farsi 
carico delle implicazioni della ricerca sul campo e per sostenere l’impegno 
pedagogico per la giustizia sociale, sfidando la nozione di ricerca e cono-
scenza educativa come oggettiva o neutrale. Tale auto-riflessività, inoltre, 
può alimentare un processo di APPRENDIMENTO�INTERCULTURALE da parte dello 
stesso ricercatore e contribuire così a trasformare i rapporti educativi e so-
ciali nei contesti multiculturali. 
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