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L ’ immag ine  sce l ta  per  la  coper t ina  

è  t ra t t a  da l l o  shor t  an imato  

“ Cue rdas ”  d i  Pedro  So l ì s  Gar c ìa .  

I l  m io  vuo le  esser e  

un omagg io  a  ques to  reg is t a ,  

i l  qua le  in  poch i  minut i  ha saputo  

 toccare  i l  cuore  d i  ch i  guar da.  

La  “ Cor da” ,  i n  senso  metafor i co ,  

so t t o l inea la  gr ande  f or za  de l le  r e laz ion i ,  

de l l ’ i n t e rd ipendenza  pos i t i va :  

t ema cen t ra le  de l  mio  percorso.  

I l  co r to  ino l t re  met te  in  r isa l t o  

la  capac i t à  de i  bamb in i  d i  me t t er e  in  

a t t o  p icco l i  ges t i ,  

s t ra teg ie  operat ive  semp l ic i ,  

capac i  d i  “ i nc l udere a l la  v i t a ”.  
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Allegati 

INTRODUZIONE 

 

 

 

La soc ie tà  a t tua le  e  conseguentemente la  rea l tà  

sco las t ica  è  ogg i  sempre p iù  carat ter izzata  da l  concet to  

pregnante de l la  re laz ione,  de l l ’ in tegrazione,  de l l ’ inc lus ione,  

de l l ’ incont ro  con g l i  a l t r i  e  de l la  gest ione de l le  d i f f e renze.   

L ’ambiente  scolas t ico  r i sul ta per  ecce l lenza  

carat ter izzato  da l l ’ in t recc io  d i  mol te re laz ion i :  t ra  insegnant i  

e  insegnant i ,  insegnant i  e  a l l iev i ,  insegnant i  e  famig l ie ,  o l t re 

a i  conta t t i  con i l  te r r i t o r io ,  i  consu lent i  es tern i  e  cos i  v ia .  

Saper  ges t i re  le  d inamiche d i  gruppo d iv iene  

essenzia le  a l  f ine  d i  promuovere un buon insegnamento e  d i  

conseguenza un buon apprendimento.  A  ta l  propos i to  r i tengo  

che i l  punto  d i  par tenza d i  ogn i  apprendimento,  s ia  propr io  

la  c reazione d i  una re laz ione d i  c lasse pos i t i va ,  in  grado d i  

r ispet tare  le  d i f fe renze e  le  spec i f i c i tà  d i  ogn i  s ingo lo  

ind iv iduo,  a l  f ine  d i  concederg l i  la  poss ib i l i t à  d i  espr imers i  

l iberamente e  senza r iserve.  

Senza la  c reazione d i  una re laz ione d i  c lasse pos i t i va ,  

s i  r i ve la  inut i le  ogn i  r i f less ione su come insegnare o  su  

come cost ru i re  s i tuazion i  che consentano apprendimento.  

Questa  premessa s i  r i vela  ancor  p iù  densa  d i  

s ign i f i ca to ne l  caso d i  una c lasse pr ima.   

Ogni  bambino quando ent ra  a  f ar  par te  d i  una c lasse 

met te  in  moto una r icerca a t t i va  d i  re laz ion i ,  cercando de i  

compagni  d i  g ioco  e  d i  s tud io .  I l  par tner  v iene sce l to  in  base  

a l le  sue capac i tà  d i  accet taz ione e  d i  scambio e qu ind i  a l la  
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sua capac i tà  d i  permet tere  a l  sogget to  d i  r i conoscers i  ed 

essere r iconosc iu to  da l l ’a l t ro.  

È  s tato  d imos t rato  che i l  senso  d i  s icurezza de l le  

re laz ion i  pos i t i ve  aumenta anche  l ’ impegno ne l le  a t t i v i tà  

d idat t i che e  permet te  d i  v ivere  in  modo gra t i f i cante  la v i ta  d i  

gruppo.  

“ I l  g ruppo  può essere uno s t rumento potent iss imo per  

or ientare ,  ne l  bene o  ne l  male ,  i l  cambiamento,  s ia  ne i  

propr i  membr i ,  che ne l  s is tema soc ia le  in  cu i  è  i nser i to ”  

(Spa l t ro ,  1999) .  Esso rappresenta  i l  luogo dove ogn i  persona  

f orma la propr ia  ind iv idua l i tà  e  sper imenta le propr ie  

capac i tà .  Negl i  u l t im i  ann i ,  i  r i su l ta t i  d i  mol te  r i cerche,  

hanno  ev idenzia to  l ’e f f icac ia  deg l i  in tervent i  f ina l izzat i  a l  

m ig l io ramento de l le  re laz ion i  a l l ’ in terno d i  p icco l i  g rupp i  in  

var i  contest i ,  t ra i  qua l i  que l l i  educat iv i .   

Anche le  Ind icazion i  Naz iona l i  per  i l  cur r ico lo  rec i tano:  

“Par t ico lare  cura è  necessar io  ded icare a l la  formazione de l la  

c lasse come gruppo,  a l la  promozione de i  legami  cooperat iv i  

f ra  i  suo i  component i ,  a l la  ges t ione deg l i  inev i tab i l i  conf l i t t i  

indot t i  da l la  soc ia l i zzazione. ” 1.   

Quest i  i  p resuppost i  su l la  base de i  qua l i  è  s t a to  

pensato ,  prepara to  e  rea l i zzato  un proget to  d i  lavoro,  

des t inato  a  una c lasse pr ima,  int i to la to :  i l  g ruppo “s t rumento 

d ’apprendimento” .  

 

 

 

 

 
                                                             

 

1 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (2012). Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.  Le Monnier.  
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1 .  CAPITOLO I :  IL VALORE PEDAGOGICO DEL GRUPPO  

 

 

 

Ne l la  sua def in iz ione genera le  i l  g ruppo è v is to  come 

"un ins ieme d i  pe rsone un i te  f ra  lo ro  da v inco l i  natu ra l i ,  da 

rappor t i  d i  in teresse,  da scop i  o  idee comuni  ecc  …".  

Tut tav ia  ta le  def in iz ione r isu l ta  abbastanza incompleta 

po iché come af f ermato da K.  Lewin,  “un gruppo è p iù  de l la  

somma de l le  sue s ingo le  par t i ” .  

Ciò  c i  r ipor ta  immedia tamente a l la  sos tanzia le  

d i f fe renza t ra  un ins ieme d i  persone casualmente r iun i te  e  

un gruppo,  ne l  qua le  s i  s tab i l i scono rappor t i  d i  appar tenenza  

e  in terd ipendenza  t ra  i  membr i .  

La conness ione emot iva e  l ’ in teraz ione rappresentano  

le  prerogat ive  de l  gruppo s tesso,  po iché g l i  consen tono d i  

non confonders i  con la  fo l la  o  la massa in  cu i  non c ’è  

in f luenza rec iproca t ra  le  persone.  

 

 

1.1.  Valenza educat iva del  gruppo 

 

Ar is to te le sos teneva che l 'uomo è  un an imale  soc ia le .  

C iò  s ign i f ica  che la  d imens ione gruppale  è  natura le  per  

l 'uomo,  che so lo  ne l la  re laz ione con a l t r i  esser i  umani  può 

soddis fare  adeguatamente i  suo i  b isogn i .  

I l  pens iero  d i  A r is to te le  c i  r ipor ta  per tanto  

a l l ’ impor tanza de l  gruppo e a l la  grande oppor tun i tà  

educat iva  che esso può o f f r i re .  
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Spesso vengono addot te  de l le  ob iez ion i  pedagogiche a l  

va lore  de l  gruppo  in  senso educat i vo ,  t ra  cu i  la  capac i tà  de l  

gruppo d i  a t tenuare la  c reat iv i tà  e l ’au tonomia de l  s ingo lo.  

In  rea l tà  se un gruppo è cor re t tamente imposta to,  r isu l ta  un  

completamento e  non una sost i tuz ione a l l ’ i s t ruz ione  

ind iv idua le .  Esso o f f re  a l l ’a l l ievo p iù  occas ion i  d i  sv i luppo 

de l la  c reat iv i tà ,  p iù  s t imol i  e  s i tuaz ion i  d i  conf ronto 

operat ivo ,  o l t re  a  que l l i  che l ’a l l ievo s i  procura  

s ingo larmente.  Esso rappresenta  un  incremento in  termin i  d i  

poss ib i l i tà  cogn i t ive ,  af fe t t i ve  e re laz iona l i .  

Le re laz ion i  e  lo  scambio d i  op in ion i  permet tono un  

pro fondo ar r icch imento cu l tura le  e  personale ,  nonché la  

cos t ruz ione d i  una cu l tura  “mul t ip la ”  dove ogn i  sogget to  è  

por ta tore  at t ivo  d i  nuov i  or izzont i  d i  senso.  

I l  lavoro d i  gruppo ino l t re  aumenta la  responsabi l i tà  

ind iv idua le  g iacché è  in  grado  d i  assegnare a  c iascun 

membro i l  peso de l  r i su l ta to  compless ivo.  

 

 

1.2.  I l  gruppo classe  

 

Mol tep l ic i  s tud i  hanno  d imost ra to ,  come per  d imens ion i  

e  modal i tà  d i  in teraz ion i  a l  suo in terno,  g l i  a lunn i  present i  in  

una c lasse cos t i tu iscano un gruppo.  Ques t ’u l t imo però  

most ra  de l le  cara t ter is t i che spec i f iche,  che lo  d i f f e renziano 

da a l t r i  g rupp i .  

I l  g ruppo c lasse c i  appare essenz ia lmente f ormato da  

due s t ru t ture :  una es terna,  f oca l izzata  su l  compi to  e  una  

in terna,  cent ra ta  su l le  re laz ion i .  Queste  due s t ru t ture 

possono aggregars i  in  f unz ione  d i  uno s tesso scopo  oppure  
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ent rare  in  co l l i s ione rendendo la  v i ta  sco las t ica  d i f f ic i le  da 

rea l izzars i .  

La par te  es terna rappresenta  la  funzione is t i t uz iona le  

assegnata ag l i  a lunn i  ne l  momento de l  lo ro  ingresso a  

scuo la .  Essa c i rcoscr ive  in  modo ch iaro  i l  ruo lo  de l l ’a lunno  

ne l  contes to  sco las t ico .  Rappresenta  i l  pat to  f ormat ivo t ra 

is t i t uz ione sco las t ica  e  a lunn i .  

Questa  par te  es terna impl ica  in  ogn i  caso la  par te  

in terna,  e  qu ind i  component i  soc io-emot iv i  e  re laz iona l i .  La 

c lasse s i  presen ta  come un concent ra to  d i  emoz ion i  e  

re laz ion i ,  un vero  e  propr io  depos i to  d i  v issut i  d ivers i  che 

danno mot ivazione a l  v ivere  la  scuola  in  termin i  c reat iv i .  

Compi to  de l l ’ insegnante è  d i  p rodur re  una cer ta  

s in ton izzazione f ra  le  component i  soc io-af f et t ive  e  que l le  

de l l ’apprendimento.   

L ’ in teraz ione de l l e  par t i  a l l ’ in terno de l  tempo scuo la  

d iventa  prerogat iva  impresc ind ib i le ,  a l  f ine d i  conoscere  

bene se s tess i  e  g l i  a l t r i ,  con le  lo ro  aspet ta t ive ,  i  des ider i ,  i  

sogn i ,  le  paure,  i  p reg i  e  i  d i f e t t i .  

B isogna che g l i  a lunn i  co invo l t i  s i  accet t ino g l i  un i  con  

g l i  a l t r i ,  compreso ch i  è  v is to  come "d iverso" .  Ogni  a lunno 

deve essere messo in  grado d i  espr imere le  sue potenz ia l i tà  

e  in tegrar le  con  que l le  deg l i  a l t r i ,  in  modo da sv i l uppare  

l ’ in terd ipendenza  pos i t i va  e  i l  senso d i  appar tenenza a l  

gruppo s tesso.  È  impor tante  che c iascuno r iesca a  espr imere 

se s tesso in  modo or ig ina le  e  c reat ivo ,  af fermandos i  

a l l ’ in terno de l  g ruppo,  in  modo che tu t te  le  d i f f e renze 

d ivent ino complementar i  e non inconc i l iab i l i .  

I l  f ine  u l t imo deve essere que l lo  d i  f a r  s ì  che ogn i  

membro de l la  c lasse s i  senta  apprezzato  e  ben inser i to ,  
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i nd ipendentemente da l le  sue pres taz ion i  sco las t iche,  da l  suo  

aspet to  f is ico,  da l la  sua razza o  da l  suo carat tere .   

Non è poss ib i le  par lare  d i  scuo la  t ra lasc iando l ’aspet to  

re laz iona le .  Lo sv i luppo cogni t i vo  non può avveni re  i n  modo 

ind ipendente da l  conta t to  con i  sent iment i  e  le  emozion i  

sper imentate  con i  compagni  e  con g l i  adu l t i .  I l  successo 

ne l l ’apprendimento d ipende anche da l le  d inamiche 

in tersogget t i ve  de l  gruppo-c lasse.  La qua l i tà  de l la  scuo la  s i  

m isura anche con  i  model l i  d i  re laz ione che vengono mess i 

in  a t to ,  impostat i  su l  r ispet to  rec iproco,  su l  d ia logo,  

su l l ’asco l to  e  su l la  co l laborat iv i tà  che non esc lude conf l i t t i ,  

ma ha la capac i tà  d i  r i conoscer l i  ed e laborar l i .  

La v ia  percorsa deve essere que l la  d i  f o rmare sogge t t i  

e  grupp i  in  grado d i  lavorare  ins ieme per  ind iv iduare  

so luz ion i  a i  prob lemi  at t raverso i l  d ia logo,  per  una scuo la  

che non s i  sof f erma so l tanto  a i  contenut i  de l le  d isc ip l ine ma 

anche ag l i  aspet t i  emot ivo – re laz iona l i .  

 

 

1.3.  La d iversi tà r isorsa del  gruppo 

 

Discutendo d i  g ruppo-c lasse emerge con forza  i l  

concet to  d i  “d ivers i tà” .  La par t i co lar i tà  de l  s ingo lo  s i  

incont ra  o  s i  scont ra  con la  par t i co lar i tà  d i  mol t i  a l t r i  

ind iv idu i .  

La d ivers i tà  può essere dec l inata  secondo d ivers i  

c r i te r i :  s i  è  d ivers i  per  sesso,  età ,  proven ienza e tn ica e  

soc io-cu l tura le ,  personal i tà ,  a t t i tud in i ,  s t i l i  d i  

apprendimento,  mot ivaz ion i ,  b isogn i  educat iv i  spec ia l i  ecc . . .  

In  ef f et t i ,  essa rappresenta  una carat ter is t i ca  int r inseca 

a l la  natura  de l l ’uomo:  ognuno d i  no i  è  por ta tore  d i  una  
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propr ia  d ivers i tà  da l  momento che poss iede de l le  pecu l ia r i tà 

che lo  rendono d i f fe rente dag l i  a l t r i ,  un ico e  spec ia le .  

I l  lavoro con i l  g ruppo c lasse ra f forza i l  sopracc i ta to  

concet to .  A l l ’ in terno de l  gruppo s i  può d imos t rare  che le  

d i f fe renze,  r i tenute  in  modo er ra to  un l im i te  e  una carenza,  

possono invece compor tare  un ar r icch imento.  

Le d i f fe renze a l l ’ in terno d i  un g ruppo non devono  

qu ind i  essere r idot te  o  e l im inate  po iché c iò  compor terebbe  

un impover imento de l la  d ivers i tà  in  termin i  d i  r icchezza d i  

cont r ibut i  che ognuno d i  no i  può por tare  a l l ’a l t ro .  

G l i  a lunn i  a t t raverso i l  lavoro  ne l  gruppo e con  i l  

g ruppo  pot ranno imparare a  guardare i l  mondo non  so lo  da l  

lo ro  punto  d i  v is ta  ma anche da que l lo  a l t ru i .  Impareranno a  

conf rontars i  con g l i  a l t r i ,  consapevol i  che  non  devono  

r inunc iare  a l  propr io  modo d i  essere,  r i conoscendo però  

anche i l  va lore  a l t ru i .  

 

 

1.4.  Nel  gruppo:  dal l ’ in tegrazione al l ’ inclusione  

 

I l  rappor to  t ra  i l  s ingo lo  e  i l  

g ruppo,  ne l  contes to  sco las t ico,  

c i  pone d i  f ronte  a l la  quest ione 

de l l ’ in tegrazione  e  

de l l ’ inc lus ione.  

I l  concet to  d i  in tegraz ione  

(L.104/92)  nasceva da l la  v is ione 

de l la  d isab i l i tà  f ondata  su un approcc io  b io-medico,  

f oca l izzato  su l la  d iagnos i  de l la  mala t t ia .  I l  concet to  d i  

inc lus ione invece t rova la  sua g ius t i f i caz ione in  un cambio d i  

prospet t i va ,  la qua le  s i  basa su l l ’ ICF ( I nternat iona l  
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Class i f ica t ion o f  Func t ion ing,  D isab i l i t y  and Heal th ) .  Ne l l ’ ICF 

s i  inquadra la  d isab i l i t à  secondo un ’ana l is i  b io-ps ico-soc ia le ,  

proponendos i  come r i fe r imento cu l tura le  e  sc ient i f i co  per  

r ipensare i l  s is tema d ’ in tegrazione sco las t ica ,  ne l la  

prospet t i va  de l la  scuo la  inc lus iva.  

A l la  luce d i  c iò  v iene posta  l ’a t tenz ione su tu t t i  i  f a t tor i  

e  su l le  s i tuaz ion i  che possono cont r ibu i re  a l la  r iduzione  

de l le  per formance deg l i  a lunn i .  

S i  cominc ia  per tanto  a  par lare  d i  a lunn i  con B isogni  

Educat iv i  Spec ia l i ,  non r imandando necessar iamente a  

pato log ie ,  ma a qua ls ias i  s i tuazione d i  b isogno che può  

por tare  a  insuccesso sco las t ico  ed esc lus ione da i  process i  

educat iv i .  

Di  f ronte  a l  B isogno Spec ia le  s i  può sceg l ie re  d i  

in tegrare ,  va le  a  d i re  cercare d i  a iu tare  in  qua lche modo 

l ’a lunno ad adeguars i  a l  contes to,  oppure s i  può sceg l ie re  d i  

inc ludere.  Nel l ’u l t imo caso è  necessar io  s t ru t turare  

ant ic ipatamente l ’ambiente ,  in  modo da f orn i re  a  tu t t i  le  

s tesse occas ion i  d i  apprendimento e  d i  c resc i ta .  G l i  

in tervent i  mess i  in  a t to  non  r iguardano  p iù  i l  s ingo lo  ma 

l ’ in tero  s is tema.  

La p iena rea l izzaz ione de l l ’ inc lus ione s i  c rea,  qu ind i ,  

non ne l l ’assegnare un posto  ne l la  scuo la  a  ch i  è  por ta tore  d i  

una qua lche d ivers i tà ,  ma ne l  t ras formare i l  s is tema 

sco las t ico  in  organ izzazione adat ta  a l la  presa in  car ico  

educat iva  d i  tut t i .  

 

 

1.4.1 .  Come i l  g ruppo favor isce l ’ inc lus ione 
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Trovars i  a  lavorare  con a lunn i  in  s i tuaz ione d i  

handicap,  ne l la  fat t ispec ie  con un a lunno a f fe t to  da  

S indrome Aut is t ica  pone d i  f ronte  a l la  ques t ione de l  “come”  

f avor i re  l ’ inc lus ione.  

È  ch iaro  che l ’Aut ismo s ia  un d is turbo complesso per  

cu i  le  r i sposte  da met tere  in  a t to per  favor i re  i l  p rocesso 

d ’ inc lus ione non possono essere sempl ic i  e  immedia te ,  ma a 

rag ion veduta  r i su l tano abbastanza ar t ico la te .   

Ne l  caso spec i f i co  determinante  è  s ta to  i l  lavoro d i  

gruppo,  po iché ha permesso ag l i  a lunn i  d i  operare ins ieme,  

d i  a iu tars i  rec iprocamente per  m ig l io rare  le  propr ie  

competenze.  

I l  bambino ha avuto  la  poss ib i l i tà  d i  v ivere  esper ienze  

s ign i f i ca t ive  d i  soc ia l i zzazione,  d i  ampl iamento de l le  

capac i tà  comunicat ive  e  re laz iona l i ,  d i  apprendimento.   

I l  concet to  f ondamenta le ,  promosso a t t raverso i l  lavoro  

d i  gruppo,  ind ica  l ’a l t ro  come una persona da conoscere e  

r ispet tare  ne l la  sua to ta l i t à .  

Da l l ’ in iz io  de l l ’anno sono s ta te  organ izzate  a t t i v i tà  

a l l ’ in terno de l le  qua l i  è  s ta ta  f avor i ta  la  par tec ipazione  

spontanea de l l ’a lunno a l l e  a t t i v i tà  de l  gruppo-c lasse,  

co invo lgendo con rec iproc i tà  g l i  a l t r i  in ter locutor i .  

Quando la  c lasse assume un a t teggiamento cooperat ivo  

e  non compet i t ivo ,  g l i  a lunn i  con d isab i l i t à  possono  

cont r ibu i re  a l  successo de l  lavoro d i  gruppo,  favorendo così  

i l  lo ro  processo d i  inc lus ione.  

Lo s tesso Vygotsk j i2 sos teneva che  i l  met tere  ins ieme 

de l le  d ivers i tà ,  da l  momento che ognuno è por ta tore  d i  una 

                                                             

 

2
 Vygotskij ha definito e teorizzato l’importanza dell’esperienza del gruppo quale elemento 

facilitatore e catalizzatore dell’apprendimento del singolo a esso appartenente. Secondo 
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divers i tà ,  o f f re la  poss ib i l i t à  a  tu t t i  d i  a r r i cch i rs i .  

L ’ in tegrazione de l le  d ivers i tà  rappresenta  un ’occas ione d i  

conoscenza e  r i spet to  de l le  d i f fe renze,  in  un contes to  d i  

so l idar ie tà ,  cooperazione e  r ispet to  rec iproco.  

I  compagni  hanno  permesso a l l ’a lunno d i  f ami l ia r izzare 

con l ’ambiente :  conoscenza de l le  rego le ,  rout ine,  model l i  d i  

in teraz ione,  superamento d i  bar r ie re  arch i te t ton iche,  

par tec ipaz ione a i  moment i  in f ormal i  del la  v i ta  sco las t ica .  

Ess i  ino l t re  hanno a iu ta to  la  c resc i ta  de l l ’a lunno s ia  su l  

p iano de l la  soc ia l i tà  che su que l lo  de l l ’apprendimento.  

 

 

1.5.  Le metodologie d idatt iche  

 

L’uso d i  metodo log ie  d idat t i che “a t t i ve”  che fanno leva  

su l  lavoro d i  gruppo permet tono una t ras formaz ione de l  

processo d i  apprendimento.  L ’a lunno s i  t ras forma da 

spet ta tore pass ivo a  cos t rut tore  a t t i vo  de l la  conoscenza.  

L ’a lunno ag isce a l l ’ in terno d i  un gruppo dando i l  suo 

personale  cont r ibuto .  Graz ie  a l le  modal i tà  d i  segu i to  

desc r i t te,  s i  ha la  poss ib i l i t à  d i  t rasformare la  d idat t i ca 

t rad iz iona le ,  da un s is tema r ipet i t ivo  d i  conoscenze ,  in  un  

s is tema aper to  d i  r i cerca,  comunicazione,  sv i luppo,  capace  

d i  agg iornars i  cont inuamente e  in tegrare  le  conoscenze  

apprese.  

                                                                                                                                                                            

 

l’autore, nel gruppo il soggetto può meglio usufruire di una “zona di sviluppo prossimale” 

che rappresenta “la distanza tra il livello attuale di sviluppo e il livello di sviluppo 
potenziale”. Vygotskij L.,(1990). Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche. Roma: 

Laterza. 
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Ino l t re  f acendo leva su l  lavoro d i  g ruppo s i  f avor isce i l  

passaggio  da un s is tema scuo la  ind iv idua l izzato  e  

compet i t i vo  a uno d i f fe renz ia to ,  cooperat ivo ,  inc lus ivo.  

 

 

 

1.5.1. Apprendimento cooperat ivo  

 

L ’apprendimento cooperat ivo  come metodolog ia  d ida t t ica  ha 

a l le  spa l le  mol t i  ann i  d i  r i cerca.  S i  

pot rebbe par t i re  da l l ’ in iz io  de l  seco lo  

scorso e  passare in  rassegna  i l  

pens iero  d i  a lcun i  pedagogis t i ,  

f i losof i  e  ps ico log i :  da John Dewey  a 

Kur t  Lewin,  da Jean P iaget  a  Lev 

Vygotsky,  passando per  B runer .   

Tut t i  hanno in  comune l ’ idea che un approcc io d i  t ipo  

cooperat ivo  s ia  par t i co larmente ef f i cace ne l  lavoro in  c lasse.  

L ’apprendimento cooperat ivo  per  def in i rs i  ta le ha  

b isogno d i  un ’organ izzaz ione s t ru t tura le  e  d i  cara t ter is t i che 

f ondamenta l i  qua l i :  l ’ i n terd ipendenza pos i t i va  f ra  i  membr i  

de l  gruppo,  la  responsabi l i tà  de l la  leadersh ip  condiv isa f ra  

tu t t i  i  suo i  membr i ,  l ’ i nstaurars i  d i  un ’ in ter re laz ione pos i t i va ,  

l ’ insegnamento d i re t to  de l le  ab i l i t à  soc ia l i  necessar ie  a  

ins taurare de i  r appor t i  d i  co l laborazione a l l ’ in terno de l  

gruppo,  la  va lu taz ione  non so lo  i nd iv idua le  ma anche d i  

gruppo.   

Quest i  i  p resuppost i  fondamenta l i  a i  qua l i  s i  

agg iungono però  a l t re  carat ter is t iche qua l i :  la  formazione  

de l  gruppo secondo cr i te r i  d i  e terogenei tà ;  la  poss ib i l i t à  per  

l ’ insegnante d i  in terven i re ,  dando  un f eedback r ispet to  a l  
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modo di  re laz ionars i  de i  membr i  de l  gruppo;  l ’au tonomia de l  

gruppo versus i  cont inu i  in tervent i  de l l ’ insegnante.   

I l  lavoro in  gruppo e lo  scambio f ra  i  bambin i  che ne 

f anno par te ,  qu ind i ,  non impediscono i l  lavoro ind iv idua le  e  

non favor iscono la  d ipendenza,  a l  cont rar io  f ac i l i tano i  

p rocess i  d i  autonomia per  consegui re  success i  ind iv idua l i .  

1.5.2 .  Didat t i ca  laborator ia le  

 

La d idat t i ca  laborator ia le  è  una  metodolog ia  che  

va lor izza l ’approcc io  sper imenta le  a l la  r i so luz ione d i  

prob lem i ,  prevedendo una ser ie  d i  a t t i v i tà  ne l le  qua l i  s i  

p romuove un a t tegg iamento a t t i vo  de l l ’a l l ievo r ispet to  a l la  

conoscenza,  a t t raverso la  cur ios i tà e  la  s f ida p iu t tos to  che 

un a t tegg iamento pass ivo a t t raverso i l  r icorso a l l ’au tor i tà .  

L ’a lunno r isponde a i  prob lem i  cogni t i v i  pos t i  

da l l ’ insegnamento ,  in terag isce e  conf ronta le  sue 

competenze con que l le  deg l i  a l t r i .  

I l  laborator io  cos t i tu isce un ’oppor tun i tà  d i  

ar r icch imento f ormat ivo e  educat ivo  po iché esso persegue i l  

dup l ice  ob ie t t i vo  d i  por tare  l ’a lunno a  “ imparare a  r icercare”  

e  “ imparare ad imparare” .  Esso s i  cara t ter izza come 

modal i tà  d i  apprendimento s ign i f ica t ivo ,  d i  ana l is i  e  

r i f less ione su l  sapere,  per tanto  non può essere  in teso 

so l tanto  come luogo o  spaz io  a t t rezzato  bensì  come ins ieme 

de l le  condiz ion i  d idat t i che e soc ia l i  per  svo lgere i l  compi to.  

Luogo  dove  s i  organ izzano at t iv i tà  format ive a t t raverso  

la  prass i  d idat t i ca  e  la  r i cerca-az ione,  dove s i  con iugano 

ins ieme conoscenze e  ab i l i tà ,  dove s i  c rea la conness ione  

t ra  l ’aspet to  pra t ico  deg l i  ob ie t t iv i  e  l ’apprendimento 

a t t raverso la d imens ione operat iva .  



17 

 

Questo approcc io  d i  lavoro consente ag l i  a lunn i  d i  

espr imere i l  lo ro  punto  d i  v is ta ,  conf rontandolo  con i  

compagni ,  d i  so t toporre  a  ver i f i ca  le  propr ie  a f f ermazion i ,  d i  

acc rescere le  lo ro  ab i l i tà  log ico- l ingu is t i che e  proget tua l i ,  le  

lo ro  capac i tà  d i  osservare e  d i  pors i  domande,  d i  va lu tare  

c iò  che conoscono e d i  rappor tars i  con gl i  a l t r i .  

I l  laborator io  dunque,  come ambiente  ne l  qua le  ogn i  

bambino opera da  pro tagonis ta  in  una d imens ione conc reta ,  

s ign i f i ca t iva  e  co l laborat iva ,  dove le  d i f f e renze vengono 

v issute  come va lore ,  e lemento d i  r i cchezza e  

complementar ie tà .  

 

 

1.5.3 .  Circ le  t ime 

 

In  un contes to  educat ivo  a t tento  

anche ag l i  aspet t i  ps ico log ic i  ed 

emot iv i ,  i l  c i rc le  t ime ,  

le t tera lmente “ tempo de l  

cerch io” ,  è  cons iderato  una de l l e 

metodolog ie  p iù  e f f i cac i .  Alunni  e  insegnant i ,  sedut i  i l  p iù  

comodamente poss ib i le ,  sono d ispost i  in  modo da  poters i  

guardare neg l i  occh i  e  conversano su l la  base d i  uno scambio 

comunicat ivo  s immet r ico .  In  c i rco lo s i  raccontano spaccat i  d i  

v i ta  v issuta  in  d ivers i  luoghi ,  in  d iverse s i tuaz ion i ,  s i  

ind iv iduano somig l ianze e  d i f fe renze d i  cos tumi ,  usanze,  

t rad iz ion i ,  l inguaggi  e  propr io  perché c i  s i  guarda neg l i  

occh i ,  s i  cercano le  cose che legano anz iché le  cose che  

d iv idono.  In  c i r co lo  s i  af f rontano anche s i tuazion i  conf l i t tua l i  

per  t rovare so luz ion i  pac i f i che.  
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I l  c i rc le  t ime  f ac i l i t a  qu ind i  la  conoscenza d i  sé ,  

f avor isce la  l ibera  espress ione de l l e  idee,  de l le  op in ion i ,  de i  

sent iment i ,  de i  v issut i  personal i  in  un c l ima d i  cond iv is ione 

f ac i l i t ante la  cost i tuz ione d i  un gruppo.  

 

 

 

2.  CAPITOLO I I :   PROGETTO DI LAVORO 

 

 

 

Ne l la  rea l tà  d i  ogg i  s iamo por ta t i  spesso a  iso larc i ,  a  

s tare  da so l i ,  a  competere con l ’a l t ro ,  perdendo d i  v is ta  la  

va lenza pos i t i va  de l lo  s tare  ins ieme.  

In  ef fet t i ,  se  r i f le t t iamo,  tu t ta  la  nost ra  v i ta  s i  snoda  

at t raverso un passaggio  da un gruppo a l l ’a l t ro :  s i  par te  da l la  

f amig l ia,  po i  incont r iamo i l  g ruppo de i  par i ,  de i  co l legh i  e  

cos i  v ia.  

Ecco che d iventa  r i levante  r i conoscere l ’ impor tanza  

de l lo  s tare  in  gruppo,  d i  saper  sof fermars i  d i  f ronte  a l le  

emoz ion i ,  a l le  esper ienze de l la  v i ta ,  per  farne pat r imonio  

comune.  I l  g ruppo ha l ’ob ie t t i vo  d i  m ig l io rare  la  

sopravv ivenza de l l ’ ind iv iduo.  

Dai  suddet t i  p resuppos t i  nasce l ’es igenza d i  rea l i zzare  

un proget to  che a f f ront i  var i  tem i  at t raverso la  condiv is ione  

a l l ’ in terno de l  gruppo,  in  modo da f avor i re  i l  benessere e  

l ’ in tegrazione d i  ogn i  a lunno e  in  par t i co lar  modo d i  que l l i  

che presentano de l le d isab i l i t à  o  d i f f ico l tà .  

Lo scopo è d i  promuovere una c resc i ta  e  una  

maturaz ione soc ia le  e  a f f e t t i va  de l l ’ in tero  gruppo c lasse 

a t t raverso un percorso d i  sens ib i l i zzazione a l l ’ incon t ro con 
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l ‘ a l t ro ;  dove c iascuno può sent i rs i  s icuro  d i  espr imers i ,  d i  

asco l tare  e  d i  essere asco l ta to .  

Lo sv i luppo d i  ques te  ab i l i tà  avviene t rami te  i l  r i corso a  

g ioch i  e  a t t i v i tà  concrete ,  in  modo che i  bambin i  le 

acqu is iscano e le  comprendano in  modo esper ienz ia le .  La  

re laz ione con l ’a l t ro  d i f at t i  non s i  insegna,  ma s i  cost ru isce,  

s i  sper imenta e  s i  in ter ior izza a t t raverso percors i  adeguat i .  

Assumendo la  re laz ione come contenuto  de l l ’apprendimento,  

s i  r i cor re  a l la  conc retezza de l l ’esper ienza e  perc iò  è  

poss ib i le  par lare  d i  “esper ienza in  s i tuazione” ,  la  qua le  

d isch iude d iverse  poss ib i l i tà  d i  c resc i ta  e  cambiamento ne l  

cont inuum spazio- tempora le  de l l ’es is tenza.  

Ino l t re ,  ogn i  lavoro è  segui to  da un momento d i  

r i f less ione e  condiv is ione d i  quanto  appreso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: IL GRUPPO “STRUMENTO DI APPRENDIMENTO” 

 

����  DESTINATARI :  C lasse 1° A -  Scuola  Pr imar ia  “G .  

Mazzin i ” .  

 

����  CONTENUTI :  i l  contenuto  de l  proget to  è cent ra to  su 

a t t i v i tà  inerent i :  asco l to  e  accogl ienza  de l l ’a l t ro  ne l  suo  

essere “d iverso”  da no i ,  a iu to  rec iproco,  cooperazione  in tesa  

non so lo  come negoz iaz ione d i  ob ie t t iv i  e  s t ra teg ie  condiv ise 

ma anche come r ispet to  de l le  es igenze e  de l le  pecu l ia r i tà  d i  

ognuno,  va lor izzazione  de l l e  propr ie  e  a l t ru i  competenze e  

qua l i tà .   

I l  g ruppo è pro tagonis ta  e  v iene  assunto  come contes to  

laborator io ,  dove tu t t i  i  sogget t i  possono cont r ibu i re  i n  pr ima 

persona a l  propr io  e  a l t ru i  apprendimento d i  competenze  

re laz iona l i .  
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2 .1 .  Contestual izzazione 

 

2.1.1 .  Dove opero -  Anal is i  de l la  s i tuazione   

����  Anal is i  del  contesto  socio-economico-cul turale  in  

cu i  la scuola è  inser i ta:  Ho svo l to  l ’anno d i  f o rmaz ione per  

i  neo-assunt i  p resso la  Scuola  Pr imar ia  “G .Mazzin i ”  s i ta  in  

V igno la .  A  set tembre non avevo nessuna conoscenza de l la  

rea l tà  ter r i to r ia le ne l la  qua le  m i  sare i  t rovata  quest ’anno  a  

lavorare.  Facendo de l le  r i cerche su in ternet  appres i  che:  

“Vignola  sorge su l la  sponda  s in is t ra  de l  f iume Panaro .  I l  suo 

nome der iva da l  la t ino v ineo la  che s ign i f i ca  p icco la  v igna,  ad  

ind icare la  co l t i vazione  de l la  v i te ,  in  epoca romana 

largamente d i f fusa su i  te r ren i  a l luv iona l i  de l  Panaro ” .  

La m ia sce l ta  in vero r i cadde su V igno la  non per  le  

suddet te  in formazion i  acqu is i te ,  ma so l tanto  per  mot iv i  

log is t i c i .  D i f at t i  nonos tante  V igno la  d is t i  da Bologna c i rca 32  

Km,  la  l inea suburbana Bologna – V igno la  m i  avrebbe  

permesso d i  ragg iunger la  comodamente.  Questa 

a f fermazione r i ch iede s icuramente una sp iegazione  

pre l im inare:  la  sot toscr i t ta ha sempre lavorato  e ab i ta to 

ne l la  prov inc ia  d i  Bo logna,  ment re  quest ’anno in  segui to  

a l l ’ immiss ione in  ruo lo  da concorso pubbl ico  s i  è  t rovata  a  

dover  cambiare  prov inc ia .   

Devo d i re  che durante  l ’anno ho po tu to  ammirare  a l t ro  

d i  V igno la ,  o l t re  a l la  sua pos iz ione s t ra teg ica.  D i fa t t i  la  c i t tà  

s i  è  presenta ta  a i  m ie i  occh i  e  penso d i  tu t t i  que l l i  che s i  

t rovano a v is i ta r la ,  r i cca d i  s tor ia  e  d i  tes t imonianze  

arch i te t ton iche.  Camminando per  le  sue  s t rade s tor ia  e  
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cu l tura  s i  in tegrano t ra  d i  l o ro  res t i tuendo un ’ immagine 

a f fasc inante  de l  paesaggio .  

I l  suo s imbolo  ident i ta r io   per  ecce l lenza è  la  Rocca d i  

V igno la ,  la  qua le  domina la  Va l le  de l  f iume Panaro.  

Avevo le t to  anche che l ’economia d i  V igno la  è  da  

decenni  cent ra ta  su l l ’agr ico l tura  e  a  tu t t ’ogg i  l ’economia 

loca le  vede ne l  set tore  f rut t ico lo  un impor tante  punto  d i  

r i f e r imento:  V igno la  è  in  e f f et t i  nota  in  tu t ta  Europa  per  le  

sue c i l ieg ie  e  le  sue sus ine abb inate  ad a l t re  produzion i  

loca l i .  Ho t rovato  però uno spet taco lo  merav ig l ioso poter  

ammirare  le  d is tese d i  c i l ieg i  in  f iore  e  resp i rare  l ’a tmosfera 

d i  fes ta  che ne celebra la  r i cor renza .  

Riguardo a l la  popolaz ione,  penso che le  buone  

condiz ion i  d i  v i ta  e  i l  so l ido s is tema economico determin ino 

l ’ ingresso d i  cons is tent i  f luss i  m igra tor i  p roven ien t i  da l le  

a l t re  aree de l  Paese e  da l l ’Es tero  consentendo un  

incremento de l la  popolaz ione.  S i  può in fa t t i  r iscont rare  una  

cer ta  e terogenei tà  ne l la  popolaz ione con una presenza  

e levata  d i  s t ran ier i  su l  te r r i t o r io .  

V igno la ,  ino l t re  ins ieme ad a l t r i  8  comuni  fa  par te  

de l l 'Un ione "Terre  d i  Cas te l l i ” ,  una del le  Union i  d i  Comuni  

p iù  grand i  d ' I ta l ia .   

L ’Un ione Ter re  d i  Caste l l i  nasce ne l  2001 per  vo lon tà  

de i  cons ig l i  comunal i  d i  Caste lnuovo,   Cas te lvet ro ,  

Sav ignano,  Sp i lamber to  e  V igno la ,  per  promuovere 

l ’ in tegrazione de l l ’az ione  ammin ist ra t iva  t ra  i  Comuni  e  

garant i re  i l  coord inamento de l le  po l i t i che a t tuate ,  de l lo  

sv i luppo de l  ter r i t o r io ,  m ig l io rando la  qua l i tà  de i  serv iz i  

e rogat i  a i  c i t tad in i .   

����  Anal is i  del  plesso:  La scuo la  pr imar ia  “G.Mazz in i ”  fa  

par te  de l la  D i rez ione  D idat t i ca  d i  V igno la .  Mi  sembra 
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doveroso sot to l ineare che in  modo de l  tu t to  inconsapevole  

m i  sono r i t rovata  a l l ’ in terno d i  una de l le  D i rez ion i  D idat t i che 

p iù  grand i  d ’ I ta l ia .  Questo  pot rebbe far  pensare ad a lcun i  

moment i  d i  d isor ientamento,  ment re  ne l la  rea l tà  c iò  non è  

accaduto.  

Appena ar r iva ta  m i  sono sent i ta  acco l ta  e  accompagnata  

a l l ’ in terno d i  questa  nuova rea l tà ,  ne l la  qua le  in  vero  es is te 

una par te  burocrat ica  mol to  corposa.  Sono r imasta 

merav ig l ia ta  da l  corso d i  accog l ienza pensato  ad hoc  per  i  

nuov i  ar r iva t i  ne l l a  D i rez ione,  i l  qua le  f in  da sub i to  ne ha  

messo in  luce i l  f unz ionamento.  

Ho t rovato  punt i  d i  r i f e r imento for t i  ne l le  var ie  f igure  

pro fess iona l i  che v i  operano  a l  suo in terno,  le  qua l i  non mi  

hanno  mai  permesso d i  sent i rm i  d isor ienta ta  in  a lcun 

momento.  

Anche l ’ed i f i c io  in  sé,  ub icato  in  V ia le  Mazzin i ,  s i  

p resenta  in  o t t ime condiz ion i  e  permet te  d i  avere a  

d ispos iz ione au le  per  le  a t t iv i tà  d i  c lasse,  laborator i ,  

pa les t ra  e  spazio  rec in ta to .  La scuo la  è  ino l t re  do ta ta  d i  

laborator io  d i  in f ormat ica,  co l legamento a  in ternet ,  

b ib l io teca e  serv i z io  mensa.  Quest ’u l t imo r isu l ta  necessar io  

in  quanto  i l  t empo scuola  è  in  a lcune c lass i  d i  27 ore  e  in  

a l t re  d i  40 ore .  

La scuo la  ino l t re  presenta  un ’au la  insegnant i  e  un ’au la  

po l i f unziona le  la  qua le  permet te  d ivers i  incont r i  durante  

l ’anno sco las t ico (co l leg i ,  in terc lasse ecc . . )  nonché la  

poss ib i l i tà  d i  f requent i  cors i  d i  agg iornamento.  

Tut to  c iò  cont inua qu ind i  a  sot to l ineare una cer ta  

qua l i tà  de l l ’o f fer ta format iva.  

Le sce l te  educat ive  e  d idat t i che de l la  scuo la ,  come 

ev idenz ia to  da l  P iano de l l ’Of fer ta  Format iva,  sono or ienta te  
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a:  favor i re  la  c resc i ta  cu l tura le  deg l i  a lunn i ,  sv i luppare le  

potenzia l i t à  d i  c iascuno r imuovendo g l i  os taco l i  d i  natura  

economica o  soc ia le ,  r i conoscere e  va lor izzare la  d ivers i tà  

come preannunc ia to  anche da l lo  s logan d i  aper tura  de l  Pof  

“ tu t t i  ugua lmente d ivers i ,  t u t t i  d iversamente ugual i ” .  

Ad ar r icch i re  l ’o f fer ta f ormat iva concorre  i l  lavoro  

s inerg ico con i l  te r r i to r io  ne l  qua le  la  scuo la  è  inser i ta  che 

permet te,  t ra  le  a l t re  cose,  la  rea l izzaz ione d i  in teressant i  

laborator i  r i vo l t i  a l l ’educazione a l imentare  e  motor ia  (G ioco  

spor t ,  D iamoc i  una mossa) ,  a l la  sa lu te  (Sorr id i  a l la  

prevenzione) ,  a l l a  s icurezza  s t rada le  e  a l la  conv ivenza  

c iv i le .  

È  impor tante  sot to l ineare in f ine l ’es is tenza de i  Pat t i  d i  

Corresponsabi l i t à  Educat iva .  Ques t i  pat t i  f i rmat i  da 

insegnant i ,  gen i tor i  e  a lunn i  hanno la  f unzione d i  a t tes tare  i l  

r iconosc imento deg l i  a l t r i ,  d i  fo rmal izzare i l  r i spet to 

rec iproco e  d i  def in i re  in  modo prec iso i l  ruo lo  de i  

cont raent i .  

����  Anal is i  del la  c lasse:  La c lasse ne l la  qua le  m i  sono 

t rovata  ad operare è  una c lasse pr ima f ormata da 24 a lunn i ,  

d i  cu i  13 f emmine e  10 masch i .   

I  co l legh i  che operano su l la  c lasse e  ne cos t i tu iscono  

l ’èqu ipe pedagogica sono s ta t i  d ipon ib i l i  a l la  co l l aborazione  

per  ass icurare  l ’ insegnamento de l le  d iverse d isc ip l ine.   

Tut t i  g l i  a lunn i  sono nat i  in  I ta l i ,  ma se i  sono d i  or ig ine  

s t ran iera  ( t re  d i  or ig ine marocch ina e  t re  d i  or ig ine  

a lbanese) .  Ino l t re  sono present i  due a lunn i   cer t i f ica t i  per  i  

qua l i   la  rea l izzaz ione d i  questo  percorso è  sta ta  ancora p iù  

s ign i f i ca t iva .  
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I l  g ruppo c lasse s i   most ra  v ivace,  par tec ipe ed  

in teressato  e  prosegue in  modo apprezzabi le  ne l  processo d i  

acqu is iz ione d i  conoscenze e  ab i l i t à .  

 

 

2.2.  Motivazione e anal is i  dei  b isogni  

 

L’ idea d i  rea l izzare un proget to  impronta to  sul lo  

sv i luppo d i  compor tament i  pro-socia l i  adeguat i  a l la  v i ta  d i  

gruppo era  g ià  in  mente ne i  pr im i  mesi  d i  scuo la .  L ’ idea  

sorgeva in  segui t o  a l l ’osservazione  conosc i t i va ,  condot ta  ne i  

pr im i   mes i  d i  scuo la ,  deg l i  a lunn i  cer t i f ica t i .  L ’a lunno con  

S indrome Aut is t i ca  presentava un in teresse,  se pur  m in imo, 

verso l ’a l t ro .  Le sue modal i tà  però d i  r i cerca de i  compagni  

r isu l tavano d is funz iona l i  e  necess i tavano d i  essere 

t rasformat i  in  compor tament i  p iù  adeguat i .  L ’a l t ro a lunno  

invece presenta  prob lemi  de l  l inguaggio ,  i  qua l i  in  modo 

ev idente  avevano  una r icaduta  ne l l a  qua l i tà  de l la  re laz ione  

soc ia le ,  por tando  anche ne l  suo  caso ad una r icerca 

inadeguata de l l ’a l t ro .  

Ino l t re  dopo un conf ronto  con la  ps ico loga che segue  

uno de i  due bambin i ,  sorgeva la  necess i tà  d i  dover  in  

qua lche  modo sp iegare i l  concet to d i  “d ivers i tà”  a i  bambin i  

e  in iz iare  a  f avor i re  i l  p rocesso d i  in tegrazione de l l ’a lunno.  

La conferma a l la  m ia  idea è  avvenuta po i  in  segu i to  

a l la  sommin is t razione d i  un tes t  soc iometr ico ,  i l  qua le  ha  

permesso d i  raccog l iere  a lcune  in formaz ion i  re la t ive  

a l l ’asset to  soc io-re laz iona le  de l la  c lasse.  È  impor tante  

ch iar i re  che la  sommin ist raz ione de l  tes t  è  una scel ta 

assunta  da l la  scuo la ,  da l l ’ in tera  D i rez ione D idat t i ca  e  bene  

ne def in isce le  pr ior i tà .  Mi  sono sent i ta  onorata  d i  t rovarmi  
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al l ’ in terno d i  un  s is tema scuo la ,  i l  qua le  non s i  so f ferma 

so l tanto  sug l i  aspet t i  cogn i t i v i ,  ma anche su que l l i  emot iv i  e  

re laz iona l i .  

I l  soc iogramma,  tecn ica ideata  da Jacob Lév i  Moreno  

(1892-1974) ,  serve a  conoscere megl io  i  p ropr i  a lunn i  e  a  

m ig l io rare  la  s i tuaz ione re laz iona le .  Nel lo  spec i f i co  m i  ha 

permesso d i  o t tenere a lcun i  dat i  su l la  s t ru t tura  de l  gruppo  

c lasse,  ver i f i cando la  pos iz ione deg l i  a lunn i  ne l  g ruppo e  

tu t te  le in ter re laz ion i  che  hanno s tab i l i to .  Ho potu to  cap i re  

qua l i  sono g l i  a lunn i  p iù  accet ta t i  da l la  c lasse e  qua l i  meno,  

com inc iando a pensare cos i  a l la  necess i tà  d i  met tere in  a t to 

un percorso che permet tesse a i  bambin i ,  che s tentano ad 

ins taurare rappor t i  s ign i f i ca t iv i ,  d i  superare le  d i f f i co l tà,  

l ’empasse e  i  moment i  d i  esc lus ione o  d i  emarg inaz ione da l  

gruppo c lasse.  

I l  soc iogramma consente ed ha consent i to  ino l t re  d i  

avere de l le  in formazion i  sug l i  a lunn i  che s i  prefer iscono per  

g iocare o  lavorare  ins ieme.  

Nel lo  spec i f i co  i l  t es t  soc iometr ico  cons is te  ne l  

ch iedere a i  bambin i  con ch i  vog l iono svo lgere una  

determinata  a t t i v i tà .  Per  la  r i levaz ione  soc iometr ica  è  

necessar io  pred isporre  t re  o  quat t ro  domande ( c r i te r i ) ,  

dando  la  poss ib i l i t à  ad ognuno d i  fo rmulare  per  ognuna due  

sce l te  (Tabel la  n°1) .   

Tabel la  n°1 

Domande da porre a i  bambini  per  la  r i levazione 

sociometr ica 

Cr i ter i  Domande Categor ia  

Cr i ter io  soc ia le  

Con ch i  lavor i  

vo lent ier i  a  

scuo la? 

S i tuazione 

sco las t ica  
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Cr i ter io  personale  

Chi  vor res t i  come 

compagno v ic ino 

d i  banco? 

S i tuazione 

sco las t ica  

Cr i ter io  soc ia le  

Con ch i  g ioch i  

vo lent ier i  durante  

l ’ in terva l lo? 

S i tuazione 

ex t rasco las t ica  

Cr i ter io  personale  

 

Chi  inv i teres t i  a l la  

fes ta  de l  tuo 

compleanno? 

S i tuazione 

ex t rasco las t ica  

 

Nel  caso spec i f i co ,  a l l ’ in terno de l la  nost ra  scuo la  sono  

s ta t i  adot ta t i  i  p r im i  t re  c r i te r i  de l la  tabe l la  e  ino l t re  le  

domande a i  bambin i  sono s ta te  poste  so lo  in  termin i  pos t iv i .  

A lcun i  soc iometr is t i  hanno in fa t t i  ev idenz ia to  come la  

f ormulaz ione ind i cante  i l  r i f iu to  possa creare malessere a i  

bambin i  s ia  con conseguent i  res is tenze a l  tes t  s ia  con 

l ’ev idenz iaz ione d i  in to l le ranze o  d ivergenze a l l ’ in terno de l l a  

c lasse.   

È  megl io  somminis t rare  i l  tes t  quando tu t t i  g l i  a lunn i  

sono present i ,  s ia  perché tu t t i  par tec ip ino,  s ia  perché g l i  

assent i  pot rebbero essere d iment ica t i  ne l  compiere  le  sce l te  

o   r i f iu t i .  

Ne l  caso in  cu i  c i  f osse qua lche  compagno assente ,  

l ’ insegnante deve r icordare i  nom i de i  bambin i  che mancano.  

Andrà ch iar i to  che le  sce l te  o  i  r i f iu t i  da e f f et tuare 

r iguardano so l tanto  i  compagni  de l la  c lasse.  

I l  t est  è  s ta to  sommin is t ra to  dopo a lcun i  mes i  d i  scuola ,  

sce l ta  impor tante  soprat tu t to  per  la  c lasse d i  nuova  

f ormaz ione in  cu i  m i  sono t rovata  ad operare.  C iò  ha 

permesso d i  por re  l ’a t tenzione anche sug l i  a lunn i  d isab i l i ,  

comunque sogget t i  a  sce l te  o  r i f iu t i .  
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I l  tes t  soc iomet r ico  ha forn i to  ind icaz ion i  su l lo  spazio  

ps ico log ico che un bambino occupa ne l la  mente de i  

compagni  e  non tanto  su l la  qua l i tà  de l le  in terazion i  che eg l i  

in t ra t t iene con g l i  a l t r i .  I l  f ocus r iguarda so l tanto  la  

pos iz ione de l  bambino ne l  gruppo e non i  p rocess i  che 

hanno prodot to  ta le  pos iz ione.  

Nel lo  spec i f i co  de l la  c lasse la  r i levazione soc iometr ica  ha 

c lass i f i ca to  t red ic i  a lunn i  sot to  i l  p ro f i lo  in tegrato ,  ment re 

und ic i  a l l iev i  r i su l tano da in tegrare .  

 

2.3.  Fase ideat iva 

 

2.3.1 .  Pian i f i cazione  

 

����  F INALITÀ DEL PROGETTO:  

La f ina l i t à  de l  proget to  è  que l la  d i  a f f rontare  con i  bambin i  i l  

concet to  d i  

“d ivers i tà” ,  d i  

educare a l  r i spet to  

rec iproco e  

a l l ’ inc lus ione,  in  

un ’o t t i ca  d i  

ar r icch imento d i  se  

s tess i  a t t raverso 

l ’ incont ro  con 

l ’a l t ro .   

Favor i re  dunque 

scambi  

comunicat iv i ,  a t t raverso cu i  rea l izzare una rec iproc i tà  d i  

r iconosc imento e r i spet to  de l le  rec iproche d ivers ià ,  d i  

conf ronto  con l ’a l t ro  t rami te  l ’a rgomentaz ione de i  propr i  
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punt i  d i  v is ta  e  i l  decent ramento da ess i  per  asco l tare  e  

comprendere que l l i  a l t ru i .  

 

���� TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

 

-  L ’a lunno par tec ipa a  scambi  comunicat iv i  

( conversazione,  d iscuss ione d i  c lasse o  d i  gruppo)  con  

compagni  e  insegnant i  r i spet tando i l  tu rno e  f ormulando  

messaggi  ch iar i  e  per t inent i ,  in  un reg is t ro  i l  p iù  

poss ib i le  adeguato a l la  s i tuaz ione.  

-  L ’a lunno u t i l i zza le  conoscenze e  le  ab i l i tà  re la t ive a l  

l inguaggio  v is ivo  per  produr re  var ie  t ipo log ie  d i  tes t i  

v is iv i  (espress iv i ,  nar ra t iv i ,  rappresenta t iv i  e  

comunicat iv i )  e  r ie laborare in  modo c reat ivo  le  immagin i  

con mol tep l ic i  tecn iche,  mater ia l i  e  s t rument i  (graf ico-

espress iv i ,  p i t to r ic i  e  p las t ic i ,  ma anche aud iov is iv i  e  

mul t imedia l i ) .  

-  L ’a lunno u t i l i zza i l  l inguaggio  corporeo e  motor io  per  

comunicare ed espr imere i  p ropr i  s ta t i  d ’an imo,  anche  

a t t raverso la  drammat izzazione e  l e  esper ienze r i tm ico-

mus ica l i .  

 

����  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO 

 

Ci t tadinanza e cost i tuz ione:   

-  L ’a lunno  acquis isce la  conoscenza  d i  sé ,  r i conosce  e  

def in isce la  propr ia  ident i tà :  s i  descr ive  e  s i  

racconta ;   r i f le t te su i  rappor t i  con g l i  a l t r i ;  scopre la  

necess i tà  d i  rego le .   

-  Di f f e renzia  i l  sé da l l ’a l t ro  r i spet to  a l le  carat ter is t i che.   
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I ta l iano:  

-  Pres ta  a t tenzione  a i  messaggi  ora l i  deg l i  insegnant i  e  

de i  compagni .  

-  Espr ime spontaneamente le  propr ie  es igenze,  i  p ropr i  

gus t i  e  le propr ie  esper ienze personal i .  

-  Par tec ipa a l le  conversazion i /d iscuss ion i  in  modo 

per t inente  ( r i spe t tando i l  t ema) e  r i spet tando i l  

meccanismo de i  turn i .  

 

Arte e  immagine:  

-  Usa c reat ivamente i l  co lore .   

-  Ut i l i zza i l  co lore  per  d i f fe renziare  e  r i conoscere g l i  

ogget t i .   

 

Educazione f is ica:  

-  Acqu is isce le  capac i tà  d i  r i cevere,  c lass i f icare  ed  

e laborare le  i n formazion i  proven ient i  dag l i  o rgan i  d i  

senso.  

 

Musica:  

-  Esp lora  le  poss ib i l i tà  sonore de l  corpo e  deg l i  ogget t i .  

-  In terpre ta  con i l  d isegno o con i l  mov imento sempl ic i  

b ran i  mus ica l i .  

 

����  METODOLOGIE:  Le metodolog ie  d i  lavoro ut i l i zza te  

f anno r icorso a  una d idat t i ca  a t t iva  ne l le  f orme de l le  

d iscuss ion i  e  lavor i  d i  gruppo,  eserc i taz ion i  per  grupp i  

cooperat iv i  e  a t t i v i tà  laborator ia l i .  Permet tendo in  

questo  modo d i  c reare un c i rco lo  v i r tuoso t ra  teor ia  e  

prass i ,  f acendo leva su l l ’esper ienza e  su l la  
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mot ivaz ione deg l i  a lunni ,  favorendo l ’apprendimento 

a t t raverso l ’ in teraz ione con i  compagni .  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Fase d i  real izzazione 

 

�  UNITA’  DI  LAVORO N°1 

 

 

����  ID E N T I F I C AZ I O NE :  

-Scuola:  Direzione Didattica di Vignola - plesso “G.Mazzini” 

-Classe:  1°A 

-Data:  1 /2 /2014 

 

����  T I T O L O :  T I  A S C O L T O :  T I  A C C O L G O  

 

����  DE S T I N AT AT AR I :  c lasse 1°A 

����  D I S C I P L I N E  C O I N V O L T E :   

-  Ci t tad inanza e  cos t i tuz ione 

-  I ta l iano 

-  Ar te  e  immagine 

-  Educazione f is ica  

-  Mus ica 

����  CO N T E N U T I :  aiu to  rec iproco –  “d ivers i tà” .  

����  TE M P I :  2 ore  
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����  M ET O D O L OG I E / ST R AT E G I E  U T I L I Z Z AT E :  C i rc le  T ime,  

learn ing by do ing.  

����  M AT E R I AL I /M E Z Z I /ST R U M E N T I :  amic i  del  s i lenz io ,  

gomi to lo  d i  lana,  a lbum,  mat i te ,  var ie  t ipo log ie  d i  

co lor i .  Durante  le  a t t i v i tà  fondamenta le  è  s ta to  l ’u t i l i zzo 

de l la  L im.   

����  SP AZ I :  Aula d i  appar tenenza 

����  DE F I N I Z I O N E  D E I  R U O L I :  L’ insegnante conduce i l  g ruppo 

svo lgendo pr imar iamente la  funz ione d i  co-pensatore ,  

f ac i l i t a tore ,  co-at tore ;  c reando,   mantenendo  e  

promuovendo la  comunicazione ne l  gruppo.  In  a l t re  

paro le  co inc i l ia  i  b isogn i  deg l i  ind i v idu i  con que l l i  de l  

gruppo s tesso.  

����  ST R U M E N T I  D I  V E R I F I C A:  osservazione de l le  pres taz ion i ,  

conf ronto su i  prodot t i ,  conversazion i  gu idate .  

����  DE S C R I Z I O N E  AT T I V I T À:   

L’ insegnante f a  una p icco la  premessa a i  suo i  a lunn i .  

Racconta,  con un tono d i  voce f iabesco,  che s tanno per  

in t raprendere un merav ig l ioso v iagg io ,  durante  i l  qua le  

avranno l ’occas ione d i  conoscere  d ivers i  personaggi  e  d i  

in t raprendere d iverse avventure .  Scopr i ranno mol te  cose 

in teressant i  t ra i  qua l i  l ’ impor tanza d i  lavorare  ins ieme,  d i  

a iu tars i  l ’un  l ’a l t ro  e  d i  r i spet tars i .  “PRONTI??? A l lacc iamo 

le  c in ture :  SI  PARTE! ! ! ” .  

I  p r im i  personaggi  che i  bambin i  incont rano sono “GLI  AMICI  

DEL SILENZIO”  (A l legato  n°1:  gl i  amic i  de l  s i lenzio ) .  La  

maes t ra  af fasc ina g l i  a lunn i  con la  presentaz ione  d i  ques t i  

par t i co lar i  personaggi ,  i  qua l i  accompagneranno ogn i  

bambino durante  i l  v iagg io .  Quest i  am ic i  però non to l le rano  

la  confus ione per  cu i  è  impor tante  tenere un tono  d i  voce 

u t i le  a l  conf ronto  e  non degenerare ne l la  confus ione,  
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al t r iment i  s i  spaventano e  devono  tornare a l l ’ in terno de l la  

lo ro  scato la .  

LA RETE DELLE EMOZIONI:  La maest ra  sp iega l ’a t t i v i tà  

met tendola  in  a t to .  P rende un gomito lo  d i  lana,  annunc ia  i l  

suo s ta to  d ’an imo in  v is ta  d i  ques to nuovo v iagg io  che s i  s ta  

per  in t raprendere,  t iene un  capo de l  f i lo  e  lanc ia  i l  gom i to lo 

ad un a l t ro  componente de l  gruppo.  Ques t ’u l t imo a sua vo l ta  

espr ime “ i l  suo sent i re”  e  que l lo  de l  compagno precedente,  

t iene un capo de l  f i lo  e  lanc ia  i l  gom i to lo  e  cos ì  v ia 3 

(A l legato  n°2 :  S in tes i  emozion i  espresse da i  bambin i ) .  I  

bambin i  da l  compor tamento d i  A.  cercano d i  in terpre tare  le 

sue emoz ion i  e  lo  def in iscono un po ’  ag i ta to  ma contento .  

A l la  f ine s i  è  formata una re te:  UNA RETE CHE CI  TIENE 

TUTTI  UNITI ! ! !  (A l legato  n°3:  La re te  de l le  emozion i ) .  I  

bambin i  osservano che s iamo tu t t i  legat i  da l le  nost re  

emoz ion i .  

Segue i l  momento d i  r i f less ione su l l ’a t t i v i tà  a t t raverso  

domande s t imolo :  “Cosa serv iva per  fare bene ques ta  

a t t i v i tà?” .  I  bambin i  r i spondono che b isognava asco l tars i ,  

dare a t tenz ione e  impor tanza a l le  emoz ion i  propr ie  e  a l t ru i .  

GAR A DI  C ANOTTAGGIO:  I  bambin i  d iv is i  in  squadre s i  

d ispongono in  f i la  ind iana  per  ter ra  a  gambe d ivar ica te .  Ogni  

bambino s i  s iede t ra  le  gambe de l  compagno precedente e  

poggia  le  mani  su l le  spa l le  de l  compagno davant i  a  lu i .  A l  

v ia  le  catene che s i  sono f ormate “a  co lp i  d i  sedere”  cor rono  

f ino a l  t raguardo  come se f ossero de i  r emator i .  B isogna 

procedere  a l lo  s tesso r i tmo,  cercando d i  non  d i v iders i ,  

perché se  la  canoa s i  spezza,  a f fonda.  V ince la  canoa che fa  

                                                             

 

3 Le attività hanno visto la partecipazione attiva non solo degli alunni, ma anche delle 
colleghe La Rosa Giuseppina e Forte Lucia, le quali hanno partecipato con entusiasmo alla 
sperimentazione del percorso, assumendo l’atteggiamento di scoperta tipico dei bambini. 
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t u t to  i l  percorso r imanendo un i ta  (A l legato  n°4:  l a  gara d i  

canot tagg io ) .  

La maes t ra  ha dec iso prevent ivamente come d iv idere la  

c lasse in  due squadre,  in  modo da favor i re  la  co l laborazione  

t ra  a lunn i  so l i t amente non avvezz i  a  lavorare  o  g iocare 

ins ieme.  

Durante  l ’a t t i v i tà è  emerso un f or te  sp i r i t o  d i  squadra.  I  

bambin i  in  modo spontaneo hanno messo in  a t to de l le  

s t ra teg ie  operat ive  d i  t ipo  inc lus ivo,  g iacché sono r iusc i t i  a  

co invo lgere anche  i  compagni  in  d i f f i co l tà .  

Segue i l  momento d i  r i f less ione metacogni t iva  su l l ’a t t i v i tà 

svo l ta  con la  so l lec i taz ione a t t raverso domande s t imolo:  

“Cosa serv iva per  fare  bene questo g ioco?” .  I  bambin i  

entus ias t i  r i spondono che b isognava res tare  un i t i ,  p rocedere  

ins ieme, aspet tare  i  tempi  d i  tut t i  i  compagni ,  lavorare  in  

squadra,  co l laborare e  a iu tars i .  L ’a lunna Fat ima sot to l inea 

che non era  impor tante  v incere ma aspet tare  i l  compagno e  

compor tars i  come una squadra.  

È  impor tante  ancora una vo l ta  sot to l ineare la  s t re t ta  

co l laborazione avvenuta durante  questo  g ioco t ra  i  bambin i  e  

i l  sos tegno che rec iprocamente s i  sono dat i  a t t raverso 

l ’ inc i tamento a  “non mol lare” .   

IL  CARTALES:  i l  t i to lo  d i  ques ta  a t t i v i tà  è  r i conduc ib i le  a l la  

tecn ica gra f ico-p i t to r ica,  espress ivo -  nar ra t iva  u t i l i zzata  

durante  la  fase d i  lavoro.  Per  Car ta les  s i  in tende una p i t tu ra  

d i  grand i  d imens ion i  rea l izzata  su suppor to  car taceo,  da cu i  

i l  neo log ismo “Carta les” .  

La sce l ta  de l  lavoro è  r i caduta  su questa  tecn ica po iché 

essa conc i l ia  a l  suo in terno concet t i  qua l i  espress ione 

p i t to r ica ,  d inamiche re laz iona l i  e  c resc i ta  personale .  
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Nel lo  spec i f ico  s i  r ipor ta  una breve par te  d i  tes to  che bene  

ne sot to l inea la  sua s ign i f i ca t iv i tà:  “Si  t ra t ta  d i  un ’a t t i v i tà  d i  

espress ione gra f ico-p i t to r ica  ind iv idua le  e  co l le t t i va.  

Esper ienza d i  i n tegrazione cu l tura le  s ign i f i ca t iva  po iché ogn i  

par tec ipante  deve “sacr i f i care ” l a  propr ia compos izione,  

smembrandola ,  pe r  rea l i zzare un e laborato  co l le t t ivo .  

Gl i  e lement i  de l le  produzion i  ind iv idua l i  vengono d is t r ibu i t i  

su  tu t to  i l  g rande  fog l io  d i  car ta  rea l i zzando un momento d i  

grande coes ione de l  gruppo.  

Da ogni  par tec ipante  v iene un cont r ibuto  autent ico  

(at t raverso un vero e  propr io  a t to  d i  donazione)  a l la  

fondazione de l  gruppo,  de l  qua le  i l  car ta les  co l le t t ivo ,  a  sua  

vo l ta ,  sarà  una t raspos izione,  in  termin i  d i  d inamiche  

re laz iona l i  ag i ta te  da l  s is tema gruppo.  

Le d i f fe renze ind iv idua l i  cont r ibu iscono a l la  c resc i ta 

de l l ’ in tero  gruppo  e a l lo  s tesso tempo a l la  c resc i ta  de l le  

s ingo le  ind iv idua l i tà 4” .  

A t t raverso l ’uso di  questa  tecn ica,  da l la  qua le  emergono le  

d i f fe renze ind iv idua l i ,  ho vo lu to  a f f rontare  un tema de l icato 

qua le  r i sul ta  essere que l lo  de l la  d i vers i tà ,  ne l la  modal i tà  d i  

segu i to  descr i t ta .  Ne l lo  spec i f i co  sono s ta te  prev is te  una  

ser ie  d i  fas i :  

1° Fase:  V isual izzaz ione del  racconto e  produzione 

individuale  

a )  La drammat izzazione 

L ’ insegnante annunc ia  a i  suoi  p icco l i  a lunn i  che s tanno per  

conoscere a l t r i  personaggi .  A t t raverso l ’uso de l la L im,  

propone i l  racconto  “P icco la  Macch ia” .  Suoni  e  rumor i  

                                                             

 

4
 Mignosi E. (2007). Formare in laboratorio. Nuovi percorsi universitari per le professioni 

educative. Milano: Franco Angeli. 
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par t ico lar i ,  o l t re  a l  tono de l la  voce durante  i l  racconto,  

sot to l ineano a lcun i  moment i  sa l ient i  de l la  s tor ia ,  provocando  

in  ch i  asco l ta  una cer ta  “scossa”  emot iva (A l legato  n°5:  

Picco la  Macch ia /  A l legato  n°6:  Racconto d i  P icco la 

macch ia ) .  

b )  Anal is i  co l le t t iva  

Dopo la  pro iez ione de l  racconto  an imato,  s i  ch iede ag l i  

a lunn i  d i  ana l izzar lo  co l le t t i vamente a t t raverso a lcune 

domande s t imolo ,  g iungendo a l  d ibat t i t o  e  a l  conf ronto  su l  

tema de l la  d ivers i tà .  S i  ar r iva  cos ì  a  un ’ in terpre taz ione  

condiv isa da l l ’ in tero  gruppo.  

Domande s t imolo :  

-  “Ch i  sono i  personaggi  de l la  s tor ia?”  a  questa  domanda 

r isponde A.  po iché sono  s ta te  preparate  de l le  f lash card su i  

personaggi  de l l a  s tor ia ,  i  qua l i  sono de l le  f igure 

geomet r iche.  L ’a lunno conoscendo  le  f igure  geometr iche ha 

r isposto  cor re t tamente al la  domanda.  I  compagni  hanno 

nota to  che A .  è  in  grado d i  r i spondere e  qu ind i  ha de l l e  

capac i tà ,  esat tamente come loro .  

-  “Perché le  p icco le  f orme non vog l iono g iocare  con p icco la  

macch ia?”  i  bambin i  cominc iano ad ana l izzare  la  s tor ia  

r ispondendo che  p icco le  f orme non vog l iono  g iocare con  

p icco la  macch ia  perche è  “d iverso” .  

Nasce un d ibat t i to  su l la  d ivers i tà  e  i  bambin i  convengono 

con l ’ insegnante che essere d ivers i  non è  una cosa bru t ta,  

perché in  f ondo ognuno d i  no i  è  d iverso da l l ’a l t ro .  Basta 

osservarc i :  qua lcuno ha i  cape l l i  ch iar i ,  qua lcun  a l t ro  i  

cape l l i  scur i ,  qua lcuno è  a l to ,  qua lcuno è  basso.  Anche le  

p icco le  f orme erano tu t te d iverse t ra  lo ro .   

-  “Tu avres t i  vo lu to  g iocare con p icco la  macch ia? Avres t i  

vo lu to  essere suo amico?”  i  bambin i  r i spondono d i  s ì .  
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-  “É mai  cap i tato  anche a  vo i  a  scuo la  d i  non vo ler  g iocare  

con qua lcuno perché pensavate  che non f osse capace?”  i  

bambin i  s i  espr imono l iberamente,  a lcun i  a f f ermano d i  

g iocare e  conf rontars i  con tu t t i ,  a l t r i  ammet tono d i  non 

g iocare con a lcun i  perché non l i  r i t engono in  grado  d i  f a re 

un determinato  g ioco,  due o  t re  fanno emergere i l  p rob lema 

d i  non g iocare con A.  perché “ lu i  non cap isce” .  

La maes t ra  ind i r i zza la  r i f less ione de i  bambin i  sul le  d iverse  

modal i tà  d i  in teraz ione con i  compagni ;  bas ta  t rovare la  

s t rada g ius ta ,  la  so luz ione p iù  adeguata.  In  ef fet t i ,  i l  papà d i  

p icco la  macch ia  fa  emergere la  so luz ione a l  prob lema e s i  

scopre cos i  che p icco la  macch ia,  ne l  suo essere d iverso,  

poss iede comunque qua lcosa da o f f r i re  ag l i  a l t r i .  I n  questo 

modo i  bambin i  vengono post i  d i  f ronte  a l la  quest ione d i  

t rovare de l le  s t ra teg ie  per  f ar  s ì  che tu t t i  possano g iocare  

ins ieme: “Secondo vo i  come s i  può f are  per  g iocare tu t t i  

ins ieme?” .  

I  bambin i  gu idat i  da l l ’ insegnante com inc iano a  propor re  de l l e  

so luz ion i  per  g iocare congiuntamente.  A  ta l  propos i to  c i  s i  

so f f erma su l le so luz ion i  ind iv idua te  per  g iocare con A.  I  

bambin i  a f fermano che  A .  poss iede la  “qua l i tà  de l l a  

ve loc i tà” ,  sa  cor rere  bene,  per  cu i  un g ioco che s i  può f are  

con lu i  è  que l lo d i  r incor rers i .  La maest ra  a iu ta  a  i l lus t rare  

a l t r i  modi  per  in terag i re  con i l  compagno:  se lo  ch iamate e 

A .  non v i  r i sponde ,  avv ic inatev i ,  f a te  in  modo che v i  guard i  e  

r ipete te  que l lo  che g l i  avete  chies to  oppure prendete lo  per  

mano e gu idate lo  se vo le te  che venga con voi  da qua lche  

par te .  Ancora non ch iedeteg l i  se  vuo le  g iocare,  ma f ateg l i  

vedere in  cosa cons is te  i l  g ioco,  avete  nota to  che A.  tende  

mol to  a  im i tare  que l lo  che  f a te  voi  per  cu i  cercate  d i  non  
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dare deg l i  esempi  sbagl ia t i .  I n a lcun i  cas i  a iu ta te  i l  vos t ro 

compagno a espr imers i .  

I  bambin i  a f f ermano a l  te rm ine de l la  r i f less ione che ognuno  

d i  no i  ha de l le  qua l i tà ,  uno sa g iocare bene a ca lc io ,  l ’a l t ro 

sa f are  bene i  con t i ,  anche p icco la  macch ia  le  aveva.  Per  cu i  

s iamo tu t t i  d ivers i ,  ma dobbiamo accet tarc i  e r ispet tarc i  per  

que l lo  che s iamo (A l legato  n°7:  alcune r i f less ion i  emerse da l  

conf ronto ) .  

c )  La v isua l izzazione  

Terminata  l ’ana l is i  co l le t t iva ,  l ’a t tenzione deg l i  a lunn i ,  

a t t raverso una f ase d i  r i lassamento gu idato  e  d i  

concent raz ione con mus ica,  v iene ind i r i zzata  verso la  

v isua l izzaz ione de i  moment i ,  de l le  immagin i ,  de l le  emoz ion i ,  

che maggiormente hanno co lp i to  ognuno.  

I l  momento de l la  v isua l izzazione serve a  sof f ermars i  su l le 

propr ie  emozion i ,  su  c iò  che è  emerso da l  racconto  e  da l  

momento success ivo de l la  r i f less ione.  (A l legato  n°8:  l a  

v isua l i zzazione ) .  

d )  La produzione ind iv idua le  

Dopo i l  r i lassamento e  la  v isua l izzazione s i  ch iede a i  

bambin i  d i  rappresentare  gra f icamente e  ind iv idua lmente,  le  

emoz ion i  che i l  racconto  e  i l  r i lassamento hanno evocato  in  

ognuno d i  lo ro .  

G l i  a lunn i  sono  l iber i  d i  d ispors i  ne l lo  spazio  come 

prefer iscono,  d i  u t i l i zzare le  tecn iche gra f ico-p i t to r iche che  

pred i l igono a l  f ine  d i  espr imere que l lo  che hanno  provato  ne l  

momento de l la  v i sua l izzazione.  (Al lega to  n°9 : la  produzione 

ind iv idua le) .  

e)  I l  cerch io  de i  raccont i  ind iv idua l i  

L ’ incont ro  term ina con i l  momento ded icato  a l l ’ana l is i  

ind iv idua le  e  co l l e t t i va  d i  quanto  prodot to .  S i  avv ia  i l  c i rc le 
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t ime,  a l l ’ in terno de l  qua le  ogn i  a lunno racconta  i l  suo v issuto 

r ispet to  a l l ’esper ienza fa t ta .  

Le r i f less ion i  emerse sono mol tep l ic i  e  toccant i ,  met tendo in  

r i l ievo tu t to  c iò  che g l i  a lunn i  hanno provato  r i spet to a i  temi  

a f f ronta t i .  (A l legato  n°10:  i l  cerchio  de i  raccont i  

ind iv idua l i /a lcun i  raccont i  emers i  da l le  i l lus t raz ion i  de i  

bambin i ) .  

SALUTI  F INALI :  a l  te rm ine de l le  a t t iv i tà  insegnant i  e  a lunn i  

s i  abbracc iano l ’un l ’a l t ro  e  s i  r ingraziano per  i l  be l l i ss imo 

lavoro svo l to  ins ieme,  in  ef f et t i ,  s i  concedono anche un 

app lauso.  L ’ idea d i  

f in i re  in  ques to  modo 

la  sess ione d i  lavoro,  

è  nata  da l l ’ impor tanza  

d i  doverc i  a  vo l te  

sof f ermare su modal i tà  

gent i l i  d i  cura  

de l l ’a l t ro ,  che ne l la  

soc ie tà  a t tua le  non  

sono p iù  pra t iche 

sconta te .  In  e f fe t t i ,  

sempre p iù  c i  s i  

accorge d i  

a t tegg iament i  scor tes i  

e  d i  una  f or te  

compet iz ione deg l i  a lunn i  per  una lo t ta  d i  a f f ermaz ione de l  

propr io  “ io ”  su que l lo  deg l i  a l t r i .  
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�  UNITA’  DI  LAVORO N°2 

 

 

����  ID E N T I F I C AZ I O NE :  

- Scuola: Direzione Didattica di Vignola - plesso “G. Mazzini” 

- Classe :  1°A 

-  Data :  8/02/2014  

 

����  T I T O L O :  “  I L  V I A GG I O  D E L L ’A MI C I Z I A ”  

 

����  DE S T I N AT AR I :  c lasse 1° A  

����  D I S C I P L I N E :   

-  C i t tad inanza e  cos t i tuz ione 

-  I ta l iano 

-  Ar te  e  immagine 

����  CO N T E N U T I :  accet tare  e  r i spet tare  le “d ivers i tà” .  

����  TE M P I :  2 ore  

����  M ET O D O L OG I E / ST R AT E G I E  U T I L I Z Z AT E :  Bra in  s torm ing,  

d idat t i ca  laborator ia le .  

����  M AT E R I AL I /M E Z Z I /ST R U M E N T I :  f o rb ic i ,  co l la ,  tempere,  

mater ia le  da recupero,  s tory board.   

����  SP AZ I :  per  tu t te  le  a t t i v i tà  non vengono r ich ies t i  a l t r i  

spaz i  se  non l ’au la  d i  appar tenenza .  
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����  DE F I N I Z I O N E  D E I  R U O L I :  L’ insegnante conduce i l  g ruppo 

svo lgendo pr imar iamente la  funz ione d i  co-pensatore ,  

f ac i l i t a tore ,  co-at tore ;  c reando,   mantenendo  e  

promuovendo la  comunicazione ne l  gruppo.  In  a l t re  

paro le  co inc i l ia  i  b isogn i  deg l i  ind i v idu i  con que l l i  de l  

gruppo s tesso.  

����  ST R U M E N T I  D I  V E R I F I C A:  cos t ruz ione d i  un tes to  

co l le t t ivo  a  par t i re  da l le  immagin i  (Car ta les) ,  conf ronto  

su i  prodot t i ,  conversazion i  gu idate .  

����  DE S C R I Z I O N E  AT T I V I T À:  

2° Fase: IL  CART ALES COLLETTIVO 

a)  I l  sacr i f ic io  r i tua le  

Nel l ’ incont ro  success ivo s i  ch iede ag l i  a lunn i  d i  r iprendere i l  

p ropr io  e laborato  e  d i  sceg l ie re  l ’ e lemento p iù  impor tante  

de l la  propr ia  compos iz ione che s i  vuo le  sa lvare e  qu ind i  

r i t ag l ia r lo .  

Tut t i  quest i  e lement i  vengono inco l la t i  su  d i  una lunga  

s t r i sc ia  d i  “car ta  scenograf ia”  r iempiendo tu t to  lo spaz io .  

C iascuno dec ide in  modo autonomo dove co l locare  i l  suo 

e lemento lasc iandos i  gu idare da l la  propr ia sens ib i l i t à .  

A l la  f ine s i  osserva la  compos iz ione a l lo  scopo d i  t rovare,  

co l le t t ivamente,  i  poss ib i l i  co l legament i  t ra  i  var i  e lement i  e  

rea l izzare,  con ess i ,  una nuova compos iz ione.  

L ’a t tenz ione è  posta  dunque sug l i  spazi  lasc ia t i  l iber i  che  

sono r iempi t i  come zone co l legamento t ra  i  var i  e lement i ,  

spaz i  ne i  qua l i  sono s ta t i  in t rodot t i  nuov i  e lement i  che hanno  

ar r icch i to  l ’ in tera  compos iz ione a t t raverso la  par tec ipazione  

d i  tu t t i .  È  s tato  un momento d i  s tud io  tendente a  scopr i re  i l  

s ign i f i ca to nascosto  de l la  compos iz ione.  

b)  La produzione co l le t t i va  

A t t raverso l ’uso d i  d iverse tecn iche p i t to r iche g l i  e lement i  

de l la  compos iz ione cominc iano a  essere conness i  da i  
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bambin i :  ess i  cominc iano a  nar rarc i  una s tor ia .  Non s i  t ra t ta 

d i  una s tor ia  qua ls ias i ,  ma de l la  nost ra  s tor ia ,  r ie laborazione  

personale  de l le  temat iche a f f rontate  ins ieme.  Momento  

legato  a l la  par tec ipazione d i re t ta  d i  ognuno e co l legato  a l  

“ fa re” ,  produrre  ins ieme.  I l  r i su l ta to  è  una magni f i ca  s tor ia  

da l  t i t o lo  “ I l  v iagg io  de l l ’am ic iz ia”  che bene tes t imonia  l a  

co l laborazione de l  gruppo ne l la  rea l izzazione d i  un  un ico  

lavoro complessivo.  

c )  I l  cerch io  de i  raccont i  ind iv idua l i  

Una vo l ta  prodot ta ,  la  compos iz ione è  s ta ta  d iscussa in  

gruppo.  L ’argomentazione è  s ta ta  ind i r i zzata  su i  nuov i  

contenut i  emers i  da l la  produzione,  qua le t raspos iz ione de i  

contenut i  de l la  s tor ia  in iz ia le  racconta ta  e  de i  v issut i  d i  

ognuno.  Nonos tante  l ’uso d i  par t i  d i  d isegn i  ind iv idua l i ,  

t o ta lmente d ivers i  t ra  lo ro ,  g l i  a lunn i  sono  r iusc i t i  a  lavorare  

ins ieme e produrre  un un ico lavoro,  test imonianza de l la  

conc i l iaz ione  de l l e  d i f f e renze (A l legato  n°11:  i l  car ta les  

co l le t t ivo :  r i tag l io ,  produzione,  racconto :  “ i l  v iagg io  

de l l ’amic i zia ”) .  
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�  UNITA’  DI  LAVORO N°3 

 

 

����  ID E N T I F I C AZ I O NE :  

- Scuola: Direzione Didattica di Vignola - plesso “G. Mazzini” 

- Classe :  1°A 

-  Data :  15/02/2014 

 

����  T I T O L O :  B U O N I  AM I C I  P E R C HÉ….  

 

����  DE S T I N AT AR I :  c lasse 1°A 

����  D I S C I P L I N E :   

-  C i t tad inanza e  cos t i tuz ione 

-  I ta l iano 

-  Ar te  e  immagine 

����  CO N T E N U T I :  condiv is ione –  co l laborazione -  

va lor izzaz ione e  r i spet to  de l le  d i f fe renze.  

����  TE M P I :  2 ore  

����  M ET O D O L OG I E / ST R AT E G I E  U T I L I Z Z AT E :  Bra in  s torm ing,  

Cooperat ive  Learn ing.  

����  M AT E R I AL I /M E Z Z I /ST R U M E N T I :  album da d isegno,  

car tonc in i  A4,  co lor i  d i  var io  genere,  car te l lone,  L im.  

����  SP AZ I :  au la  d i  appar tenenza.  

����  DE F I N I Z I O N E  D E I  R U O L I :  I l  ruo lo  de l l ’ insegnante è  d i  

media tore /gestore de i  var i  g rupp i .  
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����  ST R U M E N T I  D I  V E R I F I C A:  p rodot t i  de i  var i  g rupp i  d i  

apprendimento,  osservazione de l le  modal i tà  re laz iona l i  

messe in  a t to .  

����  DE S C R I Z I O N E  AT T I V I T À:   

Pr ima par te:  

IO  SONO UN BUON AMICO PERCHÉ: ognuno scr ive  su una 

scheda t re  qua l i tà  che pensa lo  possano rendere un buon  

amico ag l i  occh i  deg l i  a l t r i .  Per  A . ,  sc r iv iamo no i  le  qua l i tà  

che lo  rendono un  buon am ico per  no i .   

I n  ques ta  a t t iv i tà ogn i  a lunno ind i v idua e  r i conosce de l le  

qua l i tà  in  sé,  r i conoscendos i  de l l e  carat ter is t i che pos i t i ve .  

(A l legato  n°12:  scheda “ io  sono un buon amico perché …”) .  

Seconda par te :  CACCIA ALL’AMICO:  l ’ insegnante legge le  

qua l i tà  che ogn i  a lunno  ha  scr i t to d i  se  s tesso ne l  f og l io .  

Tut t i  cercano d i  indov inare qua l  è  i l  compagno che poss iede  

que l le  determ inate  qua l i tà .  C i  s i  sof ferma su l  r i conosc imento 

de l le  carat ter is t i che pos i t i ve  che ogn i  a lunno ha ind iv iduato  

in  se stesso.  

Ogni  bambino ha scr i t to  de l le  pecu l ia r i tà  che lo  

carat ter izzano come un buon amico,  t ra  queste  emerge 

anche l ’ ind ispensabi le  capac i tà  d i  saper  condiv idere .  “Cosa 

s ign i f i ca  però saper  condiv idere?”  la  maest ra  avv ia  un 

bra ins torming per  ana l izzare ins ieme le  r i spos te  de i  bambin i .  

D i  segu i to le op in ion i  emerse da l  bra ins torm ing:   
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Success ivamente insegnante e  a lunn i  r i f le t tono ins ieme su 

quanto emerso e  convengono che condiv idere s ign i f i ca  

o f f r i re  del  propr io  ag l i  a l t r i ,  par tec ipare ins ieme.  

L ’ insegnante con l ’a t t i v i tà  success iva met te  g l i  a lunn i  ne l la  

s i tuazione d i  sper imentare  la lo ro capac i tà  d i  cond iv is ione.  

AIUTO! LA LUNA NON C’É P IÙ!:  L ’ insegnante  propone la  

le t tura  e  a l lo  s tesso tempo la  v is ione,  t rami te  la  L im ( in 

modo da in teressare i  d ivers i  s t i l i  d i  apprendimento) ,  de l  

racconto  “A iu to!  La luna non c ’è  p iù ! ”  (A l legato  n°13:  A iu to!  

La luna non c ’è  p iù ! ) .  

Ad un cer to  punto  i l  racconto  s i  in ter rompe:  “È  successo un  

gua io  a l  qua le  b isogna r imediare .  S imone e Sof ia  non 

r iescono a t rovare la  so luz ione.  A iu t iamol i  noi  a  r imet tere  le  

cose a  pos to” .  Ogni  gruppo cerca  d i  t rovare la  so luz ione  a l  

prob lema,  r i levante  la  negoz iaz ione e  la  condiv is ione.  In  

per f e t to  s t i le  cooperat ive  i  bambin i  o l t re  ad essere d iv is i  in  

grupp i ,  hanno a l l ’ in terno de l  gruppo un ruo lo  ben spec i f i co ,  

s tab i l i t o  pre l im inarmente da l l ’ insegnante.  I  bambin i  dopo un  

d isor ientamento in iz ia le  s i  met tono a l l ’opera.  I  membr i  de i  

var i  g rupp i  s i  conf rontano e  cercano  una so luz ione condiv isa 

a l  prob lema.  Dopo la  d iscuss ione e  i l  conf ronto  ragg iungono  

i l  compromesso e s i  met tono a l  lavoro,  ognuno secondo i l  

p ropr io  ruo lo ,  pe r  f are  un ’e laborazione d i  quanto  s tab i l i t o  

(A l legato  n°14:  apprendimento cooperat ivo) .   
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�  UNITA’  DI  LAVORO N°4 

 

 

����  ID E N T I F I C AZ I O NE :  

- Scuola: Direzione Didattica di Vignola - plesso “G. Mazzini” 

- Classe :  1°A 

-  Data :  22/2 /2014 

 

����  T I T O L O :  “Aiuto!  La luna non c ’è  p iù”  

 

����  DE S T I N AT AR I :  c lasse 1°A 

����  D I S C I P L I N E :   

-  C i t tad inanza e  cos t i tuz ione 

-  I ta l iano 

-  Ar te  e  immagine 

����  CO N T E N U T I :  condiv is ione –  co l laborazione -  

va lor izzaz ione e  r i spet to  de l le  d i f fe renze.  

����  TE M P I :  2 ore  

����  M ET O D O L OG I E / ST R AT E G I E  U T I L I Z ZAT E :  Cooperat ive  

Learn ing.  

����  M AT E R I AL I /M E Z Z I /ST R U M E N T I :  album da d isegno,  mat i te ,  

co lor i  d i  var io  genere,  f orb ic i ,  schede,  car te l lone,  L im.  

����  SP AZ I :  per  tu t te  le  a t t i v i tà  non vengono r ich ies t i  a l t r i  

spaz i  se  non l ’au la  d i  appar tenenza .  

����  DE F I N I Z I O N E  D E I  R U O L I :  I l  ruo lo  de l l ’ insegnante è  d i  

media tore /gestore de i  var i  g rupp i .  

����  ST R U M E N T I  D I  V E R I F I C A:  p rodot t i  de i  var i  g rupp i  d i  

apprendimento,  osservazione de l le  modal i tà  re laz iona l i  

messe in  a t to .  
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����  DE S C R I Z I O N E  AT T I V I T À:  

AIU TO! L A LUNA NON C ’É  PIÙ!:  ogni  gruppo r ip rende  

l ’e laborato  de l la  scorsa sess ione d i  lavoro e  lo  condiv ide  

con l ’ in tero  gruppo c lasse.  I l  p rodot to f ina le  è  racconta to ,  

i l lus t ra to ,  d iscusso,  cond iv iso con tu t t i  g l i  a l t r i .  A l  term ine i  

lavor i  sono a f f i ss i  a l l ’ in terno d i  un car te l lone che ing loba in  

sé i l  cont r ibu i to  de l  s ingo lo ,  de l  gruppo e de l l ’ in tera  c lasse.  

For te  momento d i  cond iv is ione a t t raverso domande s t imolo .  

I l  nar ra tore  racconta  de l la  par te  scr i t ta,  ment re  l ’ i l l us t ra tore 

ev idenz ia  la  sce l ta  de l  sogget to  e  de l le  tecn iche gra f ico-

p i t to r iche u t i l i zzate .  Ino l t re  una nota  d i  mer i to  va data  a l le  

so luz ion i  i nd iv iduate  da i  bambin i  per  la  r i so luz ione de l  

prob lema,  in  termin i  soprat tu t to  d i  c reat iv i tà ,  fantas ia  e  

or ig ina l i t à  (A l legato n°15:  apprendimento cooperat ivo  2 ) .  

S i  procede con la  r i f less ione su l  lavoro e f f et tuato  a t t raverso 

una conversazione guidata :  

-  Cosa serv iva per  f are  bene questo  lavoro? È s ta to  f ac i le  o  

d i f f i c i le  dover  lavorare  ins ieme? 

I  bambin i  r i spondono che  b isognava asco l tare  g l i  in tervent i  

d i  tu t t i  per  t rovare la  so luz ione  a l  prob lema.  B isognava 

co l laborare e  negoziare  con le idee de l l ’a l t ro .  Hanno  

espresso una cer ta  d i f f i co l tà  in iz ia le  su l  met ters i  d ’accordo,  

ma quando po i  c i  sono r iusc i t i ,  è  s ta to  fac i le  rea l izzare i l  

p rodot to  f ina le  perché ognuno aveva un ruo lo  ben def in i to .  

I L  F IORE DELLE QUALITÀ:  At t raverso i l  lavoro d i  gruppo  

precedente ogn i  a lunno ha potu to  apprezzare a lcune qua l i tà  

de i  compagni .   

L ’ insegnante propone a i  bambin i  d i  rega lare  a  ogn i  

compagno un be l  f io re  co lora to  e  dent ro  ogn i  peta lo  scr ivere 

una sua qua l i tà  che hanno  avuto  i l  p iacere d i  apprezzare.  S i  

conv iene che è  davvero be l lo  apprezzare g l i  a l t r i  ma a l lo 
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s tesso tempo è be l lo  sent i r s i  apprezzat i .  D i fa t t i  la  nos t ra  

ident i tà  s i  cos t ru isce anche at t raverso i  f eedback che g l i  

a l t r i  c i  inv iano (A l legato  n°16:  i l  f io re  de l le  qua l i tà ) .  

TRENINO DI  MASS AGGI:  anche in  questa occas ione 

insegnante e  a lunn i  concordano che sono s ta t i  b rav i  ne l  

r iusc i re  a  lavorare  ins ieme,  per  cu i  dec idono d i  prenders i  un  

po ’  cura  l ’uno de l l ’a l t ro .  Sedut i  in  cerch io  s i  d ispongono 

come un t ren ino per  le  coccole  f ina l i .  
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�  UNITA’  DI  LAVORO N°5 

 

 

����  ID E N T I F I C AZ I O NE :  

- Scuola: Direzione Didattica di Vignola - plesso “G. Mazzini” 

- Classe :  1°A 

-  Per iodo :  1 /3 /2014 

 

����  T I T O L O :  I N S I E M E  P O S S I A MO  …   

 

����  DE S T I N AT AR I :  c lasse 1°A  

����  D I S C I P L I N E :   

-  C i t tad inanza e  cos t i tuz ione 

-  I ta l iano 

-  Ar te  e  immagine 

-  Educazione f is ica  

-  Mus ica 

����  CO N T E N U T I :  aiu to  rec iproco –  cooperazione  -  

cond iv is ione -  va lor izzazione  e  r i spet to  de l le  

d i f fe renze.  

����  TE M P I :  2 ore  

����  M ET O D O L OG I E / ST R AT E G I E  UT I L I Z Z AT E :  Learn ing by do ing,  

D idat t i ca  laborator ia le .  

����  M AT E R I AL I /M E Z Z I /ST R U M E N T I :  pennare l l i ,  a lbum da  

d isegno,  mat i te,  co lor i  d i  var io  genere,  f orb ic i ,  schede,  

car te l lone,  L im .  

����  SP AZ I :  Per  tu t te  le  a t t i v i tà  non vengono r ich ies t i  a l t r i  

spaz i  se  non l ’au la  d i  appar tenenza .  

����  DE F I N I Z I O N E  D E I  R U O L I :  L’ insegnante conduce i l  g ruppo 

svo lgendo pr imar iamente la  funz ione d i  co-pensatore ,  

f ac i l i t a tore ,  co-at tore ;  c reando,   mantenendo  e  
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promuovendo la  comunicazione ne l  gruppo.  In  a l t re  

paro le  co inc i l ia  i  b isogn i  deg l i  ind i v idu i  con que l l i  de l  

gruppo s tesso.  

����  ST R U M E N T I  D I  V E R I F I C A:  osservazione de l le  pres taz ion i ,  

cos t ruz ione d i  e laborat i  re la tv i  a l l ’espress ione  d i  

sent iment i  ed emoz ion i ,  conversazion i  gu idate .  

����  DE S C R I Z I O N E  AT T I V I T À:  

PENNARELLO IN EQUILIBRIO:  I  bambin i  vengono d iv is i  in  due 

squadre,  a l l ’ in terno d i  ogn i  squadra  i  g iocator i  sono d iv is i  in  

copp ia  e  d ispost i  in  f i la ,  pront i  per  una s ta f fe t ta  d i  copp ia .  A l  

v ia ,  tenendo un pennarre l lo  in  equ i l ib r io  con le  d i ta ,  le  

copp ie  f anno un percorso e  a lcun i  mov iment i ,  po i  to rnano  

ind ie t ro  e  passano i l  tes t imone.  A l la  f ine v iene avv iata  la  

d iscuss ione con domande s t imolo:  “Cosa serv iva per  f are  

bene questo  g ioco?” .  I  bambin i  r ispondono che b isognava  

r ispet tare  i l  t empo de l  compagno,  tenere in  equ i l ib r io  i l  

pennare l lo ,  aspet tare  l ’a l t ro  (A l legato  n°17:  pennare l lo  in  

equ i l ib r io ) .  

TRANQUILLO,  S IEDIT I ! :  L ’ insegnante sp iega l ’a t t i v i tà 

lud ica.  G l i  a lunn i  vengono d ispos t i  in  due f i le ,  ogn i  bambino  

deve f ar  sedere  i l  compagno che s ta  davant i  sul le  sue 

gambe e seders i  a  sua vo l ta  su que l le  de l  compagno d ie t ro  

d i  lu i .  B isogna s tare  in  equ i l ib r io  senza  cadere.  A l  te rm ine 

de l  g ioco v iene avv ia ta  la  d iscuss ione:  -  “Cosa abb iamo 

provato?”  a lcun i  bambin i  d icono d i  aver  avuto  t imore d i  

seders i ,  per  paura d i  cadere,  a l t r i  d icono che è  s tato  be l lo .  

-  “Cosa serv iva per  f are  bene questo  g ioco?”  i  bambin i  

r ispondono che bisognava avere f iduc ia  ne l  compagno,  s tare  

sedut i  bene,  g ioco d i  squadra.  Ino l t re   i  bambin i  cercano d i  

sp iegare cosa  s ign i f ica  avere f iduc ia  ne i  nos t r i  compagni ,  

a lcun i  d icono che s ign i f i ca  c redere ne l l ’a l t ro  o  megl io  
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sedermi  perché so che i l  m io  compagno non mi  farà  cadere  

(A l legato  n°18:  Tranqui l lo ,  s ied i t i ! ! ! ) .  

F IGURE CON IL  CORPO :  L ’ insegnante d iv ide i  bambin i  in  

grupp i  e  sp iega che devono  conf rontars i  t ra  d i  lo ro ,  dec idere  

ins ieme una f igura  e  rea l izzar la  con i  lo ro corp i ,  

success ivamente g l i  a l t r i  compagni  cercheranno d i  

indov inare d i  qua le  f igura  s i  t rat t i .  Anche questa  vo l ta  v iene 

sper imetata  la  capac i tà  d i  cooperazione  de i  bambin i .  Tut t i  s i  

conf rontano e  in  segui to  sper imentano a t t raverso la  

d imens ione corporea,  cercando d i  d i spors i  ne l lo  spazio  come 

prevent ivamente dec iso ins ieme.  T ra  le  a l t re ,  emerge la  

capac i tà  de i  bambini  d i  met tere  in  a t to  s t ra teg ie  inc lus ive 

capac i  d i  f ar  par tec ipare tu t t i  a l le  a t t i v i tà ,  anche i  compagni  

che presentano qua lche d i f f ico l tà  come A.  (A l legato  n°19:  

f igure  con i l  corpo ) :  A l  te rm ine de l  g ioco l ’ insegnante avv ia  

la  r i f less ione:  - “Cosa serv iva per  fare  bene quest ’a t t i v i tà?”  i  

bambin i  r i spondono:  “occorreva lavoro d i  squadra,  f are  bene  

le  f igure ,  non lasc iare  f uor i  nessun compagno,  non lavorare  

da so l i ,  p r ima d i  fa re  le  f igure  occorreva pensare ins ieme” .  

M ACCHIE  SONORE :  L ’ insegnante  sp iega a i  bamb in i  che 

sono quas i  g iunt i  a l  te rm ine de l  lo ro  merav ig l ioso v iagg io  e  

a l lo ra  ognuno d i  lo ro  dov rà  fare un rega lo  a l  gruppo.  La  

maes t ra  propone l ’asco l to  d i  a lcune mus iche mol to  d iverse 

t ra  lo ro  (A l lega to  n°20:  macchie  sonore) .  G l i  a lunn i  

asco l tano e  sp in t i  da l  tu rb in io  d i  emoz ion i  provate ,  

rea l izzano un d isegno da donare a l  gruppo.  I l  f ocus è  r i vo l to 

a l   percorso f a t to  ins ieme e su que l le emozion i  che abb iamo 

nut r i to  e  vog l iamo adesso donare  a l  nos t ro  gruppo c lasse 

(A l legato  n°21:  asco l to  per  donare ) .  
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� UNITA’ DI LAVORO N°6 

 

 

���� IDENTIFICAZIONE: 

- Scuola: Direzione Didattica di Vignola - plesso “G. Mazzini” 

- Classe: 1°A  

- Periodo: 8/3/2014 

 

���� TITOLO: “TUTTI UGUALMENTE DIVERSI” 

 

����  DESTINATARI: c lasse 1°A 

���� DISCIPLINE:  

-  C i t tad inanza e  cos t i tuz ione 

-  I ta l iano 

-  Ar te  e  immagine  

���� CONTENUTI: l a  d i ve rs i t à  “ va lore  agg iunto  per  i l  g ruppo” .  

���� TEMPI: 2 ore 

����  METODOLOGIE/STRATEGIE UTILIZZATE: Bra in  s torming,  D idat t i ca  

laborator ia le .  

����  MATERIALI/MEZZI/STRUMENTI: co l la  v in i l i ca ,  car tonc ino,  corda,  

mater ia le  d i  recupero var io .  

����  SPAZI: Per  tu t te  le  at t i v i tà  non vengono r ich ies t i  a l t r i  

spaz i  se  non l ’au la  d i  appar tenenza .  

����  DEFINIZIONE DEI RUOLI: L’ insegnante conduce i l  g ruppo  

svo lgendo pr imar iamente la  funz ione d i  co-pensatore ,  

f ac i l i t a tore ,  co-at tore ;  c reando,   mantenendo  e  

promuovendo la  comunicazione ne l  gruppo.  In  a l t re  

paro le  co inc i l ia  i  b isogn i  deg l i  ind i v idu i  con que l l i  de l  

gruppo s tesso.  
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����  STRUMENTI DI VERIFICA: cos t ruz ione d i  e laborat i  re la tv i  

a l l ’espress ione,  conversazion i  gu idate ,  conf ronto  su i  

prodot t i .  

���� DESCRIZIONE ATTIVITÀ: 

RIP ENS ANDO AL  PE RCOR SO F ATTO INSI E ME :  L’ insegnante  

sc r ive  a l la L im: “Ecco cosa abb iamo imparato  …”.   

I  bambin i  r i f le t tono su l  percorso rea l izzato  ins ieme ed 

espr imono tu t t i  i  concet t i  che a  lo ro  avv iso hanno ass im i la to  

durante  ques to  be l l i ss imo v iagg io  a l la  scoper ta  de l l ’a l t ro  e  

de l la  be l lezza de l l o  s tare  ins ieme.  

Al  termine de l la  scr i t tu ra  s i  ev idenzia  la  formazione d i  un 

puzz le .  Insegnante e  a lunn i  r i f le t tono ins ieme che tu t te  le 

cose che hanno  avuto  i l  p iacere d i  scopr i re  ins ieme s i  

incas t rano per f e t tamente t ra  d i  lo ro ,  quas i  a  f ormare un  

puzz le ,  d i  conseguenza per  s tare  bene ins ieme è impor tante  

tener le  tu t te sempre ben present i .  
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SAREMO ALBERI:  ad ogn i  bambino v iene d is t r ibu i to  un 

f og l io ,  de l la  co l la v in i l i ca  e  un pezzet to  d i  corda.  

La maest ra  v isua l izza de l le  immagin i  a l la  L im e cominc ia  a  

raccontare :  “Nel la  ter ra  c i  sono tant i  semi  che dormono.  

Ognuno d i  ques t i  semi  darà v i ta  a  un a lbero.  Ma ch i  sono  

quest i  a lber i?  Sono Mass imo, A l ice ,  C i ro  ……,  ques t i  a lber i  

s ie te  vo i ”  (A l legato  n°22:  saremo a lber i ) .  A l  te rm ine de l la  

nar raz ione l ’ insegnante propone d i  d ipanare la  corda e  

c reare i l  p ropr io  a lbero,  ta le  che  c i  rappresent i .  Ogni  a lbero  

è  d iverso da l l ’a l t ro ,  po iché ognuno  d i  no i  è  d iverso da l l ’a l t ro .  

S i  dec ide ins ieme d i  a t t r ibu i re  un agget t i vo  a  ogn i  c reaz ione.  

Ins ieme insegnante e  a lunn i  ind iv iduano un a t t r ibuto  per  

l ’a lbero c reato  ma a l lo  s tesso tempo esso def in isce anche la  

personal i tà  d i  ogn i  a l l ievo.   (A l legato  n°23:  saremo a lber i ) .  

Durante  ques ta  a t t iv i tà  i  bambin i  hanno avuto  i l  p iacere d i  

g iocare con  le  paro le  e  ident i f i care  con un  agget t i vo  pos i t i vo 

i  p ropr i  compagni ,  a l lo  s tesso tempo ogni  bambino,  ancora 

una vo l ta ,  s i  è  sent i to  apprezzato  da i  compagni .   

……E TUTTI  INSIEME SIAMO UNA GR ANDE FORESTA: i  

bambin i  s i  meravig l iano e  s i  sorprendono d i  quant i  a lber i  

merav ig l ios i  hanno c reato.  S i  avv ia  una r i f less ione su l le  

carat ter is t i che deg l i  a lber i  tu t t i  d ivers i  t ra  lo ro ,  come d ivers i  

s iamo no i .  Ins ieme g l i  a lber i  f o rmano una grande e  

merav ig l iosa fores ta ,  come no i  s iamo una grande e  

merav ig l iosa squadra,  la  qua le  ha saputo  lavorare e  

co l laborare  ins ieme ne l  modo cor re t to  (A l legato  n°24:  … e 

tu t t i  ins ieme s iamo una grande fores ta ) .  
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2.5. FASE DI VALUTAZIONE 

 

I l  pe rcorso  è  s ta to  mon i t o ra to  a t t r averso  ques t ionar i  d i  

g rad imento  p resen ta t i  ag l i  a lunn i  a l  t e rm ine  de l l e  a t t i v i t à .  

Quest i  sono  serv i t i  pe r  t enere  sot t ocon t ro l l o  l o  svo lgers i  

de l l e  a t t i v i tà  e  per  i nd i v iduarne  pun t i  d i  f o rza  e  pun t i  d i  

debo lezza .  

La  va lu taz ione  s i  è  se rv i t a  de l l ’osservaz ione  ed  ha  t enu to  

con to  p r inc ipa lmente  de l l a  par tec ipaz ione  e  de l l ’ i n t eresse 

deg l i  a lunn i ,  deg l i  i n te rven t i  e  de l l e  moda l i tà  d i  d ispon ib i l i t à  

e  i n t eraz ione  a l l e  p ropos te  de l l ’ i nsegnante .  

I no l t re  s i  sono  va lu ta t i  v ia  v ia  i  l avor i  e  l e  p roduz ion i  s c r i t t e  

( i nd i v idua l i  e  d i  gruppo)  e  o ra l i ,  nonché  i  success i  o t t enut i  

ne l l e  f as i  d i  e laboraz ione  de i  v i ssu t i  e  de l l e  

i n t er io r i zzaz ion i  deg l i  i npu t  d ida t t i co  –  educa t i v i ,  mess i  po i  

i n  a t to  in  a l t r i  moment i  f o rma l i  e  i n f o rmal i  de l l a  v i ta 

sco las t i ca .  

Ancora  sono  s ta t i  t enu t i  i n  deb i t o  con to  anche  i  r i su l t a t i  

de l l a  seconda  sommin is t raz ione  de l  soc iogramm a,  i  qua l i  

hanno  ev idenz ia to  de l l e  mod i f i che ,  i n  pos i t i vo ,  de l  c l ima  

re laz iona le  de l l a  c lasse (A l l egato  n°25:  es i t i  

sommin is t razione  soc iogramma ) .  
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CONCLUSIONI  

 

 

 

Al  term ine d i  questo  impegnat ivo  ma s t imolante  lavoro,  la  

r i f less ione s i  ind i r i zza verso l ’ ina t teso successo de l  

proget to .  

A t t raverso l ’ input  dato  da questo  percorso i  bambin i  s i  sono 

r ive la t i  ab i l i  co l laborator i ,  dando impor tanza a l  va lo re  de l la  

d ivers i tà .  G l i  a lunn i  s i  sono mess i  a l la  prova e  s i  sono 

ar r icch i t i  at t raverso l ’ incont ro  de l le  lo ro  rec iproche 

d i f fe renze.  

Ino l t re  la  sper imentazione  d i  ques to  proget to  ha consent i to 

ancora una vo l ta  un ’ar r icch imento de l  m io  bagagl io  

personale  e  pro fess iona le  donandomi  la  poss ib i l i t à  d i  

r imet term i  in  g ioco.  

In  qua l i tà  d i  insegnante d i  sos tegno  i l  m io  ob ie t t i vo  pr imar io  

è  que l lo  d i  rendere l ’a lunno por t a tore  d i  handicap par te  

in tegrante  de l la  c lasse.  Permet terg l i  d i  scambiare con i  

compagni  esper ienze  s ign i f i cat ive  che or ientano a l  

cambiamento e  a l la  coes ione de l  gruppo.  

L ’apprendimento s i  ver i f i ca  in  gran  par te  ne l  rappor to  con i l  

g ruppo d i  par i ,  ne l la  re laz ione emulat iva ,  so l idar is t ica  e  d i  

a iu to  rec iproco con i  compagni .   

È  impor tante  of f r i re  ad ogn i  sogget to ,  ed in  par t i co lare  

a l l ’a lunno por ta tore  d i  handicap l ’oppor tun i tà  d i  imparare a  

v ivere  e  a  lavora re con i  compagni  in  ambi t i  sco las t ic i  e 

comuni tar i  natura l i  e  in tegrat i .  È  impor tante  lavorare sempre 

per  i l  p roget to  d i  v i ta  de l l ’a lunno,  per   ta le  mot ivo non s i  può  

presc indere da l l ’acqu is iz ione  d i  una cer ta  autonomia e  
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soprat tu t to  d i  par tec ipazione  a l la  v i ta  soc ia le ,  come aspet t i  

sos tanz ia le  d i  un ’educazione democrat ica .  

L ’ insegnante d i  sos tegno ha i l  compi to  d i  promuovere la  

cu l tura  de l l ’ in tegraz ione,  proget tando e  programmando 

az ion i  f o rmat ive mi ra te  verso un ’educazione inc lus iva.  

A  ta l  propos i to  r ingrazio  tu t t i  i  co l legh i  e  que l le  c lass i  che in  

quest i  poch i  ann i  d i  precar ia to  sono  s ta t i  de i  ver i  maest r i .  La  

c resc i ta  personale  e  pro fess iona le  de l  docente ,  cos i  come d i  

qua ls ias i  a l t ra  persona,  avv iene appunto a t t raverso 

l ’ incont ro ,  lo scont ro  e  i l  conf ronto  con g l i  a l t r i .  
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o  A l l egato  n°1 :  g l i  amic i  de l  s i l enzio .  
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o A l l egato  n°2 :  s in tes i  d i  a lcune  emoz ion i  espresse  da i  bambin i .  

 

 

Sintesi  d i  a lcune emozion i  espresse  da i  bambin i  

Debora  Emoziona ta  

E leonora  A g i ta ta  

Re im i  Con ten to  

Fa t ima Emoziona ta ,  f e l i ce  e  cu r iosa  

Ryan  Cur ioso  

A l ice  Cur iosa  

Mara ima Conten ta  

F i l i ppo  Fe l i ce  
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o  A l l egato  n°3 :  l a  re te  de l l e  emozion i .  
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o  A l l egato  n°4 :  l a  gara  d i  cano t t agg io .  
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o  A l l egato  n°6 :  raccon to  P icco la  Macch ia .  
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o  A l l egato  n°7 :  a lcune  r i f l ess ion i  emerse da l  conf ronto .  

 

A l i ce  

S i  deve  g iocare t u t t i  i ns ieme e  se  qua lcuno  

non sa f a re  qua lcosa  b i sogna  t rovare  una 

so luz ione .  

Fa t ima 
Se  qua lcuno  r imane in  d ispar te  c i  r imane 

ma le  e  s i  sen te  t r i s te .  

Mass imo 
Essere d i ve rs i  non è  una  cosa  b ru t ta ,  pe rché 

tu t t i  s iamo d ive rs i .  

E leonora  
Ogn i  bambino  sa  f are  qua lcosa  oppure  se  non  

la  sa fa re  poss iamo insegnarg l i  no i .  

Guenda 

B isogna  g iocare  con  t u t t i  i  compagn i  e  non  

pensare  che  perché  non  sa  f a re  una  cosa  non  

sapp ia  f a re  nu l l a .  
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o  A l l egato  n°8 :  l a  v isua l i zzaz ione .  
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o  A l l egato  n°9 :  l a  produzi one  ind i v idua le .  
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o  A l l egato  n°10:  i l  ce rch io  de i  raccon t i  i nd iv idua l i /a l cun i  

de i  r accon t i  emers i .  

 

 

Fat ima 

Un bambino ,  i n i z ia lmente  t r i s te ,  i ncon t ra  un  

am ico .  Ins iem e guardano  le  f a r f a l le  vo la re  

su i  f i o r i  e  su l l e  case  e  sono f e l i c i .  

Giul ia  
Due bambine  s i  abbracc iano  e  sono  f e l i c i  

pe rché  s i  d i cono  quanto  s i  vog l i ono  bene .  

Ciro  

Una gara  t ra  am ic i :  v ince  C i ro  ma sono  tu t t i  

con ten t i  pe rché  s i  vog l i ono  mo l to  bene  t ra  

d i  l o ro .  

Angel ica  
Un gruppo  d i  am ic i  pe r  d ive r t i r s i  i ns ieme 

o rgan izzano  una  be l l a  f es ta .  

Nicolò  

Divers i  m os t r i  mol to  spaven tos i ,  ho  pensa to  

a  quan to  m i  sento  t r i s te  quando  mio  f ra te l lo  

m i  esc lude da i  g ioch i .  
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o  A l l egato  n°11:  i l  ca r t a les  co l l e t t i vo :  r i t ag l i o ,  

p roduzione ,  raccon to :  “ i l  v i agg io  de l l ’amic i zia ” .  
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o  A l l egato  n°12:  scheda “ i o  sono  un  buon  ami co  

perché… ”  
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o  A l l egato  n°14 :  apprend imento coopera t i vo .  
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o  A l l egato  n°15 :  apprend imento coopera t i vo  2 .  
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o  A l l egato  n°16 :  i l  f i o re  de l l e  qua l i tà .  
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o  A l l egato  n°17 :  pennare l l o  i n  equ i l i b r i o .  
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o  A l legato  n°18:  T ranqui l lo ,  s ied i t i ! ! !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

o  A l legato  n°19:  f igure  con i l  corpo .  
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o  A l legato  n°21:  asco l to  per  donare.  
 

 



81 

 



82 

 

o  A l l egato  n°23 :  saremo a lber i .  
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o  A l l egato  n°24 :  … e t u t t i  i ns ieme s iamo una  g rande  fores ta .   
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o  A l l egato  n°25 :  es i t i  sommin is t razione  soc iogramma.  
 

 

 

 

 


