
Un vademecum sul procedimento
disciplinare

La materia disciplinare nella scuola
è una delle più complesse perché non
solo prevede una chiara conoscenza
del quadro normativo e contrattuale
di  riferimento,  ma  richiede  anche
specifiche competenze e capacità di
naturale  gestionale,  e  perché  no
relazionale.
Il  vademecum  che  proponiamo,
realizzato  dalla  dirigente
scolastica  Antonella  Mongiardo,
ripercorre,  più  in  generale,  vari

aspetti  della  responsabilità  disciplinare  dei  pubblici
dipendenti e, in particolare, del personale scolastico, dal
codice  di  comportamento  al  procedimento  disciplinare,  alla
luce delle ultime modifiche introdotte dalla riforma Madia.

Clicca qui per scaricare il vademecum

Bambini ucraini nelle scuole
italiane.  Accoglienza  e
solidarietà ma con equilibrio
e prudenza
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di Raffaele Iosa

Dedicato a Kirill Yatsko, 18 mesi, morto per una bomba a
Mariupol;  ai  suoi  genitori  Fedor  e  Maryna  un  abbraccio
fortissimo

Leggo  da  più  parti  e  ricevo  telefonate  da  scuole  e
associazioni  di  volontariato  già  pronte  all’accoglienza  di
questi  bambini  ucraini  sconvolti  dalla  guerra  nella  loro
patria e passati in quindici giorni da una vita normale ad un
disastro umanitario. L’Italia è un paese generoso, a volte
encomiabile anche fino agli eccessi.

Scrivo qui brevemente su alcuni aspetti problematici e rischi
educativi-sociali che intravedo per la loro accoglienza, sui
quali  i nostri italiani generosi pronti ad agire dovrebbero
riflettere.  Lo  faccio  anche  sulla  base  della  mia  lunga
esperienza  decennale  nel  volontariato  italiano,  anche  con
ruoli internazionali,  verso i cd. “bambini di Cernobyl”, con
circa  50  viaggi  in  quelle  terre  e  molte  esperienze  di
solidarietà e cooperazione decentrata non sempre facili,  a
volte rischiose di ambiguità, ovviamente nel rispetto della
buona fede di tutti.

Dunque: avremo forse 10.000 bambini e ragazzi ucraini che
arriveranno da noi dopo drammatiche fughe. Effetti collaterali
di una scandalosa guerra che sta sfasciando un paese. Il tutto
in una decina di giorni, senza alcuna preparazione. Cioè non
un progetto né una vacanza, ma un drammatico e dilaniante
strappo delle abitudini e delle esperienze di vita. Strappo 
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che  ha  soprattutto  lasciato  in  patria  i  loro  babbi  a
combattere l’orso russo nemico. Dunque bambini profughi di
guerra, con il groviglio di angosce, rancori, odio, paura che
questo comporta. Teniamone conto: non è per amore e gioia che
arrivano da noi.

Questi bambini arrivano in diverse condizioni: molti con la
mamma e i fratelli, altri raggiungono nonne e parenti che
lavorano in Italia, altri conoscenti ucraini paesani generosi.
Ci  sono  poi  anche  gli  orfani  sociali,  se  si  riuscirà  a
portarli da noi. Sono accolti in diversi modi: in centri di
accoglienza, in famiglie, offrendo loro un appartamento, ecc…
Fortunatamente con un contesto sociale italiano attorno a loro
(per ora) molto disposto ad aiutarli e comprenderli.
Teniamone conto, però: non è per amore e gioia che arrivano da
noi.

Ma c’è di più: vengono da un paese quanto meno complesso già
prima della guerra, in cui la transizione post-sovietica è
stata scossa da molte turbolenze politiche, crisi economiche,
vaso di coccio  geo-politico come paese di mezzo (u-Kraina
vuol dire terra del confine), un’emigrazione economica a ovest
cospicua,  tre chiese cristiane in guerra (religiosa) tra
loro, grandi differenze tra città e campagna come in tutta
l’Europa  orientale  dall’antica   Brest  a  Vladivostock.  Una
terra  larga,  dove  le  distanze  sono  dilatate,  con  vaste
campagne,  fitti  boschi,  larghi  fiumi   paludi  e  laghi,  
differenze climatiche cospicue, la mobilità faticosa. Ma anche
un  paese  di  grande  cultura,  ricchezze  naturali,  storia
economica, risorse. Sfasciato dalle bombe.
Dunque  bambini  con  la  stessa  nazionalità,  ma  con  storie
diverse,  ognuno  con  un  suo  contesto  culturale  e  sociale
personale.  Uniti  dal  passaporto  e  dalla  fuga,  in  attesa
ansiosa di avere notizie di vita dal padre rimasto laggiù in
guerra. Ma anche bambini che vengono da una terra che sembra
aver conosciuto, forse per la prima volta così forte,  una
nuova identità di patria per merito di un presidente che ha



dato loro  l’orgoglio nazionale.  Se fossero stati più grandi,
avrebbero voluto restare in patria a combattere.
Teniamone conto: non è per amore e gioia che arrivano da noi.

E’ troppo presto, comunque, sapere quale sarà il loro destino
a breve. Resteranno alcuni mesi? Resteranno anche di più?
Resteranno  per  sempre?  Chissà.  L’incertezza  è  naturalmente
grande e proprio questo mi obbliga a suggerire comportamenti
riflessivi  prudenti  e  non  spontaneistici  da  parte  degli
italiani,  in  particolare  degli  insegnanti  e  dei  servizi
sociali  del  territorio,  che  siano   di  matura  saggezza  ed
equilibrio.
Questi suggerimenti per evitare errori di bontà e generosità
che (in buona fede) rischiano di sradicarli dalle loro storie
in una condizione esistenziale a rischio apolide. Cioè per
amore e rispetto di questi bambini, per un aiuto gratuito
senza  pretese  di  “educarli”  secondo  i  nostri  stereotipi
benevoli. Un aiuto capace di ascolto attento, di rispetto
delle loro radici, di tenerezza e di solidità per garantire a
loro il superamento del trauma, per la ripresa di un pensiero
autonomo sulla speranza del proprio futuro personale.
Dunque, i bambini ucraini arrivano a scuola. Molto bene, il
nostro  paese  ha  (dice  di  avere)  una  grande  tradizione
inclusiva. Esce la parte migliore di noi. Siamo pronti. Ma
come, con quali attenzioni e cautele?

Ne  individuo,  per  la  scuola,   in  questa  primissima  fase,
quattro in particolare.

Offrire speciale normalità1.

Non è momento di far festa, né di attaccar bandierine di
saluto,   né  salamelecchi  iper-affettivi  né  circondarli  di
curiosità. Non sono da esibire. Sono di passaggio, questo
stanno  (giustissimamente)  pensando  loro.  Sperano  in  un
passaggio  il  più  breve  possibile  perché  prima  di  tutto
vogliono tornare (tutti) a casa.
Gentilezza, cortesia, rispetto da parte degli insegnanti e dei



compagni. Meglio se sono insieme a connazionali o con lingue
simili  all’ucraino.  Accoglienza  soprattutto  di  conoscenza
dell’ambiente  scuola,  meglio  se  in  presenza  di  un  adulto
mediatore  linguistico.  Poi,  piano  piano  adattamento  e
inclusione con le attività della classe, anche tarata sulle
cose che gli piacciono di più. I primi giorni sarà dura, non
scordatelo.
Temono il futuro. Teniamone conto: non è per amore e gioia che
arrivano da noi.

Conoscere  meglio  possibile  le  condizioni  di  partenza2.
reciproche.

Se hanno la mamma o parenti è indispensabile un colloquio
sereno e attivo su cosa potrebbe servire sviluppare nella sua
scolarizzazione in Italia. Quindi notizie sulla sua esperienza
scolastica in patria, informazioni sulla sua vita sociale, sul
“chi è” del bambino/a, i suoi gusti i talenti le difficoltà, e
poi individuare  cosa si potrebbe fare a scuola. Creare quindi
un patto educativo temporaneo tra insegnanti  e adulti sul che
fare in questo periodo, avendo il coraggio di non andare oltre
alla fine dell’anno scolastico. Mi spiego bene: qualsiasi sia
lo sviluppo della crisi ucraina, è evidente che nella mente
del bambino e del ragazzo c’è oggi un unico desiderio: il
ritorno  a  casa.  Quindi  potremmo  favorire  una  pratica  di
“continuità” con quello che ha fatto il bambino finora in
patria,  sviluppare  alcune  esperienze  aggiuntive  nuove,  ma
soprattutto di “andare avanti” con l’apprendimento per non
perdere l’anno. Non sembri strano: in Ucraina la scuola è una
cosa seria, e lo sperdimento esistenziale del bambino  deve
essere diluito dalla certezza che venendo nella nostra scuola
non  perderà  l’anno  scolastico,  che  sarebbe  una  seconda
sconfitta di guerra. Potrebbe sembrare un pensiero banalmente
utilitaristico,  ma  è  invece  un  pezzetto  di  futuro  che  si
salva.
Dunque la scuola deve condividere con la madre cosa intende
fare con lui/lei e condividere le elazioni.



Perdere tempo con l’ascolto3.

Poi, pian piano, se va meglio, passiamo con lui/lei del tempo
a  parlare,  partendo  dalle  cose  più  semplici,  anche  del
quotidiano, ma evitando sempre domande dirette o dando idea di
curiosità improprie. Deve essere lui (se si fida) a raccontare
del sé, la propria storia, i propri desideri e le proprie
paure.
La cura educativa ci impone sobrietà, attenzione anche alle
sfumature,  feedback  positivi  sul  proprio  agire
nell’apprendimento  e  nella  relazione  con  i  compagni.
Soprattutto non diamogli alcuna idea di aver pena per la sua
condizione, ma comprensione. L’ascolto attivo e a-valutativo è
un aspetto delicatissimo della relazione educativa. In questa
situazione traumatica va svolto con grande equilibrio.

Lavorare in modo attivistico4.

Ovviamente,  più  la  didattica  quotidiana  sarà  di  tipo
attivistico,  più  il  bambino/a  potrà  trovare  forme  di
apprendimento e relazione anche per lui attive e quindi più
facilmente collocabili in una rete di relazione tra pari, di
cui dovrà sentirsi a volte “più avanti” a volte “più indietro”
(secondo la scuola da cui proviene) ma sempre entro una rete
di  reciprocità  e  aiuto   che  solleva  l’anima,  riduce  la
solitudine, crea amicizie.

Progettare in rete5.

Dunque suggerisco una progettazione a breve che vada fino a
giugno per la scuola, ma anche per la prossima estate se
resterà tra di noi. Quini conta molto creare patti di comunità
territoriali che da subito possano, oltre la scuola, offrire
opportunità  nel  tempo  libero  e  nella  vita  sociale  di
aggregazione,  amicizie.
A sua scelta, naturalmente, non per seduzione di quanto siamo
bravi noi. Sapendo che la solitudine e il pensiero triste sarà
sempre presente finchè non si saprà meglio quale sarà il suo
futuro  più  avanti,  che  è  (ricordiamolo  sempre)



prioritariamente  tornare  a  casa.
Teniamone conto: non è per amore e gioia che è arrivato da
noi. Ma lavoriamo perchè torni a casa sua contento di averci
conosciuti e sicuro di non aver perso ma guadagnato qualcosa
anche dalla nostra scuola.

Adolescenza  e  sessualità  ai
tempi della pandemia

di Giuliana Sarteur

Questi due anni di pandemia hanno sconvolto le vite di tutti
e, soprattutto, hanno cambiato il nostro modo intendere e
vivere le nostre relazioni interpersonali.
Le conseguenze sono state particolarmente significative per i
più  giovani  per  i  quali  le  relazioni  sociali  e  personali
rappresentano un elemento indispensabile per la crescita.
E, fra le relazioni, quelle affettive che investono anche la
sfera sessuale sono quanto mai fondamentali. E’ per questo
che, proprio in questa fase, dobbiamo prestare la massima
attenzione a questo tema.
Con questo articolo apriamo quindi una rubrica curata dalla
dottoressa Giuliana Sarteur con lo scopo di fornire a tutti
noi alcuni spunti di riflessione. [red]

Nella nostra società il sesso è presente ovunque e per i più
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giovani è sempre più alto il rischio di vivere la sessualità
in  modo  affrettato  ed  inconsapevole.  Le  stimolazioni  che
avvengono  attraverso  internet,  i  social,  la  facile
accessibilità alla pornografia difficilmente sono giustamente
indirizzate; i giovani sottovalutano i rischi e le famiglie
manifestano difficoltà nel gestire questi momenti di crescita
spesso invertendo i ruoli educativi.
La  sessualità  umana  si  sviluppa  nell’infanzia  e  nella
adolescenza,  influenzata  dalla  realtà  sociale,  culturale  e
religiosa di ognuno di noi e dal periodo storico in cui ci si
trova a vivere; pertanto ciò che valeva per i nostri genitori
non è detto che sia un valore anche per le nuove generazioni.

Nel  corso  della  nostra  crescita  acquisiamo  conoscenze,
formiamo  immagini,  valori,  competenze  riguardanti  il  corpo
umano e le relazioni intime: le fonti principali di questa
fase precoce sono quelle informali della famiglia, soprattutto
attraverso il loro esempio.
Le esperienze sensoriali dei primi anni di vita incideranno
tanto  quanto  quelle  della  adolescenza:  se  il   corpo  del
bambino  sarà  amato  e  coccolato  allora  sarà  in  grado  di
esprimere  le  proprie  emozioni.  Gli  adolescenti  presentano
alcune  caratteristiche  inevitabili  e  fisiologiche  che  poco
hanno a che fare con gli ormoni, ma molto di più con prove di
indipendenza e allontanamento dal nucleo famigliare.

In questo senso non è opportuno favorire comportamenti anche
sessuali non consoni all’età. Sessualità è gratificazione, è
conferma della propria identità di genere e  biologica, del
proprio  orientamento  sessuale  e  del  ruolo  di  genere.  Per
questo  sono  importanti  le  informazioni  che  consentono  un
atteggiamento  positivo  e  responsabile  nei  confronti  della
sessualità per vivere le proprie esperienze in modo appagante
e consapevole.

La ricerca del sesso agito senza emozioni non va agevolato né
inibito.



Dobbiamo anche insegnare a dare un senso alle parole: fare
sesso è la ricerca del piacere fine a se stesso che non tiene
conto  delle  esigenze  dell’altro,  fare  l’amore  è  emozione,
prendersi  cura  della  persona  amata,  complicità  e
comunicazione.
Una  scarsa  o  nulla  educazione  sessuale  ed  ancor  più  una
insufficiente educazione ai sentimenti ci espongono ai bisogni
altrui, creano dipendenza, trasformano l’atto d’amore in una
prestazione che apre le porte alla violenza psicologica.

Ci  sono  molte  domande  che  dovremmo  porre  ai  nostri
adolescenti:
– i tuoi bisogni sono stati soddisfatti?
– quale valore metti al primo posto?
– hai imparato ad amare il tuo corpo?
– sai dire NO?
– capisci quando sei a disagio e perché?
– sai cos’è il sexsting?
– sai chiedere aiuto?
– conosci la differenza tra molestia e abuso?
– si parla di sessualità in famiglia e se si chi lo fa?

Dobbiamo  vincere  il  nostro  disagio  che  a  volte  è
fisiologicamente  presente  di  fronte  ad  alcune  specifiche
domande  se vogliamo tenere in primo piano la felicità e la
serenità di queste giovani e future persone.

Dalla  alternanza
scuola/lavoro  ai  PCTO
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(percorsi  per  competenze
trasversali  e  per
l’orientamento)

di Raimondo Giunta

All’alternanza scuola/lavoro sono subentrati con il comma 785
dell’art. 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018 i percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Diciamolo.  Nel primo caso ci si trovava di fronte ad una pia
illusione, perché di alternanza si può parlare quando i tempi
tra attività formative ed esperienze di lavoro si equivalgono;
nel  secondo  caso  ci  si  trova  nel  campo  controverso  delle
competenze trasversali.
La vecchia formulazione straripava in termini di spazio e di
obbligatorietà e finiva per stravolgere in alcuni indirizzi la
regolarità  delle  dovute  attività  curriculari;  il  nuovo
indirizzo per i tempi più ristretti (per fortuna) non può
andare oltre una pratica di orientamento al lavoro e alla
cultura del lavoro, dignitosa in sè e non bisognevole dell’
addobbo delle competenze trasversali. Trattasi, infatti, di
uno stage, che bisogna sapere organizzare bene dal punto di
vista didattico se si vuole che fruttifichi qualcosa.
E a proposito che cosa sono le competenze trasversali? A cosa
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devono cotanto fascino?

Il  fascino  indiscreto  delle
competenze trasversali
A partire dagli anni ’90 le ricerche e i contributi dell’ISFOL
hanno fatto emergere, accompagnato e consolidato in Italia la
cultura delle competenze e un linguaggio che le significava
per gli usi che si incominciavano a fare nelle attività della
formazione  professionale.   Un  ruolo  particolare  veniva
assegnato alle competenze che venivano chiamate trasversali
(diagnosticare, relazionarsi, affrontare); le altre venivano
distinte in competenze di base e in competenze professionali.

Le hanno proposto come elemento cruciale dell’approccio per
competenze, decisive della sua fecondità e necessarietà.
Nel  modello  ISFOL  diagnosticare,  relazionarsi,  affrontare
rappresentano tre macro – categorie di competenze trasversali,
caratterizzate da un alto grado di trasferibilità a compiti e
contesti diversi e da un ampio spessore, cioè da un’estensione
notevole  che  comprende  numerosi  elementi  subordinati  e  di
dettaglio crescente.
Il  modello  ISFOL  aiuta  a  comprendere  la  natura  della
competenza e a render conto di questa a partire dalla sua
logica, che è quella implicita nel concetto di soggetto al
lavoro.  Recepisce l’evoluzione del contesto lavorativo che ha
spinto  a  spostare  l’attenzione  dalle  caratteristiche  dei
compiti  alla  centralità  della  persona,  in  quanto  risorsa
strategica in contesti ad alta variabilità ed incertezza.  (R.
 Frega).
Con  le  competenze  trasversali  ci  si  sposta  dall’ambito
lavoristico e dalla pratica formativa per e sul lavoro al
campo dell’agire umano nella sua varietà e complessità.
“Il grado di padronanza da parte del soggetto dell’insieme di
queste  competenze,  non  solo  modula  la  qualità  della  sua
prestazione  (…),   ma  influisce  sulla  qualità  e  sulla



possibilità di sviluppo delle sue risorse,  attraverso la
qualità  dell’informazione  che  è  in  grado  di  raccogliere,
 delle relazioni che sa instaurare,  dei feed-back che riesce
ad ottenere e di come sa utilizzarli per riorganizzare la sua
conoscenza”(G.  Di Francesco).
Nell’ambito  delle  competenze  trasversali  vengono  inserite,
 secondo le varie scuole di pensiero: operazioni mentali come
comprendere,  dedurre,  coordinare,  applicare,  analizzare,
 trasferire,    interpretare,   valutare;   saper-fare
metodologici  come  prender  nota,   strutturare  un  discorso,
 manipolare  dei  concetti,   padroneggiare  dei  processi
d’astrazione;  attitudini del sapere essere come collaborare,
 partecipare,   realizzare  progetti  personali  e/0
professionali,  sapere ascoltare e dialogare,  parlare in
pubblico,   sapersi destreggiare.
In genere con il concetto di competenze trasversali vengono
indicate capacità e abilità di carattere generale, relative ai
processi  di  pensiero  e  di  cognizione,  alle  modalità  di
comportamento  nei  contesti  sociali  e  di  lavoro,  alle
attitudini  della  persona  di  riflettere  e  a  quelle  di
utilizzare  strategie  di  apprendimento  e  di  auto-correzione
della propria condotta.  Hanno uno statuto di generalità che
le distingue dalle altre competenze, tutte contestualizzate, e
che le rende applicabili a un gran numero di situazioni anche
inedite.

Trasversalità  delle  competenze  o
competenze trasversali?
La cura delle attitudini al sapere-essere e al sapere agire,
 in  cui  confluiscono  le  competenze  non  legate  ad  una
particolare  area  professionale,   sollecita  ad  avere  uno
sguardo diverso sull’attività di insegnamento,  sui contenuti
del curriculum,  ma non alla costituzione di uno specifico
settore di insegnamento.  Uno studioso come B.  Rey,  che
sulle competenze trasversali ha scritto pagine fondamentali,



 afferma: “Trovo vana e vanitosa la pretesa di insegnare agli
allievi a osservare,  a comparare,  a pensare,  a dedurre,  ad
adottare  delle  strategie  riflessive  etc,   etc.   Che  essi
apprendano,  piuttosto, un po’ di matematica,  un po’ di
letteratura,  un po’ di storia,  un po’ di biologia,  un po’
di lingue straniere etc”.
Si  rischia  non  solo  lo  svuotamento  dei  contenuti  e  della
scuola,  ma  anche  in  alcuni  ambiti  l’indottrinamento  e  la
manipolazione.
La  formazione  delle  competenze  del  sapere-essere(le  soft-
skills), senza la dovuta consapevolezza critica,  rischia di
piegarsi alle richieste imperative di quanti si adoperano per
chiudere  ogni  possibile  frattura  tra  carattere  individuale
della persona ed esigenze dell’organizzazione del lavoro nel
mondo  delle  aziende.   In  questo  caso  non  avremmo  con  le
competenze  del  sapere  essere  la  formazione  dell’autonomia
personale, ma una surrettizia pratica di addomesticamento.
Avremmo l’adattabilità senza riflessione: quella che conduce a
rinunciare a comprendere e che induce ad accettare tutto,
senza interrogarsi su niente.
A proposito di un possibile autonomo spazio delle competenze
trasversali bisogna vedere in che cosa consista e per prudenza
è opportuno prendere in considerazione gli avvertimenti di Le
Boterf : “La competenza si realizza nell’azione.  Non gli
preesiste (. . .  ) Non c’è competenza se non nella competenza
in atto.  Non può funzionare a vuoto, al di fuori di ogni
atto, che non si limita ad esprimerla, ma che la fa esistere”.
Se questo vale per le competenze che chiamiamo di base o
professionale, vale soprattutto per le competenze trasversali.
“La  competenza  risiede  nella  mobilitazione  delle  risorse
dell’individuo (sapere teorico e procedurale, esperienziale e
sociale) e non nelle risorse stesse.” Come dire che tutte le
competenze sono competenze perché sono traversali e che si ha
trasversalità,  perché  c’è  mobilitazione  delle  risorse
dell’individuo.
La  mobilitazione  non  appartiene  alla  categoria
dell’applicazione,  ma  a  quella  della  costruzione  delle



soluzioni.  “Mobilitare non è soltanto utilizzare o applicare,
ma anche adattare, differenziare, integrare, generalizzare o
specificare,  combinare,  orchestrare,  coordinare;   in  breve
condurre  un  insieme  di  operazioni  mentali  complesse  che,
 quando  le  si  connette  alle  situazioni,   trasformano  le
conoscenze,  piuttosto  che  limitarsi  a  spostarle  e
trasferirle”(Ph.   Perrenoud).
Secondo questo autore la metafora della mobilitazione delle
risorse cognitive è più feconda di quella del trasferimento
delle conoscenze.
“Il  concetto  di  mobilitazione  prende  in  conto  tutti  i
funzionamenti  cognitivi  all’opera  nell’identificazione  e
risoluzione dei problemi”.  Il suo inquadramento concettuale,
 però,  non è un’operazione semplice e sono molti e rilevanti
i problemi che ancora restano aperti.
B.  Rey parla di intenzione trasversale più che di competenza
trasversale, mettendo in questo modo in evidenza l’esercizio
cognitivo del volere.
Il concetto di intenzione trasversale tende a superare quello
di  competenza,  come  possesso  di  procedure  automatizzate,
perché il soggetto non è una rete di automatismi, ma potere di
scelta  nell’attenzione  alle  cose.   L’intenzione  non  è  un
sapere, ma uno stile di inquadratura delle situazioni, una
delimitazione di ciò che è degno di interesse, un principio di
selezione.   La  capacità  di  trasferire  appartiene
all’intenzione  trasversale,  alla  soggettività  volente  e
significante.
Solo l’intenzione è per natura trasversale, il motore della
mobilitazione.
“Non basta che l’allievo apprenda competenze intellettuali,
procedure,  operazioni  logiche,  regole  d’ogni  tipo;  bisogna
anche che decida di vedere il mondo sotto una certa angolatura
e precisamente nell’ottica in cui esso appare come possibile
ambito di applicazione di queste competenze.  E’ questa a
nostro  avviso  la  condizione  fondamentale  affinchè  ci  sia
trasversalità”(B.  Rey).
E altrove: “E’ più importante il significato che il soggetto



dà agli oggetti, alle situazioni,  e alle proprie attività,
 piuttosto che i meccanismi mentali oggettivi che la scienza
esplora”.
E’ allora inutile fare un discorso specifico sulle competenze
trasversali?   Non  proprio.   E’  vero  che  per  definire  le
competenze ci sono più metafore che concetti, che ci si muove
in un campo segnato dalla complessità e dalla provvisorietà; è
vero anche che non ci si muove nel vuoto e che gran parte
delle operazioni e dei processi di pensiero sottostanti alla
mobilitazione delle risorse delle competenze o all’intenzione
trasversale, di cui parla Rey, sono identificabili per poterci
lavorare sopra.
La trasversalità, ad ogni buon conto, è qualcosa di più di un
desiderio dei pedagogisti.  L’esperienza ci dice che essa si
realizza sia nel campo specifico delle attività professionali,
sia nei diversi ambiti dell’agire umano.
La difficoltà di una sua concettualizzazione comune a tante
altre usate nozioni pedagogiche non contraddice la percezione
che ne abbiamo di fronte a comportamenti improntati sia alla
sicurezza  del  sapere  specifico,  sia  alla  fertilità  delle
soluzioni trovate di fronte a situazioni inedite.
“La trasversalità è una capacità metacognitiva in grado di
orientare  l’esercizio  delle  competenze  tutte  specifiche  e
operative; la trasversalità è un portato della metacognizione,
dell’attività del soggetto sulle proprie pratiche.  Non è
attributo delle” cose”(le competenze), ma del soggetto.  Messa
in discussione come attributo delle competenze,  è invece
attributo essenziale dell’agire competente”(R.  Frega).  Senza
trasversalità  l’agire  umano  sarebbe  meccanico,  irriflessa
ripetizione di procedure d’azione.
Se tutto quello che è stato detto ha un senso, questo ci porta
a  dire  che  il  punto  di  partenza  per  la  formazione  di
competenze pregiate e raffinate come sono quelle trasversali è
sempre  il  possesso  articolato,  profondo,  problematico  dei
saperi, la consapevolezza dei loro rapporti con la realtà
delle esperienze umane oltre che della loro specifica storia.
“L’insistenza  esclusiva  sulla  trasversalità,  nel  senso



dell’interdisciplinarietà  o  della  non-disciplinarietà
impoverisce considerevolmente l’approccio per competenze.  (.
. .  ) La preoccupazione dello sviluppo delle competenze non
ha niente a che vedere con la dissoluzione delle discipline in
una generica brodaglia trasversale.  (. . .  ) Il tutto
trasversale non conduce più lontano del tutto disciplinare”
(Ph.  Perrenoud).

Competenze non cognitive: un
passo  verso  la  separazione
dell’istruzione
dall’educazione

di Simonetta Fasoli

La  proposta  di  legge  sull’introduzione  di  competenze  non
cognitive nei percorsi scolastici e formativi, approvata dalla
Camera l’11 gennaio scorso, è approdata al Senato (disegno di
legge n. 2493).
All’indomani dell’approvazione, scrissi un breve post dal tono
ironico, che non intendeva certo minimizzare la questione, ma
al contrario dire: “attenzione, qui c’è un problema!”.
Poiché l’iter legislativo prosegue, e come succede in questi
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casi è destinato, al suo compimento, a produrre effetti, sarà
il caso di andare oltre la prima reazione e fare qualche
affondo di merito. Partendo dalla messa in questione della
materia  stessa  dell’iniziativa  parlamentare  e  domandandosi
anzitutto  se  sia  fondato  parlare  di  “competenza  non
cognitiva”.
Del  resto,  lo  stesso  testo  del  disegno  di  legge  già
all’esordio  (art.  1,  c.1)  pone  come  finalità  quella  di
“promuovere la cultura della competenza”. Affermazione che va
presa sul serio.

Nei contesti di studio e di formazione in cui mi trovo ad
operare, mi piace sottolineare (e argomentare) un assunto: che
sia  possibile  e  anzi  auspicabile  sostenere  un’accezione
pedagogica della nozione di competenza; nozione che, per sé
presa, più parti del mondo della scuola e degli addetti ai
lavori  vedrebbero  inficiata  irrimediabilmente  dalla  sua
origine nell’universo del lavoro e della catena produttiva.
Confortata, in questa intenzione, dal fatto che il termine
stesso  sia  stato  da  oltre  un  ventennio  “sdoganato”  ed
acquisito nell’ambito dell’istruzione e formazione, a partire
dalle norme sull’autonomia per arrivare a rilevanti documenti
europei (le Raccomandazioni del 2006 e 2018 concernenti le
competenze chiave di cittadinanza).
A livello di studi e di ricerche, mi piace richiamare spesso,
in quei miei contesti di lavoro, una delle definizioni a mio
parere più illuminanti della nozione di competenza, che suona
così:  “una  competenza  è  la  capacità  di  far  fronte  ad  un
compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto
e  ad  orchestrare  le  proprie  risorse  interne,  COGNITIVE,
affettive  e  evolutive,  e  ad  utilizzare  quelle  esterne
disponibili in modo coerente e fecondo. (Michele Pellerey,
2004).
I  caratteri  cubitali  sono  miei,  utilizzati  nell’ambito  di
questo mio intervento, con lo scopo di sottolineare quello che
ora  mi  preme  sostenere:  la  dimensione  strutturalmente



cognitiva  di  ogni  costrutto  di  competenza.  Dunque,  a  mio
parere,  l’ossimoro,  o  se  si  vuole,  la  contraddizione  in
termini  di  una  formulazione  come  quella  su  cui  è  basato
l’intero impianto del disegno di legge.
Del resto, le stesse Raccomandazioni europee, con una formula
a mio avviso più generica, parlano delle competenze come di un
mix di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Giusto. Si tratta
di vedere COME stanno insieme e come agiscono e interagiscono
questi elementi: la definizione che ho appena citata ce ne dà
un’immagine  dinamica  e  integrata,  non  semplicemente
giustapposta. Ma quello che qui conta è decostruire il senso
della “competenza non cognitiva” e mostrarne l’infondatezza.
Tutto il resto del disegno di legge di cui si sta parlando,
poggiato su un presupposto errato, va radicalmente discusso e
revocato in dubbio.
Ma, una volta sgomberato il campo da questo vizio di fondo,
resta  in  piedi  l’interrogativo  sul  significato  politico-
culturale dell’operazione sottostante all’iniziativa di legge.
Questione non meno decisiva di quella fin qui esaminata.
Detto che nessuna norma è in sé neutrale, qual è il retroterra
su cui si innesta questa di cui parliamo? Come anticipo nel
titolo, si tratta di “culture politiche”, che, come vediamo
dai nominativi dei primi firmatari, sono trasversali a diverse
formazioni partitiche, e ben riconoscibili.
Senza  peccare  di  dietrologia,  ci  sono  nel  testo  di  legge
alcuni passaggi che fanno luce sul tema. Già nell’articolo 1,
comma 2 ne possiamo rintracciare uno. Infatti, vi si prevede
(terminata  la  fase  sperimentale)  l’emanazione,  con  decreto
ministeriale,  di  “linee  guida  (…)  che  individuano  (…)
SPECIFICI  TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE  E
OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO,  in  coerenza  con  le
Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  (…)  e  con  le
Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli
istituti tecnici e professionali vigenti.”
Dunque,  ci  troviamo  di  fronte  all’ipotesi  di  una  vera  e
propria PROGETTAZIONE CURRICOLARE PARALLELA: “in coerenza”, ma
distinta da quelle vigenti, e addirittura legittimata da un



provvedimento formale quali sono le Linee guida ministeriali.
Ecco che prende forma, a mio avviso, un’IDEA DI SCUOLA, basata
su  un  presupposto  preciso  e  dal  mio  punto  di  vista
discutibile:  la  netta  separazione  dell’educazione
dall’istruzione, quelle due dimensioni che la scuola pubblica,
come istituzione, tiene e deve tenere insieme nel suo stesso
agire.
Non  basta.  Se  incrociamo  questo  dispositivo  con  quello
contemplato nell’articolo 4, comma 3, punto c, si palesa un
elemento che getta ulteriore luce sull’operazione politico-
culturale nel suo senso complessivo. Vi si parla, infatti, a
proposito  della  prevista  sperimentazione,  di  “percorsi
formativi  innovativi  (…)  di  “recupero  motivazionale  degli
studenti”, al fine di “contrastare la dispersione scolastica
sia esplicita sia implicita, anche attraverso percorsi per le
competenze  trasversali  e  l’orientamento  o  PROGETTI  DI
PARTENARIATO  CON  ORGANIZZAZIONI  DEL  TERZO  SETTORE  E  DEL
VOLONTARIATO” .
Sono miei i caratteri cubitali inseriti nel testo: stanno a
segnalare la comparsa di soggetti che sono tradizionalmente
sostenuti da alcune di queste culture politiche. E segnalano
un rischio che, in combinato disposto con la netta separazione
tra istruzione ed educazione di cui ho detto, appare come
qualcosa di ben diverso da una semplice ipotesi da verificare.
In conclusione: quale idea di scuola si fa avanti, in una fase
per di più di grande fragilità della scuola stessa, per le
note vicende della pandemia e per i modi del tutto inadeguati
con cui la stanno affrontando i decisori politici?
Quali  insidie  politiche  e  culturali  si  annidano  dentro
un’iniziativa che, a questo punto, mi sembra ben più gravida
di  conseguenze  di  una  maldestra  operazione  di  restyling
pedagogico-didattico?
Cosa  ne  è  della  scuola  pubblica,  della  scuola  come  bene
comune,  fattore  di  emancipazione  e  di  uguaglianza  sociale
secondo Costituzione? Ci troviamo di fronte a una scuola che
porterebbe in sé il germe della separazione tra educazione e
istruzione (entrambe scotomizzate, in quanto artificiosamente



separate), tra emozione e conoscenza (come se fosse possibile
separare  l’una  dall’altra  nei  processi  reali  di
apprendimento…). Una scuola che venisse meno alla sua stessa
natura istituzionale, lasciando ad altri soggetti il campo di
una  parte  sostanziale  del  suo  mandato,  insieme  ad  una
dimensione  fondamentale  del  suo  curricolo.
Il compito della scuola è “tenere insieme”: l’unitarietà del
suo sistema, la coerenza della sua azione, le professionalità
che vi si esplicano, ma soprattutto le vite e le storie di chi
cresce.
Pensiamoci,  facciamo  vigilanza  attiva,  anche  in  tempi
difficili.  O  forse  proprio  per  questo.

Vademecum sugli appalti

In questo ricco e ampio vademecum, Antonella
Mongiardo. dirigente scolastica a Decollatura
(CZ)   ha  raccolto  materiali  di  grande
interesse sul problema della gestione degli
appalti nella scuola,
Un utile strumento di lavoro per dirigenti,

DSGA e collaboratori dei DS.
Clicca qui per scaricare il documento

Case ricche, cuori vuoti
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di Diego Palma
presidente  dell’associazione  La  Voce
della Scuola

Siamo stati rapiti e trasformati dal progresso, circondati,
coccolati e viziati dalle comodità.
Abbiamo sostituito il nostro intuito, con il continuo chiedere
agli altri come fare e cosa dire, abbiamo perso le nostre
personalità vivendo tutti giorni in vetrina appesi al giudizio
altrui.
Sovvertito i ruoli, soppresso le sane abitudini, il senso
critico è offuscato da quello che ci propinano.
Siamo diventati incapaci di amare, di riconoscere l’amore.
Cerchiamo  di  proteggere  ed  aiutare  chi  ne  ha  bisogno  per
essere poi essere trattati con indifferenza. Non c’è più una
coscienza politica, un ideale, un qualcosa a cui credere, per
cui combattere.
La scuola che costruisce la sua apologia, mentre nel frattempo
lo stato distrugge la sua sovranità, il ruolo di docente e di
discente, vengono messi in discussione nelle poche righe di un
contratto  che  gioca  al  ribasso,  come  mercanzia  i  diritti
vengono ridotti ad imposizione, intanto ci saranno le elezioni
e le promesse vengono lanciate come ancora di salvezza di una
categoria che ha macchiato in maniera indelebile la parola di
“onorevole” – “politico”.
Ci distraggono, costantemente con tutti i mezzi e strumenti
che ci hanno fatto passare per indispensabili, smartphone, pc,
tv ci allontanano. Il mondo ama condividere, mettere like ma
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non cerca più il confronto il dialogo …
Ribadisco siamo, perché nessuno è escluso compreso me !!!
Spero  un  giorno  non  dover  vivere  nel  mondo  di  Matrix,
imprigionato  nel  mio  cyber  profilo,  condividendo  byte  di
informazioni, per avere un like per considerarmi vivo.
Io continuerò, finché posso a pensare che il mondo sia sano ed
io il matto, quel matto che ogni giorno il sistema vuole
curare …

Oggi ringrazio Jonathan, perché mi ha fatto comprendere che
non devo guarire dal mio essere io, e ringrazio Dio per tutti
gli errori, per il cammino tortuoso, e perché mi ha dato il
dono di vedere oltre l’apparenza, che non solo inganna ma
uccide !!!

 


