
SERGIO NERI 

Ispettore Tecnico M.P.I. - Direttore detlL'Educatore" 

ASPETTI METODOLOGICO-DIDATTICI DEGLI ORIENTAMENTI '91 
===================================================== 
Relazione svolta al corso di formazione dei fonnatori 
I.R.R.S.A.E.Umbria - Giugno 1992 

Agli aspetti metodologico-didattici della nuova scuola dell'infanzia 

gli Orientamenti dedicano,quasi per intero,la quarta e ultima parte 

del testo.Tale collocazione non deve far pensare che si tratti di una 

parte marginale,quasi aggi~ntiva.Essa costituisce,invece,la logica 

conclusione di un percorso educativo che,muovendo dai diritti del ba~_ 

bino e dalle finalita che la societa pone all'educazione scolastica, 

lega strettamente ~ prospetti~ecurrico1arialIa reatta operativa, 

cioe ai caratteri metodologici generali e specifici,oltre che aIle n~ 

cessarie qualificazioni organizzative,che vengono conseguentemente ri_ 

chiesti alla nuova scuola dell'infanzia.Si vuole evidenziare,in altri 

termini,che ogni riflessione sugli aspetti metodologico-di~attici e 

organizzativi deve muovere da una corretta e prospettica lettura e in 

terpretazione del curricolo,il cuore del progetto educativo delineate 

dagli Orientamenti '91.E appunto dalle prospettive curricolari prends_ 

ranno avvio queste sintetiche note. 

Non casualmente gli Orienta~enti parlano di prospettive curricolari. 

II ricorso al plurale ( si tenga conto che il Blurale costituisce 11 

paradigma concettuale e culturale che percorre l'intero testo e che gli 

conferisce quell' apertura alla multidimensionalita della costruzione .1i 

della personalita e alIa multiculturalita della prospettiva educativa 

delltuomo che costituiscono tratti fondanti e irrinunciabili di ogni 

societa postindustriale quale e la nostra,ormai) non e casuale.lnfatti 

pub essere lecito fare riferimento ad un curricolo tripartito o,se si 

vuole essere pitt esplici tt, 
, 

a tre veri e proprL curricoli, ciascuno dei 

quali e dotato di una propria relativa identita,anehe se,nella pra_ 

tica educativa,essi esistono e si realizzano in fonne strettamente iu_ 

trecciate,scomponibili ( discretizzabili,se parliamo in termini mate_ 

matici)solo all'occhio tecnico-professionale del docente. 

Sinteticamente parliemo di: 



- un eurrieolo implieit~ determinato di fatto dalle modalita or 

ganizzative che la scuola materna assume e via via modifiea,sulla 

base dell' assunzione di eompetenze ed autonomie da parte dei bambi 

ni.Si tratta,e bene ricordarlo,di un eomplesso di seelte e di rea 

lizzazioni ehe " influenza il eomportamento degli operatori della 

seuola ed il significato ehe essi attribuiseono a'l.La lora attivita 

e ehe si ripereuote,in t~l modo,sulla ~ualita stessa dell'esperien_ 

za dei bambini". E gli Orientamenti,rendend.o esplicitbo il contienuto 

di tale affennazione,parlano di rnodalita di organizzazione e flli~zio_ 
, 

namento delle sezioni,di attivita ricorrenti della v~ta quotidiana, 

di strutturazione degli spazi,di sc~~sione dei tempi,di qUalita, 

f'unz t.ona'Lt ta e collocazione degli arredi, di preaisposizione e all§. 

stimento d i ne rco !'si eli C'cttivi te. e vL:' di segnito; 

= un ~ur~~~lo ehe possiamo chiamare ~grato ehe,sepp~re non 

fa.cilmente indiv i duab i.Le nel testo ministeri2cle ,CieriVEO c1all' aver 

concepito que s t a sC'l1.01a come un Luogo (Ii vita e di 8-IJ:prendimento ,1..-1.11 

"contenitore" dove si Lmpar'a a pens ar-e e ve de r e assieme e entro cui. 

si costituiBcono quei forti repporti 801ic1a1i che,se visauti can 

pienezza,costituiscono ingredienti p8rticolarmente importanti per 

12'. sicurezza del se 8.ttraverso 
-:.. 

eji 
.... 

rele.zioil dis1Jiea8Xsi eS'oerienze 
'--' -

nali sem:9re '9iu aperte e coinvolgenti.Ci riferiamo,per farla breve, 

a.LLe tradi7Jioni di cui ogni s cuoLa., f.n quarrt o comundna deve "dot rU"si 'i 

ella po§§1~111t~ di esperire assieme momenti di forte coinvolgimento 

emozionale ( l' ascolto deL'La n ar-r-azLon e eli una fia1:q per esempio) 

ren.clenclosi recip:cocamente pa.rtecipi eli sentimenti q,uali 1Ft s p e r-anz a 

e 18. paura, il timore e i1 elesiclerio, l' ana i a e 18 soc1disfHz.ione" .... 

Si vuole dire, in 81trt termini, che anche 18 scuo La deve avvre UTIc:1. 

aua identi ta, in cui potersi ri trOVEl:re e riconoscere come pr-o t agonf.e 

8ti (U tID viaggio c omune eil senso dellA partecip8zione, 11 pd ac e r e 

della condivisione,il e,usto della convivialita,la sicu,reeza che de 

r-Lva d a.L sentirsi Bcoettati,le. e c op e r-b a che gli a1.tri h8Y1..ll0 attese 
.... , . . +. tt . ~ , ,.. ,..." te as pettt e:111ve verso 0.1 n01 e ".. ~U 0 C~lJ non puo essere 8.I I 10.8. 0 8. 

caso ma occorre f'ar-ns , almena a sC1..l.o18-,oggetto d i un percorso c1..1rr:i.~. 

1 
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colare che vive scansioni ben individuate nella. mente e ne118 pro_ 

gettazione dei docenti,anche se non a~partiene alla consapevolezza 

dei 'bambLn.i.j 

- un terzo curricolo,qnello che esplicita."Ilente carattaril0za gli 

Orientamenti '91 e che percio stesso e detto esnlicito,riguardante 

i campi di e snerienza, di cui amp i amerrt e si e trattato durante c ue s t o 

corso.In auest~eg~corre ricordare soltanto che essi derivano dall'ill 

treccio di tre fattori a cui il testo ministeriale dedica snecific8. 

e approfondita attenzione:le finalit~ della scuola materna ( riassu~ 

te nelle. triade :maturazione dell f identita, c ono u.l st a dell t au't ononri.a , 
.... 

s vr.mupo del12 competenza);le dime~sioni di__svilunno (i1 bambino con
_~_,~""_oR...~_~ ~~" ~ 

creta e tutt'intero con. cu.i a SCUJ1? ;gacciamo i corrt t v c oLt.c '::uindi. 

nell'universo de11E~ EOl.Je cii:':ensioni percettive~Trotorie,E'r;'o-ti'Ve,intel_ 

1ettuali, so c i clli, e.ffett i ve e c c ; ) e i it sj,;,eIT<j__~_o212.qligo -Cl.J,; ~].J_1;.1l1:L. 

(come eornplessi di significati cul-f.:1.1.r81mente e storicamente o.eteI'ITll 

n a't L che trasmettono info:cmc:,zioni c3iverse in f'unz.Lorie dei me z z i, di 

comunicazione e d.i espressione 101"0 pro pr-i e e permettono di costru.ire 

ri-J:9presentazioni e deserizioni Ln grsdo o.i restituir8 aspetti siE,ni_ 

f i c at.Lvi d eLl.a 1'8 alta). La c omb i nac ione eli oues titre fattori u bb i d.i 

see a quattro regole che e bene tenere be~ic1en:za ~er o atd r e i1 

castituirsi dei singoli carYlDi eli eSDerienza e che Clotilde Ponteeor 

vo ha eosi lueiCiamente sintetizz2.to: 

1) ne Le finalita. 11e Ie singole c1imensioni di ev i Luppo defi 

niseono un o amco d i e s pe r Le nz a ne r'chs sono 1'itrovabili in 

piu c amp i ; 

2) per definire un CL~mY.JO d i. esnerienza ci m1.01e almeno un 

s Ls t ema simbolieo-eul t.ur-a'l e dj. riferirr:ento ,rna uno stesso 

sistema simbolieo-cult'lJ.n~.le non s i ri. trova in due campi eli 

esperienza; 

'} ) 
~ 

f' 1 . t'lnR 1 a ~ teauea .lve e ..., . .. "l.almenSlonl 01 • 1SVl_UPPO ...J.,. .In ln~eraZlo_ 

ne con "1/"1_ 1 i s t .. bJ' It 1'"SlS ,8ml slm O.leo-eu_ ura_1 01 '.co" trlLerlmen.o sono 
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18 base per l'individuazione degli obiettivi del 

Campo; 

4)	 i sistemi S.imbolici 01 riferimento del campo costitu,i 

scono 12 base per Itindividuazione delle metodologie 

snecifiche in rapporto 2118 didattica generale propria 

della scuola dell'infanziao 

La	 didattica generale 

Questa lunge premessa pare utile per individuare It a r e a della co~ 

.cueLLa •siddetta didattica generale a cci. f'are ser.;uire l' eSS..l1l8 d i -d.J.aaiitJ.eR -'

ca specifica a cui rimandano,come si e visto,i csmpi di ssperienza. 
\k"w-t.

Per far~0ci sono di immediato e esplicito aiuto Ie parole degli Orien 

menti i Qua.li met t onc a purrt o , in 8P8C~L!'ici l}2ir~~.gY·8.fi~ i C8]:)isaldi di 

(~1.l.el1ci cn e viene appunt o de t t a clic'2.ttica generc-\le 0.el18. s cuo Lo 

infanzia: il gioco,l'esplorazione e la ricerca,18 vita di relazione, 

la mediazione ditattica,l'osservazione,la progettazione,ls verifiea, 

11 testo ministeriale e 8ufficientemente chiaro e ricco di indica 

zioni,per cui vale 12 pena,in ~uesta sede,riservare l'8ttenzione al18 

ImnLu8.1tz,Z8.ztOYle cJi c oric e t t i. e a'l I.a me s s a 8. .ount o 6i indic9zioni che 

r:iS1Jl t ano aggiuntivi E, si s p e r-a , in gr-ade di rendere ffi8Es i or men t e effi 

o acd, Le scelte <lei c1ocenti.F2cci8molo s trrt et i.c ement.e anohe se partit£:, 

mente: 

cd	 j.J f',Joc.Q.:ribadito il suo r'uo Lo DTivilegie,to c ome risorsa oi 

8.}J:Jrendimento e d i r-eLaz.Lon'i , s i apre 18 strada a'LLa cone i.d e1'8._ 

zione che il gioco non costitl..'.isce 1 "urri co mo do O'i 8]J}Yel"J.c1ere e 

r-el az Lonar-e 2_112. s cuo La ms,ternCt.Il t:ioco entra in c anrpo come 

strategi8. d i. comun.i c az i one , evi denz Lando l' im'!'!ort 2nza della 8trv.t_ 

t ludiforme dell f t i vi t3~ d i da't t Lc a piu che f8,re turaz Lon e	 at , po s o 

a1 gioco tout court.Esso si Done co~e il terreno che consente 

al bambi.no eli tr8~sfor[n8Jre 18, realt?i s e c ondo Le sue Emige:r1.ze int.§. 

riori e,nello stesso tempo,di fare i conti con Ie regale e i 

vincoli della realta secondo un ri:t:elarsi clegli as ne t t i, pil~l 



diversi del1'im~aginazione,de1 desiderio,de11a finzione,de1 rap__ 

porto con le'. n-;81 ta; 

'b) 1 t .e1D,?].or2zi<::'lle: pare uti.Le distingu.ere ( me: non s e parar-e e, men 

che meno, contrapporre )tale modaI I ta eli rc,1)"(10rt2ysi del bamb i no COYI 10_ 

r-e a'l ta ris!)etto 2.118 ric erc2.o0ccorre fSTe po s t o J insomn18,!? queLl.e str.§; 

tegie che jJ.. b amb i.no , solo ::(OI)2.rehte;nente in man.i e r a snontcmea,2,tti\rct 

quando errt r a in c orrt a't t o con. una nUOV2 e i, 't uaz i.one e ehe eli consento_ 

no Ci.i manifestare e esplicitare i percorsi pi'll_ per,son81i7zpti di ~t_ 

ten,zion8 e me s s a CL fUOCO,2U cuf. dovr9. bas ars i o gn i o oe r-az Lon.e di pro_ 

gr8m~azione e pra~ettpzione da D~rte 6ei docenti; 

c) la ricerca:occorre sottolineare,a ~uesto proposito,la necessit~ cha 

i doc enti, 8,ttraverso una recia e0uilibret a e a't t errt a , a i.ut ano i b~l~nbini 

l'iC01'C2. deve essere identificat8" in till percorso d:i. gra8_1.l.ale rna ponc;r~ 

t erio ri 2.utonomie ( perc ettive 1 re1a,zioneli, c ogni t iva, m2.Y.!i po l.a't Lve , 

identit~ che costituisce Is SUP~S0R fir Eliti (el1~ scuol~ dell'infpn 

z i.a ; 

")o 1 . t ~ .=a_..YL8.: .Q];. re1 . ' 1 az a.orie r 2_ ~.ell lA":::", J08 ~,_1.-,,- e r2,C -CO:':18YLC •c'.Zl •OD1, •"pl ,
1). 

, -cri e •Dl'<l. 

s o t t o s c r-ivere 181.1_11 ;im:D0:t-tanza di un clime< s o c i a'I.e po a i tivo , sl).ll~ 11.8c:8£. 

s Lcuz-e z.za , e. f nvo r'Lr e i::!.. conso1idarsi dell i ;:;,n-l;o~"'itiffia, 2,11' eS:8nsione 

della dimensione affettiv2 co~e componente essenzia1e def processi di 

cresci t a anohe suL piano cog-nit iva, prese sotto1ineare che 10 svilu}):!,o 

dei processi mentali sono da ritenersi strettamente connessi can 18 

vita sociale: non basta interagire con Ie cose,gli eventi,i fatti rna 

occorre contin-nare e c arnb i.az-e con e1j. a.Ltri, rrd sur-ar-s i nel £P'1)-"!:1PO ~ ciscu_ 

tere con i c ompagn.i,~'negoziare"continu~_mente i s ignificati che i bambi 

mondo R81 suo insiems e azli eventi singoli con cui 

s "Lnc orrt r-ano e La vita. di re1azione, ins o iTI:11 a , as sume 8. 
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scuola mOdalita e funzioni differenti da quelle che comunemente e in_ 

consapevolmente lora assegnamo nella vita quotidiana:essa assume a 

scuola non solo la funzione di contesto sicurizzante,clima favorevole 

agli scambi,luogo caldo in cui ritrovarsi assieme agli altri,~a diven_ 
~~u.k 

ta il contesto intenzionale e,nello stesso tempo,la trama ~J .~~ cui 

i processi cognitivi prenaono forma e si costituiscono.ll conoscere 

viene,infatti,assunto come il risultato ai un processo sociale,in cui 
i

10 sca~bio,la discussione,la partecipazion~il confronto,il diseenso,la 

variet~ delle opinioni vengono visti come !ngredienti fondamentali per 

l'ulteriore sViluppo della personalita del bambino; 

d~ 18 mediazione didattica:e l'area delle attivita in cui la scuola 

mette in campo l'intenzioua1ita della sua azione predisponendo esperieu_, 

ze mirate ( non tutte Ie esperienze sana educativamente proQuttive) 

in cui entrano flOnnidabiL~ente in gioco i sistemi simbolico-culturali 

qual! entra~o gioco nella costituizione dei campi ai esperienze,sulla 

base di quelle "istruzione per l'uso" di cui si e detto in precedenzao 

Ci interessa solo ricordare che la mediazione didattica consente di 

ri-produrre l'esperienza senza perderne i1 contatto rna nemmeno appiat_ 

tendosi su di essa:imparare a scuola ( e non solo a scuola) sig-aifica 

prendere per cosJ. dire Le distanze rispetto ai dati im.rnediati,ma parti_ 

re de quest!. per procedere ad una lore elaborazione che dia conto dei 

significati che Ie azioni e i fatti del mondo assumono quando noi ten~ 

tiamo di farli"parlare"; 

e) l'dsservazionellla progettazione,la verifica:a partire dalle indic9._ 

zi.oni ben chiare e efficaci del testo ministeriale,interessa mettere 

in eviaenza che la progettazione prende Ie mosse dall'osservazione si_ 

stematica che l'insegnante conduce e che tiene costantemente conto del_ 

le circostanze e delle suggestioni che volta a volta sono in gioco.Si 

vuole dire che,nella scuola materna,questi tre momenti(che costituisco_ 

no, pare quasi superfluo ricordarlo,1 gradienti canonici della program_ 

mazione didattica secondo la prassi piu consolidata)debbono essere col 
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ti e interpretati can attenta flessibilita.Occorre evitare,in altri 

termini,di calare nella scuola materna quella pratica della program_ 

mazione per obiettivi seqUJ.enziati,lineari,che ha finito troppo spe~ 

so per irrigidire i percorsi piu che tenere fermi ed evidenti i tra_ 

guardi.Si vuole dire,in sostanza,che senza nessuna concessione ai tra_ 

Sfol~i8mi verbali a cui siamo purtroppo abituati ( si da per superata 

la pratica della programmazione senza nemmeno averla sperimentata per 

davvero ••• ),si tratta di dare luogo ad un tipo di programmazione in 

cui 6i sia largo posto alIa capacita di fare proprio l'imprevisto,sen~ 

za con cio nulla ( 0 poco) concedere all'improvvisazione; 

f) 1a documentazione:costituisce,per oosl dire, il coronamento del 

l'attivita didattioa proprio perone si pone corne passaggio obbligato 

per la rievocazione,il ries&~e,la ri-costruzione,la comunicazione,la 

messa in com~~e,l'analisi ecc. dell'esperienza che si e compiuta 0 che 

e stata tndividualmente ° collegialmente evocata.ln ~uesto quadro 81 

colloca i1 ricorso ai diversi linguaggi,alla lora possibilita di dar_ 

ei conto delle esperienze,di cons$ntire ai ba~bini di rendersi conto 

delle conquiste effettuate,di favorire quella riflessione sociale che 

favorisce la erescita di tutti ~uanti. 

~ di~ttica specifiea 

Piu brevemente trattiamo infine di quelle metodologie specifiche 

che derivano dai sistemi simbolico-culturale di riferimento del risnet ... 
tivo campo di esperienza,cosi come e stato inmicato dalla quarta regQ 

la in base alIa qaale e stato costruito il sistema proprio del curri_ 

colo esplicito.Siamo in presenza,lo notiamo solo di passaggio,di un'ig 

dicazione ehe avra modo di essere sviluppata compi.utiamerrt e quando i 

bambini affronteranno la scuola elementare e saranno gradualmente in_ 

trodotti dapprima nell'~nbito disciplinare e poi in quello specifiea 

mente disciplinare. 

Quel che importa e riuscire a mettere in college.mento e a coniuga_ 

re,secondo i principi della flessibilita e dell'adattabilita,le scel_ 
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te della didattica generale ( il gioco,ltesplorazione,la ricerca 

ecce di cui abbiamo parlato in precedenza) con le metodologie di 

ricerca e piu in generale di "funzionamento" che e proprio di ogni 

sistema simbolico-culturale di riferimento per la costituzione del 

rispettivo campo di esperienza.Cosl la metodologia di lavoro del 

d oes per i enzal to all ' ° I'd" 1 ° campo 1 re a 1VO 0 spaz1o, or 1ne e a m1sura - per 

esempio - s1 presenta con caratteristiche diverse dalla metodo12 

gia di lavoro del campo I discorsi e Ie parole 0 di Messa~gi,forme 

e media:ci sono modi diversi di condurre l'indagine;ci sono conte_ 

nuti divers! 8U cui concentrare Itattenzione;ci sono forme diverse 

con cui rappresentare Itesperienza cosl come oecorre fare ricorso 

a st~~entazioni diverse che esigono abilita,anche manuali,diverse 

eben caratterizzate ••• 

Dovrebbe essere chiaro che i sistemi si~bolico-culturali froh~O 
Yo 

riferimento e si collocano,senza per questo assumerne la rig~sita 

strutturale e funzionale,a saperi ben individuati all'intern.o della 

nostra cultura proprio perche - come dicono gli Orienta~enti - sono 

forme di organizzazione della conoscenZa adulta (linguaggi,scienze, 

arti).Tali ~aperl debbono c08vituire _ punti di riferimento espli 

citi per i docenti e come tali ddverrt ano compoaant t fondamentali e 

irrinunciabili della lora preparazione; infatti - aggiu't1:gono glitl 

Orientamenti - soltanto se e in grado di controllarne direttamente 

i contenuti e di apprezzarne il valore,l'insegnante PUQ avvicinare 

positivamente ad essi i brunbini e disporre dei quadri di competenza 

necessari per intervenire adeguatamente sullo sviluppo delle lora 

capacita,aspirazioni e tendenze,attraverso l'organizzazione di at_ 

tivita. didattiche specifiche". 

Lo sviluppo mentale dei bambini trae grande profitto ( ed in 

cio la scuola materna si propone COID9 i1 primo grado scolastico im 

pegnato,assieme a queIIi che seguiranno,a garantire ad ogni ba~bino 

la realizzazione del diritto allo studio) dagli strumenti e dai 

supporti (modi di operare e di rappresentare,concetti,teorie) che 



sana specifici di ciascun sistema simbolico-culturale.Pare di 

ca~ire che 1a didattica generale possa costituire una sorta di 

percorso trasversale,un contesto comune a tutta l'attivita che si 

svolge nella scuola materna.All'interno di tale territorio di la_ 

voro che caratterizza 11 clima operativo della scuola dell'infan_ 

zia vanno a collocarsi,quasi a stagliarsi,le metodologie specifi_ 

ch~~aratterizzano ciascun c~~po di esperienza.Ne derivano quei 

"contesti di esercizio" - come Ii chiamano gli Orientamenti '91 

rivolti allo sviluppo di una pl~ralita di forme di intelligenza 

in cui si manifestano forti variabilita individuali. 

II fatto di fare posto ad una relativa,progre9siva indipenden_ 
~ diversi sistemi simbolici e auindi fra

Za frayi diversi campi di esperienza,1nclude la necessita di Ti_ 
I 

cha amar-e , e di tenere costantemente in evidenza," la oonnessione 

esistente,in ogni sistema simbolico-culturale,tra il conoscere, 

il capire,l'intuire,il sentire,ltagire e il fare lt : occorre,di 

conseguenza,"tenere presenti le interrelazioni esistenti fra di 

loro e fra Ie forme di intelligenza che ad essi ineriscono". 

Siamo in presenza di QU intreccio del tutto nuovo tra didattica 

generale e metodologie specifiche che esigono molte esperiFnze con_ 

crete per individuare modelli sufficientemente validi e generaliz_ 

zabili.E' compito ulteriore che tli Orientamenti propongono ai 

docenti,rendendo certauente piu complesso il progettm educativo 

e piu impegnativo il lavoro da svolgere.Tutto cio esige e impone 

la messa in campo di un vero e proprio sistema di formazione e di 

aggiornamentooA partire proprio dalla formazione di quegli esperti! 

aggiornatori che dovranno operare diretta~ente con i docenti. 

( S.N.) 


