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ORIENTAMENTI - CURRICOLO - PROGRA!~~ZIONE 
========================================== 

Sergi. Neri 

A quasi due anni dalla lere emanazione,gli Orientamenti '91"del_ 

l'attivita educativa nelle scuole materne statali" sono divenuti ter_ 

renodi analisi sempre piu sgfisticate e,ne110 stesse tempo,campo di 

app1icazione.I due momenti si son@ intrecciati tramite il ~~~ lava 

ro che ha accemunat~ i cesiddetti esperti e docentiJ~el~e ta~te ~cca_ 
g 0al semlnarl . 

siQni di incontrr costi~~iti dai c~nveni,dalle tavo1e rotond~,dai co~ 

si di aggiornamento che,pur tra mille ristrettezze,si sono c0~~nque 

svolti un po' dappertutto nel nostr0 Paese.Il document~ ministeriale, 

infatti,e state acco1to can insospettat~ interesse ( anche se,a dire 

il vere,le migliaia di risp~steJgiunte alla C~mmiBsione ministeriale 

per 1a revisiene degli OrientaffiBnti in riferi~ento a1 c@siddette"rap_ 

porte di meZZ0 termine~ eran& qualcosa di piu di un segnale di semp1i 

ee.attenziene) da parte degli 0perateri della scu@la materna,i quali 

hanne mostrato una dispGnibi1ita ad essere coinvolti e responsabiliz 

zati - culturalmente e professionalmente - meritevole di un investi 

mente massicciG da parte dell'A~~inistrazione,talecemunque da favQ 

rire que1 passaggio epoca1e nella 8toria della scuola materna che 

cambiamenti nella nostra ra.ppresentazi@ne del bambinG dai tre ai 

sei anni,l'affermazione dei SUGi diritti e i1 contest@ politic@-cu1 

turale esigono senza ulterieri indugi. 

Lo straQrdine.rie interesse con cui e stato accolte il pregette edu 
~Vt-*l- . 

cat~Ddelineat~ negli Orientamenti '91 e forse moti\~Y.ldal fatto che 

gli 0perateri sC0lastici ( i d@centi anzitutto,ma anche i direttori 

didattici per la prima v91ta,nel1a storia della scuola materr~ ita_ 

liana;coinvolti e parteci~i di un pr~gramma di aggiornamente specifi_ 

mente rivolt@ a lar@ nella veste di dirett~ri anche della seuola rna 

terna,oltre che della s cu eLa elementare e quindi individuati come i 

testimoni-promot~ri~garanti privilegiati di un serie perc0rso di con_ 

tinuita formativa nella fascia 3-11 a!L~i)10 hann& interpretato come 



una rie2abors.zione e ristrutturazigne dei tratti fondamentali e costi 

tutivi della scuola del1'infanzia,cosl come Bono andati costruendosi 

nel corso di questa seco10 in particolare, e ,bello stesso tempo,come 

pr~cess0 di ulteriore qualificazione eli un segment@scolastice :-~he 

~ 1 fina~mente viene a collocarsi,e con pieno diritto,nel sistema scolasti_
 

)?1-2 
co di base.
 

~ t ( 8i vuo1e dire,in altri termini,che l'aver affermato la natura culi7..l~
 

~ ~II le e apprenditiva della scuola dell'infanzia costi~lisce un indice nlte
 
~ c0 I 

~1\riOre eli continuita rispetto al passat0,anch._G se inevitabilmente 1a se 
"-J
-<.' ! gna e l' identifica in modm tale da collocarL( a tutti gli effetti dentro 

al nostro temuo e auerta ad un future in cui la scuo1a,oualun~ue sia i1 
- - C-iJ 

terren@ metodologico e professienale in cut,pene,deve comunque operare 

"nella prospettiva della f'e rmazd.e.ne eli soggetti liberi,responsabili ed 

attivamente partecipi alla vita della cow~nita locale, nazi0nale ed 

internazicmale" • 

In questa ambito perdQne di impertanza ( e,cemunque,s~uggonG a11e 

inaidie della cristallizzazione) 1e a~nese c~ntrapposizione tra antict_ 

pazionisti e n@n anticipazionisti,fra cognitivisti e non cognitivisti, 

tra scuola. come vita qu@ti-iiana e scuola come momento specific0 di €lser 

cizic di vita intellettuale,tra fauteri della programmazione curricala_ 

re e promotori della progettaziQne libera,situazienale ••• I1 termine scuo 

la ha un senso rea1e,e non solo metaforic0,se esse designa anche i1 

p~rsi dell'individuo uman~,nella su~interezza,di fronte alIa ricchezza 

del "deposito alfabetico-cultfJ.ra1e" su cui 1 'umani tao e andata costruen 

do 1a sua storia,la sua identita passata e present~ e su cui dovra cen_ 

tinuare a poggiare se vu oLe garantire a se stessa un fr..ltur«:), e quindi 

continuare a ca~~inare verso fo~~e sempre piu evolute e comprensive di 

civilta.E che tutto questo avvenga con metodi naturali piuttosto che ar 

de11 

.- 
tificiali,i~~ediati piuttosto cne elaborati,concreti 0 astratti,non met_ 

te in gioco il fatto che non puo non avvenire,pena la messa in discussio 
tideaae @ addirittura in mora stessa di scuola. 

Certo non e indifferente i1 fatto cne il progetto fo~tlato dagll 

Orientamenti '91 muova da una stretta interreJ_azione tra dimensioni di 



sviluppo del. bambino' e fattori educativi intesi in senso late, in quan_ 

to 10 sviluppe avviene comunqu e all' interne di una cultura e tramite 10 

scambio e l'interazione c~n gli altri;cosl come non e indifferente 

che i1 bambino sia vista e affermato come costruttare attivQ delle sue 

uonoscenze e abi1ita e dei suei atteggiamenti sempre all'interno di un 

c ont e st.e socio-cultura1e che gli mette a dispcsizione gli "stntmenti" 

(compresi anche i depositi alfabetico-culturali che l'umanita ha co_ 

struito nella sua storia e che continua a produrre),garantendag1i rela_ 

zioni socio-affettive con altri esseri umani,in cui la reciprocita del 

10 scambio ha una rilevanza fOllaamentale. 

E' evidente,allera,che un'interpretazione solo cognitivista de~ nuovo 

progett@ non ha granche senso,cosl come un'ulteriore esclusione dell'at_ 

tivita diretta specificamente a11a formazione intellettua1e priverebbe 

1a scuo1a della sua ccnnotazione costitutiva.Quel che imnorta - ed e 

da questa considerazione-constatazione che si intende muovere per ragio_ 

hare sul currico10 - e che 1a scuo1a materna sia messa nella conditione 

di basarsi Sll una solida cGncezione della cultura,de1l'art9_ e della 

scienza~cosl come sono andate storicamente e socialmente determinandosi, 

in quanta contenuti per 10 sviluppo formativ~~~~i~~e~rmedell'ap_ 

prendimento concepite come attivita significativa della persona:il tut_ 

to,in un contesto socio-affettivo,ricco di reciurocita di scambi,di 

comunicazioni,di interazioni profonde. 

Se questo e il senso della continuita con il passato e,ne11o stesso 

tempo,il segno di una rivita1izzazione e di una riattualizzazione che 

non e semn1ice aggiornamento rna piena e dispiegata affermaz:iene di una 

identita scclastica che esige cultura, c ompet enze., impegno e intenziona1i 

ta,e evidente che il curricolo costituisce l'e:'TIblema pili evidente e de 

terminarJ.te eli una acueLa che puo dirsi nueva aenza dover compiere abiu 

re cu1turali, metod01ogiche e,rnen che meno,professionali. 

11 curricelo 

Ogni acuo'La , in. qu arrt e tale, e s empr-s s ta te. C'lotat~. dj un curric ole, 

cioe eli un insieme di contenuti,pr@cedure,metodel@gie,traguardi dispe 
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sti in u~z successiene piu e mene rigorosa,ma comunque chiaramente in_ 

d1viduataeNon cos1 sembrava essere ner la scuela ~aterr~"in possesso 

dlii Orientamenti me non eLi un curricol0 esplic:i.tamente dichiaratu"an_ 

che se evidentemente un curricolo era comunque funzdenanue a1 pr,prio 

interno.E' evidente che 12 scelta di uscire alIa scoperto,di tr.arle 

dall'imp1icitG per fame una scelta esplicita,in grado di CQITnotare 

significativ~mente un progett® educativo,e diventatatquasi SU0 malgr~ 

do,un passaggiG significative,determiv~nte:solein qu~~te in pcssesse 

di un currico10 esplicitamente forluQlato e vincolante per gli ~nerate 

ri,ltistituzione ~ducativa del grado preparatoriG ~~~ dirs~ SCU0

lao 
l~) 

E tale scelta e stata fatta fino in fonde dagli Orientament:ificen 
C \'\~ ~Cb;vl.e

una serie di precisazioni che ~~le la per~ riprendere e ~~ a 

scanSG di equiveci. 

A differenza degli Orientamenti,m1e cestituisccno 1a carta di 1"i 

feriment@ per ~gni d~cente nel memente in cui deve C0n~8cere e rispet_ 

tare gli indirizzi generali e 1e scelte o.i campo - c~ntenutistiche,me 

tedol@giche e valoriali - del progette educative ,il curricel~ llorgBJ_ 

nizza i1 complessc delle condizioni che rendono pGssibile l'azione edu 

cat iva. e didattica di un determir~to livelIe di scu~la~IH termini 
, . 1 1 11R ..... - . ~ . t . 11· • t d 1 •1\11"'genera...... J. - fn _.egge ne a ppo r-t e ca me c a o erm1.ne . iYl"lt1.a 3 a !VlJ.nJ.._ 

stero a tutte 1e scucle perche esprimessero per iscritto un 1or~ pare_ 

re a1 riguardo - 8i intende per curricolo un insieme interrelato di 

prQcedure,di scelte relative a:finalite"obiettivi,aree e campi o.i 

esperienza,metodologie e stra.t~gie didattiche,verifiche dei processi 

e dei risultati form.ati\':i.Esso Gffre dei criteri di riferimento cui 8i 

richiameranne g1i insegnanti ne11'internretare, attraverso attivita. 

di programmazione c@llegiale,gli indirizzi generali degli Orientamen 

ti ( e Pr0gra.mmi) ed insieme un metode di ccstruzione per una specifi_ 

ca proposta nrogettuale.Con questa metodologia si puo centestua1izzare 

l'insegnante opera,ai livelli di competenza,al con~este SOCi0-cultu 
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rale,agli atteggiamenti dei genitori u • 

Fin qui Ul1a definizione generale del curricole,che costitu_isce 

un punte fermo per tutte Ie BcuGle. e da cui 0ccorre far discendere 

alcune precisazioni che megliG v~nno a specificare e caratterizzare 

il curricelo della scuola del bambin~ secondo tre direttrici fon 

damentali: 

- specificita:il curricole dellanmaterna" e costituito da @biet 

tivi,contenuti e metodi che corrispondono ai modelli di sviluppo e 

ai bisogni educativi del bambino dai tre ai sei anni,realizzando co 

S~inalita ~nZiQnj. di tale scuola; 

muldimensionalita:1a scuola materr2 s0prattutt~ ( e perche nGU 

auche gli-a1tr¥gradi scolastici ?) deve garantire una multidimen 

sionalita, di sollecitazioni educative corrispondenti alla moltepli_ 

cita delle intel1igenze infantili,dei sistemi simbolici e dei campi 

di esperienza in cui si possono esercitare,alle scopo di riuscire 

a fare spazio e rendere eperativi apprendimenti sett0riali e,nello 
~ 

stesse tempo,integrazieni intorne a proposte di attivita; 

- flessibilita: essa costituisce un carattere permanente e si 

gnificativo delle modalita di applicazione delle proposte didatti_ 

che,allo ~ scopo di tenere sempre conte della varie.bilita individuale, 

dei tempi e dei ritmi di apprendimento,degli stili cognitivi e di 

personalita,delle motivazioni e aegli interessi dei bambini. 

Et evidente che un curricol@ in possesso di tali caratteristiche 

neve peter contare ~~ un d@cumento programmatorio,nel nostre case 

gli Orientamenti, in cui sian~ state fatte precise e chiare scelte 

circa i processi evolutivi,cGstruttivi e interattivi ,~l c@ncetto 

di ueme cui si fa riferimento, .le aree disciplinari, .1e met e de Le 

gis, ,1 traguardi, .La c errt Lnu'i.tra ecce E,nellc stesso tempo,un tale 

currieala dovra servire di fondamente per la progra~~zi0ne didat 

tiea. 
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Ltindi\~duaziane del curricol~ 

. Ltesigenz~ di un currie~lo anche per lE. sc~ola materna e presente 

gia da molti anni nel costume urofessionale dei docenti.Gli Orienta 
" -

menti nGn 8i muovnn~ quindi in un territorio inesplerate.Et da dire, 
Ii le-~~ 

piutt0st~he ~l dibattitO\in corsQ,salvo rare e produttive situazieni 

che si sona rive1ate particolarmente feconde alltinterno della C~mmis 

sione ministeria1e,si era p01arizzato sul1'idea di area in due accezi0 

ni divers~'~ concepiva 1e aree come aggregazioni multidiseiplinari 
~rea ~area 

(area.. c omurri.ca t i,va .1inguistica j\dei 1inguaggi non verbali ;lscientific0

ambientale) e poneva l'esistenza e Ia pervasivita di obiettivi e~ea_, 

tivi trasversali che sone comuni a tutte Ie aree e che rigu.ardane,in 

sense generale,le sviluppe eognitive,emetivo ed eties sociale dei bam 

bini; 

l'altra intende,~ per area un insieme di finalita coordir~te fra 

10ro da precisi rapparti di imp1ieazione e di e@mp1essita.~ali fina1i_ 

ta debbene essere congruenti rispetto alla realta scelastica specifica 

(bambini,ambiente secie-~~lturale,comunita) e strettamente c@llegate 

ai centenuti (la c~mponente disciplinare), al~~ilupn0 del bambine {la 
(L. 

c ompenent s psica1ogica) J'ln criterie va_10ri~<le (la compenent e assiolo_ 

gica).Il currieelG,di c@nseguenza,veniva strutturate ~~ tre aree 0 as_ 

si:area del sense (affettivG-em~tiva,sociale,~erale-etie0=religi0sa); 

area· della cognitivita (pratic0-CQstruttiva,cegnitiva,psiceID0teria, 

mimico-gestuale);area dei linguaggi (grafico-pittQriC@-p~~ice-iconi_ 
ce ,musicale ,linguistica). 

La scelta fatta dag1i Orientamenti estate di carattere diversQ, 

a1 di la della ricerca di un compromesso tra le due p~sizi~ni e del 

tutte ceerente con quel prim$ carattere - 1a specificita - ehe lien 

tifica in maniera netta,uur nella cQntinuita,la scuola materna C@ffie 

la prima SCUGla del bambino.Tale scelta e derivata d..all'aver individua 

to tre fattori alIa base della composizi0ne e costruziQue del curric~ 

1Q,dalla cui corretta l1 c 0mbi nazi sne" ,(incr~cio e interrelazi0ne) sene 

mailto:e@mp1essita.~ali
http:inesplerate.Et
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,h~ 
derivati,idermFicati e precisati i diversi campi di esperienza di 

cui si c~mp0ne il currico10 esplicitamente indicat0 dagli Orienta, 

menti '91.. 

11 primo dei tre fatteri da increciare e interrelare e dat~ dal 

le finalita della scue18, delltinf'anziacLf'Ll~re determinazione a.eriva-
da11a "visione del bambino came seggette attivo,impegnato in un pr@_ 

cesso di centinua interaziene con i pari,gli adulti,ltambiente e la 

cUltura.IR que s t e quadr-e la scuo La materna - a ggi.ungerie significati_ 

vamente gli Orientamenti - deve consentire ai bambini e alle bambine 

che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo 

in e r-d i.ne all tidentita,all taut0nomia ed alla cEtJmpet'€'nza~ Si tratta 

di tre mete verso le quali 10 sviluppo deve tendere senza esaurirle 

mai ( quando puo ritenersi cempiutamente realizzata 1a maturazi@ne 

delltidentita 0 le conquista dell'aut@nemia 0 Ie sviluppe della com_ 

petenza?) e che consentono,tuttavia,di formulare ebiettivi 0 traguar 

di relativi al1a scuola materna ( e successivamente in ordine ai di 

versi gradi scelastici),come mete di sviluppo perseguibili di volta 

in volta in un determinate periede e in uno specifico percorso educa_ 

tiv0.In questa visione pr0s1JettiCa puo diventare utile Cegliere le 

tre finalita indicate n0n sel@ partitemente,ma anche in ~ I@r@ rap_ 

porte circolare di qP.este tipe: 

(" Identita) 

1"' Autonomie '1 
\ . 
, C~m1Jetenze 0 

.,j, 
abilita sensoriali,percettive,m0torie,linguistiche 
e intellettive " 
prime forme di riorganizzazione dell'esnerienza e 
di esnlorazione e ricostruzi~ne della realta; 

preduziene e interpretazione di messaggi,testi e situa 
zi~ni mediante: 

utlizzazione (li una molteplicita erdinata di strumenti 
linguistici e di ca1Jacita rappresentative; 
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svilupp@ di capacitk culturali e cognitive tali da 
consentire : 

1a comprensiene,la rielaberaziene e la comunicazione di 
conoscenze relativi a specifici campi di esperienza; 

va10rizzazione dell'intuizicne,delltimmaginazione e del_ 
l'intelligenza creative; 

sviluppG del sensa estetic@ e del pensierQ scientifico. 

E se abbiam0 l'accortezza di leggere l~ schema nresentat@ seccndo 

U~2" circ~larita Che,~A~vena~ dal1'acquisizi~ne del1~ competenze n@n 

genericamIliite intese e cemunque precisate nei termini suesposti,si 

dirige alIa conquista di urogressive e piu ampie autonomie le quali 

diventano ingredienti f@nda~ent~li di quel raff~rzamffnto dell'identi 

ta personale del bambino 8att0 il profilG cerporeo,intellettuale e psi_ 

codinamic0 che c0stituisce i1 momento terminale dell'intere percorso 

formativo,allera abbiamo individuate un percorso virtuoso,0ttimale, 

che da c~eren~i@ significativita al lavor© scolastico.Ess@,infatti, 
\ 

puo essere lett@ anche in sense 0PP0st0:un bambino ben identificat@, 

sicure di se,motivate alIa curiosita,aperto alIa diversita,costituisce 

un seggettc disponibile a conquistare e vivere,nell'ambito di una vita 

di relazione sempre piu ricca e articolata,la cenquista di successive 

autonemie •••E,conseguenteiliente,un ba~~ino in posseSS0 di maggiori au_ 

tonomie e un soggetto disponibile e desideroso di sviluppare ulteriori 

comnetenze ••• E' evidente che se il circuit@ si inceppa in uno dei tre 

momenti cestitutivi,si uk luogo ad un circuit@ ne~ativ~ che inaridisce 

l'esperienza scolastic~,frammenta Ie attivita in una sorta di eserci 

ziario fine a se stesso,connota negativamente un vissutQ che deve in 
\,Ilet kc~ll.Ql , 

vece proporsi quante mai attraente e affamcinante se vuole crear~ un 

atteggiamento accettante rispetto al lunge percorso scolas~ico che at_ 

tende il bambino dei Paesi industrializzati,come e appunto il n@str~~ 

11 secondo fattore costi tuc i.vo , in sensa dLnanrl.ce ,del curricolo e 
•

dat e dalle dimension rj;. di svilu "D'PO, COY! 18 cua.Li, si intencle superare 

. ., duaLlsmo t d .. 1 t mE"t .. e " +... ffet··ulVl_.lL .,. ra lZ10118. e ~a UY~ZlQnlSmO amDlenua~lsm0,a 
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ta e competenza,relazim1alita e cognitivita,socializzazione e anpren_ 

dimento.Gli Orientamenti 'gl,senza indulgere a qualche sorta di eclet_ 

tismo,farh~0 esplicite riferi~ento a diillensi~ni generali delle svilup_ 

P0 infantile,di:1ensioni che sono messe in gioCG in ogni memento del 

esperienza educati~;a,in quanto debbono avere carattere generale,inter

relata e trasversale rispetto alIa specific~~ attivita che il bambi
"" ) ~-

no svolge,in quantc son@ compresenti in maniera spesso inestricabile. 

Tuttavia cia n0n deve impedire all'insegnante di cogliere,almen~ 

sotto il profilo della consapevolezza professienale e culturale,due 

direttrici e~ziali della svilupp@: 

- Ituniverso degli aspetti cognitivi che contiene tutte le diverse 

componenti 
" percettivo-motorie 
" l@giche 
• creative 
" comunicative" •• 

- Ituniverso degli aspetti socie-emotivi-affettivi che contien~di_ 

verse comp0nenti 
" la gestiene,oltre che il ric~noscimento,delle 

proprie emQzioni 
" il rauuorto dinamico tra autonomia e dipendenza

~ ~ ~ 

e lll'use"delle" la costrLlzione realzioni interper. 
sonali e sociali ecc" 

L'individuo che ci viene censegnate dagli Orientamenti '91 e un 

bambin~ che gia a tre anni (e g1a anche prima) si configura comre 

un individu~ comnetenze ( i bambini sono diversamente c0mpetenti l'une 

rispetto all'altre),un interlecutere valido dell'adulte,ricco di pote~ 

zialita ~ "-prebs..bilmente nan e state ance ra c empaut.anent e disvela 

t~",dotato di una rilevante ferza esplorativa e riflessiva,aperto alIa 

acquisizione di forze e ~i ricchezze ulteriori ma,nell~ stesso tempo, 

"provviste di tutti quei tratti di debolezza e di bisflgno di protezio_ 

ne che ne richiedono e ne giustificano pur sempre It affidament0 alia 

responsabile cura del1'adulto"" 

°cc@rre infine aggiungere, e siamo al terzo fattore costi~~tivo 

del curricolo,che il bambino si sviluppa sempre all'inter.no di una de 

termi~~ta cultura e mediante l'nso attiv0 e finalizzato degli strumen_ 
ti ( artefatti,utensili,linguaggi,saperi •• ,,) costruiti appunto dalla 
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~ j\l\t,,:~ olt>bh\~vY'lo t~YI vt.e- ) 
euLtnzra in cui vive.E ~ ~(in evidenza che: 

- nai viviamo in un ambiente nr@f@ndamente e irrinunciabilmente 

trasf0'rrnata dalla presenza di artefatti ( rnateriali e simbolici) che 

medianm il nostro rapporto con il mondo tahto che p~ssiamo parla_ 

re della cultura come di un Mondo 3 al quale appartengone i prodotti 

della mente umana,ciQe le nostre costruzioni simbolicne ( linguaggi, 

le trame di significati che questi veicolano) e che oggi tale mond@ 

fa parte,per cosl dire, integrante dell')abitat,socio culturale,oggi 

anche tecnologice,in cui il bambino nasce,cresce,si sviluppa,apprende, 

anche senza averne espicita censanevolezza; 
.$Mu\cO~ . . . 1 .phe f . . t . h 1anche 1e ~unz10n1 pS1CO eg1 sono unz10n1 s or1c e,ne_ ~ 

che gli artefatti ( i sistemi eimbolici,materiali ecc.) son0 trasmes-
si da una generezione all'altra in un percorso di accumulazione pro_ 

gressiva:in quest@ senss la mediazione tra n~i e il mondo assume ca 

rattere storico ( in un determinato period0,modo ecc.); 

- pur essendo gli artefatti casl determinanti nella costruzimne del 

pensiero e,piu in generale della vita interiore della gente (sentime£ 
. b· 1° t' . t" ) \.diventa .t 1,emoz10n1,sens1· .. 1 1 a,cogn1. t'1~ a,1n. t U1z10ne. . ecc. ,~ necessar10 

collocare,interpretare e mantenere le attivita delle persone,e quindi 

del bambin~,sempre all'interne di contesti di vita reali. 
efvv.:v..iII.O I _ 

Da tutto cibjOR un lato)la concezione ecelogica de110 svi1uppo, 

come un insieme interrelato di nn8cessi vitali €he si svolgono 

in contesti culturali appropriati,e,dall'altra,il riferimente ai si

stemi simb01ic~-cu.ltu.ra1.i ,intesi ceme sistemi ehe racce Lgene e ordine 

no complessi di significati culturalmente e socialmente determinati": 

saperi organizzatti ,art e, scienza ...Essi, se eppo r-bunamsrm e messi a dispo_ 

siziane dei bambini,"permettono di castruire rappresentazioni e deseri 

zioni in grado, di resti~Qire aspetti significativi della realta.Inol_ 

tre eonsentono 'di mediare il rap~orto con il mando attraverso un atti_ 

vo seambio di significati e di transazioni fra le diverse prospettive 

personali ( •• _) Offrono cencludono gli Orientamenti - al bambino gli 

strumenti ed i sapporti (modi di operare e di rappresentare,cencetti .. 
J 
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teorie ) Jilecessari per raggiungere sempre pili elevati livelli di 

sviluppo mentale". 

11 curric....olo esulicito: i ca'IlDi di eSlJerienza 

Dall'incrocio e dall'interrelazione fra questi tre fattori costitu 

vi del curricolo sono stati derivati e identificati i campi di esperiell 

za ,che in qualche modo si presentauo come "comtesti di esercizio rivol 

ti al10 sviluppo di una pluralita di forme di intelligenza in cui si rna 

nifestan0 forti variabilita ina.ividua1i lt.A tale 'Proposito e a.i indubbia 

utulita conoscere quanta roesso a fuoco da Cloti1de Pontecorvo al fine 

di"disporre di un criterio unitaric nell'individuazione urima e p~i 

nell'elaborazione dei diversi campi di esperienza,in quanta domini sue 

cifici del concscere e del fare entre cui i bambini 'Dossono avere 'e 

sperienza' nel senso di aperare,esercitarsi,ragionare,scoDrire,verifi_ 

care, parlare ••• ". 

Ne e sorta una anec i,e di'istrtJ..zione ne r l'uso' co at form:ulata:"l)ne 

Ie finalita ne Ie singole di~ensioni di sviluupo definiscono un camp0 

diesperienza perche sono rii;rGvabi~i in piu camni;2)per definire un 

campo ci vuole almena un sistem~ simbolico di riferi'TIento,ma una stes_ 

so sistema simbolico nen si ritrova in due campi di esperienza;3)fina_ 

lita educative e di~ensioni di sviluTIPO in interazione con il/i siste_ 

mi simbolici di riferi~ent0 sono 1a base ~er l'individuazione degli 0_ 

biettivi del campo;4) i sistemi simbolici eli riferimento del campo co_ 

stituiscone la base per l'individuazi~ne delle meted01egie specifiche 

in r-appe r-t e con 12. d i.da ttiC8 generale propria. a.ella senoia. dell' infan 
,~.) nz i,a ( • •ba.sa'ta SOC1.a~ 

A partire da questi criteri operativi cliventa pili chiara)e fruibile 

anche in chiave eli prograrrmazione ;1e definizione che eli campi eli espe_ 

rienza darme gli stessi Orienta''1ent i:" Con quest€> termine si Lnd i.cane 

i diversi ambiti del fare e dell'agire del bambino e quindi i settori 

specifici e individuabili di competenza nei quali il bambino conf'e r-L 

~o, _.,.. \.-'.. V'-"J S'ctl gioco,l'esplorazione,l'interazi@ue 
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see significato a11e eu e moltepliei attivit8~, SVi1.UPr4i1 sue appren_ 

dimento,acquisendo anche Ip strumentazioni lin~~isticme e procedura_ 

li,e persegue i suoi traguardi formativi,nel concreto di una esperien 

za che si svolge entrG confini definiti e can il costante sue 

attiv0 coinvolgimento". 

Nella fOrYm.11.azm@ne esplicita del testa m.inisteriale ciascun campo 
. . Lil ~JQ a~bit9 di ri~erimentc cultural~,.. . ..

dl esperlenza presentavl SUOl percorsl metcdo1oglcl, 1 ~~Ol pecullarl 

8siti formativi,l'indicazione di una p]nralita di sollecitazioni ea 

oppor-buna t a per 1a pr-ope s ba di attivita 18" cui organizzazione si 

fonda n su u na continua. e respons8,bile flessibilita ea. inventivitEl, 

operativaU e possibili indicatori d.i verifica.Si tratta di indicazio 

ni particQlarmente utili per chi programma e che sono definiti a due 

livelli: in termini di finalita ~enera1i (rafforzare la propria iden_ 

tita:cGr-perea ece.;vivere in termini e~lilibrati e positivi i propri 

stati affettivi percependo e avviandosi a controllare ed esnrimere sen 

timenti ed emozioni propri,facendosi sensibili a quelli degli altri; 

acquisire att eggiamenti di sdcu re zza, stima di, s e , curiesita quali pr~ 

messe della dispenibilita al1e reaazioni con l'altro,il diverso,il 

nuovo;¥conseguire una semr-re piu ampia autonomia fisica,intellettuale 

e soeiale,come caps.cita di orientarsi e compiere scelte in contesti 

relazionali e nO~Jativi diversi;padroneggiare ligguaggi,codici e forme 

espressive; sviluppare adeguat e ca.pac i,ta, logiche ,1inguistiche e simbo 

liche ecc.) e in termini di f'ntenziona1.ita educativa propria e speci

~ delle. ecuoLa dell'infanzia ( valorizzazione maasi.ma delle risor 

se cognitive ,motorie ,affettive, relazionali, sociali; capacit8" di nr-o 

gressiva strtlttur-azione e differenziazione della co se i.enza della real 

ta e dei modi di intervenire eu di es sa j progressiva pad.r-onariza di 

codicisimbolic@-eulturali anche scritti; realizzadme eli un ambiente 

educativo eli annrendimento Quanta mai rioee e v~riato e capace eli 

offrirsi come luogo eli ~rainamenta e di fir~lizzazione consape_ 

vole delle div2miche di mediazione fra il mondo del bambino e quello 

degli adulti eecc.). 
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Tre curricl!lli ? 

Certamente il curricolo esplicite,quello cos~ituito dai campi di 

esperienza,costitu.isce 1a novits pili sensibile e cel~tterizzante i1 

progetto educative configurato negli Orientamenti 'gl.Tuttavia esso 

non esaurisce l'ambito dei curricoli che ap~artengono alla scu@la 

dell'infanzia ( e quindi anche i compiti di progra~;zi0ni che i d~ 

centi debbone affrontare) se si vuole evitare che ci sia un accen 

tramento di attenzione sulle attivita a scapito del contesto in cui 

esse avvengone.Si tratta,in altri termini,di dare continuita a quel 

tipo di apporti che appartengono alla migliore tradizione della scu~ 

1a maten1a,se quanto si e detto all'inizio ha un senso che si tradu_ 

ce anche in scelte concrete. 

Non casualmente,infatti,gli Orientaienti fanna riferimento ad un 

curricolo implicito che e costituito seprattutto dal modella organiz_ 

zativo,il quale "influenza il compo~mento degli operatori della scu~ 

1a e i1 significato che essi attribuiscono al1a loro attivita e che 

si riuercuote sulla aualita stessa dell'esnerienza del bambino".E a~ 
~ -'

che a queste prop~sito,il teste nrogrammatorio individua momenti pre_ 

cisi che dovrebbere sssere eggetto di investimenti culturali ed educ~ 

tiviroltre che di precisa intenzionalita in termini di progra~~aziene: 

l'organizzazione della sezione e 1e sue varie e articolate modalita di 

aggregarsi in sottogrv_ppi all'interno di sistemi di gruppi che trovane 

il loro criterie verificativo nella capacitk di presentarsi sempre co 
J2.... ~ ~otJ....~ - -- -'

me luoghi in cui e possibi1e la comunicazionej le attivita ricorrenti 

di vita Qliotidiana e le modalita in cui il tempo ccsti~~isce un aonte 
~ 

nitore intelligente;le articolazioni degli spazi e i percorsi educati_ 

vi e 0perativi che esse sono in grado di presentare e sostenere;1a 

qualita e quantita dei materiali disp~nibili;la qualita e quantita del 

le relazioni in cui si e i~llersi ••• 

Accanto a queste curricolo se ne propane un terzo che possiama de 

finire integrato e integratere,in quanto si propene come atmosfera, 

sfonde,contesto che sancisce il senso di appartenenza,1a convisione di 

sentimenti ed emGzioni di base,il sentirsi dentro un ambiente in cui 
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la conviv~a1ita assume un significate precise di coloritura del1B. qua 
~ . 

lita della vita in cui si scandisce 10 stare a scuela per otto ore a1
 

giorno.Ci riferi~o a11e tradizioni,a11e feste,ai segni della erpscita
 

dei bambini,alle aree di progressive conquista di autonomia,al ccsti_
 

tuirsi di un immaginario comune e condivis0,una sorta di"f'antiaar i.ce
 

affet~ive e me raLet' pe r il quale 1a narrazione ,nell' acceziene bru.neri§:.
 
-1.-V 

na,~~ pr0pene anche come forma originaria che assume il vivere quando
 

diventa momento di condivisione,comu.nicazione,partecipazione ~
 

di fatti,sensazioni e sentimenti,reciprecita •
 

Puo darsi che sia azzardat@ parlare di tre curricoli uguali e distin_ 

ti e che sia pili conveniente,sul piano educativo s'intende,parlare di un 

unieo cur-r-i.c eLe in cui i tre aspetti ( qu eLl,e eS~icito dei campi di e_ 

sperienza,quelle implicite dei tempi,spazi,modi di aggregazione e quel_ 

10 integrat@ del tema narrative) si presentano come tre facce di una 

stessa situazione educativa ,tre criteri per leggere il "farsi scolasti 

co"in rogdo che esse si presenti semnre come contest&,in cui diventa le_ 

gittimo accentuare ed enfatizzare,a volta a volta,l'un~ 0 l'altra compo_ 

~~nte .Si vu&le dire,in altri tennini,che l'ingresso dei campi di espe_ 

rienza nan puo rimettere in discussione la riechezza dell tambien 
~! ~"o\i<1 

te educativo/che e tradizienalmente[tiPico della scuall materna e della 

sua storia educativa. 

Orien~amenti e nrogra%~azione 

Di progra~~azi0ne gli Orientamenti uarlane pili volte,pone~01a come 

strumento tramite il quale si contestualizzana e si eoncretizzan@ le 

indicazi@ni generali t~v riferimente aIle esigenze di educazione e ap_ 

prendimente dmi bambini e alle domande formative delle diverse comuni_ 

ta.E t evidente che nen si pone il nroblema di un'autonemia della scu~ 

la. materna ri8petto al documents nazio~,le se nGn nelltambito di una 

"lettura" che miri a dare c~nvalida e menD alla proprieta pedagegica 

e alla funzionalita sociale di un disegno che mira a stabilire standard~ 

sette i quali neSSUTla realizzazimne concrete. dovrebbe pollecarsi 0 a 

ver diritto di cittadirillnza. 

II problema della programmazione divent~fnvece,di pili difficile 80 
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luzieme quando si ricerchi uno strumento che ,muovendo da una p i.ena pa_ 

dronanza,da parte dell'inseg~Bnte,dei siste~i simbolico-culturali e 

di unfE~tenta cnnsecenaa delle dimensioni di sviluppe,sirn grado di 

proporsi come veLans per l' allestiment@ e la realizz8zi€lue a.i quelle 

epportunita di esperienze significative in cui la didattica assume di 

ritto di cittadinanza. 

Non si tratta,insomma,di costruire unita didattiche ne perc~rsi pre_ 

costituiti improntati all'insegnamente,ouanto di effrire piste,educa 

t Lvamerrt e valide,e qui.nd i, ricche di "u ec Lbe " plurime,di crescita e di 

formazione tramite l'as8unziene di competenze a1 cui centro stap~e i 

saperi e il lore significat~ nel mond~ contemporanee.Non si tratta, 

.e~no,di fare un elencG di contenuti e Eli attivita da svolgersi,ma 

di sostenere efficamente e produtti~~mente Ie scelte che i bambini 

vanno facendo a1 termine delle lore agtivitEt di esplorazione 8ottiva, 

801 fine di potenziarne la curiosita e di favorire il lore ulteriore 

Lmpegne, Que 1 che importa, in definitiva , e Elare e pa z Le all' e sa.genza di 
operare in contesti differenti nella pro~pettiva del r~aggiungimente 

di risultati sGstanzialmente ~m0genei:"comDito della scuola -affermaMif - ...,. 
gli Orientamenti - e di identificare i nrGcsssi da nromuaver6,scste 
nerek raffsrzare per consentire ad ogni-bambino di ~ealizzarsi al 
mo.ssimo grade possibile u • 

Da quanta si e detto emerge che nella scuo1.a sorio indispensabi_fl 

li i1 riconoscimento delle difficelta cognitive,delle esigenze emoti_ 
ve e delle richieste affettive di ciascune nonche la consapevolezza 
che il modo in cui egni bambino percenisce se stesso nella sua situa 
zione sociale ed educative, costituis~e una condizione essenzio.le per 
10. sua ulteriGre crescita persor~le~S@no richiami i~~ediatamente ~i_ 
conducibili 0.110. st~~tturazione dell'azione di pr@gra~~azione:la di_ 
stinzione tra progra~maziGne educativ8 e quella didatticB;i diversi 
tempi e momenti della formuIazione della pregra~~azi0ne:1'@rganica 

ricogniziene delle v-ariabi1i della situaziene educati.va in cui si
.Cl · , · +. oJ..' ~. ~ ..... • M +-' "11a t+ e runz a sna .... e a,n uerpre caz aene cea aa (;J. rJ...LBV8. v~, aopera; corre u ta 

formulazione di ipotesi d i. in:t:erventi 'iidattici cOE·j"enti c en ,g1i esi 
...._- 

ti fen~~tivi ehe s1 vogliono ottenere a partire e in cerre1azione cen 
Ie finalita e gli ~biettivi,la scelta e 1o~ganizzazione dei c@ntenuti; 
l'indivifu18zione delle met~dol@gfue e delle risorse... ~~ 

Anche nella programmazione, infine ~quel che irnporta .. rio af'e r-ze di 
evitare percorsi pr-e oo e t Ltuiti~~d0zione di f'e rmuLe prograIlLnw.'G€>r:i€ 
scandite second0 rt~ua1i liturgici e,nel1~ stesso temp0,la disponi 
bilita a cercare s~rade nuove aile sceno di favorire l'emergerebi 
situazioni educative ecologica~ente intese, in cui il bambino possa 
mU0versi ~ltto interc,senza precoci scissioni. 

SERGIO NERI 


