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Formare pedagogicamente i docenti1 
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1. La formazione docente in Italia. Un iter tormentato 
�

,A�STORIA�DEI�DOCENTI�NEL�NOSTRO�0AESE�Þ�STATA�A�LUNGO�UNA�STORIA�DI�NON�FORMAZIONE��
0ER�MOLTO�TEMPO�IL�PROFESSORE�Þ�STATO�DEFINITO�PER�IL�POSSESSO�DEL�SAPERE��PIÂ�CONO
SCEVA�LA�SUA�MATERIA��PIÂ�UN�INSEGNANTE�ERA�UN�BUON�EDUCATORE��-A�IL�DIBATTITO�PO
LITICOEDUCATIVO�INIZIÏ�A�UN�CERTO�PUNTO�A�INTERESSARSI�ANCHE�ALLE�QUESTIONI�INERENTI�
IL�RUOLO�E�IL�RECLUTAMENTO�DEGLI�INSEGNANTI��NONCH£�IL�SIGNIFICATO�DELLA�SCUOLA�E�LA�
SUA�FUNZIONE�SOCIALE��NON�SENZA�CONSIDERARE�LA�PRASSI�DIDATTICA��INOLTRE��BISOGNAVA�
ASCOLTARE�LE�RICHIESTE�DELLA�CLASSE�DOCENTE�CHE��NELL�ARCO�DI�VARI�DECENNI��HA�TENTATO�
DI�ATTUARE�UNA�hRIVOLUZIONEv�EDUCATIVA��ALLA�LUCE�DI�UN�DISCORSO�SCIENTIFICO�CRITICO���
1UANDO�NASCE�LA�SCUOLA�DELL�)TALIA�UNITA��NASCE�CON�ESSA�LA�STORIA�DEI�DOCENTI��

MA�QUESTA��A�SUA�VOLTA��NASCE�COME�IDEA��COME�STUDIUM�E�NON�GIÍ�COME�RIFLESSIONE�
PEDAGOGICA�CRITICA��%MBLEMATICA��AL�RIGUARDO��Þ�LA�CIRCOLARE�DEL������DI�4ERENZIO�
-AMIANI��CON�LA�QUALE�SI�ESORTAVANO�LE�5NIVERSITÍ�A�MOTIVARE�I�GIOVANI�A�INTRAPREN
DERE�STUDI�FINALIZZATI�ALL�INSEGNAMENTO��DUNQUE��LO�SCOPO�ERA�QUELLO�DI�OTTENERE�UN�
ADEGUATO�NUMERO�DI�DOCENTI�hPATENTATIv��CIOÞ�DETENTORI�DEL�SAPERE�DISCIPLINARE��
3OLO�PIÂ�AVANTI��DOPO�GLI�ANNI�DELLA�SCUOLA�DI�MASSA��SI�AVVIÏ�UN�PIÂ�MATURO�DIBAT
TITO�SCIENTIFICO��CUI�CONSEGUÖ�UNA�RISPOSTA�NORMATIVA��INFATTI��NEGLI�ANNI�����LA�FOR
MAZIONE�DEGLI�INSEGNANTI�SI�FECE�PROBLEMA�CONCRETO��CHE�ESIGEVA�UNA�SOLUZIONE�
PEDAGOGICA�E�ISTITUZIONALE��
1UESTO�PROBLEMA�ANDAVA�RIPENSATO�IN�TERMINI�NUOVI�E��NEGLI�ANNI�PIÂ�RECENTI��

HA�AVUTO�BEN�PIÂ�SPAZIO�NELLA�RICERCA�PEDAGOGICA��2ISULTA�ORAMAI�CONDIVISA�UNA�
NUOVA�VISUALE��CHE�VA�OLTRE�IL�PARADIGMA�DELLA�FORMAZIONEISTRUZIONE�E�PUNTA�A�RI
LEGGERE�CRITICAMENTE�I�PROCESSI�FORMATIVI��VISTI�ORA�PIÂ�CENTRATI�SULLA�RICERCAAZIONE�
E�MEGLIO�CONNESSI�ALLA�REALTÍ�SCOLASTICA��
,A�FORMAZIONE�hINIZIALEv�E�hIN�SERVIZIOv�DEGLI�INSEGNANTI�RIEMERGE�PIÂ�VOLTE�NEL�

DIBATTITO�POLITICO��ALMENO�DALL�ULTIMO�CONCORSO�ABILITANTE�DEL�����������QUANDO�
I�VINCITORI�OTTENEVANO�L�ABILITAZIONE�ALLA�DOCENZA�INSIEME�AL�RUOLO�E�GLI�IDONEI�PO

� )L�LAVORO�Þ�FRUTTO�DI�UNA�RICERCA�CONDIVISA��)N�PARTICOLARE��%LSA�-��"RUNI�Þ�AUTRICE�DEL�
PARAGRAFO���E�-ICHELE�:EDDA�HA�CURATO�LA�REDAZIONE�DEL�PARAGRAFO���

���



POLAVANO�FITTE�GRADUATORIE�IN�ATTESA�DEL�RUOLO��4UTTAVIA��I�VARI�GOVERNI�ITALIANI��DI�
OGNI�MATRICE�POLITICA��NON�SEMBRANO�MUTARE�INDIRIZZO��CONFERMANDOSI�INCAPACI�DI�
PROMUOVERE�CULTURA�E�FORMAZIONE��
!�BEN�VALUTARE��PERMANGONO�UN�PRECARIATO�IN�CRESCITA��UNA�SCUOLA�POCO�EFFI

CIENTE��UN�CAOS�NORMATIVO��UN�CLIMA�DI�EMERGENZA�CONTINUA�E��PIÂ�DI�TUTTO��PER
MANE�UNA�SCADENTE�PREPARAZIONE�PROFESSIONALE��0ER�PIÂ�MOTIVI��QUINDI��BISOGNA�
RIPENSARE�AB�IMIS�L�IDENTITÍ�DEI�DOCENTI��SPECIE�ALLA�LUCE�DELLE�PIÂ�RECENTI�TRASFOR
MAZIONI�SUBÖTE�DALLE�SOCIETÍ�DEMOCRATICHE��!NCORA��VA�CONSIDERATO�IL�PASSO�INDIETRO�
COMPIUTO�DAI����#&5�DEI�CORSI�DI�SCIENZE�UMANE��I�QUALI��NELLA�MENTE�DEL�LEGISLA
TORE��FAREBBERO�UN�LAUREATO�AUTOMATICAMENTE�CAPACE�DI�INSEGNARE�NELLA�SCUOLA�SE
CONDARIA��5N�BEL�SALTO�CULTURALE�ALL�INDIETRO��QUESTO��CHE�RISCHIA�DI�VANIFICARE�I�
PROGRESSI�SVOLTI�DALLE�33)3�LE�QUALI��SIA�PURE�CON�DIFFICOLTÍ��HANNO�COINVOLTO�LA�DI
MENSIONE�PEDAGOGICA��ATTIVANDO�UNA�FRUTTUOSA�SINERGIA�TRA�LA�SFERA�POLITICOISTITU
ZIONALE�E�QUELLA�PEDAGOGICOACCADEMICA��.EGLI�ANNI������LA�LEGGE�N������ISTITUIVA�
UNA�SCUOLA�DI�SPECIALIZZAZIONE�PER�GLI�ASPIRANTI�DOCENTI�DI�SCUOLA�SECONDARIA��MA�FU�
SUBITO�CHIARA�LA�DIVERGENZA�FRA�PEDAGOGISTI�E�DISCIPLINARISTI���
.EL�NOSTRO�0AESE�VI�Þ�SEMPRE�STATA�UNA�DISTINZIONE�FRA�MAESTRI�E�PROFESSORI�SE

CONDARI��I�PRIMI�AVEVANO�UNA�PREPARAZIONE�PSICOPEDAGOGICA��MENTRE�IL�DOCENTE�DI�
SCUOLA�SECONDARIA�ERA�UN�LAUREATO�CON�UN�ESCLUSIVA�COMPETENZA�DISCIPLINARE��4UT
TAVIA��NEGLI�ULTIMI�ANNI�@���SI�AFFIDAVA�ALL�5NIVERSITÍ�LA�FORMAZIONE�SIA�DEI�MAESTRI��
SIA�DEI�PROFESSORI�SECONDARI��E�SI�ATTIVAVA�COSÖ��FRA�5NIVERSITÍ�E�3CUOLA��UN�FECONDO�
DIALOGO�DI�RICERCAAZIONE��VALORIZZANTE�TIROCINI�E�LABORATORI��)L�PROBLEMA�DEGLI�IN
SEGNANTI�DIVENIVA�QUINDI�PIÂ�hFORMATIVOv�E�MENO�hTECNICOv���
$AL������AL������SI�PREPARANO�SPECIALIZZANDI�ABILITATI�ALL�INSEGNAMENTO��AVENTI�

UNA�PROFESSIONALITÍ�DISCIPLINARE�E�DIDATTICOPEDAGOGICA��CIÏ�INDEBOLISCE�IL�CLASSICO�
SCHEMA�UNIVERSITARIO�CHE��SEPARANDO�IL�SAPERE�DALLA�DIDATTICA��DÍ�MASSIMO�VALORE�
ALLA�DETENZIONE�DEL�SAPERE�QUALE�GARANZIA�DI�PROFESSIONALITÍ��SOTTOVALUTANDO�LE�DI
DATTICHE�DISCIPLINARI��
!LLE�33)3�SEGUE��NELL�A�A������������IL�4&!��4IROCINIO�&ORMATIVO�!TTIVO	�CHE�

ABILITA�E�INSERISCE�NELLE�GRADUATORIE�D�ISTITUTO��!�QUESTO�SEGUONO�I�0ERCORSI�!BILITANTI�
3PECIALI��0!3	�NONCH£�L�ABOLIZIONE�DEI�4&!�CON�LA�,EGGE�N������DEL������PIÂ�NOTA�
COME�h,A�BUONA�SCUOLAv�E��ANCORA��IL�DECRETO�LEGISLATIVO�DEL����APRILE������N�����
CHE�ISTITUISCE�IL�&)4��&ORMAZIONE�)NIZIALE�E�4IROCINIO	�CHE�PERÏ��DI�FATTO��NON�Þ�MAI�
PARTITO�POICH£�ABOLITO�NEL�������A�CONTI�FATTI��Þ�STATA�MANTENUTA�SOLO�L�ACQUISIZIONE�
DEI����#&5�QUALE�NECESSARIO�REQUISITO�PER�ACCEDERE�AL�CONCORSO�PUBBLICO�PER�LA�
SCUOLA�SECONDARIA���
�
 

2. Pensare pedagogicamente la formazione dei docenti secondari 
�

.EL�RECLUTARE�IL�PERSONALE�INSEGNANTE��BISOGNA�DA�UN�LATO�SELEZIONARE�IL�CORPO�DO
CENTE�PRESERVANDO�LA�QUALITÍ��DALL�ALTRO��ABBATTERE�LE�FILE�DEL�PRECARIATO��.EL�CON
CRETO��NON�SI�Þ�RAGGIUNTO�NESSUNO�DEGLI�SCOPI��IL�NUMERO�DEI�PRECARI�Þ�DESTINATO�A�
CRESCERE�E�SI�PARLA��INFATTI��DI�hEMERGENZA�PRECARIATO�SCOLASTICOv��
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!�BEN�GUARDARE��LA�RICERCA�PEDAGOGICA�SEMBRA�INCAPACE��PER�VIA�DI�TRADIZIONALI�
IPOTECHE�EPISTEMOLOGICHE	�DI�PENSARE�UNA�NUOVA�NARRAZIONE�FORMATIVA��PER�LA�QUALE�
L�EDUCAZIONE�E�L�ISTRUZIONE�SIANO�LE�REALI�SORGENTI�DI�AUTENTICAZIONE�E�DI�TRASFORMA
ZIONE�UMANA���
1UANDO�RIFLETTE�SULLA�SCUOLA�SECONDARIA��LA�PEDAGOGIA�RIVELA�LA�DIFFICOLTÍ�DI�TENERE�

INSIEME�UN�DOPPIO�ANCORAGGIO��QUELLO�CON�LA�RICERCA�TEORICA�E�QUELLO�CON�LA�DIMEN
SIONE�PIÂ�PRATICA�DELL�EDUCERE�E�DEL�FORMARE��$UNQUE��LA�PEDAGOGIA�NON�VALORIZZA�
IN�PIENO�L�IDEA�DI�UNA�SCIENZA�DELL�EDUCAZIONE�QUALE�RIFLESSIONE�CRITICA�INTORNO�ALLA�
TRIADE�SOGGETTOCULTURASOCIETÍ��PERTANTO��FATICA�A�RIORIENTARE�IL�SENSO�DELLA�SUA�RI
FLESSIONE�E�A�RIPENSARE�LE�PRATICHE��
!�PARTE�LA�PARALISI�PEDAGOGICA�DELLA�SCUOLA�SECONDARIA��VA�RILEVATO�COME�OGGI�

L�EDUCAZIONE�FORMALE�CONTI�BEN�POCO�RISPETTO�A�QUELLA�INFORMALE��0IÂ�E�PIÂ�VOLTE�
L�EDUCAZIONE�VIENE�TACCIATA�DI�NON�hSERVIREv��NON�ESSENDO�hAL�SERVIZIOv�DEI�GIOVANI��
IN�QUANTO�NON�LI�AIUTA�A�DIVENIRE�COLTI��N£�A�VIVERE��0ER�I�DOCENTI�NON�VI�Þ�ALCUNA�
FORMAZIONE�INIZIALE��N£�UN�EFFICACE�AGGIORNAMENTO�CHE�LI�RENDA�PROMOTORI�DI�PRO
CESSI�CULTURALI�E�FORMATIVI�CAPACI�DI�FRONTEGGIARE�LA�COMPLESSITÍ���
2IMANE�APERTA�LA�QUESTIONE�DEL�BEN�STRUTTURARE�IL�PERCORSO�FORMATIVO��!NZITUTTO��

ESSO�NON�VA�FRAMMENTATO��NON�DEV�ESSERE�UNA�CORSA�ALL�ACQUISIRE�QUALCHE�CREDITO�
FORMATIVO�NEI�CORSI�UNIVERSITARI�E�TELEMATICI��MA�VA�CONCEPITO�COME�CORSO�SPECIA
LISTICO�POSTLAUREAM��COSTRUITO�A�PARTIRE�DAI�BISOGNI�DEI�GIOVANI�DAGLI����AI����ANNI��
!NCORA��LA�FORMAZIONE�INIZIALE�DEI�DOCENTI�VA�PENSATA�IN�RELAZIONE�AL�PROFILO�IN�
USCITA�DELL�INSEGNANTE��INCENTRANDOLA�SUI�TIROCINI�E�SULLE�ATTIVITÍ�LABORATORIALI�TENUTE�
SIA�DA�PEDAGOGISTI��SIA�DA�DISCIPLINARISTI���
0ERTANTO��L�ITER�FORMATIVO�Þ�DA�INTENDERE�COME�PERCORSO�CONTINUO��COME�ESER

CIZIO�DI�RAZIONALITÍ�CRITICA��COME�FECONDA�INTEGRAZIONE�DI�COMPETENZE�DISCIPLINARI�
E�DI�CAPACITÍ�PRATICHE��$ETTO�ALTRIMENTI��IL�DOCENTE�DEVE�BEN�CALIBRARE�hSAPEREv�E�
hSAPER�FAREv��DEVE�SAPERSI�MUOVERE�FRA�AREE�DISCIPLINARI�E�COMPETENZE�TRASVERSALI��
1UINDI��Þ�IL�PROFILO�DEL�DISCENTE�A�CONDIZIONARE�IL�PROFILO�DEL�DOCENTE��IL�CUI�PERCORSO�
FORMATIVO�NON�CONSISTE�IN�MERA�ACQUISIZIONE�DI�SAPERE�SPECIALISTICO�E�DI�ABILITÍ�PRO
FESSIONALI��¥�INVECE�UN�PERCORSO�COMPLESSO��CHE�PROMUOVE�UNO�STILE�DI�PENSIERO�
SIA�PROGETTUALE��SIA�ERMENEUTICO�DINANZI�ALLA�COMPLESSITÍ�DELLA�REALTÍ�GIOVANILE�E�
SCOLASTICA��
,A�FORMAZIONE�INIZIALE�DEI�DOCENTI�NON�PUÏ�NON�MATURARE�IN�CORSI�UNIVERSITARI�

PENSATI�AD�HOC��CHE�RESTITUISCANO�TUTTO�IL�PRESTIGIO�PROFESSIONALE�AL�DOCENTE�SECON
DARIO��DA�RIPENSARE�COME�UN�PROFESSIONISTA�TRASVERSALE��BEN�FORMATO�SOTTO�IL�PROFILO�
SIA�CULTURALE��PEDAGOGICO�E�DIDATTICO��INOLTRE��NON�DEVONO�MANCARE�PREZIOSE�ESPE
RIENZE�METACOGNITIVE�LEGATE�ALL�INSEGNARE�E�ALL�APPRENDERE��
#OM�Þ�NOTO��LA�PEDAGOGIA�hCLASSICAv�Þ�CALIBRATA�IN�PREVALENZA�SULLA�SCUOLA�PRI

MARIA��LA�MEDESIMA�LETTERATURA�PEDAGOGICODIDATTICA�Þ�PER�LO�PIÂ�LETTERATURA�PER�
L�INFANZIA��PER�LA�SCUOLA�PRIMARIA��PER�IL�MAESTRO��1UANTO�ALLA�SCUOLA�PRIMARIA��LA�
PEDAGOGIA�VANTA�UNA�LUNGA�E�NOBILE�TRADIZIONE��"EN�DIVERSO�Þ�IL�DISCORSO�PER�LA�
SCUOLA�SECONDARIA��INTORNO�ALLA�QUALE�LA�PEDAGOGIA�NON�Þ�ANDATA�OLTRE�IL�LIVELLO�DI�
ESPOSIZIONE�TEORICA�AUTOREFERENZIALE�E��PERCIÏ��IDEALE���
!LLA�SCUOLA�SECONDARIA�E�AI�BISOGNI�DELL�ADOLESCENTE��LA�PEDAGOGIA�TRASFERISCE�

Elsa M. Bruni, Michele Zedda 
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SEMPLICISTICAMENTE�IL�DISCORSO�E�I�PARADIGMI�ADATTI�A�UN�GRADO�DI�SCUOLA�E�A�UNA�
EDUCAZIONEISTRUZIONE�MOLTO�DIVERSI��DIFATTI�LA�SCUOLA�SECONDARIA�NON�TROVA��NELLA�
PEDAGOGIA��UNA�RISPOSTA�AI�MOLTI�PROBLEMI�CHE�LA�CONNOTANO��RIMANENDO�COSÖ�LEGATA�
AL�SOLO�VERSANTE�DISCIPLINAREDIDATTICO��,E�VARIE�MATERIE�SONO�PERCIÏ�CONCEPITE�COME�
CHIUSE��AUTOREFERENZIALI��DUNQUE�hASTRATTEv�PER�LO�STUDENTE�IL�QUALE�SI�AFFIDA�AL�ME
MORIZZARE�PASSIVO��!LLO�STESSO�MODO�L�IMPOSTAZIONE�DEI�SAPERI�Þ�TALE�DA�IMPEDIRE�
CONNESSIONI�FORMATIVE�FRA�LA�DISCIPLINA�INSEGNATA�E�I�PROBLEMI�CONCRETI��DUNQUE��
SENZA�ATTIVARE�LA�SFERA�MOTIVAZIONALE�DEL�DISCENTE��
,A�QUESTIONE�DELL�INSEGNAMENTO�DISCIPLINARE�ANDREBBE�QUINDI�RIPORTATA�NEL�SOLCO�

DELLA�SCIENZA�DELL�EDUCAZIONE��DELLA�FORMAZIONE�E�DELL�ISTRUZIONE��VALE�A�DIRE�ALL�IN
TERNO�DEL�DIBATTITO�PEDAGOGICO��"ENCH£�CERTAMENTE�SI�Þ�DISCUSSO�DELLE�MATERIE�SCO
LASTICHE�IN�TERMINI�PEDAGOGICI��CIOÞ�IN�RELAZIONE�AI�PROCESSI�DI�FORMAZIONE�UMANA�
DELL�ADOLESCENTE�E�DEL�GIOVANE��TUTTO�CIÏ�NON�HA�ANCORA�PRODOTTO�QUELLA�SVOLTA�CA
PACE�DI�SUPERARE�I�DUALISMI��PONENDO�AL�CENTRO�DELL�EDUCAZIONE�LO�STUDENTE�NELLA�
SUA�INTEGRITÍ�DI�PERSONA��
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