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VI.
Another brick in the... bridge: analisi formativa 

delle concezioni degli insegnanti per incidere sulle pratiche

Luca Agostinetto
Università di Padova

1. Quello che (ancora) non sappiamo

We Can’t Teach What We Don’t Know è il titolo di un libro molto popolare nel-
la formazione interculturale statunitense, un testche afferisce alla celebre col-
lana Multicultural Education Series di James A. Banks. L’autore del libro è Ga-
ry R. Howard e il testo è del 1999 (con una seconda versione aggiornata del
2004)1. Il libro, che non è tradotto in italiano, è ricco di slanci, spunti ed in-
tuizioni, anche se il tutto è molto circostanziato alla storia, al quadro teorico
e al contesto sociale degli Stati Uniti. 

Sono principalmente tre i motivi per i quali vogliamo prendere spunto da
questo libro, oltre a quello scontato del tema che tratta, la formazione inter-
culturale degli insegnanti.

Il primo motivo è ciò che, a prima vista, può anche apparire come un li-
mite. Il testo “parla” al contesto statunitense, alla specificità di quel sistema
scolastico e alle peculiarità, storiche e sociali, sulle quali si compone l’eteroge-
neità degli alunni e delle famiglie di quel Paese. È forse un’ingenuità quella di
cercare indicazioni, ricerche e riferimenti applicabili in ogni situazione, igno-
rando che le prime possono essere tanto più attendibili quanto più possono
riferirsi ai secondi in termini puntuali e, pertanto, relativi. 

La seconda motivazione è invece di metodo, e riguarda ciò che sta dietro
l’evidenza delle questioni, o meglio ciò che vi è alla base. Howard si muove
su un assunto fondamentale: per comprendere la realtà e poter agire su di essa
in termini educativi non sono possibili scorciatoie, né ricette pronte. È neces-
sario affrontare i “paradigmi” fondamentali con i quali interpretiamo e inter-
veniamo sulla realtà, per cercarli, comprenderli e decostruirli. Altrimenti, ri-

207

1 Howard G. R. (2004). We Can’t Teach What We Don’t Know. New York: Teachers College
Press.



Gruppo 3 - Luca Agostinetto

manendo nascosti, questi paradigmi continueranno ad agire, frapponendosi
tra la nostra intenzione di cambiamento e la realtà che assumiamo.

Infine, la terza ragione sta un po’ nell’eloquenza del titolo, e nel suo valere a
quasi vent’anni di distanza. Non possiamo insegnare quello che non conoscia-
mo, eppure, dopo tanto tempo i processi di integrazione, esclusione, inserimen-
to e iniquità sociale sono ancora lì, ad interrogarci sulla loro natura e sul modo
per promuoverli o affrontarli. Ma in fondo è così: non sono gli assunti sbagliati,
ma i processi di conoscenza a richiedere tempo e quelli di cambiamento ad es-
sere lenti. Per questo, riteniamo che la direzione indicata (anche) in quel testo
sia corretta, e che si debba mettere in conto tempo e pazienza per perseguirla.

Veniamo così alla nostra domanda di ricerca2 che, in un contesto altamen-
te circostanziato ha inteso indagare (per comprenderli e poterli modificare) al-
cuni “paradigmi” interpretativi fondamentali degli insegnanti (segnatamente
ciò che abbiamo individuato come “concezioni”), nella convinzione ragione-
vole che questi incidano sul loro modo di intendere (e quindi gestire) la di-
versità culturale. Tale percorso di indagine, come tra breve diremo, sfocia in
un intento apertamente formativo, che è quello di consentire a quegli inse-
gnanti di modificare le loro concezioni secondo un verso condiviso, più ade-
rente alla teoresi interculturale e più efficace alla sua traduzione pratica. Forse
non è molto, ma crediamo che questo sia un altro “mattone” non del muro,
ma di quel “ponte” tra la teoria e la pratica interculturale.

2. Un paradigma modellistico della formazione

Prima di vedere il disegno della ricerca e alcune risultanze, vorremmo soffer-
marci brevemente sull’approccio epistemologico adottato e sulla conseguente
assunzione di un paradigma modellistico della formazione. È infatti nel di-
spositivo logico del “modello” (Baldacci, 2010) che abbiamo individuato uno
strumento di mediazione per raccordare la teoria alla pratica nel campo spe-
cifico della pedagogia, qui intesa come “scienza pratico-prescrittiva” (Dalle
Fratte, 1986; Pellerey, 1998; Scaglioso, 2009). 

La scelta di un approccio modellistico nasce da una consapevolezza: il pas-
saggio tra intenzione pedagogica e pratica educativa è sempre difficile, ma forse
lo è in modo particolare nel campo interculturale, stante la difficoltà realizza-
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2 Tale domanda fa riferimento ad un percorso di ricerca che lo scrivente ha condiviso con
la Dott.ssa Lisa Bugno, nel quadro di un percorso dottorale.
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tiva di tanta buona teoria. Per valutare il nesso cruciale tra intenzione e azione,
serve un termine logico-processuale mediante il quale “prospettare la validazio-
ne (formale) e la falsificazione (sostanziale)” dell’intenzione pedagogica, ovvero
del “sistema di pensiero e di azione” dati (Dalle Fratte, 1984, p. 9). 

Oltre a rappresentare un termine per la valutazione della coerenza logica
di attuazione degli intendimenti finalistici, il modello, come già si esprimeva
Metelli Di Lallo (1966), ha anche un portato euristico, poiché non prestabi-
lisce i contenuti dell’agire educativo (nel nostro caso interculturale) ma – pre-
scrivendo la logica secondo la quale ideare e attuare un’azione congruente e
giustificata – può essere utilizzato come strumento di progettazione pedago-
gico/didattica.

3. Logica e disegno di ricerca: concezioni e pratica

L’impianto epistemologico di tipo modellistico è stato assunto in ragione del-
la domanda di ricerca. Sapendo che possono essere molti e diversi gli aspetti
che intervengono nel passaggio logico-pratico tra la teoria e la prassi (dall’in-
tenzione pedagogica alla sua attuazione educativa), abbiamo deciso di con-
centrare la nostra attenzione sulle concezioni (Pajares, 1992; Woolfolk, Hoy,
Davis, e Pape 2006; Murphy e Mason 2006; Hermans et al., 2008; Fives e
Buhel, 2012; Buhel e Beck, 2015) degli insegnanti relativamente al tema della
diversità culturale e della sua gestione educativa. In fondo, per dirla alla Ho-
ward, è una questione di “paradigma” (che nel caso delle concezioni, può es-
sere più o meno implicito). Poiché, come è ovvio, indagare le concezioni non
è cosa semplice, il disegno della ricerca (che ha incluso 45 insegnanti in ser-
vizio in tre diversi plessi scolastici del padovano), ad un primo livello, prevede
una sorta di triangolazione per acquisire un punto di vista plurale e integrato
sull’oggetto di interesse. Si è trattato di raccogliere, infatti: 

– gli “espliciti diretti”, ossia quanto gli insegnanti dichiarano nel corso delle
interviste sul proprio sapere e saper fare interculturale;

– gli “espliciti indiretti”, desumibili dall’analisi documentale dei loro proget-
ti di educazione e didattica interculturale;

– gli “impliciti”, ossia quegli elementi ricavabili dall’agire pratico e situazio-
nato degli insegnati attraverso l’osservazione partecipante alle attività di-
dattiche.

Già a questo primo livello di indagine sono emerse questioni particolarmen-
te interessanti: le concezioni degli insegnanti, nell’incrocio dei dati, non sempre

209



Gruppo 3 - Luca Agostinetto

collimano con la teoresi interculturale dichiarata3. Oltre a ciò, ci pare rilevante
aver messo a fuoco come le concezioni non si formino semplicemente in con-
sonanza alla propria esperienza diretta, ma che in qualche modo siano addirit-
tura “resistenti” a quest’ultima. Si consideri il grafico di seguito riportato.

In ordinata vengono riportate alcune categorie direttamente e indiretta-
mente trattate nel corso delle interviste sulle quali sono state indagate le rela-
tive concezioni degli insegnanti. Con il supporto del software “Atlas.ti”, ab-
biamo operato un’ulteriore sovra-categorizzazione, distinguendo le dichiara-
zioni “astratte” (A in legenda), ossia idee, visioni, pratiche non riconducibili
alla propria esperienza personale e professionale, e le concezioni “pratiche”
(P), ovvero quelle riferibili a proprie esperienze dirette4. Come si vede dal gra-
fico, le concezioni “astratte” sui vari item sono di gran lunga superiori a quelle
“pratiche”, nonostante gli intervistati siano insegnati con molti anni di lavoro
in classi multiculturali alle spalle. Fa riflettere, ad esempio, che le difficoltà
(degli alunni, delle famiglie, ma anche proprie come insegnati) siano attinte

!
!
!

!
!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
!

      
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

< =< >< ?< "< @< A< B< C< D<

E/00&+.&!(%9&2/
F:$*..$5$!$'.*+%92.9+/!/!(%9&2/

G*%*(($.H!0*+!+*/2$33/+*!2I$'.*+%92.9+/
J*7/1*!$'.*+%92.9+/K1/.*+$*

L'%29($&'*
M/%$2$./3$&'*

N$5*+($.H
N$(%+$1$'/3$&'*!*!0+*7$9)$3$&

N$88$%&2.H!$'(*7'/'.*
N$88$%&2.H!8/1$72$*

N$88$%&2.H!/29''$!(.+/'$*+$
O/+/..*+$(.$%,*!/29''$!(.+/'$*+$

P..$5$.H!*88$%/%$!$'.*+%92.9+/
P..*'3$&'$!$'(*7'/1*'.&!(*..$'7!192.$%92.9+/2*

P'/2$($!/..9/2$.H

P

Q

210

3 Per quanto attiene a questo aspetto, si veda Agostinetto L., Bugno L. (2017), L’intercultura
in pratica. Una ricerca sulle concezioni degli insegnanti e del loro peso in classe, Ricerche Pe-
dagogiche, n. 202, gennaio-marzo 2017 (pp. 33-42).

4 Si consideri che è stata posta molta attenzione da parte dell’intervistatore ad invitare, di
volta in volta, gli insegnanti a circostanziare le proprie opinioni, proprio per far emergere
eventuali aspetti riconducibili ad esperienze personali.



Analisi formativa delle concezioni degli insegnanti per incidere sulle pratiche

da visioni generali (a volte plausibili, altre decisamente più di senso comune)
e non dalle effettive difficoltà vissute dai propri alunni e dai loro genitori, co-
me se il filtro dato dall’immagine dell’alterità (Agostinetto, 2016) fosse in
qualche misura prevalente alla propria esperienza (che, viceversa, non viene
generalizzata nella forma della concezione).

4. La pratica come direzione formativa

L’indagare le concezioni non ha solo un fine conoscitivo: il modello adottato
postula che esse giochino un ruolo importante del passaggio tra intenzione
pedagogica e azione educativa. Veniamo così al secondo livello di indagine a
cui poc’anzi facevamo cenno, un livello caratterizzato da un intento aperta-
mente formativo. Utilizzando il focus group con i medesimi insegnanti coin-
volti delle interviste e nelle osservazioni, il lavoro è qui consistito, da un lato,
nella condivisione della natura ambigua delle concezioni emerse, dall’altro,
nella proposta di uno schema logico di riferimento per la progettazione inter-
culturale. È questo l’uso formativo del Modello in pedagogia (Dalle Fratte,
1986; Agostinetto, 2013) che consente la precisazione tanto degli assunti fi-
nalistici, quanto delle diverse possibili traduzioni pratiche in ordine alla mu-
tevolezza delle condizioni d’esercizio. Queste ultime, infatti, non rimangono
su un piano generico, poiché il processo formativo ha previsto l’utilizzo del
modello non solo in chiave metateorica (secondo la sua prima valenza di “luo-
go euristico e interpretativo” – Dalle Fratte, 2011, p. 115 –, ossia del modello
in quanto modello di logica di una teoria pedagogica), ma secondo il suo por-
tato di modello di teoria pedagogica, dove il Modello in Pedagogia offre una
funzione euristico/propositiva per l’elaborazione di una progettazione peda-
gogica, al contempo, teoreticamente giustificata e contestualizzata al contesto
d’esercizio considerato. 

È questa, a nostro avviso, la direzione più interessante: quella di una for-
mazione che consenta agli insegnati di “stare” all’interno della propria pratica
didattica, dove lo strumento di supporto progettuale costringe ad esplicitare
e correggere le proprie visioni teoriche e attuazioni pratiche, non in senso ge-
nerale, ma nel concreto della propria esperienza di servizio. Crediamo che sia
solo in questo senso che la pratica (agita con consapevolezza e competenza e
non come abitudine) possa non solo fare spazio ad una ridefinizione delle
proprie concezioni, ma sostenerne il radicamento.
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