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Abstract

In	   this 	   historical	   moment	   characterized	   by	   the	  
globaliza4on	   of	   the	   economy,	   consump4on	   and	  
cultures,	   "globaliza4on”	   of	   democracies	   could	  
represent	  a 	  new	  challenge,	   centered	   on	  dialogue	  
and	  overcoming	  the	  fear	  of	  others.

The	   current	   phenomenon	   of	   nomadism,	  
characterized	   by	  wide	   phenomena	  of	   emigra4on	  
and	   immigra4on	   is	   a	   ma?er	   of	   great	   cultural	  
change	   that	   exerts	  profound	   changes	   in	   families	  
and	  educa4onal	  ins4tu4ons.

It	  is	  in	  this	  context	  that	  educa4on	  can	  leverage	  on	  
mul4lingualism	   as	   an	   important	   pedagogical	  
device	   for	   it’s	  own	  projects,	  as 	  an	   important	  first	  
element	   for	   the	   forma4on	   of	   a	  mind	   that	   is	  not	  
monocultural.
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Resumen

In	   questo	   momento	   storico,	   cara?erizzato	   dalla	  
globalizzazione	  dell’economia,	  dei	  consumi	  e	  delle	  
culture,	   la 	   “globalizzazione	   delle	   democrazie	  
potrebbe	  rappresentare	  una	  nuova	  sfida,	  centrata	  
sul	   dialogo	   e	   sul	   superamento	   della 	   paura	  
dell’altro.	  

Il	   fenomeno	   del	   nomadismo	   a?uale,	  
cara?erizzato	  da	  ampi	  fenomeni	  di	  emigrazione	  e	  
immigrazione,	  rappresenta	  un	  elemento	  di	  grande	  
mutamento	   culturale	   che	   esercita 	   mutamen4	  
profondi	   anche	   nelle	   famiglie	   e	   nelle	   is4tuzioni	  
educa4ve.	  

È	   in	   tale	  contesto	  che	  l’educazione	  può	  fare	  
leva	   sul	   plurilinguismo	   come	   importante	  
disposi4vo	  pedagogico	  per	  i	  propri	  progeH,	  come	  
importante	  primo	  elemento	  per	   la	   formazione	  di	  
una	  mente	  che	  non	  sia	  monoculturale.	  

Palabras	   Clave:	   globalizzazione,	   mutamento	  
culturale,	  plurilinguismo.
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	  Introduzione

I l 	   p lura l i smo	   l ingu is4co	   e 	   cu l tura le	  
rappresenta,	   a 	  causa	   dei 	  fenomeni 	  migratori	  
che 	   stanno	   interessando	   l’Europa,	   una	  
ques4one 	   di 	   grande 	   rilevanza	   perché	   legata	  
alla	   possibilità	   di 	   organizzare	   una 	   società	  
fondata	   sulla 	  convivenza 	  democra4ca 	  e	   sulla	  
promozione	   di 	  valori	   quali 	   la 	   solidarietà 	  e 	   il	  
dialogo.	  La 	  globalizzazione	  rischia	  di	  condurre	  
le	   d iverse	   e 	   moltep l i c i 	   cu l ture 	   a l la	  
omologazione.	   Tu?avia,	   se 	   esiste 	   una	  
globalizzazione 	  dell’economia,	  della	  società,	  e	  
della 	  cultura,	   può	  esistere,	  come	  scrive	  Edgar	  
Morin,	   anche	   una 	   globalizzazione	   della	  
democrazia	  che	  trova	  il 	  suo	  fondamento	  e4co	  
nella 	  solidarietà 	  e	  nel	  superamento	  di 	  quelle	  
divisioni	  e	  di 	  quei	  dislivelli 	  che	  ostacolano	   la	  
piena	   affermazione,	   da 	  parte	   degli 	   uomini 	  e	  
delle	  donne,	  dei	  propri	  diriH1.

La 	   realizzazione	   di 	   tale 	   proge?o	  
necessita	  della 	  produHvità 	  del 	  dialogo	   con	  le	  
altre 	  culture	  e 	  il 	  superamento	  della 	  paura 	  che	  
deriva 	  dal 	  confronto	  con	  ciò	  che	  è	  fuori 	  dagli	  
schemi 	  rassicuran4	  della 	  propria	  cultura,	  dalle	  
forme	  stereo4pate	  con	  cui	  spesso	  si 	  guarda 	  la	  
realtà 	   e	   che	   ostacolano	   e	   precludono	   ogni	  
possibilità	  di 	  confronto	  e 	  di 	  posi4vo	   scambio	  
con	   l'altro.	   In	   tale	   prospeHva,	   come	   scrive	  
Franca 	  Pinto	  Minerva	  è 	  importante 	  possedere	  
un	   pensiero	   nomade,	   un	   pensiero	   che	   si	  
contraddis4ngue	  per	  la	  

“disponibilità	   a	   confrontarsi	   con	   la	  
differenza,	  (…)	   la	  capacità	  di	  problematizzare	  
la	  propria	  posizione	  e,	  in	  conseguenza	  di	  ciò,	  
la	  capacità	  di	  relativizzare	  i	  proprio	  pensiero	  
(e	   di	   pensare,	   pertanto	   in	   modo	   sempre	  
nuovo),	   ossia 	   la	   capacità	   di	   oltrepassare	   i	  
confini	   entro	   cui	   rischiano	   di	   rimanere	  
circoscritte	  la 	  proprie	  esperienze	  e	  le	  proprie	  
conoscenze”2.	  

Un	  nomadismo	  che	  non	  può	  prescindere	  
dal 	  riconoscimento	  della 	  coesistenza 	  di 	  molte	  
appartenenze 	   al	   di	   là 	   di 	   quelle 	   riguardan4	  
gruppi 	   ristreH	   quali 	   la	   famiglia,	   la	   comunità	  
locale 	  o	   quella	   nazionale.	   Essere 	  ci?adino	   di	  
una 	   determinata	   nazione,	   far	   parte 	   di 	   una	  
comunità	   etnica,	   linguis4ca 	   o	   religiosa	   non	  
rappresenta	   più,	   infaH,	   l’elemento	   deter-‐
minante	   l’iden4tà	   dei 	   soggeH.	   Ciò	   non	  
significa 	  che	  non	  esiste	  più	  un	   legame	  con	   le	  
tradizioni 	  e 	  la 	  cultura 	  della	  comunità	  del	  paese	  
di	  origine,	   piu?osto,	   che	  a 	  questo	   legame	   si	  
devono	  aggiungere	  altri 	  che	  contribuiscono	  a	  
fare 	   dell’iden4tà 	   dell’individuo	   un’en4tà	  
plurima	   e	  discorsiva:	  plurima	  perché 	  prodo?o	  
della 	  coesistenza	  di	   più	   iden4tà,	   sia	   a 	   livello	  
individuale	   –	   l’io	   mul4plo	   –	   sia	   a 	   livello	  
culturale;	   discorsiva	   in	   quanto	   le	   esperienze	  
vissute	   da 	   ciascun	   individuo	   non	   sono	   mai	  
“pure”	   ma 	   dipendono	   dal 	   significato	   che	  
ciascuno	   dà	   al 	   mondo	   e	   a 	   se	   stesso,	   un	  
significato	   che 	   viene 	   con4nuamente 	   de-‐ri-‐
costruito	  nel	  corso	  delle	  relazioni	  con	  l'altro.	  

Proprio	   per	   la 	   difficoltà 	   oggi	   a 	   far	  
corrispondere 	   l’iden4tà 	   di 	   un	   individuo	   con	  
una	   comunità	   Barbara 	   Rogoff	   ri4ene	   sia	  
preferibile	   u4lizzare	   l’espressione	   “parteci-‐
pazione	  a	  una 	  comunità”	  e	  non	  “appartenenza	  
a 	   una 	   comunità”.	   Se 	   si 	   u4lizza 	   la 	   parola	  
“partecipazione”	   non	   solo	   si 	   rende 	  maggior-‐
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Resumen

En	   este	   momento	   histórico,	   caracterizado	   por	   la	  
globalización	  de	  la 	  economía,	  del	  consumo	  y	  de	  las	  
culturas,	   la	   “globalización”	   de	   las	   democracias	  
podría	  representar	  un	   nuevo	   reto,	  centrado	  en	   el	  
diálogo	  y	  en	  la	  superación	  del	  miedo	  a	  los	  demás.	  

El	   fenómeno	  del	  nomadismo	  actual,	  que	  se	  
caracteriza 	  por	  grandes	  fenómenos	  de	  emigración	  
e	   inmigración,	   representa	   un	   elemento	   de	   gran	  
mutación	   cultural	   que	   ejerce	   también	   profundos	  
cambios	   en	   las	   familias	   y	   en	   las	   ins4tuciones	  
educa4vas.	  

Es	  en	  este	  contexto	   en	   el 	  que	   la	  educación	  
puede	   aprovechar	   el	   plurilingüísmo	   como	   un	  
importante	  disposi4vo	  pedagógico	  para	  los	  propios	  
proyectos,	   como	   un	   importante	   primer	   elemento	  
para	   la 	   formación	   de	   una	   mente	   que	   no	   sea	  
monocultural.	  



mente	   l’idea	   del 	   rapporto	   esistente	   tra	  
individuo	  e	  comunità 	  ma	  si	  ha	  la	  possibilità	  di	  
pensare	   ai 	   processi 	   culturali	   in	   termini 	   più	  
dinamici	  e	  di 	  comprendere 	  il 	  4po	  di 	  apporto	  
che	  ciascun	  individuo	  dà	  alla 	  sua 	  comunità 	  e,	  
allo	   stesso	   tempo,	   come	  quest’ul4ma,	   a 	   sua	  
volta,	  modifica	  la	  storia	  dei	  suoi	  membri 3.

Ed	  è 	  sul 	  principio	  di 	  partecipazione 	  che	  
deve 	   fondarsi 	   il 	   proge?o	   interculturale 	   dei	  
servizi	  educa4vi	  in	  età	  pre-‐scolare.	  

L'intercultura	  nei	  servizi	  per	  
l'infanzia:	  i	  bambini,	  la	  famiglia,	  
gli	  educatori

Il 	  fenomeno	  delle 	  migrazioni 	  che	   cara?erizza	  
la 	  società 	  odierna 	  rappresenta	  un	  elemento	  di	  
grande	  mutamento	  culturale	  che 	  necessita 	  di	  
nuove 	   azioni,	   in	   prima	   istanza	   di 	   ordine	  
giuridico	   e 	   poli4co	   e,	   a 	   lungo	   termine,	   sul	  
piano	   educa4vo.	   Secondo	   i 	   da4	   del 	   Miur	   i	  
bambini 	  di 	   ci?adinanza 	  non	   italiana 	  presen4	  
nella 	   scuola 	  dell'infanzia 	   nell'anno	   scolas4co	  
2010/2011	   sono	   144.628,	   quindi 	   l'8,6%	   del	  
totale 	  dei	  bambini.	  Di 	  ques4	  il 	  78,3%	  è	  nato	  in	  
Italia	   e	   la 	  maggior	   parte	   di 	   loro	   è	   originaria	  
dell'Europa	  dell'est	   e	  dell'Africa.	   Delle 	  scuole	  
dell'infanzia 	  presen4	  sul	  territorio	  ben	  11.311	  
presentano	  un	  numero	  di	  alunni 	  che	  va	  da 	  0	  a	  
meno	  di 	  15	   bambini,	   3.120	   da	  15	   a	  meno	  di	  
30,	  666	  da	  30	  a 	  meno	  di 	  40	  bambini,	  263	  da	  40	  
a	  meno	  di	  50,	  216	  da	  50	  a	  oltre4.	  

Numeri 	   così	   consisten4	   hanno	   reso	   la	  
presenza	   dei 	   bambini 	   appartenen4	   ad	   altre	  
culture 	  nelle	  is4tuzioni	  educa4ve	  per	   la 	  prima	  
infanzia	   una	   vera	   e 	   propria	   emergenza,	  
sopra?u?o	   perché	   le 	   esperienze 	   vissute 	   in	  
questa	  fase	  della 	  vita	  sono	  determinan4	  nella	  
formazione 	  della 	  percezione	   che 	  gli 	   individui	  
hanno	   di 	   loro	   stessi.	   Studi 	   rela4vi	   all’	  
autoriconoscimento	  hanno	  dimostrato	  come	  il	  
processo	  di	  conoscenza 	  di 	  sé	  e 	  del 	  mondo	   si	  
verifica 	  in	  seguito	  alla	  differenziazione 	  messa	  
in	  a?o	  dal 	  bambino	  tra	  il 	  sé	  e	  l’altro	  (in	  genere	  
l’adulto	   di 	   riferimento)	   e 	   che 	   già 	   in	   età	  
prescolare,	  i 	  bambini 	  dimostrano	  di 	  conoscere	  
e	   u4lizzare	   con	   competenza	   categorie	   e	  
stereo4pi 	   culturali5.	   Tali 	   apprendimen4	   sono	  
acquisi4	   in	   seguito	   alla 	   associazione 	   che	   i	  

bambini 	   fanno	   con	   le 	   emozioni 	   provate 	   nel	  
corso	  di 	  esperienze,	  sia 	  quelle 	  vissute 	  in	  prima	  
persona 	   sia 	   quelle	   osservate	   negli 	   altri.	   Di	  
conseguenza,	   “il 	   pregiudizio	   e	   la 	   stereo4-‐
pizzazione	   in	   età 	   evolu4va	   non	   sarebbero	  
prodoH	   esclusivi 	   dell’abilità	   cogni4va 	   dei	  
bambini,	  ma	  sono	   stre?amente	   correla4	  con	  
altri 	   aspeH,	   quali	   la 	   mo4vazione,	   l’appro-‐
priatezza	  e	  il	  significato	  della	  categorizzazione	  
che	   il 	   contesto	   sociale	   nel 	   quale 	   vivono	   i	  
bambini	   richiede”6.	   A	   ciò	   si 	   aggiunge	   il	  
processo	  di 	  “riproduzione 	  interpreta4va”	  che	  i	  
bambini 	   fanno	   dei 	   contenu4	   culturali 	   del	  
contesto	   di 	   appartenenza	   e	   che	   Walter	  
Corsaro	   definisce	   “cultura	   dei 	   pari”	   e	   che	   è	  
fru?o	   della	   “produzione	  di	   rou4ne	   e 	  aHvità	  
che	   si 	   sviluppano	   tra	   coetanei 	  che	  veicolano	  
anch'essi	  significa4	  culturali	  specifici”7.	  

Rispe?o	   a 	   ciò,	   le	   is4tuzioni	   educa4ve	  
sono	  impegnate 	  su	  due	  fron4:	  da 	  un	  lato,	  in	  un	  
lavoro	   di 	  “de-‐colonizzazione”	   dell'immaginario	  
elaborato	   dai 	   bambini	   nel 	   corso	   delle	   loro	  
esperienze	  e 	  che	  ha	  contribuito	  alla 	  costruzione	  
di 	  stereotipi 	  e	  pregiudizi 	  culturali,8 	   attraverso	  
un'azione	   di 	  mediazione	   e 	   di 	   socializzazione,	  
dall'altro	   in	   un'azione	   di 	   sostegno	   a	   quei	  
genitori	  immigrati 	  che 	  temono	  di 	  trasmettere 	  ai	  
loro	  figli	  una	  “iden4tà	  incerta”9.

Per	   quanto	   riguarda 	   il 	  primo	   aspe?o,	   i	  
servizi 	   educa4vi	   per	   la	   prima	   infanzia	  
rappresentano	   uno	   spazio	   privilegiato	   di	  
comunicazione	   tra 	   bambini 	   all'interno	   del	  
quale	  u4lizzare 	  strategie	  di	  apprendimento	  e	  
di	   socializzazione	   fondate	   sul 	   dialogo	   e 	   la	  
cooperazione.	   Se,	   come	   scrive 	   Bruner,	  
l'apprendimento	   è	   un	   processo	   intera4vo	  
durante	   il 	   quale	   “le 	   persone 	   imparano	   l'una	  
dall'altra,	  e	  non	  solo	  a?raverso	  il 	  narrare 	  e	  il	  
mostrare”	   ,	   organizzare 	  il 	  contesto	  educa4vo	  
in	   modo	   da 	   favorire	   la 	   collaborazione	   e	   la	  
cooperazione	   tra 	  bambini	  autoctoni	  e	  bambini	  
di 	  altre	  culture,	  rende	  possibile	  la 	  esplicitazione	  
e	  destrutturazione	  di	  quei 	  stereotipi	  e 	  pregiudizi	  
maturati 	  nel 	  corso	  delle 	  loro	  esperienze 	  con	  gli	  
adul4.	  

Lo	   strumento	   che	   fa	   da 	   mediatore	   in	  
questo	   processo	   di	   elaborazione	   è	   la 	   lingua	  
nella 	   forma	   della 	   narrazione	   perché	   è	  
a?raverso	  lo	   scambio	  e	   la 	  negoziazione	  delle	  
conoscenze,	   il 	   confronto	   tra	   le 	   molteplici	  
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interpretazioni 	   e	   rappresentazioni	   che 	   gli	  
individui 	   hanno	   del	   mondo,	   con4nuamente	  
ridefinite 	  allo	  scopo	  di 	  costruirne	  nuove 	  e 	  più	  
ada?e	   a 	   rispondere	   alle 	   sollecitazioni	  
ambientali,	   che	   il 	   pensiero	   raggiunge 	   livelli	  
sempre 	   più	   complessi 	   di	   elaborazione.	   Tale	  
processo	  di	  verifica	  sin	  dai 	  primi 	  anni 	  di 	  vita,	  
nel	   corso	   di 	   aHvità	   che	   vedono	   i	   bambini	  
interagire 	   tra 	   loro	   e	   discutere 	   sugli	   even4	  
vissu4	   e/o	   sulle 	   aHvità	   da	   svolgere	   per	  
trovarne	  ogni 	  volta	  nuovi 	  significa4.	  Marcatori	  
linguis4ci 	   come	   “ma”,	   “però”,	   l'u4lizzo	   di	  
affermazioni	   e 	   contro-‐affermazioni,	   l'uso	   di	  
toni 	   can4lenan4	   per	   dare	   forza 	   alle 	   proprie	  
parole	   sono	   solo	   alcuni	   degli 	   elemen4	  
linguis4ci 	   che	   cara?erizzano	   l'eloquio	   dei	  
bambini 	   impegna4	   a 	   difendere	   le	   proprie	  
argomentazioni 	  e 	  a 	  costruire	  colleHvamente	  il	  
proprio	  sapere.	   Si 	  tra?a,	   dunque,	  di 	  proporre	  
delle 	  azioni 	  forma4ve 	  di 	  metalivello	  finalizzate	  
alla	   esplicitazione	   degli 	   apprendimen4	   in	   un	  
processo	   di 	   mediazione,	   ovvero	   di	   azioni	  
formative	  che	  servono	  non	  solo	  a 	  far	  esplicitare	  
ciò	   che	   è	   implicito	   ma 	   anche 	   a 	   orientare	  
l’apprendimento,	   indipendentemente 	   dall’	  
impatto	  immediato	  con	  l’ambiente.	  

In	  tal	  modo,	  il 	  cambiamento	  conce?uale	  
viene	  a	  configurarsi	  come	  

“risultato	  di 	  un	  processo	  che	  passa	  dal	  piano	  
interindividuale,	   con	   la	   provocazione	  
cogni4va	   esterna	   a l	   sogge?o	   e	   la	  
modelizzazione	   di	   mediazioni	   possibili	   che	  
avviene	   in	   una	   comunità	   di	   pensan4,	   al	  
piano	   intraindividuale,	   con	   la	   modifica	  
dell’ecologia	  conce?uale	  personale	  richiesta	  
da	  un	  apprendimento	  significa4vo”10.

Il 	   secondo	   aspe?o	   riguarda,	   come	   si 	   è	  
de?o,	  il 	  4more	  dei 	  genitori 	  di 	  educare	  i 	  propri	  
figli 	  a 	  una	  “iden4tà 	  incerta”	  e	  di 	  non	  riuscire 	  a	  
“offrire 	   riferimen4	   culturali	   e	   valori	   che	  
perme?ano	  loro	  di 	  transitare	  tra 	  più	   culture,	  
di	  poter	   appartenere	  allo	  stesso	  tempo	  a	  più	  
paesi,	   di 	   costruire	   un'iden4tà 	   capace 	   di	  
conciliare	   i 	  valori 	  della 	  tradizione 	  familiare 	  e	  
quelli 	  del 	  paese 	  dove	  si	  è 	  na4	  e/o	  cresciu4”11.	  
Di	  conseguenza,	   la 	  domanda	  che	  i	  genitori 	  si	  
pongono	  è	  se	  è 	  opportuno	  tenere	  separata 	  la	  
propria 	   iden4tà 	   culturale	   ed	   etnica 	   dalla	  
società 	  in	   cui 	  si 	  vive	  oppure	   se	  è	  necessario	  
stabilire	   relazioni	   con	   la	   comunità 	  del 	  paese	  
nel	  quale 	  si 	  è 	  sta4	  accol4.	  E,	  dunque,	   se 	  porsi	  

in	  una 	  posizione	  di 	  marginalità 	  o	  lasciare 	  che	  il	  
processo	   di 	   acculturazione	   inteso	   come	  
l'insieme	   dei 	   “processi 	   di 	   scambio	   che	   si	  
verificano	  per	  il 	  conta?o	  tra 	  culture	  diverse	  tra	  
loro”12 	   si 	  trasformi 	  o	  in	  assimilazione	  all'altra	  
cultura 	  e,	  dunque,	  di 	  sos4tuzione 	  della	  propria	  
iden4tà 	   culturale	   con	   quella 	   del 	   paese	  
ospitante	   oppure,	   e 	   ciò	   è	   auspicabile,	   in	  
integrazione	  vale	  a	  dire 	  in	  una 	  conservazione	  
parziale	   della	   propria 	   iden4tà	   culturale	  
accompagnata 	  da 	  una 	  partecipazione	  alla 	  vita	  
sociale	  del 	  nuovo	  paese	  in	  cui 	  si 	  vive.	  La 	  scelta	  
di 	   uno	   –	   assimilazione 	   –	   o	   dell'altro	   -‐	  
integrazione	   -‐	   dipende	   dalla	   capacità	   del	  
singolo	   di 	   “saper	   usare	   la 	   proprie 	   risorse 	   e	  
quelle	   del	   gruppo	   di 	   appartenenza 	   per	  
affrontare	  quel 	  trauma	  culturale 	  e 	  psicologico	  il	  
cui 	  superamento	  comporta 	  una 	  ristrutturazione	  
del 	   proprio	   sé	   e 	   la	   presa 	   di 	   coscienza	   dei	  
cambiamenti 	   che	   avvengono	   sul 	   piano	  
identitario”13.	   Una 	  ristru?urazione	  che	  non	  è	  
priva 	  di 	  ostacoli,	   primo	   fra	   tuH	   la	  resistenza	  
da	  parte	  degli	   stessi 	   immigra4	   a	   liberarsi	  dal	  
sistema 	  di 	  credenze	  e	  di 	  valori	  che 	  hanno	  fa?o	  
parte	   e	   fanno	   parte	  della 	   loro	   biografia 	  e 	  di	  
so?oporre	  queste	   credenze	  e	   valori 	  acquisi4	  
nel 	   proprio	   contesto	   culturale 	   ad	   esame	  
cri4co.	  E’	  proprio	  questa 	  resistenza 	  che	  rende	  
possibile,	   a 	   chi	   vive	   l'esperienza 	   dell'	  
emigrazione,	   conservare	   l’idea	   che	   ha	  
maturato	   di 	  se	   stesso	   e	   mantenere	   i 	   legami	  
con	  la	  propria	  comunità 14.

“Le	   usanze	   culturali	   –	   lingua,	   religione,	  
forma	   di	   stato	   e	   di 	   governo,	   modalità	   di	  
insegnamento	  e	  di	  apprendimento,	   ruoli 	  di	  
genere,	   abilità	   in	   relazione	   a	   strumen4	   e	  
tecnologie	  specifiche,	  e	  a?eggiamen4	  verso	  
gli	  altri	  gruppi	  –	  rivestono,	  dunque,	  un	  ruolo	  
centrale,	   sia	   per	   l’individuo	   che	   per	   la	  
comunità”15(Rogoff,	  2004:	  74).

Rispe?o	   a 	   tal i	   problema4che,	   è	  
importante	   che 	  il 	  coordinatore,	   così	   come	   le	  
educatrici,	   considerino	   prima	   di 	   ogni	  
intervento	  educa4vo	  alcuni	  elemen4:	  

• gli 	   aspeH	   strumentali,	   relazionali	   e	  
simbolici16 	   ovvero	   il 	   modo	   con	   cui 	   i	  
gruppi 	   ges4scono	   le 	   differenze	   nel	  
nuovo	  paese	  e	  ciò	  dipende	  dalle 	  re4	   di	  
sostegno	  che	  i 	  gruppi 	  etnici 	  sono	  riusci4	  
a 	   costruire	   e 	   che	   sono	   formate 	   da	  
immigra4	   di 	   “vecchia	   generazione”	   in	  

La	  molteplicità	  delle	  differenze.
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grado	   di 	   garan4re 	   ai 	   nuovi	   arriva4	   -‐	  
almeno	   nella 	   fase	   iniziale 	   -‐	   un	   aiuto	  
materiale	   come	   cibo,	   vestiario,	   alloggio.	  
Queste	  reti 	  sono	  viste 	  come	  elemento	  di	  
agency	   ovvero	   come	   strumento	   di	  
emancipazione,	   autonomia	   e	   prota-‐
gonismo	  dei	   soggetti,	   considerando	   che	  
ogni 	  migrazione,	  essendo	  un	  processo	  di	  
“transizione	   ecologica”17,	   costringe	   gli	  
immigrati	  a 	  doversi 	  adattare	  a 	  un	  nuovo	  
contesto	   e 	   ad	   affrontare	   cambiamen4	  
che	   sono	   più	   o	   meno	   significa4vi 	   a	  
seconda 	  non	  solo	  della 	  distanza 	  fisica	  ma	  
anche	   culturale	   che 	   intercorre	   tra 	   il	  
paese	  di	  origine	  e	  quello	  ospitante;

• i 	   modelli 	   culturali,	   vale	   a 	   dire	   quel	  
sistema 	  di 	  valori 	  e 	  di 	  comportamen4	  che	  
determinano	  a?eggiamen4	  e 	  azioni	  degli	  
individui 	  e	  che 	  variano	  a	  seconda 	  che 	  si 	  è	  
scelto	   di 	   lasciare	   il 	   proprio	   paese 	   di	  
origine	  o	  si	  è	  sta4	  costreH;

• il	   contesto	   di	   riferimento	   e,	   dunque,	   il	  
ruolo	  che	  avevano	  nel	  paese 	  di 	  origine	  
sia	  il 	  contesto	  a?uale	  e,	  dunque,	  il 	  ruolo	  
che	  ricoprono	  e 	  la	  presenza 	  di 	  una	  rete	  
di	  sostegno	  nel	  paese	  che	  li	  ha	  accol4.

Un	  nido	  la 	  cui	  iden4tà 	  è 	  ispirata	  ai 	  valori	  
dell'intercultura	  non	  può	  non	  porre	  a?enzione	  
anche	  alla 	  formazione	  delle	  educatrici,	  le 	  quali	  
dovranno	   contribuire	   alla	   costruzione	  
dell'iden4tà	   di 	   tuH	   i 	   bambini 	   a?raverso	  
pra4che	  di 	  ascolto	  e	  dialogo	  volte	  a 	  realizzare	  
ciò	   che	   Morin	   chiama 	   comprensione	   umana	  
ovvero	   empa4a,	   iden4ficazione 	  e	  proiezione,	  
apertura,	  simpa4a	  e	  generosità 18.

AspeH	  che	  possono	  essere	  compromessi	  
dall'uso	   involontario	   da	   parte	   delle 	   stesse	  
educatrici	   di 	   comportamen4	   discriminatori,	  
dipenden4	  dalla 	  poca	  abitudine 	  a 	  lavorare	  con	  
bambini 	   stranieri 	   e	   quindi 	   dalle 	   poche	  
possibilità	  di 	  rifle?ere	  sul 	  conce?o	  di 	  “alterità”	  
e	  di	   “iden4tà”	   maturato	  nel 	  corso	   della	   loro	  
vita	  personale	  e 	  professionale.	   Come 	  è	  scri?o	  
nel	  Libro	  Bianco	  sul	  Dialogo	  Interculturale

“I	  programmi	  di	  formazione	  degli	  insegnanti	  
dovrebbero	  prevedere	  strategie	  pedagogiche	  
e	  metodi	  di	  lavoro	  che	  li 	  preparino	  a	  gestire	  
le	   nuove	   situazioni	   determinate	   dalla	  
diversità,	   la 	   discriminazione,	   il 	   razzismo,	   la	  
xenofobia,	  il	  sessismo	  e	  l'emarginazione,	  e	  a	  

risolvere	   i	   conflitti	   in	   modo	   pacifico.	  
Dovrebbero	   inoltre	   favorire	   un	   approccio	  
globale	  alla	  vita	  istituzionale	  sulla 	  base	  della	  
democrazia	  e	  dei	  diritti	  umani,	  e	  a 	  creare	  una	  
comunità 	   di	   apprendimento	   che	   saprà	  
tenere	   conto	   delle	   percezioni	   individuali	  
nascoste,	  del	  clima	  scolastico	  e	  degli	  aspetti	  
informali	  dell'educazione”19.

Risulta	   efficace	   l 'uso,	   in	   ambito	  
forma4vo,	   di 	   laboratori	   di	   narrazione	  
autobiografica	   delle 	   storie	   di 	   formazione	  
a?raverso	   i 	   quali 	   fare	   emergere	   i 	   modelli	  
laten4	  e 	  i 	  vissu4	  emo4vi 	  che	  intervengono	  in	  
modo	  implicito	  nell'agire	  educa4vo.	  Dove	  per	  
modelli	   laten8	  si 	  intende 	  “le	  rappresentazioni	  
sociali,	  cogni4ve,	  le 	  immagini 	  e 	  le	  metafore,	  gli	  
stereo4pi 	  e 	  pregiudizi,	   la 	  filosofia 	  spontanea,	  
che	   ogni 	   a?ore	   del	   processo	   forma4vo	   ha	  
interiorizzato	  e	  che	  non	  necessariamente	  gli	  è	  
nota,	  ma	  che	  (…)	  determina,	  sia	  pure	  in	  modo	  
non	   lineare,	   il 	   suo	   modo	   di 	   interpretare	   e	  
realizzare	   l'azione	   forma4va”20;	   mentre	   per	  
vissu8	   emo8vi	   “le 	   configurazioni 	   emo4ve	   e	  
affeHve,	   le 	   iden4ficazioni,	   i 	   desideri,	   le	  
idiosincrasie,	   le	  proiezioni 	  e	  le	  dinamiche	  che	  
chi 	  forma	  ha 	  sedimentato	  interiormente	  e 	  che	  
motivano	   indirettamente	   le	   modalità	  
comunicative,	   relazionali 	  e 	  le 	  strategie 	  del 	  suo	  
lavoro	   formativo”.	   Le 	   storie 	   di 	   formazione	  
narrate	   e	   interpretate	   dagli 	   stessi	   educatori	  
coinvolt i 	   nel	   percorso	   di 	   formazione	  
favoriscono	   la	   esplicitazione	   dei	   meccanismi	  
che	   inconsapevolmente	   intervengono	  nel 	  fare	  
educativo	  e	  che 	  influenzano	  in	  particolar	  modo	  
la 	   relazione	   educativa.	   Tale	   coscientizzazione	  
non	   è	   fine	   a 	  se	   stessa 	  ma	   induce	   a 	  prestare	  
attenzione	  all'altro,	  nel 	  nostro	  caso	  il 	  bambino	  
e	  i 	  genitori 	  immigrati 	  e 	  a 	  innescare 	  un	  processo	  
di 	   ristrutturazione	   e	   di 	   cambiamento	   delle	  
personali	  modalità	  comunica4vo-‐relazionali.	  

Più	  lingue,	  più	  culture.	  Il	  
plurilinguismo	  come	  disposi?vo	  
pedagogico

Le	  azioni 	  che	   il 	  nido	   e 	   la	   scuola	   dell'infanzia	  
devono	  intraprendere	  al 	  fine	  di 	  promuovere 	  il	  
processo	   di 	   integrazione 	   dei 	   bambini	  
appartenen4	   ad	   altre 	   culture	   e	   delle	   loro	  
famiglie 	  hanno	  come	  obieHvo	  l'acquisizione	  di	  
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abi4	   mentali	   impronta4	   alla 	   flessibilità	   e	  
all’apertura 	   mentale	   intesa,	   quest’ul4ma,	  
come	   capacità 	  di	   liberarsi 	  da	   quei 	  pregiudizi	  
che	   possono	   ostacolare	   qualsiasi	  processo	   di	  
integrazione 	   tra 	   le 	   culture.	   Un	   proge?o	  
educa4vo	  che	  è 	  fru?o	  della 	  negoziazione	  tra 	  i	  
differen4	  pun4	  di	  vista 	  e	  i	  differen4	  sistemi	  di	  
valori	   rappresenta4	   dal 	   coordinatore,	   dagli	  
educatori 	  e	  dai 	  genitori 	  e 	  a?raverso	  il 	  quale	  è	  
possibile 	   orientare	   l'ethos	   del 	   nido	   e	   della	  
scuola	   dell'infanzia 	   trasformandola 	   in	   una	  
comunità	  di 	  “affinità,	  di 	  luogo	  e 	  di 	  memoria”21.	  
Comunità 	   “inclusive	   dove 	   le	   differenze	  
economiche,	   religiose,	   culturali,	   etniche,	  
familiari 	   e 	   altre	   ancora 	   sono	   accolte	   e	  
valorizzate	  all'interno	  di 	  un	   insieme	  orientato	  
a	  un	  mutuo	  rispe?o”22.	  

L'ambiente	   del 	   nido	   e	   della 	   scuola	  
dell'infanzia 	  dovrà 	  essere 	  organizzato	  in	  modo	  
che	   i 	  bambini	  appartenen4	  ad	  altre	  etnie 	  e	   i	  
loro	   genitori 	   non	   si 	   sentano	   “stranieri”:	  
l'affissione 	  di 	  avvisi	  e	  di 	  cartelli 	   in	  più	   lingue	  
sulla 	  organizzazione	   logis4ca 	  degli 	  spazi 	  della	  
scuola,	   la 	  pubblicazione	  di 	  un	  glossario	  con	  le	  
frasi	   più	   importan4	   di	   uso	   quo4diano	   in	   più	  
lingue,	   la 	   diffusione	   di 	   opuscoli	   informa4vi	  
sulla 	  scuola	  e 	  sull'offerta 	  forma4va	  nelle	  lingue	  
dei	   bambini	   e	   delle 	   famiglie 	   straniere,	   la	  
presenza	   di 	   una	   biblioteca	   interculturale23,	  
l'uso	   di	   giochi 	  appartenen4	   ad	   altre 	   culture,	  
l'introduzione 	  nelle	  pra4che 	  di 	  cura	  del	  nido	  di	  
usanze	  appartenen4	  alle	   culture	  dei	  bambini	  
stranieri 	   e 	   delle 	   loro	   famiglie 24 	   sono	   solo	  
alcune 	   delle	   strategie 	   che 	   è 	   possibile	  
intraprendere	  al 	  fine 	  di 	  garan4re 	  l'accoglienza	  
e	   l'integrazione	   dei 	  bambini 	  stranieri 	  e 	  delle	  
loro	  famiglie.	  

Le 	   indicazioni 	   nazionali 	   nonché	   le	  
direHve	   in	   materia 	   di 	   integrazione	   indicate	  
dalla 	   Comunità 	   Europea 	   segnalano,	   tu?avia,	  
come	   disposi4vo	   pedagogico	   privilegiato	   per	  
l'integrazione	  dei	  bambini 	  stranieri 	  e	  delle	  loro	  
famiglie	  il	  plurilinguismo25.	  

Un	  disposi4vo	  che	  si	  delinea	  come:

-‐ luogo	   di	   incontro	   tra 	   iden4tà	   e 	   tra	  
culture 	  diverse	  dove	  è 	  possibile	  superare	  
ogni 	   forma	   di	   etnocentrismo	   e	   di	  
monoculturalismo	  e 	  aprirsi 	  alla 	  contami-‐
nazione	  di 	  altri 	  modelli 	  culturali 	  che	  non	  

vanno	  a	   sos4tuire 	  quelli 	  originari 	  ma	   li	  
arricchiscono	  e	  li	  potenziano;	  

-‐ come	  sfida	   il 	  cui 	  obieHvo	  è	  demolire 	  i	  
pregiudizi	   che 	   impediscono	   la 	   reali-‐
zzazione	   di 	   un	   “universo	   logico-‐
epistemico	   ed	   e4co	   costruito	   sull’	  
incontro,	   il 	   dialogo,	   il 	   mé4ssage”.	  
Lasciarsi 	   a?raversare	   da 	   altre	   culture	  
significa 	   anche	   essere	   dispos4	   ad	  
abbandonare	   le 	   proprie	   certezze;	  
decostruire	   i 	   pregiudizi,	   de-‐colonizzare	  
l’immaginario	   legato	   alla	   categoria	  
dell’alterità	   avviando	   un	   processo	   di	  
autocri4ca	   e 	   di 	   rela4vizzazione	   della	  
propria 	   iden4tà26.	   Tale 	   processo	   di	  
decostruzione,	   però,	   non	  è	  semplice 	  “è	  
una 	   pra4ca	   che	   tocca 	   il 	   ‘profondo’,	  
rimuove	   certezze,	   dispone	   all’inquie-‐
tudine 	  verso	   se	   stessi,	   sfida 	  il 	   sogge?o	  
stesso.	   E’	   non	   è	   indolore:	   produce	  
sofferenza,	  produce	  (…)	  inquietudine”27.

I 	   sistemi 	   educa4vi 	   hanno	   dovuto	   far	  
fronte,	   in	   ques4	   ul4mi	   anni,	   all’affermarsi 	  di	  
gruppi 	  fru?o	  di 	  vecchie	  e 	  nuove	  migrazioni 	  e	  
alla	   conseguente	   coesistenza	  di 	  più	   lingue	   e	  
più	   culture	   sullo	   stesso	   territorio.	   Tale	  
fenomeno	   rende	   anacronis4co	   qualsiasi	  
discorso	  che	  si 	  fondi 	  su	  una 	  classificazione	  tra	  
lingue	   e	   culture,	   che	   consideri 	   alcuni 	   idiomi	  
più	   importan4	   di 	  altri,	   che	   ci 	  sia	   una	   lingua	  
nazionale 	   accanto	   a	   una 	   minoritaria;	   una	  
l ingua 	   s tandard	   e	   una 	   l ingua 	   de l la	  
quo4dianità;	  che 	  ci	  debba 	  essere 	  una	  lingua	  da	  
u4lizzare	   negli 	   scambi	   internazionali 	   e	  
contemporaneamente	   delle 	   lingue	   “di	  
confine”.	   Piu?osto,	   occorre 	   pensare	   questa	  
coesistenza 	   come	   un’opportunità 	   di	   crescita	  
sia 	   del	   singolo,	   in 	   quanto	   promuove	   la	  
maturazione 	  di	  una	  iden4tà	  complessa 	  capace	  
di	   affrontare 	  efficacemente	   la	   problema4cità	  
dell’esistenza,	   sia	  della	  comunità	   alla 	  quale	  si	  
appar4ene,	   perché	  la 	  impegna 	  a 	  immaginare,	  
proge?are	  e 	  realizzare 	  modelli 	  di 	  convivenza	  
democra4ca 	  in	  grado	  di 	  rispondere	  ai 	  bisogni	  
di	   integrazione	   di 	   quegli 	   uomini	   e	   quelle	  
donne	   che	   nell’emigrazione	   sperano	   in	   una	  
vita	  migliore	  per	  se	  stessi	  e	  per	  i	  loro	  figli.	  

In	   seguito	  alle	  dichiarazioni 	  di 	  principio	  
della 	  Comunità	  europea,	   sono	  sta4	   promossi	  
molteplici 	  e 	   differen4,	   tra	   di 	   loro,	   interven4	  
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per	   la 	   promozione 	   degli 	   idiomi 	   dei 	   gruppi	  
appartenen4	  delle	  minoranze	  storiche	  e	  delle	  
nuove	   minoranze.	   A	   fronte	   di	   alcuni	   paesi	  
come	  la 	  Francia,	   l’Estonia,	   la 	  Slovenia,	   dove	  la	  
lingua	   d’origine	   degli 	   alunni 	   immigrati	   viene	  
fatta 	   corrispondere 	   a	   una	   delle	   “lingue	  
straniere”	  presenti 	  tra	  le	  materie	  fondamentali	  
del 	   curricolo	   scolastico;	   o	   altri	   ancora 	   che	  
hanno	   previsto	   l’insegnamento	   della 	   lingua	  
materna 	   in	   orari 	   extracurricolari	   con	  
conseguenze 	   negative	   sulla 	   formazione	  
dell’autostima 	   e 	   della 	   identità 	   dei 	   bambini	  
immigrati28 	   vi 	  è	   il 	  Portogallo	   dove,	   invece,	   il	  
Ministero	  dell’Istruzione	  sta	  supportando	   una	  
proge?o	  di 	  ricerca 	  volto	  alla	  creazione	  di	  classi	  
bilingui 29.

Nelle 	   Conclusioni 	   del 	   Consiglio	   dell'	  
Unione 	   Europea	   del	   20	   novembre	   sull'	  
istruzione 	   dei 	   bambini	   provenien4	   da 	   un	  
contesto	  migratorio	  al 	  punto	  9	  si 	  afferma 	  che	  
“Oltre	  a 	  porre	  le 	  basi 	  per	  il	  successivo	  percorso	  
scolas4co,	  l'istruzione	  della 	  prima 	  infanzia 	  può	  
svolgere	  un	  ruolo	   essenziale	  nell'integrazione	  
dei 	   bambini 	   provenien4	   da	   un	   contesto	  
migratorio,	   in	   par4colare	   ponendo	   un	   forte	  
accento	   sullo	   sviluppo	   linguis4co”.	   Sempre	  
nello	  stesso	  documento,	  al 	  punto	  7,	  si 	  dichiara	  
che	  

“Padroneggiare	   la	   lingua	   ufficiale	   (o	   una	  
delle	   lingue	   ufficiali)	   del	   paese	   ospitante	   è	  
una 	   condizione	   essenziale	   per	   il	   successo	  
scolas4co	   ed	   è	   indispensabile	   anche	   per	  
l'integrazione	   sociale	   e	   professionale.	   Gli	  
Sta4	   membri	   dovrebbero	   esaminare	   la	  
possibilità	  di 	  elaborare	  misure	   specifiche	   a	  
tal	  fine,	  come	  l'insegnamento	  intensivo	  della	  
lingua	  per	   gli 	  alunni	   immigra4	   di	   recente,	   il	  
sostegno	   supplementare	   per	   quelli	   con	  
difficoltà,	  e	  corsi	  speciali	  per	  tuH	  i	  docen4	  al	  
fine	  di 	  prepararli	   a 	   insegnare	  a	  bambini	   la	  
cui	   madrelingua	   è	   diversa	   dalla	   lingua	  
d'insegnamento.	   Dovrebbero	   altresì	   essere	  
sostenute	   inizia4ve	   di	   offerta	   didaHca	  
mirata	  nell'ambito	  dei	  programmi	  scolas4ci,	  
come	   ad	   esempio	   i l 	   rafforzamento	  
dell'insegnamento	   della	   lingua	   del	   paese	  
ospitante	   per	   gli	   alunni	   che	   hanno	   una	  
madrelingua	  diversa.	  

Nel 	  caso	   del	  nido	   il 	   riferimento	   al 	  una	  
didaHca	  che	  valorizza	  il 	  plurilinguismo	  non	  ha	  
come	  obieHvo	   insegnare	  ai 	  bambini	  un'altra	  
lingua,	  piu?osto	  “promuovere	  nei 	  bambini 	  fin	  

da	  molto	  piccoli,	  un	  a?eggiamento	  di 	  apertura	  
nei	  confron4	  delle	  persone	  che	  parlano	  altre	  
lingue	  e	  di	  mo4vare	  a	  comunicare	  con	  loro”30	  .	  

I 	   genitori 	   potrebbero	   essere	   di 	   aiuto	  
accompagnando	   il 	   bambino	   e 	   l'educatore	   in	  
alcune	   aHvità.	   La 	   partecipazione 	   di 	   un	  
genitore	   parlante	   un'altra	   lingua 	   ha 	   come	  
obieHvo	  educare	  i	  bambini	  al 	  plurilinguismo	  e	  
al 	  pluriculturalismo	   e,	   allo	   stesso	   tempo,	   far	  
prendere 	   consapevolezza	   ai 	   genitori	   dei	  
bambini 	   stranieri,	   di 	   essere 	   una	   risorsa	   per	  
tuH.	  La 	  compresenza,	  all'interno	  di	  una 	  stessa	  
sezione,	   di 	  bambini 	  e	  genitori 	  appartenen4	  a	  
culture 	   diverse	   e,	   di	   conseguenza,	   parlan4	  
lingue	   differen4,	   può	   trasformarsi 	   in	   una	  
importante	  opportunità	  forma4va.	   Il 	  conta?o	  
con	   le 	  altre 	  lingue	  contribuisce,	   da 	  un	   lato,	  a	  
promuovere 	  la 	  formazione	  di 	  una 	  personalità	  
tollerante	   e 	   libera,	   dall'altro,	   una	   maggiore	  
flessibilità 	   verbale	   e 	   immagina8va31.	   Quest'	  
ul4ma,	   se	   adeguatamente	   promossa,	   può	  
svolgere	  la 	  funzione	  di 	  an4doto	  a 	  ciò	  che 	  viene	  
definito	   “conformismo	   norma4vo”	   ovvero	  
“l'esigenza 	   dell'individuo	   di 	   aderire	   alle	  
aspe?a4ve 	   altrui,	   spesso	   per	   o?enere	  
l'acce?azione	   del 	   gruppo,	   modificando	  
comportamen4	   e	   aHtudini,	   pur	   di	   adeguarsi	  
alle	  credenze	  convenzionali”32.

La 	   non	   comprensione 	   di 	   tu?o	   ciò	   che	  
viene	  de?o	  in	  un'altra	  lingua	  non	  rappresenta	  
un	   problema	  in	   quanto	   a	  quell'età 	  i	  bambini	  
non	   comprendono	   appieno	   neppure	   il	  
significato	  delle 	  parole	  de?e	  nella	  loro	  lingua	  
madre.	   La 	   gioiosa	   curiosità 	   che	   suscita 	   la	  
presenza	   di 	   un	   altro	   adulto	   nella 	   loro	  
quo4dianità 	   li 	   mo4va	   ad	   apprendere	   nuove	  
parole	   di 	   cui 	   come	   scrive 	   Barbara 	   Ongari,	  
“possono	  cogliere,	   prima	  che	  la 	  specificità	  dei	  
contenu4,	   gli 	   aspeH	   perceHvi	   lega4	   alla	  
prosodia,	  all'intonazione	  e	  alla 	  fonemica,	  la 	  cui	  
scoperta 	  è	  mediata 	  dal 	  tramite	  affeHvo	  della	  
lingua	  parlata	  dai	  genitori”33.

Secondo	   Elinor	   Goldschmied	   anche	  
l'apprendimento	   della 	   lingua	   d'origine	   dei	  
bambini 	   stranieri 	   da 	   parte	   dell'educatore 	   di	  
riferimento	   rappresenta	   una	   strategia 	   di	  
integrazione:

“Per	  alcune	  educatrici 	  sarà	  una 	  novità	  sapere	  
che	   l'apprendimento	  della	  lingua	  d'origine	  è	  
importante	   quanto	   l'apprendimento	   della	  
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lingua	  del	  paese	   in	   cui	   si	   vive.	   Questo	   è	   un	  
rovesciamento	   essenziale	   della	   lingua	   del	  
bambino	   straniero,	   così	   come	   il	   bambino	  
impara	   la 	   lingua	   del	   luogo	   in	   cui	   vive.	   (…)	  
l'educatrice	   può	   chiedere	   ai	   genitori	   dei	  
bambini	   del	   suo	   gruppetto	   di	   insegnarle	  
alcune	  parole	  e	  alcune	  frasi 	  nella	  loro	  lingua.	  
Potrà 	   così	   salutare	   il	   bambini,	   dirgli	   parole	  
a f fe t tuose ,	   confor tar lo ,	   espr imere	  
approvazione	  e	  comprensione,	  capire	  alcune	  
parole	  particolari	  che	   il	   bambino	   usa	   più	   di	  
altre,	   e	   forse	   anche	   cantare	   la	  sua	   canzone	  
preferita.	   Potrà	   inoltre	   rassicurare	   i 	  genitori	  
che	  il	  loro	  bambino	   imparerà	  la	  lingua	  usata	  
al	  nido	   anche	  se	  non	   viene	  parlata 	  a	  casa	  –	  
una	   seconda	   lingua	   si	   impara	  meglio	   se	   la	  
lingua	  madre	  ha	  basi	  solide”34.

Nella 	   scuola	   dell’infanzia	   è 	   possibile	  
iniziare	   alla	   L2	   a?raverso	   la 	  proge?azione 	  di	  
aHvità	   ludiche	   durante 	   le	   quali 	   me?ere	   le	  
lingue	   in	   conta?o	   tra 	   di 	   loro	   in	   modo	  
sistema4co	  e	  nella 	  stessa 	  giornata,	  facendo	  in	  
modo	   che	   entrino	   sia 	  nella 	  mente,	   sia 	  nelle	  
interazioni 	   fra 	   persone	   sfru?a 	   la 	   naturale	  
predisposizione	   degli 	   esseri 	   umani 	   ad	  
apprendere 	   due 	   o	   più	   idiomi 	   durante	  
l’infanzia 35.	  La 	  possibilità	  di 	  padroneggiare	  due	  
o	   più	   lingue	   dipende	   dalla 	   presenza	   di	   un	  
sistema 	   neuronale	   predisposto	   ad	   acquisire	  
competenze	   in	   più	   lingue	   almeno	   fino	  
all’o?avo	  anno	  di 	  età,	  periodo	  durante	  il 	  quale	  
è	   possibile 	   apprendere	   una	   pronuncia 	   non	  
dis4nguibile	   da 	   quella 	   dei 	   parlan4,	   nonché	  
regole	  gramma4cali 	  e	  morfosintaHche	  di 	  una	  
seconda 	   lingua.	   Secondo	   studi 	   di 	   natura	  
neuroanatomica 	   il 	   linguaggio	   è	   appreso	   dal	  
bambino	  in	  modo	  graduale	   e	  lento	  fino	  ai 	  18	  
mesi,	   rapido	   e	   veloce	   da	   questa 	   età	   in	   poi.	  
Questa 	  crescita	  dipende	  da	  una	  modificazione	  
di	  4po	  biologico	  regolata 	  gene4camente	  e	  che	  
consiste	   in	   uno	   “straordinario	   ispessimento	  
del	   II 	   strato	   neuronale	   di 	   una 	   certa 	   area	  
linguis4ca 	  della 	  neocorteccia	  del 	  neonato	  che	  
si 	   manifesta	   proprio	   in	   quel	   periodo”36.	  
Pertanto,	   i 	   bambini	   quando	   nascono	   già	  
possiedono	   ciò	   di 	   cui	   hanno	   bisogno	   per	  
relazionarsi 	   con	   gli 	   altri 	   e	   con	   questo	  
“equipaggiamento”	   apprendono	   ciò	   che	   la	  
cultura 	  gli 	  tramanda,	  sia 	  in	  modo	  intenzionale	  
che	  implicito,	  come	  accade	  per	  il	  linguaggio.	  

Esistono	   periodi 	   di 	   grande	   prontezza	  
cogni4va	   durante	   i 	   quali 	   i 	   bambini 	   possono	  

acquis i re	   conoscenze	   e	   competenze	  
linguis4che	  che	   in	   seguito	   potrebbero	   essere	  
apprese	   con	   maggiore	   difficoltà.Come	   ha	  
scri?o	  Giuseppe	  Francescato	  

“Il	   grande	  miracolo	   compiuto	   dal	   bambini	  
nel	   corso	   dell’apprendimento	   linguis4co	   è	  
(…)	  quello	  di	  rendersi	  padrone	  non	  solo	  del	  
meccanismo	   fisiologico	   (pur	   esso	   delicato)	  
necessario	  a	  produrre	  gli	  elemen4	  fonici	  del	  
linguaggio,	   ma	   sopra?u?o	   la 	   stru?ura:	   il	  
linguaggio	  non	  è	  un	  insieme	  di	  ‘gridi’(...)	  ma	  
è	   un	   insieme	   di	   ‘segni’	   che	   legano	  
inscindibilmente	   ogni	   elemento	   fonico	   e	  
ogni	   complesso	   di	   elemen4	   fonici 	   con	   i	  
valori	  della	  stru?ura,	  i	  quali	  soli	  fanno	  sì	  che	  
con	   un	   numero	   rela4vamente	   limitato	   di	  
combinazioni	   foniche	   privilegiate	   sia	  
possibile	   esprimere	   col	   linguaggio	   un	  
numero	  pra4camente	  illimitato	  di	  cose,	  cioè	  
dire	  tutto	  quello	  che	  si	  vuole”	  (G.Francescato,	  
in	  Schiavi	  Faschin,	  2003,	  pp.396-‐397).

Nei	   bambini 	   il 	   differente 	   livello	   di	  
padronanza 	  può	  dipendere	  da 	  variabili 	  di 	  4po	  
socio-‐culturale	   e,	   dunque,	   dipenden4	   dalle	  
possibilità	   del 	   bambino	   di	   u4lizzare 	   le	   due	  
lingue	   in	   più	   contes4	   e 	   perme?endo	  
l’apprendimento	   di	   un	   numero	   elevato	   di	  
vocaboli 	   e 	   di 	   espressioni	   da	   u4lizzare	   in	  
situazioni 	   anche	   differen4	   tra 	   di 	   loro	   (in	  
famiglia,	  ad	  esempio,	  la	  madre	  utilizza 	  un	  lessico	  
caratterizzato	  da 	  modalità 	  di 	  comunicazione	  di	  
tipo	   referenziale,	   nominando	   gli 	   oggetti	   o	  
descrivendoli,	   ed	   espressivo	   finalizzato	   a	  
coinvolgere 	   i 	  bambini 	   in	   giochi 	  o	   in	   rou4ne	  
dando	   maggiore	   spazio	   alla	   interazione	  
reciproca;	   nei	   nidi,	   invece,	   imparano	   ad	  
esprimere 	   un	   numero	   elevato	   di 	   “massime	  
generali”	  o	  di 	  enuncia4	  rela4vi	  a 	  even4	  passa4	  
o	   futuri)37.	   Altra	   variabile	   è	   la 	  mo8vazione	  
all’apprendimento	   perché	   l’uso	   nei 	   bambini	  
della 	   propria 	   lingua	   d’origine	   come	   lingua	  
veicolare	   rafforza 	   il 	   senso	   di 	   iden4tà	   e	   di	  
autos4ma;	  e,	  infine,	  da	  variabili 	  gene8che	  che	  
possono	   interferire	   nella 	   maturazione	   del	  
sistema 	  neurale.	  TuH	  ques4	  elemen4	  possono	  
favorire	  od	  ostacolare 	  la 	  scelta 	  dei 	  termini 	  più	  
appropria4	  e	  causare	  errori	  morfosintaHci 	  che	  
vanno	   ritenu4	   “normali”	   in	   un	   bambino	  
impegnato	   nell’apprendimento	   di	   due 	   codici	  
linguis4ci 38 	   e	   che	   può	   padroneggiare	   livelli	  
differen4	   di 	   competenza	   nelle 	   due 	   lingue	  
(b i l inguismo	   asimmetr ico )	   ma 	   anche	  
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possedere	   livelli 	   più	   o 	   meno	   simili 	   di	  
competenza 	   nelle	   due	   lingue 	   (bilinguismo	  
bilanciato).

L'apprendimento	   di 	  una 	  nuova 	  lingua 	  e	  
l'uso	   della	   lingua 	   madre	   contribuisce	   allo	  
sviluppo	   di 	   abilità 	   metalinguis8che	   ovvero	  
della 	  capacità	  di	  saper	   rifle?ere	  sulla 	  lingua	  e	  
sui 	  linguaggi 	  oltreché	  di 	  manipolare	  le	  lingue.	  
In	   questo	   modo	   il	   linguaggio	   si 	   trasforma	  
nell’ogge?o	  del	  pensiero	  e 	  i 	  processi	  alla 	  base	  
della 	   costruzione 	   linguis4ca 	   ogge?o	   di	  
riflessione.	   Tale 	   processo	   comporta 	   la	  
realizzazione	  di	  operazioni 	  mentali	  complesse	  
di 	   natura 	   cogni4va	   sempre 	   più	   astra?e,	  
riguardan4	  non	  nello	  specifico	  una 	  lingua	  ma 	  il	  
sistema	  di	  apprendimento	  del	  linguaggio.

Efficace 	   è 	   in	   tal	   senso	   la	   teoria	  
dell’iceberg	  di	  Cummins

“Le	   abilità	   cogni4ve	   e	   le	   conoscenze	  
profonde	   del	   parlante	   possono	   essere	  
rappresentate	   come	  base	   di	   un	   iceberg,	   la	  
cui	   parte	   emersa	   è	   cos4tuita	   dalle	  
competenze	   linguis4che	   superficiali,	   una	  
persona	   che	   conosce	   più	   lingue,	   secondo	  
questa 	   metafora,	   presenta	   più	   punte	  
dell’iceberg,	  tu?e	  connesse	  a	  un’unica	  base	  
so?o	   il 	   livello	  dell’acqua.	  Alla	  crescita 	  della	  
parte	  emersa	  dell’iceberg	  corrisponde	  anche	  
la 	   crescita	   della 	   parte	   sommersa,	   ovvero	  
della	   parte	  comune,	   nella	   quale	   i	   de	   o	   più	  
picchi	   esterni	   affondano	   le	   loro	   radici.	   Ciò	  
dipende	  dal	   fa?o	   che	  ai	   livelli	  più	   profondi	  
del	   pensiero	   conce?uale	   c’è	   una 	   notevole	  
sovrapposizione	   o	   interdipendenza	   tra	   le	  
lingue.	  La	  conoscenza	  conce?uale	  sviluppata	  
da	   una	   lingua	   aiuta	   [infaH]	   a	   rendere	  
comprensibile	  l’input	  nell’altra”39.

Più	   specificamente,	   l’apprendimento	  
delle	   lingue 	   consente 	   di 	   operare 	   a 	   livello	   di	  
strategie	  cognitive	  e	  di 	  processi	  metacognitivi.	  
Le	  prime	  riguardano	  nello	  specifico	  l’esecuzione	  
di 	  compiti 	  “l’immagazzinamento,	  l’espansione	  e	  
trasformazione 	  delle	  informazioni 	  (ad	  esempio,	  
usare	   immagini 	   mentali 	   per	   agevolare	   la	  
comprensione 	   o	   il 	   ricordo,	   associare	   le	  
informazioni	  nuove 	  a	  quelle	  già 	  note,	   usare 	  il	  
contesto	   linguistico	   per	   fare 	   previsioni)"	  40 ,	   i	  
secondi,	   invece,	   hanno	   come	   obiettivo	  
migliorare 	   l’organizzazione	   del 	   processo	   di	  
apprendimento

In	   altre	  parole	  un	   approccio	   plurilingue	  
consente 	   al	   bambino	   di:	   acquisire 	   maggiore	  
c on s ape vo l e z z a 	   s i a 	   l i n gu i s 4 c a 	   c h e	  
interculturale,	   con	   degli 	   indubbi	   vantaggi 	   sul	  
piano	   nel 	   perfezionamento	   delle	   abilità	  
linguis4che	   e	   metalinguis4che;	   nonché	   nella	  
maturazione	  di	  un	  pensiero	  flessibile.
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