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Un’indagine esplorativa sulla relazione tra scuola  
ed extra-scuola: il caso del quartiere San Siro di Milano 

 
Claudia Fredella 
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Università degli Studi di Milano Bicocca - claudia.fredella@unimib.it 

 
 
 
 

1. Quadro teorico, contesto e obiettivi della ricerca 
 

Nella postmoderna società multiculturale, nella quale è ormai evidente l’inade-
guatezza dell’ideologia Stato-centrica (Benabib, 2004), emerge l’urgenza di un rin-
novamento concettuale dell’idea stessa di educazione alla cittadinanza che tenga 
conto degli scenari mobili contemporanei. Emerge la necessità di una riprogetta-
zione degli spazi educativi in sinergia con l’elaborazione di “una nuova concezione 
del politico, che sappia cogliere l’esigenza improrogabile di pensare paesaggi in-
terculturali” (Brambilla, 2020, p. 85). 

La cornice teorica all’interno della quale si colloca la ricerca fa riferimento al 
modello di antropologia urbana delle Learning cities (Biagioli et al., 2022) per pro-
muovere in un contesto multiculturale, multiproblematico, periferico e ghettizzato 
come quello delle case popolari del quadrilatero di San Siro a Milano (Grassi, 
2022), coesione sociale e valorizzazione delle differenze. L’assunzione della città 
come soggetto educativo, in linea con la prospettiva Unesco di definizione dei 
SDG 4 e 11 dell’Agenda 2030, in un’ottica di “società educante” (Benvenuto, 
2011), connette scuola, famiglia e territorio per sviluppare competenze di cittadi-
nanza attiva, democratica e inclusiva. 

La ricerca si inserisce all’interno dell’azione MUSA1, Spoke 6-3.1.3“Contrasto 
e prevenzione dell’abbandono scolastico nei quartieri urbani svantaggiati”, che si 
pone l’obiettivo di indagare le cause di dispersione esplicita e implicita in specifici 
contesti multiproblematici e, attraverso l’istituzione di equipe multidisciplinari, 
promuovere un’azione di contrasto sinergica tra scuola ed extra-scuola. 

Per indagare le condizioni di rischio e vulnerabilità rispetto al successo scola-
stico è necessario un intervento che colleghi i livelli micro, meso e macro (Bron-
fenbrenner, 1986) e dunque il coinvolgimento di famiglie, terzo settore e 
istituzioni persegue l’obiettivo di potenziare la rete educativa in linea con un Whole 
school approach (European Commission, 2015), affinché le azioni di prevenzione 
e contrasto alla dispersione si attuino in un’ottica sistemica, come sottolineato 

1 MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action, finanziato dall’Unione Europea – NextGe-
nerationE, PNRR Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 1.5: Creazione e rafforza-
mento degli “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”.
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anche al documento elaborato dalla Cabina di regia per la lotta alla dispersione 
scolastica e alla povertà educativa (MIUR, 2018). 

L’obiettivo generale della ricerca è di tipo trasformativo, con impatto sociale 
sul territorio, finalizzato a costruire un modello di integrazione tra l’istruzione for-
male e gli interventi didattici e socio-educativi svolti in tempo extrascolastico. La 
finalità ultima è promuovere il benessere degli studenti coinvolti, aumentarne la 
percezione di autoefficacia, la “sicurezza emozionale” (Molinari, 2010, p. 153) e 
la motivazione ad apprendere, al fine di contrastare la dispersione scolastica (Sor-
zio, 2020) e al contempo potenziare le competenze genitoriali, coinvolgendo e 
supportando le famiglie e la scuola nella capacità di relazionarsi vicendevolmente 
(Bove, 2020). 

 
 

2. Domande di ricerca, metodologia e strumenti 
 

La ricerca prevede due fasi: un’indagine esplorativa del contesto e una ricerca-for-
mazione che coinvolgerà alcune classi di scuola secondaria di primo grado. 

Nella prima fase esplorativa, che si è conclusa nel settembre 2023, si è condotto 
uno studio per indagare i progetti pedagogico-didattico dei doposcuola attivati 
nel contesto del NIL Selinunte con un focus sul rapporto con le scuole frequentate 
dagli studenti accolti nei servizi extra-scolastici, attraverso interviste non struttu-
rate, focus group, osservazioni partecipate nelle classi e nei doposcuola (Tab. 1). 

In questa sede si restituisce in particolare l’analisi tematica delle osservazioni 
partecipanti nei doposcuola e del focus group conclusivo con i ricercatori coinvolti, 
la cui trascrizione è stata analizzata seguendo gli step dell’analisi tematica con ap-
proccio riflessivo indicati da Braun e Clarke (2021, 2022). 
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Tab. 1 - Le azioni della prima fase esplorativa (Settembre 2022-Settembre 2023) 

 
 
L’accesso al campo è stato favorito anche dall’ingresso nella rete dei doposcuola 

QuBì del NIL Selinunte (Progetto Fondazione Cariplo contro la povertà infantile) 
de L’ABC del quartiere, un servizio educativo a bassa soglia gestito da un’equipe di 
ricercatori, dottorandi, educatori professionali, insegnanti, pedagogisti, studenti 
universitari, studenti PCTO e volontari, coordinati dalla professoressa Luisa Zecca, 
a attivato grazie al programma BiUniCrowd, crowdfunding dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca e co-finanziato da Fondazione di Comunità. 

Le ricercatrici e i ricercatori che hanno condotto le osservazioni fanno tutti 
parte dell’equipe dell’ABC e un importante aspetto metodologico è stata la pos-

Prima fase esplorativa rapporto scuola/extrascuola

STRUMENTI OBIETTIVI

2 focus group con dirigenti e insegnanti IC Ca-
dorna e IC Calasanzio

Raccolta delle rappresentazioni e dichiara-
zioni sulle pratiche e le modalità di relazione 
tra scuola/extrascuola e scuola/famiglia

3 focus group con famiglie
Indagare le modalità di relazione scuola/fami-
glia e raccogliere i bisogni delle famiglie

6 colloqui scuola-famiglia
Individuare criticità e punti di forza nelle mo-
dalità di relazione scuola/famiglia

Partecipazione ai tavoli di coordinamento della 
rete di doposcuola della rete QuBì (Progetto 
Fondazione Cariplo contro la povertà infantile)

Conoscenza del funzionamento della rete, delle 
caratteristiche degli enti coinvolti e delle rela-
zioni interistituzionali in essere e tra scuola/ex-
trascuola

Osservazioni carta/matita in classe (12 osserva-
zioni, 5 ricercatori, 12 insegnanti, 4 insegnanti 
sostegno, 9 alunni)

Conoscenza delle modalità didattiche utiliz-
zate dagli insegnanti e attivazione di un’alle-
anza scuola/extrascuola

Mini-interviste con i bambini del doposcuola 
L’ABC di quartiere

Ascolto del punto di vista dei bambini, per va-
lutare punti di forza e criticità del servizio

Osservazioni partecipate nei doposcuola della 
rete QuBì (24 osservazioni, 4 ricercatori, 18 
educatori, circa 20 volontari, circa 100 alunni 
scuola primaria e secondario I grado)

Conoscenza del funzionamento dei servizi, 
delle attività proposte, degli enti, dei luoghi e 
degli operatori coinvolti

Focus group conclusivo con 4 ricercatori
Confronto su elementi comuni, obiettivi, cri-
ticità e punti di forza dei servizi osservati

Incontro interistituzionale (Rete QuBì, Co-
mune di Milano, Università Statale di Milano, 
Università Bocconi, IC Calasanzio, IC Ca-
dorna)

Restituzione dei risultati della fase esplorativa 
e condivisione degli obiettivi per la seconda 
fase della ricerca verso la costruzione di un’al-
leanza tra scuola e territorio
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sibilità di un confronto intersoggettivo tra i diversi sguardi, considerando anche i 
diversi background formativi presenti all’interno del gruppo di ricerca. 

Sono stati predisposti due strumenti: linee guida per l’osservazione e traccia 
per il focus group post-osservazione. 

Le linee guida per le osservazioni partecipanti indicano le seguenti dimensioni: 
 
strategie didattiche/interventi educativi, –
presenza/assenza di relazione con la scuola, –
condivisione con la scuola del progetto educativo pedagogico sui singoli bam-–
bini/ragazzi, 
condivisione con la scuola di obiettivi d’apprendimento e di sviluppo di com-–
petenze, 
profili professionali operatori/volontari. –
 
Si sottolinea che in alcuni contesti è stato espressamente richiesto di non pren-

dere appunti durante le attività e ciò ha necessariamente comportato una certa di-
sparità tra i protocolli osservativi.  

La traccia del focus group è stata costruita a partire da una rilettura delle os-
servazioni carta/matita e dei diari di bordo dei ricercatori.  

 

 
Fig. 1 - Traccia del focus group 

 
 

3. Analisi dei dati 
 

Si evidenzia la presenza di diversi modelli di doposcuola, che si caratterizzano per 
alcune variabili: gli spazi utilizzati, gli operatori (educatori e/o volontari), gli obiet-
tivi didattici e educativi. Alcuni sono organizzati all’interno delle scuole in orario 
extrascolastico e altri invece in spazi sul territorio messi a disposizione dal Comune 
di Milano, da Aler o da associazioni (es ANPI, Comitato di quartiere). Alcuni per 
lo più svolgono la funzione di aiuto compiti (“stile ripetizioni”) mentre in altri è 
più esplicito un progetto educativo e il tempo viene suddiviso tra un momento di 
studio e un momento più ludico con giochi all’aperto, dove possibile, o giochi da 
tavolo. 

Avete notato dei tratti comuni e delle differenze in questi servizi che abbiamo 
osservato? 
Avete riscontrato un approccio più didattico e/o educativo? 
Che tipo di attività sono state proposte? 
Che tipo di metodologie didattiche vengono utilizzate? 
Erano chiari gli obiettivi formativi delle attività? 
È stato attivato un dialogo con gli insegnanti degli alunni coinvolti? Se sì 
sono stati condivisi degli obiettivi personalizzati? 
Che tipo di formazione/background hanno operatori e/o volontari?
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Nella quasi totalità dei contesti viene riferita l’assenza di relazione con la scuola, 
talvolta dovuta a una difficoltà a prendere contatti, in altri casi dettata a priori 
dall’impossibilità di dedicare tempo a costruire questa relazione. Risulta dunque 
un quadro frammentato delle relazioni tra scuola ed extra-scuola, una difficoltà 
generalizzata a interfacciarsi in modo sistemico. Se si incontrano esempi virtuosi 
di presa in carico delle necessità degli studenti e delle rispettive famiglie a 360°, 
nella maggior parte dei casi dei bambini e ragazzi che frequentano le attività edu-
cative dei doposcuola non è stato instaurato alcun dialogo con la scuola. 

Emergono da un lato da parte degli operatori del terzo settore e dei volontari 
che operano all’interno dei doposcuola interrogativi sulla significatività per i bam-
bini e i ragazzi dei compiti assegnati a scuola e viene sottolineata l’opportunità di 
interventi che non siano concentrati solo sugli aspetti didattici ma che abbiano 
una valenza educativa di più ampio respiro; dall’altro lato gli insegnanti spesso 
ignorano la frequenza di un doposcuola da parte degli alunni, non sono al corrente 
di ciò che viene fatto e non ne recepiscono l’impatto sul rendimento scolastico. 

È stato infine sollevato anche il tema dei diversi spazi che ospitano i doposcuola 
e di come da un lato chiaramente questi condizionino le attività proposte e dal-
l’altro rivelino la capacità di sfruttarne le opportunità e gestirne i vincoli. 

Un ulteriore aspetto da sottolineare è anche una disparità tra i profili profes-
sionali coinvolti nelle diverse attività che ha un forte impatto sull’andamento e 
l’esito delle attività proposte e sulla significatività dell’esperienza per gli alunni 
coinvolti. 
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Tab. 2 - Esempi di unità di senso selezionate per l’individuazione dei temi 
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4. Conclusioni e futuri sviluppi 
 

L’analisi critica dei dati raccolti è stata finalizzata a supportare la progettazione 
della seconda fase della ricerca nella quale verranno implementati percorsi di ri-
cerca formazione che coinvolgeranno le classi di alcuni studenti dei doposcuola 
con l’obiettivo di sviluppare, a cavallo tra scuola ed extra-scuola, pratiche didatti-
che inclusive (Dainese, 2020), attivando il coinvolgimento di docenti e studenti 
nella riflessione sugli elementi che condizionano il loro impatto. 

In alcuni casi la presenza in classe e nei doposcuola dei ricercatori ha già per-
messo di avviare nella fase esplorativa un processo di conoscenza e riconoscimento 
reciproco che ha interessato spesso anche il rapporto con le famiglie. 

La ricerca-intervento avrà l’obiettivo di promuovere il cambiamento a livello 
di micro (classe) e meso (scuola) sistema, anche attraverso l’istituzione, all’interno 
delle scuole coinvolte, di percorsi di seconda opportunità (Zecca & Cotza, 2022). 
I risultati verranno inoltre condivisi con i decisori politici, grazie al coinvolgimento 
nella cabina di regia del progetto delle istituzioni quali la Direzione Educazione 
del Comune di Milano e il CODIS (Unità organizzativa per il contrasto della di-
spersione scolastica), al fine di fornire strumenti per un cambiamento anche al li-
vello macro delle politiche scolastiche. 
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