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CIZIO�DI� RESPONSABILITÍ� SCIENTIFICA� E� COME�PRESUPPOSTO�DELLE� SCELTE�DI�POLITICA�
SCOLASTICA�

 
 

Panel 13 
Letteratura per l’infanzia 

?????????????????????????????????????????? 
 
919 Milena Bernardi 

"REVI�RIFLESSIONI�INTORNO�A�AUTORIALITÍ��INFANZIA��LETTERATURA�PER�L�INFANZIA��
924 Sabrina Fava 

)NSEGUENDO�UN�CONIGLIO�BIANCO�DAGLI�OCCHI�ROSA�
930 Ilaria Filograsso 

2IFLESSIONI�SUL�POTENZIALE�TRASFORMATIVO�E�POLITICO�DELLA�LETTERATURA�PER�L�INFAN
ZIA�
––––––––––––––––– 

938 Leonardo Acone  
h,ETTURE�INCOMPARABILIv��)�VIAGGI�DI�3ALGARI�TRA�SCRITTURA�LIBERA�E�ORIZZONTI�
FORMATIVI�

946 Andrea Dessardo  
0OSTMODERNO�E�IPERMODERNO�NEI�ROMANZI�DI�$ONATELLA�$I�0IETRANTONIO�

954 William Grandi  
,A�LETTERATURA�PER�L�INFANZIA�NELLE�RIFLESSIONI�DI�-ARIA�-ONTESSORI��TRACCE�DI�
UNA�PEDAGOGIA�DELLA�NARRAZIONE�COME�ESPRESSIONE�DI�LOGICA��ESTETICA�E�CAMBIA
MENTO�SOCIALE�

962 Juri Meda  
#�ERA�UNA�VOLTA�AL�GRAMMOFONO����,E�FIABE�SONORE�DELLA�$URIUM�TRA�TRADIZIO
NE�E�FANTASIA����������	�
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970 Martino Negri  
&ARE�LA�RIVOLUZIONE�CON�LA�BELLEZZA��&AUSTA�/RECCHIO�E�LA�RESPONSABILITÍ�DI�FAR�
LIBRI�PER�BAMBINI�

978 Elena Surdi  
3FILA�IL�FASCISMO��LA�RESPONSABILITÍ�SOSPESA�DI�%MILIA�6ILLORESI�

988 Maria Teresa Trisciuzzi  
$IARI�DI�GUERRA��DIARI�DI�PACE��,INDGREN�E�:ILIOTTO��MEMORIE�STORICHE�DI�DUE�
AUTRICI�DELLA�,ETTERATURA�PER�L�INFANZIA��

 
 

Panel 14 
Pedagogia speciale 

??????????????????????????????????????????�
 

999 Pasquale Moliterni, Antonello Mura, Elena Zanfroni�
$ENTRO�LA�PEDAGOGIA�SPECIALE��VERSO�UNA�RIATTUALIZZAZIONE�DEI�PROCESSI�INCLU
SIVI�TRA�DISABILITÍ�E�MARGINALITÍ�
––––––––––––––––– 

1007 Gianluca Amatori  
h3UPERERÏ� LE�CORRENTI�GRAVITAZIONALIxv��'ENITORIALITÍ� INVISIBILI�E�RELAZIONI�
DI�CURA�NEI�FIGLI�

1015 Nicole Bianquin  
,�INCLUSIONE� RICHIEDE� AZIONI� DI� SISTEMA�� VERSO� UNA� RESPONSABILITÍ� CONDIVISA�
NELLA�COSTRUZIONE�DEL�PROGETTO�DI�VITA�

1023 Alessia Cinotti  
%DUCAZIONE�E�MEDIAZIONI��,�EDUCATORE�PROFESSIONALE�SOCIOPEDAGOGICO�E�LE�FA
MIGLIE�DEGLI�ALLIEVI�CON�DISABILITÍ�

1031 Valeria Friso  
2ETE�A�SERVIZIO�DELL�INCLUSIONE�LAVORATIVA�DI�PERSONE�CON�DISABILITÍ��h.UOVEv�
FORME�PER�UN�MEDIATORE�STRATEGICO�

1041 Vanessa Macchia, Annemarie Augschöll Blasbichler 
!TTEGGIAMENTI�VERSO�L�INTEGRAZIONE�E�L�INCLUSIONE�SCOLASTICA��UNO�STUDIO�COM
PARATIVO�TRANSNAZIONALE�!LTO�!DIGE��)	�E�.ORD�4IROLO��!	�

1050 Silvia Maggiolini  
%D�IO�AVRÏ�CURA�DI�TE��,�APPORTO�DELLA�RIFLESSIONE�EDUCATIVA�NELL�ESPERIENZA�DEI�
young carers 

�
�
�
�
�
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Panel 15 
Inclusione e formazione docenti 

?????????????????????????????????????????? 
 

1059 Giuseppe Filippo Dettori 
,�INCLUSIONE�SCOLASTICA�E�SOCIALE�DEI�MINORI�STRANIERI�NON�ACCOMPAGNATI�
––––––––––––––––– 

1067 Daniela Manno  
#HE�COSA�PENSO�DELLA�DISABILITÍ��!NALISI�DI�UN�ESPERIENZA�CON�MAESTRE�E�MAE
STRI�IN�FORMAZIONE�

1076 Francesca Pedone  
0ARTNERSHIP�EDUCATIVA�TRA�SCUOLA�E�/RGANIZZAZIONI�.O�0ROFIT�

1084 Luisa Zecca  
$EMOCRATIZZARE�LA�SCUOLA��-EDIAZIONE�DIDATTICA��INCLUSIONE�E�FORMAZIONE�DE
GLI�INSEGNANTI�
 

Panel 16 
Didattiche attive 

?????????????????????????????????????????? 
 

1095 Alessandra La Marca 
)NSEGNANTI�E�METACOMPRENSIONE�
––––––––––––––––– 

1104 Francesca Anello  
!ZIONI�DI�MODELLAMENTO�E�LAVORO�COLLABORATIVO�IN�CLASSE�PER�LA�COMPRENSIONE�
DEL�TESTO�COME�PROBLEM�SOLVING�

1112 Manuela Fabbri  
,�APPRENDIMENTO�COLLABORATIVO�ONLINE�PER�LO�SVILUPPO�DELLE�COMPETENZE�DIGI
TALI�E�TRASVERSALI�DEI�FUTURI�DOCENTI�DI�MATEMATICA�

1120 Luca Ferrari  
2ISORSE�%DUCATIVE�!PERTE�E�-ASSIVE�/PEN�/NLINE�#OURSES��/PPORTUNITÍ��LI
MITI�E�SFIDE�NEL�CAMPO�DELL�EDUCAZIONE�FORMALE�

1128 Daniela Gulisano  
0RATICHE� DIDATTICHE� ATTIVE�� INCLUSIVE� E� LABORATORIALI� NELLA� SCUOLA� h/NLIFEv�
DELL�ERA�0OST�#OVID���

1137 Elena Pacetti  
$!$��$IDATTICA�!TTIVA�A�$ISTANZA��UN�ESPERIENZA�NELLA�FORMAZIONE�UNIVER
SITARIA�DEI�FUTURI�INSEGNANTI�

1145 Patrizia Sposetti  
%DUCARE�E�FORMARE�ALLA�DEMOCRAZIA��)L�CONTRIBUTO�DI�'IANNI�2ODARI�
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Panel 17 
Media education 

?????????????????????????????????????????? 
 
1155 Michele Baldassarre 

$ALLA� $IDATTICA� A� $ISTANZA� ALL�ELEARNING�� 4RAIETTORIE� D�INNOVAZIONE� NEL�
CONTESTO�FORMATIVO�ITALIANO�
––––––––––––––––– 

1163 Giovanni Arduini  
,A�DIDATTICA�A�DISTANZA�UNIVERSITARIA��TRA�NUOVE�OPPORTUNITÍ�E�VECCHIE�CRITI
CITÍ�

1169 Stefano Pasta  
Detection�DI�ODIO�ANTIMUSULMANO�TRA�machine learning�E�VALUTAZIONE�QUA
LITATIVA��

1180 Giuseppe C. Pillera  
2ICONOSCERE�I�DISORDINI�DELL�INFORMAZIONE�COME�COMPETENZA�DI�CITTADINANZA��PRI
ME�EVIDENZE�EMPIRICHE�DA�UN�INDAGINE�SUL�RUOLO�DEL�PENSIERO�CRITICOANALITICO�

1189 Stefania Pinnelli  
$IDATTICA�A�$ISTANZA�E�Universal Design��ESPERIRE�L�ADATTAMENTO�NELLA�PIAT
TAFORMA�-3�4%!-3�

 
�

Panel 18 
Valutazione e ricerca empirica 

?????????????????????????????????????????? 
 

1199 Giuseppa Cappuccio  
)L�PROCESSO�VALUTATIVO�E�LA�RICERCA�IN�CAMPO�EDUCATIVO�
––––––––––––––––– 

1207 Concetta La Rocca  
/PEN�"ADGE��RENDERE�TRASPARENTI�I�PROCESSI�VALUTATIVI�E�DOCUMENTARE�LE�COM
PETENZE�ACQUISITE��2ESOCONTO�DI�UNA�ESPERIENZA�DI�DIDATTICA�LABORATORIALE�ON
LINE�IN�AMBITO�UNIVERSITARIO�

1216 Luisa Pandolfi  
,A�VALUTAZIONE�DELLA�DIDATTICA�UNIVERSITARIA�IN�AMBITO�PENITENZIARIO�AI�TEM
PI�DELLA�PANDEMIA��UNA�RICERCA�SUL�CAMPO�IN�3ARDEGNA�

1225 Alessandra Rosa  
,A�VIDEOANALISI�PER�LA�FORMAZIONE�DEI�DOCENTI�UNIVERSITARI��QUADRO�TEORICO�E�
IMPIANTO�METODOLOGICO�DI�UNA�RICERCA�AVVIATA�NEL�CONTESTO�DELL�5NIVERSITÍ�DI�
"OLOGNA�
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Panel 19 
Ricerca con e per la scuola 

?????????????????????????????????????????? 
 
1237 Francesca Antonacci, Monica Guerra  

,A�RICERCA�CON�LE�SCUOLE�COME�AZIONE�PEDAGOGICA�NELLA�COMUNITÍ�ATTRAVERSO�LA�
PROSPETTIVA�DELLA�Community Engaged Research�

1245 Andrea Pintus  
#HE�COSA�Þ�BENE��CHE�COSA�Þ�MALE��COSTRUZIONE�E�COLLAUDO�DI�UNO�STRUMENTO�PER�
INDAGARE�LA�COMPETENZA�ETICA�DEGLI�INSEGNANTI�

1252 Luca Refrigeri  
,A�RICERCA�PEDAGOGICA�PER�L�EDUCAZIONE�ALLA�CITTADINANZA�ECONOMICA�E�FINAN
ZIARIA�

1261 Emilia Restiglian  
)NSEGNARE�LA�VALUTAZIONE��0ERCORSO�DI�peer review�A�SCUOLA�

1269 Amalia Lavinia Rizzo  
,�INSEGNAMENTO�DELLO�STRUMENTO�MUSICALE�NELLA�DIDATTICA�INCLUSIVA��5NA�RI
CERCA�CONDOTTA�DALL�5NIVERSITÍ�2OMA�4RE�CON�LE�SCUOLE�AD�INDIRIZZO�MUSICALE�
DEL�TERRITORIO�ITALIANO�

1279 Michela Schenetti  
2ICERCA�FORMAZIONE�E�DIDATTICA�ALL�APERTO�

1287 Giuseppe Zanniello  
.UOVE�PROSPETTIVE�PER�LA�RICERCA�DIDATTICA�

 
 

Panel 20 
Educazione motoria e sportiva 

?????????????????????????????????????????? 
 
1297 Dario Colella   

,�INSEGNAMENTO� DELLE� COMPETENZE� MOTORIE� ATTRAVERSO� MEDIAZIONI� E� CONTESTI�
EDUCATIVI�
––––––––––––––––– 

1305 Valeria Agosti  
)L�CORPO�PERDUTO�E�RITROVATO��)L�POTENZIALE�DIDATTICO�DELLA�REALTÍ�AUMENTATA�
NELL�INSEGNAMENTO�DELL�%DUCAZIONE�FISICA�

1313 Sergio Bellantonio  
)L�VALORE� FORMATIVO�DEL� TIROCINIO�NEI�#ORSI�DI�,AUREA� IN�3CIENZE�-OTORIE� E�
3PORTIVE�� ,�ESPERIENZA� DELL�5NIVERSITÍ� DI� &OGGIA� DURANTE� L�EMERGENZA� #/
6)$���
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1320 Antonio Borgogni  
)NSEGNANTI�EFFICACI��#OPROGETTARE�SPAZI�E�STILI�DI�VITA�ATTIVI�A�SCUOLA�

1327 Andrea Ceciliani  
%DUCARE�ATTRAVERSO�LA�DANZA�DURANTE�LA�$!$�NEL�LOCKDOWN�#/6)$���

1336 Carlo Macale  
,�ALLENATORE�SOCRATICO�

 
 

Panel 21 
Pedagogia dell’ambiente, sviluppo umano e responsabilità sociale 

?????????????????????????????????????????? 
 
1347 Gabriella D’Aprile  

%DUCARE�AL�LIMITE��EDUCARE�ALLA�SOSTENIBILITÍ�
1355 Alessandra Vischi 

&ORMARE�I�GIOVANI�PER�EDIFICARE�IL�FUTURO��TRA�ECOLOGIA�INTEGRALE�E�TRANSIZIONE�
ECOLOGICA�
––––––––––––––––– 

1363 Emanuele Balduzzi  
,A�RESPONSABILITÍ�PEDAGOGICA�NELL�EDIFICAZIONE�DI�UNA�hCITTADINANZA�ECOLOGI
CAv�ALLA�LUCE�DELLA�Laudato si’�

1371 Mirca Benetton  
)L�DIRITTO�A�VIVERE�LO�SPAZIO��QUALE�AMBIENTE�PER�BAMBINI�E�ADOLESCENTI�AL�TEM
PO�DEL�#ORONAVIRUS�

1379 Cristina Birbes  
$AL�CONTATTO�AL�CONSENSO��!DOLESCENTI�E�NATURA�

1387 Sara Bornatici  
Green generation?�#ONDIVIDERE�SIGNIFICATI��!DOLESCENTI��EDUCAZIONE��SOSTENI
BILITÍ�

1395 Michele Cagol  
2IFLESSIONI�PER�UNA�PEDAGOGIA�DELL�ECOLOGIA��SOSTENIBILITÍ��RELAZIONE��RESPONSA
BILITÍ�

1403 Gabriella Calvano  
!TENEI�SOSTENIBILI��0ER�UN�RECUPERO�DEL�RUOLO�CIVILE�E�POLITICO�DELL�5NIVERSITÍ�

1410 Gina Chianese  
3PAZI��RELAZIONI�E�APPRENDIMENTO�INTERGENERAZIONALE��PER�UNO�SVILUPPO�UMA
NO�SOSTENIBILE�

1418 Claudio Crivellari  
3CIENZA�ED�EDUCAZIONE�DI�FRONTE�ALL�EMERGENZA�

�

XIX



1425 Ines Giunta  
Utopia e distopia?�,�IMPORTANZA�DEL�PENSIERO�RIFLESSIVO�PER�L�AZIONE�ECOLO
GICA�

1433 Monica Parricchi  
&ORMARE�GENITORI�ALLA�RESPONSABILITÍ�SOCIALE��UN�APPROCCIO�PEDAGOGICO�AL�CASO�
DELLA�Vaccine Hesitancy�

1441 Simona Sandrini  
!DATTAMENTO� CLIMATICO� E� RESILIENZA� TRASFORMATIVA�� 0ROSPETTIVE� PEDAGOGICO
EDUCATIVE�

1449 Cristiana Simonetti  
%COPEDAGOGIA��TUTELA�DELL�AMBIENTE�E�SPORT�ECOLOGICO�

1457 Orietta Vacchelli  
3VILUPPO�UMANO, Economy of Francesco.�%DUCAZIONE��FUTURO�E�MEMORIA�

�
�

Panel 22 
Pedagogia e politica 

?????????????????????????????????????????? 
 
1467 Emiliana Mannese 

,A�PEDAGOGIA�COME�SCIENZA�DI�CONFINE�TRA�ECONOMIA�E�POLITICA�
1474 Stefano Salmeri 

)NTERSEZIONI�TRA�PEDAGOGIA�E�POLITICA�NELL�EPOCA�DELLA�PANDEMIA �
––––––––––––––––– 

1482 Vito Balzano  
0EDAGOGIA�E�POLITICHE�SOCIALI�IN�TEMPI�DI�PANDEMIA�DA�#OVID����2IFLESSIONE�
SUL�CONTRIBUTO�DELL�EDUCAZIONE�NELLE�MUTATE�POLITICHE�DI�WELFARE�

1490 Matteo Cornacchia  
2IGENERARE�BENI�COMUNI��IL�VALORE�EDUCATIVO�DELLA�PARTECIPAZIONE�

1498 Giancarlo Costabile  
5NA�PEDAGOGIA�DELL�ANTIMAFIA�COME�RITERRITORIALIZZAZIONE�EDUCATIVA��PER�UNA�
SOCIETÍ�DELLA�PROSSIMITÍ�UMANA�

1507 Lorena Milani  
Global Education ED�EDUCAZIONE�POLITICA��LA�PARTECIPAZIONE�DI�BAMBINI��RA
GAZZI�E�GIOVANI�
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Panel 23 
Professioni educative e pedagogiche: i nuovi sviluppi 
?????????????????????????????????????????? 

 
1517 Elsa M. Bruni, Laura Cerrocchi, Cristina Palmieri  

0ROFESSIONI�EDUCATIVE�E�PEDAGOGICHE�
––––––––––––––––– 

1529 Franco Blezza  
)NTERLOCUZIONE�PEDAGOGICA�E�PEDAGOGIA�PROFESSIONALE�

1537 Maria Buccolo  
,�EDUCATORE�AI� TEMPI�DEL�#OVID����COSTRUIRE� I� LEGAMI�EDUCATIVI�A�DISTANZA�
NELLA�FASCIA�D�ETÍ����ANNI�

1545 Giambattista Bufalino  
,EADERSHIP�EDUCATIVA��UNA�PROSPETTIVA�COMPARATA�E�TRANSNAZIONALE�

1553 Alessandro D’Antone  
4RA�SOSTEGNO�EDUCATIVO�ALLA�FAMIGLIA�E�ALLA�GENITORIALITÍ�E�FORMAZIONE�DELLE�FI
GURE�PROFESSIONALI�A�VALENZA�PEDAGOGICA�

1561 Maria Benedetta Gambacorti-Passerini  
#OSTRUIRE�UNO�SGUARDO�DI�RICERCA��UNA�DIREZIONE�PER�LA�FORMAZIONE�DEL�PROFES
SIONISTA�EDUCATIVO�DI�SECONDO�LIVELLO��

1569 Emanuele Isidori  
,E�PROFESSIONI�DELLA�PEDAGOGIA�DELLA�RELAZIONE�D�AIUTO��PROBLEMI�EPISTEMOLOGI
CI�E�PROSPETTIVE�DI�SVILUPPO�

1578 Cristina Lisimberti, Katia Montalbetti 
2IPENSARSI�NELLA�RELAZIONE�EDUCATIVA�OLTRE�LA�PANDEMIA��LO�SGUARDO�DEI�COOR
DINATORI�

1586 Francesca Oggionni  
,A� PROFESSIONALITÍ� GIURIDICOPEDAGOGICA� IN� CARCERE�� DISEQUILIBRI� CRITICI� TRA�
PROFILO�IDENTITATIO�E�FUNZIONE�

1594 Fiorella Paone  
4ERRITORIO�E�COMUNITÍ��PRATICHE�E�PROSPETTIVE�PEDAGOGICHE�PER�L�ESERCIZIO�PRO
FESSIONALE�

1602 Valeria Martino, Raffaella C. Strongoli 
0ROFESSIONI� EDUCATIVE� E� PREFIGURAZIONE� PROFESSIONALE�� )L� PUNTO� DI� VISTA� DELLE�
STUDENTESSE�E�DEGLI�STUDENTI�DELL�5NIVERSITÍ�DEGLI�3TUDI�DI�#ATANIA�
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Panel 24 
Gli inattuali nella riflessione pedagogica 

?????????????????????????????????????????? 
 
1613 Marinella Attinà 

2IPENSARE�L�INATTUALITÍ�PER�AGIRE�NELL�ATTUALITÍ�
1620 Amelia Broccoli 

$IMENSIONE�STORICA�E�RESPONSABILITÍ�DELL�EDUCAZIONE��5NA�LETTURA�INATTUALE�
1630 Valeria Rossini  

,�INELUDIBILE�INATTUALITÍ�DEL�liminare�
–––––––––––––––––  

1638 Camilla Barbanti  
Pedagogical “response-abilities”:�DIRE�E�PRATICARE�L�EDUCAZIONE�COME�FENOME
NO�SOCIOMATERIALE�

1646 Alessandro Ferrante  
/LTRE�LA�PEDAGOGIA�DEL�NEGATIVO��%DUCARE�A�FUTURI�SOSTENIBILI�

1654 Emanuela Mancino  
h5NA�SPECIE�LUMINOSA�DI�OMBRAv��hUNA�PENOMBRA�TOCCATA�D�ALLEGRIAv��LA�CON
VERSAZIONE�COME�SGUARDO�n�VISIBILE�n�NELLA�RELAZIONE�PEDAGOGICA�

1662 Paola Martino  
h,A�VERGOGNA�DEL�MONDOv��NOI�COLLETTIVO�E�PASSIONE�PEDAGOGICOCIVILE�

1670 Adriana Schiedi  
&RAMMENTAZIONE�SOCIALE�E�FRAGILITÍ�ESISTENZIALE��/LTRE�LA�CRISI�DELLE�RELAZIONI�
UMANE��PER�UNA�PEDAGOGIA�DELLA�pietas�

1678 Claudia Spina  
)L�PROGETTO�DI�PALINGENESI� SOCIOCULTURALE��MORALE� E�POLITICA�NEL�PROGRAMMA�
PEDAGOGICO�ORTEGHIANO�

 
 

Panel 25 
Orientamento educativo e disagio sociale 

?????????????????????????????????????????? 
 
1689 Antonia Cunti 

/RIENTAMENTO�EDUCATIVO�E�DISAGI�SOCIALI��RIFLESSIONI�PEDAGOGICHE�
––––––––––––––––– 

1697 Lorenza Da Re  
5NA�PROPOSTA�PEDAGOGICA�DI�ORIENTAMENTO�E�TUTORATO�

1705 Giuseppina Manca  
)L�VISSUTO�DEI�GIOVANI�DURANTE�LA�PANDEMIA��DA�ESPERIENZA�DI�SOFFERENZA�A�OC
CASIONE�MATURATIVA��#ONSIDERAZIONI�EDUCATIVE�
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1713 Alessandra Priore  
/RIENTARSI�NELLA�PROFESSIONE��,E�FORME�DELLA�PREFIGURAZIONE�DEL�LAVORO�IN�UN�
GRUPPO�DI�STUDENTI�DI�SCIENZE�DELLA�FORMAZIONE�PRIMARIA�

1721 Franca Zuccoli  
)L�TUTORAGGIO�UNIVERSITARIO�TRA�PARI��UNA�STRATEGIA�DI�INTERVENTO�SUGLI�ABBAN
DONI�

 
 

Panel 26 
Pedagogia della cura 

?????????????????????????????????????????? 
 
1731 Daniele Bruzzone, Alessandro Vaccarelli, Davide Zoletto 

,A�CURA�AI�TEMPI�DELLA�PANDEMIA��RIFLESSIONI�E�PROSPETTIVE�PEDAGOGICHE�
––––––––––––––––– 

1745 Anna Aluffi Pentini  
,�EVOLUZIONE�DELLA�CURA�DELLA�PRIMA�INFANZIA�TRA�MEDICINA�E�PEDAGOGIA�

1753 Natascia Bobbo  
!TTEGGIAMENTO�EMPATICO�E�BENESSERE�PROFESSIONALE�NEL�TEMPO�DELLA�0ANDEMIA�
DA�3!23#O6���UNO�STUDIO�QUANTITATIVO�OSSERVAZIONALE�TRA�GLI�STUDENTI�DI�
INFERMIERISTICA�DELL�5NIVERSITÍ�DI�0ADOVA�

1762 Stefano Bonometti  
0ASSEGGIATE�RIGENERANTI��,A�COLTIVAZIONE�DEL�S£�DEGLI�OPERATORI�SANITARI�IN�EPO
CA�#/6)$���

1769 Luca Bravi  
,A�-EMORIA�DEI�TESTIMONI�COME�PEDAGOGIA�DELLA�CURA�

1777 Manuela Ladogana  
Fare solitudine�COME�PRATICA�DI�CURA��

1785 Elena Luppi  
'LI�INTERVENTI�SOCIOEDUCATIVI�COME�APPROCCI�NON�FARMACOLOGICI�PER�LA�QUALITÍ�
DELLA�VITA�DEGLI�ANZIANI�FRAGILI�E�NON�AUTOSUFFICIENTI�

1794 Marisa Musaio  
%SSERE�PROFESSIONISTI�DELL�AIUTO�NELLA�PANDEMIA��I�VISSUTI�DEL�LAVORO�EDUCATIVO�

1802 Alba Giovanna Anna Naccari 
,�ARCHETIPO�DEL�guaritore ferito�NELL�ONTOLOGIA�DELLA�CURA�

1810 Carlo Orefice  
6ULNERABILITÍ�PSICHICA�ED�ESPERIENZA�MIGRATORIA��#OMPRENDERE�LA�NATURA�E�I�
FATTORI� COSTITUTIVI�DEL�PROCESSO�DI� SIGNIFICAZIONE� E� RISIGNIFICAZIONE�DELL�ESPE
RIENZA�DI�MALATTIA��

1819 Roberto Travaglini  
)L�PROCESSO�CREATIVO�COME�cura sui�PER�UNA�0EDAGOGIA�DEL�BENESSERE�
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Panel 27 
Apprendimento trasformativo e work based learning 
?????????????????????????????????????????? 

 
1829 Francesca Bracci e Alessandra Romano  

#REATIVITÍ�PRATICA�E�PRATICHE�DI�CREATIVITÍ��5NO�STUDIO�ESPLORATIVO�
1839 Valerio Massimo Marcone 

2IPENSARE�LA�FORMAZIONE�DUALE�NELLA�PROSPETTIVA�DEL�PARADIGMA�DELLA�SOSTENI
BILITÍ�

1848 Roberta Piazza  
Work-based learning�E�FORMAZIONE�PROFESSIONALE�IN�TEMPO�DI�#/6)$���

1856 Silvia Zanazzi  
�IOLAVOROACASA��3TORIE�DI�LAVORO�A�DISTANZA�DURANTE�LA�PANDEMIA�
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13.5 
Fare la rivoluzione con la bellezza. 

Fausta Orecchio e la responsabilità di far libri per bambini 
 

Martino Negri 
2ICERCATORE��5NIVERSITÍ�DEGLI�3TUDI�DI�-ILANO"ICOCCA�

MARTINO�NEGRI UNIMIB�IT�

 
 

L’incontro con i libri di Orecchio Acerbo è avvenuto nella primavera del 
2004, in occasione della mia prima visita alla Fiera del libro per ragazzi di 
Bologna, e ha segnato il mio avvicinamento – da adulto – al mondo della 
letteratura per l’infanzia. Arrivavo da studi di storia dell’arte, di letteratura 
e di estetica e già da qualche anno lavoravo in università come assistente 
alla cattedra di Letteratura italiana di Giovanna Benvenuti, che a pochi 
mesi dalla mia laurea – di cui era stata correlatrice – mi aveva invitato ad 
accompagnarla nell’avventura che si accingeva a intraprendere nel neonato 
corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, appena isti-
tuito all’Università degli studi di Milano-Bicocca: correva l’a.a. 1999/2000. 

Ricordo ancora molto nitidamente quell’incontro. Incastonato tra gli 
spazi occupati da altri espositori, anche molto ampi, ce n’era uno piccolo, 
anzi minuscolo, dove facevano bella mostra di sé i volumi di quelli che 
allora erano piccoli e giovani editori che avevano scelto di unire le forze 
presentando i primi frutti della propria produzione. Ad attirare la mia at-
tenzione di profano furono i libri stampati a mano in tirature limitate delle 
Editions du Dromadaire, alcuni albi di Orecchio Acerbo ()N�BOCCA�AL�LUPO 
di Fabian Negrin, !�UNA�STELLA�CADENTE di Mara Cerri e 'RAND�#ENTRAL�3TATION 
di Leo Szilard, con illustrazioni di Gipi) e di Topipittori ($I�NOTTE�SULLA�
STRADA�DI�CASA, di Giovanna Zoboli e Guido Scarabottolo e :OO�SEGRETO di 
Francesca Bazzurro), che divennero il mio primo bottino da fiera. Allora 
non sapevo quanto importante sarebbe stato quell’incontro, nella mia storia 
personale di formazione: né quanto avrebbe contato nell’orientare il mio 
approccio allo studio della letteratura per l’infanzia, della sua storia e della 
sua rilevanza nella formazione dei futuri insegnanti, che sarebbero di lì a 
qualche anno diventati i miei studenti.  

Quei libri, tanto diversi per concezione e fattura da quelli che vedevo 
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più comunemente in circolazione, avevano attratto il mio sguardo e sedotto 
i miei sensi: erano oggetti piacevoli da tenere in mano e sfogliare – a ogni 
giro di pagina l’iniziale stupore si rinnovava – e mi avevano colpito pro-
fondamente, insegnandomi che anche i libri per bambini possono suscitare 
“meraviglia e riflessioni”, come sapeva perfettamente Walter Benjamin, che 
non è stato solo uno dei maggiori filosofi della prima metà del Novecento, 
ma anche un appassionato collezionista di libri per bambini (Benjamin, 
2012). Questo, però, lo avrei scoperto qualche anno più tardi, ormai in-
camminato – “in cerca di guai” – nel territorio multiforme della letteratura 
per l’infanzia. La meraviglia come ineludibile punto di partenza nell’atti-
vazione del lettore: questo è il primo insegnamento che quell’incontro for-
tuito mi ha regalato; è d’altra parte sotto lo stesso segno che è iniziata 
l’avventura editoriale di Fausta Orecchio, così come la visione pedagogica 
di cui è tuttora fermamente portatrice. 

 
 

1. La nascita di un editore 
 

“Faceva un gran freddo” – ricorda la Orecchio – quando uscì il primo titolo 
pubblicato dalla casa editrice nata come costola dell’omonimo studio gra-
fico, grazie al desiderio e all’impegno suo, di Simone Tonucci e di Sara Ver-
done. Era il dicembre del 2001 e il libro, che si apriva a fisarmonica ed era 
stampato su entrambi i versi misurando complessivamente un metro – o 
mille millimetri, se si preferisce – era )L�GIGANTE�'AMBIPIOMBO di Fabian Ne-
grin. 

Autodidatta nell’ambito della grafica – campo in cui avrebbe col tempo 
maturato un’ampia e articolata esperienza di lavoro costellata, a partire dagli 
anni Novanta, di riconoscimenti prestigiosi – Fausta Orecchio ha avuto 
una formazione intensamente politica,  da cui ha derivato una marcata sen-
sibilità per il sociale e per la riflessione sulle condizioni e i diritti degli ultimi 
variamente concretizzatasi nel corso dei decenni: dal lavoro grafico per il 
quotidiano ,OTTA�#ONTINUA – “esperienza  professionale e umana assoluta-
mente fondamentale” (Orecchio, 2002) – a quello per l’associazione “Nes-
suno tocchi Caino” e per la rivista ,O�3TRANIERO di Goffredo Fofi. 

L’ingresso nel mondo dell’editoria per bambini e ragazzi nasce dall’in-
contro inatteso e fortunato con i libri della collana “Parole” dell’editore 
Albin Michel alla Fiera del libro di Bologna: 
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C’era una potenza incredibile e unica in quei libri: lo scambio conti-
nuo fra scrittura, disegni e grafica. Erano davvero molto belli. Ti im-
pegnavano a un livello di lettura molto diverso da quella consueta. Si 
trattava di un linguaggio che andava dritto al cuore perché – come a 
contraddire il titolo della collana – non usava solo le parole. Non 
avevo mai visto niente di simile e cominciai a coltivare l’idea di poter 
fare dei libri su cui potessero lavorare insieme, scontrandosi o incon-
trandosi, uno scrittore, un disegnatore e un grafico (Orecchio, 2002). 

 
Un incontro che avviene nel segno della bellezza e dello stupore per la 

visione di qualcosa di mai veduto prima: narrazioni fondate su un dialogo 
serrato tra parole, immagini e dimensione grafica. E proprio la grafica, in-
tesa come strumento privilegiato di organizzazione del discorso narrativo 
capace di suscitare nel lettore “meraviglia e riflessioni” sarà un tratto distin-
tivo della produzione editoriale di Orecchio Acerbo, nelle molte forme as-
sunte negli ormai quasi vent’anni di attività. 

Meraviglia e riflessioni suscitate per lo più, rodarianamente, da storie al 
condizionale nate dall’individuazione di ipotesi fantastiche – “Che cosa 
succederebbe se…” – o terribilmente, drammaticamente reali, e formulate 
con un linguaggio ibrido e composito governato dalla grafica che, quando 
funziona, invisibile o esibita che sia, è sempre pienamente al servizio della 
storia, per usare le parole tante volte scelte dalla Orecchio per parlare del 
proprio lavoro. 

Nella centralità assunta dal discorso grafico nella costruzione della “voce 
del libro” (Zoboli, 2008) si palesa un aspetto costitutivo dell’albo illustrato 
in quanto specifica forma testuale fondata sul dialogo tra iconico e verbale 
nello spazio della pagina che riguarda un legame profondo tra la natura del 
discorso verbo-visuale offerto al bambino lettore e l’universo della musica, 
dove ritmo e disegni melodici si intrecciano inestricabilmente dando vita a 
un organismo complesso che implica il concetto di interdipendenza (Bader, 
1976; Nikolajeva e Scott, 2001; Van Der Linden, 2007). A testimoniarlo, 
con grande chiarezza, quanto racconta la Orecchio stessa sul processo che 
la porta a trovare la soluzione grafica migliore per la storia sulla quale sta 
lavorando: 

 
È qualcosa che ha a che fare con la musica: ascolto il ritmo dei dise-
gni e della scrittura, provo a sentirne le dissonanze, a marcare le as-
sonanze (Orecchio, 2002). 
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Questo legame tra discorso verbo-visuale e musica, d’altra parte, non 
deve sorprendere se si pensa alla storia dell’albo illustrato – i leggendari PIC
TURE�BOOKS di Randolph Caldecott sono nati come trasposizione sulla pagina 
di versi della tradizione orale inglese delle NURSERY�RHYMES – e alla convin-
zione, condivisa in anni più recenti da un autore di fondamentale impor-
tanza nella storia dell’albo come Maurice Sendak (1988), che a governare 
e orientare la costruzione del racconto per immagini sia inevitabilmente 
un’idea di natura ritmica: che, anzi, proprio in tale dimensione l’albo illu-
strato trovi il suo fondamento più autentico. 

 
 

2. L’eredità rodariana 
 

Che Gianni Rodari e il suo modo di fare letteratura per e con i bambini, 
sia uno dei punti di riferimento culturali e morali di Fausta Orecchio e, più 
in generale, di Orecchio Acerbo è evidente, a prescindere dall’omaggio re-
sogli con la scelta stessa del nome, derivata dalla nota poesia del 1979, “Un 
signore maturo con un orecchio acerbo”. A testimoniarlo, l’idea irrinun-
ciabile che ai bambini si possa, anzi si debba, parlare di tutto e che è neces-
sario nutrire l’immaginazione se si sogna davvero di trasformare il reale. Se 
partire dalla conoscenza del reale è un obbligo morale, quando ci si rivolge 
ai più giovani in un’ottica di natura formativa, come Rodari sosteneva fer-
mamente fin dal principio degli anni Cinquanta (Rodari 1951), altrettanto 
indispensabile è non accontentarsi dell’esistente e spingersi più in là, attra-
verso la forza dell’immaginazione, intesa come vero e proprio strumento di 
interpretazione e di azione sul reale, nel segno dell’utopia e dell’apertura al 
fantastico.  

Ampliare gli orizzonti della visione e alimentare il desiderio di trasfor-
mazione dell’esistente significa, in quest’ottica, dare spazio e attenzione 
anche al punto di vista degli altri – altri in quanto appartenenti ad altre 
culture e paesi, come i migranti, oppure ad altri tempi e realtà sociali – 
adottando uno sguardo mai edulcorato o semplificatorio, rispettoso piut-
tosto dell’intelligenza dei bambini, della loro curiosità, del loro diritto di 
scoprire e porsi domande, senza troppe preclusioni né paure eccessive nella 
scelta dei motivi e delle forme del racconto. E dunque raccontare di tutto 
e nelle più varie e singolari forme possibili, imparando a sfruttare i vincoli 
posti dalle ristrettezze dei mezzi economici a disposizione per escogitare so-
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luzioni ingegnose e felici, come insegna peraltro anche la storia del PICTURE�
BOOK e il caso esemplare di &ORTUNATAMENTE di Remy Charlip, non certo per 
caso proposto per la prima volta al pubblico italiano proprio da Orecchio 
Acerbo a distanza di quarant’anni dalla sua originaria data di pubblicazione. 

Collocandosi in una linea genealogica che ha in Rodari il capostipite e 
in Bianca Pitzorno (1995) e Giuseppe Pontremoli (2004) due più recenti 
e fervidi sostenitori, Fausta Orecchio sposa l’idea che ai bambini si possa 
parlare di tutto, che sia anzi fondamentale riuscire a farlo trovando le vie 
più acconce, e più diverse, e soprattutto senza mai rinunciare alla bellezza: 
qualità che rende i libri per bambini capaci di parlare anche agli adulti 
(Grilli, 2018), risvegliando la loro curiosità e attenzione attraverso un ri-
trovato senso della meraviglia. 

Se da un lato nel lavoro della Orecchio e degli amici con i quali condi-
vide l’impegno della casa editrice c’è dunque il riconoscimento della re-
sponsabilità di scrivere e pubblicare libri per bambini e ragazzi con una 
tensione programmaticamente educativa, umoristicamente terapeutica, di 
antidoto ai veleni della società contemporanea, repressiva e omologante, 
dall’altro – a compensare questa tensione – c’è la spinta libertaria insita 
nella promozione dell’esperienza pura generata dall’incontro con racconti 
ben fatti, belli, non finalizzato ad altro che al piacere e al divertimento di 
chi ascolta, con gli occhi e le orecchie e le mani che reggono il libro e lo 
sfogliano: quello che potremmo chiamare pieno godimento estetico. Delle 
parole e delle figure disseminate sulla superficie delle pagine, variamente 
fronteggiandosi e dialogando, a volte addirittura fondendosi, fino alla fine 
del racconto. Un racconto che chiede lentezza per essere ascoltato e diven-
tare occasione di meraviglia e di riflessioni, anche quando le parole sono 
poche, e che per questo motivo ha un valore, non solo estetico ma profon-
damente pedagogico, un valore irrinunciabile nel mondo in cui viviamo, 
sempre più assuefatto ai modelli della frantumazione discorsiva, della fretta 
ansiosa e della bruttezza facile e rassicurante. 

 
 

3. Un impegno preciso, una grande responsabilità: la bellezza 
 

La consapevolezza della responsabilità culturale implicata dall’impegno nei 
confronti dei propri lettori, piccoli o grandi che siano, è molto chiara in 
Fausta Orecchio, e netta, assumendo precisi contorni anche politici che ri-
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guardano la responsabilità di grafici e illustratori nell’ “educare” gli occhi 
delle persone. Ed è una posizione che richiama prepotentemente alla me-
moria quella di un altro grande grafico del secolo scorso, autore di albi che 
hanno segnato un fondamentale punto di svolta nell’evoluzione del rac-
conto verbo-visuale per bambini: Leo Lionni. Nel suo 'UIZZINO (1963) 
l’omonimo protagonista della vicenda, che guiderà gli altri pesciolini a riu-
nirsi per fronteggiare i grandi e minacciosi tonni che li vogliono mangiare, 
a un certo punto esclama “Io sarò l’occhio!”, indicando metaforicamente il 
ruolo che l’artista – che ha ricevuto “il dono di vedere” (Lionni, 2014, p. 
254) – dovrebbe trovare il coraggio di assumere nei confronti della società: 
la responsabilità di educare a “vedere”, di più e più profondamente, attra-
verso la bellezza. 

Risulta complementare, in quest’ottica, proporre capolavori del passato 
in Italia mai giunti – come i libri di Peter Newell o di Remy Charlip, che 
mirano esclusivamente alla felicità del lettore – e, al contempo, puntare su 
racconti nuovi, progettati e costruiti per parlare del presente con uno 
sguardo da cui sia bandita ogni forma di accomodante omissione o sem-
plificazione (penso a ,�ISOLA e a 'LI�STRANIERI di Armin Greder), così come 
per conservare la memoria di ciò che è stato (mi riferisco qui a libri come 
,�ALBERO�DI�!NNE di Irène Cohen-Janca o ,�AUTOBUS�DI�2OSA, di Fabrizio Silei, 
entrambi illustrati da Maurizio Quarello). Sempre e comunque col deside-
rio di sperimentare forme, discorsi e linguaggi che nella loro varietà e mul-
tiformità sappiano agganciare lo sguardo del lettore e condurlo alla paziente 
esplorazione dello spazio della pagina, mai rinunciando a una tensione pro-
fonda per la cura – delle parole, delle immagini, del loro danzare insieme 
sulla carta (e nell’immaginazione) – che è tanto più importante quando ci 
si rivolge ai lettori più giovani, il cui sguardo è ancora fresco e accogliente, 
mobile, pronto alla meraviglia. 

Per le ragioni fin qui sinteticamente esposte, credo si possa affermare 
che per Fausta Orecchio la responsabilità di costruire libri per bambini ri-
guardi, in primo luogo, la responsabilità di non nascondere la verità, fon-
dandosi sulla bellezza come strumento privilegiato per favorirne l’ingresso 
nell’immaginazione dei bambini, offrendo loro la possibilità di gettare uno 
sguardo nuovo sul mondo, non necessariamente rassicurante anche quando 
metaforico o fantastico, e a prescindere dal fatto che la verità messa sotto 
gli occhi del lettore riguardi la storia con la S maiuscola o le piccole epifanie 
di cui ogni vita, in ogni età, è testimone. Fare libri per bambini implica, in 
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questo senso, la necessità di costruire discorsi verbo-visuali che invitino il 
lettore alla sosta, educando alla lentezza – non solo della riflessione, ma 
anche del godimento estetico – come forma di esperienza necessaria in un 
mondo che va sempre più di fretta: discontinuità nella continuità del per-
cepire, che invita all’attenzione e alla meditazione. A partire dalla bellezza. 
Che non è un di più, né un dopo, ma piuttosto un prima: qualcosa di pre-
zioso, su cui fondarsi e di cui avere cura, qualcosa per cui è doveroso com-
battere.  

Non è un caso se la Orecchio, nella già citata intervista del 2002, per 
indicare quale sia “il punto” rispetto al proprio modo di intendere il lavoro 
del grafico nel segno di una chiara responsabilità culturale, faccia riferi-
mento alle parole sulla bellezza dette da Peppino Impastato nel film di 
Marco Tullio Giordana, )�CENTO�PASSI (2000), osservando dall’alto, insieme 
a un amico, l’aeroporto di Punta Raisi: 

 
“Sai che cosa penso? Che questo aeroporto non è brutto, anzi…” 
“Ma che cosa dici?” 
“… visto così dall’alto… uno sale qua sopra e potrebbe pensare che 
la natura vince sempre, che è ancora più forte dell’uomo. E invece 
non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte 
poi si trovano… una logica, una giustificazione per il solo fatto di 
esistere. Fanno ‘ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri 
di mattoni vivi… mi stai seguendo?” 
“… eh, ti sto seguendo!” 
“… i balconcini… la gente ci va ad abitare e ci mette… le tendine, 
i gerani, la televisione… e dopo un po’ tutto fa parte del paesaggio… 
c’è, esiste. Nessuno si ricorda più di com’era prima. Non ci vuole 
niente a distruggere la bellezza”. 
“Beh, ho capito… ma allora?” 
“E allora… allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, 
tutte le manifestazioni […] bisognerebbe ricordare alla gente che 
cos’è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla…” 
“La bellezza?” 
“La bellezza… è importante la bellezza, da quella scende giù tutto il 
resto...”. 
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