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I.
Sulla soglia. 

La progettazione integrata scuola territorio 
per la promozione della salute e di stili di vita attivi: 

esperienze di formazione

Antonio Borgogni
Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Introduzione

Tra il 2014 e il 2016 si sono svolte, presso l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, nell’ambito della programmazione del Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute, tre esperienze formative centrate sulla “Proget-
tazione integrata scuola territorio per la promozione della salute e di stili di vi-
ta attivi”. Dopo il Corso universitario di aggiornamento professionale del pri-
mo anno, l’esperienza si è consolidata divenendo un Master Executive, co-fi-
nanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio, rivolto a docenti di ruolo della
scuola primaria e, nel terzo anno, aperto anche a docenti della secondaria con
alcuni posti riservati ai partecipanti non di ruolo.

Le proposte formative si proponevano, alla luce delle principali ricerche ed
esperienze condotte a livello nazionale e internazionale, di sviluppare compe-
tenze organizzative, pedagogiche e didattiche con particolare riferimento alla
programmazione, gestione, progettazione, monitoraggio e valutazione d’inter-
venti integrati a livello territoriale per la promozione dell’educazione alla salu-
te e al benessere. 

1. Le soglie

I percorsi formativi presupponevano l’elaborazione, in chiave professionale, di
alcune soglie: la prima, e più evidente fin dal titolo era quella tra la scuola e
l’extra-scuola intesa sia in termini istituzionali che territoriali; la seconda era
centrata sul tema degli stili di vita attivi, ovvero sull’attività motoria che si
svolge nella quotidianità e che, a differenza della pratica sportiva, non ha una
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Gruppo 7 – Antonio Borgogni

precisa collocazione spaziale o organizzativa; la terza era rappresentata dal cor-
po non solo sul piano del gioco della relazione tra il corpo dei docenti e quello
degli studenti che si esplica durante le attività motorie ma anche sulla perce-
zione, da parte dei docenti, del proprio corpo e di come questo aspetto si cor-
reli con gli stili di insegnamento e con la congruenza (Rogers, 2007) rispetto
alla promozione di stili di vita attivi.

La riflessione sulle soglie ha richiamato le esitazioni a proposito di coraggio
ed epistemologia esplorate in “Dove gli angeli esitano”, libro postumo di Gre-
gory Bateson.

Mary Catherine, figlia di Gregory, curatrice e coautrice del testo, spiega che
“il titolo del libro esprime quindi, tra l’altro, la sua [Gregory Bateson] esita-
zione davanti a interrogativi che egli sentiva essere nuovi perché, se da un lato
derivano e dipendono dal suo lavoro precedente, dall’altro richiedono una sag-
gezza diversa e un diverso coraggio” (Bateson, Bateson, 1989, p.13) e che “il
mondo, ci dicono [i tecnici…] non vuole aspettare che se ne sappia di più: de-
ve precipitarsi là dove gli angeli esitano a mettere piede. […] Ho il sospetto
che in realtà essi nascondano un profondo panico epistemologico” (Ivi, p. 31).

È a partire dall’evidenza di queste soglie e di queste esitazioni implicanti sul
piano personale che, se non elaborate, rischiano nella scuola di divenire ina-
zione, si è pensato1 di costruire percorsi formativi che supportassero, in modo
ragionato, il “coraggio” e che consentissero ai partecipanti di elaborare il “pa-
nico epistemologico”. I docenti, soprattutto donne, avevano già dimostrato
motivazione nell’iscriversi alle selezioni per i master e coraggio nell’affrontare
il carico di lavoro e di studio che questi comportavano. Il panico epistemolo-
gico, e pertanto i dubbi riscontrati all’inizio dei corsi, si riferiva non solo alle
proposte di innovazione metodologico-didattica e alla necessità di interdisci-
plinarità ma, soprattutto, alle resistenze a mettere in atto azioni educative che
superassero vincoli, anche di carattere normativo e sovente auto-costruiti, che
bloccano l’agire didattico quando si ha a che fare con “l’invadenza” del corpo
(Borgogni, 1993).

Alcuni di questi vincoli erano interni alla routine scolastica e radicati nel-
l’abitudine: far stare i bambini seduti al banco anche durante l’intervallo, non
svolgere pause attive, limitare le escursioni, sacrificare l’ora di educazione mo-
toria per esigenze organizzative. Altri vincoli erano, anche, dovuti alla carenza
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1 Le esperienze formative sono state progettate e gestite grazie alla collaborazione del Dott.
Simone Digennaro e della Dott.ssa Filomena D’Aliesio.
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di abitudine di pensare al territorio come risorsa educativa e alla imprevedibi-
lità degli eventi che questo può comportare.

2. Presupposti teorici

L’esplorazione delle soglie, infatti, rimette per definizione in gioco certezze e
abitudini, presuppone l’assunzione di una razionalità limitata (March, Simon,
1993) delle scelte educative (Digennaro, Borgogni, 2015) in cui l’educatore
accetta la finitezza della propria razionalità e si immerge, in questo caso anche
fisicamente, in dimensioni che lo aiutano ad abitare l’antinomia tra necessità
della previsione e imponderabilità dell’evento educativo. Ciò avviene, in par-
ticolare, quando questo si esplica in un territorio espanso comportando la tra-
sformazione da razionale a ragionevole della programmazione dell’azione edu-
cativa. 

Nel riflettere sul binomio razionale-ragionevole può essere utile fare riferi-
mento a uno dei temi centrali della riflessione di G. M. Bertin, quando spie-
gava come il tentativo di razionalizzare mettendo apparente ordine abbia in re-
altà causato disordine esistenziale, privando gli educandi di categorie interpre-
tative della complessità e, al contempo, illudendo gli educatori con la proposta
di soluzioni semplificatorie (Bertin, 1981). 

Ma il territorio, e una progettazione educativa integrata, sono necessari per
una buona educazione. Come afferma Mario Lodi, il bambino vive il maggior
numero delle ore nel territorio, fa esperienza, torna da adulto per (e qui cita la
Costituzione) “concorrere al progresso materiale o spirituale della società”
(art. 4) e partecipare “all’organizzazione politica, economica e sociale del Pae-
se” (art. 3): “come può, una scuola costituzionale disinteressarsi del territorio?”
(Lodi, 1983, p. 158). 

3. Il territorio

La progettazione integrata scuola-territorio trova, ancora oggi, difficoltà nello
sviluppo di azioni e programmi sostenibili. In particolare nelle aree del nostro
Paese in cui le sensibilità educative e le pratiche comunitarie sono più precarie,
la soglia tra scuola ed extra-scuola costituisce una barriera allo sviluppo di azio-
ni efficaci. Ciò è ancor più vero nell’ambito della promozione della salute e di
stili di vita attivi, finalità che non può derogare da una coesione educativa ter-
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ritoriale tra i soggetti responsabili: personale scolastico, bambini, genitori, isti-
tuzioni, privati, terzo settore.

Da questo punto di vista, il territorio di provenienza dei partecipanti alle
esperienze formative presenta limiti riscontrabili nella formalità della collabo-
razione con l’amministrazione pubblica e nella carenza di radicamento da par-
te del terzo settore rendendo complicate le progettazioni durature.

Dal punto di vista degli stili di vita attivi e della salute, Cassino si trova al
confine tra Lazio e Campania, Regioni che presentano, nella fascia di età 8-9
anni, percentuali di eccesso ponderale (Lazio 32,6% e Campania 44,1%, la re-
gione con dati più allarmanti a livello nazionale) più elevati della media nazio-
nale (30,6%). Per l’assenza di attività motoria il giorno precedente la rilevazio-
ne, contro una media nazionale del 18%, il Lazio risulta al 16,2% e la Campa-
nia al 23%. Per quanto riguarda il percorso attivo casa-scuola-casa, i dati vedo-
no entrambe le Regioni in linea rispetto alla media italiana (27%) (ISS – Okkio
alla salute, 2017). In merito a quest’ultimo parametro, il dato relativo alla to-
talità dei bambini compresi tra gli 8 e gli 11 anni frequentanti le scuole pubbli-
che di Cassino presenta un assai più preoccupante 17% (Arduini, 2018). 

4. I contenuti e le scelte metodologiche

Sulla base di queste considerazioni, e preso atto dell’’urgenza educativa, di of-
frire robusti sfondi teorici insieme con l’elaborazione di strumenti progettuali,
metodologici e didattici, il percorso formativo è stato incentrato su quattro
fondamenti: interdisciplinarietà, che ha coinvolto la pedagogia, la salute pub-
blica, la psicologia, le scienze motorie, la biochimica, l’urbanistica; intersetto-
rialità, coinvolgendo sia docenti che dirigenti della scuola, l’amministrazione
pubblica, il terzo settore; una declinazione laboratoriale, offerta sia dai docenti
interni che esterni; una caratterizzazione sperimentale, attraverso l’indicazione
e il tutoraggio di percorsi di project work che utilizzassero strumenti della ri-
cerca di base. 

5. I risultati 

Nel corso dei tre anni sono stati somministrati questionari (n=102), effettuate
interviste (n=24) e focus group (n=3). I risultati, in termini di soddisfazione,
sono stati generalmente assai lusinghieri rispetto ai contenuti (gli item relativi
al grado di approfondimento, alla rispondenza agli obiettivi dichiarati, all’ade-
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guatezza del tempo dedicato agli argomenti, alla varietà dei temi trattati hanno
ottenuto punteggi tra 4,6 e 4,7 in una scala di 5); alla qualità dell’insegnamen-
to con particolare riferimento alla didattica attiva (gli item riguardanti la com-
petenza dei docenti e laboratori/uscite hanno ottenuto 5, il livello di coinvol-
gimento dell’aula 4,7). Più articolati i risultati ottenuti in termini di applica-
bilità in cui si rileva l’unico “3” dell’intera valutazione in relazione al rapporto
tra teoria e applicazioni pratiche mentre buone risultano le valutazioni rispetto
all’effettiva applicazione nelle prassi didattiche (3,9) e l’applicabilità dei con-
tenuti e metodi nel contesto scolastico del rispondente (4,1). Per quanto ri-
guarda l’efficacia della formazione e l’effettiva ricaduta nelle prassi didattiche,
i temi trattati sembrano avere trovato applicazione (3,9) mentre tra 4,5 e 4,6
ottengono il miglioramento delle conoscenze, l’esemplificazione, l’apprendi-
mento di metodologie e di strumenti di lavoro. 

6. Follow-up e Conclusioni 

È tuttavia sul piano delle didattiche, delle azioni e delle strategie messe in atto
anche grazie alle esperienze formative che si misura la positività della ricaduta
del corso e dei master.

In alcuni casi si tratta, infatti, di fattive intenzioni misurabili nella ricerca
e adesione a programmi di educazione alimentare e motoria, o nella progetta-
zione tesa a partecipare ai bandi PON 2017; in altri casi si tratta, invece, di
azioni effettivamente messe in opera: diverse docenti riferiscono, infatti, di ef-
fettuare pause attive nel corso delle lezioni, di avere incrementato gli intervalli
spesi al di fuori dell’aula e di svolgere un numero maggiore di escursioni attive.
Il risultato più significativo, tuttavia, vede l’attivazione di un’azione di Pedibus
in una scuola primaria, insolitamente e “coraggiosamente” svolta con le classi
prime2, e la continuazione in autonomia di un’altra azione di Pedibus3, origi-
nariamente gestita insieme con l’Università per motivi di ricerca.

Paradigmatica, infine, la frase pronunciata da una maestra durante un fo-
cus group e condivisa dalle altre: “grazie a questa formazione mi è diventata
scomoda l’aula”.
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2 L’azione di Pedibus si svolge, a partire dall’A.S. 2016/17 presso la Scuola Primaria dell’IC
di Piedimonte San Germano (FR) organizzata dalla maestra Dott.ssa Carla Tomassi

3 La continuità dell’azione di Pedibus si svolge presso la scuola primaria “Mattei” del II IC
di Cassino organizzata dalla maestra Dott.ssa Marisa Coia.
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