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CIZIO�DI� RESPONSABILITÍ� SCIENTIFICA� E� COME�PRESUPPOSTO�DELLE� SCELTE�DI�POLITICA�
SCOLASTICA�
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"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�
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946 Andrea Dessardo  
0OSTMODERNO�E�IPERMODERNO�NEI�ROMANZI�DI�$ONATELLA�$I�0IETRANTONIO�

954 William Grandi  
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970 Martino Negri  
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3FILA�IL�FASCISMO��LA�RESPONSABILITÍ�SOSPESA�DI�%MILIA�6ILLORESI�
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Pedagogia speciale 
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1007 Gianluca Amatori  
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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
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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�
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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�
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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�
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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�

�
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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 
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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�
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Orientamento educativo e disagio sociale 
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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
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1713 Alessandra Priore  
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1721 Franca Zuccoli  
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Pedagogia della cura 
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1753 Natascia Bobbo  
!TTEGGIAMENTO�EMPATICO�E�BENESSERE�PROFESSIONALE�NEL�TEMPO�DELLA�0ANDEMIA�
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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�
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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�
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%SSERE�PROFESSIONISTI�DELL�AIUTO�NELLA�PANDEMIA��I�VISSUTI�DEL�LAVORO�EDUCATIVO�

1802 Alba Giovanna Anna Naccari 
,�ARCHETIPO�DEL�guaritore ferito�NELL�ONTOLOGIA�DELLA�CURA�
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Apprendimento trasformativo e work based learning 
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1848 Roberta Piazza  
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26.4 
La Memoria dei testimoni come pedagogia della cura 

 
Luca Bravi 

2ICERCATORE�n�5NIVERSITÍ�DEGLI�3TUDI�DI�&IRENZE�
LUC�BRAVI UNIFI�IT��

 
 
 
 

1. Testimonianza, autobiografia, cura 
 

Alla fine degli anni Novanta, Duccio Demetrio pubblicava un testo intito-
lato 0EDAGOGIA�DELLA�MEMORIA, all’interno di una collana dedicata proprio al 
tema della cura (Demetrio, 1998). L’attenzione del volume era posta sul-
l’ambito della scrittura autobiografica e coglieva un nesso evidente tra nar-
razione di sé come elemento curativo in senso pedagogico e processo di 
cura che si estendeva fino ad assumere una dimensione collettiva.  

 
La comunicazione tra generazioni, il passaggio delle testimonianze, 
i rituali del ricordo, qualora non vengano nuovamente ripristinati, 
nel privato come nel mondo sociale, ci destineranno all’apparenza e 
alla finzione. La memoria invece, difesa ed educata in noi stessi, per 
gli altri, ci restituisce al senso di aver vissuto e di insegnare quel poco 
che nella vita siamo riusciti a capire (Demetrio, 1998, p. 7). 

 
In questo stesso ambito di pedagogia della memoria, inteso come ele-

mento della pedagogia della cura, i racconti dei testimoni delle deportazioni 
e le tante singole voci di coloro che hanno vissuto differenti vicende belliche 
nel Novecento assumono una connotazione specifica. La cosiddetta “me-
morialistica” del XX secolo è stata costruita attraverso la valorizzazione del 
ruolo del testimone diretto, le cui parole hanno assunto un peso simbolico 
collettivo, ben sintetizzato dal titolo del testo di Annette Wieviorka, ,�ERA�
DEL�TESTIMONE (1998/1999). È necessario sottolineare che si è trattato di un 
processo storico che ha avuto inizio proprio dalle complesse e dolorose ri-
costruzioni autobiografiche che non ebbero subito l’attenzione dell’opi-
nione pubblica. Furono numerosi i diari che, immediatamente pubblicati 
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da sopravvissuti alla Shoah, non riscossero alcuna attenzione: Maria Eisen-
stein (1944), Silvia Lombroso (1945), Frida Misul (1946), Liana Millu 
(1947), fino al noto primo rifiuto di 3E�QUESTO�Þ�UN�UOMO di Primo Levi da 
parte di Einaudi (1947). La scrittura autobiografica corrispondeva ad una 
ricostruzione, una riflessione e una sistematizzazione delle vicende perso-
nali, al di là della capacità/possibilità di comunicare con l’esterno: in quei 
primi anni, si trattava principalmente di un processo privato ed intimo, 
anche se aveva a che fare con aspetti della storia internazionale e sociale. 
Andra (Alessandra) e Tatiana (Liliana) Bucci, due bambine ebree deportate 
all’età di 4 e 6 anni da Trieste a Birkenau e poi sopravvissute, hanno più 
volte sottolineato la centralità della scrittura autobiografica prodotta in età 
adulta come un passaggio necessario, un ritorno al benessere esistenziale in 
relazione al periodo infantile vissuto nel lager:  

 
Prima iniziai a raccontare silenziosamente a me stessa, poi ripresi la 
scrittura e cominciai a scrivere quello che era una specie di diario. 
Negli anni, il mio racconto che era fatto di ricordi di bambina, a 
volte sfocati, altre imprecisi, spesso rimossi, si arricchì di ciò che altri 
hanno saputo dirmi della nostra vicenda; poi si sono aggiunti i do-
cumenti, ma ho sempre cercato di tenere presente che cosa fosse 
frutto della mia memoria personale e quali elementi sono giunti più 
tardi dall’esterno. Nella mia frequente testimonianza cerco anche di 
segnalare questi stessi differenti fattori a chi mi ascolta. Ciò che posso 
dire è che la narrazione della mia storia personale ha comportato un 
percorso curativo dell’anima, una parte essenziale della mia ricostru-
zione come persona, fino alla scelta di offrire la testimonianza pub-
blica, infine anche attraverso libri. Ma tutto è iniziato a Lingfield, 
proprio come una cura dell’anima1. 

 
Lingfield è una cittadina dell’Inghilterra. Dal 1948, vi era stato attivato 

un centro d’accoglienza e recupero per bambini che erano stati imprigionati 
nei campi di concentramento. A dirigerlo era Anna Freud ed una delle at-
tività che venivano proposte, insieme al gioco, era proprio la narrazione 
della propria storia personale: si trattava di quell’azione autobiografica e 
curativa descritta dalle testimoni e che ebbe un’importanza rilevante nel re-

1  Intervista rilasciata da Andra Bucci, Firenze, 27 gennaio 2012.
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cupero psicologico di quei bambini (Bucci, 2020). L’esplosione dell’atten-
zione pubblica per il testimone avvenne significativamente negli stessi anni 
in cui Demetrio dava alle stampe il suo volume sulla pedagogia della me-
moria, nella seconda metà degli anni Novanta. Hanno fatto parte di questo 
processo anche pellicole televisive e cinematografiche, come il documenta-
rio 3HOAH di Claude Lanzmann (1985) che è stato girato in presa diretta e 
costruito a partire dalle interviste ai testimoni diretti, sia vittime che car-
nefici, ma soprattutto a quella parte di popolazione polacca che aveva assi-
stito indifferente allo sterminio. Si era intanto svolto il processo di 
Gerusalemme ad Adolf Eichmann (1961), il responsabile nazista dei treni 
della deportazione; gli articoli sul .EW�9ORKER di Hanna Arendt e poi il suo 
volume ,A�BANALITÍ�DEL�MALE (1963/1964) ristabilivano infine un differente 
rapporto sociale con quella storia: non esisteva un’umanità del passato che 
era malvagia (i nazisti) contrapposta alla buona società democratica del pre-
sente. Quegli uomini che avevano messo in atto lo sterminio erano parte 
della nostra stessa comunità e perciò le condizioni perché tutto possa pre-
cipitare di nuovo nello sterminio restano attive e sono costantemente parte 
del presente (Bauman, 1989/1999): si ponevano le fondamenta perché 
l’azione riflessiva, curativa e autobiografica dei testimoni assumesse un ruolo 
nel contesto collettivo e sociale, si stava cioè creando una specifica atten-
zione dell’opinione pubblica su questi temi. Gli anni Novanta aprivano de-
finitivamente l’era del testimone ed il film 3CHINDLER�S�,IST (1993) di Steven 
Spielberg ne consacrava il ruolo simbolico e pubblico. Dal successo della 
pellicola prese il via la costruzione di un archivio per raccogliere i video dei 
testimoni diretti della persecuzione nazista in tutto il mondo, attraverso 
l’azione della “USC Shoah Foundation” costituita dallo stesso regista sta-
tunitense nel 1994: 52mila video-testimonianze in 32 lingue, girate in 56 
Paesi. La fine degli anni Novanta segnava anche la nascita di numerosi pro-
getti sull’educazione attraverso la pedagogia della memoria in ambito pub-
blico ed educativo (Chiappano, 2009).  

 
 

2. La Shoah. Tra cura e banalizzazione 
 

David Bidussa ha segnalato come la testimonianza della Shoah abbia avuto 
da sempre un frequente utilizzo negli atti giudiziari. Da questo punto di 
vista, le parole dei testimoni hanno avuto una relazione immediata e spe-
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cifica con questo particolare contesto “pubblico”. Esiste però un altro am-
bito collettivo fondamentale che deve essere considerato ed è quello della 
relazione che la testimonianza tesse con i suoi fruitori (Bidussa, 2004, p. 
1). Le autobiografie legate alla Shoah sembrano aver assunto un ruolo spe-
cifico e particolare: conservare queste storie e portarle ad espressione nel 
contesto sociale significa farne le fondamenta della memoria pubblica, sep-
pur con la consapevolezza delle criticità che caratterizzano le testimonianze 
orali (Bonomo, 2013).  

È quindi possibile inscrivere l’esperienza della testimonianza nel contesto 
pubblico come parte della pedagogia della cura? L’ultima testimonianza di 
Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, rilasciata alla Cittadella della 
Pace di Rondine (Arezzo), ne offre un esempio concreto. Alcuni passaggi 
del discorso tenuto dalla senatrice a vita hanno ripercorso uno spaccato 
della sua vita da bambina: 

 
Quando sono diventata “l’altra” e a 8 anni non sono più potuta an-
dare a scuola, ero a tavola con i miei familiari, e mi dissero che non 
potevo più andare a scuola – ha ricordato Segre – Chiesi perché e ri-
cordo gli sguardi di quelli che mi amavano e mi dovevano dire che 
ero stata espulsa perché ero ebrea. Una delle cose più crudeli delle 
leggi razziali fu far sentire dei bambini invisibili. Molti miei compa-
gni non si accorsero che il mio banco era vuoto… e per anni non 
mi chiesero niente2. 

 
Liliana Segre non ha raccontato immediatamente la sua vicenda perso-

nale e anche nel suo caso si è trattato di un impegno critico e doloroso di 
ricostruzione autobiografica: 

 
Era molto difficile per i miei parenti convivere con un animale ferito 
come ero io: una ragazzina reduce dall’inferno, dalla quale si preten-
deva docilità e rassegnazione. Imparai ben presto a tenere per me i 
miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. Nessuno mi capiva, 
ero io che dovevo adeguarmi ad un mondo che voleva dimenticare 
gli eventi dolorosi appena passati, che voleva ricominciare, avido di 

2  Il testo integrale del discorso tenuto da Liliana Segre il 9 ottobre 2020 alla Cittadella 
della Pace di Rondine è visionabile al link: https://www.youtube. com/ -
watch?v=YEOqI6QS9so (ultima consultazione: 8/5/2021).
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divertimenti e spensieratezza (Associazione donne ebree, 1996, p. 
63). 

 
Nel percorso di testimonianza si evidenzia una consapevolezza personale 

che si è lentamente tradotta in spazio di confronto collettivo. Si tratta di 
un processo pedagogico di cura germogliato nel privato e che, per lungo 
tempo, le comunità del secondo dopoguerra hanno addirittura rifiutato. 
Le associazioni degli ex deportati come Aned (Associazione Nazionale Ex 
Deportati nei campi nazisti) o i centri di ricerca come il Cdec (Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea) nacquero negli anni Cinquanta 
proprio per costruire una consapevolezza sociale ed una conoscenza storica 
intorno alle vicende della deportazione e del genocidio in Italia. In quei 
primi decenni del secondo dopoguerra, i viaggi della memoria erano orga-
nizzati dagli stessi ex deportati che si recavano in località dove le istituzioni 
pubbliche tentavano di rimuovere i segni di quel pesante passato. Il rientro 
in patria dei pochi adolescenti italiani che sopravvissero ai campi di con-
centramento, come Marcello Martini che fece ritorno a Prato dopo la de-
portazione a Mauthausen, fu segnato dalla totale rimozione di che cosa 
fossero stati quei campi. Nel 2017, proprio Martini ha ricordato:  

 
Quando tornai a scuola il direttore del liceo scientifico seppe dalla 
mia mamma, insegnante anche lei, delle peripezie che avevo subito 
e che per quasi due anni non avevo frequentato la scuola e quasi non 
sapevo più neanche scrivere. Stette a sentire e poi concluse: “ma se 
non ha seguito un corso regolare di studi, qualcosa avrà sicuramente 
letto nella biblioteca di Mauthausen”3. 

 
La costruzione di spazi di consapevolezza, conoscenza ed ascolto dei te-

stimoni delle deportazioni corrispondono quindi a processi di elaborazione 
pubblica di quelle vicende storiche che dal privato sono transitate nel con-
testo collettivo assumendo un ruolo formativo. È in questo passaggio che 
la pedagogia della cura vissuta in intimità ha trovato espressione nel conte-
sto pubblico.  

3 Testimonianza di Marcello Martini rilasciata in occasione del Treno della Memoria 
2017, https://www.toscana-notizie.it/-/la-storia-di-marcello-martini-partigiano-ado-
lescente-finito-in-un-lag-1 (ultima consultazione: 8/5/2021).
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Le riflessioni di Giovanni De Luna sulla costruzione di memoria pub-
blica, a partire dalla “Seconda Repubblica” italiana, permettono invece di 
mettere in evidenza alcuni aspetti più critici di questo percorso: il crescente 
interesse per il testimone diretto ha segnato lo scivolamento verso una me-
moria fatta di riferimenti a “vittime inermi del male assoluto” e costruita 
sulla sola empatia: ciò ha corrisposto ad un costante impoverimento sul 
piano delle conoscenze disciplinari. Il dibattito sulla costruzione di memoria 
in assenza di approfondimento storico è giunto frequentemente ad una ba-
nalizzazione dei processi di analisi ed ha portato alla celebrazione delle ri-
correnze del calendario civile, senza attivare una reale opportunità né di 
percorso didattico né di formazione civica (De Luna, 2011). Che cosa può 
essere indicato come processo concreto di cura e cosa invece rappresenta 
ormai una banalizzazione di avvenimenti storici complessi? Può risultare 
utile alla nostra analisi volgere lo sguardo ad altre esperienze legate alla pe-
dagogia della memoria. 

 
 

3. Percorsi di pace a Srebrenica 
 

Srebrenica, la città della Bosnia in cui nel 1995 avvenne il genocidio di più 
di 8000 persone, è un altro dei luoghi in cui l’autobiografia e l’azione cu-
rativa individuale attraverso lo scrivere di sé si è tradotta in azione concreta 
di recupero e di cura nel contesto collettivo e sociale. Elvira e Irvin Mujcic 
sono due fratelli che furono profughi in Italia insieme alla madre, al tempo 
delle guerre nei Balcani; il padre restò a Srebrenica e risulta tuttora disperso. 
Elvira Mujcic oggi vive a Roma ed è una scrittrice che più volte è tornata 
sui temi legati alla sua terra d’origine ed agli effetti subiti a livello interiore 
per il trauma della guerra vissuto direttamente sulla propria pelle e su quella 
dei propri familiari. Il suo racconto è oggi una narrazione pubblica costruita 
attraverso i suoi libri che, in molti casi, sono l’esempio concreto della pe-
dagogia della memoria come elemento di pedagogia della cura. La sua nar-
razione in !L�DI�LÍ�DEL�CAOS (2015a) è svolta attraverso l’autobiografia ed è il 
percorso di ricostruzione interiore di un’adolescente, dopo la guerra e du-
rante l’esperienza della profuganza; in ,A�LINGUA�DI�!NA. #HI�SEI�QUANDO�PERDI�
RADICI�E�PAROLE�(2015b), l’autrice racconta il recupero della lingua come stru-
mento espressivo, ma anche identitario, tramite il quale riordina e ritorna 
sulle proprie esperienze autobiografiche; in $IECI�PRUGNE�AI�FASCISTI�(2017), 
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le rocambolesche vicende di sepoltura in Bosnia del feretro della nonna de-
ceduta in Italia ripercorrono il complesso rapporto familiare con il tema 
della morte: quella dell’anziana per la quale esiste un corpo cui dare sepol-
tura e quella tuttora solo presunta del padre, in assenza di un corpo su cui 
poter piangere. L’elemento curativo dell’autobiografia è stato espresso più 
volte da Elvira Mujcic durante alcune interviste: “I miei libri sono un per-
corso di cura interiore, anche attraverso lo studio della lingua di cui riap-
propriarsi, sono un percorso privato che poi trova espressione pubblica”4. I 
suoi volumi sono il racconto della storia della Bosnia Erzegovina negli anni 
Novanta, ma nascono da un’analisi personale e privata che riporta all’essenza 
della memoria come elemento di cura, cui si riferisce Duccio Demetrio nel 
volume citato in apertura di questo contributo. Lo sguardo su questa vi-
cenda di genocidio nei Balcani, meno consumata dall’insistere simbolico 
rispetto alla Shoah, permette di cogliere più a fondo le connessioni tra au-
tobiografia come ricostruzione personale, ma anche come azione che si 
espande nel contesto collettivo e sociale, sia come conoscenza dell’avveni-
mento storico, sia come azione concreta sul territorio. Da quest’ultimo 
punto di vista, Irvin Mujcic sta portando avanti un progetto denominato 
“3REBRENICA�CITY�OF�HOPEv� che aggiunge un elemento curativo essenziale ri-
spetto a quanto narrato da Elvira nei suoi testi, cioè la componente della 
ricostruzione concreta di un paese. Irvin Mujcic è tornato a vivere a Sre-
brenica da adulto, dopo l’esperienza da profugo in Italia e la sua azione è 
mossa dal concetto che esprime attraverso le parole “3REBRENICA�LESSON�LEARN” 
(Srebrenica lezione imparata). Nel suo processo di cura, Irvin ha scelto di 
non utilizzare il simbolico “mai più” così spesso riferito alla Shoah, perché 
ha affermato in un incontro pubblico: “sappiamo, proprio riflettendo sul-
l’esperienza di Srebrenica, che un genocidio può ripetersi, in forme diverse, 
ma può tornare ed è tornato”. La sua azione di rinascita personale è quella 
di contribuire al ritorno alla vita del villaggio di Srebrenica attraverso la co-
struzione di abitazioni ecosostenibili che permettano di accogliere di nuovo 
persone anche dall’estero, per cambiare l’etichetta di Srebrenica da simbolo 
di morte a simbolo di speranza e di “resurrezione”. È in questo processo 
così concreto di cura, personale e comunitaria, che si coglie in pieno il senso 

4 Intervista rilasciata da Elvira Mujcic, Prato, settembre 2019.
5 Il progetto 3REBRENICA�CITY�OF�HOPE è visionabile al seguente link: https://srebrenicahope.wor-

dpress.com/about/ (ultima consultazione: 8/5/2021).
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di una memoria in grado di esprimere e far germogliare le proprie poten-
zialità pedagogiche più profonde passando da un processo interiore in grado 
di attivarsi positivamente nel contesto del benessere pubblico. 

 
 

Riferimenti bibliografici 
 

Arendt H. (1963). %ICHMANN�IN�*ERUSALEM��!�2EPORT�ON�THE�"ANALITY�OF�%VIL��New 
York: Viking (trad. it. ,A�BANALITÍ�DEL�MALE, Feltrinelli, Milano, 1964). 

Associazione donne ebree (ed.). (1996). 6OCI�DALLA�3HOAH��4ESTIMONIANZE�PER�NON�
DIMENTICARE. Firenze: La Nuova Italia. 

Bandini G., Oliviero S. (eds.). (2019). 0UBLIC�HISTORY�OF�EDUCATION��2IFLESSIONI��TESTI
MONIANZE��ESPERIENZE. Firenze: FUP. 

Bauman Z. (1989). -ODERNITY�AND�THE�(OLOCAUST� New York: Cornell University 
Press (trad. it. -ODERNITÍ�E�/LOCAUSTO, il Mulino, Bologna, 1999). 

Bidussa D. (2004). Testimonianza e storia. Verso la post memoria. )SRAEL, 2, 1-15. 
Bonomo B. (2013). 6OCI�DELLA�MEMORIA. Roma: Carocci. 
Bravi L. (2014). 0ERCORSI�STORICO�EDUCATIVI�DELLA�MEMORIA�EUROPEA. Milano: Franco 

Angeli. 
Bucci A., Bucci T. (2019). .OI��BAMBINE�AD�!USCHWITZ. Milano: Mondadori. 
Chiappano A. (2009). -EMORIALISTICA�DELLA�DEPORTAZIONE�E�DELLA�3HOAH. Milano: 

Unicopli. 
De Luna G. (2011). ,A�2EPUBBLICA�DEL�DOLORE. Milano: Feltrinelli. 
Demetrio D. (1998). 0EDAGOGIA�DELLA�MEMORIA. Roma: Meltemi. 
Mujcic E. (2015a). !L�DI�LÍ�DEL�CAOS��#OSA�RIMANE�DOPO�3REBRENICA. Modena: Infi-

nito. 
Mujcic E. (2015b). ,A�LINGUA�DI�!NA��#HI�SEI�QUANDO�PERDI�RADICI�E�PAROLE. Modena: 

Infinito. 
Mujcic E. (2018). $IECI�PRUGNE�AI�FASCISTI. Roma: Elliot. 
Santerini M. (2005). !NTISEMITISMO�SENZA�MEMORIA. Roma: Carocci. 
Wieviorka A. (1998). ,�¥RE�DU�T£MOIN.�Paris: Plon (trad. it. ,�ERA�DEL�TESTIMONE, Raf-

faello Cortina, Milano, 1999). 
 

Panel 26

1776



Finito di stampare 
SETTEMBRE 2021 

da Pensa MultiMedia Editore s.r.l. ‐ Lecce ‐ Brescia 
www.pensamultimedia.it




	Copertina SIPED fronte parallelo ebook
	• 1 00I-XXIV • prime pagine
	• 2 XXV-XXVIII • Introduzione
	001-092 - Panel 1
	093-164 - Panel 2
	165-194 - Panel 3
	195-276 - Panel 4
	277-388 - Panel 5
	389-440 - Panel 6
	441-500 - Panel 7
	501-604 - Panel 8
	605-692 - Panel 9
	693-722 - Panel 10
	723-834 - Panel 11
	835-916 - Panel 12
	917-996 - Panel 13
	997-1056 - Panel 14
	1057-1092 - Panel 15
	1093-1152 - Panel 16
	1153-1196 - Panel 17
	1197-1234 - Panel 18
	1235-1294 - Panel 19
	1295-1344 - Panel 20
	1345-1464 - Panel 21
	1465-1514 - Panel 22
	1515-1610 - Panel 23
	1611-1686 - Panel 24
	1687-1728 - Panel 25
	1729-1826 - Panel 26
	1827-1864 - Panel 27
	Copertina SIPED retro ebook

