
I l  p e r c o r s o  p r o g e t t u a l e  e  l e  
p r o s p e t t i v e  f u t u r e
R e p o r t  d i  r e s t i t u z i o n e  d e l l a  v a l u t a z i o n e
p a r t e c i p a t a  s v o l t a  n e l l ’ a m b i t o  d e l  w o r k s h o p
c o n c l u s i v o  d e l  p r o g e t t o
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O B I E T T I V I  D E L L A  R E S T I T U Z I O N E

l a  v a l u t a z i o n e  p a r t e c i p a t a  d e l l a  r e t e  e  d e l
s i s t e m a  d i  c o l l a b o r a z i o n e  t r a  g l i  a t t o r i  d e l
t e r r i t o r i o  a l  f i n e  d i  f a v o r i r e  l ' i n t e g r a z i o n e
p o s i t i v a  d e g l i  s t r a n i e r i  i n  V a l l e  d ’ A o s t a ;
l a  c o s t r u z i o n e  d i  p r o s p e t t i v e  f u t u r e :
p r o p o s t e  c o n c r e t e ,  s o l u z i o n i  o p e r a t i v e ,
s p e r i m e n t a z i o n i  p o s s i b i l i .

M e r c o l e d ì  2 8  s e t t e m b r e  2 0 2 2 ,  p r e s s o  i l
C a s t e l l o  R e a l e  d i  S a r r e ,  n e l l ’ a m b i t o  d e l
p r o g e t t o  F A M I  V i v e r e  i n  V a l l e  d ’ A o s t a ,
c o n c l u s o s i  i l  3 0  s e t t e m b r e  2 0 2 2 ,  s i  s o n o  s v o l t i
u n  l a b o r a t o r i o  f o r m a t i v o  e  u n  w o r k s h o p  p e r :

D o p o  d i v e r s i  a n n i  d i  c o l l a b o r a z i o n e  s i  è
s e n t i t a  l a  n e c e s s i t à  d i  u n a  c o n d i v i s i o n e  e  d i
u n o  s p a z i o  d i  c o n f r o n t o  t r a  t u t t i  c o l o r o  c h e  a
v a r i o  t i t o l o  s o n o  s t a t i  c o i n v o l t i  n e l  p r o g e t t o ,
p e r  f a r e  u n  p u n t o  s u l l o  s t a t o  d e l l e  c o s e  e  p e r
i n d i v i d u a r e  i n s i e m e  l e  p o s s i b i l i  d i r e z i o n i
f u t u r e .  

I l  p r e s e n t e  R e p o r t  s i s t e m a t i z z a  q u a n t o
e m e r s o  d a l  c o n f r o n t o  t r a  i  p a r t e c i p a n t i  e  o f f r e
a g l i  s t a k e h o l d e r  e  a i  d e c i s o r i  s p u n t i  d i
r i f l e s s i o n e  e  p o s s i b i l i  p i s t e  d i  l a v o r o .

H a n n o  p a r t e c i p a t o  a l l a  g i o r n a t a  d i  l a v o r o :
l ' A s s e s s o r a t o  a l l e  P o l i t i c h e  s o c i a l i  -  R A V A ,  l a
S o v r a i n t e n d e n z a  a g l i  S t u d i  -  R A V A ,
l ' I s t i t u z i o n e  s c o l a s t i c a  E m i l e  L e x e r t ,  l e
c o o p e r a t i v e  s o c i a l i  L a  S o r g e n t e  e  L e o n e
R o s s o ,  i l  C o n s o r z i o  T r a i t  d ' U n i o n ,  P r o g e t t o
F o r m a z i o n e ,  l ' A s s o c i a z i o n e  U n i e n d o  R a i c e s  e
i l  F o r u m  d e l  T e r z o  S e t t o r e .  

S u l  P o r t a l e  I m m i g r a z i o n e  V a l l e  d ' A o s t a  è
d i s p o n i b i l e  i l  v i d e o  d e l l a  g i o r n a t a  c o n c l u s i v a
d e l  p r o g e t t o .

https://immigrazione.regione.vda.it/www/2022/12/14/video-dellevento-conclusivo-del-progetto-vivere-in-valle-daosta/
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V I V E R E  I N  V A L L E  D ' A O S T A  I N  N U M E R I

4 8  i  m e s i  l a  d u r a t a  d e l  p r o g e t t o

1  r e t e  p a r t e n a r i a l e ,  c a p o f i l a t a  d a l
D i p a r t i m e n t o  P o l i t i c h e  s o c i a l i  d e l l a
R e g i o n e  V a l l e  d ’ A o s t a ,  c o s t i t u i t a  d a  4
i s t i t u z i o n i  s c o l a s t i c h e ,  6  c o o p e r a t i v e
s o c i a l i  ,  1  a s s o c i a z i o n e  d i  c i t t a d i n i  s t r a n i e r i
e  i l  C o m u n e  d i  A o s t a

4 4 2  i  g i o v a n i  c h e  h a n n o  p r e s o  p a r t e  a l l e
a t t i v i t à  d i  p r o m o z i o n e  d e l l ' i n c l u s i o n e
s c o l a s t i c a ,  d i  c u i  3 1 6  d i  P a e s i  t e r z i  e  1 2 6
c o n  b a c k g r o u n d  m i g r a t o r i o

5 . 4 8 9  l e  o r e  a t t i v i t à  d i d a t t i c h e / f o r m a t i v e / d i
s u p p o r t o  e r o g a t e  p e r  f a v o r i r e  l ' i n c l u s i o n e
s c o l a s t i c a  ( p r o t o c o l l i  d i  a c c o g l i e n z a ,
d o p o s c u o l a ,  s u p p o r t o  a l l o  s t u d i o ,
m e d i a z i o n e  c u l t u r a l e ,  l a b o r a t o r i  d i d a t t i c i ,
c o r s i  e s t i v i ,  s e m p l i f i c a z i o n e  t e s t i . . . )

9  i  g i o r n a l i n i  s c o l a t i c i  c r e a t i  e  2  e - b o o k
p r o d o t t i  d a i  r a g a z z i

V i v e r e  i n  V a l l e  d ’ A o s t a  è  u n  p r o g e t t o ,
f i n a n z i a t o  d a l  F o n d o  A s i l o ,  M i g r a z i o n e  e
I n t e g r a z i o n e  ( F A M I  2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) ,  c h e  s i  è  p o s t o
l ’ o b i e t t i v o  d i  p r o m u o v e r e  l a  c r e s c i t a  d i  u n
s i s t e m a  i n t e g r a t o  d i  s e r v i z i  t e r r i t o r i a l i  v o l t o  a
f a v o r i r e ,  f a c i l i t a r e  e  q u a l i f i c a r e  i  p e r c o r s i  d i
i n t e g r a z i o n e  d e i  c i t t a d i n i  s t r a n i e r i  p r e s e n t i  i n
V a l l e  d ’ A o s t a .  

D i  s e g u i t o  l a  s i n t e s i  d e l  p r o g e t t o  i n  n u m e r i :
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V I V E R E  I N  V A L L E  D ' A O S T A  I N  N U M E R I

5  s p o r t e l l i  a t t i v i  s u l  t e r r i t o r i o
( i n f o r m a z i o n e  e  a c c o m p a g n a m e n t o  a i
s e r v i z i  d e l  t e r r i t o r i o ,  s u p p o r t o  l e g a l e ,
a s s i s t e n z a  p e r  s o l u z i o n i  a b i t a t i v e ,
s u p p o r t o  a l l a  r i c e r c a  l a v o r o ,
a c c o m p a g n a m e n t o  s i t u a z i o n i  d i
v u l n e r a b i l i t à  s p e c i f i c h e )

5 3 3  i  c i t t a d i n i  d i  P a e s i  t e r z i  c h e  h a n n o
r i c e v u t o  i n f o r m a z i o n e  e  s u p p o r t o

5 6  l e  n a z i o n a l i t à  c o i n v o l t e ,  c o n
u n ’ i n c i d e n z a  m a g g i o r e  d e l l a  p r o v e n i e n z a
d a i  s e g u e n t i  P a e s i :  M a r o c c o ,  U c r a i n a ,
A l b a n i a ,  R e p u b b l i c a  d o m i n i c a n a ,  T u n i s i a ,
C i n a  e  N i g e r i a

1 5  g l i  e v e n t i  o r g a n i z z a t i  c h e  h a n n o
c o i n v o l t o  9  r e a l t à  a s s o c i a t i v e  d i  c i t t a d i n i
d i  P a e s i  t e r z i  e  o l t r e  9 0 0  p a r t e c i p a n t i

2 0 . 2 0 0  i  d e s t i n a t a r i  d e l l e  a z i o n i  d i
c o m u n i c a z i o n e

1 5 0  l e  p a g i n e  w e b  p u b b l i c a t e  s u l  P o r t a l e
I m m i g r a z i o n e  V a l l e  d ' A o s t a  c o n  2 2 2
m a t e r i a l i  i n f o r m a t i v i  c a r i c a t i  s u l  w e b  e
o l t r e  6 . 5 0 0  c o p i e  d i  m a t e r i a l e  i n f o r m a t i v o
d i f f u s e

9 2  g l i  o p e r a t o r i  c o i n v o l t i  i n  a z i o n i  d i
f o r m a z i o n e ,  i n f o r m a z i o n e

1 0  l e  r e t i  a t t i v a t e  s u l  t e r r i t o r i o  c o n  i
d i v e r s i  s e r v i z i  e  i s t i t u z i o n i  p r e s e n t i  n e l l a
r e g i o n e .
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OPERA, una tecnica di partecipazione guidata messa a punto da
Innoti imi-icg,  che organizza i l  lavoro di gruppo in cinque fasi  e ha
l ’obiettivo di faci l itare la r i f lessione individuale e i l  confronto su un
tema o su una questione concordata per giungere al la scrittura di un
testo collettivo;
DIAMANTE, un organizzatore grafico uti le a elaborare a più mani una
serie di questioni .  L 'elemento chiave della tecnica è la r ichiesta ai
partecipanti  di  raccogliere idee,  opinioni e contributi  dalle attività
precedenti  e di organizzarl i  in brevi  testi  –  anche uti l izzando disegni ,
immagini ,  diagrammi – in una struttura composta da nove pannell i .
Ogni impostazione aiuta a delineare visivamente e in modo conciso i
nuclei  concettuali  emersi  dal lavoro di gruppo e incoraggiare la
condivisione con gruppi di lavoro più ampi.  Le configurazioni
r isultanti  sono quindi aperte a possibil i  r ipensamenti in un secondo
momento:  nuove letture,  nuove connessioni ,  nuovi assetti  sono
possibil i  a partire dal primo (definito ma temporaneo) ordine.

I l  workshop conclusivo del progetto Vivere in Valle d’Aosta è stato

condotto da Viola Petrella e Marco Cau di PARES – Partecipazione
Responsabil ità e Sostenibil ità (www.pares. it)  e partiva dal seguente
oggetto di lavoro:  

Come strutturare una rete e un sistema più efficace di
collaborazione tra gli  attori del territorio per favorire l ' integrazione
positiva degli stranieri in Valle d’Aosta? Quali proposte concrete,
soluzioni operative, sperimentazioni possibil i?

Nel corso dell ’ incontro,  a partire dalle r isposte date al la questione
condivisa,  la comunità di pratica ha elaborato un indice visuale
collettivo.  In seguito,  i  temi emersi  sono stati  svi luppati ,  mettendo
ulteriormente a fuoco e approfondendo le questioni chiave attraverso
l ’uti l izzo di due tecniche in particolare:  

I l  lavoro si  è concluso con una restituzione del lavoro svolto dai diversi
gruppi a un pubblico più ampio,  composto dai partecipanti  al
laboratorio e da ospiti  al l ’evento di chiusura del progetto.  

M E T O D O  D I  L A V O R O  E  S T R U M E N T I  U T I L I Z Z A T I

http://innotiimi-icg.com/
http://www.pares.it/
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svi luppare un quadro di policy sul tema migratorio
garantire i  dir itt i  e l ’accesso ai  servizi
da utenti  ad attori :  promuovere la central ità e la partecipazione
stringere al leanze educative intercultural i
rafforzare la rete

Dalle presentazioni e dai successivi  commenti e integrazioni è emerso un
risultato d’ insieme come esito di interazioni e ragionamenti fra le
persone presenti .  

I l  presente documento è un'ulteriore elaborazione e sistematizzazione
del lavoro svolto dalla comunità di pratica;  dove possibile ,  uti l izza
citazioni dei partecipanti  per esprimere e valorizzare la r icchezza dei
contributi  e delle prospettive.

Le r i f lessioni si  sono svi luppate attorno a 5 tematiche per le quali ,  nei
capitol i  seguenti ,  sono esposte le r i f lessioni e le prospettive evidenziate
dalla comunità di pratica:



Lo svi luppo di un quadro di policy
coerente non può prescindere
dalla condivisione di una visione
e di un approccio operativo  sul

tema migratorio.  

A questo scopo, occorre
coordinare e coinvolgere  un

gruppo composto da attori
pubblici  e privati  e coltivare una
discussione collettiva sul senso
del lavoro interculturale ,  per

contribuire al la definizione degli
orizzonti  concettuali  entro i  quali
collocare le polit iche pubbliche,  le
azioni coordinate,  e i l  contributo
dei diversi  attori .

Un principio operativo generale
condiviso durante i l  laboratorio è
riassunto con la seguente
espressione:  

Menos intermitencia, màs inte g ración
(Meno intermittenza, più inte g razione)

La frase – apparentemente
semplice,  quasi  uno slogan –
racchiude una ri f lessione crit ica
sul senso della parola
integrazione ,  largamente

uti l izzata nel contesto delle
polit iche migratorie europee. A un
approccio funzionale basato
sull ’ integrazione – misurata su una
serie di fattori  quali  la casa,  i l
lavoro,  la famiglia ,  la scuola,  i l
welfare,  la cittadinanza – s i  deve
aff iancare un’attenzione
all ’ interazione e al  dialogo quali
occasioni per influenzarsi
reciprocamente e riformulare le
identità e i  codici culturali  su cui

esse si  fondano. L ’appello a una
minore intermittenza r iconosce
inoltre la necessità che gli
interventi ,  i  progetti e i  servizi
volti  a faci l itare l ’ insediamento
degli  immigrati  in una nuova
società e l ’ incontro tra culture
siano stabili  e continuativi .  

"Ho la sensazione che manchi una

visione chiara ed esplicita della società

che vogliamo, del  mondo del dir itto,  del

mondo dell ’accoglienza.  Qual è i l

percorso che vogliamo intraprendere,  al

di  là dell ’organizzazione di  interventi

puntuali?"
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S V I L U P P A R E  U N  Q U A D R O  D I  P O L I C Y  S U L  T E M A  M I G R A T O R I O

Condividere una visione e un approccio operativo 
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Individuare gli assi principali di lavoro 
 

Per garantire i  dir itt i  di  salute e benessere,  s i  è sottol ineata
l ’ importanza della mediazione interculturale  per decodif icare e

raccordare i  codici  della società di partenza e di quella di arr ivo,
ist ituendo un ponte tra paziente e operatore, tra paziente e
istituzione .

Sono stati  r i levati  la mancanza di servizi  di  etnopsichiatria  per

l ’assistenza ai  migranti  in Valle d’Aosta,  e i l  bisogno di un’attività
costante e continuativa di formazione e/o consulenza
antropologico-culturale in ambito sanitario .

Sopperire al le carenze elencate comporterebbe la creazione o
l ’ individuazione di nuovi interlocutori ,  potenzial i  partner di

progetto,  nuove prospettive critiche e operative ,  e dunque la

possibil ità di costruire progetti  che includano attività legate ai  dir itt i
di  salute e benessere.  

Nell ’ambito dell ’ istruzione,  i l  progetto ha potuto usufruire di una
mediazione interculturale  che sarebbe opportuno fosse resa

continuativa .

Uno degli  ostacoli  al l ' inserimento degli  stranieri  in posizioni
qualif icate è la diff icoltà di presentare in Ital ia titoli  di studio e
professionali  conseguiti  all 'estero .  Chi desidera lavorare in Ital ia può

richiedere i l  r iconoscimento di un titolo di studio,  ma la crit icità
ri levata è che i l  percorso spesso appare confuso o complicato.
Occorre inoltre prevedere delle azioni di  continuità dei percorsi  per
l ’ inserimento lavorativo,  in particolare predisponendo misure
orientative e formative a sostegno della transizione dai percorsi
educativi e formativi verso il  lavoro .

La proposta emersa durante i l  laboratorio è che i l  gruppo di lavoro (o
tavolo di coordinamento) incaricato di svi luppare visione, approccio e
quadro di policy  s i  r iunisca in base a dei temi specifici ,  degli  oggetti

concreti  su cui lavorare,  dei progetti  condivisi .  I  tre temi emersi  sono
legati  ai  dir itt i :  dir itt i  di  salute e benessere,  dir itt i  di  cittadinanza,  dir itt i
d’ istruzione e formazione. 

Diritti  di salute e benessere

Diritti  di istruzione e formazione 

 



" I  dir itt i  di  cittadinanza sono

sicuramente importanti ,  fondamentali .

Ma io credo che sarebbe interessante,

specialmente in Valle d’Aosta,

sperimentare dir itt i  legati

al l ’autonomia personale.  Per molti

stranieri  –  e per molti  valdostani –

seguire i  propri  sogni ,  trovare uno

svi luppo personale,  s ignif ica dover

andare altrove,  perché qui non ci  sono

opportunità concrete.  Occorre

proteggere e sostenere i l  dir itto di

realizzare i  propri  sogni ,  anche qui ,  in

Valle d’Aosta.  "
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L’ iscrizione nelle l iste anagrafiche della popolazione residente di un
Comune afferisce al  dir itto costituzionale di circolare e soggiornare
liberamente sul terr itorio nazionale.  È inoltre un requisito essenziale
per poter effettivamente esercitare altr i  dir itt i  fondamentali ,  e dunque
rappresenta un presupposto per qualsiasi processo d’integrazione
degli stranieri ,  compresi  i  beneficiari  di  protezione internazionale e i

r ichiedenti  asi lo.  Tuttavia,  garantire i l  dir itto al l ’ iscrizione anagrafica
presenta tuttora delle sf ide,  e deve essere reso centrale nelle azioni di
advocacy.  
I  diritti  legati all ’abitare e al lavoro  sono riconosciuti  come

strettamente collegati ,  e dunque si  immagina di poterl i  affrontare
contemporaneamente attraverso apposit i  percorsi  di
accompagnamento.

Diritti  di cittadinanza 



Un tema emerso è quello della
tensione tra la necessità di fornire
servizi  continuativi ,  aff idabil i  e
permanenti ,  e i l  bisogno di
adattare approcci ,  modalità e
servizi  offerti  a un contesto in
continuo cambiamento.  La
tensione tra stabilità e
innovazione  non può tradursi  in

una dispersione o moltipl icazione
di servizi  in parte sovrapposti .
Deve invece essere uno stimolo a

coltivare partenariati f luidi e
responsivi ,  capaci di  r imodulare i

rapporti  tra i  partner secondo le
necessità;  di  uti l izzare gl i
strumenti f inanziari  con
flessibil ità ;  di  conformare gli
interventi  ai  bisogni emergenti ;  di
valorizzare le innovazioni
sperimentate durante i  progetti ;
senza però trascurare la necessità,
per utenti  e operatori ,  di  avere
punti fermi e prassi consolidate .  

I l  tema della continuità dei
servizi in ambito migratorio  è

stato r i levato da diversi  gruppi e
individuato come contributo
chiave per garantire i  diritti .  Si

immagina un sistema di servizi
integrati  ai  servizi  terr itorial i  e
dunque rivolt i  a un’utenza varia ,
straniera e non, permanenti  e non
limitati  a un progetto e al la sua
scadenza.

È necessario anche un luogo,
spazio dedicato, riconosciuto,
polivalente, partecipato, aperto,
vivace, sede di associazioni,  di
scuole di italiano, vissuto e
frequentato dalla cittadinanza .

Al l ’ interno di questo spazio,  gl i
operatori  garantiscono servizi
permanenti  e offrono consulenze a
servizio del terr itorio;

tuttavia,  non operano solo
all ’ interno dello spazio dedicato,
ma anche sul terr itorio,  ist ituendo
punti di riferimento nei quartieri
e nei paesi ,  v icini  al le persone, e

facilmente accessibil i .  

L ’ ist ituzione di una rete di
progetto molto vasta,  che
sicuramente ha avuto numerosi
vantaggi dal punto di vista della
varietà dei servizi  offerti ,  del
coinvolgimento di utenze e
professionalità diverse,
dell ’apertura a collaborazioni
future,  ha forse portato a una
dispersione dei servizi e a una
moltiplicazione delle modalità di
accesso .  L ’ ist ituzione di un punto

di r i ferimento unico e continuativo
garantirebbe una maggiore
accessibil ità e fruibil ità dei servizi .

1 1

G A R A N T I R E  I  D I R I T T I  E  L ' A C C E S S O  A I  S E R V I Z I

Predisporre servizi stabili e dedicati

Adattarsi e rispondere al cambiamento
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D A  U T E N T I  A D  A T T O R I :  P R O M U O V E R E  L A  C E N T R A L I T À  E  L A
P A R T E C I P A Z I O N E  

Stimolare letture complesse del fenomeno migratorio
 
 

Emerge la necessità di una r i f lessione sulla mentalità e sulle prospettive
con cui si  osserva i l  fenomeno migratorio.  I  progetti  e le iniziative r ivolte
agli  stranieri  devono necessariamente includere un lavoro sulla
comunità  autoctona (sulle ist ituzioni ,  sugli  operatori ,  sulla società civi le

nel suo complesso) per contrastare la visione,  purtroppo persistente,
dell ’ immigrato come “anello debole” della catena. 
Da un lato,  è importante creare consapevolezza del portato positivo
degli  stranieri  e costruirne di volta in volta una lettura stratif icata che
individui le potenzialità personali ,  i  desideri e non solo i  bisogni ;

dall ’altro,  è necessario dedicare r isorse al la  formazione continua di
professionalità plurali  e interconnesse ,  capaci di  compiere  letture
trasversali  dei fenomeni  e in grado di identif icare e descrivere la

complessità delle situazioni .  È importante che ciò sia inserito in una
logica di lavoro in rete :  s ingole persone o organizzazioni diff ici lmente

hanno tutte le competenze,  conoscenze,  esperienze necessarie per
comprendere i l  v issuto altrui ,  e i l  lavoro in rete favorisce occasioni di
incontro e di scambio tra operatori ,  e tra operatori  e utenti .

Offrire spazi per l’auto-rappresentazione
 
 
 

È importante che i  cittadini di  paesi  terzi  possano disporre di spazi e
occasioni di autorappresentazione .  Le associazioni di  stranieri

costituiscono un supporto fondamentale per coloro che vivono
stabilmente in Ital ia ;  tali  luoghi di aggregazione funzionano se
organizzati dal basso, spontaneamente, in risposta a bisogni reali ,  ma
necessitano dell ’agevolazione delle istituzioni .  Sono essenzial i  per la

creazione,  la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale
immateriale  ( inteso come insieme di pratiche,  conoscenze,  abil ità ,

l inguaggi)  delle comunità straniere in Italia ,  fornendo un senso di

identità e continuità e promuovendo i l  r ispetto per la diversità culturale.

Inoltre,  i  cittadini stranieri  devono poter vivere appieno i  luoghi della
cultura più istituzionali ,  senza che le loro iniziative siano relegate a

spazi apposit i  o eventi  specif ici .   



" I  luoghi di  aggregazione e di

cultura non funzionano se sono

imposti ,  pianif icati ,  f inanziati ,  e

troppo identif icati  con le

istituzioni .  I  luoghi interculturali

nascono da chi ha i l  bisogno di

crearl i .  Invece di  calare iniziative

dall ’alto,  dovremmo sostenere

quelle che esistono,  dare loro la

possibi l ità di  svi luppare un’offerta

di maggior qualità e raggiungere

più persone."

1 3

Inserite in una rete di servizi ,  le associazioni di  stranieri  sono parte
integrante del welfare culturale ,  e devono essere messe nelle

condizioni di  costruire occasioni di  scambio e al leanze con le altre
organizzazioni sul terr itorio.  

L ’autorappresentazione può avere delle ricadute positive anche sulla
progettazione e la programmazione del welfare .  Spesso,  i l  rapporto

con gli  utenti  dei servizi  è f i ltrato dalla rete di enti  pubblici  e privati  e
dall ’ infrastruttura di strumenti organizzativi  e burocratici  che ne
supporta i l  funzionamento.  Così ,  faci lmente si  può perdere il  contatto
diretto  con le singole persone e i l  loro vissuto,  r ischiando di strutturare

servizi  e iniziative basandosi esclusivamente su dati  quantitativi  e
rappresentazioni generiche di utenti-t ipo.  È necessario sostenere le
iniziative e le idee che nascono spontaneamente,  st imolare lo svi luppo di
una certa vivacità creativa e culturale anche agendo in modo “ invisibi le”
se necessario e valorizzare gl i  spazi informali .  Un territorio attento al le
proposte e ai  contributi  delle comunità straniere,  in cui la diversità è
rappresentata posit ivamente nella sua complessità,  è in grado di
rispondere con più efficacia ai bisogni sociali .  
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S T R I N G E R E  A L L E A N Z E  E D U C A T I V E  I N T E R C U L T U R A L I  

Valorizzare l’educazione linguistica e interculturale
 
 
 

L’educazione l inguistica rappresenta una sf ida didattica importante nella
classe pluri l ingue, e r ichiede la sensibil ità e la preparazione specif ica dei
docenti .  Occorre sia porre attenzione all ’apprendimento dell ’ italiano
come lingua seconda ,  s ia avere considerazione per le l ingue d’origine ,

che spesso rappresentano gli  affetti  e sono l ingue di comunicazione
uti l izzate in famiglia .  L ’educazione l inguistica deve valorizzare la bellezza
delle l ingue e creare occasioni di  scambio tra culture.  
L ’educazione interculturale rappresenta un’occasione di crescita e
arricchimento per tutti  e tutte.  Non si  tratta solo di educare sul piano
cognitivo delle conoscenze e dei saperi ,  ma anche sul piano affettivo
delle relazioni,  delle storie personali ,  delle rappresentazioni positive .

Nell ’educazione l inguistica e interculturale è fondamentale la f igura del
mediatore interculturale,  che necessita di essere adeguatamente
inquadrata e valorizzata attraverso percorsi  di  formazione non solo r ivolt i
ai  mediatori ,  ma anche ai  docenti  e ai  dir igenti  scolastici .  La mediazione
linguistica e culturale  dovrebbe essere un  servizio continuativo in
tutti i  settori ,  disponibile e attivabile al  bisogno: s i  propone l ’ ist ituzione

di un servizio regionale stabile e gratuito a supporto dei servizi  terr itorial i
(scuola,  sanità. . . ) .

"Mi occupo di mediazione interculturale a scuola dal 1995 e mi

rendo conto che i l  mondo scolastico non sempre riconosce appieno

il  ruolo del mediatore.  Alcuni insegnanti ,  per esempio,  dicono che

l ’educazione interculturale va fatta solo nelle classi  dove ci  sono

studenti  stranieri .  Bisogna invece avere una visione globale:  non

possiamo definirci  sul la base delle cose che ci  dividono! Negli  anni

sono state proposte tante belle formazioni sul la mediazione

interculturale,  ma ciò che ci  vuole è un’offerta continua, non

un’iniziativa puntuale.  Parallelamente,  è importante fare

formazione continua anche ai  mediatori .  L ’esperienza formativa

non può concludersi  dopo 500 ore di  corso e i l  t irocinio:  lo scenario

sociale cambia,  anche nelle scuole."  
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"Occorre inquadrare

adeguatamente la f igura del

mediatore.  Abbiamo perso decine

di r isorse preziose formate come

mediatori ,  con esperienza,  perché

della mediazione non si  vive.

Tante persone che amano questo

lavoro sono costrette a prendere

altre strade lavorative.  Ricevo

richieste continue di  mediatori  di

l ingua cinese,  e sono dovuta

andare f ino a Torino per trovarl i ! "  

Rafforzare il legame famiglia-scuola-comunità
 
 
 

Famiglia .  Occorre prevedere azioni di  sostegno alla genitorial ità ,  per

incoraggiare i  genitori  ad avere un ruolo attivo nella vita scolastica dei
propri  f igl i ,  dall ’accompagnarl i  a scuola al l ’aiutarl i  con i  compiti .  I l
sostegno agli  alunni e al le famiglie può anche essere di carattere
economico,  con borse di studio volte non tanto a premiare i l  merito,
quanto a stimolare la curiosità e i l  desiderio di imparare e a offr ire
pari  opportunità educative.  
Scuola .  Occorre prevedere momenti di  formazione rivolt i  non solo agli

insegnanti ,  ma a tutto i l  personale scolastico (personale
amministrativo,  personale ATA, mediatori…) .  I l  successo scolastico degli
alunni stranieri  può essere sostenuto attraverso forme di
accompagnamento,  attraverso l ’uso di metodologie didattiche
differenti ,  mediante corsi  estivi ,  e tramite iniziative di sol idarietà tra
alunni .  È inoltre importante che gli  operatori  social i  s iano
adeguatamente formati r ispetto al la diversità tra i l  s istema scolastico
del paese di partenza,  e di quello di arr ivo.  

I l  ruolo della scuola è centrale,  ma la scuola deve poter dialogare con le
famiglie e con la comunità nel suo complesso .  



"Quando provo a spiegare come è

funziona i l  nostro sistema

educativo,  mi rendo conto che,  per

farlo,  è necessario conoscere i

s istemi dei paesi  di  provenienza dei

migranti  presenti  in Valle d’Aosta.

Credo che si  debba estendere

questa conoscenza anche ai  servizi

sociosanitari . "
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Comunità .  La responsabil ità dei s ingoli  non deve essere trascurata,  per

esempio attraverso i l  rafforzamento del ruolo dell ’educazione civica e
i l  sostegno all ’associazionismo. La scuola stessa,  o un altro spazio
aggregativo,  può farsi  luogo di contatto e di scambio tra persone e
culture,  per esempio offrendo corsi  di  ital iano aperti  a tutti  o altre
iniziative r ivolte a chi ha vissuto un’esperienza di migrazione.

Sviluppare approcci multiculturali alla formazione, al lavoro,
alla cultura

 Promuovere la conoscenza e i l  r ispetto reciproco di norme, costumi,
pratiche cultural i  o rel igiose;
Valorizzare i l  patrimonio multiculturale delle nuove generazioni ;
Ridurre gl i  ostacoli  di  t ipo sociale e culturale posti  ai  migranti  e ai  loro
figl i  in ambito lavorativo,  scolastico,  e di creazione e godimento di
prodotti  cultural i .  

I l  tema dell ’ interculturalità deve essere oggetto di una formazione
trasversale  a tutte le categorie lavorative,  per :

In ambito lavorativo,  i  servizi  di  supporto al l ’ inserimento r ivolt i  agli
stranieri  devono essere potenziati ;  in ambito culturale,  s i  r i leva i l
successo della rassegna Plaisirs de Culture ,  i l  cui obiettivo per i l  2021 è

stato includere nell ’esperienza culturale fasce di utenti  che,  per varie
ragioni ,  frequentano poco i  luoghi della cultura.  



"Durante questo progetto FAMI

è stata avviata l ’ iniziativa

Plaisirs de Culture,  che ha

formato come operatori

turistici  persone di  diverse

provenienze.  Queste hanno poi

potuto presentare la r icchezza

del patrimonio culturale

valdostano nella propria l ingua

madre.  L ’ iniziativa ha avuto

successo,  dimostrando che un

approccio multiculturale al la

promozione del patrimonio

locale merita di  essere reso

permanente."
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Un elemento di forza del progetto
unanimemente r iconosciuto è
stata la r icchezza di strumenti e
opportunità di condivisione
all ’ interno della rete territoriale.

Questi  momenti sono special i ,
perché hanno consentito di
rafforzare la rete sia internamente,
sia nella sua immagine esterna.

Occorre però lavorare sul
mantenimento,  i l  potenziamento,
e la continuità della rete anche
dopo la f ine del progetto.  Tre sono
le proposte operative in questo
senso:

Organizzare incontri  tematici
ospitati  a turno da un partner
differente;

Organizzare eventi  informali  di
incontro,  di  cura delle relazioni ,
di  scambio di informazioni ,  che
non siano necessariamente
legati  a r iunioni progettuali  e
offrano la possibil ità di
incontrarsi  in presenza;

Mettere a bilancio nei progetti
futuri  i l  tempo dedicato al la
cura della rete.

 

Tempo e attenzione alla cura
delle relazioni ;
La condivisione di valori  e di
intenti ;

Svi luppando una direzione
condivisa,  ciascun attore della rete
territoriale diventa
corresponsabile delle azioni
compiute sul terr itorio e
contribuisce a garantire la tenuta
e la continuità delle azioni
progettuali .  

La costruzione di una direzione,  in
particolare,  r ichiede:

L ’uti l izzo di alcuni strumenti di
facil itazione e di condivisione;
La valorizzazione delle
particolarità di ogni
organizzazione e delle
esperienze personali  dei
soggetti  che compongono la
rete;
La costruzione di una
narrazione coerente r ivolta sia
all ’esterno che agli  stessi
membri della rete,  attraverso
strumenti specif ici  quali
mail ing l ist ,  incontri  regolari ,
v ideo-storytell ing.  

.
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R A F F O R Z A R E  L A  R E T E

Sviluppare intenti condivisi
 

Dare continuità alla rete 
 



L’obiettivo è che dalla cura delle
relazioni e dalla condivisione di
prospettive,  valori  e intenti
possano emergere oggetti  concreti
di lavoro.  Impegnarsi  insieme nella
realizzazione di “micro-progetti ”  e
nella coltivazione di buone
pratiche  consente al la rete 

di avere occasioni di
collaborazione e di disporre di
r isorse per i l  mantenimento e la
cura delle relazioni .  La rete
diventa così  un contenitore di
progettualità condivise  in grado

di garantire la continuità dei
servizi essenziali  oltre i  confini  di

un singolo f inanziamento. 
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Costruire progettualità condivise 
 
 


