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Abstract: Il contributo prospetta l’allestimento di un repository dedicato alla didat-

tica della lingua italiana. Si argomenta dapprima la necessità di un più ampio nu-

mero di ricerche sperimentali sugli interventi didattici volti a sviluppare la compe-

tenza comunicativa degli alunni italiani. In seguito, si forniscono alcuni suggeri-

menti per i contenuti dell’archivio, che dovrebbe offrire guide didattiche informate 
dalle evidenze di efficacia rivelate dalla ricerca, come anche guide pratiche che pos-

sano colmare altri due bisogni formativi degli insegnanti di italiano: il consolida-

mento delle conoscenze linguistiche e della capacità di riflettere sulla variabilità del 
repertorio.

1. Introduzione

Questo contributo ha un duplice obiettivo: sottolineare l’utilità di alle-
stire un repository dedicato alla didattica della lingua italiana e fornire alcu-
ni primi suggerimenti sul suo allestimento. Il repository, da pensare come 
strumento per la formazione in servizio degli insegnanti di italiano, dovreb-
be essere costruito per venire incontro ai principali bisogni formativi di que-
sti docenti, bisogni sui cui si porta di nuovo l’attenzione qui di seguito.

2. Educazione linguistica ed Evidence-Based Education: alla base di 

un repository dedicato alla didattica della lingua italiana.

Nella sua recente ricerca sociologica sugli insegnanti italiani, Gianluca 
Argentin (2018) ha ben argomentato la debolezza della formazione in servi-
zio nella nostra scuola. Sono due i principali problemi generali evidenziati 

La formazione degli insegnanti di italiano: didattica della lingua ed 
Evidence-Based Education (in vista della creazione di un reposi-
tory per la didattica della lingua italiana)
Daniele D’Aguanno*
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dallo studioso: la sporadicità degli aggiornamenti, affidati all’iniziativa dei 
singoli insegnanti, e l’assenza di una frequente valutazione dell’efficacia dei 
corsi di formazione, specie per ciò che riguarda la loro ricaduta sugli ap-
prendimenti (ivi: 184-193). Ricordando come l’offerta formativa resti gene-
ralmente opaca, Argentin ha giustamente portato l’attenzione anche sul di-
vario tra la situazione italiana e quella dei paesi che da tempo hanno messo 
a disposizione degli insegnanti repository nazionali di pratiche educative 
validate dalla ricerca (ivi: pp. 192-3). Questi archivi on line – come, per esem-
pio, quello allestito dal prestigioso centro dell’Institute od Education Scien-
ces statunitense What Works Clearinghouse: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/ 
– offrono com’è noto guide didattiche aggiornate per vari insegnamenti re-
datte in base alle evidence di efficacia riconosciute dalla ricerca. Si tratta 
quindi di guide composte nel quadro dell’Evidence-Based Education, orien-
tamento che si sta promuovendo da qualche anno anche in Italia (SApIE 
Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informate da Evidenza 2017), do-
ve è diffuso un atteggiamento culturale, non soltanto in ambito scolastico, 
ancora restio a riconoscere la scientificità della ricerca sugli insegnamenti e 
sugli apprendimenti scolastici, specie su quelli relativi alla scuola superiore.

La necessità di stringere maggiormente il rapporto tra ricerca e pratica 
didattica scolastica è tuttora un’urgenza della nostra educazione linguistica, 
tradizionalmente affidata a insegnanti che non hanno ricevuto un’adeguata 
formazione iniziale, in particolare per ciò che riguarda la conoscenza della 
linguistica moderna (indispensabile per capire appieno l’oggetto dell’inse-
gnamento) e l’insegnamento stesso della lingua, ovvero lo sviluppo della 
competenza comunicativa. Quest’ultimo, in molti casi, è di fatto ancora in-
teso da molti come portato automatico dell’indispensabile educazione lette-
raria, quale che sia il metodo con il quale questa è realizzata (va notato, pe-
raltro, che gli strumenti dell’educazione letteraria, tradizionali o innovativi 
che siano, non risultano essere a loro volta sottoposti regolarmente a verifi-
che empiriche). Una prova della lacuna nella competenza didattica di diver-
si insegnanti di italiano sta nella diffusa credenza che i problemi didattici 
relativi allo sviluppo delle abilità linguistiche possano essere affrontati sol-
tanto ascoltando, leggendo e confrontando esperienze didattiche di vario 
tipo. Ciò comporta una certa distanza dalle discipline che si occupano speci-
ficamente di insegnamento e apprendimento linguistico (nonché di motiva-
zione scolastica), e una certa diffidenza, talvolta, per i risultati degli studi 
sperimentali di ambito linguistico, pedagogico o psicologico, ovvero per 
quelle ricerche che, elevando al massimo grado la qualità dell’osservazione 
scientifica sugli effetti dei trattamenti didattici, mirano a riconoscere che 
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cosa si è dimostrato o non si è dimostrato efficace in determinate circostan-
ze, producendo conoscenze affidabili e trasferibili. Si tratta di un aspetto 
molto importante, soprattutto nell’epoca dell’infosfera, all’interno della 
quale, se non si dispone di buoni criteri selettivi, può non essere facile di-
stinguere quale siano le voci effettivamente autorevoli e le raccomandazioni 
davvero valide, anche per ciò riguarda la didattica scolastica.

Va detto che negli ultimi decenni sono molti gli insegnanti di italiano 
che hanno riconosciuto il bisogno di una formazione in servizio scientifica-
mente fondata in merito alle buone pratiche di educazione linguistica. Lo 
dimostrano le numerose e assidue frequenze ai corsi e ai seminari di aggior-
namento promossi dall’Accademia dei Lincei (Progetto “I Lincei per una 
nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”, dall’Accademia della Cru-
sca e da Associazioni come l’ASLI Scuola, la DILLE, il GISCEL e l’associazio-
ne LEND. Credo, tuttavia, che in queste occasioni di stretto confronto tra 
scuola e università bisognerebbe aumentare lo spazio dedicato alla discus-
sione dei metodi sottesi alle ricerche di taglio sperimentale sull’insegna-
mento e l’apprendimento linguistico, metodi propri, del resto, di settori co-
me la linguistica applicata, la pedagogia sperimentale e la psicologia dell’ap-
prendimento dai quali provengono da anni numerose indicazioni didattiche 
sullo sviluppo della scrittura e della comprensione del testo scritto. Ritengo 
che vada certamente aumentata, a questo scopo, la collaborazione tra stu-
diosi appartenenti a questi diversi settori. Si tratta, come si capirà, di au-
mentare l’interesse degli insegnanti di italiano verso il dibattito moderno, 
interdisciplinare e internazionale, intorno all’orientamento scientifico della 
didattica scolastica. Quest’attività di familiarizzazione, infatti, permette-
rebbe di preparare il terreno per la creazione di un repository italiano dedi-
cato all’insegnamento scolastico della lingua, un archivio possibile una volta 
che sarà aumentato il numero di studi sperimentali sugli interventi didattici 
funzionali allo sviluppo delle varie abilità linguistiche in diversi contesti, e 
apprezzabile soltanto da docenti pienamente consapevoli dell’alta qualità 
del lavoro sotteso alla ricerche sperimentali che ne saranno alla base.

3. Il contenuto di un repository dedicato alla didattica della lingua 

italiana

Un repository italiano di buone pratiche di educazione linguistica, ol-
tre alle guide pratiche relative allo sviluppo e alla valutazione delle abilità 
linguistiche, dovrebbe ospitare almeno spazi dedicati a due altri diffusi bi-
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sogni formativi presso gli insegnanti di italiano, la cui formazione, lo ricor-
diamo, è stata a lungo prevalentemente storico-letteraria. Il primo riguarda 
le conoscenze linguistiche che permettono di capire il funzionamento dei 
testi (le nozioni di linguistica testuale). Il secondo riguarda il giusto inten-
dimento della costante variabilità linguistica del nostro repertorio. Sarebbe 
utile, pertanto, provvedere guide che orientino la lettura, negli scritti degli 
alunni, anzitutto di quei problemi che possono essere compresi e spiegati 
soltanto ricorrendo alle nozioni della linguista moderna (come, per esem-
pio, le interferenze tra l’uso di determinate congiunzioni e l’aspetto gram-
maticale o lessicale di un verbo, o l’uso erroneo di particolari coesivi testuali 
in determinati punti del testo); come anche, inoltre, guide relative all’accet-
tabilità in determinati contesti dei cosiddetti “tratti in movimento” della 
lingua italiana, ovvero di quei fenomeni di vario livello (morfologico, sintat-
tico, lessicale, pragmatico o testuale) che costituiscono una schietta innova-
zione nell’uso o di cui è possibile osservare lo spostamento di valore tra le 
varietà del repertorio (per esempio quello dal registro colloquiale a quello 
mediamente formale, cfr. D’Achille 2016). Cogliere in modo scientifico e 
condiviso i mutamenti della lingua è infatti essenziale perché il suo inse-
gnamento, e in particolare quello dell’espressione orale e scritta, non diventi 
superstiziosamente rigido, come spesso è stato in passato (De Mauro, 2014: 
155-156).
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