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Un  QUESTIONARIO  INTERATTIVO  DI  AUTO -RIFLESSIONE  per  le

persone  anz iane  che  vor rebbero  insegnare .  Gl i  utent i  r iceveranno

una  s intes i  dei  lo ro  r i su l tat i  ed  un  cer t i f i cato  nel  quale  vengono

sugger i t i  i  contest i  in  cui  potrebbero  condiv idere  l a  lo ro  conoscenza

con  le  generaz ion i  più  giovani .

DIMOSTRAZIONE  DI  STORIE  DI  SUCCESSO .  Gl i  anz ian i

condiv ideranno  l a  lo ro  personale  s tor ia  di  successo  di

apprendimento  in tergeneraz iona le  att raverso  brev i  v ideo ,

raccontando  l ’esper ienza  nel  set tore  in  cui  hanno  agi to  come

insegnant i .

Dopo  aver  r icevuto  l a  cer t i f i caz ione  del le  lo ro  competenze ,  gl i

utent i  saranno  re indi r i zzat i  nel la  sez ione  contenente  i l  PACCHETTO

DI  APPRENDIMENTO  più  cor r i spondente  a l le  lo ro  es igenze  (Risu l tato

4 ) .

Questo  report  è  s tato  sv i luppato  nel l 'ambito  del  progetto  KA204  -

Partenar iat i  s t rateg ic i  per  l 'educaz ione  degl i  adul t i  "AGE :  WISE "  -  

 Att raverso  le  generaz ion i :  Metodi  per  in tegrare  le  Persone  del la  Terza

Età  con  l a  Formazione  ( " A G E :  W I S E  -  A c r o s s  G e n e r a t i o n s  a t  E y e  L e v e l :
W a y s  t o  I n t e g r a t e  S e n i o r s  b y  E d u c a t i o n " ) ,  Progetto  n .  2020 - 1 -AT01 -

KA204 -078088 ,  co - f inanz iato  dal  Programma  Erasmus+ .  

I l  progetto  è  s tato  rea l i zzato  per  esplorare  i  bisogni  spec i f ic i  di

apprendimento  dei  sen ior  e ,  dal  punto  di  v i s ta  degl i  educator i ,  le

competenze  e  le  abi l i tà  necessar ie  per  gl i  anz ian i  nel  ruo lo  di

insegnant i .  Sono  s tat i  in terv i s tat i  fo rmator i ,  di  i s t i tut i  di  fo rmaz ione

per  adul t i ,  con  esper ienza  di  l avoro  con  le  persone  anz iane .

L ’anal i s i  svo l ta  serv i rà  come  base  per  i  r i su l tat i  che  saranno  sv i luppat i

ne l le  fas i  success ive  del  progetto :

LA PIATTAFORMA WEB  (Risu l tato  2 )  che  inc lude  t re  funz ion i /sez ion i

d i  base :

LINEA GUIDA PER LA DIDATTICA per  i  centr i  di  fo rmaz ione  degl i

adul t i  (Risu l tato  3 )

MATERIALE DI  APPRENDIMENTO per  un  corso  di  fo rmaz ione  per

anz ian i  (Risu l tato  4 )

N E L  2 0 1 9 ,  P I Ù  D I  U N  Q U I N T O  ( 2 0 , 3 % )
D E L L A  P O P O L A Z I O N E  D E L L ' U E - 2 7
( S T A T I  M E M B R I  D E L L ' U E - 2 7 )  A V E V A
6 5  A N N I  E  P I Ù .  ( E U R O S T A T )
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Scopri di più  
www.agewise.eu

 

https://www.facebook.com/AGEWISE2020/


PRIMO  NUCLEO :  cons i s te  nel la  r icerca  fo rmale  e  nel la  discuss ione

accademica  su l l ’apprendimento  in tergeneraz iona le  ( IGL )  (Capi to lo  1

e  6 ) .  

SECONDO  NUCLEO :  r iguarda  l ’anal i s i  di  buone  prat iche  nei  paes i

par tner  del  progetto  (Capi to lo  2 ) .  

TERZO  NUCLEO :  s i  compone  del le  in terv i s te  condotte  con  20

educator i  degl i  adul t i  dei  c inque  Paes i  partner ,  espert i

ne l l ' insegnamento  con  persone  adul te  e /o  che  l avorano  in  contest i

d i  apprendimento  in tergeneraz iona le  (Capi to lo  3  e  4 ) .  

QUARTO  NUCLEO :  r iguarda  l a  procedura  di  auto - r i f less ione  dei

par tner  nei  contest i  IGL  (Capi to lo  5 ) .

I  r i su l tat i  di  questo  rapporto  s i  basano  su  una  metodolog ia  di  r icerca

che  comprende  quatt ro  nucle i :  
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RELAZIONE
DI RICERCA

 

Procedura di "auto-

riflessione" delle singole

organizzazioni partner

RACCOLTA DI
BUONE PRATICHE

DI IGL
 

Specifici bisogni di

apprendimento delle persone

anziane

Competenze richieste agli

anziani nel ruolo di insegnanti

CONTESTI IGL

Interviste condotte da esperti

seguendo le linee guida

strutturate per le interviste

Analisi dei dati esistenti

Esperienze delle pratiche

attuali di IGL

5 Paesi: (Austria, Germania,

Italia, Polonia, Portogallo)

EDUCATORI ANZIANI IN
IGL

Come possono essere promossi

e sostenuti i contesti IGL?

Strategie di marketing

Discussione
accademica
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1 . 1  E d u c a z i o n e
i n t e r g e n e r a z i o n a l e :
D E F I N I Z I O N E  E  O B I E T T I V I

" in ter "  -  s i  concentra  su l la

d imens ione  del lo  scambio ,  del le

re laz ion i ,  del la  rec iproc i tà ;

"generaz iona le "  -  cons idera  i

d ivers i  campi  di  esper ienza  e  modi

d i  pensare  fo rmat i s i  nel  tempo  t ra

rappresentant i  di  diverse  età ;

"apprendimento "  –  è  i l  r i su l tato

del lo  scambio  di  esper ienze .

La  r icerca  ha  ident i f icato  i l  ruo lo  che

le  att i v i tà  di  apprendimento

intergeneraz iona le  hanno  nel lo

sv i luppo  umano .  

I l  te rmine  "apprendimento

intergeneraz iona le "  è  composto  da

tre  e lement i  con  fo r te  s ign i f icato

pedagogico :

" L ' A P P R E N D I M E N T O
I N T E R G E N E R A Z I O N A L E
( I G L )  È  I L  L U O G O  D O V E
T U T T E  L E  P E R S O N E  D I
T U T T E  L E  E T À
P O S S O N O  I M P A R A R E
I N S I E M E  E  L ’ U N A
D A L L ’ A L T R A "  

E P A L E ,  2 0 2 0
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L 'apprendimento  in tergeneraz iona le  è  un  modo  per  imparare  ins ieme  e

da  generaz ion i  diverse .  Quando  l e  generaz ion i  più  anz iane  e  più

g iovani  l avorano  ins ieme ,  sv i luppano  nuove  competenze ,  va lor i  e

conoscenze .

L 'apprendimento  in tergeneraz iona le  può  avveni re  in  una  var ie tà  di

contest i  soc ia l i  ( fo rmale ,  non  fo rmale  e  in formale )  e  att raverso  divers i

programmi  che  a iutano  a  ra f fo rzare  i l  capi ta le  soc ia le  e  i  l egami ,

creando  cos ì  maggiore  coes ione  nel le  comunità .



Le  a t t i v i t à  IGL  aumentano  l a  c o o p e r a z i o n e ,  l ' i n t e r a z i o n e  e  l o
s c a m b i o  t r a  d u e  o  p i ù  g e n e r a z i o n i ,  d iminuendo  g l i  s te reo t ip i ,

promuovendo  l a  comprens ione ,  i l  r i spe t to  e  l a  f i duc ia  e ,

contemporaneamente ,  l a  cond i v i s i one  d i  i dee ,  competenze ,

conoscenze  ed  espe r i enze .  Ta l i  a t t i v i t à  conducono  a  r i su l t a t i  d i

apprend imento ,  educano  a l l a  conv i venza  e  a l l a  c i t t ad inanza  e

promuovono  f o rme  d i  "co - l ea rn ing " .

Con  r i f e r imento  a l  l a vo ro  d i  Albe r t  Bandura  "Se l f -e f f i cacy :  Toward  a

Un i f y ing  Theo ry  o f  Behav io ra l  Change "  ( 1 977 ) ,  è  poss ib i l e  ev idenz ia re

come  l ’ i n te raz ione  soc i a l e  abb ia  un  ruo lo  f ondamenta le ,  d i venendo  un

contes to  che  esp r ime  un  apprend imento  osse r va t i vo  e  un

apprend imento  a t t r ave r so  i l  d ia logo ,  i  qua l i  a  l o ro  vo l t a  sono

impor tan t i  per  l a  c re sc i t a  mora le  e  l o  s v i l uppo  per sona le .

Greg  Mann ion  (Un ive r s i t à  d i  St i r l i ng ,  Scoz ia )  o f f r e  l a  seguente

de f in i z i one  d i  e d u c a z i o n e  i n t e r g e n e r a z i o n a l e :

( a )  co invo lge  per sone  d i  due  o  p iù  gene raz ion i  che  par tec ipano  ad  una

pra t i ca  comune  che  avv i ene  i n  qua lche  l uogo ,

( b )  co invo lge  i n te re s s i  d i ve r s i  a t t r ave r so  l e  gene raz ion i  e  può  es se re

imp iega ta  per  a f f ron ta re  i l  mig l i o ramento  de l  benesse re  i nd i v idua le ,

comun i ta r i o  ed  eco log i co ,  a f f ron tando  “prob lemi ”  e  “ s f ide ” ,  

( c )  r i ch iede  l a  vo lon tà  d i  comun ica re  r ec ip rocamente  t r a  l e  d i ve r se  e tà

(a t t r ave r so  a t t i v i t à  che  co invo lgono  i l  consenso ,  i l  con f l i t to  o  l a

coope raz ione )  con  l a  spe ranza  d i  gene ra re  e  cond i v ide re  nuov i

s ign i f i ca t i  i n te rgene raz iona l i ,  pra t i che  e  l uogh i  che  sono  i n  qua lche

misu ra ,  t enut i  i n  comune ,  e

( d )  r i ch iede  l a  vo lon tà  d i  es se re  propos i t i v i  s i a  ve r so  l e  per sone  che  i

l uogh i ,  i n  modo  cont inuo .

Da l  punto  d i  v i s t a  pedagog ico ,  l o  scopo  pr inc ipa le  de l l 'educaz ione

in te rgene raz iona le  è  que l l o  d i  mig l i o ra re  l e  r e l az ion i

in te rgene raz iona l i ,  i n  modo  t a l e  da  a iu ta re  l a  nasc i t a  de l l e  comun i tà  e

de i  l uogh i ,  l oca l i  e  l on tan i  (Mann ion ,  2012 ) .
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" I G L  s i g n i f i c a  s o p r a t t u t t o  i m p a r a r e  c o n ,  d a  e  l ’ u n o

d a l l ’ a l t r o .  I  g i o v a n i  e  g l i  a n z i a n i  t r a s m e t t o n o  l ' u n  l ' a l t r o

l e  l o r o  c o m p e t e n z e  i n  s p e c i f i c h e  a r e e  t e m a t i c h e .  I n

q u e s t o  m o d o ,  r i c e v o n o  u n  a i u t o  r e c i p r o c o  c h e  a l t r i m e n t i ,

p r o b a b i l m e n t e ,  n o n  r i c e v e r e b b e r o " .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  A u s t r i a
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1 . 2  S I T U A Z I O N E  A T T U A L E
N E I  P A E S I  P A R T N E R  D E L
P R O G E T T O

Un ' in terv i s ta  di  espert i ,  condotta  dal  Minis tero  degl i  Af far i  Soc ia l i

aust r iaco ,  ha  mostrato  che  gl i  aust r iac i  vedono  un  importante  campo

d 'az ione  nei  progett i  di  educaz ione  in tergeneraz iona le  che

permettono  uno  scambio  e  un  cambio  di  prospett i va  t ra  l e

generaz ion i .  Gl i  anz ian i ,  in  part ico la re ,  sono  in teressat i  a l le

generaz ion i  più  giovani ,  a l le  lo ro  preoccupaz ion i ,  opin ion i  e

aspettat i ve  (Mül legger ,  2018 ) .  Ci f re  chiare  e  dat i  s tat i s t ic i

su l l 'apprendimento  in tergeneraz iona le  sono  di f f ic i l i  da  t rovare  per

l 'Aust r ia ,  tut tav ia ,  s tudi  empir ic i  mostrano  che  misure  di  att i vaz ione

sono  necessar ie  per  l a  soddis faz ione  nel le  fas i  success ive  del la  v i ta

(Kol land ,  2011 ) .

L 'apprendimento  permanente  e  i  process i  educat iv i  sono  v i s t i  come

supporto  per  preservare  l a  qual i tà  del la  v i ta  da  un  l a to  e ,  dal l ’a l t ro ,

mantenere  att i va  l a  partec ipaz ione  soc ia le .

In  Aust r ia ,  sono  present i  of fe r te  di  apprendimento  in tergeneraz iona le

rea l i zzate  s ia  a  l i ve l lo  fo rmale ,  non  fo rmale  e  in formale .  Per  esempio ,  a

l i ve l lo  in formale ,  l 'apprendimento  in tergeneraz iona le  ha  spesso  luogo

al l ' in terno  del la  famig l ia ,  spec ia lmente  nel le  aree  rura l i  dove  es i s tono

ancora  famig l ie  mult igeneraz iona l i .  Progett i  in tergeneraz iona l i  sono

anche  portat i  avant i  da  organizzaz ion i  non  governat ive  (ONG ) ,  as i l i ,

univers i tà  e  s ingole  comunità .  Ci  sono  anche  of fe r te  in  cui  l e

generaz ion i  più  giovani  insegnano  a  quel le  più  anz iane ,  spec ia lmente ,

in  ambito  tecnolog ico .

C 'è  un 'ul ter io re  fo rmaz ione  of fe r ta  nel  set tore  degl i  anz ian i  di  v i ta l i t y

coaching ,  educaz ione  in  età  avanzata  o  geragogia ,  ma  nessuna

esper ienza  con  focus  su i  process i  di  apprendimento

intergeneraz iona le .
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GERGERMAMANIANIA
Oggig iorno ,  nel la  maggior  parte  dei  cas i  i  bambin i  non  v ivono  ins ieme

ai  lo ro  nonni  e  per  questo  motivo  hanno  meno  opportuni tà  di

incontrars i ,  in formalmente ,  con  l a  generaz ione  più  anz iana

(Stat i s t i sches  Bundesamt ,  2016 ) .

Nel  2012 ,  i l  Minis tero  federa le  tedesco  per  l a  famig l ia ,  gl i  anz ian i ,  l e

donne  e  l a  gioventù  ha  pubbl icato  un  parere  di  espert i  su  "Relaz ion i

generaz iona l i  -  Sf ide  e  potenz ia l i tà " ,  raccomandando  di  ra f fo rzare  l e

re laz ion i  t ra  l e  generaz ion i  a l l ' in terno  del le  famig l ie ,  ma  anche  nei

ter r i to r i  (BMFSFJ ,  2012 ) .  Ci  sono  una  ser ie  di  in iz ia t i ve  r i levante  del

governo  federa le  a  l i ve l lo  loca le ,  ad  esempio  fo rme  di  v i ta  in  comune ,

luoghi  di  incontro  come  l e  case  mult igeneraz iona l i ,  model l i  di

mentor ing ,  cooperaz ione  t ra  s t rut ture  per  anz ian i  e  centr i  diurn i ,

progett i  sco las t ic i  con  tes t imoni  contemporane i  e  fo rme  di

apprendimento  in tergeneraz iona le  in  var i  campi  (BMFSFJ ,  2013 ) .

Le  autor i tà  tedesche  hanno  ind iv iduato  i l  problema  del la  mancanza  di

cooperaz ione  in tergeneraz iona le  t ra  anz ian i  e  bambin i .  Per  questo

mot ivo ,  raccomandano  e  incoraggiano  l a  rea l i zzaz ione  di  att i v i tà

intergeneraz iona l i ,  come  ad  esempio  in  Bav iera  in  cui  s i  sono

st rut turate  l e  l inee  guida  per  l e  organizzaz ion i  di  ass i s tenza  agl i

anz ian i  (StMAS ,  2004 )  o  i l  cur r ico lo  per  gl i  as i l i  (StMAS ,  2012 ) .  Anche  a

l i ve l lo  reg iona le ,  a lcuni  dis t ret t i  hanno  promosso  concett i  di

demograf ia  in tergeneraz iona le ,  sc ient i f icamente  supportat i ,

co invo lgendo  i  lo ro  c i t tad in i  nel la  def in iz ione  di  future  misure

reg iona l i  (Landratsamt  Cham ,  2013 ) .

Le  att i v i tà  IGL  in  Germania  sono  gest i te  da  entrambe  l e  generaz ion i :

più  giovani  che  insegnano  agl i  anz ian i  o  sen ior  che  svo lgono  i l  ruo lo  di

insegnante /mentore .  Alcune  del le  att i v i tà  sono  avv iate  da  scuole ,  as i l i ,

organizzaz ion i  di  ass i s tenza  agl i  anz ian i ,  organizzaz ion i  di

vo lontar ia to .  In  genera le ,  l a  Germania  ha  una  t rad iz ione  conso l idata  di

vo lontar ia to  che  gest i sce  molte  att i v i tà  IGL .

Sono  s tat i  creat i  cors i  spec i f ic i  per  l a  fo rmaz ione  di  fo rmator i  IGL ,  ad

esempio :  i l  progetto  f inanz iato  da  Erasmus+  " Innovat ive  Educat ion  In

The  F ie ld  Of  In tergenerat iona l  Cooperat ion  Support "  ( IE ICS ,  2019 ) ,  cors i

d i  qual i f i caz ione  per  "Mentor i  di  generaz ion i "  of fe r t i  dal le  chiese

cr i s t iane .  L 'AWO  (Arbei terwohl fahr torganisat ion  -  Workers `  Wel fare

Assoc iat ion ) ,  in  col laboraz ione  con  l 'Univers i tà  di  Dortmund ,  ha

pubbl icato  del le  l inee  guida  per  i l  l avoro  in tergeneraz iona le  per

profess ion is t i  (Lechtenfe ld  et  a l ,  2017 ) .  L 'Univers i tà  di  Sc ienze

Appl icate  di  Darmstadt  ha  condotto  uno  dei  pr imi  s tudi  sc ient i f ic i

su l l 'anal i s i  dei  progett i  di  mentor ing  in tergeneraz iona le  (Jakob ,  2019 ) .
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ITITAALIALIA
In  I ta l ia ,  non  c i  sono  normat ive  o  pol i t iche  vo l te  a  governare  e
promuovere  l 'apprendimento  in tergeneraz iona le .  Di  conseguenza ,

mancano  programmi  naz iona l i  e  loca l i  incentrat i  su l lo  sv i luppo
del l ' IGL ,  in teso  come  insegnamento  rec iproco .

 

Tuttav ia ,  dal l ' in iz io  degl i  anni  2000 ,  un  cer to  numero  di  att i v i tà  IGL
sono  s tate  rea l i zzate  da  fondaz ion i ,  ONG ,  ent i  loca l i ,  organizzaz ion i  del
terzo  set tore ,  s indacat i ,  assoc iaz ion i  imprendi tor ia l i ,  scuole  e  centr i  di
formaz ione  profess iona le .  La  maggior  parte  di  queste  att i v i tà  sono
forn i te  su  base  vo lontar ia  e  sono  s tate  attuate  nel  quadro  di  var i
progett i ,  in  part ico la re  Erasmus  +  e  Grundtv ig ,  cof inanz iat i  dal la
Commiss ione  europea .

I  promotor i  del le  in iz ia t i ve  IGL  provengono  s ia  dal  set tore  pubbl ico
(scuole ,  bib l ioteche ,  assoc iaz ion i  governat ive )  che  da  quel lo  pr ivato
(ONG ,  assoc iaz ion i ) .  La  mediaz ione  t ra  l e  organizzaz ion i  pr ivate  e  i
g ruppi  ta rget  è  spesso  rea l i zzato  con  l 'a iuto  di  i s t i tuz ion i  pubbl iche
aperte ,  come  scuole  e  bib l ioteche ,  che  incoraggiano  l e  in iz ia t i ve  dei
vo lontar i .

Attua lmente ,  molt i  dei  programmi  in tergeneraz iona l i  vengono
rea l izzat i  con  i  bambin i  del la  scuola  pr imar ia  ed  e lementare .

Prendendo  in  cons ideraz ione  i l  nost ro  gruppo  ta rget  (anz ian i  +65 ,

giovani  dai  16  a i  30  anni ) ,  i l  processo  di  apprendimento  è  spesso
organizzato  dal le  generaz ion i  più  giovani  per  quel le  più  anz iane  (cors i
per  competenze  dig i ta l i ) ,  nei  centr i  per  adul t i /Univers i tà  del la  Terza
Età .  Le  att i v i tà  IGL  sono ,  per  lo  più ,  promosse  a  l i ve l lo  non  fo rmale
(ONG )  o  in formale  ( famig l ie )  e  s i  svo lgono  pr inc ipa lmente  nel le  case  di
cura  per  anz ian i ,  nel le  ONG ,  nel le  Univers i tà  del la  Terza  Età ,  nel le
b ib l ioteche  e  nel le  scuole .
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Negl i  ul t imi  anni ,  l 'apprendimento  in tergeneraz iona le ,  come  r i sposta
a l le  s f ide  der ivant i  dal l ' invecchiamento  del la  popolaz ione ,  s ta
d iventando  popolare  in  Polon ia .  Uno  dei  maggior i  programmi  s tata l i
per  gl i  anz ian i ,  ASOS  (Programma  governat ivo  per  l a  partec ipaz ione
soc ia le  dei  c i t tad in i  anz ian i ) ,  def in i sce  come  una  del le  sue  pr ior i tà  l e
at t i v i tà  soc ia l i  che  promuovono  l ’ in tegraz ione  in t ra  e
intergeneraz iona le  e ,  f inanz ia  in iz ia t i ve  che  uniscono  c i t tad in i  giovani
e  anz ian i ,  fo rnendo  lo ro  opportuni tà  di  apprendimento .

La  maggior  parte  del le  att i v i tà  di  apprendimento  in tergeneraz iona le
in  Polon ia  sono  f inanz iate  dal lo  Stato  (att raverso  programmi
governat iv i /comunitar i )  o  dal l 'Unione  Europea  (U .E . )  e  implementate
da  ONG .  Pertanto ,  l a  maggior  parte  del le  in iz ia t i ve  sono  basate
su l l 'educaz ione  non  fo rmale  e  in formale .  Invece ,  i  progett i  educat iv i
fo rmal i  non  sono  di f fus i ,  anche  se  c i  sono  a lcune  in iz ia t i ve  da  parte
del le  ONG  che  sostengono  una  maggiore  i s t i tuz iona l izzaz ione
del l 'apprendimento  in tergeneraz iona le ,  che  dovrebbe  essere  inc luso
ne i  programmi  sco las t ic i .

Nel la  prat ica ,  molt i  dei  progett i  s i  concentrano  su l l 'apprendimento
rec iproco  o  vedono  i  giovani  come  supporto  per  l ’ in tegraz ione  degl i
anz ian i ,  insegnando  lo ro  l a  tecnolog ia .  C 'è ,  tut tav ia ,  una  crescente
tendenza  a  che  vede  gl i  anz ian i  come  insegnant i  o  a  fo rn i re ,  s ia  a i
g iovan i  che  agl i  anz ian i ,  i l  supporto  per  sv i luppare  e  implementare
in iz ia t i ve  congiunte .

C 'è  un  numero  crescente  di  progett i  educat iv i  r i vo l t i  a  persone  che
vor rebbero  in iz ia re  a  l avorare  in  questo  campo .  Un  recente  esempio  di
buona  prat ica ,  in  questo  senso ,  è  Archipe lag  Pokolen  (Arc ipe lago
del le  Generaz ion i )  che  of f re  cors i  onl ine  di  prat iche  in tergeneraz iona l i
per  educator i .  L 'apprendimento  in tergeneraz iona le  in  Polon ia  è  ben
sv i luppato  s ia  in  te rmin i  pol i t ic i  che  prat ic i  e ,  i  profess ion is t i  att i v i  nel
campo  danno  una  maggiore  attenz ione  a l la  prospett i va  "anz ian i  come
insegnant i ” ,  sostenendo  un  apprendimento  in tergeneraz iona le  più
i s t i tuz iona l izzato  nel le  scuole .

POPOLONIALONIA
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I l  Portoga l lo ,  come  i l  res to  del l 'Europa ,  ha  un  a l to  l i ve l lo  di
invecchiamento  del la  popolaz ione  a  causa  dei  bass i  l i ve l l i  di  fe r t i l i tà  e
morta l i tà ,  determinando  cos ì  un  numero  s ign i f icat i vamente  crescente
di  persone  anz iane  e  c lass i f icandos i  come  i l  te rzo  Paese  più  anz iano
del l 'UE ,  dopo  l a  Germania  e  l ' I ta l ia .  

In  Portoga l lo ,  l a  pol i t ica  del la  te rza  età  ha  cominc iato  ad  essere
discussa  so lo  nei  pr imi  anni  '70 .  Fu  so lo  nel  1976 ,  dopo  i  cambiament i
po l i t ic i  nel  paese ,  che  l a  nuova  Cost i tuz ione  ass icurò  i l  di r i t to  a l la
s icurezza  soc ia le ,  che  fu  mantenuto  dopo  l a  rev i s ione  cost i tuz iona le
del  1992 .

Nel  1999 ,  sono  emers i  i  pr imi  progett i  in tergeneraz iona l i  a  segui to
del la  dich iaraz ione  del l 'Anno  In ternaz iona le  degl i  Anzian i ,  da  parte
del le  Nazion i  Unite  (ONU ) .  Attua lmente ,  l e  in iz ia t i ve  IGL  in  Portoga l lo
sono  promosse  pr inc ipa lmente  da  organizzaz ion i  non  fo rmal i  (ent i
pr i vat i  di  so l idar ie tà  soc ia le ,  assoc iaz ion i  loca l i )  anche  se  c i  sono
att i v i tà  promosse  da  assoc iaz ion i ,  comuni  e  univers i tà  (sempre  di
carat tere  non  fo rmal i ) .

Le  att i v i tà  sono  rea l i zzate  da  picco l i  gruppi  di  persone  (giovani  e
anz ian i ) ,  con  un  impatto  maggiore  a  l i ve l lo  loca le ,  in  quanto ,  quando
s i  creano  ret i  è  più  fac i le  cont inuare  a  svo lgere  l e  att i v i tà  che  i
p rogett i  promuovono  nel  tempo .  

Attua lmente ,  con  l a  crescente  attenz ione  a l l ' IGL ,  sono  s tat i  creat i  cors i
spec i f ic i  per  l a  fo rmaz ione  di  fo rmator i  IGL  f inanz iat i  da  progett i
europe i .  Con  i l  progetto  European  Map  of  In tergenerat iona l  Learn ing
(EMIL )  c 'è  s tato  un  tentat i vo  di  creare  un  "Cert i f i cato  europeo  di
apprendimento  in tergeneraz iona le "  (ECIL ) .  Un  manuale  di  fo rmaz ione
int i to lato  "Animaz ione  in tergeneraz iona le "  è  s tato  sv i luppato
dal l ' in iz ia t i va  del la  Santa  Casa  da  Miser icórd ia  de  Mérto la ,  f inanz iata
da l lo  Stato  portoghese  e  dal l 'Unione  Europea ,  att raverso  i l  Fondo
Soc ia le  Europeo .  L ' in iz ia t i va  menzionata  è  s tata  poi  proposta  per
sv i luppare  i l  progetto  " In tergeneraz iona l i tà ,  ret i  di  supporto  e  fo rn i tore
d i  ass i s tenza  agl i  anz ian i  del  21 °  seco lo " .

PORPORTOGTOGAALLOLLO
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1 . 3  V I S I O N E
P A N E U R O P E A  D E L L ' I G L

La  soc ie tà  i n  Europa  e  ne l  mondo  s ta  a f f ron tando  un  r ap ido
invecch iamento  de l l a  popo laz ione .  Per  ques to  mot i vo ,  d i venta
pa r t i co l a rmente  impor tan te  come  mig l i o ra re  l a  qua l i t à  de l l a  v i t a
deg l i  anz ian i .  Le  espe r i enze  educa t i ve  basa te  su l l 'approcc io  IGL ,

possono  d i venta re  l a  ch iave  per  l ' i nc lu s ione  soc i a l e  e  l a  c i t t ad inanza
a t t i va  deg l i  anz ian i .  La  Commis s ione  europea  ha  a f f ron ta to  ques ta
s f ida  i n t roducendo  nuove  po l i t i che  su l l 'apprend imento  permanente .

Neg l i  u l t im i  due  decenn i ,  l 'UE  ha  s v i l uppato  d i ve r se  po l i t i che  d i
apprend imento  permanente :

A d u l t  L e a r n i n g :  N o n  è  m a i  t r o p p o  t a r d i  p e r  i m p a r a r e  ( 2 0 0 6 ) ,  ha

sv i l uppato  una  r e te  d i  proge t t i  e  ha  anche  f o rn i to  l a  pr ima  co rn i ce
po l i t i ca  da l  2007  a l  2013 ,  ed  è  s ta to  succes s i vamente  es te so  s i a  da l
p rog ramma  d i  apprend imento  permanente  che  da  Erasmus  P lus .

L ' A n n o  e u r o p e o  d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o  a t t i v o  e  d e l l a  s o l i d a r i e t à  t r a
l e  g e n e r a z i o n i  ( 2 0 1 2 )  ha  cont r ibu i to  a  t r a smet te re  un ' immag ine  p iù

pos i t i va  de l l a  popo laz ione  che  i n vecch ia ,  ev idenz iando  l e
po tenz ia l i t à  deg l i  anz ian i  e  promuovendo  l a  l o ro  par tec ipaz ione
a t t i va  ne l l a  soc ie tà  e  ne l l 'economia .  Ta le  proge t to  è  r i u sc i to  a
mob i l i t a re  numeros i  a t to r i  gove rna t i v i  e  non  gove rna t i v i ,  mol t i  Sta t i
membr i  e  organ i zzaz ion i  de l l a  soc ie tà  c i v i l e  che  hanno  ut i l i z za to
l 'Anno  europeo  come  un 'oppor tun i tà  per  s v i l uppa re  nuove  i n i z i a t i ve
o  r a f f o r za re  que l l e  es i s ten t i .

" A p p r e n d i m e n t o  p e r  l ' i n v e c c h i a m e n t o  a t t i v o  e  a p p r e n d i m e n t o
i n t e r g e n e r a z i o n a l e :  r e p o r t  f i n a l e "  ( 2 0 1 2 )  è  s ta to  uno  s tud io

f inanz ia to  da l l 'UE  e  ha  r appresenta to  un  u l te r i o re  s v i l uppo
ne l l ’ambi to  de l l ' i n vecch iamento  a t t i vo  e  de l l 'apprend imento
in te rgene raz iona le .  Riun i sce  i  r i su l t a t i  ch iave  de l l a  l e t te ra tu ra
accademica  e  d i  a l t r a  l e t te ra tu ra  su l l 'a rgomento ,  i nd i v idua t i  f i no  a l l a
f ine  d i  magg io  2012 ,  r acco l t i  da  22  s tud i  d i  caso  e  da l  mate r i a l e
c rea to  da  a t t i v i t à  e  proge t t i  f i nanz ia t i  a t t r ave r so  i l  prog ramma
Grundtv ig  de l l a  Commis s ione  Europea .
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E P A L E  ( E l e c t r o n i c  P l a t f o r m  f o r  A d u l t  L e a r n i n g  i n  E u r o p e )  è  una

p ia t ta fo rma  on l ine  che  f o rn i sce  v i s ib i l i t à  a  d i ve r s i  proge t t i  l ega t i
a l l 'educaz ione  deg l i  adu l t i ,  comprese  l e  espe r i enze  IGL .

L ' A g e n d a  2 0 3 0  d e l l e  N a z i o n i  U n i t e  p e r  l o  s v i l u p p o  s o s t e n i b i l e
i nd i v idua  come  uno  de i  pr inc ipa l i  ob ie t t i v i  per  uno  s v i l uppo
sos ten ib i l e  s i a  que l l o  d i  promuove re  l e  oppor tun i tà  d i
a p p r e n d i m e n t o  p e r m a n e n t e  p e r  t u t t i .

A l c u n i  e s e m p i  d i  r e t i  e u r o p e e  I G L  s o n o :
E N I L  ( E u r o p e a n  N e t w o r k  f o r  I n t e r g e n e r a t i o n a l  L e a r n i n g )  ha

ce rca to  d i  i den t i f i ca re  e  ana l i z za re  l ' impat to  de l l 'apprend imento
in te rgene raz iona le  su  d i ve r s i  grupp i  t a rge t .  È  s ta to  f ondato  da  25
i s t i tuz ion i  d i  22  paes i  de l l 'UE  che  promuovono  l 'apprend imento
in te rgene raz iona le .  I l  proge t to  mirava  a  f ac i l i t a re  l o  scambio  d i
competenze  e  pra t i che  e f f i cac i  t r a  i  pro fe s s i on i s t i  de l l ' IGL ,  c reando
s t ru t tu re  d i  suppor to  vo l te  a  i n f l uenza re  i  r e sponsab i l i  po l i t i c i  e  l e
po l i t i che  a t t r ave r so  l a  r i ce rca .

L ' A s s o c i a z i o n e  E u r o p e a  p e r  l ' E d u c a z i o n e  d e g l i  A d u l t i  ( E A E A ) ,
f ondata  ne l  1 953 ,  è  a t t i vamente  co invo l t a  ne l l o  s v i l uppo
de l l 'educaz ione  deg l i  adu l t i  i n  tu t ta  Europa .  Svo lge  un  ruo lo
impor tan te  ne l l a  promoz ione  d i  nuove  po l i t i che  e  pra t i che  d i
educaz ione  deg l i  adu l t i ,  mantenendo  un  conta t to  cos tan te  con  l a
Commis s ione  Europea  e  i l  Par l amento  Europeo .  L 'EAEA  è  una  ONG
europea  con  1 3 3  organ i zzaz ion i  membr i  i n  43  paes i  e  r appresenta  p iù
d i  60  mi l i on i  d i  c i t t ad in i  i n  tu t ta  Europa .  I l  suo  scopo  è  que l l o  d i
co l l ega re  e  r appresenta re  l e  organ i zzaz ion i  europee  d i re t tamente
co invo l te  ne l l 'apprend imento  deg l i  adu l t i .

I l  conce t to  d i  apprend imento  i n te rgene raz iona le ,  tu t tav i a ,  non  è
s ta to  anco ra  p ienamente  i n teg ra to  a  l i v e l l o  po l i t i co .  Le  r e t i  o  i
p roge t t i  europe i  hanno  spes so  v i t a  breve ,  non  i nc idendo
s ign i f i ca t i vamente  ne l  panorama  po l i t i co .  Ques to  è  un  prob lema  s i a
pe r  l a  r i ce rca  che  per  l o  s v i l uppo  de l l 'approcc io  IGL .
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Lo  s tato  del l ’ar te  di  IGL  nei  paes i  partner  del  progetto  appare
ev idenz iare  una  comune  tendenza  soc ia le  europea :  i l  numero  di
persone  con  più  di  65  anni  s ta  crescendo  mentre  l a  popolaz ione
giovani le  s ta  diminuendo .

Alcune  di f fe renze  s i  ev idenz iano  nel le  pol icy  IGL ,  present i  da  più
tempo  in  Germania ,  permettendo  un  maggiore  sv i luppo  del le  in iz ia t i ve
pubbl iche  e  pr ivate .

In  tut t i  i  paes i  partner  del  progetto ,  l ’ IGL  è  s tato  implementato
at t raverso  diverse  in iz ia t i ve ,  anche  se ,  in  genera le ,  l e  pol icy  IGL
sembrano  essere  poco sv i luppate .

Le  in iz ia t i ve  sono  preva lentemente  di  t ipo  non formale  (assoc iaz ion i  e

organizzaz ion i  non -prof i t ) ,  anche  se  sono  present i  att i v i tà  di  t ipo
formale  nei  contest i ,  fo rmal i ,  pubbl ic i  o  pr ivat i  (scuole ,  univers i tà ,  case
di  r iposo ) .  

Mancano cors i  d i  formazione speci f ic i  organizzat i  per  gl i  educator i

IGL .

Le  prat iche  di  insegnamento -apprendimento  sono  preva lentemente
organizzate  in  modo  unid i rez iona le  dai  giovani  agl i  anz ian i  (più
spesso ) ,  dagl i  anz ian i  agl i  s tudent i  più  giovani  (meno  f requente ) .  Sono
rare ,  invece ,  l e  prat iche  di  insegnamento -apprendimento  rec iproco .
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2 . 1  A n a l i s i  d e i  d a t i
d e l l e  b u o n e  p r a t i c h e

I l  graf ico  1  mostra  che  le  att i v i tà  IGL  sono  s tate  organizzate
pr inc ipa lmente  da  organizzaz ion i  non -prof i t ,  anche  se  r i levante  è  l a
gest ione  di ret ta  da  parte  di  ent i  s tata l i .

La  mappatura  del le  24  migl io r i  prat iche  IGL  rea l i zzate  in  Aust r ia ,

Germania ,  I ta l ia ,  Polonia  e  Portoga l lo  c i  ha  permesso  di  ev idenz iare
a lcuni  aspett i  comuni  nel  campo  del le  att i v i tà  di  apprendimento
intergeneraz iona le .  

I l  pr imo  elemento  r iguarda  l a  fo rma  giur id ica  del le  organizzaz ion i  in
cu i  sono  s tate  rea l i zzate  le  buone  prat iche .
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Grafico 1): Forma giuridica delle organizzazioni che
forniscono attività IGL
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I l  secondo  elemento  r iguarda  l a  fo rma  att raverso  l a  quale  vengono
ut i l i zzat i  i  loca l i  per  le  att i v i tà  di  IGL .  Questa  domanda  r i ve la  l a
sosten ib i l i tà / ind ipendenza  f inanz iar ia  del le  organizzaz ion i  e  degl i
o rganizzator i .  Un  numero  s ign i f icat i vo  di  att i v i tà  descr i t te  nel la
racco l ta  "Best  Pract ices "  sono  rea l i zzate  nel la  sede  del la  propr ia
organizzaz ione .  Alcuni  hanno  af f i t tato  loca l i  per  att i v i tà  spec i f iche ,

a l t r i  hanno  ut i l i zzato  l a  sede  del le  organizzaz ion i  dei  propr i  partner .

Nel le  esper ienze  anal izzate ,  gl i  spaz i  di  cowork ing  non  sono  s tat i
ut i l i zzat i .  Sono  s tate  ut i l i zzate  anche  a l t re  aree  (giard in i ,  parch i ) .

Sembrerebbe  che  l a  tendenza  ad  organizzare  att i v i tà  nei  propr i  spaz i
preva lga  per  le  organizzaz ion i  aust r iache ,  questo  è  un  poss ib i le
ind icatore  del l ' ind ipendenza  f inanz iar ia  del le  organizzaz ion i  che
forn i scono  queste  att i v i tà .

Per  quanto  r iguarda  l 'età  dei  partec ipant i  a l le  att i v i tà  IGL  descr i t te ,  i l
g ra f ico  2  mostra  come  i  partec ipant i  s iano  pr inc ipa lmente  over  65
anni  e  di  50 -65  anni .  L 'età  dei  partec ipant i  più  giovani  var ia .
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Grafico 2): Età dei partecipanti alle attività IGL

Le  att i v i tà  IGL  sono  s tate  per  lo  più  organizzate  att raverso  un
calendar io ,  c iò  ind ica  che  non  hanno  un  programma  s t rut turato ,  i
s ingol i  event i  sono  pian i f icat i  e  gl i  obiet t i v i  di  apprendimento  non
sono  sempre  chiaramente  def in i t i  (graf ico  3 ) .  

Es i s tono  anche  fo rme  in formal i  di  att i v i tà  IGL ,  i l  cui  coord inamento  s i
basa  su  r ich ieste  occas iona l i  e  su i  bisogni  degl i  s tudent i .  Alt ret tanto
s ign i f icat i va ,  però ,  sembra  essere  l a  presenza  di  att i v i tà  con  cur r ico l i ,
un  programma  pian i f icato ,  un  ca lendar io  e  obiet t i v i  di  apprendimento
def in i t i .  Ciò  dimost ra  come  l ' IGL  può  diventare  un 'att i v i tà  di
apprendimento  s tab i le  e  permanente ,  col legato  a l lo  sv i luppo  di
competenze  spec i f iche .
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Grafico 3): Programma delle attività

Grafico 4): Tipologia di attività IGL

Le  t ipo log ie  del le  att i v i tà  svo l te  dal le  organizzaz ion i  anal izzate
sembrano  essere  s ign i f icat i ve  (graf ico  4 ) :  s i  ev ince  che  le  att i v i tà  più
popolar i  sono  legate  a l la  tecnolog ia  e  a l l 'ar t ig ianato .  Sono  assent i  le
at t i v i tà  IGL  di  educaz ione  motor ia  e  più  in  genera le  su l la  sa lute .

Probabi lmente  ta l i  att i v i tà  sono  organizzate  per  divers i  gruppi  di  età
s ingol i ,  senza  un  approcc io  IGL .
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Tra  le  att i v i tà  IGL  anal izzate ,  l a  fo rma  di  insegnamento  di ret to ,  in  cui
un  educatore  o  un  organizzatore  non  profess ion is ta  erogano  le  att i v i tà
d i ret tamente  agl i  s tudent i /partec ipant i ,  sembra  essere  ampiamente
ut i l i zzato .  Lo  s t i le  mediato ,  ovvero  l ’ass i s tenza  da  parte  di  un
educatore  profess iona le  a  favore  di  un  organizzatore  non
profess ion is ta  che  eroga  e  condiv ide  att i v i tà /  conoscenze /competenze
con  i  partec ipant i ,  è  presente  ma  meno  preva lente .  Ad  esempio ,

mentre  una  donna  anz iana  insegna  in  un  corso  di  cuc ina  per  i  più
giovani  è  presente  anche  un  educatore  profess iona le  che  funge  da
mediatore .  (graf ico  6 ) .
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Grafico 5): Azione rivolta dai giovani agli anziani, dagli anziani ai
giovani, apprendimento reciproco

Per  questa  racco l ta  di  buone  prat iche ,  sono  s tat i  cons iderat i
soprat tut to  i  cas i  in  cui  sono  i  sen ior  ad  insegnare  agl i  s tudent i  più
giovani .  I l  graf ico  5  mostra  che ,  nel le  organizzaz ion i  mappate ,  le
at t i v i tà  sono  preva lentemente  svo l te  da  persone  anz iane  che
insegnano  a  s tudent i  giovani .  Tuttav ia ,  sono  present i  anche  esper ienze
di  insegnamento  rec iproco ,  dove  entrambe  le  generaz ion i  benef ic iano
del le  att i v i tà  svo l te .  I  dat i  ind icano  come  una  fo rmaz ione  spec i f ica
su l le  competenze  didatt iche  sarebbe  importante  per  gl i  adul t i  di  +65
anni .
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Manca  una  fo rmaz ione  spec i f ica  per  gl i  educator i  IGL .  I l  processo  di
insegnamento  è  per  lo  più  in formale ,  basato  su l l 'esper ienza  degl i  a l t r i
insegnant i ,  oppure  è  l 'organizzaz ione  a  fo rn i re  una  fo rmaz ione
occas iona le  per  gl i  insegnant i /organizzator i  del le  att i v i tà  IGL .

I l  programma  di  va lutaz ione  del le  att i v i tà  IGL  è  per  lo  più  in formale ,  è
stata  menzionata  anche  l a  va lutaz ione  fo rmale  per  diverse  att i v i tà .

Quest i  dat i  ev idenz iano  l a  necess i tà  di  coord inare  una  fo rmaz ione
spec i f ica  per  le  persone  che  svo lgono  att i v i tà  IGL ,  del ineando  un
prof i lo  spec i f ico  per  un  fo rmatore  IGL .
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Grafico 6): Tipi di processi di insegnamento-apprendimento
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2 . 2  E S E M P I  D I  B U O N E
P R A T I C H E

L ' idea  di  "OMA /OPA -Pro jekt "  è  quel la  di  sostenere  bambin i  e
adolescent i  soc ia lmente  ed  educat ivamente  svantaggiat i .  In
contest i  di  apprendimento  ind iv idua le ,  gl i  anz ian i  vo lontar i
a iutano  i  più  giovani  a  imparare  diverse  mater ie  sco last iche
una  vo l ta  a l la  set t imana .  Ino l t re ,  i  bambin i  che  hanno  una
l ingua  madre  diversa  sono  in  grado  di  migl io rare  le  lo ro
competenze  in  tedesco .  Pertanto ,  è  poss ib i le  un  dia logo
intergeneraz iona le  in  cui  entrambe  le  generaz ion i  possono
benef ic ia re  del le  esper ienze  e  del le  conoscenze  del l 'a l t ro .

F inora ,  quas i  100  anz ian i  hanno  preso  parte  a  questo
progetto ,  con  l a  poss ib i l i tà  di  sostenere  c i rca  90  bambin i  e
adolescent i  ogni  anno .
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OMA/OPA-Projekt  

ALTRI  PROGETTI :

BROTZEIT  (BREADTIME)  -  Sono  s tat i  condott i  divers i

laborator i  in  cui  gl i  anz ian i  hanno  mostrato  a i  giovani
come  svo lgere  svar ia te  att i v i tà ,  come  cuocere  i l  pane  o
trebbiare  i  cerea l i .

TIK -  TECHNIK IN KÜRZE  -  I  giovani  mostrano  agl i

anz ian i  come  usare  uno  smartphone ,  un  tab let  o  a l t r i
d i spos i t i v i  tecnolog ic i .
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GIORNATA DEL MUSEO DEI  NONNI  E  DEI  NIPOTI
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KINDER IM SENIORENHEIM  -  L 'as i lo  e  l a  casa  di  r iposo

sono  s i tuat i  nel la  s tessa  zona  e  questo  permette  a i
bambin i  e  agl i  anz ian i  di  veders i ,  par la re ,  giocare ,

leggere  e  fa re  l avor i  manual i  ins ieme .

COOKING GRANNIES  -  Un  blogger  f i lma  gl i  anz ian i

mentre  cuc inano ,  in  divers i  v ideo  "Cooking  Grannies "  e
"Cooking  Grandpa "  condiv idono  var ie  r icet te  t ramandate
di  generaz ione  in  generaz ione .

ALTES HANDWERK NEU ENTDECKT -  KORBFLECHTEN
MIT HASELNUSSSPÄNEN  –  s i  rea l i zzano  divers i  workshop

per  sostenere  l 'apprendimento  in tergeneraz iona le ,  come
int recc iare  un  cesto ,  ar t ig ianato  t rad iz iona le .

SENIOR EXPERTS AUSTRIA  -  Anzian i  con  molta

esper ienza  profess iona le  sono  inv iat i  nei  paes i  più  pover i
per  condiv idere  l a  lo ro  conoscenza  ed  esper ienza  prat ica
in  un  set tore  spec i f ico .

GERMANIA

Ogni  anno ,  l 'Al leanza  Loca le  per  l a  Famigl ia  di  Cham
(Bav iera ,  Germania )  co invo lge  partner  di  ent i  s tata l i  e
loca l i ,  i l  set tore  imprendi tor ia le ,  le  ONG ,  le  chiese  e  le
in iz ia t i ve  dei  geni tor i  e ,  in  col laboraz ione  con  i l
D ipar t imento  Cultura  e  Musei  del  dis t ret to ,  organizza
una  Giornata  del  Museo  dei  Nonni  e  dei  Nipot i .
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L 'Al leanza  loca le  per  l a  famig l ia  del  dis t ret to  di  Cham  ha
r icevuto  i l  premio  naz iona le  "Al leanza  del  mese "  nel l 'apr i le
2019 .  La  Giornata  dei  musei  dei  nonni  e  dei  nipot i  è  una  del le
at t i v i tà  di  maggior  successo  e  sosten ib i l i  of fer te  dal l 'a l leanza .

Più  di  diec i  musei  del  dis t ret to  of f rono  v i s i te  guidate  spec ia l i
e  att i v i tà  creat ive  in  questa  giornata  in  cui  giovani  e  anz ian i
possono  entrare  in  contat to .  Durante  una  v i s i ta  a l  Museo
del la  Scuola ,  per  esempio ,  i  nonni  par lano  dei  lo ro  giorn i  di
scuola .  Sono  present i  anche  mostre  su l le  api  nel  Museo  del la
Cacc ia .  In  col laboraz ione  con  l 'assoc iaz ione  loca le  di
apico l tor i ,  i  v i s i ta tor i  hanno  potuto  cost ru i re  un  "hote l  per
inset t i " ,  ar roto lare  candele  di  cera  d 'api  ed  esplorare  l a
most ra .

ALTRI  PROGETTI :
PICCOLI  ESPLORATORI  -  I  vo lontar i  adul t i ,  l a  maggior

par te  dei  qual i  è  da  poco  in  pens ione ,  v i s i tano  gl i  as i l i  e
fanno  a lcuni  esper iment i  ins ieme  a i  bambin i .

REPAIR CAFÉ  -  I  vo lontar i  of f rono  serv iz i  di  r iparaz ione

di  elet t rodomest ic i  di ret tamente  davant i  a l  c l iente ,  o
anche  in  col laboraz ione  con  i l  "c l iente " .  I  vo lontar i  sono
pr inc ipa lmente  anz ian i  espert i  con  divers i  background
profess iona l i .  Nel  Repai r  Café  è  presente  un 'area  per
smartphone  e  tab let  gest i ta  da  giovani  che  contro l lano
e  sp iegano  le  funz ion i  di  quest i  dispos i t i v i  a  persone
per  lo  più  anz iane .

PATROCINI  DI  LETTURA LOCALI  -  I l  progetto  dei

pat roc in i  di  le t tura  loca l i  è  r i vo l to  a  vo lontar i ,  per  lo  più
anz ian i ,  dispost i  a  dedicare  una  o  due  ore  a  set t imana
al la  le t tura  con  un  a lunno  del la  scuola  pr imar ia .

PROGETTO BULLDOG (RIPARAZIONE DI  UN TRATTORE
STORICO)  -  Gl i  anz ian i  che  v ivono  in  una  casa  di  cura

per  persone  af fet te  da  demenza ,  ins ieme  a i  giovani ,
hanno  r iparato  un  t rat tore  s tor ico ,  Hanomag  del  1953 .

Al  te rmine  del le  att i v i tà  i  partec ipant i  hanno  mangiato
ins ieme ,  par lato  e  fa t to  un  gi ro  con  i l  mezzo  r iparato .

LITTLE DISCOVERERS  Volunteer  adul ts ,  most ly  recent ly

i d l i i k i d d
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ITALIA
SCAMBIO INTERGENERAZIONALE DI  L IBRI

L 'evento  è  s tato  organizzato  nel  2019  a  EduVi ta ,  Lecce .  I l  book
swapping  è  l a  prat ica  del lo  scambio  di  l ib r i  t ra  l e  persone ;  è
un  modo  economico  per  l e  persone  di  scambiare  l ib r i ,
scopr i rne  di  nuov i  e  ottenere  un  nuovo  l ib ro  da  l eggere
gratu i tamente .  Sono  s tate  inv i tate  a l l ’evento  persone  di
d iverse  età  per  par la re  dei  propr i  l ib r i  prefer i t i ,  discutere ,

fa re  giochi  l e t terar i  e  soc ia l i zzare  ins ieme .

ALTRI  PROGETTI :

LABORATORI  DI  CUCINA a  Cerf ignano,  Sud I ta l ia  -  La

gente  del  posto  +  60  anni  insegna  a i  giovani  a  fa re  piat t i
t ip ic i  del  Salento ,  t ra  cui  pasta  fa t ta  in  casa  e  dolc i  t ip ic i .

SOFT SKILLS ATTRAVERSO IL  METODO MONTESSORI  -  Gl i

anz ian i ,  di  una  casa  di  r iposo  di  Bologna ,  s i  prendono  cura
dei  bambin i  del la  scuola  pr imar ia .  Fanno  giard inaggio  e  s i
scambiano  competenze  l avorando  in  armonia .

"BELLA NONNO"  -  Un  corso  di  fo rmaz ione

intergeneraz iona le  per  anz ian i  att i v i ,  in  cui  i  giovani  nat iv i
d ig i ta l i  fungono  da  " tutor " .  I  giovani  insegnano  agl i  anz ian i
competenze  in format iche ,  gest ione  del le  utenze  di
e let t r ic i tà  e  gas ,  a l imentaz ione  e  sa lute ,  s t rument i  di
pagamento  innovat iv i  e  l 'accesso  a i  serv iz i  bancar i .

LABORATORI  TEATRALI  INTERGENERAZIONALI  -  I  nonni  e

i  lo ro  nipot i ,  dai  se i  a i  diec i  anni ,  s i  scambiano  s tor ie
ut i l i zzando  i l  gioco  teat ra le .
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POLONIA
DANZA INTERGENERAZIONALE

I l  bal lo  in tergeneraz iona le  è  un ' in iz ia t i va  a  l i ve l lo  naz iona le
che  mira  a  s f idare  gl i  s tereot ip i  legat i  a l l 'età  e  a  combattere
l 'esc lus ione  soc ia le .  Le  att i v i tà  pr inc ipa l i  cons i s tono  nel la
rea l i zzaz ione  di  event i  di  musica  e  danza  organizzat i  in  c lub
popolar i  t ra  i  giovani  ma ,  poco  conosc iut i  e  f requentat i  dagl i
anz ian i .  Tra  i  DJ  e  gl i  organizzator i  c i  sono  s ia  giovani  che
anz ian i ,  in  modo  che  gl i  event i  s iano  uno  spaz io  unico  di
incontro  per  le  diverse  generaz ion i ,  in  cui  scambiare
esper ienze  e  imparare  gl i  uni  dagl i  a l t r i .  Dal  pr imo  evento
organizzato  nel  2011 ,  Intergenerat iona l  Dancing  ha
guadagnato  una  grande  popolar i tà  in  tut to  i l  paese ,

ampl iando  le  sue  att i v i tà  che  ora  inc ludono  anche
un 'Accademia  profess iona le  per  DJ  sen ior .

ALTRI  PROGETTI :

SENIORES E  GIOVANI  IN ATTIVITÀ CREATIVA  -  Giovani

e  anz ian i  hanno  partec ipato  a  l aborator i  teat ra l i ,
imparando  gl i  uni  dagl i  a l t r i  e  scambiandos i  esper ienze
di  v i ta .

DALLA RADIO ALL ' IPOD  -  Gl i  anz ian i  ( ingegner i  in

pens ione )  hanno  insegnato  a i  giovani  come  cost ru i re
una  rad io .  In  cambio ,  i  giovani  hanno  insegnato  agl i
anz ian i  come  usare  le  moderne  tecnolog ie :  smartphone ,

tab let ,  iPod .

TANDEM.  MENTORING +55  -  Anzian i  e  bambin i  (età  8 - 13

anni )  hanno  in terag i to  in  incontr i  uno -a -uno  di
mentor ing .  I l  mentore  ha  sostenuto  lo  sv i luppo  del
bambino ,  dimost rando  modi  divers i  e  in teressant i  per
passare  i l  tempo .
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PORTOGALLO
LATA 65 :  LABORATORI  DI  GRAFFITI  PER ANZIANI  A
LISBONA

Fondato  da  Lara  Seixo  Rodr igues ,  un 'ar t i s ta  di  s t rada ,

LATA  65  è  un  l aborator io  di  ar te  urbana  che  insegna  agl i
anz ian i  l e  bas i  del la  s t reet  ar t ,  in  var i  quart ie r i  del la
c i t tà  di  L i sbona .  Mira  a  superare  gl i  s tereot ip i  l egat i
a l l 'età ,  avv ic inando  l 'ar te  a l le  comunità  e  a iutando  l e
generaz ion i  più  anz iane  e  più  giovani  a  diver t i r s i
ins ieme .  Attua lmente ,  più  di  100  anz ian i  hanno
partec ipato  a l  l aborator io  LATA  65 ,  con  partec ipant i
d ’età  compresa  t ra  i  63  e  i  93  anni .  LATA  65  l avora
d i ret tamente  con  i l  Cons ig l io  per  ottenere  i  permess i
per  rea l i zzare  i  gra f f i t i  su i  muri ;  i l  governo  loca le  è
entus ias ta  di  sostenere  i l  l aborator io .  "Penso  e  vedo  in
ogni  progetto  che  l 'ar te  di  s t rada  è  v ic ina  a l la  gente " ,  ha
detto  Rodr igues .  "È  nel le  s t rade  che  s i  par la  a l la
comunità .  L 'ar te  di  s t rada  è  data  dagl i  ar t i s t i  a l la
comunità .  È  i l  modo  più  democrat ico  di  mostrare  l 'ar te  e
di  entrare  in  contat to  con  l a  gente " .

ALTRI  PROGETTI :

ACONCHEGO  -  Gl i  s tudent i  possono  v ivere

gratu i tamente  in  af f i t to  nel le  case  di  persone  anz iane
che  hanno  spaz io  in  più ,  in  cambio  di  compagnia .

Aconchego  ha  15  anni  di  success i  att r ibu i t i
a l l 'abbinamento  att i vo ,  a l la  va lutaz ione  e  a l  supporto
che  inc lude  monitoraggio ,  chiamate  ed  e -mai l .

PROJECT VIVER (SVILUPPARE RELAZIONI
INTERGENERAZIONALI  CREATIVE)  -  Crea  s t rut ture  per

sostenere  l a  conc i l iaz ione  l avoro - famig l ia  e  per  fo rmare
operator i  soc ia l i  con  competenze  in tergeneraz iona l i  che
contr ibu iscano  a l la  conc i l iaz ione  t ra  l avoro  e  v i ta  con
fami l ia re  e  soc ia le .
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INSIEME GIOVANI  E  ANZIANI  -  TOY PROJECT  -  Mette

ins ieme  bambin i  picco l i  e  adul t i  per  condiv idere
esper ienze ,  diver t i r s i ,  imparare  gl i  uni  dagl i  a l t r i  e
sv i luppare  re laz ion i  s ign i f icat i ve .

IL  PROGETTO STORIE E  MEMORIE  -  Gl i  anz ian i  del

v i l lagg io  diventano  insegnant i  del l 'ambiente  rura le  e
r icevono  v i s i te  di  bambin i  e  anz ian i  che  v ivono  in  case
di  r iposo .  Insegnano  come  col t i vare  l ’orto ,  l a  capoei ra ,

come  fa re  i l  pane  e  raccogl ie re  funghi  se lvat ic i ,
condiv idendo  t rad iz ion i  e  conoscenze  ancest ra l i  in  una
vera  scuola  a l l 'aperto .

A AVÓ VEIO TRABALHAR "GRANDMAS CAME TO
WORK"  -  Un  centro  in tergeneraz iona le  di  des ign  e

creat iv i tà  per  donne  di  L i sbona  dai  60  anni  in  su .  Le
donne  anz iane  organizzano  regolarmente  l aborator i
c reat i v i  di  ser igra f ia ,  r icamo  e  l avoro  a  magl ia ,  dove
tutt i  possono  incontrars i ,  discutere  e  imparare  gl i  uni
dagl i  a l t r i .

MEMÓRIAS COM SABOR (MEMORIE SAPORITE)  -

Raccogl ie re  i  r icord i  gast ronomic i  degl i  anz ian i  e
condiv ider l i  con  i  bambin i  in  età  presco lare .  I l  prodotto
f ina le  è  un  l ib ro  di  r icet te  racco l te  durante  l ’anno  di
lavoro .
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Lata 65: laboratori di graffiti per anziani a Lisbona, Portogallo
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L E G G I  D I  P I Ù  S U L L E  B U O N E
P R A T I C H E  S U L L A  M A P P A
I N T E R A T T I V A

MAPPA INTERATTIVA 
CLICCA QUI

o scannerizza
il codice QR
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http://urly.it/3c345


3 .  P R O F I L O
D E L L ' E D U C A T O R E  I G L :
G L I  A N Z I A N I  C O M E
I N S E G N A N T I

R E P O R T  D I  R I C E R C A  E  L I N E E  G U I D A  D I
M A R K E T I N G  P E R  G L I  I S T I T U T I  D I  F O R M A Z I O N E
P E R  G L I  A D U L T I
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Educatori degli adulti, categoria (B)
Educatori anziani, categorie (A) e (C)

RIASSUNTO DELLA RICERCA

I capitoli tre e quattro sono incentrati sui risultati delle interviste (Allegato 1)
condotte con 20 educatori per adulti e senior provenienti da Austria, Germania,

Italia, Polonia e Portogallo.

Attraverso le interviste sono stati esplorati i bisogni specifici di apprendimento
della generazione più anziana (Capitolo 4) e, dal punto di vista degli educatori,

sono state individuate le competenze e le abilità di cui necessitano gli anziani nel
ruolo di insegnante (Capitolo 3).

Per questa ricerca sono stati intervistati tre gruppi di educatori:
(A) Educatori anziani che insegnano ad altri studenti anziani
(B) Educatori con età inferiore ai 65 anni che insegnano a studenti anziani
(C) Educatori che hanno + 65 anni che insegnano ai giovani
Nel report vengono indicate le categorie di educatori sopra menzionate attraverso
i seguenti termini: 

Gli intervistati (C) hanno fornito un valore aggiunto alle interviste, dando consigli
pratici sull'IGL e condividendo la loro esperienza sia dal punto di vista da anziani e
da educatori.

Attraverso i risultati delle interviste, abbiamo individuato le sfide, la motivazione
degli anziani nel processo di apprendimento, i metodi e gli strumenti necessari
per un apprendimento più efficace ed è stato osservato il loro potenziale come
insegnanti IGL. 

Gli educatori hanno fornito consigli su quali conoscenze e competenze gli anziani
dovrebbero avere per insegnare ai più giovani.

Sono state riassunto le parole e i risultati chiave delle interviste nelle seguenti
mappe concettuali:
3.1 "Teorie dell’apprendimento, metodi e strumenti". p. 37
4.1 "Sfide", p. 52
4.2 "Motivazione", p. 56
4.3. "Come si insegna agli anziani?", p. 59
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ANALISI  DEGLI  INTERVISTATI

 
Gl i  in terv i s tat i ,  in  media ,  hanno  un 'età  compresa  t ra  i  20  e  i  65  anni ,
con  una  percentua le  maggiore  ( i l  53%) nel la  fasc ia  d ’età  20 -30  anni .

Per  questa  r icerca  sono  s tat i  in terv i s tat i  t re  gruppi  di  educator i :

(A )  Educator i  anz ian i  che  insegnano  ad  a l t r i  s tudent i  anz ian i
(B )  Educator i  con  età  in fe r io re  a i  65  anni  che  insegnano  a  s tudent i
anz ian i
(C )  Educator i  che  hanno  +  65  anni  che  insegnano  a i  giovani

La  categor ia  (B )  rappresenta  l a  percentua le  più  a l ta  di  in terv i s tat i ,  i l
62%,  segui ta  dal la  categor ia  (C ) ,  i l  24%,  e  dal la  nel la  categor ia  (A ) ,  i l
14%.

Gl i  in terv i s tat i  r ient rano  maggiormente  nel la  categor ia  B ,  oss ia
Educator i  under  65  che  insegnano  a  s tudent i  Senior ,  in  percentua le
minore  c i  sono  gl i  educator i  over  65  che  insegnano  a i  giovani ,  in
par t ico lar  modo  a l la  generaz ione  z .  Poche  sono  le  esper ienze  di
educator i  sen ior  che  insegnano  a  s tudent i  sen ior .
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Gl i  educator i  anz ian i  (C )  hanno  divers i  anni  di  esper ienza
nel l ’organizzaz ione  di  att i v i tà  in tergeneraz iona l i ,  che  var ia  da  1  a  50
anni .  Le  att i v i tà  in tergeneraz iona l i  sono  per  lo  più  legate  a l lo  sv i luppo
del le  competenze  dig i ta l i  e  l inguis t iche ,  cors i  di  pi t tura ,  c lub  di
let tura ,  s t imolaz ione  cogni t i va ,  competenze  soc ia l i  e  cul tura l i ,  att i v i tà
d i  doposcuola ,  tutoraggio ,  l aborator i  ar t i s t ic i  e  cors i  su l la  cul tura
popolare .
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3 . 1  T E O R I E  E  M E T O D I  P E R  U N
A P P R E N D I M E N T O
I N T E R G E N E R A Z I O N A L E  D I
S U C C E S S O

Gl i  educator i  degl i  adul t i  (B )  ed  educator i  anz ian i  (A ,  C )  in terv i s tat i
hanno  sot to l ineato  quanto  s ia  importante  avere  competenze  socia l i ,
metodologiche,  organizzat ive  e  d ig ita l i  in  re laz ione  a l  t ipo  di

insegnamento  of fe r to  ( t ipo  di  cors i )  e  a i  bisogni  dei  partec ipant i .

I  soggett i  sen ior  dovrebbero  conoscere  come  programmare  gl i
ob iet t i v i  di  apprendimento ,  come  usare  di f fe rent i  metodi ,  s t rument i
( in  part ico la re  s t rument i  tecn ic i )  e  tecn iche  di  presentaz ione ,  come
progettare  e  organizzare  i l  processo  di  insegnamento ,  ad  esempio ,

predisponendo  un  ambiente  di  apprendimento  divers i f i cato  e  v ivace .

Ai  sen ior  è  anche  r ich ies to  di  sapere  comunicare  in  modo  appropr iato ,

r i f le t tere  su  se  s tess i  e  su  come  af f rontare  e  superare  gl i  s tereot ip i  e  i
p reg iudiz i ,  spesso  l egat i  a l l ’età .  

È  importante  che  i  sen ior  s iano  dispost i  a  cont inuare  la  loro
formazione  r imanendo  costantemente  aggiornat i ,  adottando  e

acquisendo  innovat iv i  metodi .  Un  aspetto  ev idenz iato  dagl i  in terv i s tat i
è  che  importante  rendere  i  sen ior  consapevo l i  di  una  nuova  fo rma  di
educaz ione  ed  insegnamento ,  non  più  incentrat i  su l l ’ insegnate  ma ,

su l la  partec ipaz ione  att i va  del l ’a lunno .  Alcuni  in terv i s tat i  hanno
sugger i to  di  organizzare  un corso d i  formazione speci f ico  per  i  sen ior

che  vogl iono  diventare  educator i  per  acquis i re  un 'adeguata
preparaz ione  metodolog ica  e  didatt ica  dei  process i  di  insegnamento -

apprendimento .

Nel l ’ in ter facc ia  con  l e  giovani  generaz ion i ,  i  sen ior  dovrebbero  avere
una  conoscenza  di  base  dei  process i  di  apprendimento  e  ps ico log ica ,

per  l avorare  ef f icacemente  con  ess i ,  comprendendo  come  i  giovani
imparano .  

La  conoscenza  teor ica ,  tut tav ia  da  so la  non  è  suf f ic iente ,  dovrebbe
sempre  essere  accompagnata  da  "esper ienza  di  v i ta "  e  da  una  buona
quant i tà  di  prat ica  l avorat i va  che  permetta  di  avere  successo  nel
processo  di  insegnamento .
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Nonostante  quest i  aspett i ,  gl i  educator i  anz ian i  (C )  af fe rmano  che  non
sono  r ich ies te  competenze  didatt iche  e  metodolog iche  spec i f iche
nel l ’ in teraz ione  con  i  giovani  ma ,  so lo  un  atteggiamento posit ivo  nei

lo ro  conf ront i  e  l a  disponib i l i tà  ad  usare  e  conoscere  nuov i  s t rument i  e
tecnolog ie .  Un  esempio  sono  l e  l ez ion i  organizzate  dagl i  anz ian i  a l la
Senior  Univers i ty  in  Portoga l lo ,  basate  su l la  condiv i s ione  del le
conoscenze .  Tutt i  gl i  anz ian i  che  vogl iono  e  hanno  qualcosa  da
insegnare  possono  essere  insegnant i  f inché  lo  des iderano .

Gl i  in terv i s tat i  r i tengono  che  l a  conoscenza  del le  teor ie
de l l 'apprendimento  non  è  tota lmente  important i  -  so lo  l a  conoscenza
di  base  è  necessar ia  –  ma  concordano  nel l ’ importanza  di  usare  metodi
e  strumenti  speci f ic i .  Per  ta le  motivo  è  essenz ia le  fa r  acquis i re  lo ro

d ivers i  s t rument i  prat ic i  da  usare ,  basandos i  su  quel l i  che  gl i  educator i
sen ior  prefer i scono  adottare  nel  lo ro  processo  di  insegnamento .

La  maggior  parte  degl i  in terv i s tat i  r i t iene  che  i  giovani  abbiano
bisogno  di  una  maggiore  var ietà  e  interaz ione  nel  processo  di

insegnamento -apprendimento .  

Uno  dei  metodi  più  ef f icac i ,  ind icato  dagl i  in terv i s tat i ,  è  lo
storyte l l ing ;  par la re  del le  esper ienze  di  v i ta ,  non  so lo  di  quel le

pos i t i ve  e  di  successo ,  ma  anche  dei  fa l l iment i ,  può  a iutare  i  giovani  a
capi re  come  anche  gl i  er ror i  s iano  fondamenta l i  nel  processo  di
cresc i ta .  I  metodi  preva lentemente  ut i l i zzat i  sono  quel l i  basat i
su l l 'apprendimento col laborat ivo  e  d i  gruppo ,  dove  s i  impara

lavorando  e  condiv idendo  con  gl i  a l t r i .  L 'uso  del  dia logo  è
fondamenta le ,  cos ì  come  lo  s tory te l l ing  e  l 'uso  del  metodo  socrat ico
che  permette  a i  giovani  a l l iev i  di  ragg iungere  l a  ver i tà /conoscenza  da
sé .

Qui  d i  seguito  potete  t rovare  le  teor ie ,  i  metodi  e  g l i  s t rumenti  d i
apprendimento che gl i  educator i  degl i  adult i  (B)  e  educator i
anziani  (A ,  C)  interv istat i  r i tengono fondamental i  conoscere  pr ima
di  in iz iare  a  insegnare :

"L ' insegnante/formatore  dovrebbe percepire  i l  suo ruolo  come
un moderatore  neutrale  dei  process i  d i  insegnamento e
apprendimento per  le  d iverse  generazioni .  Per  questo  motivo ,  è
essenziale  che l ' insegnante/formatore  abbia fami l iar i tà  con le
(nuove)  opportunità  v i r tual i . "

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  G e r m a n i a
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TEORIE
DELL'APPREN

DIMENTO,
METODI E

STRUMENTI

T E O R I E
D E L L ' A P P R E N D I M E N T O

C O N O S C E N Z A

M E T O D I  E  S T R U M E N T I  P E R :

Modello di Kolb per il ciclo di apprendimento 

Sviluppo di unità di apprendimento 

Approccio di apprendimento

intergenerazionale: differenze e stereotipi 

Costruttivismo 

Teoria dell'apprendimento sociale (SLT) 

Approccio individuale all'insegnamento

Come strutturare i contenuti di
apprendimento 
Come creare un foglio di lavoro 
Come trattare con un gruppo di
studenti 
Come spiegare in modo chiaro e
motivare uno studente (fare
domande, incoraggiare) 
Come combinare diversi metodi di
insegnamento (ad esempio,
visivo/audio; audio/tattile) 
Come creare un equilibrio tra teoria,
pratica e attività ludiche

Creare dinamiche di gruppo (giochi e modi per superare le difficoltà
iniziali)
Creare un'atmosfera di apprendimento confortevole/uno spazio sicuro 
Risoluzione dei conflitti 
Apprendimento partecipativo (mostrare come fare qualcosa, chiedere agli
studenti di farlo) 
Apprendimento esperienziale 
Apprendimento in movimento 
Apprendimento orientato al compito 
Insegnamento multidimensionale 
Storytelling
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https : / /epale .ec .europa .eu /en /blog / in tergenerat iona l - l earn ing -

resu l t s -european -network - in tergenerat iona l - l earn ing -eni l
ht tps : / /eaea .org /

http : / / l l lp lat form .eu /events /event /wel lbe ing -and -age ing - the -

l i fe long - l earn ing -approach /

http : / /congenia lebook .wordpress .com
https : / /edusco l .educat ion . f r

Euras ian  Journa l  of  Educat iona l  Research  (EJER )

Edutopia
ORIZZONTI  DI  INVECCHIAMENTO
Banca  dat i  ERIC
Tes i ,  Loewen ,  Jer ry  -  Apprendimento  in tergeneraz iona le :  E  se  l e
scuole  fossero  luoghi  dove  adul t i  e  bambin i  imparano  ins ieme ?

J .  Mezi row ,  Apprendimento  Tras format ivo
D .  Kolb ,  Apprendimento  esper ienz ia le
D .  Jonassen ,  Apprendimento  basato  su i  problemi
P .  El le ran i ,  Ambiente  di  apprendimento
D .  Morse l l i ,  P .  El le ran i ,  Agenz ia
M .  Nussbaum ,  Creare  capac i tà

Durante  l e  in terv i s te ,  abbiamo  proposto  agl i  educator i  una  l i s ta  di
d iverse  competenze  e  abi l i tà  che  potrebbero  essere  important i  per  l e
persone  anz iane  nel  processo  di  insegnamento  con  i  giovani .  Gl i
educator i  adul t i  (B )  e  sen ior  (A ,  C )  hanno  att r ibu i to  un  punteggio  da  1
(per  n iente  importante )  a  5  (molto  importante )  per  ogni  competenza

indicata .  

I l  quest ionar io  (a l legato  1 ,  pag .  5 )  e  l a  sce l ta  del le  competenze  s i  sono
basat i  su  un  conf ronto  e  un 'anal i s i  di  a lcuni  progett i  già  rea l i zzat i  con
approcc io  IGL :

Sono  s tate  prese  in  cons ideraz ione  l e  r icerche  e  l e  anal i s i  dei  r i su l tat i
de l le  r icerche  su l l ' IGL  pubbl icate  nel le  r i v i s te  sc ient i f iche :

Questo  l avoro  comparat i vo  ha  prodotto  una  pr ima  l i s ta  di  paro le
ch iave ,  che  è  s tata  poi  conf rontata  con  l e  ind icaz ion i  del la  Comunità
Europea  su l l ' IGL  e  l a  matr ice  Entrecomp  e  Dig iCompEdu .

Sono  s tat i  pres i  in  cons ideraz ione  anche  i  seguent i  l avor i  teor ic i
su l l 'apprendimento  degl i  adul t i  e  l e  metodolog ie  di  insegnamento :

3 . 2  C O M P E T E N Z E :  I L  P R O F I L O
D E L L ' E D U C A T O R E  I G L
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Att iv i tà  /  esper ienze  di  apprendimento

Comunicaz ione  ef f icace  per  i l  processo  di  apprendimento  e
insegnamento
Usare  l a  comunicaz ione  per  cost ru i re  l a  f iduc ia
Comunicare  per  l a  r i so luz ione  dei  conf l i t t i  e  l a  mediaz ione

In  contest i  in tergeneraz iona l i

Apprezzare  l a  divers i tà  del l ’età
Ridur re  gl i  s tereot ip i  fo rmat i  sugl i  anz ian i  e  su i  giovani .

Saper  creare  una  re laz ione  con  i  discent i  basata  su l l 'empat ia .  

Cercare  di  capi re  lo  s tato  d 'animo  dei  partec ipant i .

Riconoscere  l e  competenze  acquis i te  nel  corso  del la  v i ta  e  saper le
t ras fe r i re  a i  discent i  in  modo  fac i lmente  comprens ib i le .  

Sv i luppare  i l  modo  di  pensare
Essere  e  fa re  per  generare  nuove  idee ,  progett i  e  re laz ion i .

Di  segui to  sono  e lencate  l e  competenze  che  hanno  ottenuto  l a  più
a l ta  percentua le  di  consenso ,  va le  a  di re  dal l '81  a l  100%,  cons iderate
degl i  educator i  in terv i s tat i  "molto  important i " .

 

COMPETENZE PEDAGOGICHE

PROGRAMMARE

COMUNICARE

IMPARARE

 

AREA CULTURALE E  SOCIALE

ROMPERE GLI  STEREOTIPI

EMPATIA

MANTENERE LE COMPETENZE PROFESSIONALI  ATTIVE,  UTIL I  E
TRASFERIBILI

AGENCY

GENERARE IDEE,  PROGETTI
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Ambiente  di  apprendimento  /  ambiente  di  supporto

Usare  l a  comunicaz ione  per  va lutare  l 'esper ienza  e  dare  cont inu i
feedback

Uni re  diverse  esper ienze
Uni re  diverse  competenze

Co -creare  con  gl i  s tudent i
Lavorare  in  team
Mentor ing

Saper  co invo lgere  gl i  s tudent i  nel l 'acquis iz ione  di  conoscenze  e
nel la  prat ica  del le  abi l i tà ,  incoraggiandol i  ad  usare  c iò  che  s i  è
appreso  nel la  v i ta  rea le .

Promuovere  l a  cul tura  dei  divers i  luoghi  e  del le  t rad iz ion i ,  dando
loro  un  nuovo  va lore  att raverso  l 'educaz ione .

Saper  organizzare  att i v i tà  che  permettano  di  promuovere  e
va lor izzare  i  beni  mater ia l i  (oggett i ,  luoghi ,  mest ie r i )  che  le  persone
r iconoscono  come  patr imonio  del la  lo ro  s tor ia  soc ia le  e  cul tura le .

Saper  organizzare  att i v i tà  di  apprendimento  in  cui  persone  di  età
diverse  sono  co invo l te ,  s i  sentono  uni te  e  comprese .

Le  seguent i  competenze ,  sono  cons iderate  "molto  important i "  e  hanno
ottenuto  un 'a l ta  percentua le  di  consenso  t ra  gl i  educator i  in terv i s tat i ,
dal  61  a l l ’80%.

 

 

COMPETENZE PEDAGOGICHE
 

ORGANIZZARE

COMUNICARE

COMBINARE

IMPLEMENTARE LE METODOLOGIE DI  INSEGNAMENTO

 

AREA CULTURALE E  SOCIALE

COINVOLGIMENTO

VALORIZZARE LA CULTURA E LE TRADIZIONI  LOCALI

VALORIZZARE I  BENI  MATERIALI  DELLA COMUNITÀ

UNIRE LE GENERAZIONI
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Organizzare  att i v i tà  che  permettano  di  r i scopr i re  abi l i tà  e
conoscenze  profess iona l i ,  ar t i  e  mest ie r i ,  per  t ras fe r i r l i  a i  discent i  in
modo  creat ivo .

Sv i luppare  modi  di  pensare ,  essere  e  fa re  per  essere  proatt i v i  nel le
idee ,  nel le  proposte  di  att i v i tà  e  nei  progett i .

Sv i luppare  modi  di  pensare ,  essere  e  fa re  per  essere  più
co invo lgente  con  le  persone  (s tudent i ,  s takeholder ,  a l t r i  insegnant i ,
vo lontar i ) .

Sv i luppare  modi  di  pensare ,  essere  e  fa re  per  creare  nuove
opportuni tà ,  non  es i s tent i ,  per  le  persone  e  le  comunità .

Saper  creare  uno  spaz io  accogl iente ,  s icuro  e  di  supporto  per
l 'apprendimento .

RISCOPRIRE COMPETENZE E  CONOSCENZE PROFESSIONALI/  ARTI/
MESTIERI

 

AGENCY

ESSERE PROATTIVI  ( IDEE,  ATTIVITÀ,  PROGETTI )

ESSERE COINVOLGENTE (CON GLI  STUDENTI ,  ALTRI  INSEGNANTI  O
VOLONTARI)

CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ (PER LE PERSONE E LE COMUNITÀ)

CREARE LUOGHI  ACCOGLIENTI  E  S ICURI

L ’anal i s i  del le  in terv i s te  ha  r i ve lato  important i  a lcune  competenze
essenz ia l i  e  di  base  per  i l  prof i lo  di  un  educatore  che  r iguardano
l ’aspetto  soc ia le ,  metodolog ico  e  organizzat i vo ,  a  cui  s i  aggiungono
anche  un  atteggiamento  pos i t i vo  e  l 'empat ia .

È  importante  rea l i zzare  un  corso  di  " fo rmaz ione  dei  fo rmator i "  per  gl i
educator i  IGL ,  per  l a  lo ro  preparaz ione  metodolog ica  e
l 'organizzaz ione  degl i  ambient i  di  insegnamento -apprendimento .

I  sen ior ,  che  vogl iono  in iz ia re  ad  insegnare ,  dovrebbero  essere
a l tamente  consapevo l i  di  ciò  che  vogl iono  insegnare  e  sapere  come
agi re  con  gl i  s tudent i  più  giovani .

I l  4 5 %  d e g l i  e d u c a t o r i  h a  v a l u t a t o  c o m e  " m o l t o  i m p o r t a n t e "  e  i l  3 5 %
c o m e  " i m p o r t a n t e "  l a  c o m p e t e n z a  t e c n o l o g i c a  e  d i g i t a l e  p e r
l ' i n s e g n a m e n t o  e  l ' a p p r e n d i m e n t o .  A l c u n i  d i  l o r o  h a n n o  a n c h e
m e n z i o n a t o  c h e ,  a n c h e  s e  g l i  a n z i a n i  p r e f e r i s c o n o  e s p e r i e n z e  d i
a p p r e n d i m e n t o - i n s e g n a m e n t o  f a c c i a  a  f a c c i a ,  l e  c o m p e t e n z e
t e c n o l o g i c h e  e  d i g i t a l i  s o n o  d i v e n t a t e  e s s e n z i a l i  p e r  i n s e g n a r e  e
c o m u n i c a r e  o n l i n e  d u r a n t e  l a  p a n d e m i a  C O V I D - 1 9 .
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3 . 3  C O N T E S T I  I G L  

Formale  (per  esempio ,  scuole ,  univers i tà ,  case  di  cura )

Contest i  a l ternat iv i  di  apprendimento  non formale  (ad  esempio ,

l ez ion i  di  cuc ina  in  casa  pr ivata ,  a l l 'aperto ,  l aborator i  di  r iparaz ione )

Si tuaz ion i  informal i

Le  esper ienze  di  apprendimento ,  basate  su l l 'approcc io  IGL ,  possono
essere  rea l i zzate  in  divers i  contest i :

Durante  l e  in terv i s te ,  è  s tato  emerso  come ,  a  vo l te ,  giovani  e  anz ian i
immaginano  un  ambiente  idea le  IGL  in  modo  diverso :

Austr ia  -  "C ' è  u n a  d i f f e r e n z a  n e l l a  p e r c e z i o n e  d e l l ’ a m b i e n t e  d i
a p p r e n d i m e n t o  i d e a l e  t r a  l e  g e n e r a z i o n i .  G l i  e d u c a t o r i  d e g l i  a d u l t i
h a n n o  d e s c r i t t o  i l  l u o g o  p e r f e t t o  c o m e  a c c o g l i e n t e  ( a m b i e n t e  l o u n g e
C a f é ) ,  c a l d o ,  l u m i n o s o  e  a m i c h e v o l e  c o n  i n t e r n i  p e r  l ’ i n s e g n a m e n t o
c l a s s i c i  e  m o d e r n i  ( c o m e  a d  e s e m p i o :  p r o i e t t o r e  e  s c h e r m o ,  l a v a g n a  a
f o g l i )  e  s p a z i  a c c e s s i b i l i  p e r  g l i  a n z i a n i .  G l i  a n z i a n i  s o n o  m e n o  e s i g e n t i
r i s p e t t o  a i  g i o v a n i  c h e ,  i n v e c e ,  r i t e n g o n o  i m p o r t a n t e  u n ' a t m o s f e r a
a c c o g l i e n t e  e  n o n  s c o l a s t i c a .  

Gl i  educator i  sen ior  hanno  sot to l ineato  l ' importanza  di  avere  un  luogo
predisposto  e  t ranqui l lo  che  non  cambi  e  senza  att rezzatura  spec i f ica
(so lo  c iò  che  è  necessar io ) " .

L 'empat ia  e  i l  sostegno  del l 'educatore  sono  important i  per  creare
un 'atmosfera  di  f iduc ia :

I ta l ia  -  " I l  l u o g o  i n t e r g e n e r a z i o n a l e  i d e a l e  n o n  r i g u a r d a  u n o  s p a z i o  i n
s é ,  m a  l e  p e r s o n e  e  l ' a t t e g g i a m e n t o .  P u ò  e s s e r e  q u a l s i a s i  l u o g o  -
f i s i c o  o  v i r t u a l e  -  d o v e  l e  r e l a z i o n i  e  l e  c o n n e s s i o n i  s i  c r e a n o  i n
u n ' a t m o s f e r a  s i c u r a  e  c o n f o r t e v o l e  s e n z a  p r e g i u d i z i . "
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Le  att i v i tà  IGL  of f rono  l a  poss ib i l i tà  di  imparare  att raverso  l 'esper ienza
in  s i tuaz ion i  rea l i  (creare  ar te fat t i ,  sv i luppare  cose  nuove ) .  Gl i
educator i  hanno  menzionato  l ' importanza  di  contest i  in formal i  e  non
formal i  per  att i v i tà  IGL  creat ive  e  di  supporto .

Germania  -  "P e n s o  c h e  i l  p o s t o  p e r f e t t o  s i a  u n  a m b i e n t e  a l t e r n a t i v o
( e s t e r n o ,  c u c i n a  d i  c a s a )  d o v e  n o n  è  p r e s e n t e  u n a  s i t u a z i o n e  d i
a p p r e n d i m e n t o  c l a s s i c a  ( c o m e  l o  s t i l e  d e l l ' a u l a )  m a  u n  a m b i e n t e  p i ù
r i l a s s a t o  c h e  s i  c o n c e n t r a  p i ù  s u l l o  s c a m b i o  i n t e r g e n e r a z i o n a l e  c h e
s u l l a  s i t u a z i o n e  d i  a p p r e n d i m e n t o  r e a l e .  C i  d e v e  e s s e r e  u n a
" p r o f e s s i o n a l i t à  a p e r t a "  c h e  s u p p o r t a  l ' a p p r e n d i m e n t o  e  l a
c o o p e r a z i o n e  e  u n o  s p a z i o  a m p i o  c h e  d i a  l a  p o s s i b i l i t à  d i  s v o l g e r e
a t t i v i t à  d i  m o v i m e n t o  e  d i  l a v o r a r e  c o n  g i o v a n i  o  a n z i a n i .  L o  s p a z i o
p e r  s c r i v e r e  s u l l a  l a v a g n a  d e v e  e s s e r e  a b b a s t a n z a  g r a n d e  p e r  p o t e r
s c r i v e r e  c o n  c a r a t t e r i  g r a n d i " .

Polonia  -  " L ' a m b i e n t e  d i  a p p r e n d i m e n t o  è  e s t r e m a m e n t e  i m p o r t a n t e
-  d e v e  d a r e  a i  p a r t e c i p a n t i  u n  s e n s o  d i  s i c u r e z z a  e  i n c o r a g g i a r l i  a d
e s s e r e  c r e a t i v i .  P e r  m e ,  i  p o s t i  m i g l i o r i  s o n o  q u e l l i  ' m e n o  f o r m a l i ' ,
c o m e  l a  b i b l i o t e c a  o  i  c e n t r i  c u l t u r a l i / a r t i s t i c i  l o c a l i .  L ' a m b i e n t a z i o n e
è  m o l t o  i m p o r t a n t e  p e r c h é  i n f l u e n z a  l ' i n t e r a  a t m o s f e r a  d i
a p p r e n d i m e n t o .  P e r  g l i  i n c o n t r i  i n t e r g e n e r a z i o n a l i ,  l ’ a m b i e n t e  n o n
d o v r e b b e  e s s e r e  f o r m a l e  ( n o n  u n  a m b i e n t e  s c o l a s t i c o )  p e r  f a c i l i t a r e
u n  m i g l i o r e  s c a m b i o  d i  e s p e r i e n z e  e  a i u t a r e  l e  p e r s o n e  a  e s s e r e  p i ù
r i l a s s a t e  e  a p e r t e  l ' u n a  v e r s o  l ' a l t r a .  L ' a m b i e n t e  p i ù  a d a t t o  è  u n
l u o g o  c h e  h a  g i à  d e l l e  i n f r a s t r u t t u r e ,  c o m e  c e n t r i  c u l t u r a l i ,  s c u o l e ,
c e n t r i  c o m u n i t a r i  l o c a l i  e c c .  A  m i o  p a r e r e ,  è  i m p o r t a n t e  s v o l g e r e  l e
a t t i v i t à  i n  u n  l u o g o  c h e  è  g i à ,  i n  q u a l c h e  m o d o ,  p a r t e  d e l l a  v i t a  d e l l a
c o m u n i t à  l o c a l e " .

Portogal lo  -  " I l  c o n t e s t o  p e r f e t t o  i n c l u d e  d i v e r s e  g e n e r a z i o n i ,  è  u n o
s p a z i o  d o v e  t u t t i  s i  p o s s a n o  s e n t i r e  a  p r o p r i o  a g i o ;  p u ò  i n c l u d e r e
a t t i v i t à  a l  c h i u s o  e  a l l ' a p e r t o .  I l  p r i m o  a p p r o c c i o  è  p r e f e r i b i l e  f a c c i a
a  f a c c i a ,  i n  q u a n t o  g l i  a n z i a n i  h a n n o  b i s o g n o  d i  u n  c o n t a t t o
p e r s o n a l e  p e r  a c q u i s i r e  f i d u c i a .  P e r  q u e s t o  i l  p r i m o  p a s s o  è  l a v o r a r e
s u l l e  r e l a z i o n i .  P e r  q u a n t o  r i g u a r d a  i l  r u o l o  d e l  l u o g o  d i
a p p r e n d i m e n t o  è  i m p o r t a n t e  p e r c h é  p r o m u o v e  l a  c o s t r u z i o n e  d e l l a
c o n o s c e n z a  e  m o b i l i t a  n u o v i  c o n c e t t i .  N o n  c i  s o n o  l u o g h i  p e r f e t t i
p e r c h é  o g n u n o  h a  i  s u o i  g u s t i  e  l e  s u e  p r e f e r e n z e  m a ,  c i  s o n o
r e q u i s i t i  o b b l i g a t o r i ,  c o n d i z i o n i  a d e g u a t e  a l l ' e t à  e ,  s o p r a t t u t t o ,  c ' è
b i s o g n o  d i  e m p a t i a  t r a  s t u d e n t i  e  i n s e g n a n t i " .
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3 . 4  S F I D E  Q U O T I D I A N E
N E L L ' I N T E R A Z I O N E  C O N
G L I  S T U D E N T I  P I Ù  G I O V A N I

Impaz ienza  e  r i lu t tanza
Mancanza  di  disc ip l ina  nei  gruppi  di  bambin i
Problemi  in  te rmin i  di  comportamento  soc ia le  a l l ' in terno  del
gruppo
Mancanza  di  attenz ione  e  concentraz ione  t ra  i  giovani  s tudent i  che
spesso  contro l lano  i  lo ro  te le fon i  ce l lu la r i .

Gl i  educator i  anz ian i  (A ,  C )  che  hanno  partec ipato  a l le  in terv i s te  sono
so l i tamente  educator i  che  s i  sono  occupat i  nel la  lo ro  car r ie ra  di
insegnare  in  contest i  fo rmal i  e  cont inuano  a  fa r lo  anche  in  contest i
non  fo rmal i .  
Nel l ' in teraz ione  con  l a  Generaz ione  Z ,  gl i  educator i  anz ian i  (C )  spesso
t rovano  di f f ic i le  comunicare  con  lo ro ,  descr i vendo  i  più  giovani  come
impaz ient i  e  r i lu t tant i .  Gl i  educator i  sen ior  hanno  menzionato  una
di f f ico l tà  in iz ia le  nel l 'uso  del la  tecnolog ia  che  v iene  superata ,  però ,

con  i l  supporto  dei  più  giovani  e  con  l ’eserc iz io .  Alt re  s f ide  che  sono
state  menzionate  dagl i  educator i  sen ior  che  insegnano  a i  giovani  sono
le  seguent i :

4 4

"Le  sf ide  s i  superano cercando di  non essere  t roppo impazient i ,
convincendo e  r ipetendo.  C iononostante ,  i l  lavoro dovrebbe
comunque essere  d ivertente" .  

E d u c a t o r e  s e n i o r ,  A u s t r i a

"La sf ida più  grande per  me è  che i  g iovani  hanno di f f ico ltà  a
concentrars i  per  un lungo per iodo di  tempo,  sembra che s iano
spesso distratt i  e  prefer iscono guardare i  loro  te lefoni ,  ecc .  La
soluz ione è  fare  in  modo che i l  workshop s ia  d ivertente  e
prat ico" .  

E d u c a t o r e  s e n i o r ,  P o l o n i a

Molt i  anni  di  esper ienza  nel  set tore  del l ’ insegnamento ,  competenze
in  ps ico log ia  soc ia le ,  paz ienza  ed  empat ia  a iutano  a  superare  queste
s f ide .
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3 . 5  M O T I V A Z I O N E :  C O M E
M O T I V A R E  G L I  S T U D E N T I  P I Ù
G I O V A N I  A D  I M P A R A R E

Gl i  educator i  che  l avorano  con  gl i  s tudent i  più  giovani  devono
conoscere  i  bisogni ,  i l  r i tmo  e  l e  poss ib i l i tà  di  ogni  s tudente  per
organizzare  un  processo  di  insegnamento  e  apprendimento  ef f icace  e
st imolante .

L 'educatore  sen ior  dovrebbe  avere  un  atteggiamento  pos i t i vo  verso  i
g iovan i ,  sapere  come  imparano ,  come  co invo lger l i  e  motivar l i .  È
importante  creare  un 'atmosfera  f iduc iosa ,  confor tevo le  ed  uno  spaz io
aperto  per  condiv idere  l e  esper ienze .

È  ut i le  e  necessar io  guidare  i  giovani  s tudent i  a  scopr i re  i l  lo ro
potenz ia le  e  i l  lo ro  ta lento ,  cos ì  come  è  anche  fondamenta le
d imost rare  l ’ importanza  e  l ’uso  prat ico  che  l 'att i v i tà  di  apprendimento
avrà  nel lo  sv i luppo  personale  e  profess iona le .

La  saggezza  e  l e  esper ienze  di  v i ta  dei  sen ior  diventano  s t rument i
important i  che  l i  supportano  nel  diventare  mentor i  per  l e  giovani
generaz ion i .  È  necessar io  fa r  capi re  a i  giovani  che  gl i  adul t i  non  sono
so lo  i  lo ro  insegnant i ,  ma  anche  compagni  di  cresc i ta  e  punto  di
r i fe r imento  per  i  cons ig l i .  Durante  l e  att i v i tà  IGL  è  importante  non
creare  una  gerarch ia  insegnante -s tudent i ,  ma  dimost rare  rec iproc i tà
ed  equi tà  nel l 'esper ienza  di  apprendimento .

“Ho 77 anni  e  non mi  p iace usare  la  parola  ' insegnante '  quando
lavoro con i  g iovani .  Prefer isco di re  che sono un compagno
d'avventura,  con cui  crescere  ins ieme e  scambiare  le  nostre
esper ienze .  Tutte  le  generazioni  sono r isorse  important i " .  

E d u c a t o r e  s e n i o r ,  I t a l i a

"Come insegnant i / formator i ,  dovremmo essere  in  grado di
metterc i  nei  panni  del le  g iovani  generazioni .  Qual  è  la
caratter ist ica del le  g iovani  generazioni?" .  

E d u c a t o r e  s e n i o r ,  G e r m a n i a

A G E : W I S E
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3 . 6  P R O P O S T A  D I  C U R R I C O L O
I G L  P E R  E D U C A T O R I  A N Z I A N I  

Cons iderando  l e  s f ide  e  i  bisogni  didatt ic i  emers i  nel le  in terv i s te ,  una
poss ib i le  proposta  didatt ica  per  i  futur i  educator i  IGL  può essere
or ientata  verso due macro-aree :  d ig i ta le  e  pedagogica .  
L 'area  del le  competenze  dig i ta l i  diventa  part ico la rmente  importante
quando  l e  att i v i tà  pian i f icate  devono  essere  erogate  onl ine
(cons iderata  l 'attua le  in f luenza  del la  pandemia  COVID - 19 ) .

Obiett ivo :  saper  usare  la  tecnologia  in  modo ef f icace per  la
comunicaz ione e  l ' insegnamento

Ai  partec ipant i  sen ior  del  corso  di  fo rmaz ione  per  educator i  IGL ,  è
ut i le  fo rn i re  un  tes t  in iz ia le  di  autova lutaz ione ,  a l  f ine  di  va lutare  i l
lo ro  l i ve l lo  in iz ia le  di  competenze  dig i ta l i .

Gr ig l ia  di  va lutaz ione :

( 1 )  -  Non  lo  so  per  niente
(5 )  -  So  fa r lo  molto  bene

AREA DIGITALE 

A G E : W I S E
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Avv ia re  i l  computer .  Dopo  aver  ef fet tuato  l ’accesso  personal izzare
l 'aspetto  del  desktop :  creare  una  car te l la ,  r inominare  i  f i le ,

se lez ionare  f i le  e  car te l le ,  copiare  e  spostare  f i le  e  car te l le ,

esplorare  f i le  e  car te l le ,  e l iminare  e  r ipr i s t inare  f i le  e  car te l le .  

Accedere  in  In ternet  e  r icercare  in formaz ion i  su l l 'argomento  che  t i
interessa .

Creare  un  propr io  ind i r i zzo  di  posta  e let t ron ica  su  gmai l .  Inv ia re
un ’emai l  a l  con  oggetto  T e s t  a l l e g a n d o  i l  f i le  presente  in  desktop .  

Computer
Smartphone  o  tab let

Microsof t  Word ,  PowerPoint  e  Exce l

Uso  consapevo le  e  responsabi le  dei  media
Tute la  e  r i spet to  del la  pr ivacy  e  dei  dat i  personal i

V ideo  Tutor ia l  da  r i vedere  quando  necessar io
Fasc ico lo  con  i s t ruz ion i  af f iancate  da  immagin i  

1 .

2 .

3 .

Le competenze digita l i  da  migl iorare  saranno indicate  dopo
l 'autovalutaz ione e  i l  test  del le  competenze prees istent i .

I  pr inc ipal i  argomenti  che dovrebbero essere  appres i  dagl i  anz iani
per  insegnare a i  p iù  g iovani  onl ine  sono:

COSA
Uso degl i  st rumenti  tecnologic i :

Programmi per  l ' insegnamento/  comunicaz ione/  creaz ione di
contenut i :

Strumenti  d i  comunicaz ione  (Zoom ,  Google  Meet ,  ecc . )

Privacy e  protez ione dei  dat i  personal i :

COME

Per  un 'anal i s i  più  dettag l ia ta ,  pr ima  del la  fo rmaz ione  degl i  educator i
può  essere  usato ,  dal le  organizzaz ion i  educat ive ,  i l  Quadro del le
competenze digita l i  per  ver i f i care  i l  l i ve l lo  di  base  del le  competenze

dig i ta l i  dei  futur i  educator i  IGL .  Lo  scopo  di  questo  s t rumento  è  quel lo
d i  migl io rare  l a  competenza  dig i ta le  del  c i t tad ino ,  a iutandolo
at t raverso  l ’autova lutaz ione ,  l a  def in iz ione  degl i  obiet t i v i  di
apprendimento  e  l ' ident i f icaz ione  del le  opportuni tà  di  fo rmaz ione .

Un  a l t ro  s t rumento  è  The European Framework for  the Digita l
Competence of  Educators  che  può  essere  usato  dopo  l a  fo rmaz ione

per  i  fo rmator i  o  da  s tudent i  più  anz ian i  con  precedent i  esper ienze  di
insegnamento  e  con  competenze  pedagogiche .  Questo  s t rumento
forn i sce  un  quadro  genera le  di  r i fe r imento  per  sostenere  lo  sv i luppo  di
competenze  dig i ta l i  spec i f iche  per  gl i  educator i  in  Europa .
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Nozion i  base  su l la  progettaz ione  del  processo  di
insegnamento /apprendimento
Creare  un  corso  di  fo rmaz ione /workshop  seguendo  l e  l inee  guida
del la  progettaz ione

Conoscenza  di  base  del le  teor ie  e  dei  model l i  di  apprendimento
Ident i f icare  l e  propr ie  prat iche  pedagogiche

Conoscere  i  metodi  più  ef f icac i  per  t rasmettere  l a  conoscenza :

COLLABORATIVE  LEARNING ,  TUTORING ,  COACHING ,  PROBLEM
BASED  LEARNING
Ident i f icare  i  propr i  metodi  di  insegnamento

OBIETTIVO :  acquis i re  conoscenze  s t rut turate  in  ambito  metodolog ico -

didatt ico ;  acquis i re  l a  capac i tà  di  pian i f icare  e  va lutare  in tervent i  in
re laz ione  a i  bisogni  fo rmat iv i  dei  gruppi ;  acquis i re  l a  capac i tà  di
comunicare  ef f icacemente  s ia  a  l i ve l lo  ind iv idua le  che  di  gruppo .

COSA/PIANIFICARE IL  LABORATORIO

COME/  
A  segui to  di  un  obiet t i vo  ident i f icato  nel  gruppo ,  e laborare  un ' idea
progettua le .

COSA/  TEORIA E  MODELLI  DI  APPRENDIMENTO

COME/ 
Anal i s i  di  cas i  di  s tudio

COSA/  AREA METODOLOGICA

COME/  
Simulaz ione  di  s i tuaz ion i  in  cui  scegl ie re  i l  metodo  più  appropr iato .

COSA/  AREA COMUNICAZIONE
Ident i f icare  l e  s t rateg ie  di  comunicaz ione  per  sostenere  l a
mot ivaz ione ,  co invo lgere  e  att ra r re  i  giovani  partec ipant i
COME/ 
Role  Play ing ,  Col laborat i ve  Learn ing  e  s tudio  di  caso .

COSA/  PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE IGL
COME/  
Discuss ione  aperta  su l l ' importanza  del le  competenze  degl i  educator i
ne l  campo  del l 'educaz ione  in tergeneraz iona le .

Per  ogni  macro -area ,  dovrebbero  essere  fo rn i te  uni tà  didatt iche
spec i f iche  ( teor ia  e  prat ica ) .
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AREA PEDAGOGICA
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4 .  P R E F E R E N Z E
F O R M A T I V E  D E G L I
A N Z I A N I :  A N Z I A N I  C O M E
S T U D E N T I

R E P O R T  D I  R I C E R C A  E  L I N E E  G U I D A  D I
M A R K E T I N G  P E R  G L I  I S T I T U T I  D I  F O R M A Z I O N E
P E R  G L I  A D U L T I
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4 . 1  P A U R E  E  S F I D E

Gl i  in terv i s tat i  concordano  su l  fa t to  che  l e  paure  che  gl i  s tudent i
anz ian i  sper imentano  durante  i l  processo  di  apprendimento -

insegnamento  inc ludono  pr inc ipa lmente  i l  non essere  aggiornat i ,  i l
non essere  in  grado di  connetters i  con la  generaz ione più  g iovane
e i l  non essere  p iù  cos ì  att iv i  mentalmente  (di f f ico l tà  ad  acquis i re

nuove  conoscenze ) .  Un  aspetto  in teressante  menzionato  è  che  gl i
uomin i  hanno  più  paura  di  fa re  qualcosa  di  sbagl ia to  e  sono  meno
dispost i  a  chiedere  a iuto .

Rispetto  a i  giovani ,  gl i  anz ian i  tendono  ad  anal izzare
eccess ivamente le  cose e  hanno bisogno di  una piani f icaz ione
molto  dettagl iata ;  i l  processo  di  apprendimento - insegnamento

presenta ,  per  molt i ,  un  a l to  l i ve l lo  di  incer tezza .  Le  persone  anz iane
temono  di  commettere  error i ,  d i  non r iusc i re  ad imparare  e  che  i l

lo ro  l avoro  non  s ia  fa t to  a l la  per fez ione ,  r i spet to  a  quel lo  prospettato .  

Spesso  t rovano  di f f ic i le  dimost rare  i l  lo ro  punto  di  v i s ta  e  hanno
paura  di  fa re  qualcosa  che  non  hanno  avuto  l a  poss ib i l i tà  di  fa re
quando  erano  giovani .

Ino l t re ,  temono  di  non essere  abbastanza bravi  per  af f rontare  nuove

s i tuaz ion i  e  di  non  poter  essere  inc lus i  in  un  ambiente  moderno  e
ve loce ,  dominato  dal la  tecnolog ia .  

Le  pr inc ipa l i  s f ide  r ipor tate  r iguardano  l 'uso  del la  tecnologia ,  i
problemi  d i  sa lute  (problemi  di  v i s ta  e  di  udi to  o  a l t re  disab i l i tà

f i s iche )  e  l a  r idotta  r icett iv i tà  e  memoria .  A  vo l te ,  gl i  s tudent i  sen ior

hanno  bisogno  di  più  tempo  per  memor izzare  e  r ipetere  i  contenut i .
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"Alcune del le  s f ide  che aff ront iamo nei  miei  laborator i  sono
legate al la  salute  dei  partecipant i .  Per  esempio ,  la  v ista  dei  miei
student i  non è  p iù  cos ì  buona,  s i  stancano molto  velocemente ,
ecc .  La soluz ione è  quel la  d i  avere  un buon ambiente d i
apprendimento -  un posto  con molta  luce solare ,  un comodo
spazio  per  r iposare ,  ecc ,  cos ì  come la  preparazione di  mater ia l i
d idatt ic i  adatt i ,  come i l  testo  stampato in  grande" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  P o l o n i a

A G E : W I S E
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 Trouble with hearing

SFIDE

Problemi
di salute

Resistenza
alla

tecnologia Personale
 

Stile di
apprendi

mento

Necessità di
assistenza nell'uso

delle nuove
tecnologie

 

Paura di non
usare i

dispositivi in
modo

appropriato, di
danneggiarli

Paura di
sembrare
stupido o

incompetente
 

Ridotta ricettività e
memoria

 

Non confidenza con i
nuovi metodi di

insegnamento o di
apprendimento

 

Problemi di
vista 

 

Saltare rapidamente da
un'attività all'altra

 

Difficoltà di movimento

Paura di fallire e fare errori
 

Privacy e
sicurezza dei

dati

Altre disabilità fisiche (artrosi,
problemi cardiaci, diabete)

 

Bisogno di più tempo per
memorizzare e ripetere i

contenuti
 

Paura di "non essere abbastanza bravo", "troppo
vecchio per provare nuove cose e imparare",

"essere troppo lento"
 

Difficoltà di udito
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Computer ,  te le fono  ce l lu la re  o  tab let

Onl ine  banking
Gest ione  dei  f i le
Edi t ing  di  immagin i
St rument i  fac i l i  che  conoscono ,  per  esempio  PowerPoint
Shopping  onl ine
Google  Maps
Google  vo ice  input  (per  una  gest ione  più  rap ida )

Zoom
Facebook
WhatsApp
Gmai l

A  causa  del l 'attua le  s i tuaz ione  del  COVID - 19 ,  tut t i  gl i  in terv i s tat i
hanno  r i fe r i to  che  s tanno  usando  l a  tecnolog ia  nel  lo ro  processo  di
insegnamento ;  in fat t i  l a  maggior  parte  del le  sess ion i  di
apprendimento / insegnamento  s i  svo lgono  onl ine .  

Per  gl i  s tudent i  e  gl i  insegnant i  più  anz ian i ,  a l l ' in iz io  r i su l ta
impegnat ivo  usare  gl i  s t rument i  tecnolog ic i ,  ma ,  quando  sono  ben
supportat i ,  sono  molto  orgogl ios i  ed  entus ias t i  del la  lo ro  esper ienza  e
successo .  

Pr ima  del la  pandemia ,  gl i  in terv i s tat i  usavano  l a  tecnolog ia  di  base
necessar ia  per  i l  processo  di  insegnamento :  computer  con  in ternet ,

tas t ie ra ,  schermo ,  s tampante .

Gl i  s tudent i  anz ian i  prefer i scono  usare  l a  tecnolog ia  sempl ice  e  di
base  nel  lo ro  processo  di  apprendimento - insegnamento :

Tecnologia  essenzia le

App e  strumenti  che fac i l i tano la  loro  v i ta  quot id iana

Strumenti /appl icaz ioni  per  la  comunicaz ione

"Per  molt i  dei  miei  student i  senior ,  la  tecnologia  fa  un po '  paura
al l ' in iz io  perché considerata come qualcosa ad uso esc lus ivo
del le  g iovani  generazioni .  Tuttavia ,  dopo che imparano ad
usar la ,  s i  d ivertono molto ,  anche se ,  come educatore ,  b isogna
fornire  loro  istruz ioni  molto  chiare . "  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  P o l o n i a

A G E : W I S E
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Le  persone  anz iane  spesso  non  s i  sentono  a  propr io  agio  con  l 'uso
del la  tecnolog ia  durante  i l  processo  di
insegnamento /apprendimento  perché  sono  preoccupat i  per  l a
s icurezza  dei  lo ro  dat i .

“ I l  coaching indiv iduale ,  i l  tutoraggio  per  g l i  anziani ,  sempl ic i
istruz ioni  passo dopo passo (documentate  con screenshot)
aiutano a  superare  queste  s f ide” .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a n z i a n i ,  A u s t r i a

"Gl i  anziani  d i  so l i to  d icono:  'chi  sa ,  sa '  e  noi  complet iamo con
'chi  non sa è  sempre in  tempo per  imparare ' .  Come educator i ,
s iamo convint i  e  condiv id iamo con loro ,  per  mot ivar l i ,  l ’ idea
che loro  hanno ancora la  capacità  e  la  poss ib i l i tà  d i  imparare ;
tuttavia ,  sappiamo che imparare  qualcosa di  nuovo può
r ichiedere  p iù  tempo,  quindi  sta  a  noi  avere  pazienza,  calma
ed empatia  quando insegniamo qualcosa di  nuovo" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a n z i a n i ,  P o r t o g a l l o

Gl i  anz ian i  hanno  bisogno  di  molta  motivaz ione  e  sostegno .  I l  ruo lo
del l 'educatore  è  quel lo  di  incoraggiar l i  e  fa rg l i  vedere  c iò  che  hanno
raggiunto  nel la  lo ro  v i ta .

A G E : W I S E
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"A volte  hanno bisogno di  a iuto  per  usare  i  loro  d isposit iv i
d ig i ta l i ;  hanno paura  d i  fare  qualcosa d i  sbagl iato  e  d i
danneggiare  qualcosa .  A  volte  hanno paura  che i  loro  dat i
personal i  s iano v io lat i  o  apertamente espost i " .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a n z i a n i ,  G e r m a n i a

Gl i  educator i  dovrebbero  par la re  molto  del la  s icurezza  dei  dat i  e
del la  gest ione ,  genera le ,  degl i  s t rument i  dig i ta l i .
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4 . 2  M O T I V A Z I O N E :  C O M E
M O T I V A R E  G L I  A N Z I A N I  A D
I M P A R A R E

Gl i  s tudent i  sen ior  sono  pr inc ipa lmente  motivat i  ad  imparare  perché
vogl iono  r imanere  menta lmente  att i v i ,  essere  aggiornat i ,  partec ipare  e
cost ru i re  nuove  re laz ion i  nel la  lo ro  v i ta  soc ia le  e  diventare  competent i
a l  f ine  di  ragg iungere  i  lo ro  obiet t i v i .  
Gl i  anz ian i  vogl iono  prenders i  cura  di  se  s tess i ,  avere  un  hobby  e  non
r impiangere  le  occas ion i  perse .

"Gl i  anziani  amano imparare  e  condiv idere  la  conoscenza.
Cercano di  stare  a l  passo con i l  mondo che ora 'corre  invece
di  camminare ' ,  come c i  r i fer iscono.  D 'a l t ra  parte ,  amano
anche tutto  c iò  che r ichiama i  vecchi  tempi" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a n z i a n i ,  P o r t o g a l l o

È  s tato  menzionato  che  gl i  anz ian i  spesso  vogl iono  imparare  per  essere
indipendent i  (per  esempio ,  usare  l a  tecnolog ia ) ,  senza  dis turbare  le
lo ro  famig l ie .

“La motivazione pr incipale  è  quel la  d i  stare  a l  passo con i l
mondo moderno,  per  non essere  lasc iat i  indietro  e  per  essere
in  grado di  interagire  megl io  con la  generazione più  g iovane,
specialmente con i  membri  p iù  g iovani  del la  famigl ia" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a n z i a n i ,  P o l o n i a  

E l d e r l y  p e o p l e  e d u c a t o r ,  P o l a n d  L ’educatore  nel l ’ in teraz ione  con  gl i  anz ian i ,  dovrebbe  essere  paz iente ,

ca lmo  ed  empat ico ,  r i spet tando  i l  lo ro  r i tmo .  I l  ruo lo  del l 'educatore  è
quel lo  di  incoraggiare  gl i  anz ian i ,  asco l ta re  i  lo ro  bisogni  e  ra f fo rzare
la  lo ro  res i l ienza .

"La motivazione pr incipale  è  quel la  d i  voler  essere  ancora
att iv i ,  co involt i  e  ut i l i .  Molt i  anziani ,  quando vanno in
pensione,  possono f inalmente prenders i  cura di  se  stess i ,
quindi  per  molt i  la  mot ivazione è  scatur i ta  dal l ’ impegnars i  in
qualcosa che hanno sempre des iderato fare ,  per  la  quale  non
hanno mai  avuto tempo" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a n z i a n i ,  P o l o n i a
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MOTIVAZIONE
 P E R C H É  G L I  A N Z I A N I

V O G L I O N O  I M P A R A R E ?
 

Per rimanere mentalmente
attivi 
Per rimanere giovani 
Per tenersi aggiornati 
Per connettersi alla vita sociale 
Per non sentirsi inutili 
Avere un obiettivo 
Essere coinvolto nella società 
Voglia di conoscere, espandere
la conoscenza, lifelong learning 
Per stare al passo con le giovani
generazioni (nipoti, amici) 
Evitare la noia 
Scoprire nuovi orizzonti 
Mantenere attivo il cervello
attraverso l'apprendimento

Valorizzare la loro
conoscenza ed
esperienza 
Rinforzare
positivamente 
Dire che ciò che conta è
la loro partecipazione 
Incoraggiarli con i
complimenti

C O M E  M O T I V A R L I ?
 

V A L O R I Z Z A R E
 

S U P P O R T O

Express support and
readiness to help 
Provide guidance and
reduce the pressure 
Make sure that the
learning message is
clear 
Create a trustful
relationship 
Explain in simple terms

Dare loro uno spazio di espressione e di
scambio 
Invitarli a partecipare a qualcosa di loro
interesse 
Fargli dimenticare il tempo 
Mostrare come la nuova conoscenza si
trasferisce nella vita quotidiana (a cosa
serve?) 
Usare l'umorismo e il buon senso

C O I N V O L G E R E
 

Ispirare attraverso l’uso di esempi reali 
Associare insegnamento ed emozioni
(ad esempio, parlare dei propri
fallimenti su un argomento, dare
esempi dalla vita quotidiana) 
Variare le metodologie didattiche 
Provare cose nuove con loro

S T I M O L A R E
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Tutt i  gl i  in terv i s tat i  hanno  r i fe r i to  che  gl i  anz ian i  prefer i scono  i l  l avoro
in  presenza ,  in  picco l i  gruppi  o  in  coppia  dove  lo  scambio  può
avveni re  fac i lmente .

"Lavorare  in  p iccol i  gruppi/coppie  è  i l  metodo di  lavoro
prefer i to  da molt i  student i  anziani  i  qual i  possono,  p iù
faci lmente ,  sosteners i  a  v icenda" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  P o l o n i a

Agl i  anz ian i  piace  sper imentare  da sé  nuove cose .
Gl i  educator i  anz ian i  che  insegnano  a  s tudent i  anz ian i  (A )  e  gl i
educator i  con  meno  di  65  anni  che  insegnano  a  s tudent i  anz ian i  (B )

cons ig l iano  di  dare  a i  partec ipant i  abbastanza  spaz io  per  partec ipare ,

incoraggiandol i  ad  essere  att i v i .

I  workshop /gl i  incontr i  di  apprendimento  non  dovrebbero  essere
t roppo  lunghi  per  poter  mantenere  a l to  i l  l i ve l lo  di  concentraz ione
(brevi  b locchi  d i  apprendimento con più  pause ) .  Gl i  educator i  (A ,  B )

hanno  menzionato  che  l e  l ez ion i  più  teor iche ,  come  l ' ing lese ,

l ' in format ica  e  att i v i tà  di  memor ia ,  dovrebbero  durare  un 'ora ,

dis t r ibuendo  i l  tempo  t ra  l a  condiv i s ione  personale  e  l 'apprendimento .

Le  att i v i tà  più  prat iche ,  come  l a  pi t tura  e  i l  r icamo ,  possono  durare  da
un 'ora  e  mezza  a  due  ore ,  in  questo  modo  s i  avrà  più  tempo  per
permettere  a i  partec ipant i  di  condiv idere  l a  propr ia  esper ienza  e
imparare  gl i  uni  dagl i  a l t r i .

4 . 3  M E T O D O

"Per  le  lez ioni  prat iche,  sono necessar ie  due ore ,  con una breve
pausa,  mentre  per  le  lez ioni  teor iche sono consigl iabi l i  so lo  60
minut i .  Per  quel  che r iguarda la  valutazione,  d i  so l i to  do
maggior i  feedback a  coloro  che hanno più  d i f f ico l tà ,  in  modo
che la  c lasse  non perda l ’entus iasmo.  Al la  f ine ,  valuto  tutt i  a l lo
stesso modo e  st imolo  la  cur ios i tà  per  l 'anno success ivo" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  P o r t o g a l l o
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Tutt i  gl i  educator i  hanno  concordato  che  i l  mater ia le  didatt ico
dovrebbe  essere  disponib i le  in  forma stampata ,  non  dovrebbe  essere

t roppo  lungo  (c i rca  20  pagine ) ,  deve  essere  mirato ,  pr iv i leg ia re
l ’aspetto  prat ico  e  fac i le  da  capire ,  con  un  l inguaggio  sempl ice  e
chiaro  ( a t t e n z i o n e  a l l e  p a r o l e  d i f f i c i l i  e  a l l a  t e r m i n o l o g i a  s p e c i f i c a
c h e  p o t r e b b e  n o n  e s s e r e  f a c i l m e n t e  c o m p r e s a  d a g l i  a n z i a n i ) .

I l  mater ia le  di  apprendimento  dovrebbe  inc ludere  degl i  spunt i  prat ic i

che  possono  essere  attuat i  rap idamente  senza  molto  s forzo ,  aff iancat i
da v ideo .  Alcuni  in terv i s tat i  hanno  anche  menzionato  l ' importanza  di

assoc ia re  a l la  formazione teor ica  quel la  prat ica .

Per  quanto  r iguarda  i l  mater ia le  d i  apprendimento onl ine  (anche  se

non  prefer i to ) ,  dovrebbe  essere  disponib i le  su  una
piat ta forma /s t rumento  fac i le  da  usare  e  intuit ivo .  

"Tutt i  i  mater ia l i  dovrebbero essere  chiar i  da leggere  e  da
capire  per  g l i  anziani  (quindi  i l  l inguaggio  del le  istruz ioni
deve essere  chiaro) .  È  anche bene fornire  agl i  student i  molte
opportunità ,  provare  e  testare  d iverse  att iv i tà .  A  mio parere ,
è  anche ut i le  fornire  agl i  student i  mater ia l i  mist i ,  come
tutor ia l /v ideo di  YouTube,  ecc .  per  rendere  i l  processo
d’apprendimento più  interatt ivo" .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  P o l o n i a

"Di  so l i to  s f ido i  mie i  student i  a  partecipare  facendo dei
giochi  e  r inforzando la  partecipazione.  A l l ' in iz io  sono
dubbios i ,  ma dopo un paio  d i  lez ioni  i  r i su l tat i  migl iorano e  la
c lasse interagisce rapidamente ."  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  P o r t o g a l l o

Mentre  s i  crea  un  piano  di  apprendimento  per  gl i  anz ian i ,  è  essenz ia le
progettare  contenut i  di  apprendimento  equi l ibrat i ,  con  moment i
prev i s t i  per  i l  r iposo  e  svago .  

Gl i  argoment i  dovrebbero  essere  accompagnat i  da  s tor ie  e  picco l i
g ioch i  per  mantenere  i  partec ipant i  impegnat i  e  concentrat i .
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Come
insegnare
agli
anziani?

È preferibile faccia a faccia 

In piccoli gruppi 
Dare spazio per i loro contributi 
Consentire loro di essere attivi 
Equilibrare momenti per l’apprendimento
con "momenti di relax"

M E T O D O
 

P R A T I C A
 

V A L U T A Z I O N E
 

C O M U N I C A Z I O N E
 

Combinare formazione pratica e teorica
Esercizi pratici

Nessun test o esame 

Feedback più qualitativo e individuale

Rivolgersi agli studenti individualmente 

Comunicare oralmente invece che via e-

mail

T E M P O
 

Brevi blocchi di apprendimento 

Più pause

M A T E R I A L E  D I
A P P R E N D I M E N T O

 

È preferibile quello stampato (manuali, fogli
di lavoro, ecc.) 

Linguaggio semplice e chiaro 

Non troppo lungo (circa 20 pagine) 

Istruzioni passo dopo passo 

Se online: utilizzare piattaforme/strumenti
facili e intuitivi 
Includere suggerimenti 
Usare video
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Gl i  educator i  degl i  adul t i  e  gl i  educator i  anz ian i  (A ,  B )  di  so l i to
par lano ut i l izzando un tono a l to  del la  voce ,  r ipetono  un  concetto

più  vo l te ,  usano  molt i  esempi  e  adattano  l e  att i v i tà  a l l 'età  degl i
s tudent i  e  a l  lo ro  r i tmo  di  apprendimento .

I  metodi  più  ef f icac i  ut i l i zzat i  quando  s i  l avora  con  gruppi  di  anz ian i
sono  quel l i  l egat i  al l 'esper ienza prat ica  e  a l la  partecipazione att iva .

Un  educatore  che  l avora  con  gl i  s tudent i  sen ior  deve  l avorare
duramente  su l la  motivaz ione  e  deve  creare  un  ambiente  s icuro  e
f iduc ioso ,  in  cui  gl i  s tudent i  hanno  l a  poss ib i l i tà  di  creare  conness ion i
t ra  lo ro .  Ino l t re ,  gl i  educator i  devono  sostenere  gl i  s tudent i  sen ior  con
feedback  cont inu i  su l  l avoro  svo l to .

 È  essenz ia le  incrementare  l a  re laz ione  t ra  educator i  e  anz ian i ,
l avorando  su l l 'empat ia  e  l a  f iduc ia .

“ In  base al la  mia esper ienza,  i  mie i  student i  prefer iscono
imparare  attraverso esempi  ed eserc iz i  prat ic i ,  d iventano più
concentrat i  e  s i  godono l 'att iv i tà .  
A i  senior  p iace i l  contatto  regolare  e  costante ,  hanno bisogno
di  sent i re  che s iamo l ì  per  loro .  L ' insegnamento nel le
univers i tà  senior  funziona molto  bene faccia  a  faccia ,  in
quanto tutt i  g l i  s tudent i  che scelgono di  i scr ivers i ,  vogl iono
avere  la  poss ib i l i tà  d i  incontrare  ed abbracciare  p iù  amici .
L 'onl ine  d i  so l i to  non è  cos ì  produtt ivo ,  ma l 'ho  fatto  e  i
r isu ltat i  sono stat i  soddisfacent i " .  

E d u c a t o r e  d e g l i  a d u l t i ,  P o r t o g a l l o

Come  menzionato  in  precedenza ,  gl i  s tudent i  sen ior  prefer i scono  un
approccio  faccia  a  faccia ,  optando  per  una  so luz ione  tecnolog ica  so lo

quando  necessar io .  Sia  gl i  s tudent i  sen ior  che  gl i  educator i  sen ior
vedono  l 'uso  del la  tecnolog ia  come  una  s f ida  necessar ia  per  rendere
l 'apprendimento  più  dinamico .  Quando  gl i  incontr i  di  persona  non
sono  poss ib i l i ,  l a  tecnolog ia  r imane  l 'unico  mezzo  di  comunicaz ione  e
soc ia l i zzaz ione .

Quando  s i  usano  gl i  s t rument i  tecnolog ic i  in  c lasse  o  l 'apprendimento
onl ine ,  gl i  educator i  hanno  dato  dei  sugger iment i  da  segui re :
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La  va lutaz ione  in iz ia le  del le  competenze  in format iche  è  importante
Is t ruz ion i  chiare  su l la  piat ta forma  dig i ta le
Creare  l inee  guida  per  l 'ut i l i zzo  del la  piat ta forma /s t rumento
(s tampabi le )

Funz ione  di  zoom  in /out  per  una  migl io re  l egg ib i l i tà
Ev i ta re  te rmin i  tecn ic i  in  ing lese
Per  i  tes t i  più  lunghi  s tampare  i  contenut i  per  poter  r i leggere  l e
sez ion i  
Video  a  bassa  ve loc i tà  con  basso  vo lume  o  senza  musica  di
sot to fondo
Funz ione  di  a iuto  per  i l  supporto
St rut tura  chiara  del la  piat ta forma
Funz ion i  in tu i t i ve
Rispettare  l e  l inee  guida  del  web  des ign  per  gl i  anz ian i  (color i ,
s fondo ,  carat ter i ,  ecc . )
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CONTESTO IDEALE PER L 'APPRENDIMENTO

Gl i  educator i  sen ior  che  insegnano  a  s tudent i  sen ior  (A )  e  gl i
educator i  con  meno  di  65  anni  che  insegnano  a  s tudent i  sen ior  (B )

prefer i scono  svo lgere  l e  lo ro  att i v i tà  di
insegnamento /apprendimento  in  luoghi  non  fo rmal i ,  creando  un
cl ima  ca ldo  e  accogl iente .  Si  prefer i scono  spaz i  a l l 'aperto ,

bib l ioteche  e  centr i  cul tura l i ,  ovvero ,  quals ias i  luogo  che  fo rn i sca
un  senso  di  s icurezza  ma  a l lo  s tesso  tempo  s t imol i  l a  creat iv i tà .

Club intergenerazionale  d i  lettura inglese a  EduVita  Lecce,  I ta l ia  2019
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5 .  R A C C O M A N D A Z I O N I
D I  M A R K E T I N G  P E R  G L I
S P A Z I  I G L

R E P O R T  D I  R I C E R C A  E  L I N E E  G U I D A  D I
M A R K E T I N G  P E R  G L I  I S T I T U T I  D I  F O R M A Z I O N E
P E R  G L I  A D U L T I
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Con  l ’avanzare  del l 'età ,  l e  funz ion i  cogni t i ve  l egate  a l l ' in te l l igenza
f lu ida  (memor ia  di  l avoro )  diminuiscono ,  mentre ,  ragg iungono  i l  lo ro
mass imo  l e  funzioni  cognit ive  att r ibu i te  al l ' inte l l igenza cr ista l l izzata
(uso del le  abi l i tà ,  saggezza ) .  È  importante  potenziare  quest 'u l t ima
funzione  assegnando  a i  sen ior  ruo l i  che  enfat izzano  l ' in te l l igenza

cr i s ta l l i zzata ,  ad  esempio ,  ruo l i  di  superv i s ione  e  mentor ing  (P .

Argentero  e  C .G .  Cortese ,  "Work  Psychology " ,  2016 ) .  Att raverso  quest i
programmi  di  mentor ing ,  i  sen ior  saranno  in  grado  di  dimost rare  l e  lo ro
competenze  fo rnendo ,  a l  contempo ,  opportuni tà  di  cresc i ta  a i  giovani .

Le  persone  anz iane  d i  so l i to  sono fe l ic i  d i  condiv idere  le  loro
conoscenze ,  anche  se ,  molt i  di  lo ro  sono  r i lu t tant i  perché  non
consapevol i  del  t ipo d i  conoscenza ed esper ienza  che  poss iedono .

Gl i  anz ian i  hanno  una  r icca  esper ienza  di  v i ta  che  potrebbe  essere
condiv i sa  con  l e  giovani  generaz ion i  ma ,  spesso ,  non s i  considerano
abbastanza qual i f icat i  per  insegnare  o  r i tengono  che  l a  lo ro

conoscenza  non  s ia  in teressante  o  ut i le  per  gl i  s tudent i  più  giovani .  
Gl i  educator i  dovrebbero  agi re  in  questo  senso ,  a iutando  gl i  anz ian i  a
capi re  che  ognuno  di  lo ro  ha  un 'esper ienza prez iosa  da condiv idere .

Per  non sovraccar icar l i ,  è  essenz ia le  che  gl i  educator i  rass icur ino  i

par tec ipant i  c i rca  l e  paure  che  hanno  nel l ’approcc iars i  ad  un  nuovo
percorso  di  apprendimento ;  è  poss ib i le  fa r lo  organizzando piccol i
progett i  in  cui  gl i  anz ian i  s i  sentano  a  lo ro  agio .

In  Aust r ia ,  per  esempio ,  per  motivare  gl i  anz ian i  ad  assumere  i l  ruo lo  di
insegnante ,  s i  cons ig l ia  di  in iz ia re  subi to  dopo  i l  pens ionamento ,  in
modo  ta le  da  essere  impegnat i  e  s t imolat i  a  svo lgere  del le  att i v i tà  che
permettono  di  spendere  s ign i f icat i vamente  i l  lo ro  nuovo  tempo  l ibero .

È  importante  avv ic inar l i  personalmente ,  coinvolgendo persone che
apprezzano e  d i  cui  s i  f idano ,  ad  esempio  i l  s indaco  o  i  rappresentant i

soc ia l i  del la  c i t tà  in  cui  v ivono ,  amic i  o  col leghi .
Per  af f rontare  l a  paura  di  assumere  i l  ruo lo  di  insegnant i  e
incoraggiar l i ,  s i  dovrebbe  fo rn i re  lo ro  una  guida strutturata .  Gl i

educator i  dovrebbero  a iutar l i  a  capi re  i  lo ro  punt i  di  fo rza ,  rea l i zzare  i l
lo ro  potenz ia le  e  cost ru i re  l a  lo ro  autost ima ,  rendendol i  att i vamente
co invo l t i .  Per  fo rn i re  questo  supporto ,  diventa  necessar io  cooperare
con  una rete  d i  i s t i tuz ioni  local i  che  rea l i zzano  progett i  o  att i v i tà  per

g l i  anz ian i ,  ad  esempio ,  comuni ,  centr i  cul tura l i ,  bib l ioteche ,  gruppi
re l ig ios i ,  centr i  diurn i  per  anz ian i  e  c lub  per  anz ian i .
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COME POSSIAMO ISPIRARE I  CITTADINI  SENIOR AD ASSUMERE
IL  RUOLO DI  INSEGNANTI?
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Il capitolo 5 si basa sui risultati delle interviste condotte con 20 educatori per adulti e senior
provenienti da Austria, Germania, Italia, Polonia e Portogallo (allegato 1, p.3) e sul processo di
auto-riflessione dei partner del progetto circa i contesti di apprendimento intergenerazionale. 
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I l  contat to  di ret to  con  una  rete  d i  organizzaz ioni  local i  è  importante

(case  per  anz ian i ,  c lub  per  anz ian i ,  organizzaz ion i  di  vo lontar ia to ) .  

Nel  dis t ret to  di  Cham  e  in  molte  a l t re  reg ion i  del la  Germania ,  per
esempio ,  c 'è  un  centro  di  vo lontar ia to  dove  chiunque  s ia  in teressato
può  reg i s t ra rs i ,  per  esempio ,  anz ian i  che  vogl iono  l eggere  a i  bambin i ,
anz ian i  che  hanno  bisogno  di  qualcuno  che  facc ia  lo ro  l a  spesa ,

vo lontar i  che  a iutano  a  r iparare  bic ic let te  o  mobi l i ,  ecc .  Questo  centro
è  un  ecce l lente  esempio  di  un  posto  per  ragg iungere  gl i  anz ian i  att i v i .

Gl i  anz ian i  potrebbero  essere  co invo l t i  dal  vo lers i  in formare  su  come
trascorrere  in  modo s igni f icat ivo  i l  loro  tempo l ibero  durante  la
pensione ,  per  fa r l i  sent i re  ut i l i ,  co invo l t i  e  partec ipant i  att i v i  del la

loro  comunità .

HOW CAN WE INSPIRE SENIOR CITIZENS TO TAKE ON THE ROLE
OF TEACHERS?

COME POSSIAMO RAGGIUNGERE GLI  ANZIANI?

C o n  i  b a m b i n i  i n  e t à  p r e s c o l a r e ,  o  a n c h e  d i  n o v e  a n n i ,  d i v e n t a  p i ù
f a c i l e  e n t r a r e  i n  r e l a z i o n e  p e r c h é  g l i  a n z i a n i  s i  avvic inano a  loro
attraverso giochi ,  raccont i  e  letture  ad alta  voce,  a t t i v i t à  q u e s t e
c h e  f u n z i o n a n o  m o l t o  b e n e " .

Un  educatore  per  adul t i  portoghese  che  l avora  presso  l 'Univers i tà
Senior  condiv ide  che :

" I n  g e n e r a l e ,  a  t u t t i  i  s e n i o r  p i a c e  i m p a r a r e  m a  a n c h e  condiv idere  la
loro  saggezza .  A  v o l t e  m a n c a  l o r o  l a  s p i n t a  p e r  a s s u m e r e  i l  r u o l o  d i
i n s e g n a n t e .  I n  q u e s t o  s e n s o ,  s t a  a l l a  d i r e z i o n e  d e l l ' U n i v e r s i t à  e s s e r e
c o n s a p e v o l e  d e g l i  i n t e r e s s i  d i  o g n i  s t u d e n t e  e  i n v i t a r e ,  c o l o r o  c h e
p o s s o n o  e s s e r e  u n  v a l o r e  a g g i u n t o  p e r  l ' i s t i t u z i o n e ,  a d  a s s u m e r e  i l
r u o l o  d i  i n s e g n a n t e  q u a n d o  h a n n o  l e  c a p a c i t à  d i  c o n d i v i d e r e  i l
c o n t e n u t o  p e r  c u i  s i  c a n d i d a n o .

D i  s o l i t o  in iz iano con una piccola  c lasse ,  p e r  a c q u i s i r e  m a g g i o r e
f i d u c i a  e  p e r  i n c r e m e n t a r e  ( o  d i m i n u i r e )  l ’ i n t e r e s s e  n e l  c o n t i n u a r e  a d
i n s e g n a r e  l a  m a t e r i a .

R a g g i u n g e r e  i  g i o v a n i  è  p i ù  c o m p l i c a t o  s e  s o n o  a d o l e s c e n t i .  B i s o g n a
f a r  a v v i c i n a r e  l o r o  a l l e  profess ioni ,  anche spesso diment icate  c o m e
l ’ a r t i g i a n a t o ,  e  f a r  c a p i r e  l o r o  c h e  n o n  t u t t i  p o s s o n o  e s s e r e  m e d i c i  e
c h e  c i  s o n o  a l t r i  m o d i  d i  s e n t i r s i  r e a l i z z a t i  e  f e l i c i .  
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Ad  ogni  persona  che  partec ipa  v iene  accredi tato  1  euro  per  ogni  ora
t rascorsa ,  f ino  a  un  mass imo  di  50  euro  a l l 'anno .  

Un  resoconto  del  tempo  soc ia le  impiegato  e  del le  att i v i tà
organizzate  da  parte  di  ogni  comune .

Una  t imecard  soc ia le  che  i  giovani ,  con  un  fo r te  impegno  nel
vo lontar ia to ,  r icevono  e  che  va le  come  r iconosc imento  anche  nel le
az iende .

È  molto  più  fac i le  ragg iungere  l e  giovani  generaz ion i  e  motivar le  a
partec ipare  a l le  att i v i tà  IGL .  Si  può  in terag i re  con  lo ro  soprat tut to
at t raverso  l e  in f ras t rut ture  es i s tent i ,  come  l e  scuole ,  dove è  poss ib i le
avviare  d ivers i  progett i .

Può  essere  poss ib i le  ragg iunger l i  nel le  lo ro  c lass i ,  organizzando
att i v i tà  IGL  t ramite  un  accordo  con  l a  scuola ,  poss ib i lmente  inerente
a l la  proposta  fo rmat iva  del l ’ i s t i tuto .  Per  i  giovani ,  dal la  scuola
materna  a l  l i ceo ,  un ' in iz ia t i va  IGL  può  essere  parte  del  lo ro
programma  di  s tudio .  Olt re  a l  contesto  sco las t ico ,  a l t re  att i v i tà
possono  essere  avv iate  da  centr i  d i  i s t ruz ione per  adult i  o  centr i
g iovani l i .

L 'aspetto  cruc ia le ,  secondo  i  nost r i  in terv i s tat i ,  è  che  l e  att i v i tà
dovrebbero  sempre  essere  presentate  a i  giovani  come  divertent i ,
interatt ive  e  coinvolgent i ,  sot to l ineando  l a  presenza  di  un  c l ima

informale  del le  att i v i tà ,  di f fe rentemente  da  quel le  sco las t iche .  

Cons iderando  i l  f requente  uso  di  Internet  da  parte  dei  giovani ,

diventa  più  fac i le  ragg iunger l i  di f fondendo  in formaz ion i  che
promuovono  att i v i tà  in tergeneraz iona l i  attraverso i  canal i  onl ine .

I  cors i  ut i l i  per  lo  sv i luppo profess ionale  possono  att ra r re  gl i  s tudent i

de l le  scuole  super ior i  che  s tanno  pensando  a l  lo ro  futuro  l avoro .

I  g iovani  sono motivat i  da  premi  e  r iconosciment i ;  ta le  aspetto

v iene  va lor izzato  molto  dal lo  s tato  federa le  di  Sal i sburgo ,  Aust r ia ,  che
ha  adottato  un  model lo  sv izzero  basato  su  un ’ idea  che  promuove  lo
scambio  e  l 'ass i s tenza  t ra  due  generaz ion i  diverse .  Ta le  idea  ha  divers i
aspett i  che  l a  contraddis t inguono :

I  giovani  hanno  bisogno  di  esempi  da  segui re ,  di  scopr i re  i  lo ro  ta lent i
e  di  essere  guidat i  nel la  rea l i zzaz ione  dei  lo ro  sogni .  A  ta l  propos i to ,

s tor ie  di  v i ta  i sp i rat r ic i ,  s t imolant i  e  diverse  degl i  anz ian i  possono
contr ibu i re  a l l ’esper ienza  di  apprendimento  e  a l lo  sv i luppo  dei
g iovan i .
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PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ IGL?
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Per  l a  maggior  parte  del le  att i v i tà  IGL  è  ind ispensabi le  avere  uno
spazio  d i  incontro  confortevole  per  imparare  e  soc ia l i zzare  ins ieme ,

che  s ia  fac i lmente  access ib i le ,  in  un  ambiente  s icuro  e  af f idabi le .

Secondo  gl i  educator i  per  adul t i  e  l e  organizzaz ion i  partner ,  so lo
occas iona lmente  l e  att i v i tà  di  apprendimento  in tergeneraz iona le
possono  essere  rea l i zzate  in  aule  fo rmalmente  s t rut turate  e
dovrebbero  essere  diverse  da  una  t ip ica  l ez ione  sco las t ica .

Cons iderato  c iò ,  uno  spazio  IGL non formale  è  più  att raente  per

entrambe  l e  generaz ion i ,  s ia  per  gl i  anz ian i  come  educator i  e  s ia  per  i
g iovan i  come  s tudent i .

Post i  idea l i  per  l e  att i v i tà  IGL  possono  essere :  nel la  natura /a l l 'aperto ;

in  cuc ina ;  c lub  giovani l i  con  aree creat ive  per  l a  pi t tura ,  l a  ceramica ,

l a  danza ,  i l  canto ,  ecc ;  

Spaz i  l iber i  nei  comuni ,  nel le  ONG ,  nel le  case  di  r iposo ,  nel le
b ib l ioteche  loca l i  o  nei  centr i  cul tura l i .

Secondo  gl i  in terv i s tat i ,  l e  att i v i tà  organizzate  fuor i  dal le  aule ,  in  spaz i
p iù  in formal i ,  possono  i sp i ra re  l a  creat iv i tà  degl i  s tudent i  e  contr ibu i re
a  s tab i l i re  un 'atmosfera  t ranqui l la ,  permette  a i  partec ipant i  di
espr imers i  l iberamente  e  di  impegnars i  nel  processo  di
apprendimento .

Come  notato  da  van  Vl iet  e  Karsten  in  "Fami l ies ,  In tergenerat iona l i ty ,

and  Peer  Group  Relat ions "  (2018 ) :

" L e  s t r u t t u r e  d i  a r e e  c o n d i v i s e ,  c o m e  g l i  a s i l i  e  i  c e n t r i  p e r  a n z i a n i ,
d a n n o  b e n e f i c i  a  t u t t e  l e  f a s c e  d ' e t à  e  s o n o  u n  e s e m p i o  d i
p i a n i f i c a z i o n e  e f f i c a c e  i n  t e r m i n i  d i  c o s t i .  L a  p r o g e t t a z i o n e  e
p i a n i f i c a z i o n e  d e g l i  s p a z i  d i  a p p r e n d i m e n t o  d e v e  t e n e r e  c o n t o  d e l l e
q u e s t i o n i  s o c i a l i  r e l a t i v e  a l l e  d i n a m i c h e  d e l l a  f a m i g l i a ,  d e l l a
c o m u n i t à  e  d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o ,  c o s ì  c o m e  d e l l a  c u r a ,  d e l  g i o c o ,  d e l
l a v o r o  e  d e l l a  m i g r a z i o n e .  G l i  a m b i e n t i  d i  a p p r e n d i m e n t o  d e l  2 1 °
s e c o l o  s o n o  c o n c e p i t i  p e r  e s t e n d e r s i  b e n  o l t r e  i  t r a d i z i o n a l i  s p a z i  d i
a p p r e n d i m e n t o  f o r m a l e ,  c o m e  g l i  e d i f i c i  s c o l a s t i c i ,  p e r  i n c l u d e r e  t u t t i
g l i  a m b i e n t i  u t i l i z z a t i  d a l l e  g e n e r a z i o n i  d i  t u t t e  l e  e t à " .
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Centr i  e  assoc iaz ion i  di  vo lontar ia to
Centr i  e  c lub  giovani l i ,  assoc iaz ion i  di  s tudent i
Centr i  per  l 'educaz ione  degl i  adul t i
Assoc iaz ion i ,  centr i  e  s indacat i  di  anz ian i
Scuole ,  as i l i ,  univers i tà
Comuni ,  amminis t raz ione  loca le
I s t i tuz ion i  pr ivate  di  so l idar ie tà  soc ia le
Centr i  comunitar i ,  centr i  diurn i  per  anz ian i ,  case  di  r iposo
ONG  e  assoc iaz ion i  loca l i
B ib l ioteche ,  musei
Parch i  giochi ,  centr i  di  diver t imento
Gruppi  comunitar i  (scout ,  chiesa )

È  fondamenta le  creare  una  rete  ef f ic iente  e  col laborare  s t ret tamente

con  divers i  attor i  del  set tore  soc ia le  ed  educat ivo .

Le  ret i  potrebbero  inc ludere :

È  poss ib i le  creare  una  rete  IGL  per  gl i  anz ian i  e  i  giovani  att raverso
l 'organizzaz ione  di  event i  comunitar i .  Af f inché  l a  comunità  s ia

co invo l ta ,  s i  possono  fa re  del le  l i s te  di  ent i  loca l i  che  fo rn i scono
serv iz i  a i  giovani  e /o  agl i  anz ian i .  
Come  possono  in terag i re  a l  di  l à  dei  lo ro  ruo l i  t rad iz iona l i ?  Come
possono  creare  s inergie  e  condiv idere  l e  r i sorse  loca l i ?  Un  gruppo  di

anz ian i  e  giovani  può  presentare  a l la  rete  loca le  un ’ idea ,  con  un
obiet t i vo  spec i f ico ,  che  soddis f i  i  bisogni  del la  comunità  e  sp iegare  i

benef ic i  del le  prat iche  in tergeneraz iona l i .
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QUALI  ARGOMENTI  POTREBBERO ESSERE INTERESSANTI  O
RILEVANTI  IN UN CONTESTO IGL?

Giovani  che  insegnano  agl i  anz ian i :  focus  su l le  competenze  dig i ta l i
(uso  di  computer ,  te le fono ,  in ternet  e  soc ia l  media ) ,  l ingue  e
a l lenamento  del la  memor ia ;

Anzian i  che  insegnano  a i  giovani :  ar t ig ianato ,  come  ad  esempio  i l
l avoro  a  magl ia ,  l 'uncinetto ,  cuc i to ,  ras t re l la re ,  e  a l t r i  mest ie r i
t rad iz iona l i  come  cuc inare ,  r iparare ,  condiv i s ione  del la  s tor ia ,

giard inaggio  e  l ez ion i  di  mater ie  sco las t iche .

Gl i  argoment i  in teressant i  da  t rat tare  nei  contest i  IGL  sono  divers i  e
dipendono  dal  t ipo speci f ico  d i  att iv i tà  IGL  svo l ta :

QUALI  RETI  POSSIAMO COSTRUIRE?
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Quando  s i  organizza  l ' IGL ,  è  importante  cons iderare  i  bisogni  di
apprendimento  s ia  dei  giovani  che  degl i  anz ian i .  La  durata  del le
sess ion i  non  dovrebbe  essere  t roppo  lunga  e  i l  contenuto
del l 'apprendimento  dovrebbe  garant i re  un  equi l ibr io  t ra  teor ia ,  prat ica
e  re laz ion i  in formal i .  Alcuni  metodi  per  col legare  l e  diverse
generaz ion i  potrebbero  essere :  l 'apprendimento autobiograf ico ,
autodiretto ,  l 'apprendimento trasformat ivo ,  i l  mentor ing e  le
comunità  d i  prat ica .

Quals ias i  argomento che s ia  fami l iare  a i  senior  e /o  r i f letta  i l  loro
passato ,  ha  maggior i  poss ib i l i tà  di  successo .  Ai  sen ior ,  comunque ,

piace  anche  imparare  cose  nuove ,  sono  cur ios i  e  s i  diver tono  ad
imparare .  Ogni  att i v i tà  deve  sempre  cons iderare  l e  preferenze e  g l i
interess i  dei  gruppi  target ,  gl i  argoment i  dovrebbero  sempre  essere

adattat i  agl i  spec i f ic i  gruppi  e  r i f le t tere  l e  quest ion i  che  sono
important i  nel la  lo ro  comunità  loca le .
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QUALI  STRATEGIE DI  MARKETING POSSIAMO APPLICARE
PER RAGGIUNGERE QUESTI  OBIETTIVI?

Le  autor i tà  loca l i ,  l e  i s t i tuz ion i  educat ive  e  l e  organizzaz ion i  non -prof i t
dovrebbero  l avorare  ins ieme  per  promuovere  l e  att i v i tà  IGL ,

sostenendo  l 'auto -organizzaz ione ,  i l  vo lontar ia to  e  l a  c i t tad inanza
att i va  del le  generaz ion i  più  anz iane  e  più  giovani .

È  importante  promuovere  l ' IGL  in  modo  da  rendere  i l  processo
co invo lgente  e  vantaggioso  s ia  per  gl i  s tudent i  anz ian i  che  per  quel l i
g iovan i .  

È  fondamenta le  creare  una  rete  ef f ic iente  e  col laborare  s t ret tamente

con  a l t r i  attor i  del  set tore  soc ia le /educat ivo ,  come  menzionato  sopra .

È ,  anche ,  essenz ia le  promuovere prat iche IGL  per  ragg iungere  i l

pubbl ico  e  una  più  ampia  accettaz ione .  Questo  è  poss ib i le  ut i l i zzando
att raverso  ret i  predef in i te ,  promuovendo  l ' IGL  nel le  i s t i tuz ion i  sopra

menz ionate  att raverso  i l  contat to  di ret to  o  durante  event i  spec i f ic i .  La
comunicaz ione  e  l 'uso  di  canal i  r i levant i  e  adatt i  sono  important i ,  per
esempio ,  giorna l i  sco las t ic i ,  l e t tere  a i  geni tor i ,  giorna l i  comunitar i ,  e -

mai l  a l  Comune .

Dovrebbero  essere  prese  in  cons ideraz ione  anche  l e  s t rateg ie  di
market ing  t rad iz iona l i  come  i l  mater ia le  stampato  -  opuscol i ,  poster
e  volant in i  -  e  i  soc ia l  media .
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6 .  D I S C U S S I O N E
A C C A D E M I C A
S U L L ' A P P R E N D I M E N T O
I N T E R G E N E R A Z I O N A L E

R E P O R T  D I  R I C E R C A  E  L I N E E  G U I D A  D I
M A R K E T I N G  P E R  G L I  I S T I T U T I  D I  F O R M A Z I O N E
P E R  G L I  A D U L T I

A G E : W I S E
A T T R A V E R S O  L E  G E N E R A Z I O N I :  M E T O D I  P E R  I N T E G R A R E  L E  P E R S O N E  D E L L A  T E R Z A
E T À  C O N  L A  F O R M A Z I O N E



Nel la  s tag ione  del  l i fe long  learn ing ,  è  natura le  cons iderare
l ’educaz ione  e  le  opportuni tà  di  apprendimento  per  tut te  le
generaz ion i  come  prat iche  fondamenta l i  per  migl io rare  l a  qual i tà
de l la  v i ta .  Davant i  a l le  s f ide  poste  dal l ' "Agenda  2030  per  lo  sv i luppo
sosten ib i le " ,  appare  s ign i f icat i vo  porre  le  condiz ion i  per  rea l i zzare  uno
scambio cont inuo di  conoscenze,  competenze,  saggezza e  va lor i
t ra  le  generaz ioni ,  e  perveni re  ad  un  vero apprendimento
intergeneraz ionale .

Ino l t re ,  l 'UNESCO  ha  r iconosc iuto  i  programmi  di  apprendimento
intergeneraz iona le  come  veicol i  socia l i  che  creano  propos i t i v i  e

cont inu i  scambi  di  r i sorse  e  di  apprendimento  t ra  anz ian i  e  giovani
generaz ion i .

Greg  Mannion  (Univers i tà  di  St i r l ing ,  Scoz ia )  def in i sce  l 'educazione
intergeneraz ionale  come  quel l ’att i v i tà  in tenz iona le  che :

(a )  co invo lge  persone  di  due  o  più  generaz ion i  che  partec ipano  a  una

prat ica  comune  che  avv iene  in  qualche  luogo ;

(b)  co invo lge  divers i  in teress i  t ra  le  generaz ion i  e  può  essere

impiegata  per  af f rontare  i l  migl io ramento  del  benessere  degl i
ind iv idu i ,  del la  comunità  e  ecolog ico  af f rontando  a lcuni  problemi  e
s f ide ;

(c )  r ich iede  l a  disponib i l i tà  a  comunicare  rec iprocamente  att raverso  i

d ivar i  generaz iona l i  (att raverso  att i v i tà  che  impl icano  condiv i s ione ,

di f fe renza  o  cooperaz ione )  con  l ’opportuni tà  di  generare  e  condiv idere
nuov i  s ign i f icat i ,  prat iche  e  luoghi  in tergeneraz iona l i  che  sono ,  in
qualche  misura ,  tenut i  in  comune ,  e ;

(d)  r ich iede  l a  vo lontà  di  essere  reat t i v i  a i  luoghi  e  gl i  uni  agl i  a l t r i  in

modo  cont inuat ivo " .

Dal  punto  di  v i s ta  pedagogico ,  lo  scopo  pr inc ipa le  del l 'educaz ione
intergeneraz iona le  è  quel lo  di  migl io rare  le  re laz ion i
intergeneraz iona l i  in  modo  ta le  da  permettere  lo  sv i luppo  di  comunità
e  dei  luoghi ,  loca l i  e  lontan i . "  (Mannion ,  2012 )
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Dal  punto  di  v i s ta  pedagogico ,  è  poss ib i le  proporre  l a  seguente
osservaz ione  r iguardo  a l  va lore  del l 'educaz ione  in tergeneraz iona le :

l 'approcc io  IGL  promuove l ' interaz ione e  le  re laz ioni  t ra  gruppi  d i
età  d iverse ,  dando valore  a  tutte  le  generaz ioni .
La  va lor izzaz ione  del le  generaz ion i  è  generata  dal la  condiv i s ione  e
dal la  conoscenza  del le  esper ienze  del  passato  e  del  presente ,

fo rnendo  una  memor ia  s tor ica  e  cul tura le .  In  questo  senso ,  v iene  a
crears i  empat ia  e  accettaz ione  t ra  generaz ion i ,  poiché  ognuno  ha
qualcosa  da  comunicare  e  scambiare  con  gl i  a l t r i .

Dal  punto  di  v i s ta  del l 'apprendimento ,  quel lo  in tergeneraz iona le  era
(ed  è  tut tora )  cons iderato  di  t ipo  informale ,  poiché  avv iene

pr inc ipa lmente  a l l ' in terno  del le  famigl ie  o  in  gruppi  s imi l i .  In

" In tergenerat iona l  Learn ing  and  the  Contr ibut ions  of  Older  People "

(2008 ) ,  Alan  Hatton  Yeo  e  Sal l y  Newman  sugger i scono  che
l ’apprendimento  in tergeneraz iona le  fami l ia re  t rad iz iona le  è  di  t ipo
in formale  e  avv iene  att raverso  l a  natura le  in teraz ione
mult igeneraz iona le .  Attua lmente  nel le  moderne  soc ietà  complesse  l a
famig l ia  da  so la  non è  p iù  in  grado di  t rasmettere  la  conoscenza
come  faceva  in  passato  e ,  sempre  più  spesso ,  questo  processo  di
scambio  di  conoscenze  avv iene  a l  di  fuor i  del la  famig l ia .  Emerge
comunque  un  apprendimento rec iproco ,  per  ef fet to  del  quale  l a

condiv i s ione  di  conoscenze  ed  esper ienze ,  ev idenz iano  l a  modern i tà  e
l ’attua l izzaz ione  del le  teor ie  del l ’apprendimento  soc io -cul tura le  di  Lev
Vygotsky  (Vygotsky ,  1981 ) ,  come  modal i tà  del la  crescita  cultura le ,

soc ia le  e  umana  di  ogni  ind iv iduo .

Nonostante  l 'apprendimento intergeneraz ionale  s ia  considerato  la
forma più  ant ica  d i  apprendimento informale  (Pinto ,  2010 ;  Hof f ,

2007 ;  Newman ,  Hatton -Yeo ,  2008 ) ,  oggi  nel le  soc ietà  moderne  è
diventato  anche  attua le  per  l 'educazione formale  e  non formale
(McKechnie ,  2012 ) .

Apprendimento formale :  apprendimento  che  v iene  erogato  in  un

ambiente  organizzato  e  s t rut turato  (ad  esempio  in  un  i s t i tuto  di
i s t ruz ione  o  fo rmaz ione  o  su l  posto  di  l avoro )  ed  è  espl ic i tamente
des ignato  come  ta le  ( in  te rmin i  di  obiet t i v i ,  tempo  o  r i sorse ) .

L 'apprendimento  fo rmale  è  in tenz iona le  dal  punto  di  v i s ta  del
d iscente  e  porta  a l la  conva l ida  e  a l la  cer t i f i caz ione  del le  competenze .

(Cedefop ,  2004 ) .
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Apprendimento non formale :  v iene  erogato  nel l ’ambito  di  att i v i tà

p ian i f icate  non  espl ic i tamente  des ignate  come  apprendimento  ( in
termin i  di  obiet t i v i  di  apprendimento ,  tempo  di  apprendimento  o
supporto  a l l 'apprendimento ) .  L 'apprendimento  non  fo rmale  è
intenz iona le  dal  punto  di  v i s ta  del  discente ;  i  suo i  r i su l tat i  possono
essere  conva l idat i  e  portare  a  una  cer t i f i caz ione .  A  vo l te  v iene
anche  chiamato  "apprendimento  semi -s t rut turato "  (Cedefop ,  2004 )

e  s i  svo lge  a l  di  fuor i  del le  pr inc ipa l i  s t rut ture  educat ive  e
format ive .  L 'apprendimento  non  fo rmale  può  essere  dispensato  su l
posto  di  l avoro  o  nel  quadro  del le  att i v i tà  di  organizzaz ion i  o
gruppi  del la  soc ietà  c iv i le  (assoc iaz ion i ,  assoc iaz ion i  giovani l i ,
s indacat i  o  part i t i  pol i t ic i ) .  Può  anche  essere  fo rn i to  da
organizzaz ion i  o  serv iz i  creat i  per  in tegrare  i  s i s temi  fo rmal i ,  come  i
cors i  di  educaz ione  ar t i s t ica .

Apprendimento informale :  apprendimento  r i su l tante  dal le  att i v i tà

quot id iane  legate  a l  l avoro ,  a l la  famig l ia  o  a l  tempo  l ibero .  Non  è
organizzato  o  s t rut turato  in  te rmin i  di  obiet t i v i ,  tempo  o  supporto
a l l 'apprendimento .  L 'apprendimento  in formale  è  nel la  maggior
par te  dei  cas i  non  in tenz iona le  dal  punto  di  v i s ta  del  discente .  I
r i su l tat i  del l 'apprendimento  in formale ,  di  so l i to ,  non  s foc iano  in
una  cer t i f i caz ione ,  ma  possono  essere  conva l idat i  e  cer t i f i cat i  nel
quadro  del  r iconosc imento  dei  programm  di  apprendimento
precedente .  L 'apprendimento  in formale  v iene  anche  def in i to  come
apprendimento  esper ienz ia le  o  fo r tu i to /casua le  (Cedefop ,  2004 ) .

Contest i  d i  apprendimento formale :  l 'apprendimento  è

intenz iona le  dal  punto  di  v i s ta  del  discente .  I l  processo  di
apprendimento  è  organizzato  in  luoghi  fo rmal i ,  per  esempio ,  scuole
e  univers i tà .

Contest i  d i  apprendimento non formale :  l 'apprendimento  è

intenz iona le  dal  punto  di  v i s ta  del  discente .  Si  svo lge  in  luoghi  non
formal i ,  come  centr i  cul tura l i  e  sport i v i  o  assoc iaz ion i  di
vo lontar ia to ,  per  acquis i re  conoscenze  e /o  abi l i tà  che  possono
completare  l 'apprendimento  fo rmale .

Contest i  d i  apprendimento informale :  nel la  maggior  parte  dei

cas i ,  l 'apprendimento  non  è  in tenz iona le  dal  punto  di  v i s ta  del
d iscente .

Al l ' in terno  dei  divers i  luoghi  che  lo  erogano ,  l 'apprendimento  v iene
percepi to  dai  dest inatar i  a l le  att i v i tà  in  modal i tà  diverse ,  or ig inando
un ' in teressante  e  potenz ia le  in terd ipendenza  che  sost iene
l 'apprendimento  cont inuo  (Tabel la  1 ,  p .  73 ) :

7 2

A G E : W I S E
A T T R A V E R S O  L E  G E N E R A Z I O N I :  M E T O D I  P E R  I N T E G R A R E  L E  P E R S O N E  D E L L A  T E R Z A  E T À
C O N  L A  F O R M A Z I O N E



7 3

2 . IGL :  GENERATIVITÀ DI  CAPITALE SOCIALE 
E  RELAZIONALE

I l  secondo  aspetto  pedagogico  legato  a l l ' IGL  r iguarda  i  pr inc ip i  di
so l idar ietà  e  rec iproc i tà  che  sv i luppano  i l  r iconosc imento  di  noi  s tess i
e  del le  a l t re  persone .  L 'apprendimento  in tergeneraz iona le  è ,  quindi ,
una  s t rateg ia  ef f icace  per  uno  sv i luppo  profondo  del le  dimens ion i
emot ive  e  af fet t i ve  che  c i  permettono  di  sostenere  re laz ion i  di  qual i tà
t ra  le  generaz ion i .

T a b .  1 :  P r e s e n z a  /  A s s e n z a  d e l l e  c a r a t t e r i s t i c h e  c h e  d i s t i n g u o n o  l e
d i v e r s e  f o r m e  d i  a p p r e n d i m e n t o  ( E U R O S T A T  ( 2 0 1 6 ) .  C l a s s i f i c a z i o n e
d e l l e  a t t i v i t à  d i  a p p r e n d i m e n t o ,  U E )
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L 'apprendimento  in tergeneraz iona le  di  so l i to  s i  rea l i zza  in  contest i  di
apprendimento  in formale  (con  l a  famig l ia  o  gl i  amic i ) .  Attua lmente ,

l 'approcc io  IGL  è  per  lo  più  ut i l i zzato  in  contest i  di  apprendimento
non  fo rmale .  Al  momento ,  mancano  esempi  di  educaz ione
intergeneraz iona le  in  contest i  di  apprendimento  fo rmale .
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Bambin i ,  giovani  e  anz ian i  sono  impegnat i  a  r i f le t tere  su i  s ign i f icat i
de l le  età  del la  v i ta  durante  l e  att i v i tà  IGL ;  l 'età  "a l t ra "  diventa
un 'opportuni tà  per  un 'esper ienza di  apprendimento s igni f icat iva  e
socia lmente r i levante .

Emerge  l a  fo r te  cor re laz ione  t ra  l 'educazione intergeneraz ionale  e  la
formazione del  capita le  socia le ,  aspetto  questo  ev idenz iato  da

Gi l l ian  Granv i l le  nel  suo  l avoro  "Rev iew  of  In tergenerat iona l  Pract ice  in
the  UK "  (2002 ) .

La  re laz ione  pedagogica  t ra  IGL  e  capi ta le  soc ia le  può  essere  sp iegata
at t raverso  l a  prospett i va  di  Lu ig i  Guiso :

l ' ins ieme dei  va lor i  e  del le  credenze  condiv i se  dal la  comunità  che

a iutano  i  suo i  membr i  a  superare  i  problemi  e  l e  s f ide .

L ' IGL  co invo lge  att i v i tà  rec iprocamente  vantaggiose  per  diverse
generaz ion i ,  che  comprendono  anche  diverse  cul ture ,  andando  a
promuove  una  maggiore  comprensione e  r ispetto  t ra  l e  generaz ion i

e ,  quindi ,  contr ibuendo  a  cost ru i re  comunità  p iù  coese  (Wermundsen ,

2007 ) .  Poiché  i  model l i  di  apprendimento  in tergeneraz iona le
d iventano  divers i f i cat i  cul tura lmente ,  ess i  diventano  s t ret tamente
conness i  a l  paradigma  del  capi ta le  soc ia le  (Newman ,  Hatton -Yeo ,

2008 ;  Wermundsen ,  2007 ) .

Secondo  l a  Banca  Mondia le ,  i l  capita le  socia le  s ign i f ica  i s t i tut i ,

re laz ion i  e  norme  che  carat ter izzano  l ' in teraz ione  soc ia le  qual i ta t i va  e
quant i tat i va  a l l ' in terno  del la  soc ietà .  I l  capi ta le  soc ia le ,  tut tav ia ,  non  è
so lo  un  ins ieme  di  i s t i tuz ion i  soc ia l i  ma ,  l a  fo rza  di  queste  conness ion i
d ipende  dal la  f iduc ia  e  dal  comportamento  rec iproco  del le  persone .

Come  osserva  Pierpaolo  Donat i  (2003 )  in  "Capi ta l " ,  i l  capi ta le  soc ia le  è
lo  sv i luppo  di  re laz ion i  che  contr ibu iscono  a  va lor izzare  beni  o  serv iz i
a t t raverso  scambi  che  non  sono  monetar i ,  pol i t ic i ,  c l iente la r i ,  né
donat i ,  ma  sono  un  dono  espresso  att raverso  scambi  soc ia l i  di
rec iproc i tà .  Questa  rec iproc i tà  è  dare  senza  ca lco lo  monetar io ,

sapendo  che ,  quando  ne  avrò  l a  necess i tà ,  qualcun  a l t ro  -  che  fa  parte
del la  rete  di  appartenenza  -  fa rà  l a  s tessa  cosa .

Come  r i su l tato ,  s i  crea  un  meccanismo  di  in teraz ione  soc ia le  che
favor i sce  l a  cooperaz ione e  la  d i f fus ione del la  conoscenza .  Cos ì ,  i l

cap i ta le  soc ia le  migl io ra  lo  sv i luppo  in te l le t tua le  che ,  di  conseguenza ,

favor i sce  l a  compet i t i v i tà .
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I l  contat to  e  l a  comunicaz ione  t ra  generaz ion i  consentono  agl i  anz ian i
d i  a iutare  gl i  a l t r i ,  di  asco l ta re ,  r i f le t tere  e  of f r i re  cons ig l i ,
permettendo  di  col t i vare  e  ra f fo rzare  i l  propr io  senso  di  ident i tà ,

l imi tando  i  sent iment i  di  so l i tud ine ,  depress ione  e /o  ans ia ,  spesso
causat i  dal l 'età  avanzata .  Questo  porta  a  un  migl io ramento  del
benessere  e  del l 'autost ima ,  cos ì  come  a  un  aumento  del le  capac i tà
cogni t i ve  e  soc ia l i .

Gl i  anz ian i  possono  generare  esper ienze  di  apprendimento  basate
su l la  comunità ,  non  so lo  per  lo ro  s tess i ,  anche  per  a l t r i  adul t i  e /o
giovani .  IGL  diventa  una  forza  potente  che genera  stabi l i tà  e
capita le  socia le  in  quanto ,  l e  persone  di  tut te  l e  età  s i  a iutano  a

v icenda  a  ragg iungere  i  lo ro  obiet t i v i  educat iv i ,  personal i  e
profess iona l i .

3 . IGL :  APPRENDIMENTO TRASFORMATIVO

La  teor ia  del l 'apprendimento  t ras format ivo  è  s tata  sv i luppata  da  Jack
Mez i row  a l la  f ine  degl i  anni  80 ,  per  descr i vere  come  le  persone
sv i luppano  e  usano  l ' autor i f less ione cr i t ica  per  r icons iderare  le  lo ro

credenze  ed  esper ienze  e ,  col  tempo ,  cambia  i l  lo ro  modo  di  vedere  i l
mondo .  Mezi row  descr i ve  l 'apprendimento  t ras format ivo  come
"apprendimento  che  t ras forma  i  quadr i  di  r i fe r imento  problemat ic i
per  render l i  più  inc lus iv i ,  r i f less iv i ,  apert i  ed emotivamente capaci
di  cambiare " .

Da  questa  prospett i va ,  l 'apprendimento  IGL  è  t ras format ivo ,  in  quanto
durante  i l  processo  di  apprendimento ,  i  s ign i f icat i  e  i l  va lore  del le
esper ienze  possono  t ras formars i ,  ottenere  una  nuova  "car ica "  di
s ign i f icato  e  apr i r s i  a  nuov i  apprendiment i  e  prospett i ve .  Una  sor ta  di
" l iberaz ione "  degl i  adul t i  che ,  come  Mezi row  espl ic i ta :

“ in  quanto discent i ,  s iamo pr ig ionier i  del la  nostra  stor ia
personale .  Per  quanto abi l i  d i  dare  un senso al le  nostre
esper ienze ,  tutt i  noi  dobbiamo part i re  da c iò  che c i  è  stato  dato
e operare  entro  g l i  or izzont i  f i ssat i  dal  modo di  vedere  e
comprendere che abbiamo acquis i to  attraverso l 'apprendimento
pregresso ."  ( M e z i r o w )

La  r i f less ione  e  l a  discuss ione  dopo  l 'esper ienza  di  apprendimento
sono  molto  important i .  In fat t i ,  l 'educatore  sen ior ,  dopo  aver  t ras fe r i to
la  conoscenza  in  un  contesto  in tergeneraz iona le ,  r icons idera  l a  sua
esper ienza  di  v i ta ,  l a  apprezza  di  più  e  vede  se  s tesso  in  un  a l t ro  ruo lo .
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4. IGL :  RECIPROCITÀ E  VICINANZA TRA GENERAZIONI

I  pr imi  approcc i  a l l 'apprendimento  in tergeneraz iona le  s i  sono
concentrat i  sugl i  scambi  e  r i su l tat i  unid i rez iona l i ,  per  esempio ,

indur re  gl i  adul t i  a  educare  i  giovani  o  conv incer l i  a  sostenere ,  serv i re
o  ass i s tere  i  membr i  più  anz ian i  del la  comunità .  

Attua lmente ,  l a  maggior  parte  degl i  s tudi  r iconosce  l ' importanza  di
input  e  output  p iù  rec iproci  nei  programmi IGL ,  co invo lgendo  tut te

le  età  e  promuovendo  scambi  bid i rez iona l i  (Kaplan ,  2002 ) .

Da  questo  punto  di  v i s ta ,  nel l 'educaz ione  in tergeneraz iona le  è
ev idente  l a  dimens ione  di  partecipazione rec iproca  che  diventa  un

importante  e lemento  e  processo  pedagogico  dis t int i vo ,  che  s i  pone
come  obiet t i vo  pr inc ipa le  i l  migl io ramento  del le  re laz ion i  t ra  l e
generaz ion i .  La  prat ica  in tergeneraz iona le  è ,  quindi ,  processo
dinamico  (non  l ineare ) ,  r icors i va ,  cost rut t i v i s ta ,  soc ia lmente  s i tuata  e
in formata  dal le  teor ie  postmoderne  del l ’empowerment .

Karen  VanderVen  sost iene  s ia  in  "The  Road  to  In tergenerat iona l  Theory
i s  Under  Const ruct ion :  A  Cont inu ing  Story "  ( 1999 )  e  in
" In tergenerat iona l  Theory  in  Soc iety "  (2004 )  che  questo  approcc io
impl icherebbe ,  da  parte  degl i  educator i  in tergeneraz iona l i ,  una
maggiore  partecipazione di  tutte  le  età  nel la  progettaz ione ,

rea l i zzaz ione  e  va lutaz ione  del  programma  con  input  e  r i su l tat i
rec iproc i .

5 . IGL :  AGENCY

Come  ev idenz iato  nel l ' in t roduz ione ,  l ' IGL  s ta  emergendo  come  nuovo
r i fe r imento  per  l a  sostenibi l i tà  del le  re laz ioni  e  del  benessere  di

tut te  le  fasce  d 'età ,  in terpretandola  a l l ' in terno  del la  nel la  sua
complessa  ret ico lar i tà  le  nel le  mult i fo rmi  in terd ipendenze .

Questa  prospett i va  è  assunta  anche  dal l ’approcc io  teor ico  del
capabi l i ty  approach ,  che  cons idera  e  opera  per  una  concez ione

es i s tenz ia le  del  benessere ,  guardando  lo  sv i luppo  del le  re laz ion i
come  promozione  di  w e l l - b e i n g  (Sen ,  1999 ) .  

I l  Capabi l i t y  Approach  assume  l a  c i f ra  di  sv i luppo  umano  come
sv i luppo  "per " ,  "att raverso "  e  "del le "  persone ,  ovvero  una
combinaz ione  di  pr ior i tà  umane ,  di  vera  partec ipaz ione  e  di  sv i luppo
del le  r i sorse  umane  e  del le  lo ro  competenze  (ul -Haq ,  1999 ,  p .  21 ) .
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In  questo  modo ,  i l  Capabi l i t y  Approach  cons idera  l a  possib i l i tà  d i
agire ,  partecipare ,  espr imere l ’essere  e  fare  empowerment ,  come

di r i t t i  essenz ia l i  per  l 'essere  umano ,  l a  poss ib i le  espress ione  del la  sua
c i t tad inanza  e  l 'espans ione  dei  process i  democrat ic i .

Secondo  "Development  as  Freedom "  ( 1999 )  di  Amartya  Sen ,  un  agente
è  qualcuno  che  agisce  per  produrre  un  cambiamento ;  di  conseguenza ,

i l  te rmine  "agency "  rappresenta  l e  acquis iz ion i  da  parte  di  una

persona  che  rea l i zza  gl i  obiet t i v i  e  i  va lor i  che  cons idera  important i
(Sen ,  2010 ) .

Un  presupposto  sot tostante  è  che  i l  concetto  s ia  in t r insecamente  e
soc ia lmente  pos i t i vo ,  poiché  gl i  agent i  seguono  obiet t i v i  che  hanno
va lore  per  l e  persone  (Alk i re ,  2005 ) .  L 'agency  è  in f luenzato  s ia  dal le
r i sorse  ind iv idua l i  (mater ia l i ,  umane ,  soc io log iche  e  ps ico log iche ) ,  s ia
co l le t t i ve  (avere  voce ,  organizzaz ione ,  rappresentanza  e  ident i tà )  e
dal le  capac i tà .

I l  Capabi l i t y  Approach  mira  a  ident i f icare  i  potenz ia l i  e  i  l imi t i  del
benessere  umano .

Pertanto ,  i l  Capabi l i t y  Approach  cr i t ica  l ’ immagine  del  capi ta le  umano
come  una  sempl ice  funz ione  del la  cresc i ta  economica  e  del la  s tab i l i tà
soc ia le ,  invece  s i  concentra  su l la  concettua l izzaz ione  e  l a  va lutaz ione
del le  condiz ion i  e  degl i  accord i  soc ia l i  che  permettono  a l le  persone
di  avere  buone prestaz ioni .

Da  questo  punto  di  v i s ta ,  poss iamo  supporre  che  l 'approcc io
del l 'apprendimento  in tergeneraz iona le  e  i l  Capabi l i t y  Approach  s iano
interconness i ,  poiché condiv idendo esper ienze e  va lor i ,  g l i
educator i  IGL  d iventano gl i  agent i  d i  una società  inc lus iva ,
portando ad un cambiamento comune.
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Quindi  qual i  potrebbero  essere  i  model l i  per  i sp i ra re  e  sostenere
l 'apprendimento  in  un  contesto  IGL ?

COACHING

Una  s t rateg ia  che  inc lude  a lcune  carat ter i s t iche  del  t rad iz iona le
sv i luppo  di  apprendimento  con  i l  bisogno  di  apprendere  " l e  prat iche
nel la  prat ica " ,  è  l ’uso  dei  gruppi  di  coaching .  I  model l i  di  coaching
r iconoscono  che  l 'apprendimento  s i  basa  su l la  prat ica  ed  è  ormai
accettato  che  un  coaching  ef f icace  potrebbe  essere  rea l i zzato  t ra  par i
e  inc ludere  cont inu i  model lament i  di  guida  nel le  att i v i tà ,  feedback  di
supporto  e  osservaz ion i  spec i f iche .

PEER REVIEW

Una  prat ica  rego lare  è  l a  v i s i ta  e  osservaz ione  di  a l t r i  mentre  s tanno
svo lgendo  un  lo ro  l avoro  o  un ’att i v i tà .  I  par i  fo rn i scono  feedback  e
ass i s tenza  per  sostenere  l 'apprendimento  ind iv idua le ,  i l  migl io ramento
del la  comunità  e  l 'apprendimento  dei  partec ipant i .  I  cos iddett i
"gruppi  di  amic i  cr i t ic i "  sono  un  esempio  del l 'ef f icac ia  e  del  successo
di  ta le  model lo  nel le  prat iche  fo rmat ive .  L 'uso  di  protoco l l i  di
osservaz ione  condiv i s i  permette  di  pian i f icare  in  ant ic ipo  i l  processo
di  apprendimento  e  di  concentrars i  su l l 'osservaz ione .

COOPERATIVE LEARNING

Quando  s i  s tudiano  ins ieme  l e  prat iche  o  s i  fanno  r icerche  per
r i so lvere  i  problemi ,  i  partec ipant i  di  so l i to  a iutano  -  e  sono  a iutat i  -  a
sv i luppare  nuove  idee  e  modal i tà  di  gest i re  i  problemi .  Quanto  v iene
studiato  e  appreso  nei  gruppi  è ,  success ivamente ,  ut i l i zzato  per
mig l io rare  l e  propr ie  competenze ,  aumentare  l e  aspettat i ve  di  qual i tà
e  creare  att i v i tà  co invo lgent i  e  r i levant i .  In  part ico la re ,  i  gruppi
cooperat i v i ,  a l l ' in terno  del le  att i v i tà  IGL ,  possono  fo rmare  una  v i s ione
più  pos i t i va  del le  capac i tà ,  co invo lgono  in  col laboraz ion i  s ign i f icat i ve
e  permettono  di  ut i l i zzare  l e  nuove  prat iche  didatt iche .  Gl i  ef fet t i
der i vat i  dal l ' in terd ipendenza  pos i t i va ,  dal l 'assunz ione  di
responsabi l i tà  ind iv idua l i  e  soc ia l i ,  sono  t ra  l e  carat ter i s t iche  che
ev idenz iano  l ’ef f icac ia  e  l a  cost ruz ione  di  un  c l ima  pos i t i vo  e  di
r i spet to  rec iproco  nel le  att i v i tà  IGL .

6. IGL :  PRATICHE DI  INSEGNAMENTO
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Migl io ramento  del  benessere ,  del l 'autost ima  e  del la  sa lute
Maggiore  consapevo lezza  dei  problemi  che  l e  generaz ion i  devono
af f rontare
Sv i luppo  di  l egami  più  fo r t i  con  l a  comunità
Diminuz ione  degl i  s tereot ip i  basat i  su l l 'età
Apprendimento  basato  su  progett i  o  su l la  r i so luz ione  di  problemi
comunitar i
Mig l io ramento  del le  competenze  soc ia l i  in terpersona l i  e  del le
capac i tà  di  comunicaz ione
Maggiore  conoscenza  e  comprens ione  del la  comunità
Maggiore  permanenza  del le  persone  anz iane  nel le  propr ie  case ,

piut tosto  che  un  uso  del le  res idenze  per  anz ian i
Rec iproc i tà  nel le  fo rme  di  apprendimento  e  scambio  di  competenze
Riconosc imento  del  va lore  di  ogni  generaz ione
Più  spaz io  per  i l  mentor ing ,  sv i luppo  del l 'amic iz ia  e  del la
so l idar ie tà .

PROBLEM BASED LEARNING

I l  metodo  di  apprendimento  basato  su i  problemi ,  guida  gl i  s tudent i  a
di r igere  i l  lo ro  apprendimento  att raverso  l ' indagine .  L 'educatore  sen ior
progetta  di  l avorare  in  modo  col laborat i vo ,  come  in  un  team  di
progetto  i l  cui  compito  è  cercare  so luz ion i  a i  problemi  post i  (s ia
d isc ip l inar i  che  del  mondo  rea le ) .  I  partec ipant i  devono ,  quindi ,
s t rut turare  l e  lo ro  conoscenze ,  r ie laborar le  e  appl icar le  prat icamente
per  ar r i vare  ad  una  so luz ione .  I l  metodo  basato  su l  problema  è  una
st rateg ia  chiave  per  fo rmare  persone  come  pensator i  ind ipendent i  e
autonomi .  Ino l t re ,  dovendo  pian i f icare  l e  lo ro  att i v i tà  di  r icerca  in
modo  ind ipendente ,  i  partec ipant i  att i vano  diverse  s t rateg ie  di
apprendimento  in  base  a l le  lo ro  es igenze .

IGL :  ESIT I  GENERALI

Alcune  opportuni tà  e  r i su l tat i  di  apprendimento  in tergeneraz iona le
r i su l tano ,  da  un  punto  di  v i s ta  pedagogico ,  emergere  come :
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r icerche  fo rmal i  e  discuss ion i  accademiche  r iguardant i  l 'approcc io
di  apprendimento  in tergeneraz iona le  ( IGL )  (Capi to lo  1  e  6 )

l 'anal i s i  del le  buone  prat iche  nei  paes i  partner  del  progetto
(Capi to lo  2 )

in terv i s te  condotte  con  20  educator i  adul t i  e  sen ior  in  c inque  paes i
(Capi to lo  3  e  4 )

l a  procedura  di  auto - r i f less ione  dei  partner  nei  contest i  IGL
(Capi to lo  5 )

L 'apprendimento  in tergeneraz iona le  è  un  modo  per  imparare  ins ieme
e da generaz ioni  d iverse .  Quando  le  generaz ion i  più  vecchie  e  più

giovani  l avorano  ins ieme ,  acquis i scono  competenze ,  va lor i  e
conoscenze .

L 'apprendimento  in tergeneraz iona le  può  avveni re  in  una  var ietà  di
contest i  soc ia l i  -  fo rmale ,  non  fo rmale  e  in formale  -  e  att raverso
divers i  programmi  che  a iutano  a  ra f fo rzare  i l  capi ta le  soc ia le  e  i
l egami ,  creando  coes ione  a l l ' in terno  del le  comunità .

Attua lmente ,  gl i  anz ian i  non  svo lgono  un  ruo lo  att i vo  di  t rasmiss ione
del le  propr ie  conoscenze  nel le  esper ienze  IGL ,  ma ,  nel la  maggior
par te  dei  programmi ,  i  giovani  supportano  o  insegnano  agl i  anz ian i .
L 'assenza di  rec iprocità ,  da  parte  degl i  adul t i  più  anz ian i ,  porta  ad

una  diminuz ione  in  te rmin i  di  r i su l tat i  di  apprendimento
intergeneraz iona le  ed  è  assoc iata  ad  un  aumento  del la  depress ione
(Hernandez  &  Gonzalez ,  2008 ) .  Quando ,  invece  gl i  anz ian i
acquis i scono  un  ruolo  att ivo  e  contr ibuiscono  nel l ’ in teraz ione  con  i

g iovan i ,  accrescono  i l  lo ro  senso  di  s ign i f icato  (Hegeman ,  Roodin ,

Gi l l i land ,  &  Ó 'F lathabháin ,  2010 ) .

Per  ragg iungere  questo  obiet t i vo  e  per  cambiare  i  ruo l i  abi tua l i
ne l l ' IGL ,  abbiamo  esplorato  i  bisogni  spec i f ic i  di  apprendimento  del le
generaz ion i  più  anz iane  e ,  dal  punto  di  v i s ta  degl i  educator i ,  le
competenze  e  le  abi l i tà  necessar ie  per  gl i  anz ian i  nel  ruo lo  di
insegnant i ,  att raverso :

CONCLUSIONI
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Come  r i su l tato  del le  in terv i s te  (Capi to lo  3  e  4 )  e  del le  buone  prat iche
anal izzate  (Capi to lo  2 ) ,  è  emerso  che  i l  campo del l ' IGL  è  ancora  poco
svi luppato ,  le  esper ienze non sono numerose  e  i l  ruo lo  degl i  anz ian i

è  ancora  sot tova lutato .  Le  att i v i tà  in tergeneraz iona l i  sono  per  lo  più
legate  a l lo  sv i luppo  di  competenze  dig i ta l i  e  l ingu is t iche ,  cors i  di
p i t tura ,  c lub  di  l e t tura ,  s t imolaz ione  cogni t i va ,  competenze  soc ia l i  e
cul tura l i ,  att i v i tà  di  doposcuola ,  tutoraggio ,  l aborator i  ar t i s t ic i  e  cors i
d i  cul tura  popolare .  Queste  att i v i tà  permettono  a i  partec ipant i  di
mig l io rare  l e  competenze tecniche,  t rasversal i  e  personal i .

È  s tato  proposto  un  poss ib i le  prof i lo  del l 'educatore  senior  IGL
(Capi to lo  3 )  e  l e  r i spet t i ve  competenze  che  i  sen ior  dovrebbero
acquis i re  a l  f ine  di  diventare  educator i .  Sono  s tate  esplorate  anche  l e
sf ide e  i  b isogni  degl i  anz ian i  durante  i l  processo  di  apprendimento

(Capi to lo  4 ) .

I l  report  è  s tato  supportato  da  r i fe r iment i  teor ic i  e  dal la  r icerca
(Capi to lo  1  e  6 )  che  sugger i scono  come  i l  dare  cons ig l i  e  condiv idere
la  saggezza  può  essere  benef ico  per  gl i  anz ian i .  Ciò  facendo ,

acquis i scono  un  ruo lo  att i vo  e  contr ibut ivo  durante  l e  in teraz ion i  con  i
g iovan i ,  che ,  a  sua  vo l ta ,  a iuta  ad  aumentare  l a  generat i v i tà  ed  i l
p ropr io  senso  di  s ign i f icato  (Hegeman ,  Roodin ,  Gi l l i land ,  &

Ó 'F lathabháin ,  2010 ) .

Insegnare  a i  più  giovani  of f re  a i  sen ior  l 'opportuni tà  di  r i va lutare  i l
lo ro  passato ,  va lor izzando  e  cons iderandolo  come  qualcosa  di  ut i le  e
prez ioso .  I  sen ior ,  va lutando  e  r icons iderando  l e  propr ie  esper ienze
passate ,  r icavano  va lore  che  può  avere ,  per  lo ro ,  ef fet t i  benef ic i  (Sabi r ,

Henderson ,  Kang ,  &  Pi l lemer ,  2016 ) .

I  dat i  di  questo  rapporto  serv i ranno  come  base  per  l e  r isorse
educat ive  che  saranno  sv i luppate  nel le  ul ter io r i  fas i  del  progetto

"AGE :WISE " :  GUIDA  DIDATTICA  per  i  centr i  di  educaz ione  degl i  adul t i  e
MATERIALE  DI  APPRENDIMENTO  per  i l  corso  di  fo rmaz ione  per  anz ian i .
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