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Presentazione 

La comunicazione interpersonale si basa essenzialmente su un complesso 
flusso di informazioni che le persone coinvolte nella relazione si scambia
no tra di loro. La qualita e la quantita delle informazioni scambiate deter
minano le caratteristiche e l'esito della relazione. 
Le posizioni piu attuali in campo psicologico e psico-sociale sottolineano 
in modo chiaro lo stretto rapporto che esiste tra il modo in cui vengono ge
stiti i processi comunicativi e il tipo di relazione che si instaura tra le per
sane, e inoltre come le modalita con le quali ci si relaziona abbiano delle 
ricadute sulla soggettivita e sul modo di essere delle persone. 
Gestire efficacemente i processi comunicativi permette quindi l'instaurarsi 
di relazioni costruttive che diventano, a loro volta, occasione per la cresci
ta e 1' arricchimento reciproco. 
La capacita di comunicare in maniera efficace non si riduce unicamente al
l'attenzione verso una «buona forma» o ad una correttezza formale, rna di
venta la condizione fondamentale entro cui puo realizzarsi la maturazione 
personal e. 
Quanto appena affermato risulta valido per tutte le situazioni che prevedo
no il relazionarsi di una persona con un suo simile. Appare evidente pero 
che assume particolare rilevanza per alcuni contesti relazionali quali quelli 
educativi e formativi. In questi contesti, infatti, le relazioni che si instaura
no sono stabili, prolongate e sistematiche. Cio rende piu rilevanti e potenti 
le ricadute a livello personale nel processo di costruzione e integrazione 
della propria identita. 
La progressiva consapevolezza intorno a queste tematiche e, tra l'altro, al
l' origine della crescente domanda, da parte degli educatori, di strumenti 
che soddisfino adeguatamente sia 1' esigenza di conoscenza ( «cosa succede 
nella comunicazione tra due o piu persone») sia quella relativa all'acquisi
zione di strumenti operativi («come intervenire in maniera efficace» ). 
La finestra di Johary rappresenta uno strumento capace di soddisfare alcu
ne di queste esigenze informative e operative. Il suo carattere distintivo e il 
poter coniugare semplicita, essenzialita e utilita. In modo particolare, per
mette di cogliere alcuni dei processi comunicativi di base e fornisce pre
ziose indicazioni operative. Cio e sufficiente per spiegare il perche venga 
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usato e citato assai frequentemente nei corsi e nelle pubblicazioni rivolti a 
operatori nel campo psico-sociale. 
La finestra di Johary puo diventare una risorsa importante per chi si muove 
in contesti in cui le modal ita con cui le persone comunicano tra di loro svol
gono una funzione cruciale. 
Il presente volume intende presentare i concetti fondamentali della finestra 
di Johary, oltre alle implicazioni e alle considerazioni che questi concetti 
possono suggerire per spiegare alcune tra le piu significative dinamiche 
comunicative. Seguira, infine, una raccolta di tecniche di lavoro di gruppo, 
che hanno 1 'obietti vo di stimolare 1' applicazione concreta dei concetti teo
rici. 
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Parte prima 

I PRINCIPI GENERAL! 
E LE DINAMICHE 



Capitola 1 

Le aree della «finestra» 

Il nome curioso che e stato dato a questo modello teorico deriva dall'unio
ne delle prime lettere dei nomi dei due psicologi americani che lo hanno 
ideato e divulgato (Joseph Luft e Harry Ingham). Illoro obiettivo era quel
lo di mettere a punto uno strumento che riuscisse a individuare e a spiegare 
i fenomeni interattivi principali che hanno luogo nei rapporti tra le persone 
e gli effetti che questi avevano rispetto al cambiamento delle persone e a 
cio che poteva ostacolarlo. 
La finestra si articola su quattro aree: 
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Consideriamo le quattro aree in senso verticale (colonne) e poi in senso 
orizzontale (fasce): le due colonne rappresentano l'io e le due fasce rappre
sentano gli altri . 
L' idea di fondo e che 1' insieme di tutte le informazioni e dei dati che ri
guardano una persona, e che nella loro globalita caratterizzano il suo «io», 
possono essere suddivisi e differenziati a seconda di chi e di quanto possie-
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de o non possiede queste informazioni. Se cioe e la persona a possedere 
(nel senso di essere consapevole) o a non possedere tali informazioni, op
pure se sono gli altri a possederle o a non possederle. 
Se consideriamo innanzi tutto le informazioni dal punta di vista di quanta 
la persona sa o non sa di se, allora individuiamo due grossi settori, che nel
la finestra sono rappresentati dalle due colonne. La prima colonna e carat
terizzata dalle informazioni di cui la persona e consapevole rispetto a se; di 
queste informazioni alcune le condivide con gli altri mettendole intenzio
nalmente a lora conoscenza (area pubblica), mentre altre vengono tenute 
riservate ed e la persona che sceglie di tenerle per se (area privata). 

1 a co lonna: 
cio che 

so dime 

AREA 
PUBBLICA 

AREA 
PRIVATA 

2• colonna: 
cio che 

non so dime 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

La seconda colonna e invece rappresentata da quanta la persona non sa di 
se rispetto a informazioni che la riguardano. In parte queste informazioni 
non sono accessibili in quanta fanno parte dell' area buia, mentre in parte 
sono informazioni che gli altri hanna rna di cui la persona non ha cono
scenza o non accetta (area cieca). 
Se consideriamo le informazioni dal punta di vista degli altri, abbiamo due 
«fasce»: la fascia superiore in cui trovano collocazione le informazioni di 
cui gli altri sono a conoscenza rispetto alla persona; ci sono le informazio-
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niche la persona ha messo intenzionalmente a disposizione degli altri (area 
pubblica) e queUe che gli altri hanno notato o ricavato dalla personae di cui 
la persona stessa mostra di non aver conoscenza (area cieca). 
La fascia inferiore contiene invece le informazioni che sono sconosciute 
agli altri, sia perche la persona le tiene per see non le rivela pur essendone 
consapevole (area privata), sia perche la persona stessa non nee consape
vole (area buia). 

AREA AREA 
PUBBLICA CIECA 

fascia superiore: 
cioche ~ 

sanno dime 

fascia inferiore: 
AREA AREA 

PRIVATA BUIA 
cioche ~ 

non sanno di me 

Dall' incrocio di queste diverse informazioni emergono le quattro aree in
torno alle quali si articola la finestra di Johary. 
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Nella prima area si trovano le informazioni, i dati e le esperienze di cui so
no a conoscenza sia la persona che quanti la circondano. E un'area che si 
caratterizza per lo scambio di informazioni libero e aperto tra l'io e glial
tri. Le informazioni presenti in quest' area sono pubbliche e accessibili a 
tutti . Ci sono informazioni di carattere piu esterno e superficiali, come per 
esempio quelle riguardanti 1' aspetto fisico, il modo di vestirsi, il modo di 
parlare. Ci possono essere, a un livello meno superficiale, le informazioni 
riguardanti 1' eta, illavoro, gli hobby, lo status sociale, per arrivare poi a 
quelle relative ai propri gusti e ai propri interessi. Ad un ultimo livello ci 
possono essere le informazioni relative ai modi di pensare, agli atteggia
menti, ai valori, alle speranze, ai timori della persona. 
Si puo quindi immaginare 1' area pubblica come una sorta di scala dove nei 
gradini superiori ci sono le informazioni piu esterne e in quelli inferiori le 
informazioni piu intime e personali. 
L'area pubblica aumenta di dimensioni nella misura in cui aumenta illivel
lo di fiducia tra i partecipanti o trail partecipante e il suo gruppo; anche nel
la misura in cui si condividono informazioni, soprattutto se sono informa
zioni importanti di carattere personale. 

Area cieca 
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Nella parte superiore a destra c'e una zona denominata area cieca che con
tiene informazioni relative al nostro io che noi ignoriamo, rna che gli altri 
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conoscono. E quello che i nostri amici sanno di noi, rna che non dicono. 
Fin dal primo impatto con gli altri o con un gruppo, comunichiamo una se
rie di informazioni di cui non siamo consapevoli rna che gli altri notano. Si 
tratta di impressioni iniziali che in parte possono cogliere aspetti reali della 
persona, rna in parte possono essere il risultato di processi di tipo proietti
vo. Per cui sulla base di poche informazioni si possono attribuire alla per
sona caratteristiche che risentono dei modi di pensare, di vedere come an
che delle speranze e dei timori di coloro con cui la persona entra in relazio
ne. Queste prime impressioni possono variare da persona a persona, sono 
legate quindi ai significati che ognuno in maniera originale attribuisce alle 
esperienze che realizza con gli altri. Vanno quindi assoggettate a una veri
fica che ha a che fare con la possibilita di conoscere meglio la persona nel 
suo agire e nel suo proporsi. C' e bisogno di tempo per capire quanto le im
pressioni sono realistiche e quanto sono da attribuire a processi proiettivi. 
Comunque, queste impressioni che progressivamente diventano percezioni 
strutturate, difficilmente vengono comunicate, in modo particolare neUe 
fasi iniziali del rapporto. Gli altri sono portati a tenere per se, a non rivela
re questa serie di informazioni perc he c' e la preoccupazione di ferire la 
persona. Una possibilita e che queste informazioni diventino materiale di 
pettegolezzo, oppure che vengano rovesciate nude e crude sulla persona in 
occasione di liti o di conflitti. Si tratta quindi di materiale assai delicato, la 
cui gestione richiede particolare attenzione e rispetto: puo risultare uno sti
molo prezioso per la crescita o un potente esplosivo che puo rovinare spes
so in maniera irrimediabile i rapporti. I contenuti di quest' area riguardano 
aspetti della personalita o del comportamento che la persona in questione 
secondo gli altri non percepirebbe del tutto o in maniera corretta, o valuta
zioni sulla vera natura delle intenzioni, delle emozioni, dei sentimenti della 
persona stessa. Nell'area cieca gli altri hanno il senso di cogliere delle ve
rita sul modo di sentire, pensare e fare della persona che la persona stessa 
dalla sua prospettiva non riuscirebbe a cogliere o che deforma. 
Dal modo in cui vengono gestite le informazioni di questa area ne puo de
rivare la possibilita di rafforzare il rapporto oppure quella di metterlo in 
crisi: contenuti molto delicati di fronte ai quali la persona puo facilmente 
sentirsi ferita o sentirsi particolarmente sensibile, oppure possono essere 
attribuiti all' altro caratteristiche, intenzioni, comportamenti, emozioni o 
sentimenti che derivano da una interpretazione non corretta dell' effettiva 
esperienza dell' altro o anche dalla proiezione di aspetti personali. 
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L' area inferiore sinistra contiene inforrnazioni che Ia persona conosce di se 
stesso rna che gli altri non conoscono. E I' area che contiene cia che di noi 
stessi nascondiarno agli altri. Cia pua essere rnotivato da esigenze difensi
ve. Sostanzialrnente c'e il tirnore che il rendere pubblici certi pensieri, sen
tirnenti o ernozioni possa cornportare qualche rischio ( critica, rirnprovero, 
rifiuto, disapprovazione) che si vuole evitare di correre. Evidenternente, se 
non ci si da Ia possibilita di correre qualche rischio, non si potra verificare 
Ia validita o rneno delle supposizioni e delle convinzioni che sostengono 
questi tirnori. Da un' altra prospettiva il rnantenere segrete certe inforrna
zioni pua essere rnotivato dal desiderio di controllare o rnanipolare gli altri, 
quindi da esigenze di carattere strategico. 

Area buia 

II riquadro della parte inferiore destra rappresenta quei fattori della nostra 
personalita dei quali non siarno coscienti e che sono sconosciuti anche alle 
persone che sono in rapporto a noi. E !'area delle rnotivazioni inconsce, 
area che rappresenta i nostri aspetti sconosciuti e inesplorati. E anche I' a
rea delle esperienze passate rirnosse e orarnai dirnenticate. E !'area che con
tiene Ia cosiddetta «ornbra», quegli aspetti della nostra personalita che ri
rnangono nascosti alia nostra o alla altrui visuale rna che cornunque sono 
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attivi e fanno sentire illoro effetto interferendo con quanto la persona di
spone in maniera piu consapevole. 
Puo contenere anche aspetti di noi stessi in evoluzione, movimenti di tra
sformazione e di crescita (autonomia, cambiamento, bisogni di livello su
periore) che ancora none possibile cogliere ne da parte della persona ne da 
parte degli altri. Quindi i contenuti dell' area buia permangono in questa 
zona in parte per motivi difensivi, in parte perche ancora in divenire. Que
st' area si manifesta classicamente attraverso modalita indirette che avreb
bero necessita di codificazione, e cio che fanno gli psicoanalisti quando 
analizzano i sogni, i lapsus, le libere associazioni e altre forme di comuni
cazione in cui si proietta qualcosa di personal e. I contenuti dell' area buia, 
per quanto siano da considerare difficili da rilevare, possono con 1' espe
rienza, la maturazione e le condizioni relazionali adatte passare a livello di 
coscienza. E quello che viene definito il processo di insight. 
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Capitolo 2 

I cambiamenti all 'interno della finestra 

Un presupposto di fondo su cui si basa il modello della finestra di Johary e 
quello della dinarnicita. La dimensione delle diverse aree non e fissa e im
modificabile, rna soggetta a cambiamenti e variazioni continue. 
Le informazioni contenute nelle fasce e nelle colonne si spostano dunque 
da un'area all'altra nella misura in cui variano all'interno delle relazioni 
interpersonali o in gruppo il grado di confidenza reciproca e lo scambio di 
feedback. Come risultato di tale movimento, la dimensione e il forrnato dei 
rispettivi riquadri subiranno dei cambiamenti all'interno della finestra. 

Sono stati individuati una serie di principi che regolano questi cambiamen
ti che verranno presentati di seguito. 
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1. La finestra di Johary come sistema: il cambiamento in una parte si 
ripercuote sul tutto. 
2. Ci vuole pili energia per nascondere aspetti personali piuttosto che 
manifestarsi spontaneamente. 
3. 11 senso di minaccia fa dirninuire la consapevolezza, la fiducia la 
fa aumentare. 
4. Forzare una persona a rivelare aspetti di se none efficace o addi
rittura puo essere controproducente. 
5. Un apprendistato interpersonale crea le condizioni che favoriscono 
l'arnpliamento dell' area pubblica. 
6. L' aumento dell' area pubblica favorisce la creazione di un clima di 
collaborazione. 
7. Un'area pubblica di piccole dimensioni comporta un impoveri
mento della comunicazione. 



1 Un mutamento all'interno di un qualsiasi quadrato si riflettera 
sui restanti 

La finestra di Johary va considerata come un vero e proprio sistema in cui 
le parti sono in relazione dinamica tra di loro. Qualsiasi cambiamento in 
una parte comporta automaticamente un riaggiustamento e una riconfigu
razione del tutto. Per cui se una persona diviene consapevole di qualcosa 
relativo a se stesso di cui in precedenza ne la persona ne gli altri erano a 
conoscenza, ne conseguira non solo una dirninuzione dell' area buia rna an
che un ampliamento dell' area privata. 
Quando avviene il passaggio di informazioni da un'area a un'altra si modi
ficano le dimensioni delle aree e i loro rapporti reciproci. A loro volta, la 
diminuzione di dimensioni di un'area e l'ingrandimento di un'altra deter
rninano la possibilita del realizzarsi di un nuovo equilibria e di nuove mo
dalita di funzionamento. Se ad esempio si verifica il passaggio di informa
zioni dall'area cieca a quella pubblica, non solo cambiano le dimensioni 
delle aree, rna si deterrnina una maggiore consapevolezza della persona ri
spetto ad alcuni comportamenti o stili relazionali che rendono possibile 
una migliore pianificazione e una maggiore efficacia del proprio comporta
mento. 

2 Si spreca piu energia quando si nasconde, si nega o si maschera 
un comportamento che e implicata in un'azione reciproca 

Se la persona manifesta in modo sufficientemente spontaneo il proprio mo
do di pensare, sentire e agire si sperimentera in maniera fluida permettendo 
contemporaneamente agli altri di farsi conoscere per quello che realmente 
e. Nel momento in cui, per diversi motivi, la persona non si permette di 
manifestarsi con spontaneita comincia a porre in atto un controllo piu o 
meno stretto sul proprio modo di pensare, sen tire e agire. L' obiettivo di
venta quello di inviare meno informazioni possibili agli altri oppure di in
viare quelle informazioni che possono creare meno problemi a livello rela
zionale o che, in ultimo, permettono di presentarsi nel modo migliore pos
sibile agli altri. 
Nascondere, negare o «mettere la maschera» rnigliore richiedono uno sfor
zo e un'attenzione particolari che portano a distogliere da un uso costrutti
vo per se e per gli altri le energie personali. 
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La difficolta nel manifestarsi in maniera spontanea nel proprio modo di 
pensare, sentire e agire, va considerato solo in parte un processo che la per
sona gestisce in maniera consapevole, decidendo di volta in volta cosa pre
sen tare agli altri di se. Per un' altra parte il processo risulta essere inconsa
pevole per l' azione delle difese psicologiche. Le difese, come dice la paro
l a stessa, hanno essenzialmente una funzione protettiva per la persona. Le 
evitano cioe di fare i conti con delle «realta» scomode. Senza l' azione del
le difese alcune caratteristiche della persona come sentimenti, atteggia
menti, desideri, bisogni, modi di fare, si manifesterebbero direttamente alla 
persona stessa e agli altri. Cio metterebbe di fronte ad aspetti di se minac
ciosi in quanto in contrasto rispetto all'immagine di se chela persona ha 
strutturato internamente e che propone agli altri. L'immagine di se ha ache 
fare con la propria identita, con i riferimenti che permettono a ognuno di 
orientarsi nel mondo. La stabilita dell'immagine di se garantisce il mante
nimento del senso di coesione e integrita personale. Tutto cio che rischia di 
mettere in crisi l'immagine di se puo provocare dei problerni proprio alsen
so di coesione e di integrita personale. Proprio per questo si procede auto
maticamente (nel senso che non ci si rende conto di cio che si sta facendo) 
all'allontanamento di quanto puo risultare potenzialmente dannoso. 
Oltre che al venir meno dei riferimenti interni, il cambiamento dell'imma
gine di se ha delle ricadute a livello relazionale. Sostanzialmente ogni per
sonae in varia misura preoccupata di non essere accettata o di essere rifiu
tata se mostra aspetti inediti di se. Se questa preoccupazione diventa ecces
siva, viene bloccata sia la possibilita di contattare e integrare aspetti scono
sciuti di se (immagine di se piu completa e realistica), sia la possibilita di 
evoluzione e cambiamento. 

3 La minaccia tende a ridurre la conoscenza, la fiducia reciproca la 
fa aumentare 

Da quanto detto fin qui appare chiaro come il clima relazionale entro cui 
hanno luogo le interazioni tra le persone influisca sui processi evolutivi del
le persone coinvolte. In particolare, le relazioni che possiedono un caratte
re di minacciosita diventano uno stimolo per atteggiamenti di chiusura, 
controllo eccessivo rispetto alla spontanea manifestazione di aspetti di se, 
oppure attivano a loro volta reazioni di attacco e aggressione che contribui
scono a rinforzare il circolo attacco-difesa-contrattacco. I rapporti vengono 
circoscritti alia manifestazione di aspetti aggressivi e difensivi, mentre altri 
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aspetti di se non vengono manifestati e, proprio per questo, non possono 
venire notati dagli altri. II fatto che gli altri non li conoscano fa sl che non 
possa venire attivata la funzione di specchio che gli altri svolgono. In que
sto modo viene a mancare alla persona una serie di informazioni utili per 
ampliare la consapevolezza di see di integrare progressivamente gli aspet
ti meno conosciuti. 
I1 clima di fiducia e caratterizzato invece da atteggiamenti di disponibilita 
e tolleranza verso le manifestazioni della molteplice e complessa gamma 
di aspetti di se che ciascuno possiede. Questo clima che rende possibile la 
Iibera espressione di se, pone le basi peril riconoscimento di cio che Vlene 
espresso e che gli altri rimandano alla persona, stimolando un processo di 
affinamento della sensibilita nel cogliere aspetti del proprio modo di pen
sare, sentire e agire sempre piu approfonditi, dettagliati e sfumati. 

4 Forzare un individuo a rendersi cosciente di aspetti relativi a se 
non e desiderabile e, in generale, non e efficace 

La consapevolezza di se rappresenta «lo strumento» fondamentale per la 
crescita personale: maggiore e Ia visibilita che come persona io ho di me 
stesso, maggiore e la possibilita che le rnie scelte siano calibrate e pianifi
cate in maniera efficace. La consapevolezza e il frutto di un processo di di
sponibilita intema a riconoscere come esistenti e appartenenti a se pens1en, 
sentimenti e comportamenti. Non esistono scorciatoie che rendano piu ve
loce e completo il processo di autoriconoscimento. Risultano dunque steri
li i tentativi operati dall'esterno di «costringere» la persona a riconoscere 
come esistenti e come propri determinati comportamenti, atteggiamenti o 
intenzioni che gli altri, anche a ragione, vorrebbero attribuirgli. Gli altri 
possono vedere chiaramente, dall'esterno, le modalita con cui la persona s1 
relaziona o si pone verso gli altri. Ciononostante se la persona li rifiuta o 
non vi si riconosce, ogni tentativo, oltre che fallimentare, crea le basi per 
relazioni segnate da rancori e aggressivita. 

5 Un apprendistato interpersonale determinera l'ampliamento del
l'area pubblica e la riduzione delle restanti aree 

L'ampliamento dell'area pubblica come obiettivo primario all'intemo delle 
relazioni interpersonali si raggiunge facendo attenzione sia all' aspetto qua-
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litativo (gli atteggiamenti reciproci di fiducia e disponi bilita) sia a quello 
quantitativa. L'aspetto quantitativa si riferisce alle oppo 
la persona ha di interagire con gli altri. Maggiori sono 1 

rtunita concrete che 
e possibilita che la 
stimoli conoscitivi 
bilita per affinare e 

persona ha di interagire con gli altri, maggiori sono gli 
su di se e sul suo modo di relazionarsi di cui ha disponi 
approfondire la consapevolezza di se. 

6 L' ampliamento di tale area rendedt piu facile ill avoro con gli al
acita dei membri 
omune 

tri. Cio significa che molti dei mezzi e delle cap 
del gruppo possono essere utilizzati per il bene c 

Ampliare l'area pubblica significa sostanzialmente che r eciprocamente si e 
ntire e agire; la co
menti e delle rea

a conoscenze dei propri modi caratteristici di pensare, se 
noscenza permette una certa prevedibilita dei comporta 
zioni. A sua volta la prevedibilita crea un clima di sicur 
rninaccia che rende possibile l'utilizzazione delle capaci 
ognuno per raggiungere obiettivi comuni. 

ezza, di assenza di 
ta e competenze di 

7 Quanta piu piccola sara 1' area pubblica tanto pi u povera sara la 
comunicazione 

Un'area pubblica che abbia dimensioni particolarmente grandi implica la 
ciproche su aspet
io grazie a questa 
municazione ricca 
blica di piccole di
i mondi personali. 
mente e una situa

presenza di una condivisione notevole di informazioni re 
ti significativi del mondo personale di ciascuno. Propr 
condivisione reciproca, ci sono le condizioni per una co 
che a sua volta crea maggiore condivisione. Un'area pub 
mensioni comporta una scarsa condivisione dei reciproc 
L'altro e sconosciuto a ognuno. Se questa, che inevitabil 
zione di partenza per tutte le relazioni, dovesse rimanere tale a lungo, il ri

anzialmente impo-schio e quello di una comunicazione superficiale e sost 
verita rispetto a cio che e piu significativo. 
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Capitola 3 

L' ampliamento dell' area pubblica 

La finestra di Johary tenta di descrivere e spiegare le dinarniche che si atti
vano nel modificarsi delle aree della nostra personalita e come cio puo per
mettere una maggiore consapevolezza del modo in cui funzionano i pro
cessi interpersonali e conseguentemente migliorarli. 
L'incrocio delle linee mostra qual e la situazione all'inizio del processo di 
relazione. Lo scopo e quello di ampliare 1' area pubblica, I a quale aumenta 
man mano che si attua una maggiore comunicazione e fa si che le restanti 
aree subiscano una riduzione. L'ideale e chela suddetta area pubblica allar
ghi il suo raggio d'azione in modo che si riduca al minimo I' area buia, tan
to per gli altri che per noi. 
L' obiettivo che si desume dai presupposti su cui si fonda tutta la concettua
lizzazione della finestra di Johary e quello dell' ampliamento progressivo 
dell' area pubblica. In questa parte ci occuperemo di chiarire il perche sia 
fondamentale operare in questa direzione, i processi che vengono coinvol
ti, le condizioni necessarie che ne permettono la realizzazione. Vedremo 
anche come mai e cosa accade quando invece non si attiva un processo di
namico che porta all'ampliamento dell' area pubblica. 

Perche e importante lavorare per l 'ampliamento dell'area pubblica 

L' allargamento dell' area pubblica rappresenta la modal ita concreta aura
verso la quale si persegue la maturita personale, relazionale e di gruppo. Si 
basa sull'idea chela crescita e il cammino di integrazione personale sono 
un processo che coinvolge necessariamente la persona e il contesto relazio
nale in cui la persona vive. None pensabile un percorso di maturazione a 
prescindere dai rapporti che intercorrono tra la persona e gli altri significa
tivi. La costruzione e la definizione di se e di un proprio progetto esisten
ziale avviene necessariamente a contatto con i ricchi e complessi intrecci 
relazionali che legano la persona agli «altri» della sua vita. 
Nei termini della finestra di Johary, cio si traduce concretamente nell'idea 
che le interazioni con gli altri contengono la possibilita di allargare il domi-

21 



nio della «visibilita» e quindi della consapevolezza di aspetti di se sia ri
guardo a se stessi (mediante il passaggio di informazioni dall' area buia e 
dall'area cieca a quella pubblica) che riguardo agli altri (mediante il pas
saggio di informazioni dall'area buia e dall'area privata a quella pubblica). 
Cio non avviene automaticamente, rna e legato alle modalita con cui ven
gono modulati i processi reciproci di autorivelazione e apertura e feedback. 
Quindi l'allargamento dell' area pubblica permette il realizzarsi di una con
sapevolezza condivisa ( «ti permetto di sapere cio che so di me», «mi per
metti di sapere cio che sai su di me») e reciproca ( «cio che avviene rispetto 
a me, avviene, a ruoli invertiti, rispetto ate»). II rapporto diviene all ora oc
casione di un arricchimento reciproco che si allarga progressivamente ba
sato sulla condivisione di aspetti importanti di se con l'altro e aspetti im
portanti dell' altro con se. 

L'incontro-scontro delle aspettative e la consapevolezza 

Secondo Ia prospettiva della pragmatica della comunicazione umana, il 
processo comunicativo avviene su due livelli: 
- il contenuto: di cosa si sta parlando, qual e 1' oggetto della comunicazione; 
-Ia relazione: in che modo le persone in comunicazione si stanno ponendo 
reciprocamente in relazione tra di loro (sullo stesso piano o su piani diver
si? C'e accordo rispetto ai rispettivi modi di mettersi in relazione?). 
Secondo gli studiosi che hanno messo a punto questa modello della pragma
tica, illivello determinante riguardo gli esiti del rapporto e quello della rela
zione. Quello che ci interessa rispetto al discorso che stiamo sviluppando e 
che illivello della relazione si basa sui gioco dell'imrnagine che ognuno dei 
protagonisti della comunicazione ha sia di se che dell'altro e delle aspettative 
che si generano a partire da questi schemi interpretativi personali. 
A partire da queste premesse si evince l'importanza cruciale dell'immagi
ne che la persona ha di se, che porta la persona a impostare il rapporto con 
gli altri proprio in sintonia con questa immagine, e l' inevitabile incontro
scontro che si ha nel momenta in cui si entrain rapporto con un altro che 
possiede necessariamente una percezione della prima persona diversa da 
quella che questa ha di se. In qualche modo e proprio questa diversita che 
puo permettere l'attivarsi di un confronto che porta a una consapevolezza 
condivisa e reciproca, a un chiarimento delle aspettative e ad una ridefini
zione (nel senso di una maggiore congruita e sintonia dell'immagine che Ia 
persona ha di se con quella che gli altri hanno di lui). 
Usando la terminologia della finestra di Johary, l'immagine chela persona 
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ha di see data dall'insieme delle informazioni che essa stessa possiede su 
di se, informazioni che in parte condivide con altri (area pubblica) e in par
te tiene per se (area privata). 

AREA AREA 
PUBBLICA CIECA 

IMMAGINE 
CHEIO 

HODIME 
AREA AREA 

PRIVATA BUIA 

L'immagine che gli altri hanno della persona deriva invece dall'insieme or
ganizzato delle informazioni che in parte sono in possesso della persona 
stessa (area pubblica) e in parte le sono sconosciute (area cieca). 

IMMAGINE 
CHE 

GLIALTRI 
HANNODIME 

v 
AREA AREA 

PUBBLICA CIECA 

AREA AREA 
PRIVATA BUIA 
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Piu e alto lo scarto esistente tra I' immagine che la persona ha di se e 
quella che gli altri hanno di lei, maggiore e la possibilita che si realizzi
no equivoci, fraintendimenti e malintesi che rendono complicata e di
sturbata la comunicazione. Se esiste invece una discreta corrispondenza 
tra le due immagini, il processo comunicativo scorrera in maniera piu 
flu ida. 
La differenza tra le due immagini e data dalla quantita di informazioni che 
sono al di fuori della consapevolezza delle persone coinvolte. Se la perso
na tiene per se informazioni rilevanti e significative, che permangono 
quindi nell' area privata, gli altri si costruiranno un'immagine della perso
na che prescindera da queste informazioni, e sara necessariamente un'im
magine lacunosa, riduttiva e frammentaria. Allo stesso momento, se alia 
persona mancano informazioni su di se che gli altri hanno in qualche mo
do intuito o rilevato (area cieca), avra essa stessa una visione parziale e in
completa. 
Viene quindi a crearsi un gioco di aspettative che se si basano su immagi
ni in sintonia permetteranno uno scambio proficuo e ricco, mentre se que
sta sintonia non c' e o e assai limitata, c' e il grosso rischio di un blocco 
della comunicazione o del perpetuarsi di una comunicazione disfunzio
nale. 
La differenza delle immagini tra quella che la persona ha di se e quella che 
di lei hanno gli altri, puo condizionare il processo comunicativo rna puo 
anche essere I' occasione di un chiarimento e di una presa di consapevolez
za di aspetti precedentemente sconosciuti che permettono una ridefinizione 
delle immagini e una conseguente ricalibratura delle aspettative recipro
che. 
Abbiamo a che fare, in sintesi, col processo che Mucchielli ha ben esplici
tato anche nelle diverse fasi in cui si articola la presa di coscienza: 

11 confronto sperimentale, pratico, tra le nostre categorie di pensiero, 
l'immagine che abbiamo di noi coni nostri comportamenti reali quali 
emergono e sono vissuti nella nostra esperienza quotidiana. 

La constatazione di quanto puo esservi di falso, di distorto, di inade
guato nelle nostre categorie, nella nostra immagine e quindi, nei nostri 
«a priori» quale emerge da questo confronto. 
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La sottornissione di questo scarto, che altro non e che la nostra falsa co
scienza, alla riflessione razionale in modo da mettere in crisi gli atteg
giamenti automatici che esprirniamo nella nostra vita quotidiana, oppu
re i giudizi e le categorie con cui esaminiamo noi stessi, gli altri e la 
reaWt in generale. 

Questa operazione rende possibile 1' abbandono dei nostri «a priori», 
della nostra falsa coscienza, dei nostri automatismi comportamentali 
per scoprire, infine, un nuovo volto della reaWt, di noi stessi e degli al
tri. 

Questo mutamento di orientamento della nostra coscienza ci libera dal 
peso condizionante del nostro passato e ci rende piu disponibili, aura
verso un presente riscoperto, a giocare la nostra vita nella prospettiva 
del futuro. Ad essere cioe progettuali nel govemare la nostra esistenza. 

I percorsi della consapevolezza 

L'ampliamento dell' area pubblica implica il raggiungimento di una consa
pevolezza condivisa. L' allargamento, cioe, dello spazio che contiene infor
mazioni sulla persona di cui sono a conoscenza anche gli altri. Cio permet
te di raggiungere una certa sovrapponibilita tra l'immagine chela persona 
ha di se e quella che gli altri hanno della persona, con tutti i vantaggi che 
cio comporta. 
L' ampliamento dell' area della consapevolezza condi visa puo realizzarsi 
seguendo due percorsi diversi. 

1. lL PERCORSO INTERNO 

Un primo percorso e quello che parte dalla persona che scopre tramite !'in
sight aspetti sconosciuti di se e li mette successivamente a conoscenza de
gli altri. 
II primo pas so e rappresentato dal passaggio di contenuti dall' area buia a 
quella privata. 
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1 o momento del percorso 
interno: 
C' e il passaggio di informa
zioni dall'area buia (che 
dirninuisce) all'area priva
ta ( che aumenta) 

AREA 
PUBBLICA 

I 
I 

~ 
AREA : 

PRIVATA7 
~ 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

Ci sono aspetti di se che la persona non sa di possedere, che nemmeno gli 
altri conoscono, e che quindi sono collocati nell'area buia. Puo capitare al
lora che improvvisamente la persona faccia caso a qualcosa che la riguarda 
e sulla quale fino ad allora non aveva mai avuto modo di soffermarsi. Que
sto puo essere riferito alia propria voce nel momento in cui sta parlando con 
qualcuno (un tono particolarmente duro durante una chiacchierata senza al
cuna importanza o, al contrario, eccessivamente gentile e accomodante lad
dove era il caso di precisare con chiarezza e decisione la propria posizione); 
ad un'emozione positiva o negativa particolarmente intensa in relazione a si
tuazioni che non la giustificavano (un senso di profonda disperazione per 
una mancata telefonata di un amico); ad un comportamento impulsivo in 
contraddizione coni propri valori (reagire con fastidio e aggressivita ad una 
persona che chiede l'elemosina). L'irrompere di aspetti inediti di se oil 
guardare sotto una luce diversa ad aspetti o a comportamenti usuali mette la 
persona di fronte a informazioni nuove su di se che, per quanto dolorose, 
sono preziose opportunita per rivedere in termini piu completi e realistici la 
propria immagine di se. E: questo, in sintesi, il processo di «insight». 
A quel punto l'informazione che e emersa dall'area buia fa parte del patri
monio delle consapevolezze chela persona ha di se (area privata). Inizia il 
processo che portera la nuova informazione a essere integrata nell'immagi
ne di se della persona o ad una lotta con essa, tendente a reprimerla o a ri
dimensionarla. Gli esiti del processo dipendono dall'importanza della nuo
va informazione e di quanto entra in conflitto con i presupposti piu o meno 
centrale dell' organizzazione dell' immagine di se. 
Nel momento in cui l'informazione nuova e stata integrata, diventa allora 
possibile condividerla con gli altri. Si realizza cosl il passaggio dell'infor
mazione dall'area privata a quella pubblica. 
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2° momento del percorso 
inferno: 
C' e il passaggio di informa
zioni dall'area privata 
(che diminuisce) all'area 
pubblica ( che aumenta) 

2. IL PERCORSO ESTERNO 

AREA 
PUBBLICA 

---~--l- _, __ ---
AREA 

PRIVATA 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

Un secondo percorso possibile per arrivare alla consapevolezza condivisa e 
quello che passa attraverso la iniziale individuazione da parte degli altri di 
aspetti che la persone non coglie di se. Alcuni aspetti sono abbastanza evi
denti a molte delle persone che ci conoscono e ci frequentano, altri invece ri
sultano chiari a chi ci conosce in modo approfondito o a chi e dotato di intui
to e sensibilita particolari. In genere si tratta piu che di aspetti del tutto sco
nosciuti, di qualcosa di cui siamo a conoscenza rna che tentiamo di minimiz
zare o a cui tendiamo a dare un peso e un significato che ci perrnette di am
mortizzarne l'effetto piu o meno dirompente che potrebbe avere sulla nostra 
immagine personale nel momento in cui fossero percepiti per quello che real
mente sono. Ad esempio, il fatto che io permetta agli altri di approfittarsi di 
me invece che percepirlo come una difficolta rispetto al dire di no nel mo
mento in cui ritengo che gli altri si aspettino o mi chiedano troppo, lo vedo 
come segno del mio essere generoso. In questo modo evito non solo di fare i 
conti con un problema, rna riesco addirittura a cambiare le carte in tavola ve
dendolo come qualcosa di cui essere fiero. La difficolta aumenta per il fatto 
che se io metto in atto questi processi cerchero anche quei contesti che rinfor
zino queste mie valutazioni, e che ne conferrnino la correttezza. Questo ren
de problematico sia la possibilita che io possa cogliere autonomamente que
sta difficolta, sia che gli altri che frequento se ne rendano conto e possano 
mandarmi qualche feedback che me ne segnali la presenza. II problema e che 
spesso le persone che frequentiamo hanno presupposti di fondo simili ai no
stri; possono cioe essere «ciechi» verso le stesse cose rispetto alle quali lo sia
mo anche noi. Nel momento in cui qualcuno riuscisse a vedere questo nostro 
atteggiamento nei suoi aspetti problematici (la difficolta a mettere un confine 
agli altri) piuttosto che vederlo in termini idealizzati (la nostra generosita 
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estrema), compie un primo passo che rappresenta il passaggio di informazio
ni dall'area buia a quella cieca. Qualcosa che in precedenza era sconosciuta 
sia a noi che agli altri diviene chiara per qualcuno. 

1 o momento del percorso 
esterno: 
C' e il passaggio di informa
zioni dall'area buia (che 
diminuisce) all'area cieca 
( che aumenta) 

AREA 
PUBBLICA 

AREA 
PRIVATA 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

Il passo successivo, dopo che una certa informazione e stata «svelata» da 
qualcuno, e quello di permettere alla persona in questione di assumerla per 
correggere e ridefinire la propria percezione di se. In genere e proprio que
sto il punto delicato di tutto il processo, quello cioe di riuscire a utilizzare il 
feedback che viene dagli altri come occasione di conoscersi in termini piii 
completi e realistici, piuttosto che vederlo come qualcosa nei confronti del 
quale difendersi in maniera pregiudiziale. Cio chiaramente ha a che fare, 
come vedremo in seguito, sia con la capacita di dare feedback in maniera 
corretta, sia con la disponibilita della persona che riceve il feedback a con
ferirgli un valore positivo. 
Nel momento in cui il feedback ha un buon esito, si realizza allora il pas
saggio dell'informazione dall'area cieca a quella pubblica. 
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esterno: 
C' e il passaggio di informa
zioni dall'area cieca (che 
diminuisce) all'area pub
blica (che aumenta) 
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~ 
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PUBBLICA+ 
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~ 
I 

AREA 
CIECA 
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Capitolo 4 

I processi che permettono l'ampliamento 
dell' area pubblica 

L'ampliamento dell' area pubblica, l'aumento della consapevolezza, che 
permettono una maggiore flessibilita e funzionalita nei rapporti con gli al
tri, si ottengono grazie all' azione di due processi: 1' autoapertura e il feed
back. 
L'autoapertura si riferisce al processo per cui gli altri diventano piu consa
pevoli di cio che riguarda me stesso mediante la comunicazione che io fac
cio a loro di aspetti che non conoscono di me. 
Il feedback e il processo per cui io divento piu consapevole di cio che ri
guarda me stesso attraverso le informazioni che gli altri mi comunicano re
lativamente ad aspetti di me che esprimo rna di cui non ho conoscenza one 
ho una conoscenza parziale. 
Sia il feedback che 1' autoapertura so no processi di natura relazionale, fun
zionano solo nella misura in cui le persone coinvolte interagiscono in mo
do costruttivo. Nel caso dell' autoapertura, insieme alla persona che deside
ra condividere con un altro aspetti inediti di see necessaria una contropar
te che sappia ascoltare e accogliere questa comunicazione. Allo stesso mo
do, perche il processo di feedback dia dei frutti e necessaria che, da una 
parte, vengano presentate in modo corretto le implicazioni sugli altri del 
modo di agire della persona a cui e diretto il feedback, dall' altra sia presen
te la disponibilita di chi riceve il feedback ad accogliere queste informazio
ni in maniera costruttivamente critica cosi da poter utilizzare le implicazio
ni del suo agire sugli altri, e che gli altri gli rimandano, per risalire ad aspet
ti di Se rispetto ai quali e «CieCO». 

1. L'autoapertura 

Il processo di autoapertura permette di realizzare il passaggio delle infor
mazioni dall' area privata a quella pubblica. Si veri fica quindi un amplia
mento dell'area pubblica a scapito di quella privatae possiamo raffigurarlo 
come segue. 
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AREA 
AREA BUIA 

PRIVATA 

L' autoapertura e caratterizzata dal comunicare all' altro aspetti e informa
zioni relativi a se. Puo riguardare informazioni che hanna come referente se 
stessi ( «parlare di sb> ), oppure puo essere riferita al proprio modo di reagi
re, aile ripercussioni che il comportamento di un' altra persona ha avuto su 
di se («dare feedback»). 
In ogni caso 1' autoapertura si realizza attraverso il passaggio di informa
zioni da se stessi agli altri. 

ALTRI 

Le informazioni relative a se che possono essere condivise agli altri varia
no in relazione all'importanza e alia delicatezza. Piu le informazioni sono 
delicate e importanti, maggiore e la probabilita che vengano condivise con 
persone con cui si ha un livello di intimita e fiducia molto alto. Anche il da
re feedback, che e comunque un modo di rivelarsi, viene dato a diversi li
velli a seconda del rapporto che c'e con Ia persona a cui si fomisce. 

L'autoapertura efficace 

L' autoapertura riguarda delle rivelazioni che la persona fa ad altri, per mez
zo delle quali descrive le proprie esperienze. I messaggi di autoapertura fan
no sapere ad altre persone cio che si prova e in che situazione ci si trova. 
• E una comunicazione che riguarda se stessi, effettuata in maniera onesta, 

autentica e congruente nella misura in cui riflette la vera natura e inten
sita dei propri pensieri e sentimenti. 
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• E una comunicazione chiara, comprensibile, non mascherata da un lin
~uaggio indiretto o vago. 

• E una dichiarazione agli altri sulle proprie opinioni , idee, preferenze e 
avversioni, dei propri pensieri, sentimenti e reazioni, un ' affermazione 
che aiuta gli altri a conoscere meglio e a capire la persona. 

I diversi livelli di autoapertura 

Normalmente la comunicazione di contenuti relativi alla propria esperien
za procede per gradi e segue delle tappe abbastanza prevedibili. Le prime 
informazioni che saltano agli occhi di chi conosce la persona per la prima 
volta sono il suo aspetto fisico, il suo modo di parlare, il suo modo di ve
stirsi e presentarsi a livello sociale. Se ci sono occasioni per approfondire 
la conoscenza e c'e la disponibilita a coinvolgersi reciprocamente, verran
no gradatamente comunicati gli aspetti via via piu intimi della propria area 
privata, come i propri hobby, i propri interessi, i propri gusti, le proprie 
idiosincrasie, fino ad arrivare ai propri modi di pensare, ai valori di fondo, 
ai timori, alle paure e alle speranze. 

1 o livello aspetto fisico, modo di vestire, 
modo di parlare 

2° livello eta, lavoro, hobby, 
status sociale 

3° livello gusti, interessi, 
idiosincrasie 

4° livello modi di pensare, atteggiamenti, 
valori, timori, speranze, difficolta 

Comunicare le emozioni e i sentimenti 

In generale e piu facile parlare di cio che una persona ha fatto concreta
mente, di cio che pensa piuttosto che di cio che avverte a livello emotivo o 
dei sentimenti che prova. Tra i sentimenti che tipicamente si ha piu diffi
colta a comunicare ci sono: 
- sentimenti di non valore: «mi sento una nullita, mi sento una schifezza»; 
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- sentimenti di non essere all'altezza: «non sono capace di studiare, ho dei 
pessimi risultati, e meglio lasciare»; 
- sentimenti di impotenza: «non so pili che fare per uscire da questa situa
zione»; 
- sentimenti di difficolta rispetto alla vicinanza emotiva degli altri: «quan
do qualcuno si mostra carino con me mi sento in imbarazzo e devo allonta
narmi»; 
- paura di essere rifiutato: «Se qualcuno che conosco non mi saluta penso 
di non contare niente e ci sto malissimo»; 
- avere voglia di vendicarsi: «quando parli cosl tanto mi viene voglia di 
chiuderti la bocca!»; 
- sensi di colpa: «non ho fatto abbastanza per aiutarti, scusami»; 
- senso di vergogna: «quando mi sono accorto di aver dimenticato di ridar-
ti il tuo libro mi sono sentito scomparire sotto terra»; 
- senso di passivita: «non partecipo mai nel mio gruppo, sono come una 
mummia, mi sento proprio inutile anche qui»; 
- senso di abbandono: «nessuno capisce la difficolta della mia situazione e 
pensano che me la possa cavare da solo, non posso contare su nessuno». 
Ci sono delle regole base che e opportuno seguire per regolare la propria 
apertura: 
• crearsi un clima di fiducia intomo; 
• prendersi il rischio di comunicare i contenuti meno pericolosi; 
• non forzarsi pili di quello che e ragionevolmente gestibile; 
• procedere per gradi come se si esplorassero dei confini sempre pili estesi 

di un territorio poco conosciuto. 

Capacita di ascolto 

Ascoltare e molto pili difficile del mero processo fisico dell'udire. Si sente 
attraverso l'udito, mentre 1' ascoltare implica un processo cognitivo ed 
emotivo che integra una serie di dati fisici, emozionali e intellettuali in cer
ca di significati e di comprensione. 
Da alcune ricerche emerge che in media una persona impiega il 6% del suo 
tempo nello scrivere, il 14% nella lettura, il 35% nel parlare e 45% nell'a
scoltare. Si ascolta quattro o cinque volte pili in fretta rispetto a quando si 
parla. Le persone possono pronunciare tra le 90 e le 120 parole al minuto, 
mentre allo stesso tempo si possono ascoltare tra le 450 e le 600 parole. 
Cio significa che esiste un tempo differenziale tra la velocita del pensiero 
per poter pensare, per riflettere sui contenuto e per cercame il significato. 
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L' ascolto autentico si ottiene quando 1' ascoltatore e capace di discern ere e 
di comprendere il significate del messaggio di chi lo produce. Solo cosi 
consegue 1' obiettivo della comunicazione. 
L'approfondimento relative al processo dell'ascolto ha portato a individua
re una particolare modalita che e stata definita ascolto attivo. L'ascolto atti
vo e il modo piu efficace e costruttivo di porsi in relazione con gli altri 
quando comunicano esperienze e punti di vista personali. Quando una per
sona sta rivelando qualcosa di se, l'ascolto attivo stimola la persona ad an
dare avanti nel processo di autoapertura e crea le condizioni per 1' ap
profondimento dellivello di fiducia e di intimita nel rapporto. 
Esaminiamo ora i punti che caratterizzano l'ascolto attivo. 

1. Riconoscere alla persona che sta rivelando qualcosa di se il diritto ad 
avere i propri punti di vista e i propri sentimenti. 

2. Garantirle pazienza e attenzione nel momento in cui sta comunican-
do qualcosa di significative. 

3. Sforzarsi di mettersi nei suoi panni per capire le logiche e il signifi-
cato che da a quanto sta raccontando. 

4. Risponderle con 1' obiettivo di rimandargli cio che stiamo compren-
den do di cio che ci sta comunicando in modo da verificarne 1' esattezza. 

1 Riconoscere alla persona che sta rivelando qualcosa di se il dirit
to ad avere i propri punti di vista e i propri sentimenti 

L'ascolto attivo si fonda su un atteggiamento di base caratterizzato dal ri
conoscere il diritto dell'interlocutore ad avere dei propri sentimenti e ad 
avere un proprio modo di pensare e di interpretare se stessi, gli altri, la vita. 
A cio si aggiunge !'interesse rispetto al conoscere e approfondire i punti di 
vista dell' altro. In estrema sintesi e la capac ita di accettare la diversita de
gli altri rispetto ai propri modi di pensare e sentire. Questo atteggiamento di 
fondo crea 1' atmosfera in cui le opinioni, le idee, i sentimenti di ciascuno 
possono essere liberamente espressi. Al contrario, se questo atteggiamento 
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non c'e, si pongono le basi per una latta tesa a stabilire il modo giusto di 
pens are, sen tire e agire, in cui 1' obiettivo e portare argomenti per convince
re 1' altro a modificare il suo modo di pensare, sen tire e agire. 
E importante qui sottolineare, comunque, che accettare i diritti degli altri 
ad avere opinioni proprie non significa che noi ci dobbiamo trovare sempre 
d' accordo con ill oro pun to di vista. 11 nostro accettare deve significare 
piuttosto che noi proviamo rispetto per la lora individualiUt. Dal momenta 
che e difficile insistere nella sforzo di comunicare i propri sentimenti e pen
sieri ad un'altra persona che non accetta il nostro diritto di avere opiniom 
proprie, l'ascolto attivo e necessaria per stabilire il clima in cui la comum
cazione sia possibile, prima ancora che efficace e gratificante. 

2 Garantirle pazienza e attenzione nel momenta in cui sta comuni 
cando qualcosa di significativo 

Ci sono molti modi di prestare attenzione e, naturalmente, ciascuno ha il 
suo stile personale. Alcuni ascoltano con occhi espressivi comunicando co
s} di aver recepito il messaggio. Altri usano fare dei cenni con il capo. Cio 
che risulta importante qui non e solo che chi ascolta presti effettivamente 
attenzione rna anche che sia capace di dimostrare che sta davvero attento 
all' altro. Cos!, far sapere attivamente che stiamo prestando attenzione e 
ben diverso dall' ascoltare semplicemente. L' ascolto attivo richiede la no
stra disponibilita a rispondere all' altro, cioe a dare segnali concreti, cenni o 
segnali verbali che convincano l'interlocutore che lo si sta ascoltando e nel 
con tempo invitino 1' altro a proseguire nell' autoapertura. Questa atteggia
mento si comunica, tra 1' altro: 
• guardando l'interlocutore (mantenendo il contatto visivo); 
• facendo dei cenni con la testa; 
• pronunciando ogni tanto delle piccole interiezioni, parole e suoni; 
• pronunciando ogni tanto delle frasi di invito all'approfondimento che 

esprimano partecipazione. 

3 Sforzarsi di mettersi nei suoi panni per capire le logiche e il si 
gnificato che da a quanta sta raccontando 

Un'altra componente importante dell'ascolto attivo, oltre al prestare atten
zione, e la capacita di cogliere in maniera corretta e rispettosa quello che e 
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la persona. Ogni comunicazione e caratterizzata da un intreccio di pensieri e 
sentimenti. Vengono presentati alcuni fatti, le considerazioni e le valutazio
ni che la persona fa a partire dalla propria prospettiva e, insieme a queste, lo 
stato d'animo e le emozioni chela persona prova. Si tratta del modo in cui 
vengono dati i significati e vengono interpretate le esperienze che le perso
ne fanno. Proprio per questo e fondamentale entrare nel mondo dell'altro 
con sensibilita e rispetto. E quello che gli psicologi definiscono l'atteggia
mento empatico in quanto mira non solo a dare all' altro il diritto di espri
mersi e di dire la propria, rna anche a mobilitare la disponibilita a mettersi 
nei suoi panni per cercare di vedere e sentire dal di dentro, come se momen
taneamente fossimo l'altra persona, quello che sta pensando e sentendo. 
L' effetto di questo atteggiamento, che si concretizza nel rimandare all' altro 
non le proprie opinioni, i propri pareri o il proprio punto di vista rna cia che 
si pensa di aver cap ito rispetto a quanto 1' altro sta comunicando, e duplice: 
• chi ascolta si sente arricchito in quanto riceve delle informazioni dirette e 

significative di quanto l'altro pensa e vive; 
• chi si apre ha la possibilita, attraverso questi rimandi dell'ascoltatore, di 

cogliere aspetti e sfumature di fronte ai quali non era consapevole o suf
ficientemente attento. Pua quindi esplorare meglio e arrivare ad un livel
lo maggiore di comprensione rispetto alla propria esperienza. 

4 Risponderle con l'obiettivo di rimandargli cia che stiamo com
prendendo di cia che ci sta comunicando in modo da verificarne 
1' esattezza 

E una forma di supporto verbale nella quale chi ascolta riformula il conte
nuto della comunicazione della persona che sta comunicando qualcosa di se 
con parole proprie: e un ridire e un ridare all'emittente, con le sue o con al
tre parole, la sua stessa comunicazione. Questa restituzione all'altro di cia 
che si e colto e capito di quanto ci sta comunicando permette di avere la 
garanzia di una ricezione corretta del messaggio che ci e stato inviato, oltre 
a inviare il messaggio implicito che 1' ascoltatore lo rispetta, lo segue ed e 
interessato a comprenderlo profondamente. E come se gli dicesse: «lo sto 
qui per ascoltarti, sono interessato a comprenderti in profondita, al centro 
ci sei tu e non io, con i miei pensieri, le rnie ipotesi su quanto tu vai dicen
do, le mie aspettative; e importante per me cia che sei e che dici». 
La risposta che si rimanda all'altro e completa se presenta coni fatti chela 
persona ci descrive, i contenuti di cui ci parla, anche gli aspetti emotivi, re-
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lativi a cio chela persona prova e i significati che questi hanno per se. In 
modo particolare, e proprio la sensazione di essere stato compreso e rispet
tato nei propri sentimenti e nelle proprie emozioni che rende estremamente 
potente l'incontro umano rispetto alle possibilita di conoscere se stessi e di 
integrare queste conoscenze in una visione positiva di se. 
Concretamente, l'ascolto attivo puo essere introdotto da frasi quali: 
• ti senti ... 
• dal tuo pun to di vista ... 
• mi stai dicendo ... 
• mi pare di cap ire che ... 
• sembra che tu ... 
• vediamo se ho capito, tu ... 

2. II feedback 

Nel secondo caso facciamo riferimento al processo di feedback, attraverso 
il quale gli altri ci rimandano delle informazioni a partire da come reagi
scono e che idea si fanno nel momento in cui entrano in relazione con noi o 
noi ci proponiamo in qualche modo alla loro attenzione. In questo senso si 
realizza un ampliamento dell' area pubblica a scapi to di quella cieca. 

I FEEDBACK -1 
AREA 

AREA 

PUBBLICA 
CIECA 

AREA AREA 
PRIVATA BUIA 

Il feedback implica il passaggio di informazioni di ritorno dagli altri alla 
persona: 

~ ---- L_I __ A_LT_R_I _ ___J 

36 



Cos' e il feedback 

Il concetto di feedback e stato assunto dalle scienze della comunicazione e 
dalla cibernetica. Letteralmente significa «informazione di ritorno» e si ri
ferisce al momento della comunicazione in cui il ricevente replica inviando 
informazioni relative a come e stato percepito e sperimentato quanto co
municato dal mittente. Il feedback e una risorsa fondamentale che, se usata 
in maniera efficace, permette di avere un monitoraggio affidabile, nei ter
mini di controllo e verifica, rispetto agli effetti del comportamento di ognu
no nell'interazione. 
Graficamente puo essere rappresentato nel modo seguente: 

RICE VENTE MITTENTE 

INVIO 
CODIFICA l------1~ DECODIFICA l-----1~ 

t RISPOSTA 

Perc he e importante il feedback 

Innanzi tutto nell' atto stesso della comunicazione il mittente nel comunica
re le proprie idee, i propri sentimenti e le proprie intenzioni, usa codici che 
devono essere decodificati dal ricevente. A volte i significati che il mitten
te vuole trasmettere non risultano del tutto esplicitati dai segni scelti, altre 
volte si trova in difficolta a codificare la propria esperienza perche non di
spone di codici. A sua volta il ricevente e portato a decodificare i codici se
condo il proprio sistema di riferimento per cui la lettura dei messaggi del 
mittente viene influenzata dai significati personali. Questi fattori nei pro
cessi comunicativi, presenti sia nel mittente che nel ricevente, rendono ne
cessaria verificare e controllare la reciproca comprensione dei messaggi 
mediante il feedback, onde evitare incomprensioni o fraintendimenti, ed es
sere certi di essere stati capiti e di aver compreso i messaggi in modo cor
retto e fedele alle intenzioni del mittente. 
Oltre che nel processo stesso di verifica e controllo della reciproca com
prensione dei messaggi che si inviano, il feedback permette di fornire infor
mazioni per esaminare attentamente il proprio stile di rapporto con gli altri e 
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le sue conseguenze, allo scopo di avere una base info 
cambiamenti. Nell'atto di ricevere il feedback, la person 

rmativa per eventuali 
a ha la possibilita di 
pensare e di agire e 
considerati che pos
che con se stessi. 

esaminare attentamente il proprio modo di sentire, di 
poter cos! cogliere distorsioni, discrepanze, aspetti non 
sono mettere a rischio il sano rapporto con gli altri e an 
In sintesi, il feedback permette uno scambio pili intens 
zioni rispetto a se stessi, all'altro e all'interazione. Tut 

o e ricco di informa
to cia ha delle rica
a relativamente a se 
i effetti del proprio 

dute positive rispetto all' aumento della consapevolezz 
stessi oltre che nelle proprie capacita di prevedere gl 
comportamento e quindi di controllarlo. 

Possibili risvolti del feedback 

Il rimandare all'altro informazioni che riguardano gli e ffetti e 1' impatto dei 
rta il rischio di met
ntirsi ferito . Sia per 
opi correttivi in cir
to in modo riprove

suoi comportamenti o su aspetti del suo mondo compo 
terlo a confronto con realta spiacevoli e che possa se 
questo motivo, sia perche si ricorre al feedback per sc 
costanza neUe quali si pensa che l'interessato abbia agi 
vole o negativo, questa forma comunicativa ha assunt 
controverifica punitiva. Questo giustifica perche se ne 

Diversi tipi di feedback 

Sono stati individuati diversi tipi di feedback: 

1 informativo; 

2 esperienziale; 

3 riconoscimento di competenze e capacita; 

4 sottolineatura di difficolta; 

5 spinta all' azione. 
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1 Informativo 

A volte le persone impostano le relazioni interpersonali in maniera ineffi
cace, senza pen) che questo risulti chiaro a loro. Spesso il problema consi
ste nel fatto che mancano alla persona le informazioni relative agli effetti 
del proprio comportamento. Fornire in maniera rispettosa le informazioni 
mancanti e cio che viene definito il feedback informativo che puo servire 
alla persona per esaminare la propria posizione e migliorare le relazioni con 
gli altri . 
In questo senso il feedback consiste quindi nel fornire alla persona gli ele
menti essenziali perche possa far leva sulle proprie capacita di ragionare 
per prendere atto della situazione e usare le proprie risorse come persona 
adulta per reimpostare le proprie strategie operative. 

2 Esperienziale 

A volte puo capitare che nel corso di un'interazione tra due o piu persone, 
dall'esterno ci si puo rendere conto che c'e una discrepanza tra come una 
persona si percepisce e come gli altri la percepiscono. Mettere a fuoco l'at
tenzione su tale discrepanza e appunto un feedback esperienziale, perche si 
riferisce al confronto che si realizza rispetto all a diversita tra 1' esperienza 
che la persona ha di se e quella che invece gli altri hanno di lei nel momen
to in cui si compie. Le discrepanze possono riguardare: 
- cio che si afferma e cio che si fa 
- cio che cogliamo di noi e cio che colgono gli altri 
- cio che ci proponiamo di fare e cio che facciamo effettivamente 
- cio che siamo e cio che vorremmo essere 
- cio che siamo realmente e cio che pensiamo di essere 
- cio che pensiamo e cio che sentiamo. 

Riconoscimento di competenze e capacita 

Un altro modo di fornire il feedback e quello di sottolineare e mettere in ri
salto i punti forti dell' altro e di stimolarne cosi I' espansione. Tale procedu
ra risulta essere assai efficace, e se espressa con sincerita rafforza il rappor
to e il clima di fiducia. 
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Sottolineatura di problemi e difficoWt 

II feedback puo focalizzarsi sui punti deboli dell' altro. Va detto che tale 
modalita risulta inefficace se usata con frequenza: a prescindere dalle cau
tele che si adottano, finira per attivare risposte di carattere difensivo. 

I 5 I Indirizzo all' azione 

Passare all'azione risulta pili facile se si effettuano chiarimenti e proposte 
sulla base di un modo di porsi caratterizzato da coinvolgimento autentico e 
dall' essere diretti. Spes so I' efficacia di un feedback e misurata dal fatto 
che la persona utilizza le informazioni del feedback proprio per attivarsi 
concretamente effettuando dei cambiamenti in linea con le informazioni 
nuove e pili precise che il feedback ha fornito. 
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Capitolo 5 

Procedure per dare feedback 
in maniera efficace 

Come e stato fin qui piu volte sottolineato, il feedback rappresenta un po
tente strumento che fornisce alle persone l' opportunita di fare i conti con 
aspetti di se rispetto ai quali si e «Ciechi». 
Nel momento in cui questi aspetti inevitabilmente vengono agiti rna la per
sona non li riconosce come propri, si creano le condizioni per il realizzarsi 
di incongruenze e di discrepanze tra cio che la persona percepisce di se e 
quanto effettivamente vive, tra quanto afferma esplicitamente e quanto con
cretamente fa. Le incongruenze e le discrepanze riguardano anche le rela
zioni con gli altri, tra cio che la persona pensa di fare e come lo percepisco
no gli altri. Per mezzo del feedback gli vengono rimandate queste informa
zioni che se accolte possono favorire un allargamento di prospettiva e una 
riappropriazione di contenuti personali significativi e, conseguentemente, 
una rnigliore funzionalita interiore interpersonale. 
Il feedback, in questo senso, rappresenta una risorsa preziosa rna, nel con
tempo, uno strumento assai delicato. Infatti, non e piacevole guardare in 
faccia qualcosa che rischia di rimettere in discussione gli equilibri interni 
che faticosamente sono stati raggiunti. L'uso del feedback deve fare i conti 
con queste due sfaccettature. Proprio per questo verranno fornite di seguito 
delle indicazioni che possono rendere incisivo e costruttivo il feedback. 
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1. Condizioni per dare il feedback -relative a chi da il feedback 

-relative a chi riceve il feedback 

-relative alla relazione 

-relative al contesto 

2. Preparazione del feedback - empatia 

- verificare la disponibilita 

3. Dare il feedback - comunicare il feedback 
in maniera rispettosa 

- descrivere il comportamento 
in maniera neutra 

- evidenziare gli effetti di tale 
comportamento su di se 

- comunicarlo direttamente 
alla persona interessata 

4. Verifica del feedback - cogliere i segni della reazione 

- confrontare il modo in cui e 
stato recepito 

- chiudere 

1 LE CONDIZIONI PER DARE IL FEEDBACK 

Prima di dare un feedback e opportuno verificare una serie di condizioni pre
liminari. Nel momento in cui si riscontra la presenza di condizioni favorevoli 
allora si puo prendere in esame la possibilita di andare avanti con i passi sue-
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cessivi, al contrario, se queste condizioni non sussistono e il caso di rimanda
re il feedback. La verifica dei punti che seguono permettono quindi di prende
re una decisione relativa all' opportunita o meno di effettuare il feedback. 

c) Condizioni relative alia persona che da il feedback 

Questa condizione e fondamentale perche definisce l'intenzione di fonda 
dell'intervento e crea la base peri possibili esiti dell'intervento stesso. 
La prima cosa che chi ha intenzione di dare un feedback deve chiedersi: 
• qual e 1' obiettivo che si vuole perseguire dan do il feedback? 
• con quale atteggiamento di fonda lo si comunica? 
Il feedback puo avere efficacia solo se chilo fa vuole creare un'occasione 
per un coinvolgimento profondo e dare alla relazione un tono d'intimita, e 
se vi e una comunicazione chiara e percepibile di questa desiderio. 
Se questa condizione di fonda non sussiste, i rischi sono: 
• l'uso del feedback in una logica vendicativa, come modo per regolare 

conti aperti con la persona interessata; 
• l'uso del feedback per scaricare sull'altro le proprie frustrazioni e irrita-

zioni. 
Nel momenta in cui ci accorgiamo che il feedback potrebbe essere 1' occa
sione per veicolare sull' altro le proprie emozioni mal gestite e questa con
sapevolezza puo aiutare a distanziarsene e a tenerle sotto controllo allora si 
puo proseguire, altrimenti e necessaria risolvere prima quelle questioni e 
poi dare il feedback. 

c) Condizioni relative alia persona che ric eve il feedback 

Vanna considerate sia la situazione emotiva della persona a cui viene diret
to il feedback, sia la sua capacita di gestirlo efficacemente. Nel prima caso 
e opportuno farlo se la personae in uno stato di disponibilita e ricettivita. 
None il caso di farlo, e quindi di rimandarlo, quando la personae stanca, 
tesa, arrabbiata, depressa, o aile prese con un particolare problema perso
nale. Nel secondo caso e necessaria verificare se il feedback rischi di met
tere a confronto la persona con informazioni fortemente discrepanti con il 
suo concetto di se, o se non puo attuare le richieste contenute nel feedback. 
In questi casi e opportuno rinunciare all'uso del feedback. 
Va aggiunto inoltre che 1' ottimale e rappresentato dal fatto che sia la perso
na stessa a sollecitare il feedback. 
E molto piu utile ed efficace che sia proprio la persona interessata a formu
lare la domanda che permetta all'osservatore di fare un'osservazione. Tale 
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domanda o comunicazione puo essere di tipo verbale o non verbale; con il 
nostro comportamento, infatti, possiamo comunicare a chi ci sta intorno se 
ci interessa o meno questo tipo di aiuto. Richieste specifiche di feedback 
vanno preferite a quelle generiche («Chene pensi del mio tono di voce?» 
invece che «Cosa pensi dime?»). 

c:> Condizioni relative alia relazione 

Il feedback rappresenta un modo per essere pili vicino alla persona. Se la 
relazione con 1' altra persona e in un momento di crisi o se e in atto un di
stanziamento, e opportuno mettere temporaneamente da parte il feedback. 
Infatti e molto alta la probabilita che il feedback diventi un processo proiet
tivo legato ai propri malumori. La persona che riceve il feedback non tar
dera a cogliere nel tono della voce o in altri segnali non verbali il distacco, 
l'irritazione o comunque la scarsa voglia di contatto intimo. 
In linea di massima il feedback ha poco senso se non si e preparato prece
dentemente il terreno attraverso una profonda comprensione, attraverso il 
rispetto e la cordialita. Un rapporto profondo e paritario con le tre caratteri
stiche appena accennate toglie al feedback la sua potenziale dannosita e ce
menta pili profondamente l'intimita e la fiducia. 

c:> Condizioni relative al contesto 

La delicatezza del feedback implica la necessita di condizioni contestuali 
che ne rendano possibile 1' attuazione: la presenza o meno di altre persone, 
la tranquillita, il tempo necessario per parlare e per replicare. Cio che rende 
efficace il feedback e la sua immediatezza, quando cioe segue immediata
mente la comunicazione o il comportamento a cui si riferisce. In questo 
modo si evitano conseguenze spiacevoli e diventa pili facile la compren
sione del feedback in quanto formulato nel momento in cui i comporta
menti sono attuati e le esperienze sono vissute. Tuttavia, nonostante questa 
esigenza, secondo quanto precedentemente detto, e necessario tener pre
senti altri elementi che potrebbero indicare il modo pili opportuno ed effi
cace per rimandare la comunicazione di feedback. 
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2 LA PREPARAZIONE DEL FEEDBACK 

c) Comprensione 

Il feedback va preparato essenzialmente con l'uso della comprensione ac
curata. La comprensione rappresenta la base per un feedback efficace. La 
comprensione accurata permette feedback efficaci perch€ fornisce al feed
back il contesto e la giustificazione oltre a facilitare e a rendere ben dispo
sta la persona che riceve il feedback. Il feedback dato prima di un adeguato 
livello di comprensione puo non solo perdere di efficacia rna puo assumere 
connotati di distruttivita. Per questo motivo il feedback va sempre precedu
to da espressioni che comunicano comprensione. 

c) Verificare Ia disponibilita 

Quando si vuole esprimere le proprie reazioni ad un altro, e bene preparare 
1' altro: «Posso dirti qualcosa che rni piace di te?», «C' e qualcosa fra noi che 
non rni piace, ti va di ascoltarla?», «Sen to che c' e qualche cosa che mi tur
ba ultimamente. Posso parlartene?». 
Quando noi chiediamo di parlare con le persone in questa maniera, diamo 
loro il senso che c'e qualcosa di importante e che potrebbe avere ache fare 
con dei problemi, che stiamo per dire loro, dando loro la possibilita di veri
ficare se se la sentono o meno in quel momenta di ascoltare. Cio implica la 
genuina disponibilita ad accettare che per quella persona quello non sia il 
momenta adatto per affrontare cio che ci sta a cuore. 
Quando seguiamo questo approccio siamo sicuri che le nostre afferma
zioni cadranno su un terreno fertile, quindi attiveranno risposte produtti
ve nell'altro e, per quanto sta nelle nostre possibilita, si evitera che l'altra 
persona si senta in colpa, si metta sulla difensiva o avverta paura, ansia o 
rabbia. 

3 DARE FEEDBACK 

Dopo aver preparato il terreno per poter veicolare un feedback costruttivo, 
il passo successivo consiste nel «confezionare» il messaggio di feedback in 
maniera da raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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c) Comunicare il feedback in maniera rispettosa 

Il messaggio di feedback rappresenta sempre un momento delicato nella 
comunicazione interpersonale, in quanto si tratta spesso di mettere la per
sona di fronte ad aspetti poco gradevoli del proprio modo di pensare, senti
re ed agire. Risulta cruciale quindi che il feedback venga comunicato con 
un atteggiamento di particolare rispetto. Come si e detto in precedenza, il 
feedback risulta inefficace se serve per regolare i conti con la persona a cui 
e diretto 0 per rimandare alia persona un' immagine di se totalmente inade
guata e negativa. Il feedback per essere costruttivo deve distinguere la per
sona in senso piu generale dai comportamenti che questa emette, compor
tamenti specifici e circoscritti che so no proprio 1' oggetto del feedback. Il 
feedback ha senso solo se cio e bene chiaro e se viene visto come strumen
to per fornire un quadro piu ampio sui comportamenti che una persona 
emette in modo da aumentare la propria consapevolezza circa il proprio 
stile di rapporto, tutto cio a partire dagli effetti che questi comportamenti 
attivano negli altri. 
Il rispetto implica inoltre la consapevolezza che si sta fornendo alia perso
na un altro pun to di vista, con 1' idea che questo sia piu preciso e piu ade
rente alia realta, lasciando pero alia persona stessa il diritto di dare comun
que peso al suo punto di vista, proponendo questo nuovo punto di vista so
lo come possibile alternativa da esaminare. Nel feedback le proposte intro
dotte sono ipotesi, non certezze inappellabili. 
Il rispetto non va comunque considerato un artificio linguistico rna un at
teggiamento reale che la persona affina dentro di se e che fa da sfondo poi 
alia comunicazione esplicita del feedback. 

c) Descrivere il comportamento in maniera neutra 

Il dare feedback si basa su una competenza comunicativa fondamentale: 
quella di usare un linguaggio neutro che ripropone fedelmente i comporta
menti della persona a cui e diretto. Per attenersi ad un linguaggio neutro 
occorre avere le seguenti attenzioni: 
• Descrivere cio che ho visto fare o che ho effettivamente sentito dire dal

la persona; 
• Stare ai fatti concreti, sforzandosi di attenersi alia concretezza dei com

portamenti dell'altro. La prima cosa da considerare sono i fatti, perche 
contro i fatti non servono gli argomenti. I fatti sono punti di riferimento 
definiti, realta aile quali si puo ricorrere perche segnati dal tempo, dalle 
circostanze storiche e dalle persone. 
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• Fornire gli elementi per contestualizzare i comportamenti della perso
na, in particolare le coordinate spazio-temporali (quando, dove, chi e 
cosa). 

Queste attenzioni permettono di presentare alla persona la descrizione neu
tra di cio che ha fatto o detto in modo da potersi confrontare con essa e ve
dere se ci si rispecchia o meno, se la vuole utilizzare o meno. 
Inoltre cio permette di evitare le trappole nelle quali si incorre piu frequen
temente quando si comunica un feedback: 
1. Giudicare, criticare: in cui si da un giudizio o una valutazione global

mente negativa della persona a cui e diretto il feedback; 
2. Moralizzare, fare la predica: in cui si dice alla persona cosa sarebbe be

ne che facesse; 
3. Consigliare: consiste nel dire alla persona come risolvere un problema, 

dandogli consigli o suggerimenti su come risolvere il problema; 
4. Interpretare: in questa caso viene detto alla persona quali sono i motivi 

dei suoi comportamenti, analizzando perche ha detto o ha fatto qualcosa, 
comunicandogli la diagnosi o !'idea che ci si e fatta di lui. 

Quindi, piu ci si allontana dalla descrizione dei fatti piu aumenta la possi
bilita di cadere nelle trappole appena descritte, vanificando gli effetti posi
tivi del feedback, creando inoltre le condizioni perche la persona si metta 
sulla difensiva. 

c) Evidenziare gli effetti di tale comportamento su di se 

Il terzo passo per dare feedback efficaci e quello relativo al far seguire alla 
descrizione del comportamento della persona a cui e diretto il feedback gli 
effetti che questa ha avuto su chi fornisce il feedback. Gli effetti riguarda
no gli aspetti concreti o quelli emotivi. 
E proprio tale collegamento tra cio che la persona ha fatto o ha detto e gli 
effetti materiali o psicologici attivati dal suo comportamento, presentati in 
maniera rispettosa e neutra che permettono di creare le condizioni per la 
piena efficacia del feedback. 

c) Comunicarlo direttamente alia persona interessata 

Fa riferimento a due aspetti: parlare direttamente alla persona interessata e 
usare un linguaggio incisivo. 
I1 feedback deve essere offerto direttamente e personalmente. Cio e indi
spensabile soprattutto quando la natura di tale feedback e negativa. 11 feed
back negativo puo ottenere effetti molto positivi se viene trasmesso nel 
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modo giusto. In ogni caso, va evitata la mediazione di una terza persona 
che fomisce il feedback al posto di una delle due implicate nella relazione. 
Perche sia proficuo, il feedback deve evitare risolutamente i giri di parole e 
le frasi evasive, gli effetti di questi comportamenti sugli altri ed avere quin
di la caratteristica dell'incisivita. 

4 VERIFICA DELL'EFFETTO DEL FEEDBACK 

Anche quando il feedback viene dato in termini costruttivi, none detto che 
la reazione sia sempre positiva. Occorre subito cogliere l'impatto che il 
feedback ha avuto per poterlo ricalibrare cosl da raggiungere l'obiettivo di 
contatto intimo con 1' altra persona. Ci sono alcuni segni che il feedback 
non e stato ben calibrato. Cio che li accomuna e la reazione difensiva. Di
verse modalita difensive possono essere adottate per reagire ad un feed
back che provoca grosso disagio e senso di inadeguatezza. Alcuni segni ti
pici sono: 
- non rispondere; 
- ascoltare selettivamente; 
- ripassare la palla a chi ha dato il feedback; 
- giustificarsi; 
- rifiuto del feedback; 
- alleanza difensiva; 
- adattarsi a chi da il feedback. 
Per garantire una buona comunicazione e necessaria verificare il feedback. 
Un modo consiste nel chiedere alla persona che riceve le nostre reazioni 
che ripeta con parole sue quanto gli abbiamo detto, per verificare se il mes
saggio sia stato ricevuto. 
Per non rimanere su una posizione di un affare infinito su un feedback rice
vuto, si suggerisce di manifestare le proprie reazioni replicando con un 
proprio feedback. 

48 



Capitolo 6 

Differenti stili interpersonali 
della flnestra di J ohary 

Si puo osservare facilmente che, riducendo il volume dell' area cieca e del
l' area privata nei processi di autorivelazione e di feedback, aumentera con
temporaneamente la dimensione dell' area pubblica. 
Ci sono persone che tendono a dare maggiore enfasi ad uno dei due proces
si, causando cosl uno squilibrio tra i due. Tale situazione puo determinare 
delle conseguenze a seconda dell'influenza dell'individuo sul gruppo e dei 
rapporti tra i partecipanti tra di loro. In tal modo la grandezza e la misura 
dell' area pubblica sono in funzione non soltanto dell'importanza del feed
back condiviso, rna anche della proporzione esistente tra il dare e ricevere 
feedback. 
Da questo punto di vista, in relazione a quanto proporzionalmente si usano 
i due tipi di processo possiamo descrivere diverse tipologie. Queste tipolo
gie possono essere utili per individuare le modalita con cui le persone ge
stiscono i processi di autoapertura e di feedback, all'interno di una relazio
ne o in una situazione di gruppo. Chiaramente, come ogni tipologia, ven
gono presentate le caratterizzazioni estreme dal punto di vista delle varia
hili considerate. Tali descrizioni ci permetteranno di capire come appari
rebbero agli occhi degli altri, nel contesto di un gruppo, le persone caratte
rizzate da ognuna di dette finestre. 
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1. LA FINESTRA !DEALE 

DISPONIBILITA A 
RICEVERE FEEDBACK 

AREA 
PUBBLICA 

AREA 
PRIVATA 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

Questo schema rappresenta la finestra ideale in una situazione di gruppo o 
in qualsiasi altro tipo di relazione che sia significativa per la persona. 
La dimensione dell' area pubblica aumenta proporzionalmente con l'au
mentare della fiducia nel gruppo, e nella misura in cui gli atteggiamenti svi
luppati nel rivelare qualcosa di se e nel ricevere feedback facilitano questo 
tipo di scambio. Un'area pubblica piu estesa indica che una gran parte del 
comportamento di una persona e libero e aperto agli altri membri del grup
po. Di conseguenza sara rninore la tendenza a interpretare o a proiettare si
gnificati personali nel comportamento di tale persona. Non si richiedono 
grandi doti divinatorie per rendersi conto di quello che la persona sta pro
vando a fare o a comunicare quando le sue interazioni sono aperte, tanto 
nel dare che nel ricevere feedback. Chiaramente le dimensioni dell' area 
pubblica varieranno in relazione al grado di intimita e fiducia che contrad
distinguono i rapporti con le diverse persone: e impensabile poter possede
re un'area pubblica di pari estensione con tutti. Le persone con le quali en
triamo in contatto casualmente possono interpretare questo tipo di apertura 
come qualcosa di minaccioso e inadatto per le relazioni che manteniamo 
nel gruppo, o in alcuni rapporti piu significativi. 
Quanto piu apertamente si manifestano sentimenti, percezioni e opinioni, 
tanto meno bisognera ricorrere, sia che si tratti di se stesso sia di altri, a 
comportamenti menzogneri. 
Se i processi di autoapertura e di feedback vengono utilizzati con natura-
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lezza si crea un clima di autentico equilibria nelle relazioni interpersonali o 
all'interno del gruppo. La chiarezza e l'apertura armonizzano perfettamen
te con la sensibilita e con le necessita degli altri, cosicche la partecipazione 
e la caratteristica predominante. Con la crescita dell' area pubblica questa 
stile promuove una maggiore partecipazione e una piu elevata produttivita. 
Nella sua fase iniziale puo prodursi una certa chiusura in qualche persona 
del gruppo, dovuta al timore che non si tratti di una relazione onesta e sin
cera; e tuttavia se si insiste si otterra la partecipazione di tutti. 

2. FOCALIZZAZIONE SUGLI ALTRI 

L'ampiezza dell' area privatae propria di una persona il cui stile caratteri
stico di partecipazione consiste nel focalizzarsi eccessivamente sulle posi
zioni o sui modi di pensare e vedere degli altri. L'interesse viene rivolto al 
cercare di avere informazioni su come la vedono e cosa pensano gli altri, 
per usare queste informazioni come riferimento personale. Ci sono dunque 
un ricorso e una richiesta eccessiva di feedback, mentre risulta poco svi
luppato lo spazio data al mettere gli altri a conoscenza delle proprie posi
zioni e del proprio modo di pensare. In tal modo, l'estensione dell'area pri
vatae inversamente proporzionale alla quantita di informazioni 0 feedback 
offerti all'individuo. All'esigenza del gruppo che ogni partecipante dia pro
va di un discreto livello di partecipazione, la persona che rientra in questa 
tipologia partecipa sollecitando informazioni. Gran parte dei suoi interven
ti sono del tipo: «Tu cosa pensi di questa argomento?»; «Tu come avresti 
agito al mio posto?». Vuole cioe conoscere 1' opinione degli altri prima di 
compromettersi. 
Nella finestra dell'intervistatore si puo notare chela freccia che indica la 
quantita di feedback ricevuti e lunga, mentre quella che indica il feedback 
che la persona da (la quantita di informazioni relative a se) e corta. 
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DISPONIBILITA A 
RICEVERE FEEDBACK 

AREA 
PUBBLICA 

AREA 
PRIVATA 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

Dato che questa individuo non prende posizione nel gruppo, risulta piutto
sto difficile conoscere come lui avverte le diverse situazioni e i problemi. 
Questa stile, alle volte genera irritazione, sfiducia, chiusura da parte degli 
altri. 
Lo stile interpersonale che consegue da quanta detto risulta caratterizzato 
quindi da una certa difficolta a esprimersi in prima persona, a definire se 
stessi in termini assertivi. Queste difficolta appaiono persino quando esiste 
una discreta capacita di relazione, e puo essere interpretata come segno di 
sfiducia verso gli altri membri del gruppo. 
Proprio per questa, come conseguenza dell'assenza dell'autoapertura, si 
constata una predominanza dell' area privata. Si osserva inoltre che 1' uso 
esagerato dei feedback da origine a situazioni di tensione e perfino di certa 
ostilita rendendo difficile la relazione interpersonale. 

3. FOCALIZZAZIONE SU DI SE 

In questa terza finestra, l'area cieca e molto estesa. Questa individuo man
tiene fondamentalmente il suo livello di interazione manifestando molto le 
proprie posizioni, mentre mostra difficolta rispetto alla sollecitazione e al
l' accettazione dei feedback. Il suo stile di partecipazione consiste nel dire al 
gruppo la propria opinione sul gruppo stesso, come si sente davanti a quan
ta in esso succede e quale e la sua posizione rispetto ai problemi. In alcune 
occasioni potra aggredire i membri del gruppo o criticarli, convinto che in 
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questo modo egli si dimostra aperto e che cosi si fa conoscere dagli altri. 
Tuttavia per un motivo o per un altro, o non si mostra sensibile ai feedback 
che a lui vengono diretti o non da ascolto a cio che gli altri gli dicono. Po
tra sentire o interpretare male, o potra anche reagire al feedback in modo 
tale che i membri del gruppo si mostreranno restii a continuare a proporlo. 
Se si arrabbia protesta e minaccia di andarsene e non si rende conto di co
me gli altri lo vedono e di quale sia la reazione che si produce in essi. Sic
come non sembra fare uso della funzione di controllo e di correzione dei 
feedback del gruppo, molte delle sue aperture sembrano fuori luogo o 
estemporanee. 11 risultato di questa comunicazione unilaterale e che l'indi
viduo si blocca in un comportamento inefficace. Siccome e insensibile alla 
funzione direzionale del gruppo, non sa quale sia il comportamento che bi
sogna modificare. La sua freccia di ricezione di feedback e molto corta, 
mentre quella di trasrnissione dei feedback e piuttosto lunga. 

DISPONJBILITA 
ARJCEVERE 
FEEDBACK 

AREA 
PUBBLICA 

AREA 
PRIVATA 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

Questo stile di relazione interpersonale e caratterizzato dall' uso dell' espo
sizione e dall' assenza di feedback. 11 predominio dell' area cieca rivela 
inoltre una sfiducia verso 1' opinione degli altri membri del gruppo, perc he 
le persone non si sentono stimate, poiche le loro idee non vengono accet
tate. Cio provoca di conseguenza ostilita, insicurezza e risentimenti, e co
stringe le persone a difendersi personalmente, cessando cosi di fornire 
feedback. 
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4. CHIUSURA 

Questa ultima finestra nella quale 1' area buia appare molto estesa, rappre
senta la persona che non sa molte cose circa se stesso e che, inoltre, il grup
po conosce molto poco. 

DISPONIBILITA 
ARICEVERE 
FEEDBACK 

AREA 
PUBBLICA 

AREA 
PRIVATA 

AREA 
CIECA 

AREA 
BUIA 

Potra essere il partecipante muto o 1' osservatore del gruppo, che non da ne 
riceve feedback. Come si puo osservare in questa finestra, entrambe le frec
ce, quella del dare e quella del ricevere feedback, sono molto corte. E la per
sona misteriosa del gruppo, perch€ per gli altri membri del gruppo e diffici
le sapere qual e la sua posizione nel gruppo e quale quella del gruppo verso 
di lui. Sembra che intorno a se questo individuo abbia una sorta di recinzio
ne che lo isola dal resto del gruppo. Se gli si chiede il perche di questa scar
sa partecipazione, potra rispondere: «lo imparo di piii ascoltando». I membri 
che non si impegnano attivamente o che non partecipano al gruppo ricevono 
pochi feedback, perche non forniscono al gruppo gli elementi necessari per
che questo reagisca di conseguenza. AI contrario la persona attiva nel grup
po espone piii lati della sua personalita e fornisce ai membri del gruppo piii 
informazioni sulla base delle quali poter proporre dei feedback. E anche 
quando questo tipo di scambio in realta comporti una situazione di como
dita al partecipante attivo, questi apprende comunque molto piii del parteci
pante appagato, che non da ne riceve feedback. La persona sembra circon
data da una barriera che non permette agli altri di avvicinarsi a lui e nemrne-
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no che egli possa uscire da se o esporsi. E necessaria un grande sforzo per 
mantenere un'area pubblica cosl ridotta in una situazione di gruppo, consi
derando la pressione che le norme del gruppo esercitano su questa tipo di 
comportamento. L' energia che si impiega per man tenere un sistema chiuso 
non puo servire per l'autoanalisi e per la crescita individuale. 
Questa stile interpersonale riflette un usa minima di apertura e di feed
back, che costituisce una soluzione impersonale perle relazioni interperso
nali. C'e in questa tipo una predominanza dell' area buia, che rappresenta 
un potenziale irrealizzabile e inesplorato. Questa sembra indicare un timo
re a correre il rischio dell'apertura e del feedback. Queste persone hanna 
una responsabilita piu rigida, fredda e distante e non sono comunicative; 
preferiscono incontrarsi in organizzazioni burocratiche, dove e facile evita
re una maggiore apertura verso gli altri. 
L' obiettivo di ricevere e dare feedback consiste nel muovere informazioni 
dall'area cieca o dall'area privata verso aree in cui possano essere alla por
tata di tutti. Inoltre, mediante tale processo, informazioni nuove possono 
passare dall'area buia all' area pubblica. Una persona puo avere un'espe
rienza tipo «eureka» se improvvisamente percepisce una relazione esisten
te tra una transazione che sta avendo luogo nel gruppo e qualche evento 
precedente. Il trasferimento di informazioni dall' area buia a quell a pubbli
ca potra chiamarsi ispirazione o nuova visione. 
None facile dare feedback in modo tale che possa essere ricevuto senza la 
minima ombra di minaccia per l'altra persona. Questa tecnica richiede pra
tica nella sviluppare la sensibilita rispetto alle necessita degli altri e nel
l'essere capaci di mettersi nei panni degli altri. Ci sono persone che pensa
no che il processo di dare e ricevere feedback non possa essere appreso 
unicamente attraverso la pratica, rna che richieda una filosofia di base o un 
insieme di valori che bisogna apprendere. Questa filosofia di base consiste
rebbe nell' accettazione individuale di se stessi e degli altri. Nella misura in 
cui questa accettazione aumenta, diminuisce la necessita di dare un feed
back ponderato e troppo attento. 
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Parte seconda 

GLI ESERCIZI 
PERL' AMPLIAMENTO 
DELL' AREA PUBBLICA 



Capitola 1 

Esercizi che aiutano a sciogliere 
il clima interpersonale, 
creando le condizioni 

di disponibilita iniziale al rapporto 

1. Ti pesto un piede 

Obiettivo: diminuire la tensione iniziale all'interno di un gruppo nuovo e 
dare energia ai membri di un gruppo ritirati in se stessi per stimolarli in se
guito ad aprirsi. 

Grandezza del gruppo: illimitato. 

Tempo: 20 minuti. 

Eta: dai 14 anni in su. 

Luogo: una palestra, una stanza molto spaziosa. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
I membri del gruppo sono invitati a camminare sui palco secondo un ritmo 
proprio. Quando ognuno appare abbastanza sciolto nel movimento, il con
duttore da istruzioni del tipo: 
- Accelerate il pas so! 
- Rallentate! 
- Correte! 
- Camminate al rallentatore! 
Una consegna viene intervallata dall'altra con qualche decina di secondi. 
Cio determina bruschi cambiamenti nel ritmo dell' azione. 
Quindi il conduttore da ulteriori istruzioni che hanno tutte lo scopo di crea
re un giocoso movimento nel gruppo. Le istruzioni possono essere: 
- Camminando, evitate accuratamente di toccare gli altri. 
- Guardate bene negli occhi le persone che incontrate. 
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- Sorridete alle persone che incontrate. 
- Fate una smorfia alle persone che incontrate. 
- Prendete la mano di un compagno e camrninate appaiati a lui. 
A questo punto il conduttore inserisce un «Alt» (le persone appaiate si fer
mana, mano nella mano) e quindi prosegue dicendo: 
- Riprendete il camrnino, dopo aver staccato le mani. 
- Camrninate affiancati ad un compagno. 
- Camrninate schiena a schiena con un compagno. 
- Camrninate affiancando il vostro piede a quello del compagno. 
- Camrninate cercando di pestare il piede del vostro compagno. 
- Seguite tutti il compagno A (e poi il compagno B, e cosl via). 
-State il piu lontano possibile dal compagno C (e poi dal compagno De 
cosl via). 

Commento 
Quest'attivita giocosa crea nel gruppo un clima effervescente. E adatta a 
smuovere i membri di un gruppo che arrivano alla seduta pigri o impacciati. 

2. L'incantesimo 

Obiettivo: stimolare la spontaneita dei partecipanti. 

Grandezza del gruppo: da 6 a 20 partecipanti. 

Tempo: 30 rninuti. 

Eta: tutte. 

Luogo: una palestra, un ampio salone. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
Ogni membro del gruppo inizia a riscaldarsi camrninando con diverse an
dature, liberamente scelte. 
Quindi il conduttore da l'istruzione di mettersi in fila indiana e di camrni
nare mantenendo questa disposizione. 
Dopo qualche attimo il capofila riceve dal conduttore la capacita di com
piere un incantesimo: le persone dietro di lui nella fila lo irniteranno in cio 
che egli fara, diventandone come una copia. 
Il conduttore indica al capofila il comportamento da realizzare (per la dura
ta di qualche minuto). Il capofila, realizzato il comportamento, si mette in 
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coda. II nuovo capofila riceve la stessa magica capacita di venire imitato 
dagli altri. E cosl il giuoco prosegue. 
A ogni capofila il conduttore da indicazioni per un comportamento diverso. 
Alcuni esempi: 
-Usa le mani in un modo che tie del tutto insolito. 
- Diventa un serpente che striscia. 
- Sei una scimmia che va a frugare in ogni dove. 
- Sei su una barca e stai remando. 
- Sei su una spiaggia a goderti il sole. 

Commento 
Questo gioco costituisce un test di spontaneita per il capofila e un esercizio 
di assunzione di ruoli inusuali per gli altri membri del gruppo. 

3. Conoscenza reciproca 

Obiettivo: sviluppare le interazioni con le persone del gruppo, stimolando 
a creare una piattaforma comune. 

Grandezza del gruppo: 25 persone piu o meno. 

Tempo: 30 minuti. 

Eta: dai 15 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia, comoda per tutti i partecipanti, 
con possibilita per scrivere comodamente. 

Materiale: un foglio in bianco, penna per ognuno. 

Svolgimento 
L'animatore, dopo aver spiegato gli obiettivi dell'esercizio, forma tre sot
togruppi e chiede che in 10 min uti rispondano alle do man de seguenti: 
- Sottogruppo «A»: Che cosa facilita la conoscenza mutua tra le persone? 
- Sottogruppo «B»: Cosa ti piacerebbe sapere di ognuno dei componenti 
del gruppo? 
- Sottogruppo «C»: Che cosa rende difficile 1' esistenza di una relazione 
umana positiva? 
Ogni sottogruppo elegge un relatore che presenti le conclusioni fatte in co
mune e a riunione congiunta ogni sottogruppo presenta le conclusioni. Al 
termine vengono stimolati commenti sull'esercizio. 
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Capitolo 2 

Esercizi 
che favoriscono il passaggio delle informazioni 

dall'area privata a quella pubblica 
stimolando I' autorivelazione 

4. Esercizio di presentazione 

Obiettivo: approfondire la conoscenza reciproca e dirninuire il senso d'ini
bizione tra le persone. 

Grandezza del gruppo: piu o meno 25 persone. 

Tempo: un'ora circa. 

Eta: dai 10 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia. 

Materiale: per la prima parte nessuno, per la seconda carta e penna. 

Svolgimento 
Il conduttore spiega gli obiettivi dando molta importanza alla conoscenza 
mutua tra i componenti del gruppo. In silenzio si formeranno delle coppie 
per farsi un ' intervista reciproca. Nella rnisura del possibile, le coppie si co
stituiranno in modo tale che le persone non si conoscano o si conoscano 
poco. 
Se i partecipanti sono dispari, formare un sottogruppo di tre componenti. 
Durante l'intervista ognuno si presenta all'altro. Dopo alcuni minuti si fa la 
presentazione davanti a tutto il gruppo e ognuno presentedt il compagno 
intervistato. 
Al termine si formeranno dei piccoli sottogruppi per effettuare una valuta
zione nella quale si rispondera alle seguenti domande: 
-Come mi sono sentito intervistando il mio compagno? 
-Come rni sono sentito presentando il mio compagno? 
- Che impressione provocano in me gli altri membri del gruppo? 
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Prima di finire si puo approfondire ulteriormente prendendo come spunto le 
seguenti affermazioni: 
-Tutti i gruppi di lavoro devono integrarsi fin dall'inizio. 
-La conoscenza mutua delle persone con le quali lavoriamo aiutano a rom-
pere il ghiaccio, a sopprimere barriere e ad aiutarci a rendere di piu nella
voro. 
-La conoscenza dell'altro o di noi stessi none una cosa chiusa, e un pro
cesso di cambiamento continuo e sempre nuovo. 
- L'intercomunicazione e importantissima per la conoscenza dell'altro e di 
noi stessi. 
-In linea generale, conosciamo gli altri solamente per illoro nome, lavoro 
che svolgono, abbiamo con loro dei rapporti secondari. 

Commento 
Questo esercizio puo farsi all'inizio di un corso di relazioni umane o alla 
fine di un certo tempo di convivenza di gruppo. Nel primo caso, il condut
tore dovra far vedere ai partecipanti che si tratta di un esercizio d'approssi
mazione interpersonale. Nel secondo caso, trattera di un completamento 
logico. E molto importante sottolineare che mai finiremo di conoscere fino 
in fondo noi stessi. Il conoscersi e un processo, non un fatto puntuale. Ogni 
persona umana e sempre una sorpresa. Un conoscersi senza impegno puo 
essere pericoloso, egoistico e persino superficiale. 

5. Autopresentazione 

Obiettivo: conoscere e farsi conoscere in un primo incontro di gruppo. 

Grandezza del gruppo: qualunque. 

Tempo: 15 minuti o piu in base alla dimensione del gruppo. 

Eta: tutte. 

Luogo: ovunque. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
Tutti i partecipanti al gruppo seduti in cerchio. Il conduttore si presentera 
per primo e invitera i presenti a fare altrettanto Dovranno dire il proprio 
nome e cio che desiderano di se: eta, lavoro, stato civile, segno zodiacale, 
attivita preferite. 
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Terminata 1' autopresentazione, si chiedera an cora quali desideri e aspetta
tive ciascuno ha sullavoro che sta per iniziare ed eventualmente quali fan
tasie, pensieri o preoccupazioni si sono avuti in merito, prima di giungere 
all'incontro. 

Commento 
L' autopresentazione e una fase indispensabile per iniziare qualsiasi grup
po. Sara interessante per il conduttore notare quali notizie ciascuno ha dato 
di se e conoscere le aspettative del gruppo. La verbalizzazione dei pensieri 
che hanno preceduto il primo incontro allenta I a tensione e 1' ansia e predi
spone i partecipanti a lavorare bene insieme. 
Dai ricordi suscitati dalla disposizione in cerchio puo emergere la gioia o la 
preoccupazione dei singoli nel trovarsi con altri in una posizione paritaria e 
«scoperta». 

6. Esercizio di autoapertura 

Obiettivo: aprirsi agli altri e creare un clima di maggiore fiducia nel gruppo. 

Grandezza del gruppo: non e rilevante; va bene anche un gruppo numero
so, purche diviso in sottogruppi. 

Tempo: circa 30 rninuti. 

Eta: dagli 8 anni in su (ovviamente le domande si devono adattare all' eta). 

Luogo: una sala sufficientemente ampia, dove tutti i partecipanti possano 
scrivere comodamente. 

Materiale: una scheda con 3 domande per ogni partecipante (si puo pren
dere spunto dalla lista a fine esercizio). 

Svolgimento 
Dopo che l'animatore ha comunicato ai partecipanti l'obiettivo dell'eserci
zio, si formano i sottogruppi di otto persone e si distribuiscono le schede 
con le 3 domande (una diversa per ogni partecipante): ognuno dovra ri
spondere alle domande che gli sono state date in sorte. 
Fatto cio si commenta nel sottogruppo per alcuni min uti I' esercizio e, per 
ultimo, in riunione congiunta, si condividono le proprie osservazioni. 
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Esempi di domande che si possono fare 

• Sei tirnido? 
• Quale la pili grande gioia della tua vita? 
• Quale fatto della tua infanzia ricordi volentieri? 
• Quale cos a vorresti fare, rna poche volte vi riesci? 
• Quando ti senti maggiormente sicuro? 
• Cos a non vorresti fare? 
• Ti senti una persona di iniziative? 
• Che cosa ti piace di pili negli altri? 
• Che cosa ti rattrista di pili? 
• Con chi ti senti pili sicuro? 
• Il progresso attuale ti piace? Ti poni delle domande? Ti preoccupa? 
• Hai qualche hobby? Quale? 
• Ti soddisfa la vita? 
• Cosa detesti di pili della vita? 
• Cosa cerchi nella vita? 
• Preferisci la cremazione? Perche? 
• Ti senti una persona organizzata o disordinata? 
• Cosa leggi per primo in un quotidiano? 
• Cosa stimi di pili negli altri? 
• Cosa intendi per «valori personali»? 
• Come ti senti in mezzo ad una grande platea? 
• Che valore dai alla pratica della religione? 
• Quale la qualita che apprezzi di pili in un gruppo? 
• Che cosa ti blocca di pili in un gruppo? 

7. II mio ritratto 

Obiettivo: facilitare la capacita di analizzare se stessi, di esprimere giudizi 
su di se e sugli altri, riflettere e accettare le critiche degli altri. 

Grandezza del gruppo: da 6 a 20 partecipanti. 

Tempo: 25 minuti circa a seconda dei partecipanti. 

Eta: da 8 anni in su. 

Luogo: stanza vuota, aula, palestra. 

Materiale: carta, cartoncino, pennarelli. 
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Svolgimento 
Il conduttore consegna a ogni partecipante del gruppo un pennarello e un 
foglio di cartoncino. Ognuno deve personalizzare il cartellone scrivendo 
prima il nome e poi tutte le informazioni che puo dare su se stesso per co
municare agli altri le proprie capacita, interessi, desideri, aspirazioni, atti
vita sportive e ricreative, rapporti con gli altri, in poche parole il proprio ri
tratto. 
Finito il cartellone ognuno lo deve appendere alla parete e soffermarsi a 
leggere quelli degli altri. Alla fine il conduttore invitera a commentare in 
gruppo 1' elaborato di ciascun componente. Apparira evidente come ognu
no avra scritto il cartellone (se ha molto da dire su di se o ha difficolta a par
lame, se ha vergogna di mostrare le proprie emozioni, se ha usato molto 
spazio o poco nell' elaborazione del cartellone, se la scrittura e piccola o 
grande, ecc.). 

Commento 
Il conduttore notera chi ha avuto maggiori difficolta a scoprire se stesso. 
Invitera costoro ad approfondire e a rendere manifeste, sottolineando i lati 
positivi, le informazioni su di se. 

8. Autoritratto 

Obiettivo: conoscersi e farsi conoscere. 

Grandezza del gruppo: da 5 a 20 partecipanti. 

Tempo: un'ora o piu a seconda del numero dei partecipanti. 

Eta: da 10 anni ad adulto. 

Luogo: una stanza coni membri seduti in circolo. 

Materiale: matite e fogli. 

Svolgimento 
Il conduttore distribuisce a ciascun partecipante un foglio (ciascuno della 
medesima dimensione) e una matita. Chiede di fare un disegno o scrivere 
una frase che in qualche modo serva a rappresentare se stessi, descriva il 
proprio modo di essere o di sentire. Il testo scritto puo essere anche il titolo 
di un film, di una poesia, di un romanzo, una strofa di una canzone o qual
siasi altra cosa che esprima come ciascuno si percepisce in quel momento. Il 
disegno puo anche raffigurare un animale, un simbolo o un disegno astratto. 
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L' elaborate sara anonimo e verra consegnato al conduttore, che, raccolti 
tutti i lavori, fara circolare tra i partecipanti un foglio per volta. Ciascuno, 
dopo averlo osservato attentamente, esporra le sue personali considerazio
ni e ipotesi sui carattere e la personalita dell' au tore. 
Quando tutti i lavori saranno stati commentati si chiedera a ciascun parte
cipante di rivelare qual e il proprio testo e spiegare cosa avesse voluto 
esprimere. Discussione finale Iibera. 

Commento 
Sara meglio evitare di commentare inizialmente i testi per non condiziona
re le interpretazioni del gruppo. Osservare chi ha partecipato di pili e chi di 
meno dando maggiore attenzione e contributi all'interpretazione del mate
riale prodotto. Notare la capacita di accogliere ed elaborare le osservazioni 
fatte dagli altri sul proprio lavoro. 
E importante dare la possibilita a ciascun partecipante di confermare le co
se che sono emerse dal gruppo e che riconosce come proprie caratteristiche, 
di rifiutare quelle che non riconosce e di aggiungere cose per lui significa
tive che non sono state dette. 

9. Interpretazioni personali 

Obiettivo: dare la possibilita ai componenti del gruppo di parlare di argo
menti precisi presi da testi selezionati (pensieri, frasi, poemi, ecc.) che ab
biano un senso personale speciale e scoprire come certi testi influiscono 
sulle attitudini e il comportamento dei componenti di un gruppo. 

Grandezza del gruppo: si possono creare diversi sottogruppi di 6-8 persone. 

Tempo: dai 5 ai 7 minuti per persona. 

Eta: dai 16 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia da permettere di essere comodi e 
di scrivere. 

Materiale: una cartolina di 8 x 12 em per ogni partecipante, matita e penna 
per ogni componente del gruppo. 

Svolgimento 
L' animatore spiega gli obiettivi dell' esercizio, puo anche chiedere ai parte
cipanti che per l'incontro successive scrivano, sulla cartolina consegnata, 
un testo che riguardi qualcosa di speciale e di grande significate personale. 
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Nella sessione successiva, si formeranno diversi sottogruppi nei quali tutti 
possano dialogare su quello che ognuno ha scritto, nel seguente modo: 
- esporre il testo selezionato, spiegando brevemente il senso e il significato 
dello stesso; 
- comunicare come si e arrivati a conoscere e a prendere contatto con il te
sto, informando, nella misura del possibile, sulluogo, le persone e le circo
stanze in relazione; 
- descrivere come questo testo puo essere fecondo e avere un senso per gli 
altri; 
- aiutare gli altri componenti del sottogruppo a sperimentare le cose che 
sono state dette. 
Per ultimo, in sessione congiunta di tutti i sottogruppi, si fanno gli opportu
ni commenti circa l'esercizio realizzato. 

Commento 
II conduttore puo sottolineare le differenze che emergono nelle esperienze 
individuali riguardo agli stessi testi letterari, quindi riguardo a situazioni 
simili. 

10. Albero della mia autostima 

Obiettivo: prendere coscienza delle proprie qualita e di quei successi per i 
quali ci si puo sentire fondatamente orgogliosi. 

Grandezza del gruppo: 6-25 persone. 

Tempo: 1 ora. 

Eta: 13 anni in su. 

Luogo: una stanza dove e possibile sedersi e disegnare. 

Materiale: un foglio e una matita per ogni partecipante. 

Svolgimento 
II conduttore invita a dividere un foglio di carta bianco in due colonne ver
ticali della stessa larghezza e a dare il titolo ad una «I miei successi», al
l'altra «Le rnie qualita». Nella colonna corrispondente, bisogna scrivere un 
elenco dei propri successi, realizzazioni, mete raggiunte, risultati di mag
giore o minore importanza nella sfera della crescita personale, delle rela
zioni interpersonali, della vita familiare, professione, lavoro, studi, sport, 
ecc. Non deve trattarsi di cose sensazionali, rna semplicemente di risultati 
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ritenuti significativi per la persona; ad esempio: essere capace di parlare in 
pubblico, concludere con successo una carriera, imparare a utilizzare un 
computer, riconciliarsi con i propri genitori, con i figli, con il coniuge, su
perare una dipendenza da tabacco, alcool, droghe. Nell'altra colonna, biso
gna fare un elenco di tutte le qualita (corporee, mentali, spirituali) che si 
possiedono, in maggior o minor misura; ad esempio: intelligenza, tenacia, 
determinazione, allegria, simpatia, pazienza, forza fisica, buona salute, abi
lita manuale, serenita, creativita, iniziativa, talento organizzativo, ecc. 
11 conduttore invita quindi a disegnare un albero, scrivere il proprio nome in 
maiuscolo, e nei frutti che pendono dai rami, alcuni dei propri successi; poi, 
nel rettangolo della radice corrispondente a ognuno dei frutti, scrivere le 
qualita concrete che hanno permesso questi successi. 
Dopo aver contemplato l'albero per alcuni minuti, «ascoltando quello che 
dice di se stessi», scrivere il proprio messaggio sotto il disegno. Condivi
dere a coppie o a gruppi di 3-4 persone quello che, in dettaglio, 1' albero di
ce di se stessi. Infine il conduttore puo proporre a ciascun partecipante di 
riporre il disegno in un luogo dove possa vederlo spesso e completarlo, man 
mano che consegue nuovi risultati positivi e scoprire altre qualita. 

Commento 
E curioso constatare che, anche a persone intelligenti e colte, risulti talvol
ta difficile formulare un elenco di dieci qualita, abilita e successi personali. 
Si tratti di insano pudore o di timore di apparire arroganti, il fatto e che co
storo sembrano disconoscere quanto altri riconoscono in loro senza diffi
colta. 
Questo esercizio facilita il riconoscimento e 1' apprezzamento dei successi 
personali e delle qualita che li hanno resi possibili, inoltre, per quanto ri
guarda il ciclo di vita del gruppo, stimolando la condivisione di aspetti po
sitivi di se, crea un clima di serenita e fiducia che contribuisce a diminuire 
le difese individuali e sviluppare l'autorivelazione. 

11. Spot pubblicitario di se stessi 

Obiettivo: migliorare 1' autostima. 

Grandezza del gruppo: 6-25 partecipanti. 

Tempo: 30-50 minuti in base al numero dei partecipanti e alla loro disponi
bilita a leggere lo spot. 

Eta: 16 anni in su. 
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Luogo: una stanza dove sia possibile stare seduti e scrivere. 

Materiale: fogli di carta, penne, matite colorate. 

Svolgimento 
Si invitano i membri del gruppo a scrivere, ciascuno per proprio conto, uno 
«spot pubblicitario» su di se, con toni realisticamente ottimisti e in stile di
retto e vigoroso. Si invita poi, chi lo desidera, a leggerlo al gruppo a voce 
alta e con espressione adeguata. CE interessante notare che, spesso, persone 
inizialmente timorose verso quest'esperienza acquistano poi coraggio e 
gioiscono dell'applauso dei loro compagni). Successivamente si raccoman
da a ciascuno di mettere il proprio «spot» o nella stanza che si utilizza per 
gli incontri di gruppo o in un luogo ben in vista della propria abitazione, di 
leggerlo di tanto in tanto da soli e ad alta voce, di fronte ad uno specchio, 
come pure ad una persona significativa e di ripeterlo sottovoce, in forma 
abbreviata, quando desideri infondersi coraggio. 

Commento 
Poiche e un gioco che puo suscitare ansia, e bene farlo in gruppi affiatati e 
coesi. 

12. lo pubblico - Io privato 

Obiettivo: rendere capaci i componenti di un gruppo di conoscersi meglio 
mediante un colloquia in cui si scambiano informazioni personali, che nor
malmente non si ha voglia di dire. 

Grandezza del gruppo: si possono costituire sottogruppi di 5-6 persone. 

Tempo: un totale di sessanta minuti in due sessioni diverse. 

Eta: dai 17 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia da permettere di essere comodi e 
poter scrivere. 

Materiale: fogli bianchi e penne. 

Svolgimento 
II conduttore spiega gli obiettivi dell'esercizio nel primo incontro, invitan
do i partecipanti a esprimere su un foglio tutto quello che si riferisce al pro
prio «io pubblico». Nell'incontro seguente, tutti dovranno portare un fo
glio su cui ci siano scritte piu o meno 25 parole o brevi frasi che rispecchi-
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no 1' io chiamato «io pubblico» personale e un secondo foglio su cui vi sia
no i propri aspetti piu intimi che rispecchiano 1' «io privata». 
Il conduttore forma i sottogruppi, nei quali ognuno leggera davanti ai suoi 
compagni il proprio «io pubblico» e il proprio «io privata». Dopo si riuni
scono tutti i sottogruppi, e ognuno puo esprimere quello che ha sentito e 
pensato scrivendo riguardo il proprio «io pubblico» e il proprio «io priva
ta» e anche la propria impressione circa 1' apertura nel sottogruppo. E il ca
so anche di esprimere i blocchi sperimentati circa l'auto-apertura. 

Commento 
11 conduttore, prima di concludere, puo stimolare un dibattito sui vantaggi 
e sugli svantaggi dellavoro di gruppo e dell'avere a portata di mano delle 
informazioni di carattere personale. 

13. Interscambio di esperienze 

Obiettivo: favorire nel gruppo il processo di apertura su aspetti personali 
profondi tramite la condivisione di esperienze e favorire l'integrazione. 

Grandezza del gruppo: si possono coordinare simultaneamente tre sotto
gruppi di sei persone ognuno. 

Tempo: 30 minuti. 

Eta: dai 17 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia, comoda per tutti i partecipanti. 

Materiale: una cartolina di 8 x 12 em per ognuno nella quale devono figu
rare cinque dei temi che troveremo alla fine dell' esercizio. 

Svolgimento 
L' animatore spiega gli obietti vi dell' esercizio, dopodiche forma i sotto
gruppi di 6 persone e spiega che debbono scambiarsi liberamente le loro 
esperienze, non le loro opinioni, sui temi che verranno esposti. Chiarire 
che non si tratta di un dibattito. Il punta cardine e un problema riflessivo e 
bisogna farlo in profondita. L'interscambio delle esperienze che verranno 
fatte in ogni gruppo devono centrarsi sulla persona, le sue vicende e i suoi 
sentimenti. 
In seguito si dara a ognuno una cartolina nella quale figureranno cinque 
delle esperienze che troviamo alla fine. 
Ognuno dovra completare le frasi assegnate a sorte, facendo di tutto per 
approfondire il piu possibile. E importante che l'interscambio dei ricordi, 
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esperienze, cose tristi o gioiose vengano fatte in un clima di apertura e di 
calore umano. 
Al termine, riunire di nuovo tutto il gruppo per riflettere sull'esperienza 
fatta. 

Commento 
E essenziale che il conduttore insista sull'importanza di condividere le pro
prie esperienze riguardanti le tematiche-stimolo per evitare che 1' esercizio 
sfoci in una sterile intellettualizzazione che spesso si viene a creare in grup
pi eterogenei soprattutto se di cultura media o medio-alta. 
In questo modo l'esercizio puo divenire molto utile per favorire una mag
gior integrazione di persone o piccoli gruppi che tendono a essere isolati. 

Relazione dei possibili temi 
per l'esercizio dell'interscambio di esperienze 

1. Il successo si consegue nella vita quando ... 
2. Uno lavora duramente quando ... 
3. Si trova il tempo per fare qualcosa in piu quando ... 
4. Un buon consiglio a tempo giusto ... 
5. Le persone che noi ignoriamo ... 
6. Quando uno soffre, sente .. . 
7. E da un certo tempo che .. . 
8. Gli insuccessi che trasforrniamo in vittorie ... 
9. Le arnicizie che ci aiutano ... 
10. Uno affronta i problemi della vita quando ... 
11. Cominciamo a essere adulti quando ... 
12. Ci so no dei fatti che mostrano le nostre possibilitL. 
13. Manifestiamo i nostri lirniti quando ... 
14. La forza che deve avere chi ci dice la verita con tutta sinceritL. 
15. Niente ci frustra tanto quanto ... 
16. Il professore che piu mi aiuta nella vita ... 
17. Il miglior vicino che mai ho avuto ... 
18. Le migliori vacanze ... 
19. Un memento indimenticabile della mia vita ... 
20. Un fatto che mi aiuta nella vita ... 
21. Io vorrei essere ... 
22. Quello che rni piace di piu della vita ... 
23. Quando ero bambino, odiavo ... e adesso ... 
24. Quando devo dire qualcosa ... 
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25. Quando ho un problema difficile .. . 
26. Le volte che mi sono sentito utile .. . 
27. Le volte che mi so no senti to inutile ... 
28. I paesaggi che mi ispirano ... 
29. Le cose che mi commuovono ... 
30. Le situazioni che mi provocano ... 

14. Valori 

Obiettivo: identificare i valori fondamentali delle persone che formano il 
gruppo. 

Grandezza del gruppo: 25 persone piu o meno. 

Tempo: 40 minuti circa. 

Eta: dai 17 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia da permettere a tutti di essere co
modi e poter scrivere. 

Materiale: fogli e penne per tutti. 

Svolgimento 
Il conduttore spiega gli obiettivi dell' esercizio, dopodiche distribuisce a 
ciascuno un foglio su cui si dovra rispondere alle seguenti domande: 
- Quali fatti della tua vita ricordi maggiormente? (rispondere in 10 righe). 
- Quali persone hanno avuto un'influenza maggiore nella tua vita? Perche? 
Nel tuo lavoro o nella tua professione, chi stimi di piu? Perche? 
Passati quindici minuti, si formano sottogruppi di 8 persone, in cui ognuno 
leggera le proprie risposte; dopo un segretario fara una sintesi. Nel fare la 
sintesi e necessaria rilevare gli aspetti ripetitivi o sui quali s'insiste di piu, 
cosl come gli aspetti che possono essere stati omessi. Tutti i partecipanti del 
sottogruppo possono partecipare discutendo per ordinare in una graduatoria 
i valori evidenziatisi. 
In riunione congiunta, il segretario di ogni sottogruppo presenta la sintesi 
delle cose dette e dopo si commenta 1' esercizio fatto cercando di mettere a 
fuoco i seguenti punti: 
- Cosa rappresenta un valore per una persona? 
- Come si trasmettono i valori? 
- Che importanza hanno i valori che accettiamo e coltiviamo nella nostra 
vita personale o di gruppo? 

73 



Commento 
Questo esercizio e utile per stimolare la condivisione di aspetti piu perso
nali e intimi quali i valori. Va quindi proposto in un momenta della vita di 
gruppo in cui si e stabilita gia una certa conoscenza e fiducia. 

15. Le cose proprie 

Obiettivo: prendere maggiore consapevolezza dei propri sentimenti, svilup
pando le capacita di simbolizzazione, condividerli con il gruppo. 

Grandezza del gruppo: 6-20 persone. 

Tempo: 50 minuti o piu in base al numero dei partecipanti. 

Eta: dai 17 anni in su. 

Luogo: una stanza sufficientemente ampia da permettere di avere uno spa
zio da utilizzare per deporre gli oggetti personali. 

Materiale: ciascun partecipante deve tenere con se gli oggetti personali 
che ha portato all'incontro. 

Svolgimento 
Il conduttore divide lo spazio all'interno della stanza in due parti, traccian
do una linea divisoria con una corda appoggiata sul pavimento, quindi in
vita tutti i membri del gruppo ad accomodarsi, tenendo con se gli oggetti 
personali che ognuno ha portato all'incontro (la borsetta, il borsello, il por
tafogli, il mazzo delle chiavi, libri, giornali, il pacchetto delle sigarette, 
l'accendino, ecc.). 
Quando tutti si sono accomodati, introduce 1' esercizio comunicando gli 
obiettivi e invitando a frugare nella borsa, nel portafogli o nelle tasche alla 
ricerca di oggetti che hanno per ciascuno un significato personale simboli
co: ad esempio, le chiavi della macchina potrebbero significare la raggiun
ta capacita di autonomia, oppure lo stress della vita quotidiana, che deriva 
dall'essere costretti a trascorrere tante ore in macchina ogni giorno. Potreb
be trattarsi, quindi, di un valore positivo oppure negativo. 
Appena ognuno ha stabilito il significato simbolico di un oggetto, si alza, 
va verso il centro della stanza e depone 1' oggetto sulla meta a destra, se si 
tratta di un valore positivo, sulla parte a sinistra, se si tratta di un valore ne
gativo. Mentre ciascuno depone l'oggetto, dice: «Metto qui questo ... (per 
esempio pettine) che per me rappresenta ... ». Ogni persona depone un og
getto alla volta e lo fa con quanti oggetti desidera. 
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Molti oggetti si vanno cosl spargendo all'interno della stanza. 
Quando tutti i partecipanti hanno posto almeno un oggetto personale per 
terra, il conduttore li in vita a tornare uno per volta a riprendersi I' oggetto e 
a dire nel frattempo che cosa vorrebbero fare del valore che gli hanno attri
buito: utilizzare maggiormente il valore positivo riconosciuto come pre
sente o trasformare il valore negativo in qualcosa di piu accettabile. 

Commento 
Quest' esperienza puo essere proposta a un gruppo quando le relazioni al 
suo interno sono sufficientemente intense da permettere di mostrare agli al
tri aspetti positivi e negativi di se, senza il timore di essere giudicati. 
Gli oggetti personali hanno una grande forza nel richiamare sensazioni e 
immagini emotive profonde. C' e poi un ulteriore elemento che stimola ad 
approfondire i propri sentimenti: l'identificazione con cia che e stato 
espresso da altri compagni. 
Il momento del recupero del materiale, infine, puo avere un efficace valore 
integrativo per ognuno dei membri. 
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Capitolo 3 

Esercizi 
che permettono il passaggio delle informazioni 

dall'area cieca all' area pubblica 
creando le condizioni per dare feedback 

16. Conoscere i compagnie coltivare le amicizie 

Obiettivo: invitare i partecipanti a fare e coltivare amicizie per scambiare e 
condividere le proprie esperienze. 

Grandezza del gruppo: illimitato. 

Tempo: 20 minuti pili o meno. 

Eta: dai 14 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia da permettere a tutti di essere co
modi e di avere la possibilita di scrivere. 

Materiale d'utilizzo: carta e penna. 

Svolgimento 
Il conduttore distribuisce carta e penna a tutti, invita a chiudere gli occhi e 
a fare di tutto per immaginare il maggior numero di partecipanti possibili. 
Dopo due minuti, chiede di aprire gli occhi e di provare a scrivere tutti i 
nomi che si sono ricordati. 
Successivamente, invita a guardarsi intomo e a provare a ricordare pili no
mi per completare la lista; quindi chiede ai partecipanti di comunicare, con 
una sola parola o con una breve frase, 1' impressione che hanno avuto nel 
primo contatto con ognuno dei compagni della lista. 
Finito questo compito, chiede che si riuniscano gli uni con gli altri facen
dosi mutuamente coscienti delle prime impressioni, in conformita a quello 
che hanno scritto nella lista. E il caso di chiamare sempre per nome il com
pagno. E molto utile che l'interazione sia il pili prolungata possibile con 
quelle persone che si conoscono meno e i cui nomi non figurano nella lista. 
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Il conduttore puo suggerire ai partecipanti di restare per alcuni minuti con 
quei compagni con i quali si vorrebbe continuare una relazione educativa, 
intellettuale e personale piu profonda. 
Per ultimo, tutto il gruppo si riunisce per fare i commenti personali. 

Commento 
Questo esercizio si puo proporre in una fase iniziale della vita del gruppo, 
dopo aver creato un clima sereno e partecipativo. 
Quando le persone si conoscono ancora poco e cercano di dare un'immagi
ne positiva di se, puo creare ansia sia il conoscere l'immagine che si sono 
fatti gli altri di se, sia il dover riferire la propria impressione iniziale sugli 
altri. 
E possibile quindi che, durante lo svolgersi di questo gioco, emergano so
prattutto commenti positivi e si tenda a evitare di comunicare le proprie 
impressioni negative, o si cerchi di trasformarle in positivo, in modo da al
lentare la tensione. 
Anche se 1' anima tore coglie questi atteggiamenti difensivi, e preferibile 
che in questa fase non li confronti e non forzi nessuna persona a comunica
re pensieri e sentimenti che desidera tenere per se, al contrario lasci libera
mente esprimere le impressioni che rinforzano 1' accettazione e 1' apertura. 
Occorre invece che contenga gli interventi di quelle persone che utilizzano 
come modalita difensiva il mostrare immediatamente e ostentatamente 
aspetti di se negativi o l'attaccare gli altri in modo diretto o tramite l'ironia 
svalutante in quanto, in una fase iniziale, creano un clima teso e aumentano 
le difese del gruppo. 

17. Fare Ia valigia 

Obiettivo: dare il feedback in forma costruttiva; rafforzare le qualita buone 
e apprezzabili di ogni membro del gruppo. 

Grandezza del gruppo: 8-16 partecipanti. 

Tempo: 20-30 minuti circa per ogni persona «in partenza». 

Eta: dai 12 anni in su. 

Posto deve realizzarlo: una stanza dove ciascun partecipante abbia la pos
sibilita di sedersi e di scrivere. 

Materiale: una penna e un foglio per partecipante. 
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Svolgimento 
L'animatore propone di immaginare che una persona del gruppo debba par
tire per un lungo viaggio e che il gruppo possa a questo scopo mettergli 
nella valigia dei biglietti di auguri come per esempio: «per Ia tua fedelta 
nell'amicizia», «peril tuo coraggio nell'affrontare i problemi», ecc. 
Invita poi una persona a turno a uscire dalla stanza e ad attendere che i bi
gliettini vengano scritti da tutti e appesi alia parete. L' interessato entra poi 
nella stanza e li Iegge. 

Commento 
Questo esercizio e vantaggioso peri gruppi che hanno gia fatto un cammi
no assieme in modo che i partecipanti si conoscano. Anche l'animatore puo 
farsi fare gli auguri. II gioco infine puo essere utilizzato efficacemente pro
prio quando un membro del gruppo deve effettivamente partire per un cer
to periodo o non puo piu partecipare agli incontri. 

18. Rafforzamento degli aspetti positivi 

Obiettivo: sviluppare Ia disponibilita e Ia capacita di cogliere i lati positivi 
nelle persone e dare feedback positivi; aumentare Ia stima in se stessi. 

Grandezza del gruppo: da 6 a 20 persone. 

Tempo: 30-40 minuti in base al numero dei partecipanti. 

Eta: dai 12 anni in su. 

Luogo: una stanza sufficientemente ampia per formare piccoli gruppi co
modamente seduti in cerchio, che possano scrivere. 

Materiale: carta e penna per ogni partecipante. 

Svolgimento 
I partecipanti formano gruppi di 4-5 persone e si siedono in circolo ciascu
no con un foglio di carta su cui sta scritto «Che cosa trovo di positivo in 
me». Ognuno in silenzio, dopo aver avuto il tempo per riflettere, scrive sui 
foglio il proprio nome e accanto le caratteristiche positive che trova in se 
stesso. 
Quando tutti hanno finito, ciascun foglio viene passato al proprio vicino di 
destra il quale puo mettere in rilievo cio che e scritto, conformemente aile 
sue impressioni e completare con le proprie osservazioni positive. Ogni fo
glio viene nuovamente fatto girare in senso antiorario e cosi via fino a che 

78 



ogni partecipante non abbia scritto le proprie osservazioni su ciascun com
pagno del proprio piccolo gruppo. 
Al termine ciascuno riflette su cio che gli altri hanno evidenziato o aggiun
to alla descrizione che egli ha fatto precedentemente di se. 

Commento 
Questo esercizio presuppone che i partecipanti si conoscano abbastanza 
bene, non e utile quindi attuarlo nei primi incontri. 
In una variante il conduttore puo chiedere ai partecipanti di scrivere ogni 
giudizio positivo su fogli distinti, meglio se colorati, precedentemente rita
gliati a forma di petalo, in modo che ciascuno possa al termine del gioco 
formare il «fiore delle proprie qualita» riunendo tutti i petali e ponendo al 
centro del fiore il proprio nome. Si potranno cos! incollare tutti i fiori su di 
un cartellone dove creeranno metaforicamente il «giardino delle qualita del 
gruppo». 

19. Feedback positivo 

Obiettivo: imparare a dare feedback positivi, sperimentarsi nell'accettare 
apprezzamenti. 

Grandezza del gruppo: 6-20 persone. 

Tempo: dipende dalla grandezza del gruppo, si possono calcolare circa 4 
minuti per persona. 

Eta: dai 12 anni in su. 

Luogo: una stanza dove tutti possano star seduti, anche per terra, in cerchio. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
Il conduttore invita a sedersi tutti in cerchio, anche sul pavimento, lascian
do lo spazio sufficiente perche un membro del gruppo possa stare comoda
mente al centro ed espone gli obiettivi del gioco. 
Ciascuno a turno si sedera in mezzo al gruppo in silenzio. Chi siede a sini
stra del partecipante che sta al centro inizia a dirgli due o tre cose che ap
prezza in lui in modo particolare. E utile che il conduttore sottolinei la ne
cessita di rivolgersi direttamente alla persona seduta al centro, di essere sin
ceri, evitando complimenti privi di significato, al contrario cercando di es
sere il piu possibile ~oncreti e dettagliati. 
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Dopo che l'interessato ha detto due o tre cose, faun cenno al suo vicino di 
sinistra che puo cos! cominciare a sua volta a dire qualcosa che gli piace 
sulla persona seduta al centro. 
Quando tutti si sono espressi, la persona torna al suo posto e lo lascia al suo 
vicino di sinistra. In questo modo si puo proseguire finch€ ognuno si e se
duto al centro e ha sentito il giudizio degli altri. 

Commento 
Questo gioco produce uno spirito positivo nel gruppo: se tutte le persone 
sono sincere e dirette si crea uno spirito di maggior coesione e affiatamen
to che rende piu accettabile successivamente anche un feedback critico. 
Da inoltre energia ad un gruppo scoraggiato, poco unito, difensivo. 
Per alcune persone e particolarmente difficile rispetto ad alcuni compagni 
trovare e comunicare aspetti positivi e talvolta lo fanno mascherando una 
svalutazione: e importante che il conduttore sia accorto e aiuti la persona a 
dare un messaggio positivo coerente. 

20. Quattro aggettivi 

Obiettivo: sviluppare la disponibilita e la capacita a dare feedback positivi 
e negativi. 

Grandezza del gruppo: da 5 a 20 persone. 

Tempo: 1 ora circa. 

Eta: dai 12 anni in su. 

Luogo: una stanza sufficientemente ampia per formare piccoli gruppi sedu
ti comodamente in cerchio, che possano scrivere. 

Materiale: fogli e penne per ogni partecipante. 

Svolgimento 
I partecipanti si dividono in gruppi di 4/5 persone e si siedono in cerchio. 
L' animatore distribuisce a ogni persona un foglio di carta e una matita chie
dendo a ognuno di scrivere l'elenco dei nomi di tutti i compagni presenti 
nel piccolo gruppo e accanto ad ogni nome quattro aggettivi che qualifica
no la persona che porta quel nome: due aggettivi devono avere un signifi
cate positivo, due un significate negativo. Quando i quattro aggettivi sono 
stati scritti (se qualche persona incontra molta difficolta a trovarne quattro 
si puo accettare che ne vengano scritti almeno uno positivo e uno negativo), 
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il foglio rimane appoggiato sui pavimento, e tutte le persone si spostano in 
sensa rotatorio, in modo da trovarsi davanti al foglio scritto dal compagno 
alia propria sinistra o da quelio alia propria destra (a seconda chela rota
zione abbia un sen so orario o antiorario ). II foglio viene letto, quindi si 
continua la rotazione per pater leggere gli altri fogli. 
AI termine ogni persona puo richiedere chiarimenti rispetto gli aggettivi 
che le sono stati attribuiti e quindi riflettere nel gruppo aliargato sull'espe
rienza fatta. 

Commento 
Quest' esercizio e simile al precedente, rna vi e I' aggiunta del feedback ne
gativo e rappresenta un'occasione perche alcune persone possano confron
tarsi e chiarirsi circa alcuni aspetti riguardanti le reciproche percezioni. 
Quest'esperienza, che puo essere utilmente ripresentata nel tempo, permet
te di acquisire la coscienza, importante per vivere bene in un gruppo, che 
ognuno, rispetto ad un'altra persona, puo essere desiderabile in certe situa
zioni, sgradevole in altre. L' esplicitazione di come ognuno e percepito da 
tutti gli altri (in aspetti sia positivi che negativi) rende meno pressante il bi
sogno di agire per mostrare agli altri soltanto cio che noi vorremmo in 
quanta gli altri, comunque, ci vedono con diverse sfaccettature. 

21. Feedback sulla fiducia 

Obiettivo: esaminare i sentimenti di fiducia presenti in un gruppo, coglier
ne le ragioni e aumentarli, sviluppando l'apertura personale e la volonta di 
rischio. 

Grandezza del gruppo: da 20 a 25 persone piu o meno. 

Tempo: un'ora e mezza circa. 

Eta: dai 10 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia, comoda per tutti i partecipanti. 

Materiale: una copia per ogni partecipante dell' «<nventario della situazio
ne» che trovi a fine esercizio. 

Svolgimento 
L' animatore distribuisce le co pie del «Questionario sulla fiducia» spiegan
do che serve per esaminare i sentimenti che si hanna verso i membri del 
gruppo. 
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Con I' aiuto del gruppo definisce il termine «fiducia», quindi in vita a ri
spondere aile domande del questionario. Quando tutti hanno terrninato sti
mola a condividere le risposte con gli altri componenti del gruppo facendo 
commenti che aiutino a incrementare i sentimenti di fiducia e evidenzian
done l'importanza per un lavoro di gruppo efficace. 

Commento 
Probabilmente sara utile soffermarsi a spiegare e a comrnentare la doman
da n. 12 del questionario. 
E conveniente ripresentare il questionario in momenti successivi del ciclo 
di vita del gruppo per osservare i cambiamenti tra i partecipanti riguardo il 
sentimento di fiducia. 

Questionario sulfa fulucia 

Nome .................................................................. Data ................................. . 

Rifletti e rispondi aile seguenti domande. Le tue risposte saranno riservate, 
solo se lo vorrai potrai renderle pubbliche agli altri una volta compilato il 
tutto. 
1. Come ti sei senti to quando il gruppo «ha fatto i primi passi»? 
2. Come ti senti ora? 
3. Con chi del gruppo ti senti piu a tuo agio adesso? 
4. Descrivi cosa ha queila persona per farti sentire cosi bene. 
5. Con quale persona del gruppo non ti senti a tuo agio? 
6. Perche? 
7. Cosa t'impedisce di essere piu aperto e sincero in questo gruppo? 
8. Secondo te, qual e la persona del gruppo che si sente piu a suo agio con te? 
9. Perche secondo te? 
10. Secondo te qual e la persona del gruppo che si sente meno a suo agio 
con te? 
11. Per quale motivo? 
12. Valuta da 1 a 5 l'intensita del sentimento di fiducia che sperimenti ver
so ciascun componente del gruppo. Usa il numero «1» per indicare la fidu
cia minima, e il 5 per queila massima. 

22. La sedia che scotta 

Obiettivo: imparare a dare e a ricevere feedback. 

Grandezza del gruppo: non oltre 20 partecipanti. 
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Tempo: dipende dal numero di partecipanti. Sono utili almeno 30 minuti 
per ogni persona sulla «sedia calda». 

Eta: dai 16 anni in su. 

Luogo: una stanza sufficientemente ampia da permettere a tutti di sedersi 
in cerchio. 

Materiale: sedie, poltrone o sgabelli affinche tutti possano star seduti e ri
manga un posto vuoto. 

Svolgimento 
Il conduttore enuncia gli obiettivi del gioco quindi, dopo aver posto una se
dia vuota accanto alia sua, invita la persona che voglia ascoltare il feed
back degli altri a sedersi sulla «sedia calda». Precisa che il feedback deve 
riferirsi soltanto al comportamento che e stato manifestato nel gruppo dalla 
persona che sta seduta sulla «sedia calda». Puo proporre alia persona che si 
sedera su tale sedia di pronunciare queste parole: - Io vorrei sentire da voi 
quello che vi piace e quello che non vi piace. 
E importante che la persona intenzionata a dare feedback lo dia in modo 
completo, esprimendo sia feedback positivo che negativo cioe esprima sia 
stima che critica. 
Non appena una persona si siede sulla sedia calda, i partecipanti, a turno, si 
avvicinano e si pongono di fronte per concentrarsi meglio sulla persona in
teressata. 
Il partecipante che si trova sulla «sedia calda» ascoltera in silenzio i feed
back a lui rivolti, senza dire una parola per esercitarsi a non reagire imme
diatamente dando una giustificazione o difendendosi, bensl accettandolo e 
dandosi la possibilita di decidere in seguito se lo vuole accettare totalmen
te cambiando il suo comportamento o se lo vuole rifiutare, o ancora quanto 
vuole accettare e quanto rifiutare. 
Se non si presenta piu nessuno a dare feedback, o se desidera un feedback 
su un suo comportamento preciso, puo prendere l'iniziativa di chiedere di
rettamente ad una determinata persona di dargli un feedback, anche speci
ficando su quale comportamento lo vuole. 
Quando ritiene di aver ottenuto sufficienti feedback, puo interrompere il 
processo dicendo una frase rituale che sara ripetuta da tutti sempre nella 
stessa forma: 
«Vi ringrazio per avermi detto queste cose. Certamente le prendero in con
siderazione. Maio non sono al mondo per essere come voi mi volete». 
Con questa frase si intende sottolineare che il feedback non e una costrizio-
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ne di gruppo o un processo di adattamento, rna e una modalita tramite la 
quale si raccolgono informazioni su come il proprio comportamento ha in
fluenzato i sentimenti di un'altra persona. 

Commento 
Questo esercizio e significativo solo nei gruppi in cui i membri si conosco
no abbastanza bene e si e gia instaurato un certo livello di fiducia. 
E necessaria che il conduttore faccia attenzione che cia che viene comuni
cato durante il feedback non sia ne lode, ne rimprovero e che il gruppo non 
faccia alcun comrnento durante lo svolgimento del gioco. 
Il conduttore inoltre puo assumere la funzione di esempio, andando lui stes
so dai partecipanti e dando loro feedback. 
Perc he 1' esercizio venga condotto in modo corretto e fondamentale che il 
conduttore verifichi che i partecipanti abbiano chiare le modalita per dare 
feedback efficaci. 

23. Un feedback negativo 

Obiettivo: aiutare i componenti del gruppo a saper riconoscere che una co
municazione aperta e sincera molte volte richiede condividere un feedback 
di carattere negativo. 

Grandezza del gruppo: illimitato. 

Tempo: 40 rninuti circa. 

Eta: 16 anni in su. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia da permettere a tutti di scrivere 
comodamente. 

Materiale: carta e penna. 

Svolgimento 
L'animatore spiega gli obiettivi dell'esercizio, forma sottogruppi di tre per
sane, distribuisce a tutti carta e penna, quindi dice: «Pensate per alcuni rni
nuti all'ultima volta che avete ricevuto un feedback di carattere negativo. 
Fate di tutto per identificare i sentimenti che avete sperimentato in quel
l' occasione. (Pausa) Vi siete sentiti personalmente attaccati? Quali rispo
ste, verbali o non verbali, avete dato alia persona che vi aveva comunicato 
quel feedback? (Pausa) Riflettete ora su quella situazione: pensate che la 
vostra risposta fu efficace o no? Siete soddisfatti della risposta? (Pausa) 
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Dopo aver pensato per qualche minuto provate ora a descrivere la situazio
ne e a come vi siete sentiti in quell'occasione». 
Una volta che tutti hanno scritto la propria relazione, l'animatore invita i 
partecipanti a condividere nei sottogruppi la propria esperienza in modo da 
comunicare quello che ciascuno ha sentito nel ricevere e dare il feedback 
negativo. 
Infine tutti i sottogruppi si riuniscono per fare i commenti e le osservazioni 
sullavoro svolto. 

Commento 
Durante questo esercizio e sicuramente utile che l'animatore ricordi in sin
tesi i principi di un processo efficace nel dare e ricevere feedback. 

24. Scelta e rifiuto 

Obiettivo: aumentare la capacita di dare feedback positivi e negativi in mo
do diretto. 

Grandezza del gruppo: da 8 a 10 partecipanti. 

Tempo: dipende dalla grandezza del gruppo tenendo conto che ci vogliono 
almeno 5 minuti per ogni persona. 

Eta: dagli 8 anni in su. 

Luogo: una stanza sufficientemente ampia da permettere ai partecipanti di 
formare due cerchi concentrici. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
I presenti si dividono in modo da comporre due sottogruppi, numericamen
te uguali. Un sottogruppo si siede circolarmente con la schiena rivolta ver
so il centro del cerchio, i membri dell'altro sottogruppo si dispongono cia
scuno faccia a faccia con una delle persone del primo sottogruppo. 
Creata questa situazione il conduttore invita ogni membro del primo grup
po a descrivere alla persona di fronte a cui si e collocato una situazione 
nella quale sceglierebbe di avere come compagno quella persona, e perche; 
quindi a descrivere un'altra situazione in cui, al contrario, non desiderereb
be essere assieme a quella persona, e a giustificarne il motivo. Dopo aver 
fatto cio ciascuna persona del primo gruppo si sposta in senso antiorario in 
modo da trovarsi di fronte alla persona che sta alla destra della persona con 
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cui ha parlato precedentemente e si ripete in modo analogo cio che e appe
na stato fatto. L'esperienza continua col criterio dello spostamento verso il 
compagno successivo, finche ogni membro del primo gruppo si e incontra
to con tutti i membri del secondo gruppo. Quando questa prima parte del
l'esperienza e terminata, il conduttore propone ai membri dei due sotto
gruppi di scambiarsi i ruoli in modo che ogni membro del secondo gruppo 
ripeta cio che ha fatto precedentemente ogni membro del primo gruppo. 

Commento 
11 dover fare riferimento ad una situazione in cui si vorrebbe un compagno 
e quella in cui non lo si vorrebbe aiuta a dare un feedback chiaro e specifi
co. Lo scambio dei ruoli rassicura inoltre della parita del rapporto. 
Le persone che danno il feedback nel secondo turno, pero, possono rima
nere vincolate al feedback ricevuto precedentemente da ogni specifico 
membro del gruppo: 1' animatore puo stimolare a evitare che cio succeda. 

25. E tu che animale sei? 

Obiettivo: capire come gli altri ci vedono in relazione a come noi ci perce
piamo. 

Grandezza del gruppo: da 5 a 20 partecipanti. 

Tempo: un'ora o piu in relazione all'ampiezza del gruppo. 

Eta: da 10 anni in su. 

Luogo: una stanza con le persone sedute in cerchio. 

Materiale: fogli e matite. 

Svolgimento 
Questo gioco e consigliabile tra persone che gia si conoscono. 
11 conduttore prende tanti fogli quanti sono i partecipanti e su ciascun foglio 
scrive un nome, poi li distribuisce in modo che ogni persona ne abbia uno 
con il nome di un compagno. 
11 conduttore chiede al gruppo di disegnare un animale che abbia le caratte
ristiche psicologiche e di comportamento del partecipante che trova scritto 
sui foglio. 11 disegno dovra risultare chiaro, se cosl non fosse, conviene scri
vervi sotto di quaJe animale si tratta. 11lavoro viene consegnato anonimo. 
Una volta raccolti i disegni, il conduttore ne mostrera uno per volta facen
doli passare da un componente all'altro. Su un foglio grande vengono scrit-
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te tutte le osservazioni riguardanti il disegno e le caratteristiche dell' ani
male-persona. 
Finita questa fase, il conduttore distribuira a ciascuno dei presenti un foglio 
bianco e chiedera di disegnare, questa volta, un animale che rappresenti se 
stesso cosl come si percepisce. 
AI termine ciascuno avra davanti a se due disegni di animali: quello del 
compagno e il proprio. II conduttore leggera per I' animale scelto in prece
denza gli attributi che erano stati suggeriti anzitempo dal gruppo. 
Seguira una discussione finale su quanto si ritengano giusti e appropriati I' a
nimale attribuito e le differenze di percezione tra come si ritiene sia il proprio 
modo di essere, Ia propria personalita e quella percepita dal compagno. 

Commento 
Sara utile sollecitare, durante le osservazioni dei disegni, il contributo di 
ciascuno all' interpretazione delle caratteristiche psicologiche da attribuire 
alia persona-animale e stimolare, durante il confronto dei due disegni, I' a
nalisi delle eventuali differenze di percezione. 
E possibile variare il gioco in modo divertente e creativo proponendo sti
moli altemativi all'animale come ad esempio un'opera letteraria o teatrale, 
una canzone, una pianta, una macchina, ecc. 

26. Le statue 

Obiettivo: dare un feedback inusuale, in modo non verbale e tentare di en
trare in contatto col mondo emozionale dell'altro. 

Grandezza del gruppo: 6-20 persone. 

Tempo: 40 minuti circa. 

Eta: dai 14 anni in su. 

Luogo: una stanza ampia dove il gruppo possa dividersi a coppie e ogni 
. . 

copp1a avere un suo spaz10. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
Dopo che il conduttore introduce gli obiettivi del gioco, invita ciascun par
tecipante a scegliere un partner a cui desidera dare un feedback in modo 
inusuale o che desidera conoscere meglio e a porsi l'uno di fronte all'altro, 
sparsi per Ia stanza. 
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Uno dei due deve quindi assumere il ruolo di scultore, osservare per qual
che minuto il partner, cercando di inferire un suo stato d'animo caratteristi
co o un particolare atteggiamento che a suo modo di vedere lo contraddi
stingue e inizia a estremizzarlo «modellandone» il corpo. Volendo puo an
che utilizzare il mobilio della stanza, ad esempio facendolo salire su di un 
tavolo, o capovolgendo una sedia per farla diventare un recinto, ecc. 
Puo anche «modellare» un sorriso o un volto corrucciato. E importante che 
venga esagerato almeno un aspetto del compagno. 
Quando lo scultore ha finito deve rimanere in silenzio a osservare la sua 
opera e cio che esprime. Quindi fa assumere al suo corpo l'esatta posizione 
della statua, come se fosse una copia. Una volta fatto cio dovrebbe rimane
re alcuni minuti in quella posizione e prendere coscienza delle sensazioni 
che trovano espressione nell' atteggiamento del corpo della statua. 
Vengono quindi scambiati i ruoli tra scultore e statua. 
Al termine la coppia rimane qualche rninuto insieme seduta a terra condi
videndo la propria esperienza. 

Commento 
Questo gioco puo attivare emozioni intense, richiede quindi che il gruppo 
sia affiatato, rilassato e concentrate. E utile quindi proporlo in un momento 
in cui ciascun membro si sente disponibile ad aprirsi e interessato a cono
scere meglio i compagni. 
Il conduttore puo stimolare il processo di conoscenza e consapevolezza 
con alcune domande quali ad esempio: - Come mi sono sentito in qualita 
di statua in quella tale posizione? In quali altre situazioni rni sono sentito in 
modo analogo? Cosa ho provato in qualita di copia della statua del compa
gno? L'aspetto che ho evidenziato nel compagno e presente anche in me? 

27. Scultura del gruppo 

Obiettivo: diventare consapevoli di come ciascuno vive la struttura sociale 
del gruppo, di dove si senta posizionato e di dove viene posizionato dagli 
altri membri del gruppo. 

Grandezza del gruppo: dai 6 ai 25 partecipanti. 

Tempo: dipende dalla grandezza del gruppo, tenendo presente che ogni par
tecipante ha bisogno di circa 10 min uti. 

Eta: dai 14 anni in su. 
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Luogo: una stanza ampia dove i partecipanti possano anche sdraiarsi. 

Materiale: nessuno in particolare. 

Svolgimento 
Il conduttore propone ad un membro del gruppo di fare una rappresenta
zione di come vede il gruppo in quel momento, rendendo visibile come per
cepisce i rapporti sociali all'intemo di esso. 
La persona che sceglie di essere «scultore» senza parlare deve andare di 
fronte ad ogni singolo membro del gruppo e cominciare a creare mettendo
lo in una posizione che esprima come e dove la immagina. Puo fare una ca
ricatura d'alcuni aspetti che nota come rilevanti, metterla vicino a qualcu
no, distante dagli altri, lasciarla in piedi, farla coricare, guardando una par
ticolare direzione, ciondolare, spadroneggiare, lasciarsi cadere, pronta a 
saltare, aggrapparsi, rifiutare o altro. 
Infine deve assume egli stesso la posizione che pensa sia per lui piu carat
teristica. 
Al termine di ogni scultura di gruppo il conduttore riunisce il gruppo in 
cerchio e stimola la riflessione e la discussione sul vissuto di ciascuno. 

Commento 
Una delle scoperte che i membri del gruppo possono fare e che potrebbero 
scoprire di non accorgersi troppo di alcune persone, mentre altri sono piut
tosto in primo piano. 
Ciascuno puo notare il posto e se vuole riportare le proprie sensazioni nel
l' essere stato messo in una deterrninata posizione. Piuttosto che stare a di
scutere o a giustificare la posizione in cui ciascuno e stato posto, lasciare 
che ciascuno veda il gruppo differentemente facendo ognuno una nuova 
scultura. Se qualcuno e sorpreso di come un ampio numero di persone lo 
vede, accetti che deve aver manifestato alcuni segnali che danno forma a 
questa visione. Se non gli piace il modo in cui e visto lo s'inviti a fare una 
scultura dove si pone in una posizione rispetto al gruppo che gli piace. 
E efficace far ripetere il gioco di tanto in tanto e notare come cambia la 
percezione della struttura del gruppo. 
Una variante, utile soprattutto ai membri che si colgono isolati o mal inte
grati, potrebbe essere quella di far modellare il gruppo nel modo in cui pia
cerebbe averlo nel futuro. 
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28. Chi conosciamo meglio 

Obiettivo: cogliere le differenze e gli aspetti problematici tra se e i compa
gni, diminuire le barriere che spesso si creano di fronte alle diversita. 

Grandezza del gruppo: da 6 a 20 persone. 

Tempo: dai 35 minuti in su, dipende dal numero dei partecipanti. 

Eta: 15 anni in su. 

Luogo: una stanza dove tutti possono stare seduti e possano scrivere. 

Materiale: carta e penna. 

Svolgimento 
Il direttore invita tutti i membri del gruppo a scrivere su di un foglio il no
me dei compagni presenti e a disporli secondo un ordine che segue il crite
ria della «conoscenza» che uno sente di possedere della personalita dell' al
tro. Al primo posto ognuno segna il nome della persona percepita come co
lei il cui mondo interno appare piu noto. Se alcuni membri del gruppo tro
vano difficolta a stilare una graduatoria, il direttore insiste perche ognuno 
tenti di operare una discriminazione; tuttavia puo accettare che piu di una 
persona venga collocata allo stesso livello della graduatoria. 
Quando tutti i nomi sono stati scritti, ciascuno legge ad alta voce la propria 
graduatoria, spiegando con qualche parola il perche della collocazione di ogni 
persona a quel punto. Nessun commento va fatto dagli altri su quanta detto. 
Terminata questa fase il conduttore in vita ognuno a scrivere sul retro del fo
glio una domanda rivolta all'ultima persona della graduatoria, con lo scopo 
di ottenere qualche ulteriore elemento che porti luce su aspetti importanti 
della personalita di questa. 
Quando tutti hanno fatto la propria domanda, ognuno Iegge quanta ha scrit
to, quindi fa l'inversione di ruolo con la persona a cui la domanda e stata 
rivolta e risponde; infine la persona interrogata fa le eventuali rettifiche e 
aggiunge qualche altro elemento di se che desidera far conoscere. 

Commento 
Quest' esperienza mette nella condizione di esplicitare le differenze che 
ognuno percepisce nel rapporto con ognuno degli altri membri del gruppo 
ed e un' operazione sentita come molto faticosa da col oro che tendono a ne
gare gli aspetti problematici della relazione con gli altri. Inoltre, la focaliz
zazione finale sui «meno conosciuti» permette di stimolare la partecipazio
ne di questi con una modalita sufficientemente morbida per non rafforzare 
le difese gia esistenti o per non provocare movimenti di fuga. 
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Capitolo 4 

Esercizi che favoriscono 
Ia diminuzione dell' area buia 

mediante il passaggio delle informazioni 
all'area privata (percorso interno) 
e all' area cieca (percorso esterno) 

29. La carta delle aspettative di un gruppo 

Obiettivo: sperimentare le pressioni che esercitano le aspettative degli altri 
riguardo l'assunzione di un ruolo ed esaminare gli effetti che tali aspettati
ve producono sui funzionamento globale del gruppo. 

Grandezza del gruppo: da 7 a 9 persone (se il numero e maggiore si posso
no formare sottogruppi). 

Tempo: 1 ora circa. 

Eta: dai 12 anni in su. 

Luogo: una stanza ampia affinche tutti i partecipanti possano sia star sedu
ti, sia muoversi liberamente. 

Materiale: etichette adesive (una per ogni partecipante), ognuna delle qua
li avra una delle seguenti scritte: 
II buffone: Ridi sempre 
L'insicuro: Giudicami 
II saggio: Consigliati (dame) 
L' emarginato: Ignorami 
II capomafia: Rispettami 
Lo stupido: Prendimi in giro 
II capo: Ubbidiscimi 
L'ignorante: Insegnami 
Miss Italia: Corteggiami 
L' Apollo: Ammirami 
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Svolgimento 
Il conduttore, senza esplicitare 1' obiettivo, per la buona riuscita del gioco, 
colloca un' etichetta sulla fronte di ognuno dei partecipanti, in modo che 
nessuno possa leggere la propria, rna solo quella dei compagni. 
Dopo, proponendo un tema di discussione, invita tutti a relazionarsi reci
procamente in modo conforme alla prescrizione scritta sull' etichetta, rna 
senza dire mai il motivo, perche questa dovra essere indovinato dall'inte
ressato in funzione delle reazioni che vedra negli altri verso di lui. 
Dopo circa 15 minuti, ognuno dei componenti dira a turno, se e riuscito a 
indovinare la prescrizione scritta sulla propria fronte, qual e il suo signifi
cato e qual e quindi il suo ruolo. 
Al termine, il conduttore permettera a tutti di esprimere che cosa si e senti
to e sperimentato di fronte alle reazioni degli altri membri e riassumera i 
ruoli svolti. 

Commento 
Questa esercizio, se condotto in modo abile, puo avere un forte impatto 
emotivo per il gruppo. L' animatore deve lasciare il tempo necessaria alle 
interazioni affinche ciascun partecipante possa «entrare» emotivamente nel 
proprio ruolo, evitando che si trasformi in un semplice momenta ludico e 
divertente, rna solo sufficiente a cogliere lo stato d'animo stimolato dal 
gruppo, terminando prima che le emozioni diventino insostenibili. E im
portante inoltre che i ruoli interpretati non siano quelli usuali, che si inter
pretano nella vita di tutti i giorni, sia perche il carico emotivo sarebbe ec
cessivo, soprattutto se il ruolo con cui si ha a che fare e negativo, sia per
che interpretare un ruolo inconsueto stimola la comprensione empatica. E 
ovvio che il conduttore puo utilizzare altri ruoli non compresi nella lista 
esposta sopra. Occorre infine, al termine del gioco, lasciare lo spazio suffi
ciente affinche ciascuno possa condividere i propri stati d'animo nell'inter
pretare un dato ruolo. 

30. Animali nella foresta 

Obiettivo: prendere coscienza del proprio modo di essere in relazione agli 
altri, dei propri sentimenti di paura e di insicurezza. 

Grandezza del gruppo: da 8 a 15 partecipanti. 

Tempo: un'ora o piu a seconda il numero dei partecipanti. 

Eta: da 8 anni in su. 
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Luogo: spazio all'aperto, palestra o stanza ampia preferibilmente con mo
quette. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
II conduttore chiede ai partecipanti di camminare liberamente nello spazio 
e di immaginare una foresta con alberi, cespugli, tane. 
Dopo qualche minuto ciascuno deve scegliere per se un animale e rappre
sentarlo come puo, con i movimenti e i versi, in modo da farsi riconoscere 
dai componenti del gruppo. 
Quando tutti han no scelto 1' ani male e la collocazione il conduttore chiede 
di agire il proprio ruolo in relazione agli altri. La tigre correra dietro allo 
scoiattolo o al cane. L'aquila tentedt di stare in alto (su uno sgabello o un ta
volo). Gli animali feroci si scontreranno tra di loro ... 
Lasciare agire per circa 10 min uti i partecipanti osservando attentamente le 
dinamiche del gruppo: le fughe, gli attacchi, l'inattivita. 
In seguito, il conduttore avverte che nella foresta e calata la notte e ciascun 
animale deve trovare una propria tana per riposare. 
Dare del tempo. Quando tutti gli animali sono in riposo il conduttore pas
sera accanto a ciascuno e simbolicamente chiudera una gabbia chiarendo 
che durante la notte gli animali sono stati fatti prigionieri. 
Ora e I' albae gli animali sono svegli e si rendono conto di essere stati cat
turati. 
Osservare le reazioni: chi si agita, chi e tranquillo, chi cerca di forzare la 
gabbia. 
Dopo qualche minuto il conduttore libera un animale cui chiede di aprire 
tutte le altre gabbie. 
Ora gli animali sono liberi e possono uscire e interagire nuovamente. 
Dopo circa cinque minuti il conduttore ferma il gioco e chiede ai parteci
panti di discutere 1' esperienza. 

Commento 
Questo gioco consente chiaramente di prendere coscienza di come ciascu
no percepisce se stesso e come si pone in relazione agli altri. 
II conduttore stimolera le osservazioni sui propri e gli altrui comportamenti, 
chiedera se in gabbia ci si e sentiti protetti o costretti. Fara notare come alcu
ni, pur avendo scelto un ruolo, non l'hanno poi agito (animali aggressivi che 
si sono mostrati tirnidi, animali docili che invece hanno scelto la lotta ... ). 
E utile eseguire questo gioco con vestiti comodi, tute, calzoni, senza cintu
re e occhiali. 
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31. II seme 

Obiettivo: fare contatto con la concezione che si ha di see con le tappe ine
vitabili della vitae creare un intenso clima emotivo all'interno del gruppo. 

Grandezza del gruppo: 6-15 persone. 

Tempo: 40 rninuti. 

Eta: dai 16 anni in su. 

Luogo: una stanza ampia dove ci si possa distendere e muovere con facilita. 

Materiale: materiale morbido (cuscini, coperte, ecc.). 

Svolgimento 
Il conduttore abbassa le luci, creando nell'ambiente la semioscurita, quindi 
invita i membri del gruppo a stendersi sui pavimento, raggomitolandosi co
me a voler riprodurre la posizione fetale. 
Quando tutte le persone hanno trovato la loro collocazione, le copre col ma
teriale morbido di cui dispone: coperte, cuscini, pezzi di stoffa. 
Terminate queste operazioni, egli pronuncia le seguenti battute ( che so no 
anche indicazioni di portamento ), intervallandole con un tempo sufficiente 
al crearsi del clima emotivo desiderata: 
- Siete dei semi, ricoperti da un leggero strato di terra. 
- L'inverno e quasi finito. 
- Ecco ... sta arrivando la primavera ... cominciate a sentire il tepore del sole. 
-II vostro corpo di seme chiuso comincia lentamente ad aprirsi, i vostri ar-
ti diventano radici che si espandono ... e incontrano altre radici. 
- Ora state crescendo in altezza ... vi alzate lentamente ... uscite dalla terra 
(a questo punto, il conduttore aumenta la luce inondando illocale di un 
chiarore solare) e vedete la luce abbagliante del sole. 
- Siete divenuti dei giovani alberi, alti e flessuosi. Le vostre radici sono 
fisse nella terra, rna il tronco e i rami oscillano al vento muovendosi nello 
spazio che vi circonda ... Nel dolce movimento che culla il vostro tronco e le 
vostre braccia, sfiorate e accarezzate altri rami protesi. 
- Siete alberi adulti, dal tronco robusto e immobile ... anche i rami non 
oscillano piu ... solo le foglie oscillano al vento. 
- Ma ecco che il cielo si oscura all'improvviso (il conduttore abbassa velo
cemente le luci, riportando I' ambiente nella semioscurita) ... un turbinio di 
vento avvolge le cose ... voi alberi vi sentite come strappati verso I' alto ... 
cercate di resistere ... non ce la fate piu ... venite sradicati ... oscillate per 
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qualche attimo ... e poi lentamente vi riversate sul suolo, abbattuti mortal
mente assieme a tutti gli altri alberi. 
- Siete alberi morti ... lentamente le vostre membra si allargano al suolo ... 
s'intrecciano con le membra degli altri alberi ... si fondono insieme ... diven
tano humus, pronto ad accogliere altri semi che genereranno nuova vita. 

Commento 
E questa un'esperienza che tocca, nella sua successione, la gamma delle 
emozioni fondamentali dell'uomo, dal polo della vita a quello della morte, 
da quello della fusionalita a quello della separazione, da quello della bene
volenza a quello della rabbia distruttiva. Essa contribuisce a creare quel
l'intenso clima emotivo che cementa un gruppo. La sua buona riuscita di
pende anche dall' abilita del conduttore nel dare le indicazioni verbali col 
tono di voce adatto ai diversi contenuti espressi. E anche essenziale che il 
conduttore sappia dosare correttamente la cadenza temporale dei messaggi 
che si susseguono. 

32. II sogno da bambino 

Obiettivo: stimolare il «percorso intemo». 

Grandezza del gruppo: dagli 8 ai 15 partecipanti. 

Tempo: 1 ora circa. 

Eta: dai 18 anni in su. 

Luogo: una stanza ampia dove ci si puo muovere liberamente. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
Il conduttore inizia facendo riflettere su come da piccoli si sogna sempre 
d'essere qualcun altro, o d'essere come qualcun altro: un professore, un 
personaggio dei fumetti, un eroe sportivo, un personaggio rnitico, ecc. Co
munica che tramite il gioco si cerchera di ritrovare quel desiderio, queUe 
sensazioni e queUe emozioni. 
I partecipanti scrivono su un piccolo pezzo di carta il nome delloro sogno 
da bambino o una corta descrizione di quel sogno a fianco del proprio no
me, e consegnano i foglietti al conduttore. 
In seguito hanno alcuni minuti per mostrare col corpo le caratteristiche 
principali delloro personaggio, ognuno per se, senza dialogo. Devono mo-
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strare cia che li seduceva quand' erano piccoli, usando solamente dei gesti, 
dei movimenti, delle espressioni fisiche, delle posture. 
In un secondo tempo il conduttore chiedera loro di trovare un partner e in 
coppie si dialoghera, sempre recitando il proprio personaggio, anche se si 
stabilisce un dialogo surreale, perche ognuno dovra includere 1' altro nel 
proprio mondo, mondo che per definizione e estraneo all'altro. A due ripre
se il conduttore suggerira di cambiare partner, dunque ogni attore giochera 
con tre compagni. 
Quando sara terrninato il gioco, ogni partecipante sara chiamato al centro 
del gruppo, uno per volta, e tutti i partecipanti potranno commentare cia 
che hanno visto in precedenza. 

Commento 
E ovvio che non si tratta di giocare a un indovinello, rna di osservare il 
comportamento di ciascuno, per rivelare cia chela persona voleva vera
mente essere o sviluppare di se: il «nome» del personaggio non e che un 
travestimento dei suoi desideri. 
In un certo modo e in una certa misura, questo gioco rivela alcune delle ca
ratteristiche che i partecipanti hanno conservato nell' eta adulta: e utile che 
il conduttore stimoli a cogliere cia che si possiede del personaggio scelto, 
cia che ancora e presente. 
In un'alternativa il conduttore pua suddividere il gruppo in due sottogruppi 
in modo che quando un sottogruppo gioca recitando il proprio personag
gio, l'altro osserva e poi si invertono i ruoli. Ciascun sottogruppo al termi
ne commentera cia che ha osservato. 

33. La piu grande paura da bambini 

Obiettivo: stimolare il «percorso interno». 

Grandezza del gruppo: dagli 8 ai 15 partecipanti. 

Tempo: 1 ora circa. 

Eta: dai 18 anni in su. 

Luogo: una stanza ampia dove ci si pua muovere liberamente. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
II conduttore invita i partecipanti a recitare cia che faceva paura da bambi
ni: una persona reale o immaginaria, un mostro, un animale, ecc. E neces-
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sario che metta in rilievo che bisogna recitare cio che si credeva essere il 
desiderio dell'altro. Quest'altro dev'essere concreto, anche se si tratta di 
un fantasma. Dev'essere qualcosa di recitabile: non la paura dell'oscurita, 
per esempio, rna cio che si temeva si nascondesse nel buio; non la paura di 
essere colpito dal fulrnine, rna la paura di colui che avrebbe voluto fulrni
narlo (forse il buon Dio stesso). 
Nella prima tappa tutti i partecipanti devono mostrare i propri personaggi 
terrorizzando, senza usare parole; poi ogni attore tentera di terrorizzare il 
partner che, a sua volta, si sforzera di fare altrettanto. In questo modo ci si 
addestra ad usare le arrni che si temono. 

Commento 
Recitando il soggetto che rni faceva paura, io lo comprendo meglio e com
prendo meglio anche la mia paura da bambino, che puo ancora sussistere in 
me. Come nel sogno, non dobbiamo tradurre letteralmente cio che si rivela 
nel gioco: io avevo forse effettivamente paura di questo o di quello, rna la 
mia paura, forse, era anche il mio desiderio - avrei voluto essere colui che 
rni faceva paura, o essere come lui. 

34. II millepiedi 

Obiettivo: favorire la coesione di gruppo. 

Grandezza del gruppo: da 5 a 12 partecipanti. 

Tempo: 30 minuti o piu a seconda del numero dei partecipanti. 

Eta: da 10 anni in su. 

Luogo: una ampia stanza il piu possibile vuota. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
Il conduttore chiede ai partecipanti di disporsi lungo una parete della stan
za, uno accanto all'altro. Nella scelta della parete privilegera quella che 
permette il maggior numero di passi per raggiungere la parete opposta. Lo 
spazio che intercorre fra le due pareti sara il percorso da affrontare. 
Il conduttore in vita i partecipanti a percorrere il tragitto stabilito con un' an
datura il piu possibile naturale e quando avranno raggiunto 1' opposta pare
te chiedera di ripetere il percorso invertendo il senso di marcia. 
A questo punto il conduttore sollecita ognuno a stabilire un contatto con i 
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compagni che lo affiancano tramite le braccia o le mani e, stabilito il con
tatto, a camminare come prima. Ripetere il percorso almena due volte. 
11 conduttore invita poi a mantenere il contatto stabilito in precedenza e a 
camminare mettendo il proprio piede destro fra le gambe del compagno 
che si trova a destra e quello sinistro fra le gambe del compagno che si tro
va a sinistra. Ripetere almena quattro/cinque volte il percorso suggerendo 
ai partecipanti di lavorare per trovare una cadenza di andatura il pili omo
genea possibile a quella dei compagni. 
AHa fine tutti seduti in circolo per la verbalizzazione dei vissuti. 

Commento 
Osservare le eventuali difficolta dei singoli a stabilire il contatto fisico con 
i compagnie queUe incontrate nell'adeguarsi all'andatura di gruppo. 

35. Danza con contatto 

Obiettivo: stimolare le energie del gruppo; sviluppare la fiducia nell' altro e 
la capac ita di essere in contatto con le esigenze dell' altro. 

Grandezza del gruppo: illimitato. 

Tempo: 30 minuti. 

Eta: tutte le eta. 

Luogo: una stanza ampia, dove e possibile ballare. 

Materiale: CD o musicassette con vari ritmi di musica. 

Svolgimento 
I giocatori si dividono in coppie. 11 conduttore invita ciascuna coppia a tro
vare una modalita di contatto (mani-mani, fronte-fronte, schiena-schie
na ... ), che deve mantenere mentre danza al ritmo di musica. 
Quando inizia la musica, i giocatori si mettono a ballare a tempo di rock, di 
valzer, di tango ... facendo attenzione a non modificare il contatto con il 
partner sino alla fine. 

Commento 
11 contatto fisico con un'altra persona, specie nella cultura occidentale, an
che in un gruppo dove le persone gia si conoscono, puo provocare imbaraz
zo e vergogna, in quanta viene vissuto come un prima pas so verso 1' intimita. 
Anche ballare puo provocare inibizioni perche richiede spontaneita e un 
rapporto sereno con il proprio corpo. 
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In fine 1' essere in grado di seguire un' altra persona non e semplice in una 
cultura che esalta il «tenere tutto sotto controllo». 
Se fatto quindi in una fase iniziale della vita di un gruppo, quando ancora 
non si e instaurato un clima di fiducia e di collaborazione attiva, questo 
gioco puo scatenare le difese e provocare la chiusura tra i partecipanti. Lo si 
puo cogliere dal rifiuto di ballare, o dal riso forzato, dallo scherno verso se 
stessi o gli altri. 
Occorre che il conduttore, dopo aver scelto il momento appropriato, inviti i 
partecipanti a focalizzarsi sugli obiettivi del gioco, precedentemente condi
visi. 
Al termine ciascuno riferisce liberamente la propria esperienza. 

36. La fortezza 

Obiettivo: stimolare le energie del gruppo; favorire l'integrazione. 

Grandezza del gruppo: da 8 partecipanti a illimitato. 

Tempo: 20 minuti. 

Eta: tutte le eta. 

Luogo: una stanza ampia, dove e possibile muoversi agevolmente. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
I partecipanti si dividono in due gruppi. I componenti del primo gruppo, piu 
numeroso, si dispongono in cerchio e, ben serrati fra di loro, costituiscono 
la «fortezza». Il secondo gruppo e quello degli «assedianti», i quali cerca
no di penetrare all'interno del «cerchio-fortezza», scalano le mura (le 
schiene), cercano un varco (fra le gambe), tentano di aprirsi una breccia (fra 
i corpi), senza colpire i compagni. 
Invece dell'assedio, si puo prevedere la «fuga», con un gruppo di «prigio
nieri» che cercano di uscire dal «cerchio-fortezza» in cui sono «rinchiusi». 

Commento 
Questo gioco puo essere utilizzato in vari momenti della vita di un gruppo 
con diversi scopi. All'inizio puo sviluppare un clima giocoso e stimolare le 
energie dei partecipanti, soprattutto se arrivano all'incontro stanchi e pas
sivi. 
Puo anche essere utilizzato per facilitare 1' espressione di aggressivita in 

99 



modo ludico e protettivo di un membro o di un sottogruppo quando vi e la 
tendenza alla sua espressione indiretta e passiva. 
Infine puo essere efficace per favorire l'integrazione di un membro o di un 
sottogruppo che tende a isolarsi passivamente. Negli ultimi due casi il 
membro o il sottogruppo cui si vuole agevolare 1' integrazione o 1' espres
sione di aggressivita, saranno i «prigionieri» o gli «assedianti». 

37. La passeggiata della fiducia 

Obiettivo: sperimentare i propri modelli di comportamento, in particolare 
i1 grado di fiducia nell' a1tro. 

Grandezza del gruppo: da 5 a 20 partecipanti. 

Tempo: 40 minuti o piu a seconda del numero dei partecipanti. 

Eta: da 10 anni in su. 

Luogo: una stanza arredata da sedie pieghevoli. 

Materiale: nessuno. 

Svolgimento 
Il conduttore spiega ai partecipanti che il gioco consiste nel formare delle 
coppie in cui uno dei due partner accompagna 1'a1tro, che finge di essere 
cieco, in un viaggio immaginario. Chi assume il ruolo di guida propone un 
breve percorso, descrivendone i1 tracciato, per consentire al compagno non 
vedente di seguirlo uti1izzando «1' occhio della mente». 
La sce1ta delle due diverse parti da sostenere e delle coppie viene lasciata 
allibero proporsi dei singo1i, con l'unico suggerimento di esperire entram
bi i ruoli (2-3 minuti per ogni percorso). 
A gioco ultimato ogni partecipante esprime la preferenza per l'uno o l' altro 
ruolo ricoperto, le difficolta incontrate, le eventuali paure sperimentate. 
Segue la discussione finale libera. 

Commento 
Notare le difficolta dei singoli a proporsi per uno o entrambi i ruoli del gio
co; come e vissuta 1' assunzione di responsabilita nel ruolo di guida e la ca
pacita di affidarsi all' altro in quello di «non vedente»; il tipo di percorso 
scelto, tranquillo e rassicurante, o invece difficoltoso e impervio. 
Stimolare a riflettere: «Sei tu che scegli o aspetti che qualcuno si avvicini? 
Rifiuti tutti? Quali sensazioni sperimenti? Sei capitato con chi volevi?». 
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Vi sono alcune varianti. In una e permesso parlare, rna e vietato toccare. 
Chi guida sta accanto al compagno e gli spiega quello che deve fare. Ecco 
un esempio: «Fai 3 passi avanti e ti troverai vicino ad una sedia. Gira intor
no alla sedia». La descrizione dell'ambiente deve essere piu accurata che 
mai. Il conduttore puo cambiare la disposizione dei mobili, cosi la stanza 
sara meno familiare a entrambi. 
In un'altra variante si puo toccare, rna non parlare. 
Il conduttore puo anche decidere di rendere il percorso difficile provveden
do a creare alcuni ostacoli: un passaggio stretto fra due file di sedie, sedie 
accatastate l'una sull'altra, altre capovolte, ecc. La disposizione sara nuo
vamente cambiata quando la coppia invertira i ruoli. 

38. Prendere coscienza del nome 

Obiettivo: conoscere il significate del nome dei propri compagnie cogliere 
quanto ha influenzato in ciascuno la percezione di se e le interazioni con 
gli altri. 

Grandezza del gruppo: si puo attuare anche in gruppi ampi suddividendoli 
in sottogruppi di 8-12 componenti. 

Tempo: 35 minuti. 

Eta: dai 15 anni in su. 

Materiale: un' etichetta con il nome di ogni partecipante facile da leggere 
ad una certa distanza. 

Luogo: una sala sufficientemente ampia, comoda per tutti i partecipanti. 

Svolgimento 
Dopo che ognuno ha messo davanti a se l' etichetta con il proprio nome, il 
conduttore presenta gli obiettivi dell' esercizio, sottolineando che riflettere 
e discutere nel gruppo sul proprio nome contribuisce a far si che tutti si co
noscano meglio e da l'opportunita di osservare come il nome influisca sul 
rapporto con gli altri. 
In un secondo tempo ogni partecipante a turno comunica ai membri del 
sottogruppo tutto quello che sa circa il proprio nome (il suo significato, il 
perche gli e stato dato, chi l'ha scelto, ecc.). Pub anche riferire i vantaggi o 
gli svantaggi del portare quel determinato nome e soprattutto se avesse pre
ferito averne un altro . 
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Il conduttore puo collaborare con i sottogruppi elencando su di una lavagna 
gli aspetti da prendere in considerazione e girando fra i gruppi: 
- Origine storica e/o significate del nome. 
- Chi e come ha scelto il suo nome. 
- Origine storica e/o significate del cognome. 
- Vantaggi e/o svantaggi del proprio nome e cognome. 
- Se qualcuno avesse voluto un altro nome e perch€. 
-Nome che si vorrebbe dare al proprio figlio. 
Dopo che ciascun partecipante ha riferito tutto cio che ha ritenuto significa
tive rispetto al proprio nome, si possono lasciare alcuni minuti per condivi
dere nel sottogruppo le proprie impressioni e le proprie riflessioni sull' e
sperienza fatta. 

Commento 
Spesso il nome di una persona viene considerate ne piu ne meno come un'e
tichetta tanto che viene scordato appena pronunciato, proprio perch€ non 
gli si presta particolare attenzione. Dietro ciascun nome invece si nascon
dono molteplici significati che aiutano a conoscere e capire una persona. E 
quindi utile che il conduttore sensibilizzi i partecipanti a non trascurare, nel 
processo di conoscenza dell' altro, il momento della presentazione di se tra
mite la comunicazione del proprio nome, rna al contrario a valorizzarlo me
diante un ascolto attento che vada «oltre l'etichetta». 
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In dice 

Presentazione .................................. . 

Parte prima 
I PRINCIPI GENERAL! E LE DINAMICHE 

Capitola 1 
Le aree della «finestra» ......................... . 

Area pubblica ................................. . 
Area cieca .................................... . 
Area privata ......... .......................... . 
Area buia ..................................... . 

Capitola 2 
I cambiamenti all 'interno della finestra 

1. Un mutamento all'interno di un qualsiasi quadrato si 
riflettera sui restanti .......................... . 

2. Si spreca piu energia quando si nasconde, si nega e si 
maschera un comportamento che e implicata in un' a-
zione reciproca .............................. . 

3. La minaccia tende a ridurre la conoscenza, la fiducia 
reciproca la fa aumentare ...................... . 

4. Forzare un individuo a rendersi cosciente di aspetti re
lativi a se non e desiderabile e, in generale, none effi-
cace ....................................... . 

5. Un apprendistato interpersonale determinera l'amplia
mento dell' area pubblica e la riduzione delle restanti 
aree ....................................... . 

6. L' ampliamento di tale area rendera piu facile illavoro 
con gli altri. Cio significa che molti dei mezzi e delle 
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capacita dei membri del gruppo possono essere utiliz
zati per il bene comune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 Quanta piu piccola sara 1' area pubblica tanto piu povera 
sara la comunicazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitola 3 
L'ampliamento dell'area pubblica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perch€ e importante lavorare per l'ampliamento dell'area 
pubblica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L'incontro-scontro delle aspettative e la consapevolezza 0 

I percorsi della consapevolezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Il percorso interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Il percorso esterno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitola 4 
I processi che permettono l'ampliamento dell'area 

pubblica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. L' autoapertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L' autoapertura efficace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I diversi livelli di autoapertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicare le emozioni e i sentimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacita di ascolto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Il feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cos' e il feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perch€ e importante il feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Possibili risvolti del feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diversi tipi di feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capitola 5 
Procedure per dare feedback in maniera efficace 

lo Le condizioni per dare il feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Condizioni relative alia persona che da il feedback 0 0 0 

Condizioni relative alia persona che riceve il feedback 
Condizioni relative alia relazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Condizioni relative al contesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 La preparazione del feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 Dare feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicare il feedback in maniera rispettosa 0 0 0 0 0 0 0 
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Descrivere il comportamento in maniera neutra ..... . 
Evidenziare gli effetti di tale comportamento su di se 
Comunicarlo direttamente alla persona interessata .. . 

4. Verifica dell'effetto del feedback .. ... .... .. ..... . 

Capitola 6 
Differenti stili interpersonali della finestra di Johary 

1. La finestra ideale ..... . .. .. .... . ..... ......... . 
2. Focalizzazione sugli altri . . ... . .. . .. . ... ....... . . 
3. Focalizzazione su di se .................. ...... . 
4. Chiusura ........ . . . .. . ....... . ... .. . ... . .. .. . 

Parte seconda 
GLI ESERCIZI PER L' AMPLIAMENTO 
DELL' AREA PUBBLICA 

Capitola 1 
Esercizi che aiutano a sciogliere il clima interpersona

le, creando le condizioni di disponibilita iniziale al 
rapporto ..... . ....... .. ............ . . ..... . . 

1. Ti pesto un piede ... ... ....................... . 
2. L' incantesimo .......... .... .... . .... .. . ..... . 
3. Conoscenza reciproca ... ..... . . . . ... .. ....... . . 

Capitola 2 
Esercizi che favoriscono il passaggio delle informa

zioni dall'area privata a quella pubblica stimolando 
l'autorivelazione . .... . ................ .... . . . 

4. Esercizio di presentazione ...................... . 
5. Autopresentazione .. ............ ... ........... . 
6. Esercizio di autoapertura .. .. .. . ..... ... ........ . 
7. Il mio ritratto .... . . . ........ . ... . ....... . ... . . 
8. Autoritratto ............ ........ . ..... .. . ... .. . 
9. Interpretazioni personali . ............ .......... . 
10. Albero della rnia autostima .. ............. ..... . 
11. Spot pubblicitario di se stessi . . ... .. .... . .. ... . . 
12. Io pubblico- Io privato . ..... . . .......... ..... . 
13. Interscambio di esperienze .............. . ... . . . 
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14. Valori ..................................... . 
15. Le cose proprie 

Capitola 3 
Esercizi che permettono il passaggio delle informazio

ni dall'area cieca all'area pubblica creando le condi-
zioni per dare feedback ...................... . 

16. Conoscere i compagnie coltivare le amicizie ...... . 
17. Fare la valigia .............................. . 
18. Rafforzamento degli aspetti positivi ............. . 
19. Feedback positivo ........................... . 
20. Quattro aggettivi ............................ . 
21. Feedback sulla fiducia ........................ . 
22. La sedia che scotta ........................... . 
23. Un feedback negativo ........................ . 
24. Scelta e rifiuto .............................. . 
25. E tu che animale sei? ......................... . 
26. Le statue ................................... . 
27. Scultura del gruppo .......................... . 
28. Chi conosciamo meglio ....................... . 

Capitola 4 
Esercizi che favoriscono Ia diminuzione dell'area buia 

mediante il passaggio delle informazioni all'area 
privata (percorso interno) e all'area cieca (percor-
so esterno) ................................. . 

29. La carta delle aspettative di un gruppo ........... . 
30. Animali nella foresta ......................... . 
31. Il seme .................................... . 
32. Il sogno da bambino ......................... . 
33. La piu grande paura da bambini ................ . 
34. Il millepiedi ................................ . 
35. Danza con contatto .......................... . 
36. La fortezza ................................. . 
37. La passeggiata della fiducia .................... . 
38. Prendere coscienza del nome ................... . 

Bibliografia ................................... . 
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La comunicazione interpersonale si basa 
essenzialmente su un complesso flusso di 
informazioni che le persone coinvolte nella 
relazione si scambiano tra di loro. 
Gestire efficacemente i processi comunicativi 
permette quindi l'instaurarsi di relazioni costruttive 
che diventano, a loro volta, occasione 
per Ia crescita e I' arricchimento reciproco. 
La progressive consapevolezza intorno a queste 
tematiche e, tra l'altro, all'origine della crescente 
domanda da parte degli educatori, di strumenti 
che soddisfino adeguatamente sia l'esigenza 
di conoscenza sia quella relativa all' acquisizione 
di strumenti operativi. La finestra di Johary 
rappresenta uno strumento capace di soddisfare 
alcune di queste esigenze informative e operative. 
Ecco perche viene usata e citata assai 
frequentemente nei corsi e nelle pubblicazioni 
rivolte a operatori nel campo psico-sociale. 
II presente volume intende presentare i concetti 
fondamentali della finestra di Johary, oltre aile 
implicazioni per spiegare alcune tra le piu 
significative dinamiche comunicative. Una raccolta 
di tecniche di lavoro di gruppo stimoleranno 
I' applicazione con creta dei concetti teorici. 
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