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presentazione 

La «scoperta» del territorio e uno degli elementi di cultura sociale piu rilevante di 
questi ultimi anni. lntendiamo ovviamente non soltanto Ia sensibilita di tipo ambien
tale a cui si riferisce Ia sua prima connotazione concettuale, ma soprattutto Ia di
mensione sociale e culturale che ne forma gli elementi base piu caratteristici: il ter
ritorio e una struttura di relazioni sociali, cioe una rete di relazioni relativamente sta
bili tra le persone, che sono come l'impalcatura vivente entro cui si svolge Ia vita 
quotidiana della gente e dentro cui si produce e si trasmette Ia cultura (le culture). 
Esso si identifica in ultima analisi con Ia societa civile, cioe con una serie di proces
si sociali di cui sono protagonisti diretti tutti gli attori sociali, gli uomini e le donne 
nelle lora esperienze di ogni giorno. 
Ma tale scoperta non ha interessato soltanto Ia comunita sociale o le istituzioni poli
tiche: coinvolge anche direttamente i giovani e i gruppi giovanili. Si inserisce in quella 
scoperta di una fede «Storica» e di impegno nel sociale che sembra essere diven
tata Ia parola d'ordine per quei gruppi che ritengono di darsi un'identita cristiana 
non piu soltanto limitata all'attivita <<ad intra» o tipicamente ecclesiale. 
Si trovano sempre di piu gruppi giovanili che intendono costituirsi come gruppi sui 
territorio o in dialogo con i bisogni emergenti dal territorio. 
Per offrire un contributo a questi gruppi giovanili, presentiamo alcuni sussidi che 
abbiamo raccolto e <<rimesso in ordine>> da Note di pastorale giovanile; intendono 
aiutare a costruire un gruppo che lavora nel settore di ... 
Per ognuno dei tre capitoli di cui e composto illibro le parole-chiave sono: territo
rio, animazione, gruppo giovanile. 
Riproponiamo qui il quadro di fonda del nostro modo di concepire animazione e 
gruppo formativo. 
Per noi l'animazione e teoria e metoda per Ia formazione dei piccoli gruppi. L'ani
mazione e un modo di educare, con obiettivi ben precisi e con un luogo educativo 
privilegiato: il piccolo gruppo, e Ia relazione tra il gruppo considerato come sog
getto educativo e un animatore. 
Nel prima contributo (e in parte anche negli altri due), c'e un leggero spostamento 
di significato. 
L'utilizzo del termine animazione, pur attento alia dimensione personale (si parla 
di animazione della comunita, piu che del territorio) si pone a un altro livello. Non 
solo i destinatari sono pensati come adulti, ma gli obiettivi sono diversi: aiutare a 
superare Ia frammentazione sociale, a stabilire connessioni per trovare significati
vo e sensato vivere in questa societa. Lo scopo di fonda none costituire dei grup
pi nel territorio, ma aiutare le persone a riconoscersi nella comunita umana in cui 
vivono. 
II gruppo di animazione di cui si parla e diverso da quello a cui di solito facciamo 
riferimento. Ne fanno parte colora che intendono porsi a servizio degli altri. E un 
gruppo di volontariato, piu che di formazione. Anche se ovviamente l'esperienza 
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di servizio e di gruppo deve essere formativa perle persone che Ia vivono. Questa 
comporta attenzione aile dinamiche interne del gruppo e anche alia maturazione 
dell 'identita delle persone e della lora capacita di riconoscere e dare sensa alia 
lora vita. 
La proposta che emerge dai contributi e allora adatta per giovani che hanna gia 
percorso in gruppo un cammino di animazione umana e cristiana. 
Proprio perche hanna fatto una significativa esperienza di gruppo, trovano il co
raggio e le motivazioni per una scelta di volontariato. 
Ci6 non vuol dire, tuttavia, che prima debba esistere il gruppo formativo e poi quello 
di servizio. E anche possibile che le due forme di gruppo quasi coincidano. Ma 
questa richiede un grande impegno formativo per tutti . 
Piu facilmente il gruppo di formazione entrera in contatto e collaborera con qual
che gruppo di servizio alia comunita territoriale. Fino al punta in cui l'esperienza 
formativa, ormai al termine, sollecitera a passare a un gruppo di servizio nell'am
biente o a crearne uno nuovo. 
In ogni caso, il gruppo presentato non vuole essere un gruppo totalizzante. Ai suoi 
membri e richiesto di condividere le motivazioni al servizio e di lavorare insieme. 
Ma ci sono altre dimensioni della vita personale che non possono esaurirsi in tale 
gruppo. Cosl chi ne fa parte dovra avere altri punti di riferimento. In particolare, 
colora che si professano cristiani dovranno far parte di un qualche gruppo di riferi
mento ecclesiale. 

IL CENTRO S ALESIANO P ASTORALE G IOVANILE 
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per un g~~ppo 
a serVIZIO 

della comunita territoriale 
E possibile costituire dei gruppi, con Ia presenza di giovani e adulti, a servizio del
la comunita territoriale? 
Ma anzitutto, in quale senso parliamo oggi di territorio e di comunita territoriale? 
E cosa significa <<animare» il territorio? 
II sussidio che segue intende dare una risposta non solo <<teorica», ma ricca di pos
sibilita di intervento e di azione. 
Dopo una veloce storia dell 'utilizzo dell 'animazione in riferimento al territorio, !'au
tore viene a indicare una scelta precisa: piu che di animazione astratta del territo
rio e corretto parlare di animazione della comunita di un dato territorio. AI centro 
dunque stanno i legami e le relazioni tra le persone e Ia reciproca influenza fino 
a formare un tutto in cui ci si riconosce. 
L'attenzione si volge cosl alia vita concreta, quotidiana delle persone, ai loro biso
gni, alia loro ricerca di identita. 
L'autore entra a questo punto nel vivo della proposta: cosa qualifica come <<anima
zione» un intervento nel territorio? La risposta si muove in tre direzioni : 
- aiutare Ia comunita a ricuperare Ia sua storia, il suo passato; 
- aiutare Ia comunita ad analizzare e far emergere i suoi problemi e le cause da 
cui questi dipendono; 
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- aiutare Ia comunita a superare l'attuale polverizzazione per stabilire «connes
sioni» sempre piu ricche per i singoli e l'insieme. 
lnfine l'attenzione dell'autore si concentra sulla costituzione del <<gruppo a servizio 
della comunita territoriale»: premette le motivazioni , ipotizza una possibile organiz
zazione, individua i problemi relativi all 'autorita dentro il gruppo, precisa l'identita 
del gruppo e i rischi collegati , ricorda l'importanza della formazione. 
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1. animazione 
e territorio: 
un poco di storia 

gli anni sessanta 

L'animazione e nata in ltalia nei primi 
anni Sessanta da un'esigenza di inno
vazione educativa. Gli anni Sessanta 
hanna costituito il prima vera periodo 
di «risveglio» post-bellico, in sensa cul
turale. In quel periodo hanna comincia
to a diffondersi le prime ipotesi di ani
mazione. Da una parte come modo per 
innovare l'educazione e Ia scuola, dal
l'altra come strumento di elevazione 
culturale degli adulti. 
II problema centrale era quello di libe
rare le risorse umane, compresse da 
una cultura e da un'educazione adat
tive e conformistiche. 
In quegli anni si diffondono le iniziative 
di educazione popolare, di cultura de
centrata, di sensibilizzazione e coscien
tizzazione. Nascono ovunque gruppi e 
circoli culturali di base, interventi di ani
mazione nelle borgate e nei quartieri. 
Mae nella scuola dove l'animazione fa 
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maggiore presa. Sia perche Ia scuola 
e una istituzione consolidata, con strut
ture e risorse precisate; sia perche Ia 
scuola diventa il nodo cruciale di ogni 
strategia del cambiamento a lungo sof
fio. 
L'animazione verso gli adulti diventa su
bito strumento inglobato dalle organiz
zazioni di massa (cattoliche, Iaiche o 
marxiste) subendo un forte processo di 
ideologizzazione e di burocratizzazio
ne. L'animazione nella scuola dilaga a 
macchia d'olio, focalizzandosi su aspet
ti piu tecnici e metodologici. 
Si scoprono Ia pedagogia attiva (don 
Milani, P. Freire), Ia psicologia non
direttiva (C. Rogers), Ia fantasia (G. Ro
dari), l'esplorazione della natura (mo
vimento robinsoniano): tutte metodolo
gie e tecniche che l'animazione fa pro
prie e cerca di immettere nella scuola 
tradizionale, in parte convertendo gli in
segnanti, in parte mediante interventi 
dall'esterno. 



Verso Ia fine degli anni Sessanta, Ia lea
dership dell 'animazione viene presa da 
operatori provenienti da esperienze tea
trali. In quegli anni il teatro attraversa 
una grave crisi di rinnovamento. Si ipo
tizza l'abbattimento della <<quarta pare
te» (che separa il pubblico dal palco
scenico); si sperimenta il teatro da stra
da, il teatro nei luoghi non deputati, il 
teatro fatto da non professionisti. Alcu
ni attori rinnegano il teatro tradizionale 
e cercano di util izzare le tecniche 
espressive e drammatiche per svilup
pare Ia consapevolezza e il potenziale 
della gente, specialmente dei bambini . 
A cavallo degli anni Sessanta e Settanta 
e sintomatica l'esperienza di F. Passa
tore. Un ex-attore che riesce a usare tut
te le maggiori tecniche drammaturgi
che, mettendole al servizio dell 'anima
zione nella scuola. 

gli anni settanta 

Nel corso degli anni Settanta l'anima
zione nella scuola perde gradualmen
te di risonanza, a causa del processo 
di istituzionalizzazione inevitabile. Alcuni 
spunti dell'animazione vengono fatti 
propri da molti docenti e diventano par
te della pedagogia e didattica ordina
ria. L'animazione intesa come accultu
razione dei cittadini viene sommersa 
dalla pesantissima situazione politica: 
lo scontro ideologico impedisce ogni 
azione che non sia immediatamente 
politica e di schieramento. 
L'animazione dunque si settorializza e 
si frammenta in mille rivoli . Si concen
tra sui bambini nei campi gioco urbani 
e nei soggiorni di vacanza; si occupa 
degli handicappati e dei malati di mente 
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(partecipando attivamente al processo 
di de-istituzionalizzazione); si estende 
progressivamente nelle situazioni eva
sive del turismo, ma anche in quelle del 
turismo sociale (anziani , lavoratori, ado
lescenti); arriva a intervenire nei settori 
della sport e del corpo (attivita non com
petitive, yoga, ginnastica); si interessa 
al ricupero della manualita artigianale. 
Possiamo di re che il decennia ha vista 
una progressiva esplosione della socie
ta italiana e un parallelo processo di 
esplosione dell'animazione. 
La frammentazione della societa non e 
solo resa visibile dalla crudezza del 
conflitto prima ideologico e poi «agito» 
con le armi. In positivo, essa e prodot
ta dal decentramento che lo Stato ha 
attuato progressivamente: le regioni , gli 
organi collegiali della scuola, le cornu
nita montane, i consorzi socio-sanitari 
(poi diventati UU.SS.LL.). 
Una tendenza verso Ia disgregazione 
e l'anomia dal punta di vista culturale 
e psicologico e accompagnata dalla 
tendenza al decentramento istituziona
le. Tale fenomeno puo essere interpre
tato in tanti modi , mae difficilmente ne
gabile. 

gli anni ottanta 

Alia soglia degli anni Ottanta Ia socie
ta italiana si presenta come fortemen
te frammentata, decentrata e pluraliz
zata, e l'animazione rispecchia tale si
tuazione. 
Fino all'inizio degli anni Sessanta I'Oc
cidente ha vissuto una lunga storia di 
unificazione nazionale patrocinata dalla 
borghesia produttiva, raggiungendo un 
forte grado di monolitismo culturale a 



scapito della autonomia delle piccole 
comunita e dei soggetti. 
II monolitismo granitico della societa in
dustriale ha prodotto una forza produt
tiva storicamente ineguagliata, ma an
che fenomeni di spersonalizzazione e 
di alienazione insopportabili. Gli anni 
Ottanta segnano l'inizio della riscoper
ta della soggettivita, e l'animazione e 
stata protagonista di questa riscoperta. 
II processo di soggettivizzazione non 
poteva non essere fortemente conflit
tuale, proprio perche corrisponde all'e
mersione della diversita. 
Alia soglia degli anni Ottanta Ia socie
ta italiana e l'animazione si scoprono 
immerse in una drammatica frammen
tazione, e scoprono un forte bisogno 
di connessioni o di <<centro». L'individuo 
percepisce Ia sua debolezza e solitu
dine nei confronti dello Stato; gli orga
nismi del decentramento percepiscono 
Ia fragilita derivante dalla loro sostan
za meramente giuridico-formale; l'ani
mazione intuisce Ia sua dispersione e 
scarsa efficacia. 
II luogo della ricomposizione e delle 
connessioni, il luogo di tutelae soste
gno dei soggetti, il luogo privilegiato 
dell 'intervento animativo diventa cosi Ia 
comunita territoriale. 
E lo spazio geografico, economico, sto
rico e relazionale nel quale i soggetti si 
riconoscono; nel quale le differenze 
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possono ritrovare un senso e una con
nessione; nel quale ogni gruppo, an
che minima, puc ritrovare ambiti di pro
tagonismo. Essa e lo spazio che iden
tifica un'appartenenza, che difende dal
l'esterno, consente scambi al suo inter
no e amplifica i progetti individuali ren
dendoli possibili <<qui e ora». 
In termini positivisti, questa spazio e de
finibile come territorio, ma il termine ha 
una connotazione troppo limitativamen
te geografica. In termini idealistici es
so viene identificato con Ia comunita, 
anche se questa dizione da per scon
tata Ia presenza di un sentimento non 
sempre esistente. Per questa mi pare 
che Ia dizione <<comunita territoriale» sia 
piu precisa. 



scheda 1 

periodizzazione della societa italiana e dell'animazione 

societa lndustrlale 
fino agll anni sessanta 
Struttura sociale e culturale 
a piramide 

Vissuto collettivo di strada/ 
cammino verso il futuro 

Sottomissione al principia di 
auto rita 

Primate della scienza 

Primate della oggettivita 

Primate della morale gene
rate 

Principale dinamica psicolo
gica: conformismo/devianza 

Prevalenza del super-io 

Tendenza all'omologazione 

Problema: cosa fare per lo 
sviluppo (know what) 

Capacita personali: adatta
mento e integrazione 

Struttura centrale: organiz
zazione e burocrazia 

Principale dinamica sociale: 
parcellizzazione o specializ
zazione 

animazlone 1960-1970 
Sviluppo delle risorse uma
ne represse 

Interesse per Ia liberazione 
e Ia partecipazione 

Nuova pedagogia nella 
scuola e fra adulti 

Aree di intervento: scuola e 
quartiere 

gil anni settanta 

Fase di frantumazione ed 
esplosione 

Vissuto collettivo di trincea/ 
polarizzazione 

Atteggiamento anti-autori
tario 

Primate delle emozioni 

Primate della soggettivita 

Primate della morale indivi
duate 

Principale dinamica psicolo
gica: repressionelconflitto 

Emersione dell'es 

Valorizzazione delle differen
ze 

Problema: perche sviluppar
si (know why) 

Capacita di Iotta e fantasia 

Territorio (citta, sociale} 

Principale dinamica sociale: 
disintegrazione e despecia
lizzazione 

anlmazlone 1970·1980 
Sviluppo dell'espressivita e 
fantasia 

Interesse per Ia crescita in
dividuate 

Nuova teatralita e corporeita 

Aree di intervento: settori 
specializzati 
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fase post-industrlale 
anni ottanta e seguentl 
Situazione di labirinto 

Vissuto collettivo di arcipela
go 

Ambivalenza (fiducia/indiffe
renza) verso f'autorita 

Ricerca di nuova scienza e 
nuovi sentimenti 

Primate della intersoggettivi
ta 

Primate della morale comu
nitaria 

Principale dinamica psicolo
gica: connessionilseparatez
za 

Ricerca di identita!io 

Ricerca di una nuova sinte
si: unita!diversita 

Problema: come realizzare 
Ia sintesi (know how) 

Flessibilita e creativita 

Sistema complesso (orga
nizzazione + territorio): co
munita territoriale 

Principale dinamica sociale: 
reintegrazione e articolazio
ne 

animazione 1980·1985 
Sviluppo connessioni 

Interesse per Ia nuova sinte
si e per Ia comunita territo
riale 

Nuova azione socio-cultu
rale 

Aree di intervento: comuni
ta ed emarginazione 



-

2. i perche 
della comunita 
territoriale 

Gli anni Ottanta aprono quella che si 
pu6 definire l'era della societa post
industriale. Un'epoca di transizione , il 
cui problema centrale e Ia ricomposi
zione dei frantumi a ogni livello. A livello 
del soggetto il problema e il ritrovamen
to di unita, cioe di identita. A livello di 
impresa Ia questione e !'equilibria fra 
accentramento e decentramento, arti
colazione ed economia di scala. A li
vello di territorio si pone l'esigenza di 
ricomporre un tessuto lacerato, affinche 
diventi nutritivo e supportive per i sog
getti . 
Attualmente e in corso una ricerca che 
si aggira nel labirinto di diverse cultu
re , diverse mode, diversi stili di diver
se epoche. In questa tentativo di ricom
posizione diventano compresenti il pas
sato e il futuro, in tutti i settori sociali. 
II cinema, Ia moda, l'arte, Ia cucina, ma 
anche Ia letteratura e Ia filosofia offro
no ipotesi sincretiche nel tentativo di ri
fondare una nuova unita. 
E illuogo privilegiato di questa ricerca 
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non e piu tanto lo Stato o il soggetto , 
quanta il microcosmo della comunita 
territorial e. 

• II prima motivo di questa scelta e nel
la scoperta del fallimento della Stato as
sistenziale. Non tanto perch8 tale tipo 
di Stato non funziona, almena in ltalia; 
non tanto perch8 i suoi costi siano alia 
lunga insostenibili. Ma soprattutto per
ch8 si e compresa Ia sua natura sostan
zialmente autoritaria ed espropriante. 
Uno Stato che provvede in tutto e di
rettamente ai bisogni dei cittadini , li met
te di fatto in posizione dipendente e su
balterna, li priva della responsabilita di 
agire e della capacita di scegliere. 
Da questa constatazione deriva l'esi
genza di una profonda riforma istituzio
nale, che vede lo Stato alia ricerca an
ch'esso di una nuova sintesi. Ma deri
va pure l'esplosione del volontariato, in
teso non solo come espressione di so
lidarieta, ma anche come attuazione di 
un nuovo protagonismo. 



• II secondo motive della scelta della 
comunita territoriale come spazio pri
vilegiato per Ia ricerca di una nueva uni
ta sta nel ripensamento (post-riflusso) 
dell'uomo come essere sociale. Dopo 
un decennia di prevalenza della con
cezione per cui il collettivo dava sense 
al soggetto, e dopa un lustra circa 
(1975-80) in cui prevalse l'idea che il 
soggetto puo trovare un sensa solo fuo
ri dal collettivo, negli anni Ottanta riap
pare l' ipotesi riconciliativa. II soggetto 
non e in contraddizione col sociale, per
eM il sensa di entrambi e inter
dipendente. Mail sociale non inteso co
me astrazione (lo Stato) o ideologia (il 
partite), bensi come insieme di relazioni 
che influenzano il singolo e questi puo 
influenzare: cioe Ia comunita. 

• II terzo motive della riscoperta della 
comunita territoriale sta nell ' ipotesi che 
essa, in quanta ambito della vita quoti
diana, possa contribuire a migliorarla. 
Nella scuola assume un ruolo Ia «CO

munita educativa»; nella sanita, il terri
torio assume valenze terapeutiche; nel
la devianza, esso consente strategie 
preventive. Almena in termini potenziali . 
Si condivide oggi l' ipotesi che Ia quali
ta della vita non possa essere affidata 
allo Stato in esclusiva, ne possa esse
re delegata al singolo; ma che possa 
trovare un sostegno in una comunita 
territoriale rinnovata, umanizzata, soli
dale e progettabile. 
Ecco dunque il nuevo centro dell'atten
zione dellavoro sociale in genere e del-
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l'animazione in particolare: Ia comuni
ta territoriale come spazio per Ia nuo
va sintesi della fase post-moderna. 
La comunita territoriale e uno spazio 
agibile perch8 consente contatti diretti 
fra le persone, i gruppi e le organizza
zioni che operano in essa; e uno spa
zio che puo tarsi carico dei problemi 
delle persone, dei gruppi e delle orga
nizzazioni che ne fanno parte; e uno 
spazio con una identita storica e sociale 
sufficiente per alimentare un sentimento 
di appartenenza e identificazione; e uno 
spazio che puo difendere i soggetti dai 
rischi di alienazione e spersonalizzazio
ne derivanti dalle mega-burocrazie sta
tali e produttive; e uno spazio che puo 
ricomporre l'unita del soggetto che vi 
vive, e che non puo essere segmenta
to in ruoli limitati (bambino, studente, 
genitore, lavoratore, paziente o devian
te , ecc.) . 



3. animare 
il territorio: 
da dove cominciare 

L'animazione della comunita territoria
le considera l'intera comunita e ogni 
sua parte come «l'utente». Non si trat
ta dunque di scegliere una fascia o un 
problema e centrare su questi !'inter
vente; non si tratta di operare sulla <<par
te malata» della comunita o sulla parte 
<<a rischio». Questa tipo di intervento 
puo essere inevitabile, ma come par
te, memento particolare, dell'interven
to globale. Esso connota l'animazione 
come intervento terapeutico o riparati
vo, il che e contraddittorio. 
L'animazione e un'azione sociale tesa 
a sviluppare il potenziale e a far pren
dere coscienza; non e un intervento 
guaritore, anche se in certi momenti 
puo diventarlo. 
II difetto principale dei molti interventi 
dell'animazione volontaria sta proprio 
nel suo carattere assistenziale e tera
peutico, diretto aile fasce piu disagiate. 
Questi interventi di animazione equival
gono all'intervento medico post-crisi, 
oppure alia rieducazione dei minori de-
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vianti. Si tratta di interventi che curano 
Ia malattia o Ia devianza, non le perso
ne nella lora globalita ne l'ambiente che 
ha influito negativamente su di esse. 
Dopo aver accennato in che cosa non 
consiste un intervento di animazione, 
e necessaria precisarne positivamen
te il contenuto. Tenendo conto che l'in
tervento di animazione puo realizzarsi 
secondo modalita diverse tra loro, co
me indichero piu avanti. 

I 'intervento di animazione 

II vera intervento di animazione si rivol
ge a persone <<normali», cioe senza par
ticolari problemi oltre a quelli della vita 
di tutti i giorni; e a comunita territoriali 
nelle lora articolazioni ordinarie. In tal 
sense l'animazione si distingue dall'as
sistenza, dalla terapia, dall 'azione ca
ritativa, dalla rieducazione. La vocazio
ne principale dell'animazione e lo svi
luppo, il potenziamento, il miglioramen-



to delle risorse: cioe Ia prevenzione del
le disfunzioni e delle patologie sociali. 
L'intervento di animazione con gruppi 
e persone in stato di particolare disa
gio e una eccezione temporanea, op
pure Ia fase intermedia di una strate
gia piu complessa. 
L'identificazione del «punto di attacco» 
di un intervento di animazione non e 
dunque una situazione di particolare di
sagio, ma Ia complessita stessa dei rap
porti comunitari. Cosl come verso i sin
goli l'animazione non va alia ricerca di 
nevrosi o devianze, ma si rivolge all 'u
nita della persona in quanto tale. 
Nel caso in cui l'avvio dell'intervento di 
animazione prendesse le mosse da un 
problema «Critico» (devianza giovanile, 
anziani abbandonati, handicappati, 
ecc.), occorre risalire a monte del pro
blema e intervenire sulle agenzie o per
sene che influiscono sui problema 
stesso. 
L'intervento piu importante che l'anima
zione possa fare a livello territoriale ri
guarda il sensa della comunita. Abbia
mo detto che Ia comunita territoriale e 
una possibile chiave di volta per Ia ri
cerca di una nuova sintesi post
industriale. Questo non significa che Ia 
comunita sia gia ora una «entita bue
na»: significa solo che e una dimensio
ne agibile e progettabile. 
Perche essa assuma i suoi caratteri po
sitivi e fruttuosi, occorre che Ia cornu
nita territoriale non sia solo uno spazio 
amministrativo o giuridico, ma anche 
uno spazio di appartenenza. Occorre 
cioe che i soggetti e i gruppi che ne fan
no parte abbiano il «Sentimento» di ap
partenere a un sistema unitario e iden
tificabile. Senza questo senso della co
munita territoriale, diffuse a tutti i livelli , 
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non e possibile agire «COn» Ia comunita. 
II senso di comunita o il senso di ap
partenere a un unico territorio corri
sponde alia identita nei singoli. Senza 
una identita i soggetti sono malati di 
mente, i territori sono disgregati : in en
trambi i casi ne deriva solo malessere 
e disagio. 
Nelle grandi aree urbane il territorio e 
assai simile al soggetto psicotico: fram
mentato, alienate, incapace di comu
nicare e di progettare. 
In questi casi Ia ricostruzione dell'iden
tita e dell'unita e un passo indispensa
bile. La soluzione di questi problemi a 
livello territoriale richiede soprattutto 
azioni pelitiche, economiche, giuridi
che, strutturali che sono il corrispettivo 
sociale della terapia a livello individua
le. Tuttavia l'animazione puo contribuire 
alia costruzione di un sentimento comu
nitario, agendo a livello culturale e psi
cologico. Tale azione puo essere con
dotta secondo tre direttrici: 
- il ricupero della storia e del passa
to della comunita; 
- l'auto-analisi e l'auto-diagnosi del
la comunita; 
- Ia strategia delle connessioni. 

il ricupero della storia 
e del passato 

II ricupero della storia e del passato ha 
grande importanza nella ricostruzione 
di una identita. Lo svelamento delle ra
dici, della tradizione, della memoria 
consente di reperire i nodi possibili del
l'unita perduta o da costruire. E non si 
tratta di risalire al Medioevo o di fare 
una storia «dotta» dell'arte o della poli
tica. Si tratta di reperire Ia storia dei 



membri viventi della comunita, il lora 
passato prossimo, al massimo risalen
do fino all'infanzia dei nonni viventi. Per
che e il passato prossimo, piu che quel
lo remota, a influire sulla nostra vita at
tuale. 
E non importa se si tratta di un quartie-

scheda 2 

esempi di attivita 
di ricupero del passato 
• Mostra fotografica sui quartiere «Come era 
una volta, come e ora»; sui vecchi e nuovi me
stieri della comunita.; sulle «foto di famiglia». 
Le toto possono essere raccolte casa per ca
sa oppure cercate presso agenzie o fotografi 
del quartiere. 
• lncontro gastronomico su <<le vecchie ricet
te>> (con piatti preparati dalle donne anziane 
del quartiere). 
• lncontri con ••persone straordinarie con vi-

l'auto-analisi e auto-diagnosi 
della comunita 

L'auto-analisi e auto-diagnosi della co
munita e l'azione che maggiormente sti
mola il sensa del «noi-comunitario>>. 
Qui il problema e complesso, perch8 
proprio Ia disgregazione e l'alienazio
ne di certe comunita impediscono aile 
lora componenti di interrogarsi su se 
stesse. Se le parti di una comunita rie
scono a interrogarsi e ad avere una 
qualche diagnosi sui problemi del ter
ritorio, significa che gia esiste il senti
menta della comunita territoriale. In si
tuazioni piu regredite succede che ogni 
parte (gruppo o singolo) della comuni
ta percepisce se stessa come isolata e 
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re-dormitorio di nuova costruzione. Co
lora che ci vivono si portano dentro il 
lora passato, ricordando il quale pos
sono trovare molti aspetti in comune. 
Brooklyn e diventata una comunita mol
to coesa, anche se molti vi erano emi
grati da regioni diverse. 

te straordinarie>>. Serate di presentazione di 
persone della comunita che raccontano Ia loro 
vita: ogni anziano ha avuto una vita straordi
naria. 
• Serate di teatro dialettale (nei cortili o nelle 
piazzette; recitato da abitanti). 
• I giochi dei nonni insegnati ai bambini (gio
chi poveri e scomparsi). 
• Festa-incontro-presentazione dei paesi o 
delle regioni dai quali provengono gruppi di 
membri della comunita. 
• Esposizione di archivi e materiali del pas
sate, provenienti dalla scuola, dalla parroc
chia, dall'ospedale, dalla biblioteca, dall'archi
vio comunale. 

in contrasto con tutte le altre. lnoltre i 
problemi non vengono percepiti come 
della comunita, cioe di tutti; ne si sen
tone condivise le responsabilita; ne si 
intendono investire risorse per il cam
biamento della comunita territoriale che 
viene vissuta come inesistente, estra
nea o ostile. 
L'animazione ha fra i suoi primi com
piti quello di riuscire a far sl che tutte 
le parti della comunita territoriale si in
terroghino su essa e producano dia
gnosi sui suo stato. L'atto di interrogarsi 
provoca l'immediata percezione del
l'oggetto come esistente, identificabile, 
unitario. Quindi Ia stessa attivita anali
tica e diagnostica mette a fuoco l'esi
stenza di un oggetto-spazio identifica
to, qual e Ia comunita. 



Ia ricerca-intervento 

I modi per promuovere un 'auto-analisi 
comunitaria sono riconducibili alia ri
cerca-intervento. 
Questa e una pratica teorizzata e spe
rimentata per Ia prima volta da K. Le
win , verso Ia fine della seconda guer
ra mondiale. In pratica si tratta di un'a
zione di indagine su un territorio (che 
puo essere l'intera comunita, ma anche 
un'organizzazione, un gruppo, una fa
scia di cittadini), realizzata insieme ai 
rappresentanti del territorio stesso. Gli 
animatori devono promuovere un grup
po di cittadini (volontari o rappresentanti 
di istituzioni o servizi) che raccolga da
ti sui territorio e, dopa un modesto trat
tamento statistico, li renda noti . 
La raccolta dei dati puo riguardare l' in
tera comunita, oppure un suo aspetto 
particolare (i servizi sanitari, le struttu
re sportive, ecc.), oppure ancora una 
fascia di popolazione (i giovani , gli an
ziani, ecc.). L'importante e che l'inda
gine non sia effettuata da animatori o, 
peggio ancora, da ricercatori specia
lizzati. Tale ricerca resterebbe estranea 
alia comunita e avrebbe scarsa credi
bilita. AI contrario l' indagine deve es
sere condotta dai cittadini o da un grup
po di essi, sia pure con l'aiuto di un ani
matore e/o di un ricercatore specializ
zato. In tal modo non solo i risultati 
avranno maggiore credibilita e saran
no accettati come veri da una larga par
te della comunita, ma lo stesso proces
so del ricercare produce l'insorgere di 
un sentimento di appartenenza al ter
ritorio, inteso come unita, sia nei mem
bri attivi del gruppo, sia nei cittadini in
terrogati dall'indagine (mediante que
stionari o interviste). 
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II problema maggiore si pone nella 
composizione del gruppo-ricercatore. 
Non tanto perche non sia facile trova
re persone disponibili , quanta perche 
occorre che il gruppo sia rappresenta
tivo e disinteressato. Da una parte i 
membri del gruppo devono essere rap
presentanti delle organizzazioni signi
ficative del territorio, dall'altra occorre 
evitare che Ia lora partecipazione alia 
ricerca-intervento sia dovuta all'inten
zione di difendere posizioni ideologiche 
particolari . 
Perche si inneschi un sentimento di ap
partenenza comunitaria e necessaria 
che siano evitate azioni di potere di 
gruppi particolari , difese di interessi par
ziali o ideologie monoculturali. Non solo 
questi comportamenti devono essere 
assenti , ma bisogna che non insorga 
nemmeno il sospetto della lora presen
za. Un semplice sospetto di parzialita 
o strumentalizzazione farebbe della 
ricerca-intervento uno strumento inadat
to a stimolare l'appartenenza comuni
taria. 
Non ci si deve spaventare per i risvolti 
tecnici dell 'operazione. Essi sono assai 
meno importanti di quelli politici. L'im
portante in una ricerca-intervento e l'a
nalisi dei problemi, Ia formulazione delle 
ipotesi, Ia scelta delle aree di indagine: 
tutte case che ogni semplice cittadino 
e in grado di fare, con l'aiuto di un ani
matore. 
I risvolti tecnici, soprattutto relativi agli 
strumenti (preparazione dei questionari, 
delle griglie per le interviste, definizio
ne del campione dell'indagine, tratta
mento dei dati) possono essere affida
ti ai membri del gruppo piu competen
ti, come i laureati o diplomati in scien
ze sociali. Qualunque assistente socia-



le, psicologo, psichiatra, qualunque in
segnante, ogni dirigente scolastico do
vrebbero essere in grado di dare un 
contribute in tal senso. lnoltre none dif
ficile identificare nella comunita un cit
tadino esperto in ricerche, da invitare 
nel gruppo. Ne e impossibile procurarsi 
l'aiuto deii'Ufficio statistico del comune. 
lnfine, ogni animatore deve essere in 
grado di dare una mano su questi pro
blemi. 
In ogni caso va ricordato che non si trat
ta di una ricerca scientifica, Ia cui im
peccabilita formale e essenziale. La 
ricerca-intervento e uno strumento che 
serve a mobilitare Ia coscienza e Ia ri
flessione, il confronto e Ia responsabi
lizzazione su un oggetto comune: que
sti risultati si ottengono anche se Ia ri
cerca contiene dati imperfetti. 

un «osservatorio 
della comunita» 
Nei territori nei quali il senso della co
munita esiste, Ia ricerca-intervento puo 
assumere un carattere permanente e 
anche spettacolare. Mi riferisco a un os
servatorio della comunita. Tale iniziati
va consiste in una specie di termome
tro che Ia comunita si auto-somministra 
periodicamente, su alcune variabili ri
tenute importanti. I dati raccolti perio
dicamente possono essere resi pubblici 
mediante un grafico luminoso, esposto 
nella piazza o nel centro sociale, o an
cora pubblicato sui giornali locali. 
Tramite l'osservatorio (i dati peril qua
le vengono raccolti con lo stesso me
toda indicate per Ia ricerca-intervento) 
Ia comunita ha costantemente visibile 
I' andamento di fattori che possono sti
molare Ia riflessione collettiva e l'auto-
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diagnosi. I fattori vanno scelti fra quelli 
piu significativi per Ia comunita stessa: 
numero occupati, numero bocciati, di
chiarazioni di soddisfazione verso l'am
ministrazione, numero decessi per in
cidente stradale o sullavoro, e cosl via. 
Naturalmente, dopo Ia restituzione dei 
dati raccolti alia comunita, occorre pro
muovere un dibattito a tutti i livelli, allo 
scopo di pervenire a una diagnosi dei 
problemi e aile conseguenti proposte 
di cambiamento. 

Ia strategia delle connessioni 

La strategia delle connessioni e Ia ter
za modalita utile a sviluppare il senso 
della comunita territoriale. Uno dei car
dini del sistema industriale e Ia parcel
lizzazione, Ia segmentazione, Ia atomiz
zazione del processo produttivo. Que
sta modello si e tradotto prima in orga
nizzazione lavorativa poi in organizza
zione sociale. 

I' attuale polverizzazione 
Oggi scontiamo una polverizzazione 



scheda 3 
i «passi» da fare 
per una ricerca di intervento 

ldentlflcazione di un'area di indaglne 

Si puo scegliere l'intera comunita decidendo 
di indagare come si vive nel territorio, quale 
immagine i cittadini ne hanno, quanto sono 
soddisfatti, cosa vorrebbero avere per vivere 
meglio nella comunita, quali problemi perce
piscono ... 
Oppure si puo partire da un'organizzazione 
o un servizio; per esempio, indagando sulla 
scuola locale, Ia biblioteca, i servizi sanitari, 
le attivita assistenziali del comune ... (per sa
pere come vi lavorano gli operatori, cosa ne 
pensano gli utenti, quali miglioramenti si pos
sono apportare ... ). 
lnfine si puo scegliere una categoria di citta
dini o un problema di rilevanza sociale: i gio
vani, gli anziani, gli handicappati, oppure il 
tempo libero, Ia droga, il vandalismo ... 

Costltuzlone dl un gruppo 
di ricerca-intervento 

lnvitare operatori delle organizzazioni coinvol
te nell'area di indagine prescelta, in modo che 
siano rappresentati tutti i ruoli e i livelli signifi
cativi. 
Ottenere per questi operatori una delega for
male del loro ente, che li autorizzi a parteci
pare ufficialmente al gruppo. 
lnvitare al gruppo tutti i cittadini volontari in
teressati. 

delle agenzie sociali e dei soggetti. La 
persona e stata scomposta in decine 
di bisogni diversi, e ad ogni bisogno si 
e delegata una organizzazione. La pro
gressiva specializzazione si e tradotta 
prima in estraneita, poi in concorren
za, infine a volte in ostilita fra enti, or
ganizzazioni, gruppi. 
Tutti sanno come sia raro che due as-
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Lasciare le prime riunioni aperte, sia all'entrata 
di nuovi membri, sia alia definizione precisa 
del futuro lavoro da svolgere, sia all'omoge
neizzazione del gruppo. 
Dopo un certo numero di incontri (5-1 0) ccchiu
dere» il gruppo e definire i ruoli interni, i com
pili di ciascuno, le procedure di lavoro. 

ldentlflcazione dl una lpotesi 
relatlva all'area da lndagare 

ldentificare in anticipo (sulla base delle cono
scenze dei membri del gruppo) quali saran
no i nodi principali della ricerca. 
Esplicitare i risultati che ci si aspetta di racco
gliere. 

Programmazione 
della ricerca-intervento vera e propria 

Scelta e preparazione degli strumenti di inda
gine: questionari, interviste, raccolta di dati da 
fonti statistiche esistenti, fotografie o planime
trie ... 
ldentificazione dei soggetti da cui ottenere i 
dati: a chi somministrare il questionario, a chi 
fare le interviste, dove cercare le fonti ... 
Decisione delle modal ita di raccolta e dei tem
pi di raccolta dei dati. 
Decisione dei ruoli: chi fa cosa, come e 
quando ... 

Programmazlone 
della elaborazlone del dati 

Quali trattamenti statistici, realizzati a mano o 
col computer. 
Chi se ne occuper~t? 

sessorati della stessa giunta, magari an
che della stesso partito, arrivino a fare 
insieme qualche intervento. Ma vi so
no altri esempi numerosi. 
«L'ospedale guarisce, Ia scuola istrui
sce»: partendo da questa principia se
paratore, l'inserimento degli handicap
pati nella scuola e malta osteggiato; e 
l'istruzione del bambino ammalato e 



quasi impossibile. Medici organici e psi
cologi competono fra lora dividendo 
l'unita-uomo in corpo (per i medici) e 
psiche (per gli psicologi) . 
«La scuola si fa a scuola», per cui l'ap
prendimento dei bambini fuori dalla 
scuola e considerate quasi clandesti
ne. «La scuola istruisce>>, per cui Ia fa
miglia si sente esentata dalle sue re
sponsabilita. 
E cos1 via: ma non e tutto. 
La specializzazione ha fatto s1 che i 
compiti legati alia complessita post
moderna fossero semplicemente elimi
nati . L'educazione sessuale dei giova
ni e un caso tipico. Non essendo un 
compito riservato a un'organizzazione 
specializzata, ma essendo suddiviso fra 
scuola, servizio sanitaria, famiglia e 
chiesa, di fatto essa e lasciata al caso. 
Un altro esempio e Ia prevenzione pri
maria della devianza. Fra scuola, fami
glia, sanita e assistenza: ognuno si pal
leggia Ia responsabilita , nessuno se ne 
cura realmente. 
E il tempo Iibera giovanile? I pochi enti 
che sene occupano con intenzioni edu
cative si palleggiano le minoranze gio
vanili adattate e integrate, mentre le 
maggioranze di giovani con problemi 
sono lasciate a se stesse. 

cosa vuol dire «connettere» 
L'animazione di comunita si propane 
soprattutto di connettere. Nella convin
zione che sia i soggetti che Ia comuni
ta sono unita indivisibili, diventa indi
spensabile che i servizi, i gruppi, leper
sane si colleghino per interventi coor
dinati e mirati. 
Sottolineo che il problema e connette
re , coordinare, collegare e non fonde-
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re, unire, omologare. La comunita ter
ritoriale non deve diventare un piccolo 
stato autoritario, dove le diversita ven
gano represse o annientate. AI contra
rio, Ia comunita territoriale trae Ia pro
pria potenzialita dalla ricchezza delle 
sue differenze. Ogni differenza hail di
ritto, direi il dovere, di esistere e svilup
parsi . La comunita territoriale deve di
fendere questa diritto e stimolare que
sta dovere. 
Tuttavia Ia differenza diventa sterile e 
violenta se pratica abitualmente Ia se
paratezza e l'isolamento. Separarsi e 
isolarsi puo essere un diritto tempora
neo, non una condizione strutturale. 
Non c'e comunita, se le differenze non 
accettano legami, ponti, contatti. D'al
tronde non c'e differenza, se Ia cornu
nita invece di essere illuogo nel quale 
si <<mette insieme» qualcosa, diventa il 
luogo del dominio e dell'omologazione. 
In termini concreti , considero un ruolo 
marcatamente autoritario quello svolto 
da molti enti locali in questi anni , quan
do hanna giocato a soffocare, irregi
mentare, sottomettere, omologare tut
te le voci differenti . Analogamente con
sidero anti-sociale e anti-comunitario il 
ruolo svolto da molti gruppi e organiz
zazioni che hanna coltivato il lora orti
cello isolazionista, difendendo Ia lora 
specificita o specializzazione anche a 
scapito dell 'unita della comunita e dei 
soggetti. 
L'appartenenza alia comunita cresce 
proporzionalmente al numero e alia 
qualita delle connessioni che le sue par
ti riescono a gestire. E vera che spes
so il potere locale tende a dividere in
vece che a unire, al fine di prevalere; 
mae anche vera che spesso ogni ten
tative di coordinamento da parte del-



l'autorita cozza contra Ia separatezza 
e Ia specializzazione dei gruppi e del
le organizzazioni comunitarie. 

a chi tocca il progetto di sintesi? 

E evidente che il progetto di nuova sin
tesi nella comunita, fondata sulle con
nessioni fra le differenze, deve essere 
soprattutto compito del governo loca
le. Ma ci6 non sottrae le parti della co
munita dal dovere di cercare ogni tipo 
di cooperazione, connessione o fede
razione. Ogni organizzazione, servizio 
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esempi 
di animazione territoriale 
secondo Ia logica 
delle connessioni 

• L' animatore della biblioteca di quartiere non 
si limita a distribuire libri. Egli si fa carico del 
problema complessivo della cultura nella co
rnu nita, e per esempio si propane di aumen
tare l'educazione alia salute. Allora contatta 
Ia USL e Ia scuola locale, e progetta una se
rie di iniziative (corsi, conferenze, mostre, ri
viste e libri) sui temi della salute. 
• L'animatore del centro giovanile comuna
le non si limita ad accogliere i giovani e lava
rare con loro. Si fa carico del problema del 
tempo libero urbano del quartiere. Prima con
tatta tutte le organizzazioni presenti nel setto
re (oratorio, squadre sportive, gruppi di vo
lontariato ... ) per conoscere quanti giovani frui
scono di servizi organizzati ed educativi. Una 
volta stabilito il numero dei giovani che pas
sana illoro tempo Iibera senza interessi edu
cativi, egli progetta insieme con le organizza
zioni esistenti (e magari insieme aile scuole del 
quartiere) una serie di iniziative e servizi spe
ciali col fine di allargare il numero dei giovani 
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o gruppo della comunita deve fare fron
te ai suoi problemi specifici, ma anche 
ai problemi dell'insieme comunitario. 
La scuola deve certo preoccuparsi de
gli alunni iscritti , ma non pu6 ignorare 
del tutto il problema della formazione 
di tutti i cittadini o dell'istruzione dei mi
nori che evadono. II servizio sanitaria 
deve certo curare i malati, ma non pu6 
trascurare Ia prevenzione e l'educazio
ne alia salute, cioe il benessere com
plessivo della comunita. La biblioteca 
hail compito di servire i suoi lettori, ma 
non pu6 disinteressarsi del tasso di 

che spendono il tempo libero in modo costrut
tivo. 
• L'animatore di una associazione sportiva 
volontaria si occupa soprattutto dei suoi gio
vani sportivi. Ma, oltre a cio, si preoccupa del 
benessere fisico di tutti i giovani della cornu
nita. Allora cerca di entrare in contatto con le 
scuole dell'obbligo della comunita per con
cordare azioni combinate fra scuola ed extra
scuola. Oppure invita tutti i gruppi sportivi del 
quartiere a realizzare una iniziativa comune. 
Oppure, ancora, contatta Ia USL e progetta 
con il servizio sanitaria un collegamento per
manents per gli interventi verso i bambini di
smorfici. 
• L'animatore interessato all'intervento nei 
settori della devianza e dell'emarginazione 
cerchera di offrire ai suoi utenti attivita e oc
casioni specifiche. Tuttavia non puo non por
si dal punto di vista della comunita, intesa co
me sistema globale che puo diventare un am
biente preventive e curative. Cio significa che 
egli deve interessarsi delle famiglie e delle 
scuole, dei centri giovanili e dei gruppi. Cer
cando con loro di realizzare iniziative e servi
zi non solo per gli attuali, rna anche per i po
tenziali, devianti ed emarginati. Cercando di 
sensibilizzare l'ente locale e i mezzi di comu
nicazione di massa, affinche il problema sia 
assunto dalla collettivita, e non dal solo volon
tariato. 



analfabetismo del territorio. L'oratorio 
deve fornire un ambiente educativo ai 
giovani che lo frequentano, ma non pu6 
dimenticare i bisogni delle masse di gio
vani che non lo frequentano. 
E un vera rovesciamento di logica quel
l a che attende le parti della comunita, 
se si vuole che questa diventi tale e pro
speri . Occorre che gli enti , i servizi , i 
gruppi si considerino sia al servizio dei 
lora utenti (il che e gia un passo avan
ti , vista che spesso si considerano al 
servizio di se stessi) , sia al servizio del
l' insieme comunita-territorio. 
Essi devono considerarsi come agen
zie della comunita, delegate a soddisfa
re i bisogni della comunita, sia realiz
zando compiti specifici (separati) sia 
cooperando a progetti unitari . 
Questa rovesciamento del modo di es
sere e agire nella comunita pu6 esse
re stimolato dagli animatori , purche essi 
operino in una strategia delle connes
sioni . 
Tale strategia prevede diversi gradini, 
da un livello minima a uno massimo. II 
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livello minima e quello che prevede Ia 
semplice apertura ad altri gruppi , enti 
o organizzazioni . Una organizzazione 
pu6 varare una iniziativa che non sia 
aperta solo ai suoi membri o utenti, ma 
a tutti i cittadini in genere. E tale aper
tura non deve restare generica dispo
nibil ita, ma concretarsi in un effettivo al
largamento. 
II livello massimo consiste in un coor
dinamento permanente per Ia promo
zione di iniziative e servizi gestiti insie
me. Queste connessioni e sinergie pas
sana essere sviluppate fra organizza
zioni private (oratori , gruppi di volonta
riato, circoli culturali), fra organizzazio
ni pubbliche (consultorio, biblioteca, 
scuola, assessorato, ecc.) , oppure fra 
le prime e le seconde. L'animatore, dal 
canto suo, pu6 operare in una logica 
particolaristica (per i suoi utenti o il suo 
gruppo) o in una logica comunitaria. In 
questa secondo caso si impegna per 
i problemi della comunita territoriale, 
considerando se e il suo gruppo come 
una parte in cerca di connessioni. 



4. costruirsi 
come gruppo 
di animazione 
territoriale 

Malta attenzione va pasta alia compo
sizione e al funzionamento di un grup
po di animazione. Da una parte infatti 
un gruppo che funziona male ha scar
sa efficacia. E non e vera che «fare 
qualcosa e meglio di niente». Spesso 
invece fare niente e assai meglio che 
fare qualcosa. L'attivismo, soprattutto 
quello a carattere altruistico, assume so
vente carattere di compensazione di 
istanze nevrotiche, di sublimazione di 
bisogni poco nobili o di espiazione di 
sensi di colpa. In questi casi l'attivismo 
altruistico diventa facilmente inefficace, 
quando non dannoso. lnoltre, un inter
vente inefficace presenta il rischio di sa
nare le contraddizioni della comunita 
territoriale, vicariando responsabilita e 
competenze dell'autorita locale, ed eso
nerando chi di dovere dai propri com
piti. 
Dall'altra parte sappiamo che un grup
po di animazione non interviene solo 
mediante le case che fa, ma anche at
traverse il suo modo di essere. II mo-
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do di funzionare, comunicare, agire di 
un gruppo di animazione e di per se 
un intervento, prima delle attivita con
crete che realizzera. 
lmportantissimo e l'esame delle moti
vazioni che spingono le persone a fa
re un servizio di animazione territoria
le, per di piu volontario. 

le motivazioni 

Va ricordato che l'animazione e un'a
zione sociale; il che richiede nei mem
bri del gruppo Ia chiara e precisa vo
lonta di fare qualcosa, concretamente 
e direttamente. In secondo luogo va ri
cordato che l'animazione e un'azione 
«con» qualcuno e non «SU» di esso. II 
che riporta alia disponibilita ad aprire 
e gestire rapporti significativi e coope
rativi. lnfine occorre ribadire che un'a
zione sociale deve essere efficace, 
quindi non decorativa ne dannosa. E 
questa rimanda alia esigenza di vere 
competenze. 



Occorre dunque che i membri del 
gruppo siano motivati: 

a realizzare un 'azione concreta; 
- a instaurare relazioni significative; 
- ad acquisire o mettere in comune 
effettive competenze. 
Andrebbero dunque cordialmente sco
raggiate quelle persone che diventano 
membri di un gruppo con motivazioni 
meramente astratte, filosofiche, ideolo
giche; o con motivazioni colonizzatrici, 
sia di marca autoritaria (convincere, 
convertire, fare seguaci, ecc.), sia di 
marca assistenziale (nutrire, assistere, 
proteggere, ecc.); o ancora con atteg
giamenti pressoppochistici, dilettantistici 
e discontinui. 
AI contrario andrebbero accettate le 
persone che presentano motivazioni 
come: 
- sentirsi responsabili dei problemi 
della comunita; 
- essere disposti a impegnarsi con
cretamente; 
- essere aperti ai rapporti di scambio 
con tutte le realta comunitarie; 
- voler aiutare ma anche voler cresce
re e cambiare attraverso gli altri; 
- essere disposti a imparare e impe
gnarsi con serieta e continuita. 

eterogeneita e numero 
dei membri del gruppo 

Un gruppo e tanto piu ricco quanto piu 
contiene risorse diverse. Eta, compe
tenze, esperienze, professioni diverse 
sono un ingrediente necessaria a un 
gruppo. Una grande ricchezza e anche 
Ia diversita ideologica. L'unita del grup
po non deve basarsi sull'uniformita so
ciale o culturale dei membri, bensl sui 
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!'interesse comune per l'area di inter
vente. Perch8 un gruppo cresca e fun
zioni , non occorre affatto che tutti i 
membri partano dalle stesse premes
se. AI contrario, questa condizione e 
un 'ipoteca di chi usurae di poverta. Cio 
che conta e che i membri puntino agli 
stessi obiettivi di fondo. 
Un altro dato importante e il numero dei 
membri, che deve attestarsi intorno ai
le 8-10 unita. Questo numero e teorico 
e deriva dall'esigenza di garantire a tutti 
i membri Ia possibilita di comunicazio
ni e rapporti faccia-a-faccia. Un nume
ro superiore di membri nel gruppo im
pedirebbe Ia contiguita necessaria e 
produrrebbe effetti di spersonalizza
zione. 
D'altronde, un numero troppo basso ri
durrebbe le risorse disponibili e rende
rebbe ogni assenza molto dannosa. 

organizzazione interna 

E un'idea molto strana, ma anche mol
to diffusa, quella che illavoro di anima
zione sia a cavallo fra Ia poesia e Ia con
fusione. AI contrario, perch8 serva, de
ve essere rigoroso, ordinate, razionale. 
La distinzione fra un gruppo comune 
di amici e un gruppo di animazione 
(professionale o volontario che sia) sta 
nel fatto che nel primo e sufficiente l'es
sere, nel secondo occorrono anche il 
fare e il capire. II gruppo di amici estin
gue Ia sua funzione nello stare bene in
sieme; il gruppo di animazione, oltre a 
far stare bene insieme i suoi membri, 
deve poter «agire» nella comunita e «Ca
pire» i problemi di cui si fa carico. 
Fare animazione e anche fare un'azio
ne educativa intenzionale su se stessi. 



In questa processo non puo trovare 
spazio solo il piacere o il narcisismo o 
Ia voracita: bisogni legittimi, invece, in 
un gruppo di amici. II gruppo di anima
zione puo anche, anzi deve fare di tut
to per essere piacevole per chi ne fa 
parte, ma questa non puo essere il pri
ma criteria per appartenervi. Alia base 
di un gruppo di amici basta un condi
viso bisogno di socialita; alia base di un 
gruppo di animazione deve esistere an
che un progetto ideale. Confondere i 
due piani significa essere immaturi, e 
soprattutto pericolosamente inefficien
ti e inefficaci. La societa oggi ha biso
gno di animazione, non di mistificazio
ni ed equivoci (dei quali e gia sovrac
carica). 

quale organizzazione? 
Un gruppo di animazione deve darsi 
un'organizzazione snella ma severa. Al
cuni rifiutano l'organizzazione carican
dola di valenze autoritarie: un pernicio
so equivoco ereditato dal Sessantotto. 
AI contrario, l'organizzazione e una for
ma di tutela dei piu deboli, e una ga
ranzia democratica. Sono i piu forti 
quelli che non hanno bisogno di un'or
ganizzazione, quelli che evadono le re
gale o che si fanno gioco delle proce
dure: essi non accettano le regale del
l'organizzazione perch8 limitano Ia lo
ro forza e illoro potere reale. II vero pro
blema e legato alia creazione dell'or
ganizzazione, al suo possesso e alia 
sua trasformabilita. 
Un gruppo e autoritario quando non ha 
regale; oppure quando ha regale det
tate da qualcuno (maggioranza 0 elite) 
che disprezza chi deve subirle; oppu
re ancora quando il controllo delle re-

26 

gole e sottratto alia comunita; o infine 
quando le regale sono immutabili. Co
stituire un gruppo d 'animazione signi
fica fare un «patto sociale» fra i mem
bri: un patto che deve essere fondato, 
controllato ed eventualmente mutato 
col consenso di tutti. 
Nella scheda /6 presentiamo alcune re
gale per Ia buona organizzazione inter
na di un gruppo di animazione. 

l'autorita 
nel gruppo di animazione 
Sembra opportuno spendere qualche 
parola circa if problema dell'autorita , 
che spesso e cruciale in un gruppo. 
Non esiste gruppo maturo senza una 
leadership autorevole. Diciamo anzi 
che proprio Ia presenza di tale leader
ship e Ia prova della maturita di un 
gruppo. Usando Ia parola leadership 
intendiamo distinguere questa funzio
ne da quella del capo o dell'autorita for
male. Queste ultime figure sono in ge
nere legittimate da norme formali del 
gruppo o da un'istituzione esterna al 
gruppo. La leadership invece e un ri
conoscimento dal basso. Essa esprime 
l'unita del gruppo e rappresenta i suoi 
bisogni. Cio che determina il grado di 
democrazia in un gruppo none Ia pre
senza o l'assenza di una leadership, ma 
Ia sua mutabilita nel tempo e Ia sua 
qualita. Una leadership e funzionale 
quando none sempre Ia stessa, quan
do varia nel tempo e in relazione aile 
diverse attivita che il gruppo affronta. 
Un gruppo che riesce a mutare Ia sua 
leadership dopo un certo tempo, o ad
dirittura ogni volta che muta obiettivi e 
attivita, e un gruppo democratico e in 
crescita. Un gruppo che non lo fa, non 



solo e autoritario, ma e anche statico. 
II problema della mutabilita della leader
ship non e aggredibile solo attraverso 
norme (per esempio una rielezione 
biennale o annuale): questa pu6 esse-

scheda 5 

organizzazione i nterna 
degli animatori 
A prescindere dalla forma istituzionale che 
scelgono, gli animatori devono organizzarsi 
internamente come ogni organizzazione che 
produce servizi. 
Un'organizzazione per funzionare deve dar
si: ruoli , regole. sanzioni e meccanismi di evo
luzione e verifica permanente. 
PoicM parliamo di un'organizzazione di ser
vizi, e indispensabile salvaguardare per gli 
animatori un doppio ruolo: di operatori socio
culturali sui campo e di ricercatori. Senza que
sto accorgimento gli animatori finiscono per 
affogare nel mare della pratica e del quotidia
no. Per salvaguardare questa qualita occor
re prevedere nell'organizzazione regole e 
tempi per Ia ricerca e Ia riflessione perma
nente. 
Anzitutto occorre un'organizzazione rivolta al
l'esterno: 
- funzione marketing (serve a capire dove 
va Ia comunita, cosa richiede l'utenza, quali 
settori si espandono, ecc.); 
- funzione rappresentanza (serve a tenere 
i contatti con i committenti, coni mass-media, 
con altre organizzazioni); 
- funzione culturale (serve a divulgare l'im
magine e a favorire Ia formazione permanen
te: pubblicazioni, convegni, ecc.). 
L'organizzazione dell'interno deve prevedere: 
- funzione prodotto (serve a preparare i pro
grammi, le attivita, ecc. da <<vendere»); 
- funzione ricerca (serve a fornire di cono
scenze gli animatori che progettano il prodot
to, a verificare gli interventi e a sviluppare Ia 
formazione permanente); 
- funzione sviluppo (serve a fornire informa
zioni ai lavoratori, preparare piani di forma
zione, bibliografie, contatti con altri enti). 
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re un meccanismo garantista, ma non 
basta. Occorre che il gruppo sia tale da 
produrre spontaneamente nuovi lea
ders per tempi e azioni nuove. Perche 
cio avvenga occorre che Ia leadership 

L'organizzazione interna deve distinguere l'a
rea politica e l'area operativa. 
Sui piano politico, gli organi statutari (presi
dente, consiglio direttivo, assemblea) prendo
no le decisioni di fondo, gli orientamenti ge
nerali, si occupano di questioni di vasta por
tata e di tempi lunghi. 
A fianco di questi organi devono essere va
rati organismi snelli operativi che realizzino le 
varie funzioni. Questi non devono avere piu 
di tre operatori. 
Ciascuna funzione deve essere assegnata a 
1, 2, 3 operatori che ne siano responsabili ver
so il direttivo e il presidente. Essi hanno re
sponsabilita permanenti e gestionali. Cio non 
toglie che il progetto esecutivo sia poi affida
to a uno staff che e responsabile delle parti 
realizzative. 
Due problemi sono fondamentali: l'acquisizio
ne di committenti plurimi e le procedure di as
segnazione degli incarichi. Occorre prevedere 
precisi, oggettivi e pubblici meccanismi di pre
mi e punizioni. Le funzioni essenziali suelen
cate possono essere accorpate o scorpora
te: l'importante e che l'organizzazione ne pre
veda l'esistenza e il funzionamento. 
Gli incarichi organizzativi interni devono an
che prevedere funzioni burocratiche: 

contabilita e bilancio; 
- segreteria (lettere, archivio, stampa, ecc.); 
- indirizzario aggiornato; 
- abbonamenti e convegnistica. 
Gli incarichi operativi possono essere affidati 
seguendo diverse categorie: 
- per prodotto (interventi urbani, laboratori, 
formazione, ecc.); 
- per area (vacanze, citta, anziani, bambi
ni, handicappati, ecc.); 
- per aree geografiche (circoscrizioni, pro
vincia, regione, ecc.); 
- per specializzazioni tecniche (drammatiz
zazione, animazione gruppi, feste, audiovisi
vi, ecc.). 



sia funzionale alia crescita dei membri, 
fungendo da stimolo, esempio, garan
zia di una crescita reale di tutti. Una lea
dership che non punta al suo proprio 
superamento e evidentemente autori
taria e poco educativa. 
Occorre tuttavia ricordare che non e il 
leader l'unico soggetto del processo di 
crescita di un gruppo. Esso e solo un 
ruolo in relazione dialettica con tutti gli 
altri ruoli che il gruppo esprime. La di
sfunzionalita della leadership non e 
sempre e solo imputabile a! leader: di 
essa sono corresponsabili tutti i mem
bri del gruppo. Reciprocamente, Ia 
scarsa maturita di un gruppo non di
pende solo dai membri, ma anche dal 
modo con cui Ia leadership e gestita. 
In alcuni gruppi e presente un'autorita 
formale, eletta dal gruppo stesso (pre
sidente, segretario, ecc.) oppure inviata 
dall 'esterno (delegato, commissario, 
ecc.). In tali casi e indispensabile che 
l'autorita acquisisca una veste di lea
dership, cioe di ruolo accettato e rap
presentative del gruppo. In caso con
trario si aprono dinamiche sgradevoli 
e poco efficaci fra gruppo e autorita. 
II capitola sull'organizzazione non pu6 
chiudersi senza un accenno ai mecca
nismi e ai processi della sua trasforma
zione. Ogni gruppo <<sana» deve pre
stare malta attenzione alia propria or
ganizzazione interna, cosl come ogni 
corpo «sana» deve essere attento alia 
propria struttura funzionale. E indispen
sabile l'impiego di un certo tempo del 
gruppo da dedicare all'analisi della pro
pria organizzazione. 
Tale autoriflessione none secondaria, 
perche un gruppo d'animazione e una 
piccola macchina che deve funziona
re al meglio. Ogni intoppo interno si ri-
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percuote all'esterno. II tempo da dedi
care deve essere prefissato annual
mente, ed eventualmente ogni volta in 
cui si producono «incidenti» di percor
so. Non dimenticando mai che se l'or
ganizzazione del gruppo e importante, 
essa e pur sempre un mezzo per ope
rare meglio e non il fine del gruppo 
stesso. 

relazioni 
fra gruppo d'animazione 
e istituzione d 'appartenenza 

Sono pochissimi i gruppi di animazio
ne autonomi, che prestano Ia propria 
opera sullibero mercato, per i commit
tenti che di volta in volta lo chiedono. 
La gran parte dei gruppi fanno parte 
di una parrocchia o di un assessorato 
o di una organizzazione nazionale. 
Questa condizione pone qualche pro
blema di raccordo e di relazione. La 
questione principale e quella del rap
porto fra autonomia e indipendenza, o 
fra accentramento e decentramento. Le 
patologie di questi rapporti sono diffu-



sissime e si possono definire «sindro
mi estremistiche». La fatica di una dia
lettica quotidiana fra gruppo e istituzio
ne, centro e periferia, tecnici e politici, 
viene spesso superata mediante Ia ne
gazione di uno dei due poli della dia
lettica. Le possibili manifestazioni pa
tologiche di questa sindrome sono 
quattro: 
- il gruppo rifiuta Ia mediazione con 
I' istituzione (isolamento); 
- il gruppo e incapace di darsi un'i
dentita autonoma (appiattimento); 
- l'istituzione rifiuta Ia mediazione col 
gruppo (centralismo, autoritarismo); 
- l' istituzione abbandona il gruppo a 
se stesso (abbandono). 
In ciascuno dei quattro casi si determi
na una perdita secca peril sistema nel 
suo complesso: perde qualcosa il grup
po e perde qualcosa l'istituzione. E na
turale che centro e periferia, gruppo e 
istituzione, politici e tecnici siano por
tatori di esigenze diverse. 
II centro, l'istituzione, il politico avanza
no esigenze e visioni generali, questioni 
astratte e formali, spinte all'equilibrio; 
rappresentano Ia conservazione e Ia 
tradizione; difendono Ia continuita e le 
esperienze consolidate. Direi che de
vono fare questa, in nome del ruolo che 
occupano e dietro richiesta specifica 
della «base» nella sua totalita. 
La periferia, il gruppo, il tecnico avan
zano invece esigenze particolari: que
stioni concrete e poco formali, spinte 
al cambiamento o all'eccezione; rap
presentano Ia innovazione e il futuro; 
difendono Ia sperimentazione, il rischio, 
Ia esplorazione. 
Entrambi questi ruoli sono necessaria 
un sistema, purche trovino un soddisfa
cente equilibria dialettico. Senza Ia pe-
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riferia il centro diverrebbe sclerotica, 
burocratizzato, incapace di vedere il 
nuovo; senza il centro Ia periferia ca
drebbe nel particolarismo, nel corpo
rativismo, nell'effimero, nell'avventuri
smo. 
Un esempio notissimo di questi feno
meni e stato dato in questi anni da molti 
comuni che hanno avviato il decentra
mento culturale nelle circoscrizioni. 
Dove le circoscrizioni non hanno rag
giunto una loro identita e autonomia, Ia 
politica culturale e restata vecchia ed 
elitaria. Dove i comuni hanno delega
to in toto, abdicando alloro ruolo, Ia cul
tura e scaduta in particolarismi di bas
so spessore. lnsomma, centro e peri
feria hanno bisogno l'uno dell'altra, pur
ch8 ciascuno mantenga il suo ruolo e 
sia capace di dialogare e mediare. 

darsi un'identita 
come gruppo 

Molti gruppi iniziano a fare animazione, 
senza sapere bene ne perche ne co
me. Non voglio suggerire che «prima» 
occorre decidere ogni cosa e «poi» agi
re, perche so bene che l'identita si co
struisce vivendo. E un paradosso after
mare che occorre prima essere maturi 
e poi fare le scelte, perch8 e noto che 
e proprio facendo scelte (e quindi er
rori) che si diventa maturi. Tuttavia ci 
sono tanti gradi di maturita o immaturi
ta e tanti gradi di difficolta nelle scelte. 
Occorre dunque riflettere bene. Un 
gruppo d'animazione e un gruppo che 
si propane di fare qualcosa «per» e 
«con» Ia comunita o una sua parte. La 
comunita, che e insieme utente e terri
torio dell'animazione, hail diritto di chie-



dere al gruppo «cosa» vuole fare e «CO
me». Avere un'idea abbastanza preci
sa e una volonta dichiarata non e af
fatto un atto autoritario o poco rispet
toso, al contrario e un'assunzione di re
sponsabilita. Un gruppo di animazione 
territoriale non pu6 offrire Ia sua di~po
nibilita generica, per qualsiasi attivita, 
da realizzare in qualunque modo. Se 
lo facesse, il gruppo non si rendereb
be credibile e affidabile, allo stesso mo
do di una persona che non ha un'iden
tita. 
Darsi un 'identita significa rendere no
to chi si e, cosa si intende fare e con 
quali modalita. La precisione dei con
torni dell ' identita del gruppo deve es
sere proporzionata all'impegno che es
so assume. Come nel caso delle per
sane, per trovare un lavoro molto qua
lificato o per contrarre un matrimonio, 

occorre che esse mostrino una preci
sa identita, mentre per fare due chiac
chiere sui treno occorre molto meno. 
II gruppo di animazione dovra precisare 
Ia sua identita in misura tanto maggio-
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re quanta maggiore e Ia difficolta del
l'impegno che assume. 
Le domande cruciali sono: chi siamo, 
cosa vogliamo fare, perche e come vo
gliamo farlo. Purtroppo nella presenta
zione pubblica della propria identita 
molti gruppi mostrano, e insieme pro
vocano, le maggiori difficolta. In gene
re i maggiori pericoli sono l'ideologia 
e Ia confusione. 

un primo pericolo: 
l'ideologia 
L'ideo/ogia e un insieme di idee talmen
te ossificate da somigliare piu a slogan 
che a idee. Che un gruppo di anima
zione debba avere un'idea del mondo, 
una concezione della vitae della socie
ta, e ovvio e necessaria. Cia che con
ta e che tale idea sia Castruita dal grup-

po stesso o maturata da tutti i suoi 
membri, e che sia comunicabile. Sono 
troppi gli animatori che si fanno scudo 
di bandiere di cui non conoscono nem
meno il colore. E sono altrettanti quelli 



che usano un linguaggio cosi settario 
da risultare incomprensibile. 
C'e poi una terza categoria che trova 
Ia scappatoia di affidarsi a principi di 
fonda cosi generali da risultare inutiliz
zabili. Spessissimo capita di sentire ani
matori che dichiarano di volere l'amo
re, Ia liberta, l'uguaglianza, eccetera, 
pensando di essere chiari. Non c'e nul
la di meno chiaro delle parole che si 
scrivono con Ia maiuscola! Occorre 
dunque storicizzare e socializzare icon
cetti, arrivando a dire cosa si vuole di 
concreto per Ia comunita in cui si ope
ra: solo cosi gli animatori sono porta
tori di una identita e possono comuni
care. 
lnoltre va detto ai sostenitori delle gran
di finalita maiuscole che non si e mai 
sentito qualcuno che espliciti di voler 
fare un'azione comunitaria che punti al
l'odio, alia prigione, ai privilegi. Quan
do una parola ha tanti significati da po
ter essere usata da tutti, significa che 
e una parola da usare poco, perche 
non dice niente di preciso. Se volessi
mo proprio usarle, affianchiamole con 
parole piu precise, concrete, anche se 
meno nobili. 
La battaglia contro l'emarginazione e 
un bello slogan, che nessuno osa con
traddire e che accomuna ogni tipo di 
filosofia contemporanea. Mae assai piu 
chiaro e distinguibile far sapere se vo
gliamo che le nostre sorelle frequenti
no i marocchini immigrati; se intendia
mo invitare a casa nostra i drogati; se 
accettiamo nel gruppo un omosessuale 
dichiarato; se siamo disposti a bere al 
bar con lo schizofrenico dimesso dal
l'ospedale psichiatrico; se ci va bene 
che i barboni dormano sotto il portico 
della canonica. 
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un secondo pericolo: 
Ia confusione 

La confusione in genere e figlia dello 
scarso dibattito e dell'incompetenza. 
Un gruppo senza un minimo di identi
ta esprime idee confuse, contradditto
rie e imprecise; strategie non lineari o 
incomprensibili; metodi squinternati. 
Cio avviene perche si e poco interro
gate, al suo interno, e poco confronta
to con l'esterno. 
Ma cio avviene anche perche non esi
ste Ia minima competenza o, quando 
c'e, non viene valorizzata. 
A me sembra che oggi Ia scarsita di 
dialogo interno o esterno a un gruppo 
e l'incompetenza siano vere e proprie 
colpe. 
Non mancano infatti gli strumenti per 
capire, aggiornarsi, leggere, incontrarsi, 
confrontarsi, imparare. 
I gruppi che pensano a tutto cio come 
a un'inutile perdita di tempo («percM 
cio che conta e fare») sono destinati a 
durare poco. 
I gruppi che invece si costruiscono una 
identita almeno un po' precisata, coi 
contorni definiti, che esprimono inten
zioni chiare e concrete, identificabili co
me diverse da altre, che sanno trova
re un'armonia fra cio che pensano, cio 
che dicono, cio che fanno e come lo 
fanno: questi sono i veri gruppi di ani
mazione. 
Anche se l'identita e un processo e non 
uno stato, dobbiamo accettare l'idea 
che avere a che fare con un gruppo 
senza un po' di identita e anche peg
gio di avere ache fare con una perso
na malata di mente (come gli psicotici, 
per l'appunto, senza un po' di identita). 
Peggio e piu faticoso. 



Ia porta aperta 
per entrare e per uscire 

Avere un'identita non significa essere 
una conventicola chiusa, ma nemme
no essere aperti a chiunque, purches
sia. Un gruppo che si costruisce piano 
piano, che soffre una sua storia, che in
venta un suo linguaggio, che collauda 
una sua organizzazione, puo cadere fa
cilmente preda della voglia di chiuder
si . Sentimenti di onnipotenza, atteggia
menti di elite, snobismi, settarismi as
salgono facilmente i gruppi di anima
zione. 
Dalla chiusura alia sindrome dell'accer
chiamento («tutti ce /'hanna con noi, 
nessuno pu6 capirci») il passo e bre
ve. E Ia spirale e perversa, perche 
quanta piu un gruppo e chiuso, tanto 
piu ogni estraneo e percepito come 
ostile e ogni contatto con l'esterno e vis
suto come tradimento. Per capire co
me finiscono questi gruppi basta vede
re come finiscono le coppie fondate sul
l'isolamento e Ia gelosia. 

q uale apertu ra? 
La porta di un gruppo deve sempre es
sere aperta a chi vuole entrare. II nuo
vo e il diverse non vanno solo accetta
ti ma cercati, perche da essi viene il 
cambiamento e quindi Ia crescita. Ma 
non qualsiasi novita e diversita a qua
lunque costo. Chi si affaccia al gruppo 
deve essere accolto, ma a sua volta de
ve poter mostrare disponibilita e pa
zienza. 
Alcuni gruppi accettano nuovi membri 
solo se questi giurano fedelta cieca e 
accettazione passiva del passato: cioe 
se non si fanno portatori di novita. Que-
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sta e una falsa apertura. D'altro canto 
alcuni individui entrano nei gruppi so
lo se possono subito «fare a modo lo
ra» . Questa e un falso interessamento. 
Perche voler entrare in un gruppo se 
pensiamo che nulla di cio che vi si fa 
vada bene? Anche qui e una questio
ne di dialettica relazionale. 

II gruppo ha interesse a nuovi inseri
menti, per rinnovarsi; ma ha anche il di
ritto a difendere Ia sua storia e Ia sua 
tradizione. II singolo ha il diritto di par
tare novita, ma ha anche il dovere di 
entrare nel gruppo in punta di piedi, 
con rispetto. Entrambi i poli hanna il 
diritto-dovere di essere se stessi, rispet
tando nel contempo l'altro. 
Far entrare un nuovo in punta di piedi 
significa fargli passare un certo perio
do di «noviziato», chiedendogli di ap
propriarsi della memoria del gruppo e 
del suo linguaggio; evitando di caricarlo 
subito di responsabilita eccessive; ri
spettando le sue idee, ma chiedendo 
a lui di rispettare quelle del gruppo. II 
periodo di curiosita e utile per entram
be le parti (gruppo e novizio) e puo an-



che finire in una separazione. Nel ca
se finisca con un inserimento, e assur
do pensare che il nuevo sappia fare cio 
che gli anziani hanna imparato in mesi 
o anni. 
Non e affatto ingiusto che i nuovi ven
gano preparati con azioni informative 
e formative apposite, in modo che pas
sana ridurre il lora gap verso gli altri. 
Nel caso in cui si arrivi a una separa
zione, occorre ricordare che l'uscita dal 
gruppo non e un tradimento. 

Ia possibilita di uscire 
Capita spesso che i gruppi consideri
no come «traditori» colora che escono. 
E una sensazione di abbandono ac
compagnata a volte da rancori, nostal
gie, rimpianti. D'altronde chiunque puo 
cambiare nel tempo, e col tempo ac
quisire nuove motivazioni, diversi inte
ressi. Oppure puo diventare opportune 
avvicinare diverse facce, intessere nuo
vi rapporti . Tutto cio deve essere con
siderate legittimo non solo dal singolo 
che sceglie di andarsene, ma anche dal 
gruppo, che lascia aperta Ia sua por
ta. Ci sono separazioni fra individui e 
gruppi che sono anche piu drammati
che di quelle fra marito e moglie. 
Naturalmente questa non sottrae il 
gruppo e il membra uscente a reciproci 
doveri. II gruppo deve mostrare interes
se per il membra che decide di andar
sene, facendogli percepire di essere Ii
bera di scegliere, ma insieme di esse
re una risorsa cui il gruppo da grande 
valore. Lasciare Ia porta aperta non si
gnifica infatti dire aile persone che Ia lo
ra presenza non ha valore. 
D'altra parte colui che sceglie di andar
sene ha il dovere di spiegare, con one-
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sta, i suoi veri motivi, evitando di utiliz
zare Ia lite o peggio Ia menzogna, per 
giustificare a se stesso e al gruppo Ia 
sua uscita. II caso tipico dell'uscita dal 
gruppo e quello causate da un conflit
to: un membra si trova in disaccordo 
con altri o con tutto il gruppo, e dun
que se ne va. In questi casi e impor
tante per tutti domandarsi se Ia rottura 
e causata dal conflitto, o viceversa il 
conflitto e usato strutturalmente per san
eire una rottura gia avvenuta. 
La cartina di tornasole e Ia quantita di 
sforzi spesi dalle parti per trovare una 
mediazione o contrattare un cambia
menta. 
Rompere un rapporto e un diritto e for
s'anche un dovere, in certi casi, ma so
lo dopa che si e ragionevolmente fatto 
ogni sforzo. Altrimenti non si trattava di 
un vera rapporto, ma di una effimera 
collisione fra estremi. 

ruolo o non ruolo? 

Un problema malta diffuse fra gli ope
ratori sociali, sia professionali che vo
lontari, e quello della necessita o me
nodi «tenere» il proprio ruolo. L'anima
tore e un ruolo specifico oppure e solo 
un «amico» degli utenti? II quesito non 
e tanto peregrina se si pensa che die
tro il termine ruolo si nasconde il con
cetto di «regola», mentre Ia parola «ami
eo» sottintende il concetto di «amore». 
Un ruolo si fonda su una serie di rega
le, pur senza escludere l'amore; una re
lazione amicale si fonda invece sull'a
more, pur senza escludere le regale. 
PoicM spesso gli animatori sono mossi 
da una forte spinta idealistica, e fre
quente l'atteggiamento che privilegia 



(almena a parole) Ia relazione amicale 
su quella fra ruoli. 
A mio avviso questa e un grande equi
voco, foriero di problemi sia per gli ani
matori sia per gli utenti o Ia comunita 
nel suo complesso. Un gruppo di ani
mazione, abbiamo detto, si deve aggre
gare sulla base di un progetto comu
ne. Se Ia motivazione dei membri fos
se quella di allacciare relazioni amica
li, non ci sarebbe alcun motivo di co
stituire un gruppo di animazione terri
toriale. Gli eventuali utenti del gruppo 
di animazione (siano bambini, emargi
nati, anziani, ecc.) si aspettano da es
so una prestazione competente e uti
le, un aiuto per crescere culturalmen
te e psicologicamente: le amicizie non 
si fondano su un progetto, semmai lo 
producono, perch8 esse (quando so
no vere) sono piu forti delle idee. 
Anche Ia comunita, i servizi e le istitu
zioni che ne fanno parte, chiedono al 
gruppo di animazione competenza ed 
efficacia, non amicizia. 
Due amici sono totalmente liberi di 
esprimersi, di litigare, di innamorarsi, di 
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lasciarsi andare agli umori e ai senti
menti del momenta, di soggiacere aile 
pigrizie e aile manie reciproche. Un ani
matore non puo fare tutto cio. Egli de
ve mettere avanti a se il progetto per 
cui si impegna, !'interesse dell'utente 
e della comunita: deve dunque sotto
stare a regale di comportamento che 
sono proprie del ruolo che ha scelto. 
Non puo deridere, adirarsi, innamorarsi 
dell'utente; puo trovare sentimenti pro
fondi, ma non puo esprimerli, come fa
rebbe con un amico. D'altra parte e 
proprio questa control/a dei sentimen
ti in funzione di un progetto che rende 
utile un animatore. AI contrario, cio che 
fa un amico e proprio Ia Iibera espres
sione dei sentimenti, al di sopra di ogni 
progetto. 
Credo che Ia comunita territoriale e i po
tenziali utenti, oggi, abbiano bisogno di 
animatori capaci di interpretare il lora 
ruolo con serieta, piu che di amici ge
nerici. Naturalmente, gestire il ruolo di 
animatore in sensa corretto non esclu
de (ma nemmeno impone) forti investi
menti affettivi. Semmai richiede che tali 
investimenti siano controllati e sotto
messi al progetto di animazione. 

Ia sindrome del «burn-out»: 
ovvero l'animatore 
cortocircuitato 

Da una decina d'anni alcuni studiosi di 
scienze sociali hanna scoperto una sin
drome che colpisce gli operatori sociali 
in genere, e che e stata definita come 
«bruciatura» o «cortocircuito». Tale sin
drome si manifesta come una genera
le desensibilizzazione verso i problemi 
dell 'utenza, un disimpegno, un atteg-



giamento scettico e cinico, simile a 
quello di un <<innamorato tradito». 
Tale sindrome, ovviamente molto dan
nasa sia per l'animatore che per l'uten
te, viene riscontrata in soggetti che si 
sono impegnati in un lavoro sociale con 
un forte carico idealistico, con una bas
sa competenza e senza un'efficiente or
ganizzazione di sostegno. 
Poiche queste condizioni sono assai dif
fuse fra gli animatori del territorio, e nor
male che Ia sindrome del burn-out ap
paia in molte situazioni . La conseguen
za piu clamorosa di questa sindrome 
e l'elevato numero di ritiri dall'impegno 
di animazione, da parte di soggetti ap
pena usciti dalla condizione di giova
ni. Spesso e sufficiente un matrimonio, 
un lavoro stabile o un semplice passa
re di anni, per vedere animatori abban
donare un progetto cui sembravano at
taccatissimi. 
Altre conseguenze vistose del cortocir
cuito sono: Ia chi usura in ufficio, il pes
simismo circa certi progetti, l'abbassa
mento della curiosita e della disponibi
lita al dialogo, l'aumento di atteggia
menti formali e burocratici. 
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Gli interventi possibili per prevenire o 
modificare questa sindrome sono di tre 
tipi : 
- sollecitare negli animatori una ana
lisi seria della loro motivazione, facen
do atterrare gli idealismi troppo astratti 
su terreni di maggiore concretezza e 
realismo; 
- fornire a sostegno degli animatori 
una organizzazione di gruppo o di isti
tuzione che sia <<nutritiva» e funga da 
<<contenitore» nei momenti di frustrazio
ne, delusione o fallimento; 
- fornire agli animatori una reale pre
parazione professionale sia di base che 
permanente. 

Ia formazione degli animatori 

Fare l'animatore, sia professionalmen
te che volontariamente, non e cosa fa
cile. 1m plica avere conoscenze teoriche 
piuttosto complesse, perche i proble
mi da affrontare sono complessi. Ri
chiede Ia padronanza di parecchie tee
niche o <<trucchi» del mestiere. lnfine 
mette in gioco Ia personalita dell 'anima
tore che e, in fondo, il principale stru
mento del suo lavoro. L'animatore ha 
raramente rapporto con cose; egli la
vora soprattutto con persone, attraver
so relazioni interpersonali, di gruppo, 
di organizzazione. E questa che ren
de piu complesso illavoro di animazio
ne e che rich iede soprattutto una vera 
formazione. Purtroppo, chiunque voglia 
fare animazione pu6 farlo, e nessuno 
offre un aiuto per farlo bene. 
E ovvio che molti gruppi spontanei e 
informali di animazione abbiano difficol ~ 
ta a reperire le occasioni di formazio
ne, ma meno ovvio e piu grave e che 
siano lasciati a se stessi quei gruppi che 



fanno parte di organizzazioni importanti 
come il comune, Ia chiesa o le associa
zioni a carattere nazionale. Gli enti Ia
caii fanno corsi per bidelli o per uscie
ri, ma non per animatori. Nessun co
mune assumerebbe un cantabile o una 
dattilografa s~nza diploma. E nessuno 
si sorprende del fatto che per diventa
re dattilografa occorrano 2-3 anni a 
tempo pieno, e per diventare cantabi
le almena cinque anni. Quando si trat
ta di animatori, i comuni assumono (sia 
pure in precario) chiunque e si stupi
scono quando diciamo loro che per for
mare un animatore occorrono piu di tre 
giorni. 
Nella chiesa o nelle associazioni i pro
blemi sono simili. Tutti convengono che 
un arbitro di calcio, un allenatore di ju-
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do, un allestitore di cineforum, anche 
ai livelli piu modesti, debbano avere 
una competenza specifica da acquisi
re in corsi piu o meno formali e non 
sempre brevissimi. Per un animatore, 
sono previste al massimo due o tre con
ferenze. Questa situazione non solo la
scia sprovveduti gli animatori, ma ren
de in ultima analisi poco efficace l'in
tervento di animazione territoriale. 
lnoltre l'assenza di una formazione di 
base e continua sottrae una delle mo
tivazioni principali e piu «Iaiche» al la
voro di animazione. Chi si inoltra su 
questa strada infatti puc trovare grati
ficazioni importanti e legittime dal fatto 
di crescere, imparare. svilupparsi e ma
turare come persona, attraverso illavo
ro che svolge e i contatti plurimi che in-
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scheda 7 

programma di formazione per animatori 

PRIMO ANNO PROPEDEUTICO (140 ore + esperienze con operatori anziani sui campo) 

Obiettlvl 

Conoscenze teoriche 
«Sapere» 20% = 28 ore 

Conoscenze tecniche 
«Sa per fare>> 1 0% = 14 ore 

Capacita personali 
<<Saper essere>> 70% = 98 
ore 

Contenuti 

Volontariato 
Teorie di settore 

T ecniche di settore 
(per es. : gioco, soccorso) 

Sviluppo personale 
Accoglienza 
Rapporto con diversi 
Lavoro di gruppo 
Gestione ansia 

Metodi 

- Direttivo (conferenze) 
- Attivo (incontri di scam-
bio 1 giorno ogni 2 mesi) 

- Direttivo (dimostrazioni) 
- Attivo (prove e correzio-
ni) 

- Autocentrato (esperien
ze vissute a livello verbale, 
corporeo, simbolico; 12 
giorni residenziali) 

SECONDO ANNO AVANZATO (140 ore + esperienze con operatori anziani sui campo) 

<<Sapere>> 1 0% = 14 ore 

<<Saper fare>> 30% = 42 ore 

<<Saper essere>> 60% = 84 
ore 

T eorie di settore 

T ecniche di settore 

V. sopra 

TERZO ANNO PER DIRIGENTI - FORMA TORI (140 ore) 

<<Sapere>> 20% = 28 ore 

<<Saper fare>> 40% = 56 ore 

<<Saper essere>> 40% = 56 
ore 

Organizzazione 
Ruolo dirigente 
Gestione volontari 

Tecniche organizzative 
- T ecniche formative 

T ecniche valutazione 

- Dinamiche organizzative 

(Da Animazione sociale, nn. 44-45, marzo-giugno 1982) 
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- V. sopra 

- V. sopra 

- V. sopra 

- V. sopra 

- V. sopra 

- V. sopra 



treccia. Se illavoro di animazione non 
offre tutto cio all'animatore, ben presto 
Ia motivazione scende. Ma perche tut
to cio sia arricchente, occorrono stru
menti teorici, tecnici e personali che so
lo una seria formazione puo dare. 

un programma 
per Ia formazione 
di animatori volontari 

La formazione di un operatore sociale 
comprende almena tre aree: conoscen
za teorica (sapere), abilita tecnica (sa
per fare), capacita personali-relazionali 
(saper essere). 
La formazione di base degli operatori 
professionali prevede in genere una 
equipartizione fra queste tre aree, ma 
questa richiede un certo investimento 
di tempi e risorse. Tale investimento 
non puo essere chiesto anche per gli 
operatori volontari per ovvi motivi. 
Dovendo fare una opzione circa il nu
cleo della formazione dell'animatore
volontario, questa non puo ricadere ne 
sulla tecnica, ne sulla teoria. Le cono
scenze teoriche e le abilita tecnico
strumentali sembrano piu propriamente 
caratteristiche dell' operatore professio
nal e. al quale il volontario e destinate 
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ad affiancarsi. La scelta sembra dover 
cadere sulle capacita personali e rela
zionali, sulla sensibilita, sui «Saper es
sere». Un'area, questa, che caratteriz
za l'animatore volontario come opera
tore che usa per il proprio servizio es
senzialmente o principalmente se stes
so. Un «se stesso» che deve dunque 
essere formato: all'introspezione, ai rap
porti con gli altri e con le diversita, alia 
tenacia e alia resistenza aile frustrazio
ni, all'apertura e alia fiducia, all'ascol
to e alia lettura dei bisogni, alia dispo
nibilita e alia serenita. 
Presentiamo una esemplificazione su 
base triennale a pag. 37. 



nni verdi: 
per educare all'ecologia 

i gruppi giovanili 
Tra le varie nuove proposte ai gruppi giovanili per un'azione «esterna», di certo 
quella di occuparsi dei problemi dell'ambiente godeva fino a pochi anni fa scarsa 
considerazione. 
Mail tema dell'ecologia oggi e una voce nuova con cui si esprime Ia riflessione 
della cultura contemporanea che, oltre a rendersi canto della falsita dell'ideologia 
della sviluppo illimitato e del progresso senza fine, si e anche interrogata sulla mo
ralita e responsabilita di certe scelte che riguardano non solo l'uso delle risorse, 
lo sfruttamento dell 'ambiente, ma Ia vita stessa dell'uomo e Ia stessa civilta. 
E quindi un tema che e entrato con forza nella mappa della nuova cultura e biso
gni, soprattutto giovanili, e che spinge sempre piu a muoversi per «fare qualcosa», 
sia per allargare tale coscienza, sia per intervenire concretamente. 
Tale <<invito ai gruppi» si caratterizza non solo per Ia proposta di un nuovo settore 
di interesse per i gruppi, ma soprattutto per Ia modalita: che non e quella pura
mente informativa o direttamente operativa specialistica, ma appunto educativa. 
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c+=====================-----+- -+----====================::______J_ 

1. gli aspetti 
di un problema 

Non vi e nessun dubbio che oggi per
duri (e anzi si aggravi) una crisi ecolo
gica che dimostra Ia preoccupante inef
ficacia delle pelitiche tentate a livello di 
disinquinamento, pianificazione urbani
stica, ecc. 
Siamo tuttavia anche in presenza non 
solo di un interesse crescente nei con
fronti del problema ambientale, ma an
che di una nuova consapevolezza che 
concepisce l'ecologia non in termini set
toriali ma globali, cioe come questione 
non solo tecnica, ma anche politica, cul
turale ed etica. 
Questa consapevolezza si e prodotta 
in un area di anni relativamente circo
scritto, sviluppando un percorso, inter
mini di esperienze e di riflessione, e fis
sando quindi, per progressive appros
simazioni, un preciso tracciato di pen
siero. 
All'interno di questa pensiero, il feno
meno dell'alterazione e della distruzio
ne degli ecosistemi e concepito come 
non casuale, ma come dovuto alia ere-

41 

scita distorta di tecnologia ed econo
mia determinata dal modello di svilup
po dominante. La responsabilita di ta
le situazione e da addebitarsi, in prima 
luogo, alia classe politica e imprendi
toriale che ha voluto e guidato questa 
tipo di crescita e, secondariamente, an
che ai cittadini e aile classi lavoratrici 
che hanna accettato questa modello, 
riconoscendosi nei suoi valori di riferi
mento. Si sono cosi diffusi comporta
menti individuali e collettivi, e strutturati 
modi di fru izione dell 'ambiente basati 
su una concezione culturale predate
ria del rapporto uomo-natura. 
Affrontare Ia questione ecologica signi
fica quindi trovare risposte globali , in 
grado di integrare i diversi complessi 
livelli del problema ambientale; in que
sta sforzo di sintesi l'educazione rive
ste una funzione determinante, in quan
ta strumento essenziale di cambiamen
to culturale . La scelta di una concezio
ne <<problematizzante>> e progettuale 
dell 'educazione implica poi , dallato de-



gli strumenti operativi, l'adozione di una 
«metodologia» educativa di tipo «attivo», 
capace di porsi in termini adeguati ai 
bisogni del destinatario dell 'intervento. 
Se si opera a livello di realta giovanile, 
l'educatore dimostrera una reale capa
citB. di gestire progetti educativi a con
tenuto ambientale nella misura in cui 
riuscira a «incrociare» le valenze ogget
tive, di tipo cognitive ma anche opera
tive, dei problemi ambientali , con gli 
aspetti di soggettivita specifici della real
ta giovanile odierna (Ia domanda di 
sensa, Ia ricerca di nuovi linguaggi e 
forme di aggregazione e anche di nuovi 
valori , dove spesso le tematiche del
l'ambiente e della pace rivestono po
sizione centrale) . 

a crisi ecologica 
nei suoi molteplici aspetti 

Un ambiente in buona salute e dato da 
un habitat che presenta ecosistemi sta
bili in equilibria; questa in ragione del 
fatto che tutti i cicl i complessi attraver
so i quali passano le principali sostan
ze (circuiti energetici , catene alimenta
ri , ecc.) sono chiusi , e che sono attivi 
meccanismi di regolazione - come 
puc essere, ad esempio, Ia stessa Ieg
ge di selezione naturale- degli squili
bri che si possono venire a creare. 
Attualmente gli effetti congiunti , e che 
si amplificano gli uni con gli altri, del
l' aggressione tecnologico-industriale 
sulla biosfera, il carattere semplificato
re, omogeneizzante, artificiale, sfrena
to impasto dall'uomo alia natura, tutto 
cia riduce Ia complessita, impoverisce, 
sregola, talora assassina quelle che Ed
gar Morin definisce come «eco-organiz
zazioni>>. 
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Tutto cia avvia un processo di regres
sione generalizzata, che estende Ia sua 
ombra mortale sulla biosfera e, per re
troazione, sulla umanita; ecco quindi i 
molteplici fenomeni nei quali si mani
festa questa crisi ecologica, e che van
no dalla morte per inquinamento dei 
corsi di acqua alia desertificazione di 
vaste aree, aile inondazioni ricorrenti, 
all 'esaurirsi delle risorse idriche, aile 
piogge acide che causano Ia morte di 
intere foreste .. . 
In questa contesto, una strategia di in
tervento che vogl ia reagire alia crisi am
bientale dovrebbe porsi, dallato stret
tamente ecologico, due obiettivi: 

- Ia conservazione, cioe Ia difesa de
gli ecosistemi stabili: Ia strategia dell'«ar
ca di Noe>>, come e stata definita. ln
fatti Ia ricchezza di specie e di relazio
ni presenti nei sistemi ecologici maturi 
rappresenta un inestimabile valore bio
logico, sia in se, sia per il contribute che 
da alia stabilita complessiva dell 'habitat; 

- il ricupero, cioe Ia promozione di in
terventi finalizzati alia stabilizzazione de
gli ecosistemi tendenzialmente instabili , 
perche giovani o degradati . Di questa 
tipo e stato l' intervento che l'uomo ha 
operata nei confronti della natura nelle 
migliaia di anni dell 'era dell 'agricoltu
ra tradizionale, quando l'azione uma
na rappresentava un concreto interven
to di controllo su sistemi giovani e in
stabili (come sono le zone agricole) che 
assecondava e rafforzava circuiti ener
getici, cicli della materia e catene ali
mentari. 

Oggi invece l'uomo sembra perseve
rare in un 'azione, ormai consolidata e 
solo in parte scalfita dalla crisi della so
cieta industriale, che tende a degradare 



Ia natura a materia e ad estraniare il 
proprio ambiente di vita dal contesto 
naturale. 

'ambientalismo 
come movimento di idee 
e di pratiche 

Parallelamente alia caduta di credibili
ta del modello di sviluppo industrialista 
e dei suoi valori, compaiono oggi nuo
vi significati e nuovi valori promossi dal 
cosiddetto movimento ambientalista. 
Sono Ia conservazione della natura e 
il rispetto per l'ambiente (compreso 
l'uomo), Ia ricerca di energie e socio
economie alternative, Ia pace. In effet
ti l'ambientalismo e al contempo movi
mento di opinione e di pratiche sociali 
(e ora anche istituzionali , in ragione del 
nuovo fenomeno delle <<liste verdi» usci
to allo scoperto in occasione delle ele
zioni amministrative 1985) che non so
lo cerca di portare alia luce quei mec
canismi operanti nella nostra civilta che 
producono, come effetto negativo, Ia 
degradazione dell'ambiente, ma pari
menti opera nel concreto per avviare 
un processo di mobilitazione, sensibi
lizzazione e anche di educazione alia 
sua difesa e ricupero. 
Individuate come problema centrale 
della nostra epoca il rapporto uo
mo/ambiente, i contenuti dell'ambien
talismo hanno ispirato, proprio negli an
ni del cosiddetto <<riflusso», esperienze 
e azioni esemplari- come possono es
sere le pulizie dimostrative di sponde 
dei fiumi dai rifiuti - o, ancor di piu, 
hanno prodotto consolidate capacita in 
grado di predisporre e attuare organi
ci progetti di gestione continuativa del-
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l'ambiente. Si e arrivati cosl, ad esem
pio, ad assumersi in proprio Ia respon
sabilita di gestire intere zone di parti
colare interesse ambientale, come rea
lizza il WWF attraverso le <<Oasi» di cui 
spesso e proprietario. 
Passando per tutte queste esperienze 
si arriva in quella che e l'area della co
siddetta <<ecologia politica>>, anche avo
ler <<cambiare Ia politica»; e cia proprio 
a partire da pratiche di base di denun
cia, di riappropriazione dell'ambiente, 
che sottolineano sia Ia contestazione 
come Ia proposta, gestione-sperimen
tazione su singole questioni, disattese 
dalle istituzioni. 

Si mettono cosl in atto forme di azione 
collettiva (volontariato, cooperazione, 
informazione ... ) e modalita di mobilita
zione che non solo superano i modelli 
tradizionali di agire, ma anche richia
mano a valori alternativi, come l'auto
gestione del sociale e Ia socializzazio
ne della politica. 
L'ambientalismo riconosce che, specu
larmente alia realta oggettiva del degra
do ambientale, dell'inquinamento, dello 



spreco energetico, ecc. esistono mo
delli culturali distorti di fruizione delle ri
sorse dell'ambiente, coerenti cioe con 
le cause del degrado e non con le esi
genze di superamento della stesso. 
Spesso infatti situazioni sbagliate sono 
tollerate perche rimosse o, peggio, per
che esiste una complicita quantomeno 
parziale. 

Cosi puo capitare, come e successo 
nella storia di un centro dell'hinterland 
milanese passato da paese agricola a 
borgo industriale, che si accetti per de
cenni lo scarico di detriti di alto forno 
(e poi fanghi) di un colosso dell'acciaio 
senza interrogarsi sulle conseguenze in 
termini di desertificazione o degrado 
del territorio. Questa perche i contadi
ni, che si trasformavano in «recuperanti» 
dei residui di carbone, ancora combu
stibile, «arrotondavano» illoro reddito. 
Ora, alia base del nuovo spirito ambien
talista si trova un concetto diverso di 
fruizione dell'ambiente e della terra: non 
piu in termini utilitaristici e di possesso 
ma di appartenenza. Questa concezio
ne di appartenenza, nella accezione di 
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«convivialita» data da Ivan lllich, porta 
Ia cultura <<verde>> a imporre limiti a pro
duzione e tecnologia, al fine di rispar
miare risorse naturali, preservare gli 
equilibri favorevoli alia vita, favorire Ia 
crescita e Ia sovranita delle comunita 
e delle persone. 
Una concezione di questa tipo porta al
Ia scelta di una strategia che Andre 
Gorz definisce di <<realismo ecologico>> 
che, partendo da una ridefinizione delle 
nostre necessita umane per consuma
re sempre di meno- in modo di rispar
miare ambiente e risorse per le gene
razioni future - porti a prevedere nel 
futuro una rinnovata armonia tra uomo 
e ambiente su basi nuove, nella pro
spettiva di un utilizzo delle risorse na
turali e tecniche per costruire e non per 
distruggere. 

iovani e ambiente: 
tra survivalismo 
ed ecopacifismo 

I giovani rappresentano una delle ca
tegorie generazionali e sociali piu mar
catamente attraversate dalla globalita 
della crisi ambientale; crisi, come si e 
detto, al contempo ecologica, cultura
le, politica. 
La realta ambientale incide sui giovani 
condizionando il processo di trasforma
zione psicofisica, il formarsi della per
sonalita e delle reti di rapporti sociali. 
L'ambiente di vita dei giovani, come e 
fatto e come funziona, determina un ti
po di adattamento bio-culturale, in 
quanta non concede spazi e non rico
nosce simboli di identificazione/inizia
zione se non in termini commerciali di 
consumi individualizzati. L'ambiente 



per i giovani e anche rischio, come 
emerge con chiarezza dal fatto, ad 
esempio, che Ia causa piu elevata di 
mortalita per i giovani e da ritrovarsi ne
gli incidenti stradali .. . 
lnoltre oggi, per quanta riguarda Ia sfe
ra culturale, il fenomeno di cui siamo 
in presenza e Ia mancata identificazio
ne da parte dei giovani nei confronti 
(anche) dell'ambiente in cui si trovano 
a vivere, ambiente che anzi e conside
rato come estraneo e che, ancora pri
ma, non e conosciuto. 
Questa processo di estraniazione dei 
giovani nei confronti dell'ambiente si e 
consumato «a tappe». In un primo mo
menta l'ambiente e stato «occupato» 
per consumare comportamenti diver
genti nei confronti del mondo degli 

adulti ; comportamenti che, come limi
te estremo, vedevano i rituali del con
sumo di stupefacenti, le azioni divan
dalismo sistematico sulle cose e Ia na
tura. Consumata ogni velleita antago
nista del mondo giovanile, l'ambiente 
ora e piu che altro «percorso»: e solo 
«punto di partenza, passaggio e ritor-
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no del mio girare a vuoto non interrot
to da alcuna proposta, offerta, dispo
nibilita» (da un contributo delle Acli di 
Bergamo sui disagio giovanile). 
Pressoche irrimediabilmente distrutti i 
rapporti tradizionali con l'ambiente pre
cedentemente espressi a livello di co
munita contadina precapitalistica, eve
nendo solitamente inibita ai giovani Ia · 
possibilita di positive esperienze diret
te, si affermano modelli culturali di frui
zione dell'ambiente ricavati dai mes
saggi degli strumenti della comunica
zione di massa e della industria del tem
po Iibera. 
lnoltre nella societa post-industriale, 
complessa e disarticolata, possono 
coesistere a fianco a fianco aree di mer
cato o di pubblico che si caratterizza-

no e differenziano notevolmente per gli 
stili di vita adottati. Cia ovviamente non 
puo non valere anche a livello di mo
delli di fruizione dell 'ambiente. 
Cosl, da un lato abbiamo Ia moda del
la «voglia di natura», che propane ai 
giovani un livello di informazione, de
scrizione, interpretazione della realta 



ambientale in chiave di rimpianto di 
mondi incontaminati o di promessa di 
avventura di improbabili esotici «ultimi 
paradisi>>. Dall'altro abbiamo anche Ia 
diffusione di stereotipi che propagan
dano un modello di uomo (il super-eroe) 
e di societa (autoritaria e supertecno
logica) che trovano nella violenza Ia re
gola base anche del rap porto con I' am
biente e Ia natura. II <<boom>> di perso
naggi alia Rambo sembra infatti dimo
strare come si vada consolidando ali
vello giovanile un immaginario colletti
vo <<survivalista>>, dove il <<Survivalismo>> 
rappresenta l'approdo individualista e 
di gestione in proprio della violenza, in 
un eventuale ambiente da <<day-after>> 
sconvolto dalla catastrofe ecologico
nucleare, segnato dagli istinti di soprav
vivenza e dal venir meno delle istituzioni 
e delle norme morali . 
E pur vera pero che proprio le gravi 
condizioni dell'ambiente di vita e del
l'ambiente naturale, come pure Ia pos
sibilita non remota dell 'olocausto nu
cleare, sono state oggetto e campo per 
l'azione collettiva dei movimenti degli 
anni '80, dove i giovani hanna trovato 
larga rappresentanza. 
L'ecopacifismo sembra dunque per i 
giovani una tematica particolarmente 
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coinvolgente; coinvolgente forse per
ch8 estremamente ricca di implicazio
ni, sia in termini di motivazioni-pro
gramma per l'agire politico, sia in ter
mini di realizzazioni pratiche come di 
capacita di delineare un universo sim
bolico antagonista rispetto all ' immagi
nario collettivo survivalista diffuso dal
l' industria culturale di massa, di stile 
sempre di piu <<american way of life>>. 



2. per una 
educazione 
all'ecologia 
nei gruppi giovanili 

Per costruire un progetto educativo in 
tema d'ambiente rivolto ai giovani, e 
preliminare Ia definizione di alcune li
nee generali , come ipotesi culturali di 
fonda da verificare attraverso Ia prassi 
educativa. 

dee forza 
per un progetto eco-pacifista 
in ambito educative 

Una prima idea forza rimanda alia ne
cessita di darsi come obiettivo generale 
quello dell'approfondimento delle co
noscenze su ambiente e comportamen
ti giovanili, tramite Ia lettura del territo
rio cui si fa riferimento specifico. Da 
questa prima punta di vista si tratta 
quindi di leggere uno stato di fatto, ov
verosia: 
- individuare gli spazi del territorio 
(costruiti o a verde) abitualmente usati 
dai giovani ; 
- documentare i comportamenti con-
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creti che vengono assunti in questi spa
zi, verificando l'esistenza di stili differen
ziati che possono rimandare (o meno) 
a distinti modelli culturali di riferimen
to, accettati dai gruppi , a livello di frui
zione dell'ambiente; 
- cogliere il valore simbolico che l'am
biente, in diversi spazi usufruiti , assu
me in relazione all'intreccio: opportunita 
materiali, paesaggi, bisogni soggettivi 
e aspettative dei giovani utenti . 
Ricostruite nel singolo contesto territo
riale le modalita concrete con cui si ma
nifestano fra i giovani i cosiddetti «bi
sogni post-materialistici» di identificazio
ne simbolica, affettivita, corporeita, ecc. 
e i modi in cui questi vengono gestiti 
dalla cultura dominante, consumistica 
e ora tendenzialmente «survivalista», si 
tratta di intervenire nella stesso territo
rio per invertirne le logiche, interpretan
do questi stessi bisogni in chiave 
eco/pacifista. II territorio cioe diventa «ri
sorsa educativa». 
Sulla scorta dei dati derivanti da que-



sta ricostruzione della stato di fatto si 
operera per progettare e promuovere 
microesperienze di uso alternative da 
parte dei giovani del proprio ambiente 
di vita, facendo al contempo emerge
re criteri per un'organizzazione diver
sa dell'ambiente in termini generali, che 
sia cioe capace di preservare e conser
vare l'essenziale patrimonio ambienta
le, nonche in grado di garantire Ia pre
senza a livello di territorio di condizioni 
che soddisfino le esigenze di crescita 
dei giovani . 
All'interno di questa modello e possi
bile individuare obiettivi piu specifici ai 
diversi livelli (etico-comportamentale, 
ecologico, politico) in cui si articolera 
un progetto educative in campo am
bientale. Ci6 significa, per illivello etico
comportamentale, creare rapporti non 
violenti con un ambiente da conosce
re e da portare a percezione di proprio 
spazio, di impegno costruttivo e di fe
sta. Di ambiente cioe come elemento 
di identita personale e collettiva. A ci6 
si correla anche il fatto che un corretto 
rapporto con l'ambiente e stimolo al 
sensa del gratuito, all'espressione di 
esigenze profonde finalmente emer
genti , di creativita ... Tutto ci6 pu6 es
sere riassunto in due termini: volonta
riato e animazione. 
lnvece gli altri obiettivi vanno, per quan
ta attiene al livello ecologico, nella di
rezione di controbilanciare le aree co
struite (a biopotenzialita quasi zero) con 
sistemi a biopotenzialita piu alta (par
chi, boschi .. . ) e, piu in generale, nella 
conservazione delle risorse ambienta
li. Per quanta riguarda illivello politico, 
Ia direzione e quella di considerare gio
vani e ambiente come riferimenti essen
ziali nella programmazione e gestione 
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della spazio fisico, sociale e culturale. 
Soltanto cosi il territorio potra diventa
re elemento positive e di stimolo equi
librate, <<luogo di accoglienza» per il gio
vane che vive il suo processo di evo
luzione psico-fisica e di costruzione di 
identita. 

spetti di metoda 

Un prima aspetto e legato al come co
stituirsi gruppo di servizio rivolto all'am
biente; a tal riguardo occorre sottolinea
re alcune condizioni da garantire. 

a servizio dell'ambiente 
In prima luogo si tratta di assumere, fra 
le scelte fondamentali a livello di «fila
sofia di gruppo», quella dell'identifica
zione, anche «affettiva», col territorio in 
cui si vive; senza peraltro preoccupar
si di subire critiche per eccesso di «lo
calismo», in quanta e proprio un preci
se «radicamento» nel territorio che con
sente di leggere a livello di ambiente 
le dinamiche piu generali che determi
nano il funzionamento e lo sviluppo del
la societa. 
Una seconda condizione da garantire 
e relativa al processo di sviluppo della 
conoscenza d'ambiente. Si tratta infat
ti - oltre ogni prurito intellettualistico
di acquisire nuovi punti di vista, nuovi 
strumenti cognitivi che leghino il mo
menta teorico a una prassi della ricer
ca sui campo finalizzata alia riappro
priazione dell'ambiente e della sua ge
stione. Tale ricerca non esclude, anzi 
richiede le conoscenze specialistiche di 
tecnici, che vanno coinvolti nell 'azione; 
non per delegare ad essi l'ultima pa
rola, ma piuttosto per riconciliare e ri-



comporre caratteri generali del sape
re scientifico e singole specificita attra
verso le quali si manifesta il fenomeno 
affrontato, all'interno di una lettura in
terdisciplinare e autonoma che non si 
sovrappone ma piuttosto si definisce in 
modo organico al manifestarsi della do
manda sociale che ha richiesto Ia sua 
presenza. 

Ulteriore elemento di base del lavoro 
e dato dalla necessita di individuare 
momenti specifici di intervento, relativi 
all'azione che si intende promuovere," 
partendo dall'individuazione di «punti 
di interesse» nei quali si intrecciano og
gettivita della crisi ambientale e aspet
tative soggettive dell'utenza che si in
tende «agganciare» e coinvolgere. 
Ultimo elemento da sottolineare e l'at
tenzione alia comunicazione. E oppor
tuno che il gruppo, nel momenta in cui 
opera Ia scelta del tipo di azione, si 
preoccupi anche (ma non solo) di indi
viduare azioni che abbiano in se una 
reale capacita evocativa e che, provo
cando per immagini, produca dibatti-
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to e attenzione relativamente ai dati reali 
della situazione sulla quale si interviene. 
Cosl facendo non si rinuncia a sfrutta
re i meccanismi dell'informazione di 
massa della societa della comunicazio
ne totale, ben sapendo che l'effetto 
specifico dei media e quello di tende
re ad attivare per suggestione compor
tamenti analoghi, e quindi in questa 
modo e possibile allargare enorme
mente l'incidenza socio-politica dell'a
zione promossa. 

a servizio dei giovani 

Ma quali sono le garanzie da mante
nere per educare nell 'azione rispetto ai 
problemi ecologici? Cioe, in sostanza, 
come garantire all'azione intrapresa 
non solo i connotati dell'efficacia ma an
che quelli della funzione educativa? 
Ci6 e possibile quando l'azione si con
figuri non come progetto sublto, ma 
piuttosto come progetto costruito a piu 
mani, da tutti, e definito in modo tale 
da lasciare spazio per l'iniziativa e Ia re
sponsabilita individuale. 
lnoltre l'operativita richiesta dovra es
sere finalizzata non solo alia risoluzio
ne del problema ma alia crescita, in pa
rallelo, del bagaglio di conoscenze, di 
capacita tecnico-operative e anche 
espressivo-comunicative delle persone 
che formano il gruppo promotore. 
E inoltre importante garantire Ia presen
za, fra i collaboratori, di persone adul
te, in veste di volontari o di tecnici; que
sta sia per creare continuita con quan
ta «Storicamente>> e stato in preceden
za realizzato e proposto, sia per garan
tire Ia formazione necessaria, Ia serie
ta della organizzazione e l'attivazione 
di uno spettro il piu ampio possibile di-



risorse (anche finanziarie) sui progetto. 
In sostanza si tratta di investire queste 
figure degli aspetti piu strettamente con
nessi alia produttivita del gruppo e al
Ia gestione delle dinamiche politico/isti
tuzionali innescate dall'intervento. Que
sto e anche il modo - attraverso Ia pre
senza di un livello adulto svincolato dal
la fluttuazione a cui vanno soggetti i di
versi momenti dell'iter di un gruppo 
educativo - per porsi il problema del 
dopo-intervento e della continuita di 
questo; cio al fine di evitare che il crear
si di aspettative piu am pie, qualora que-

ste non fossero gestite, provochi poi un 
«ritorno» controproducente. 
lnfine e fondamentale il fatto che il grup
po, a conclusione dell'intervento, valuti 
i risultati pratici dell'azione, ma verifichi 
anche se stesso, analizzando i rapporti 
interni e le modificazioni che si sono 
avute in ragione dellavoro svolto. A tal 
fine, molto utile puo essere l'uso dido
cumentazione prodotta durante lo svol
gimento del progetto (diario di bordo, 
materiale audiovisivo); Ia successiva 
elaborazione di questa potra essere 
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usata infatti sia come memoria del pro
getto, sia come eventuale materiale
stimolo per riprendere illavoro o comu
nicarlo ad altri. 

a pianificazione del lavoro 

II metodo di lavoro proposto e quindi 
quello della ricerca!intervento, ovvero 
dellaboratorio, inteso come struttura di 
lavoro di gruppo che ha come obietti
vo l'azione peril cambiamento di situa
zioni-problema e Ia produzione cultu
rale. 

Con Ia struttura del laboratorio si cer
ca di comporre nella pratica sociale le 
esigenze poste teoricamente a livello 
psico-sociale da Kurt Lewin, di integra
re cioe «il conoscere con l'agire, l'or
ganizzazione del sapere con il miglio
ramento delle situazioni e dei fenome
ni studiati, lo studio teorico con l'effica
cia degli interventi» (M. Pellerey: «II me
todo della ricerca/azione di K. Lewin nei 
suoi piu recenti sviluppi ed applicazio
ni», in Orientamenti Pedagogici, 
3/1980, pag. 451). 



La struttura dellaboratorio sara quindi 
finalizzata a sviluppare: 

- l'osservazione-conoscenza defl'am
biente inteso come realta vivente, e dei 
modi attraverso i quali l'uomo e impli
cata nel suo funzionamento; 

- Ia capacita tecnico-progettuale ri
spetto a possibili modalita di uso non 
predatorio delle risorse dell'ambiente o 
a interventi di riequilibrio ambientale ge
stiti direttamente dai giovani; 

- il sensa della testa come <<celebra
zione» di un rapporto non violento 
uomo-natura, che e anche in grado di 
ispirare un immaginario collettivo coe
rente con il concetto di <<appartenenza» 
di cui all'inizio si e detto. 
Nellaboratorio convergono e si integra
no livelli di lavoro e fasi differenziate. 

- 11/avoro intellettuale per Ia ricerca 
sui campo dei dati connessi alia situa
zione/problema oggetto di studio e per 
Ia sua successiva interpretazione. In 
questa fase si colloca anche Ia proget
tazione-gestione degli interventi prati
ci (compresa Ia parte amministrativa ... ) 
che si ritiene di dover mettere in atto 
per affrontare Ia situazione indagata. 

- 11/avoro manuale per Ia realizzazio
ne concreta degli interventi progettati 
e finalizzati o al riequilibrio ambientale 
(es. raccolta rifiuti in aree degradate), 
o alia corretta gestione dell'ambiente 
(es. pulizia sottobosco), o alia creazio
ne di opportunita materiali per Ia cor
retta fruizione sociale delle aree natu
rali (es. creazione di percorsi attrezzati). 

- La fase di lavoro espressivo
comunicativo propane invece Ia rivisi
tazione fantastica dei dati e delle con
clusioni della fase di ricerca e dei vis-
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suti comunque connessi agli interventi 
realizzati, e ricorre agli strumenti piu ido
nei a favorire lo sviluppo dell'immagi
nario collettivo, come Ia fabulazione, il 
gioco, ecc. A partire dall'utilizzo di di
versi linguaggi (come Ia drammatizza
zione, gli audiovisivi ... ) si procedera alia 
realizzazione di produzioni che propon
gono modi non sofisticati ma comun
que efficaci di comunicazione globale 
e animazione verso l'esterno (genitori, 
paese ... ). In particolare puo risultare 
molto utile e gratificante concentrarsi 
sui Ia realizzazione di strutture effimere, 
realizzate a grande scala, costruite con 
materiali poveri (leg no, cartone ... ) e co
munque ispirate a canoni estetici ba
sati sulla semplicita. Tali strutture (pu
pazzoni, mascheroni, scenografie ... ) si 
dimostrano particolarmente adatte ad 
animare situazioni di grande numero e 
a creare effetti scenici di grande sug
gestione, nel rispetto del contesto am
bientale in cui si opera. 

- La documentazione, in particolare 
audiovisiva, da svolgersi in parallelo al 
succedersi delle varie fasi, garantisce 
una verifica accurata dei processi di ap
prendimento e produzione culturale; tis
sa eventi e dinamiche talora irripetibili 
(l'evento drammahco realizzato, il <<Cii
ma» della festa, ecc.); garantisce Ia con
servazione di una <<memoria» dell'inter
vento e Ia possibilita di ulteriore svilup
po dell'esperienza e di comunicazione. 

upporti e riferimenti 
per l'azione 

Le strutture o, comunque, le realta in 
grado di aiutare e appoggiare chi in
traprende un'azione educativa in cam-



po ecologico rivolta ai giovani , relativa
mente al tempo extra-scolastico, pos
sono essere distinte in tre categorie: 
l'associazionismo, gli enti-locali , le 
agenzie formative locali del movimen
to ambientalista. 
Ampio e l'intervento delle associazioni 
naturalistiche (WWF, ltalia Nostra, Le
ga Ambiente, Lipu .. . ) nel campo dell 'e
ducazione ambientale dei giovani . Que
sta si traduce sia in momenti interni (se
minari, campi, ecc.) che esterni ; e in al
cune esperienze (vedasi il «bosco in cit
ta» di ltalia Nostra a Milano) si arriva an
che a promuovere iniziative comples
se gestite in termini di continuita. 
I diversi livelli, centrale e locale, di que
ste associazioni sono in grado di offri
re informazioni indispensabili e rappre
sentano una rete capillare per Ia diffu
sione di strumenti di anal isi dei proble
mi ambientali . L'intervento delle asso
ciazioni non trascura ne le implicazio
ni politico-istituzionali (questioni giuridi
che, divulgazione di leggi ... ), ne Ia ne
cessita di individuare strumenti innova
tivi di lavoro (si pensi ai «giochi verdi» 
prodotti dalla Lega Ambiente). 
Questa intervento per6, solitamente, 
non si interroga sui comportamenti e 
sugli stili di vita e, piu in generale, sui 
modello di uomo da proporre per crea
re una societa in equilibria con l'am
biente. Diverse e invece il caso dello 
scautismo (in particolare quello di ispi
razione cristiana deii'Agesci), che inse
risce l'educazione ambientale all'inter
no di un piu ampio progetto educati
ve, in termini cioe di proposta etica e 
di servizio (protezione civile, ecc.). In 
questa caso, semmai, illata debole del
la proposta resta Ia scarsa adeguatez
za strumentale di questa in termini 
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socio-politici, cioe di capacita di anima
re il territorio e non solo il gruppo edu
cative, sulle questioni ambientali locali. 
In ultimo, sempre in relazione all 'asso
ciazionismo, non bisogna dimenticare 
illavoro di enti come il CAl oil TCI, an
che per Ia documentazione utilissima 
da questi prodotta. 

Per quanta riguarda l'azione degli enti 
locali in questa settore, va precisato che 
oscilla fra il «niente», Ia promozione di 
iniziative specifiche e, in casi rarissimi, 
Ia realizzazione di interventi continuati
vi tramite strutture permanenti. Singo
le specifiche iniziative sono infatti con
dotte da strutture dipendenti dall'ente 
locale e a competenze specifiche (bi
blioteche, musei , aziende di servizi mu
nicipali, ecc.) che in certi momenti or
ganizzano attivita o producono mate
riali utili per l'educazione ambientale in 
relazione a determinati argomenti (ener
gia, parchi ... ). 
Fra i pochissimi interventi di tipo conti
nuative val Ia pena sottolineare come 
esperienze particolarmente interessanti 
quelle dei Comuni di Bologna (che ha 



adibito «Villa Ghigi» e il suo parco a se
de di associazioni naturalistiche e di at
tivita naturalistiche) e di Forll. Forse, per 
quanta riguarda l'«economia» del no
stro discorso, l'esperienza piu ricca di 
implicazioni e quest'ultima, in quanta 
strettamente integrata a un «progetto 
giovani» che presta particolarmente at
tenzione alia realta giovanile. Questa 
esperienza si impernia su un «Centro 
sui problemi dell'ecologia e della scien
za», istituito in una ex casa colonica, se
de pure della circoscrizione. In concreto 
il Centro finora ha organizzato visite gui
date per studenti, conferenze e scam
bi culturali, convegni a carattere scien
tifico e divulgativo, attivita varie in col
laborazione con le diverse associazio
ni naturalistiche ed ecologiche locali . 
Sono pure da considerare all'interno di 
questa panorama essenziale le espe
rienze condotte dai Comuni che in que
sti anni hanna organizzato campeggi, 
fissi o itineranti, in aree naturali di richia
mo o centri ricreativi diurni per parchi 
storici . Queste aree, talora, quando si 
collocano in territori metropolitani con
gestionati, possono diventare, come e 
il caso del parco di Monza per !'hinter
land milanese, spazio per attivita per
manenti di educazione ambientale, frui
bili contemporaneamente dai servizi di 
diversi enti , e quindi interessanti un 'u
tenza che assume una vera e propria 
dimensione di massa. 
Ultimo fenomeno, in termini di tempo, 
che caratterizza l'educazione ambien-
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tale extra-scolastica, e quello delle <<Uni
versita Verdi». Sono vere e proprie 
agenzie educative locali , solitamente af
filiate ad associazioni , comitati, riviste 
dalle caratteristiche strettamente loca
li, che hanna come finalita quella di ar
ricchire di conoscenze organiche in 
campo ecologico il movimento che 
opera nelle relative zone (bio-regioni, 
per gli ecologisti). Questa realta interes
sa soprattutto il centro-nord e trova par
ticolarmente attive localita minori come 
Lugo di Romagna, Mestre, ecc. 
Interessante e cogliere come queste 
esperienze sono crocevia per un incon
tro organico fra professional ita specia
listiche ed esigenze operative di base, 
cosa che rende questa fenomeno del 
tutto atipico nel panorama culturale e 
formativo nazionale. 



3. esperienze 
e proposte 
per un gruppo 
giovanile 

Vogliamo adesso riportare alcune espe
rienze nelle quali si trovano applicati i 
criteri generali e le metodologie prece
dentemente esposte. Le iniziative so
no riprese da quella che e stata Ia lar
ga gamma di forme di azione colletti
va sui temi ambientalisti sperimentate 
in questi anni in un territorio della Lom
bardia caratterizzato dalla presenza di 
gravissimi problemi ecologici; mi riferi
sco cioe alia alta valle del Lambro, in 
particolare al comprensorio che com
prende Monza e i comuni della bassa 
Brianza. 
lnquinamento, dissesto idrogeologico, 
speculazione edilizia, degrade delle re
sidue aree verdi : questi sono i caratte
ri di un territorio che ormai vede seria
mente compromessi i valori ambienta
li che l'avevano un tempo reso fame
so a livello paesaggistico. 
Questa realta rappresenta visibilmen
te i costi indotti da una economia indi
viduale che ha trovato nella valle del 
Lambro una delle prime aree di svilup-
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po; in ragione di cia fin dagli inizi degli 
anni '70 (quindi ben prima che si affer
massero detti fenomeni a livello nazio
nale) nella valle del Lambro appaiono 
le prime mobilitazioni spontanee e si or
ganizzano comitati popolari di Iotta al
l' inquinamento e alia speculazione a 
danno della natura. 
Via via questo movimento, di cui sono 
parte attiva anche associazioni come il 
WWF e gli scouts, sperimentera e adot
tera come metodo di lavoro (ma anche 
come val ore ... ) l'educazione ambienta
le, rivolta a tutti ma in particolare ai gio
vani. 
Le pagine successive riportano dunque 
alcune di tali esperienze piu vicine al 
tema di questo contribute; le prime due 
vedono come protagonisti WWF e 
scouts di Monza, le altre due il «Comi
tato per il parco regionale della valle del 
Lambro», organismo di base nato sul
lo slancio di queste esperienze proprio 
per dar continuita, con forme organiz
zative adeguate, a una battaglia e a un 



impegno educative che trova consen
si ben oltre i confini di queste associa
zioni. 

'operazione Lambro pulito 

L'autunno '76 e ricordato in molte zo
ne della Lombardia come uno fra i piu 
tristi peril fenomeno delle alluvioni. Pur 
passata l'emergenza, di quelle terribili 
giornate resta testimonianza nelle rive 
dissestate, nelle anse dei fiumi intasa
te dai detriti , nelle sponde ridotte aim
mondezzai . 
Nella valle del Lambro assistiamo, di 
fronte a questa realta, a un fenomeno 
molto interessante di mobilitazione 
spontanea in vari paesi , dove i cittadi
ni , nella primavera '77, si fanno carico 
in prima persona dell ' intervento di bo
nifica. 
A Monza l'iniziativa di rispondere all'e
mergenza causata dall 'alluvione (in par
ticolare nella zona del parco) in termi
ni di lavoro volontario e presa da WWF 
e scouts. 
Oltre allo scopo di intervenire per ri
spondere a un'emergenza che il Comu
ne aveva deciso di non affrontare per 
problemi di ristrettezze economiche (il 
lavoro di pulizia non poteva essere fat
to con mezzi meccanici e comunque ri
chiedeva grande partecipazione di per
sonale e rapid ita di esecuzione .. . ), Ia 
manifestazione si pone anche altri obiet
tivi: 

- denunciare Ia situazione di inquina
mento del fiume Lambro; 

- sensibilizzare Ia gente e dar occa
sione di partecipazione concreta sui te
mi ambientali; 
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- dare occasione ai cittadini di trovarsi 
nel parco in modo socializzante e crea
tive; 

- autogestire un 'informazione obiet
tiva sui problema dell ' inquinamento; 

- creare una struttura stabile che si in
teressasse con continuita dei problemi 
del parco di Monza. 

Cosl nell'aprile '77, per quattro giornate 
festive, 2000 persone, in gran parte gio
vani , si prodigano nella raccolta di 40 
tonnellate di rifiuti depositati dal fiume 
nel parco di Monza. 
Le modalita concrete nelle quali si arti
cola I'«Operazione Lambro Pulito» so
no quelle dellavoro manuale per Ia rac
colta dei rifiuti , ma anche dell 'animazio
ne e della ricerca sui campo relativa
mente aile situazioni ambientali con le 
quali i volontari si incontrano. 
Attorno alia puntigliosa organizzazione 
del lavoro manuale, seriamente pro
grammata e gestito dagli educatori re
sponsabili e da genitori , si sviluppa l' in
tervento creativo di animatori culturali , 
si aggregano artisti che producono 
estemporanee esibizioni e si stimolano 
lavori nelle scuole. Si ricuperano all ' in
terno della stessa manifestazione le 
esperienze didattiche di alcune scuo
le, che colgono questa occasione per 
socializzare i risultati delle loro ricerche 
o comunque trovano nell'iniziativa Ia 
naturale concretizzazione dei loro studi. 
Per un intero mese sui territorio e quindi 
presente in permanenza una struttura 
volontaria di intervento manuale e cul
turale che e stimolo e riferimento pre
ciso per cittadini e opinione pubblica. 
I risultati si fanno tangibili: si aggrega
no stabilmente centinaia di persone; Ia 



«petizione» per il Lambro raccoglie 
4.000 firme; amministratori locali e re
gionali sono portati a confrontarsi sui 
problemi nella assemblea pubblica che 
segue l'iniziativa. 
La ricca produzione culturale trova inol
tre nella giornata finale di pulizia un mo
menta di particolare messa in rilievo; sa
ra un felice momenta di festa con mo
stre, audiovisivi e spettacoli . 

I rally cicloecologico 
della valle del Lambro 

Un anno dopo due associazioni promo
trici dell ' «Operazione Lambro Pulito» ri
tornano a promuovere iniziative pubbli
che a carattere ecologico/educativo. 
Attraverso l'iniziativa si cerca ora di rag
giungere l'obiettivo (indicato ma non 
raggiunto l'anno prima) di costituire una 
struttura permanente di iniziativa eco
logica per Ia valle del Lambro basata 
sulla concreta partecipazione dei vari 
organismi attivi a Monza e negli altri 
paesi della valle. L'iniziativa che si in
tende mettere in cantiere deve essere 
pensata e strutturata in modo tale da 
rappresentare gia un primo momenta 
di questo sforzo unificante, senza per 
questo abbandonare il taglio educativo. 
Nasce quindi l'idea del «Rally cicloeco
logico - Conosciamo Ia valle del Lam
bra». II progetto prevede di portare un 
gran numero di persone a risalire in bi
cicletta un certo tratto della valle del 
Lambro (dal parco di Monza in su), in 
modo da far conoscere un patrimonio 
artistico e culturale che rischia di andare 
totalmente perso. AI tempo stesso il rally 
si propane come momenta di lavoro 
comune fra persone e gruppi organiz-

56 

zati della valle del Lambro che cerca
no di contrastare Ia distruzione dell 'am
biente. L'iniziativa vuol essere insieme 
momenta di festa e di dibattito, pensa
ta, organizzata e gestita in modo da far 
emergere dalla partecipazione di tutti 
gli intervenuti sia nuove piste di lavoro 
peril futuro che indicazioni circa un uso 
alternativo del territorio parco di Mon
za e valle del Lambro. 
II rally cicloecologico e articolato su due 
domeniche del mese di giugno '78. La 
prima prevede lo svolgimento del rally 
vero e proprio, su un percorso di 25-30 
km ; i partecipanti vengono divisi in 
gruppi di 20 persone - ciascuno sot
to Ia guida di un capogruppo- e par
tono a scaglioni . Ogni percorso preve
de soste in luoghi significativi, ciascu
no per un suo aspetto (rinquinamen
to, il dissesto, Ia storia e i beni cultura
li, le filande ... ), gestite da gruppi locali 
attivi su questi problemi. Per dare an
che ai piu piccoli Ia possibilita di pren
dere parte a questa giornata, viene or
ganizzato un mini-rally nel parco di 
Monza (che Ia domenica e chiuso al 
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traffico) con giochi e animazione. A 
questa giornata partecipano circa un 
centinaio di persone, in gran parte gio
vani. 
La seconda domenica coinvolge assie
me gruppi e cittadini in una giornata 
che prevede illavoro in piccolo e gran
de gruppo per approfondire i diversi 
aspetti della battaglia ecologista e darsi 
nuove modalita organizzative e nuovi 
obiettivi per il futuro, illavoro espressi
vo per i piu giovani (bambini e ragaz
zi) sulle realta conosciute nella prece
dente domenica, Ia festa con Ia esibi
zione di un complesso folkloristico lo
cale (i <<Firlinfeu»), Ia spettacolazione dei 
ragazzi e, per chi intendeva aderire, 
una celebrazione religiosa arricchita 
con preghiere, tratte dalle religioni an
tiche e dalle liturgie delle confessioni 
non cristiane di oggi, incentrate suite
ma del rapporto uomo-creato. La gior
nata vede Ia partecipazione stabile di 
circa 200 persone e l'adesione di tutti 
i gruppi operanti in valle del Lambro e 
di vari altri. lntervengono anche il sin
daco di Monza e alcuni assessori. 
L'attivita della giornata e realizzata in 
una cascina del parco e nei prati delle 
sue immediate vicinanze. Le mostre 
portate dai vari gruppi (che riguarda
no situazioni della valle del Lambro, ma 
anche tematiche piu complessive co
me il nucleare) sono strutturate per 
stands e percorsi che portano gente e 
curiosi nei luoghi dove si lavora. 
II rally riuscira comunque a raggiungere 
l'intento non solo di far conoscere e di 
far collaborare per Ia prima volta inter
mini unitari tutti i gruppi della valle del 
Lambro, ma anche di definire una nuo
va strategia e operativita per l'immedia
to futuro. 
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Si raggiunge infatti Ia comune conver
genza nel darsi come obiettivo futuro 
quello della realizzazione del parco re
gionale della valle del Lambro e della 
costituzione a tale fine di un comitato 
promotore con funzione anche di coor
dinamento dei gruppi operanti in valle. 

«cantieri natura» 

II <<Comitato per il parco regionale del
la valle del Lambro» approfondira nei 
suoi anni di attivita non solo gli aspetti 
politici ed ecologici della questione am
bientale locale nella valle del Lambro, 
ma anche Ia metodologia dell'educa
zione ambientale. 
Si individueranno anche diversi ambiti 
nei quali e possibile avanzare progetti 
di educazione ambientale: Ia scuola, il 
territorio e anche i servizi sociali delle 
amministrazioni comunali . 
In particolare sara possibile, grazie al
l'accordo con alcuni enti locali del cir
condario di Monza che realizzano i cen
tri estivi nel parco, gestire attivita spe
rimentali durante i centri estivi dei bam-



bini e dei ragazzi . I «Cantieri natura>> so
no appunto Ia sperimentazione rivolta 
ai ragazzi , di cui ora parliamo. 
Per «cantieri natura» si intende una at
tivita «mirata», progettata e gestita as
sieme ai ragazzi delle medie dei centri 
estivi, con l'aiuto di tecnici adulti e de
gli stessi educatori comunali . 
I cantieri, pur organizzandosi autono
mamente dal punto di vista logistico, si 
integrano con le altre attivita educati
ve gestite dai centri estivi e si ritmano 
sulla durata dei turni di permanenza dei 
ragazzi ai centri estivi (tre settimane). 
Nella prima settimana avviene Ia pre
sentazione del progetto e si mira al 
coinvolgimento dei ragazzi nelle fasi 
preparatorie delle attivita, stimolando le 
loro capacita progettuali (organizzazio
ne dellavoro, previsione dei tempi e dei 
costi , delle difficolta e delloro supera
mento, metodi e tecniche, ecc.). 
Nella seconda settimana avviene Ia rea
lizzazione pratica del progetto, puntan
do da un Jato al raggiungimento dell 'o
biettivo prefissato e dall'altro all 'acqui
sizione di alcuni contenuti (capacita tee
niche e manuali, conoscenze piu spe
cifiche e approfondite, assunzione dire
sponsabilita anche in relazione alia sud
divisione dei compiti , ecc.). 
L'ultima settimana prevede un momen
ta di valutazione comune del lavoro 
svolto e una sua adeguata «pubbliciz
zazione» attraverso iniziative di anima
zione rivolte a un pubblico il piu vasto 
possibile (altri centri estivi , genitori, uten
ti del parco .. . ). 
All'interno del progetto, che si svolge 
dal giugno all 'agosto '82, si realizzano 
tre interventi : un 'azione di collaborazio
ne a una iniziale attivita dell'orto bota
nico della scuola di agraria del parco 
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di Monza, Ia pulizia e l'organizzazione 
di un sentiero in una zona boschiva del 
parco, Ia realizzazione di un osserva
torio per gli uccelli . 
Durante l'attivita relativa all'orto bota
nico si realizzano lavori di manutenzio
ne ordinaria (irrigazione, estirpazione 
delle erbacce .. . ), cordonatura dei via
letti, recinzione dell 'area. L'ambiente 
dell'orto finisce per offrire numerosi 
spunti per altre attivita: raccolta di er
be (camomilla, menta) da riportare in 
cascina e utilizzare, individuazione delle 
piante, con particolare attenzione a 
quelle piu comuni nel parco, a quelle 
commestibili e a quelle pericolose; rac
colta di piante da trapiantare nelle aiuo
le ripulite. 
L'intervento sui sentiero invece da oc
casione ai ragazzi di conoscere, vive
re il bosco e lavorare per questa. Men
tre gli operai deii 'Amministrazione del 
parco procedono alia ripulitura dei sen
tieri , i ragazzi realizzano tre piazzole, at
trezzate con panchine, cestini portari
fiuti costruiti con legname del parco. Si 
realizza anche una buca per Ia sabbia 
come occasione di gioco peri piu pie
col i, e lungo il sentiero vengono piaz
zati una quindicina di cartelli indicato
ri , mentre ai due ingressi sono posti due 
cartelloni con una mappa della zona. 
L'intervento << bird-gardening» (letteral
mente «giardinaggio degli uccelli») 
comprende invece una serie di attivita 
e costruzioni volte ad attirare nei pres
si della cascina il maggior numero di 
volatili per poterli osservare. Si allesti
sce quindi una mangiatoia e un abbe
veratorio , in una zona riparata, ma vi
sibile dalla cascina, in maniera da per
mettere l'osservazione dei volatili duran
te i pasti . Per favorire il riconoscimen-



to , viene preparato un cartellone con 
indicate le specie piu comuni di uccelli 
e le loro abitudini alimentari . 

I «laboratorio 
per una nuova vita 
lungo il fiume» 

Nella primavera '83, dopo anni di la
voro, sembra ormai venuta a risoluzio
ne Ia questione del parco regionale del 
Lambro e, piu in generale, dei parchi 

Iombardi. La Regione ha in atto una se
rie di consultazioni coni Comuni , i mo
vimenti ecologici locali han no fatto le lo
ro proposte tramite le vie «Ufficiali» e ora 
cercano di far crescere fra Ia gente il 
livello di informazione e di consapevo
lezza in relazione a detta proposta. 
Si decide quindi, da parte del Comita
to peril Parco Regionale della valle del 
Lambro e della Commissione cultura al
ternativa di Carate Brianza, di realizzare 
una serie di iniziative proprio in quei luo
ghi dove dieci anni prima aveva avuto 
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luogo Ia mobilitazione per il Lambro. 
llluogo dell 'animazione e Agliate (fra
zione di Carate Brianza), localita posta 
a cavallo del fiume Lambro, in una po
sizione paesaggistica un tempo parti
colarmente fortunata (oggi invece un 
muraglione, fatto per tentare di conte
nere le piene del fiume, ha «murato e 
isolato» sia i ruderi come le abitazioni 
non abbandonate dalla gente che non 
e fuggita ai miasmi del Lambro), con 
una basilica romanica di notevole inte
resse e tutta una serie di segni che fan-

no leggere nel territorio Ia sua storia (ex 
filande, mulini , le fabbrichette di oggi ... ). 
Un oggi quindi desolato e vuoto, da 
riempire di nuova vita, ritornando con 
nuove speranze a dar vita a luoghi do
ve un tempo gia era possibile vivere in 
pace con Ia natura. 
Aderiscono alia proposta di laborato
rio un nutrito gruppo di giovani di Aglia
te e delle localita circostanti ; si lavora 
per 25 giorni complessivi. nel pomerig
gio e in particolare alia sera. 
lllaboratorio si articola in diversi gruppi : 



- gruppo «generale» (progettazione, 
logistica, informazione ... ); 
- gruppo «parola»: sviluppa Ia ricer
ca sulla memoria storica. Raccoglie in
terviste e stende diverse elaborazioni 
(fa vola, storia, poesie ... ); 
- gruppo «costruzioni»: realizza con 
materiali vari (cartone, leg no, teloni ... ) 
sagome situazione, con grande sole, 
un uccello-macchina, uccelli e animali 
fissi e galleggianti per popolare il Lam
bra, chiatta musicale, teschio galleg
giante su barca, scenario/telone di stan
do in plastica nera, ecc.; 
- gruppo «documentazione»: per fis
sare col VTR e Ia macchina fotografica 
l' intervento; 
- gruppo «musica»: realizza una eo
lonna sonora per Ia spettacolazione. 
lllaboratorio ha come obiettivo quello 
di trasformare in spazio scenico Ia parte 
di paese che si affaccia sui fiume e il 
fiume stesso. Questa per ottenere che 
il paesaggio modificato faccia sofferma
re Ia gente a osservare e leggere vee
chi e nuovi significati presenti in un ter
ritorio in cui magari si vive, ma di cui 
non si riesce piu a cogliere il sensa per 
l'oggi e tantomeno per il futuro. 
Le grandi costruzioni e le scenografie 
realizzate dallaboratorio sono dissemi
nate nella valle e legate in un unico col
po d'occhio che possa favorire Ia let
tura unitaria del paesaggio/spazio see
nice. Fra le vecchie case, sopra uno 
sfondo cupo, ballano grandi topi grigi, 
sormontati da un minaccioso uccel
lo/scheletro. Nello stesso memento, po
co distante ma non in vista, il gigante
sco teschio galleggiante della morte, 
appoggiato ai pilastri del ponte, e pron
to a lanciarsi in seen a ... 
Ma lo spazio scenico del fiume e an-
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che conteso a questi segni funesti; da 
alcune vecchie case e lungo il fiume ap
paiono alcuni personaggi della «gente 
di fiume» della vecchia Agliate (lavan
daie, ragazzi che si tuffano, pescatori, 
il gelataio ... ) e, a frotte e in branchi, va
riopinti uccelli acquatici, galleggianti o 
poggiati sulle rive. Un vola di folaghe 
attraversa poi il fiume da una riva all'al
tra ... Ma chi e protagonista di questa 
conflittualita morte/vita e sempre l'uo
mo. L'uomo e soggetto decisive ed e 
ancora possibile che dalle sue stesse 
mani non escano piu strumenti di mor
te, ma macchinari fantastici progettati 
per Ia vitae Ia liberazione dei suoi sen
timenti piu profondi . 
Ecco quindi nel pieno centro delle spa
zio scenico ricavato dal fiume, dinanzi 
agli occhi della gente che Iegge il pae
saggio modificato poggiandosi al pa
rapetto del ponte, un carillon ad acqua, 
galleggiante e ancorato in mezzo al fiu
me. Le sue pale, costruite dall 'uomo e 
mosse dall'acqua, ricavano suoni final
mente in sintonia con Ia voce del 
fiume ... 



. . . 
come apnre 1 grupp1 

all'emarginazione 
La marginalita, l'emarginazione interpellano non solo Ia societa e le istituzioni a un 
intervento (che si colloca sempre piu a livello della prevenzione, della rimozione 
delle cause), ma anche lo stesso mondo giovanile, dal momenta che esso e piu 
facilmente sottoposto a logiche e tendenze emarginanti, e piu facilmente sono ri
scontrabili in esso fenomeni di disagio. 
L'Autore, che da anni lavora all'interno di un gruppo che possiede riconosciuta 
esperienza nel settore, il «Gruppo Abele», offre un quadro globale del fenomeno 
e individua le risposte che finora sono state date dalla societa e dalla Chiesa. 
In una seconda parte propane alcune riflessioni per avviare a un «mutamento cul
turale» nel modo di definire e di interpretare i fenomeni di emarginazione. E infine 
offre prospettive di intervento, individuate appositamente per gruppi non specializ
zati, per gruppi cioe che non si definiscono unicamente dall'obiettivo «finale» di 
intervento nel settore «di emarginazione», ma che vivono l'esperienza di azione men
tre nello stesso tempo definiscono il loro cammino di maturazione e di ricerca di 
identita e senso. 
In questo orizzonte il contribute offerto e prezioso: see vero che il disagio giovani
le e adolescenziale interpella «anche» (e soprattutto) il mondo dei coetanei, non 
e detto che fin dall'inizio il gruppo si debba porre come gruppo di volontariato ve-
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ro e proprio. Una risposta tuttavia deve essere data anche dal gruppo giovanile: 
che sia rispettosa delle persone di cui e composto il gruppo, e delle persone a 
cui Ia sua attivita si rivolge. 
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1. Ia realta 
dell' emarginazione 
e della poverta 

Si sente spesso dire che non esiste piu 
Ia poverta in ltalia, o che comunque e 
ridotta a fasce sociali estremamente li
mitate. Ma Ia poverta esiste ancora. 

Ia poverta esiste ancora 

Eppure ancora oggi piu di 10.000 bam
bini muoiono entro il prima anna di vi
ta e vi sono famiglie di giovani in cui 
manca non solo il lavoro, ma anche il 
letto per bambini, e nella cui casa il me
dico non entra mai pur essendoci qual
cuno ammalato, e i bambini imparano 
a odiare Ia vita percM anche a lora il 
futuro riservera Ia stessa miseria. 
Eppure il 15% delle famiglie italiane 
(8.000.000 di persone) non raggiunge 
un reddito sufficiente a garantirsi ali
mentazione e igiene adeguate. 
Eppure Ia disoccupazione (che coinvol
ge 2.500.000 persone), l'esiguita di al
cune forme pensionistiche di minima, 
le famiglie numerose, l'immigrazione di 
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lavoratori stranieri (circa un milione) co
stituiscono le principali cause di svan
taggio sociale. E insieme assistiamo a 
una distribuzione inadeguata, all'inef
ficienza o addirittura all'inesistenza di 
servizi pubblici (sanitari, scolastici, dei 
trasporti, per il tempo Iibera e l'attivita 
sportiva, ecc.). Ogni anna circa 
180.000 ragazzi abbandonano Ia scuo
la prima del conseguimento del titolo 
dell'obbligo. 
Eppure l'insoddisfazione nei rapporti 
sociali, Ia caduta motivazionale in quasi 
tutte le attivita sociali, i conflitti tra lege
nerazioni e nella famiglia che asci llano 
dallo scontro fisico all'indifferenza reci 
proca, lo scarto tra stimoli e obiettivi of
terti ai giovani e le lora opportunita reali , 
il ritmo sociale ansioso e frenetico che 
scandisce dall'esterno Ia vita di ciascu
no erodendo e ostacolando Ia riflessio
ne critica e gli spazi di identificazione 
individuale, sono esperienze quotidia
ne di tutti. 
Non solo pertanto Ia poverta non e 
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scomparsa, ma assume forme piu com
pi esse e una presenza piu strisciante, 
meno visibile ma non meno dramma
tica. 

che cos'e Ia poverta? 

Bisogna riconoscere che in ltalia, dal 
dopoguerra a oggi, vi sono stati cam
biamenti notevolissimi, e che benessere 
e sicurezza sono cresciuti per am pie fa
see di cittadini : 

- il reddito pro-capite reale e aumen
tato di tre volte e mezza; 

- l'istruzione e «prevista» fino al quat
tordicesimo anno di eta; 

- l'assistenza sanitaria e assicurata a 
tutti i cittadini; 

- e infine garantita una pensione so
dale agli anziani senza redditi. 

Se si guarda alia distribuzione del red
dito e del potere, bisogna riconoscere 
ancora che lo sviluppo sociale ha allar
gato ampiamente Ia fascia dei cittadini 
che hanna raggiunto un certo tenore 
di vita. I ceti medi sono stati indubbia
mente premiati negli ultimi decenni, e 
hanna probabilmente contribuito a oc
cultare, o perlomeno a far dimentica
re, Ia persistenza di situazioni di po
verta. 
A determinare una condizione di pover
ta vi sono diversi fattori che entrano in 
gioco. Solo una visione piu compren
siva ci pu6 far percepire le dimensioni 
del fenomeno oggi. 
E certamente decisiva a determinare 
Ia povera Ia mancanza oggettiva di ri
sorse . Non Ia si deve per6 intendere in 
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modo riduttivo nella sola accezione 
economica (miseria); vi e implicata in
fatti anche Ia perdita di capacita e pos
sibilita di partecipazione a livello politi
co, economico e culturale (marginaliz
zazione). 
E importante anche il giudizio esterno 
che viene formulate dai «non poveri» 
nei confronti dei «poveri». L'atteggia
mento positive o negative della gente, 
l'offerta oil rifiuto di opportunita, il giu
dizio di condanna o Ia ricerca di com
prensione hanno conseguenze decisi
ve nel favorire oppure ostacolare il cam
biamento della condizione di chi e «po
vero». 
Conta infine i/ modo con cui le perso
ne percepiscono soggettivamente Ia 
propria condizione, soprattutto oggi , 
quando Ia societa tende a far crescere 
costantemente lo standard medio dei 
consumi e quindi a far crescere quan
titativamente e qualitativamente i biso
gni individuali. 
La poverta non e pertanto una situazio
ne «oggettiva» e «assoluta», ma una 
condizione di vita «relativa» al proprio 
ambiente sociale e al proprio momen
ta storico. Ed e pure un «processo cu
mulative», in quanta anche se si origi
na in un settore specifico (salute, red
dito, istruzione, casa, potere, ecc.) ten
de progressivamente a estendersi a tutti 
gli altri settori. 
Se dunque Ia poverta e Ia situazione in 
cui viene a mancare Ia risposta, legitti
ma e necessaria, a bisogni ritenuti es
senziali , ci troviamo inevitabilmente di 
fronte a contenuti e forme nuove di po
verta in relazione alia trasformazione 
che lo sviluppo sociale produce sui bi
sogni delle persone. 



Ia realta dell'emarginazione 

Queste analisi, anche se sommarie, 
possono far nascere atteggiamenti im
mobilisti («Ia poverta non pu6 essere eli
minata») o qualunquisti («siamo tutti po
veri»). E indispensabile invece avere il 
coraggio di distinguere i diversi livelli 
di azione e riconoscere quali sono i 
soggetti che pagano piu duramente 
questa situazione. 
Le forme di poverta economica, anco-

ra cosl massicciamente presenti in lta
lia, richiedono certamente un impegno 
reale e scelte politiche nella direzione 
di uno sviluppo centrato sull 'occupazio
ne e non solo sulla produttivita, su un 
maggiore sostegno previdenziale aile 
famiglie numerose e l'adeguamento a 
<<livelli vitali» delle pensioni minime. Una 
nuova spinta partecipativa dovrebbe fa
vorire l'attuazione pratica e Ia definizio
ne legislativa di numerose «riforme» che 
hanna caratterizzato Ia vita e il dibatti
to politico in ltalia negli ultimi anni (ri
forma sanitaria, diritto di famiglia, de
creti delegati , problemi dell'assistenza). 
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La domanda di una diversa qualita del
la vita richiede impegno personale e 
forme praticate e praticabili di vita al
ternativa. 
Non si deve dimenticare per6 che vi so
no alcune forme di poverta che richie
dono un 'attenzione particolare. Aile 
condizioni oggettive di disagio si ag
giunge Ia persistenza del pregiudizio 
sociale, di una stigmatizzazione che le 
colloca in una condizione ancora piu 
faticosa e difficile. 

Pensiamo all 'isolamento affettivo e fisico 
di anziani (il16% della popolazione) , di 
persone portatrici di handicap fisici o 
psichici (oltre due milioni di handicap
pati) , di colora che vagabondano di 
paese in paese o di citta in citta. 
Oppure all 'abbandono o semiabban
dono dei bambini (circa 200.000). Al
l'istituzionalizzazione dei minorenni o al
Ia «segregazione» dei «ragazzi difficili» 
nei collegi. Ai giovani che, vivendo sulla 
strada, costitu iscono le piccole bande 
di periferia, che fuggono da casa o 
compiono gesti «delinquenziali». 
Pensiamo ancora al rifiuto di cui sono 



oggetto gli alcolisti, i detenuti e gli ex
detenuti (oltre 40.000), i ricoverati , i di
messi dagli ospedali psichiatrici (circa 
50.000), gli omosessuali, i transessua
li (oltre 20.000), le prostitute. Aile diffi
colta di inserimento e aile minori «Op
portunita di vita» che incontrano le mi
noranze etniche, gli zingari, gli immigra
ti e i loro figli, i familiari degli emigranti 
che «restano». 

il disagio giovanile 

Queste diverse forme di poverta e di 
emarginazione si accaniscono in mo
do particolare sui giovani e gli adole
scenti. 
L'adolescenza, che e vissuta oggi co
me un'eta di passaggio, caratterizzata 
dalla ricerca di autonomia, si trova a vi
vere in una situazione sociale di profon
da crisi. Eppure questa «crisi», queste 
difficolta che i giovani vivono, non su-

scitano ribellione e protesta. Questo 
percM oggi ci troviamo a vivere in una 
societa molto piu complessa, anche so
lo di pochi anni fa. 
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I sociologi definiscono Ia societa attuale 
come profondamente «differenziata». 
Le persone, e soprattutto i giovani, rea
lizzano se stessi in piu ambienti , attra
verso molte esperienze, con numero
se appartenenze. Questa differenziazio
ne espone pen) piu facilmente alia «dis
sociazione» di personalita. II tempo in
fatti sembra sempre piu scarso rispet
to aile varie opportunita. Paradossal
mente e piu viva Ia coscienza di cia che 
si perde rispetto all'intensita di cia che 
si vive. 
Si vive quindi una specie di «fedelta 
passiva», per cui ci si impegna magari 
anche, rna senza identificarsi totalmen
te. Questo a livello affettivo, professio
nale e anche vocazionale. E difficile 
cioe maturare opzioni fondamentali, de
cisioni definitive: si rinvia per mantenere 
aperte le proprie possibilita. 
Questa tendenza giovanile e coltivata 
dalla societa percM funzionale al con
sensa sociale. Moltiplicare le esperien
ze e le opportunita diventa uno stru
mento di controllo sociale in quanto 
ostacola o impedisce, sostituendole, il 
consenso intorno a mete collettive uni
tarie. 
Per questa ragione, anche di fronte a 
una oggettiva condizione di disagio e 
marginalita in cui si trovano oggi i gio
vani (superiore certamente alia situazio
ne degli anni '60), ecco che ciascuno 
riesce a trovare qualche opportunita o 
appagamento per se stesso. L'essere 
invischiati nella ricerca di appagamenti 
immediati fa apparire impossibile l'in
cidere sui grandi problemi sociali e po
litici. 
Si inseriscono in questa tendenza an
che le risposte di quei giovani che as
sumono comportamenti devianti o au-



todistruttivi . L'origine della devianza in
fatti e sempre riportabile a bisogni in
soddisfatti e alia ricerca, esplorazione 
e sperimentazione di nuovi modi ed 
esperienze di vita. 
Le mete per i giovani sono ricercate ne
gli spazi intermedi e attraverso piccole 
strategie (piccolo gruppo, coppia, rac
comandazioni ... ). Anche nel lavoro si 

67 

cercano buoni rapporti piu che trasfor
mazioni globali. II significate e il sensa 
e ricercato in tutto cia che si fa: nel con
creto e nel quotidiano. In questa sen
so l'uso di eroina, ad esempio, pu6 
quasi essere considerate un tentative 
di << iniezione di sensa». La «protesta» o 
il disagio si canalizzano in forme esclu
sivamente individuali . 



2. le risposte 
nella societa 
e nella chiesa 

Sia Ia societa nel suo complesso che 
singoli gruppi hanna cercato di affron
tare in questi anni le tendenze e i pro
blemi accennati. 

Ia risposta sociale 

Le risposte sociali e istituzionali mani
festano stereotipi, convinzioni radicate 
e desideri. Sono risposte che si modi
ficano col tempo e modificano anche 
i bisogni a cui cercano di dare risposte. 
A livello sociale, in ltalia, si sono espres
se prevalentemente due tendenze. 
Pensiamo all 'azione del sindacato e dei 
partiti di sinistra, che hanna sollecitato 
e sostenuto lo sviluppo della societa at
traverse una piu adeguata distribuzio
ne dei redditi e del potere come uno 
strumento di crescita di tutti gli strati so
ciali. 
Se sono innegabili i risultati positivi di 
questa linea politica, si e forse sbaglia
ta Ia lettura del fenomeno poverta. Si 
e agito come se Ia poverta fosse l'ulti-
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mo gradino della scala delle disugua
glianze sociali, e si e pertanto ritenuto 
che Ia riduzione di queste disuguaglian
ze potesse eliminare anche Ia poverta. 
Essa invece rappresenta un momenta 
di rottura rispetto a ogni altra condizio
ne sociale, una situazione cioe a parti
re dalla quale Ia gravita della disugua
glianza e percepita e definita come dif
ferenza qualitativa e insopportabile. 
L'eliminazione della poverta richiede 
pertanto un'azione «diretta» e «specifi
ca». Troppi di colora che hanna con
dannato gli interventi assistenziali di
menticavano che l'abolizione dell'assi
stenza, da sola, non risolve il problema 
dei poveri, ma anzi lo aggrava seal po
sto dell'intervento assistenziale (accanto 
ad esso) non si realizza una diversa e 
globale politica di promozione sociale. 
I servizi sociali come diritto per tutti han
no prodotto di fatto un vantaggio reale 
soprattutto per i ceti medi e i lavori ga
rantiti, cioe dotati delle capacita e op
portunita politico-culturali di usufruirne 



(informazioni, facilita di accesso, ecc.). 
Una seconda tendenza, che potremmo 
definire «tecnica», anche in contrappo
sizione alia prima, si va sempre piu af
fermando. Essa ritiene le diverse ma
nifestazioni di devianza ed emargina
zione come espressione di patologie in
dividuali o almena di cause ben circon
scrivibili e definibili. Ritiene inoltre che 
di fronte ai bisogni umani sia sufficien
te fare un'analisi adeguata, e applica
re una «terapia» scientifica per realiz
zare Ia risposta. 
Se in questa modo si pone positiva
mente l'accento sulla «professionalita» 
dell'intervento (come capacita di ana
lisi, come non improvvisazione ne spon
taneismo occasionale), e estremamente 
riduttivo affidare Ia «riuscita» dell'azio
ne aile capacita e agli strumenti tecni
ci riconosciuti come <<Ia soluzione» di 
problemi invece molto complessi. In 
questa modo si tende semplicemente 
a trasformare le personalita disadatta
te per renderle atte a sopportare disa
gi e difficolta di una realta dura e so
stanzialmente immodificabile; si tende 
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insieme a offrire assistenza in cambia 
di un controllo della propria pericolosi
ta sociale: quest' ultimo diventa spesso 
l'unico obiettivo che sostituisce Ia rispo
sta e l'eliminazione del bisogno. 
Segni di questa tendenza si possono 
riconoscere nelle polemiche in atto cir
ca l'inserimento di ragazzi portatori di 
handicap fisici e psichici nella scuola; 
nelle ipotesi di interventi coatti, specia
listici e «Separati» rispetto ai fenomeni 
di marginalita sociale. 

l'azione delle minoranze: 
il volontariato 

In questi anni vi sono stati gruppi e as
sociazioni che hanna operata per co
struire dei «servizi alternativi>>. In un pri
ma periodo, negli anni '70, in un clima 
politico di generale consenso, si e pen
sato che fosse possibile vincere l'emar
ginazione attraverso coinvolgimento e 
partecipazione popolari e democratici 
molto ampi. Si arrive anche ad alcuni 
risultati legislativi: riforma delle carce
ri, soppressione dei manicomi, istituzio
ne dei servizi per Ia famiglia (consulto
ri) e per tossicodipendenti. 
Ben presto per6 questa spinta innova
tiva ed entusiastica si scontr6 con le len
tezze burocratiche e Ia crisi economica. 
Piu in generale, si scontr6 con Ia per
dita della speranza nella gente e con 
una societa centrata sui Ia ricerca della 
soddisfazione dei propri bisogni, reali 
e fasulli, senza tener canto di chi spes
so non e in grado nemmeno di espri
mere i propri. 
Alcune persone si stanno rendendo 
canto di questa situazione. Hanna coe
rentemente deciso di tentare strade di-



verse di vita e di risposta ai meccani
smi mortificanti del falso benessere di 
massa. 
Ricercano spazi vivibili, nei quali espri
mere le proprie potenzialita. Non come 
rinuncia a creare «Servizi alternativi», ma 
come consapevolezza della necessita 
di una alternativa che coinvolga profon
damente Ia vita delle persone. 
C'e chi, per gli ideali della pace, della 
nonviolenza, dell'antimilitarismo e di
sposto a pagare di persona: migliaia di 
obiettori di coscienza sono espressio
ne, sufficientemente significativa, del ri
fiuto culturale e politico di un mondo vis
suto nell'equilibrio della potenza mili
tare. 
C'e anche chi tenta, attraverso nuovi 
modi di lavorare, di ridare dignita alia 
propria laboriosita: Ia cooperazione, 
coerentemente vissuta in settori abban
donati, quali l'agricoltura e l'artigiana
to, e segno della rivolta alia mercifica
zione coatta imposta dalle leggi di mer
cato. 
C'e chi, nella dimensione abitativa e fa
miliare, respinge lo schema consolidate 
della famiglia nucleare, rendendo Ia 
propria affettivita disponibile a situazioni 
di bisogno, vivendo i sentimenti in spazi 
ampi di coinvolgimento e di attenzione 
agli altri. 
C'e chi, nella militanza politica e sinda
cale, costruisce Ia giustizia e Ia pace, 
rifiutando facili carriere e i privilegi che 
il potere paga ai servitori. 
C'e infine chi, con l'impegno persona
lee non delegate, combatte (anche se 
con strumenti non adeguati, data Ia 
complessita dei problemi) i drammi del 
Terzo Mondo, nei suoi terribili aspetti 
di repressione politica, di sudditanza 
economica, di scomparsa di culture. 
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L'impegno di queste minoranze (e Ia 
caratteristica dei nostri giorni) non e gui
dato da idee-forza pelitiche e religiose: 
ha origine da ricerca personale, da ri
flessione isolata. Nei migliori dei casi fa 
sorgere piccoli aggregati; sembra non 
influire rispetto ai meccanismi della ma
crosocieta. 
In questo essere minoranze consiste Ia 
forza di denuncia e di verita. Pur con 
i loro limiti, solo le minoranze esprimo
no le istanze migliori di una societa in 
crisi che si e votata al suicidio. 
E all'interno di questi nuovi modelli che 
e possibile forse ricercare strumenti, oc
casioni, opportunita anche per chi fa 
piu fatica. 

Ia chiesa nella storia: 
atteggiamenti diversi 

Come cristiani di fronte a una situazio
ne cos1 complessa e difficile non pos
siamo evitare di rileggere Ia prospetti
va offerta dal Vangelo e l'esperienza 
concreta attuate dalle comunita cristia
ne dalle origini ai giorni nostri. Ovvia
mente facendo riferimento solo ad al
cuni momenti essenziali e attraverso al
cuni rapidi flash. 
L'invito di Gesu a «dar da mangiare a 
chi e affamato, dar da bere a chi e as
setato, vestire chi e nudo, ospitare chi 
e forestiero, visitare chi e malato 0 car
cerate>> contenuto nel Vangelo di Mat
teo (25,31-46) none rivolto solo agli <<in
caricati della carita>>, ma a tutti i cristia
ni, anzi a tutti gli uomini. 
Anche un'altra preziosa dichiarazione 
di Gesu pu6 essere ricordata: «Amare 
Dio con tutto il cuore e con tutta Ia men
tee con tutta Ia forza e amare il prossi-



mo come se stesso val di piu di tutti gli 
olocausti e i sacrifici» (Marco 12,33). E 
ancora: «Non chiunque mi dice: Signo
re, Signore, entrera nel regno dei cieli, 
ma colui che fa Ia volonta del Padre mio 
che e nei cieli» (Matteo 7,21 ). 
II comandamento dell'amore evange
lico trove una sua concreta traduzione 
nella primitiva comunita cristiana, come 
ci attesta questa brano degli Atti degli 
Apostoli: «Nessuno infatti tra lora era bi
sognoso, perche quanti possedevano 
campi o case le vendevano, portava
no l'importo di cio che era stato ven
duto e lo deponevano ai piedi degli 
apostoli; e poi veniva distribuito a cia
scuno secondo il bisogno» (4,34-35). 
Anche Ia tradizione del monachesimo 
e attentissima agli ospiti e ai fratelli in 
difficolta. Riprendiamo solo un brano 
della regola di san Benedetto: «Soprat
tutto nel ricevere i poveri e i pellegrini 
si usi riguardo e premura, poiche in lo
ra si riceve Cristo». 
Con il Medioevo perc cessa l'ipotesi 
della costruzione di una comunita in cui 
a Ciascuno e distribuito Secondo il bi
sogno. Tale ideale sara relegato all'in
terno degli ordini e delle congregazio
ni religiose. II povero, il bisognoso di
viene colui che occorre aiutare, sorreg
gere, far sopravvivere. Non e piu com
battuta Ia poverta in se: none piu rea
listicamente proposta Ia regola «a cia
scuno secondo il suo bisogno». I po
veri, gli ultimi diventano strumenti per 
mezzo dei quali raggiungere Ia perfe
zione: appunto per mezzo di lora e non 
con lora. 
Non sfuggono da questa atteggiamen
to, sottilmente egoista, molte iniziative, 
congregazioni e persone che nei secoli 
successivi si dedicarono «ai poveri e ai 
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sofferenti». Ben diverso fu l'atteggia
mento di san Francesco d'Assisi che 
si fece lui stesso «povero», o quello di 
san Vincenzo de' Paoli, che raccoman
dava aile Figlie della Carita una nuova 

forma di clausura: «Non avendo per 
monastero se non le case dei malati e 
quella dove risiede Ia superiora, per cel
la una camera d'affitto, per cappella Ia 
chiesa parrocchiale, per chiostro le vie 
della citta, per clausura l'obbedienza, 
non dovendo andare se non dai mala
ti o nei luoghi necessari per illoro ser
vizio, per grata il timor di Dio, per vela 
Ia santa modestia, e non facendo pro
fessione per assicurare Ia propria pro
fessione all'infuori di quella continua fi
ducia che hanna nella divina provvi
denza e dell 'offerta di tutto quello che 
sono e di tutto quello che fanno per il 
servizio dei poveri». 
Con l'accentuazione, lungo i secoli, del 
distacco della religiosita dai problemi 
concreti della storia, non c'e da stupir
si che quando l'industrializzazione, e 
oggi Ia crisi economica e sociale, ren
dera povere e suddite intere categorie 



di persone, queste ultime non sentiran
no comprensione e vicinanza da parte 
dei cristiani . 
I Vescovi italiani con il documento «La 
Chiesa italiana e le prospettive del pae
se» del1981 cercano di porre il proble
ma in termini rinnovati. Dopa aver de
nunciato il fatto che «il nostro sistema 
di vita ignora e perfino coltiva» gli emar
ginati, invita tutti a <<ripartire dagli ultimi 
che sono il segno drammatico della cri
si attuale». Non si tratta per6 tanto di 
un invito a rivitalizzare certe iniziative, 
quanta a rinnovare Ia mentalita: <<Con 
gli ultimi e gli emarginati, potremmo tutti 
ricuperare un genere diverso di vita. 
Demoliremo innanzitutto gli idoli che ci 
siamo costruiti ... Riscopriremo poi iva
lori del bene comune ... Ritroveremo fi
ducia nel progettare insieme il doma
ni ... E avremo Ia forza di affrontare i sa
crifici necessari, con un nuovo gusto di 
vivere». 
Alia luce di queste indicazioni procedia
mo oltre, per accostarci ai problemi in
dividuali in proposito nei gruppi giova
nili. 

Ia realta 
dei gruppi giovanili ecclesiali, 
OQQI 

La nascita e lo sviluppo di numerosi 
gruppi giovanili nel dopo-Concilio e il 
favore con cui si guarda ai <<gruppi» nel
la pastorale giovanile richiede che se 
ne analizzi il rapporto con l'emargina
zione giovanile. Se non si pu6 negare 
l'importanza che il gruppo pu6 avere 
nella proposta educativa con i giovani 
d'oggi, non bisogna dimenticarne alcu
ni rischi e alcuni limiti. 
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Molti gruppi infatti sono fortemente 
<<chiusi» nei confronti dei giovani che 
hanna problemi perche troppo centrati 
(spesso in modo esclusivo) intorno ad 
attivita formative (preghiera, catechesi) 
o perch8 richiedono un'appartenenza 
totalizzante che non accetta Ia gradua
lita e Ia diversita. Oppure sono chiusi 
in quanta troppo fragili, con una costan
te difficolta a sopravvivere, non in gra
do di sostenere le tensioni che pu6 su
scitare l'inserimento dei <<nuovi». lnol
tre spesso le persone aggregate ai 
gruppi ecclesiali sono formate da per
sane distanti, culturalmente ed econo
micamente, da chi subisce l'emargina
zione. 
Vi sono anche gruppi che vivono una 
qualche forma di impegno e servizio. 
Spesso per6 questa servizio e vissuta 
come un'attivita parallela, non legata al
l'esperienza liturgica o di ascolto della 
Parola di Dio. Si compiono <<gesti con
creti», per aiutare qualcuno, magari 
quando uno se Ia sente e ha del tem
po a disposizione. Si vive Ia carita co
me un'azione rivolta al di fuori e non co
me l'espressione di una dimensione di 
se, di un'esigenza rivolta innanzitutto a 
se stessi e aile persone incontrate an
che nel proprio gruppo. lntendo riferir
mi a quelle situazioni in cui ci si limita 
spesso a <<raccolte», al sostegno eco
nomico, senza interpellare Ia propria 
coscienza intorno alia regola della di
stribuzione a ciascuno secondo il biso
gno. In fonda prevale Ia logica della 
sdoppiamento: da una parte il benes
sere fisico e interiore per se, dall'altra 
parte l'aiuto da dare a chi questa be
nessere non ha. E quando si percepi
sce Ia complessita e il peso che avreb
be una reale presa di carico dei pro-



blemi dei poveri, ecco Ia piu classica 
delle risposte: «Ci pensino gli addetti ai 
lavori>>. 
lnfine non si pu6 evitare di constatare 
come anche i gruppi ecclesiali tendo
no a escludere, molto facilmente, chi 
crea troppe difficolta. Ci6 che e piu gra
ve, pur accettando che un gruppo, nel 
definire Ia propria identita, tenda natu
ralmente a porre certe discriminanti tra 
i propri membri, e il disinteresse per ci6 
che avviene a chi se neva o viene sol
lecitato ad andarsene. 0 ancora il eli
rna di sospetto e intolleranza riservato 
spesso aile persone <<in ricerca>> o che 
non vivono in pienezza Ia loro appar
tenenza ecclesiale. 

testimonianze: 
accuse e richieste alia chiesa 

Quando poi si lascia Ia voce a chi vive 
o ha vissuto situazioni di emarginazio
ne o di disagio, le accuse rivolte alia 
chiesa o ai gruppi giovanili si fanno an
cora piu circostanziate e precise. Diven
tano cosi testimonianze e accuse di in
differenza, quasi un passar oltre facen
do finta di non accorgersi o della non 
esistenza stessa del problema; oppu
re rifiuto della facile compassione, quel
l'atteggiamento paternalistico che cal
ma le coscienze mentre evita Ia realta; 
oppure di condanna e rifiuto, quasi 
sempre accompagnati dal moralismo 
che vede ogni causa nella pigrizia o nel
la cattiva volonta dei soggetti; o anco
ra di pressappochismo caritativo, co
me se ogni problema potesse essere 
risolto col motto «vogliamoci bene>>. 
Altre volte le accuse sono piu diretta
mente rivolte all ' istituzione stessa, che 
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rifiuta chi e in difficolta o non si adegua 
alia norma o presenta sintomi di ribel
lione e disagio; altre ancora al «prete>> 
che non e disponibile perche non ha 
mai tempo per ascoltare, o cerca di im
porre idee e modi di essere non rispet
tosi dell'originalita e spontaneita delle 
persone. 
Non e possibile certo generalizzare e 
fare- come si dice- di ogni erba un 
fascio. Ma un qualcosa su cui riflettere 
c'e. 
Nel proporre i rischi e i limiti dei gruppi 
giovanili ecclesiali o della chiesa nei 
confronti dei giovani che vivono situa
zioni di marginalita qualcuno pu6 rite
nere che l'analisi presentata sia ecces
siva. Pu6 essere utile allora ascoltare 
Ia testimonianza di ragazzi e ragazze 
che hanno conosciuto l'esperienza del
la droga, del carcere o della prostitu
zione, e che hanno incontrato in diver
si momenti della propria vita gruppi di 
cristiani o singoli credenti . 
Ecco come Mario ricorda Ia sua espe
rienza parrocchiale: «In quartiere esiste
va soltanto un posto dove si poteva gio
care a pallone, in parrocchia. E que
sta era un polo di attrazione per tutti i 
ragazzi del posto. Li per6, se si voleva 
giocare a pallone, si doveva ascoltare 
Ia messa, dopo Ia messa si faceva l'ap
pello e chi mancava non poteva gioca
re a pallone>>. 
E Stefano ricorda cosi i suoi animatori 
dell'oratorio: «Loro cercavano di dar
mi ordini e io dovevo ubbidire, ma io 
non volevo ubbidire. Sono sempre stati 
rapporti cosi, non erano rapporti uma
ni, rapporti sinceri, erano rapporti im
posti >> . 
Anche l'incontro con i preti pu6 esse
re negativo, come racconta Daniela: «I 



preti sono semplicemente persone che 
vogliono inculcarti cia che pensano lo
ra, non ci puo essere rapporto con lo
ra. Solo con una persona sono andata 
d'accordo, cioe ho legato per un po' 
di tempo, poi ho incominciato a lasciar 
perdere>>. E riprende Delio: «Piu volte 
sono stato messo alia porta dai preti. 
II prete e una persona che non dovreb
be mai mandare via nessuno>>. 
C'e anche chi, come Rodolfo, puo pe
rc riferire un'esperienza positiva: «Ouel
la volta che sono rimasto fuori di casa 
per due mesi e ho dormito sotto i pini, 
andavo a mangiare Ia vicino dai frati e 
mi trattavano bene. Solo che mi dice
vane: "Guarda che ti devi cercare un 
lavoro, perche noi non possiamo piu 
darti da mangiare"; io non dicevo nien
te percM pensavo che forse avevano 
ragione. Pero ogni volta che mi presen
tavo da lora non mi hanna mai mandata 
via>>. 
Spesso e difficile l'incontro, anche se 
alcuni ragazzi non nascondono richie
ste. Cosl Grazia: «Vorrei che i preti e i 
cristiani fossero semplicemente delle 
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persone amiche, con cui parlare, che 
ti possono aiutare ma che anche tu puoi 
aiutare, percM anche lora avranno le 
lora crisi, suppongo. Almena spero, sa
rebbe terri bile se non fosse cosl>>. E ad 
Anna dispiace di essere costretta «a 
chiedere soldi alia gente per strada, 
metadone al medico, da mangiare ai
le suore come se fosse sempre Ia stes
sa cosa: nessuno mi chiede di essere 
me stessa>>. 
Delio ricorda come gli sia piu volte ac
caduto di dovere cercare dei preti : 
<<Perche il prete e Ia persona con cui 
e piu facile dire le case. Anche se sei 
stato gia fregato c'e sempre il momen
ta in cui sei proprio messo male con i 
soldi, hai fame, hai lo zaino scucito, hai 
bisogno di tante case o anche di fare 
semplicemente una chiacchierata. An
che quando ti trovi in galera hai biso
gno di incontrare qualcuno che sate
nere i segreti, che e capace di darti su
bito una risposta, e invece tante volte 
non ho ricevuto ne risposta, ne una per
sona che abbia saputo o voluto esser
mi utile>>. 



Non basta comunque ricevere aiuto, e 
essenziale il modo con cui questa av
viene. Pasquale, ricordando le sue 
esperienze, afferma che «i cristiani so
no gente che dicono di fare un certo 
tipo di scelte, di voler aiutare gli altri , 
ma ho sempre vista che non aiutano 
nessuno, stanno bene solo con quelli 
che dicono sempre si , va bene, d 'ac
cordo .. . ». E Gianni sente ancora viva 
«l 'umiliazione di ricevere Ia carita di chi 
ti guarda dall'alto in basso. Mi sono 
sentito dire tante volte " poverino, co
me fa pena, diamogli dei soldi", e 11 ti 
senti come un pezzo di merda. E te lo 
dicono magari in un momenta in cui sa
rebbe piu efficace un pugno in faccia . 
Ma non solo un pugno fisico, no, ma 
qualcosa che ti faccia svegliare, ti fac
cia ribellare dalla tua situazione; e in
vece Ia gente, specialmente i piu buo
ni , quelli che si interessano di te, ti ri 
spondono in quella maniera 11». 
None necessaria commentare queste 
testimonianze. Da sole possono evoca
re e richiamare l'esperienza di cia
scuno. 

i rischi e le tentazioni 
dell'animatore 

Occuparsi oggi delle problematiche 
giovanili (droga, violenza, fuga, suici
dio, ecc.), o almena parlarne, e senz'al
tro «alia moda» soprattutto in ambienti 
cattolici. Questa dipende sicuramente 
da un 'accresciuta sensibilita e attenzio
ne da parte della chiesa italiana, ma si 
puo anche attribuire a una sorta di ade
guamento e rincorsa di temi abusati dai 
giornali in modo sensazionalistico e 
strumentale. 
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In questa contesto anche l'animatore 
o l'educatore che intenda promuove
re o sviluppare interesse o un impegno 
per questi problemi si trova spesso in
vischiato nelle stesse tentazioni . None 
inutile cercare di individuare questi ri
schi o tentazioni perche possono attra
versare in forma subdola anche le ini
ziative nate con le migliori intenzioni. 
Si possono individuare due aree di tali 
rischi: una riguarda Ia funzione del ser
vizio, l'altra Ia modalita della stesso. 

1. II servizio agli emarginati puo esse
re infatti proposto (o voluto) come sup
porto alia coesione di gruppo, o inten
zionalmente o in maniera piu nascosta 
ma altrettanto reale. Emergono allora 
obiettivi come l'acquisizione di presti
gio (lavorare nell 'emarginazione e «di 
moda», conferisce un alone di eroicita 
al gruppo stesso) , o il desiderio di sen
tirsi util i, magari per superare il sensa 
di colpa di non far mai niente per i po
veri , o ancora Ia volonta di competizio
ne con altri gruppi o di contrasto e con
trapposizione all 'ente pubblico ... 
Tali obiettivi di per se non sono in con-



trasto con un servizio leale e volonta
rio, a patto che non siano gli unici ne 
quelli che determinano le scelte e i me
todi. Renderli coscienti all'animatore e 
al gruppo stesso e importante, anche 
per evitare frustrazioni o successivi sen
si di colpa. Questa e tanto piu urgen
te, perche il presupposto del servizio 
non e per un gruppo gia specializza
to, ma per un gruppo <<in itinerario edu
cative>>, che fa quindi della coesione di 
gruppo Ia forza e il sostegno dell'iden
tita e dell'azione. 

2. La seconda area di <<tentazioni» ri
guarda piu direttamente le modalita del 
servizio, che pu6 essere vissuto con sti
le pietistico e caritativo (secondo le mo
dalita piu consone a un certo tipo di isti
tuzione o modo di pensare Ia carita e 
i poveri), o senza continuita, per cui a 
facili fuochi di paglia succedono cadute 
di interesse e di motivazione, o con fa
ciloneria e senza un minima di prepa
razione. 
Un 'altra modalita di servizio <<pericolo
sa» e il lasciarsi coinvolgere troppo 
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emotivamente e talvolta il lasciarsi tra
volgere: se e errata per una persona 
gia matura, e ancor piu pericoloso per 
l'adolescente o giovane in formazione; 
oppure, in forma ancora piu subdola, 
cercando di imporre un proprio model
lo di vita attraverso il ricatto sottile. Tut
te forme che bloccano sui nascere, o 
fanno ben presto crollare, ogni iniziati
va, con grave dan no sia delle persone 
verso cui si vorrebbe prestare servizio, 
sia dei membri del gruppo stesso. 
Su questi rischi torneremo in riferimento 
al gruppo e aile modalita di intervento 
che vorremmo proporre. 



3. un mutamento 
culturale: 
paradigmi 
e definizioni 

Si e sviluppato negli ultimi decenni, so
prattutto nell'ambito delle scienze del 
comportamento, un ampio dibattito su 
tutte le questioni concernenti l'emargi
nazione e il disagio, dibattito che ha mu
tato i paradigmi (e ovviamente anche 
le definizioni) con cui si sono sempre 
affrontate queste realta. Tale dibattito 
e stato perlopiu recepito anche da parte 
degli operatori e degli animatori dei 
gruppi giovanili, e ha prodotto un mu
tamento nella coscienza e nella sensi
bilita, e nel modo stesso di affrontare, 
operativamente e educativamente, i 
problemi. 
I nodi attorno a cui si sono riformulate 
le nuove riflessioni sono essenzialmente 
i seguenti: 

normalita/devianza, 
salute/malattia, 
sessualita, 
poverta/emarginazione, 
evangel izzazi one. 
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che cos'e Ia «normalita»? 

Semplificando il problema (e centran
dolo sui tema), si puo dire che, rispet
to alia condizione e devianza giovani
le, negli ultimi decenni si e preso co
scienza anzitutto della «culturalita» del
l'adolescenza e giovinezza, e quindi an
che della devianza: esse non sono af
fatto «naturali>> e si esprimono in mol
teplici diverse maniere. 
Vi sono perc almena tre modi di con
cepire tale carattere «Culturale>> della 
condizione e devianza giovanile. 

1. Un prima modo e in un certo sen
so deterministico: esso afferma che e 
Ia struttura sociale che determina Ia 
condizione giovanile, Ia produce, ne 
definisce le caratteristiche sostanziali e 
le modal ita di espressione. Si puo quin
di prendere atto di una determinata si
tuazione giovanile in un determinate 



contesto sociale, ma sostanzialmente 
non si puc operare malta di piu che la
mentarsi, rivendicare, proclamare i di
ritti degli adolescenti e accettare il fat
to che Ia societa produce una propria 
condizione di giovani. 
II limite di questa prima madelia e che 
ne deriva un'impotenza pratica di azio
ne, dal momenta che viene ritenuto non 
malta facile agire sulle cause sociali 
condizionanti. 

2. Un secondo madelia accentua il fat
to che i giovani, nel lora sviluppo ver
so Ia maturita, assumono «necessaria
mente» atteggiamenti antitetici , tra
sgressivi, polemici nei confronti della 
realta sociale, e quindi definiscono se 
stessi in forma antagonistica, quasi in 
assoluta autodeterminazione rispetto al 
resto della societa. 
llimiti di questa madelia sono altrettanto 
evidenti: anzitutto esso risulta malta 
«astratto», in quanta non da ragione del
la diversita delle situazioni giovanili , e 
in secondo luogo, puntando tutto sui 
giovani, risulta un comodo alibi da parte 
degli adulti. 

3. II terzo madelia e di tipo interattivo, 
e punta sulla responsabilita dei giova
ni e della societa. 
Quindi il rapporto tra normalita e de
vianza non va concepito come qualco
sa di netto e separate come bene/ma
le, ma come qualcosa che avviene in 
una interazione e con continuita: ogni 
persona, in momenti diversi della sua 
vita, puc trovarsi a compiere gesti de
vianti o anomali all'interno di una vita 
«normale». La continuita tra normalita 
e devianza e dunque il presupposto 
perche il soggetto e Ia societa possa
no interagire, sia in sensa positive che 
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negative. Tale convinzione offre uno 
spazio di intervento e legittima Ia pos
sibilita di agire per un cambiamento. 

a proposito di salute/malattia 
e di sessualita 

Anche tali concetti hanna sublto negli 
ultimi anni una certa relativizzazione, so
prattutto mediante Ia percezione della 
continuita che esiste tra polo positive 
e polo negative, tra normalita e «devian
za». Circa il concetto di salute, molti or
mai si rendono canto che Ia definizio
ne deii 'Organizzazione Mondiale della 
Sanita (salute come «Stato di benesse
re psico-fisico e sociale») e una defini
zione astratta, pasta come presuppo
sto teorico in base a cui vengono poi 
analizzati i singoli casi. Ma in realta le 
condizioni di salute e di benessere so
no estremamente soggettive e differen
ziate; e soltanto gli aspetti strettamen
te biologici e organici possono essere 
misurati , mentre altri aspetti - in parti
colare quelli psicosociali - sono mol
to piu flessibili ed elastici, appunto «sog
gettivi». Per cui le definizioni astratte e 
le distinzioni nette portano sempre a 
una riduzione del problema e all'impos
sibilita- da parte dell 'operatore- di 
agire sui caso singolo, nelle situazioni 
specifiche. Non solo: Ia salute non e 
mai uno stato, ma un processo in con
tinua trasformazione, e Ia vita quotidia
na e caratterizzata piu da oscillazioni 
che da situazioni stabili . 
Le stesse riflessioni si potrebbero ap
plicare al campo della sessualita; ma 
notiamo qui anzitutto un mutamento, 
nella valutazione dei comportamenti , in 
direzione di una maggiore elasticita. A 



parte le nuove considerazioni <<scienti
fiche» su un campo che e stato per lun
go tempo considerato tabu, vie in chi 
opera (non ancora comunque in una 
misura adeguata al rilievo operativo che 
questa orientamento promuoverebbe) 
una maggior consapevolezza che l'ap
proccio «morale» alia sessualita deve in
tervenire in una fase successiva al pri
ma approccio con le persone. Cio non 
significa che l'approccio morale vada 
negato (anzi , e molto importante), ma 
il prima atto verso chi manifesta qual
che difficolta sessuale e di relazione co
municativa, che precede qualunque 
giudizio ideologico o etico nella plura
lita delle sue espressioni . 

una nuova visione della poverta 

Anche i concetti di poverta ed emargi
nazione hanna sublto trasformazioni. 
II concetto di poverta, da una visione 
strettamente economicistica (come 
mancanza di beni necessari) si e arti
colato diversamente, seguendo quasi 
Ia diversificazione dei bisogni delle per
sane tipica della societa complessa; per 
cui non si tratta piu solo di rispondere 
ai bisogni materiali, come sussistenza, 
casa, lavoro, ecc., ma anche a una se
rie di bisogni come quello di relazione, 
di appartenenza, di comunicazione, di 
benessere in sensa generico. 
Cio di cui in ogni caso si e preso atto 
e che Ia poverta - rispetto ai bisogni 
della persona - non e !'ultimo gradi
no dei bisogni, mae qualitativamente 
su un altro piano, rappresenta un sal
to, una cesura. Chi si trova nelle con
dizioni di poverta non e nella condizio
ne di «Salire» nella scala delle differen-
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ze sociali, perche non esistono nella 
sua condizione le premesse per il su
peramento di essa. E per questa ragio
ne si esigono interventi specifici. 
Pure il concetto di emarginazione si e 
sviluppato nel momenta in cui si e pre
so coscienza che in qualsiasi sistema 
sociale vi e una differenza sostanziale 
tra centro e periferia. tra chi ha il pote
re (le risorse, le possibilita) e chi ne e 
escluso. None unicamente un fatto di 
volonta delle persone, ma di oggettive 
condizioni strutturali e posizioni socia
li: le risorse ole possibilita di affrontare 
i problemi cambiano a seconda della 
posizione in cui uno si trova. 

I' evangelizzazione 

L'istanza di tipo veritativo che e stata 
alia base di un certo modo di concepi
re il cristianesimo e Ia fede stessa si e 
ultimamente aperta alia sottolineatura 
di un'istanza diversa: Ia verita dell'evan
gelizzazione sta nel modo con cui vie
ne ricevuta, e in riferimento alia sua ca
pacita di fecondita e efficacia, e non sol-



tanto in riferimento al suo deposito sto
rico. 
In tale prospettiva diventa centrale Ia 
conoscenza del destinatario o il modo 
con cui egli assume il messaggio, lo rie
labora e lo riformula. In altri termini, non 
esiste evangelizzazione corretta se non 
quando si entra in una relazione che 
modifica anche l'evangelizzatore, per 
cui il destinatario non e un soggetto 
passivo che riceve, ma un soggetto at
tivo che determina qualcosa dell'evan
gelizzazione stessa. 
Di piu , ogni rapporto in cui non c'e una 
modifica reciproca e certamente un 
rapporto di potere e quindi non di cre
scita; puo anche essere un rapporto ef
ficace, ma non nei tempi lunghi , e diffi
cilmente il destinatario che non haas
sunto attivamente il processo relaziona
le persevera e da continuita all 'espe
rienza vissuta. 
Le riflessioni condotte finora possono 
sembrare- all 'animatore desideroso 
di proposte pronto usa e di ricette faci
li - una perdita di tempo, un girova
gare nel vuoto e nell'astratto. Ma sol
tanto entrando in nuovi ordini di idee, 
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in nuovi paradigmi concettuali, si pas
sana affrontare seriamente (e concre
tamente) i problemi dell 'emarginazione, 
della poverta, del disagio. 
Senza un atteggiamento piu <<sensibi
le», piu elastica e aperto, si resta all'in
terno di schemi che, se efficaci in certi 
casi , non permettono tuttavia di entra
re nel vivo dei problemi , non permet
tono soluzioni efficaci e <<umane». 



4. prospettive 
di intervento 

Veniamo piu al pratico, entrando nella 
concreta vita dei gruppi, secondo un 
itinerario progettativo e metodologico 
che intendiamo esplicitare. 

i presupposti per l'intervento 

Vi sono alcuni presupposti, quasi po
stulati di fondo, che occorre esplicita
re, perche formino una base comune 
sia per l'animatore che peri partecipan
ti al gruppo. 

1. 11 primo presupposto e che non si 
puo aiutare nessuno che non voglia es
sere aiutato. E questa e sostanzialmen
te un atto di umilta, che si oppone aile 
manie d 'onnipotenza di chi, di fronte a 
un problema di una persona, vuole a 
tutti i costi intervenire per <<aiutare» (ma
gari secondo Ia propria personale vi
sione di quello che e «bene» per l'al
tro) . Bisogna invece accettare il limit~ 
che si puo fare qualcosa solo nella m1-
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sura in cui l'altro riconosce Ia possibili
ta di intervenire, o almena di interagire 
con Ia sua situazione. 

2. II secondo presupposto e ancora un 
atto di umilta: Ia convinzione che, no
nostante le migliori intenzioni, si puo 
sbagliare nell'intervento di aiuto. Sia 
perche puo darsi che Ia persona stes
sa non abbia chiaro il suo problema o 
lo mascheri (in tal caso qualunque in
tervento correrebbe il rischio di essere 
ingenue), sia perche chi interviene agi
sce molto spesso con schemi presta
biliti, con stereotipi , e tenta di configu
rare il vero problema interpretando i s~
gni secondo il suo quadro mentale. E_ 
necessaria dunque in un rapporto d1 
aiuto, accanto alia dedizione morale e 
alia disponibilita all ' impegno, un serio 
memento d i verifica, una competenza 
e capacita di capire i problemi e di ri
conoscere i propri limiti . 

3. E l'ultimo, l'attitudine piu profonda 
per entrare in una relazione significati-



va, e chiedersi di cosa ha veramente 
bisogno quella persona, al di Ia di quel
lo che dice, e se quello che si riesce 
a fare corrisponde veramente al suo bi
sogno, alia sua situazione reale. 

I' obiettivo e gli obiettivi 

All'inizio dell'attivita di un gruppo e im
portante dichiararsi una duplice serie 
di obiettivi. Anzitutto quelli di carattere 
piu generale, le idealita che muovono 
all'azione, e che possono essere tra i 
piu diversificati (per il regno di Dio, per 
una presenza piu efficace nella cornu
nita cristiana, per contribuire alia salvez
za del mondo, per motivi umanitari, per 
Ia trasformazione della societa in una 
piu giusta e convivial e ... ). Ognuno di 
questi ha Ia sua legittimita e deve es
sere continuamente richiamato e ridi
scusso. 
Essi tuttavia, in genere, non dicono mol
to sui piano effettivo della pratica con
creta, dal momenta che possono ispi
rare pratiche diverse; gli obiettivi con
creti, reali, sono quelli piu particolari che 
fanno muovere nelle azioni, e molte vol
te sono «meno nobili» di quelli dichiarati. 
Quello che conta e il continuo raccor
do tra obiettivo e obiettivi, Ia continua 
analisi , Ia discussione e il confronto con 
gli altri. 
E per questa sono decisivi - nella vi
ta dell'animatore -le grandi verifiche, 
i momenti di ripensamento, le pause di 
riflessione, il reinterrogarsi sui proprio 
ruolo: sono i momenti in cui l'obiettivo 
e gli obiettivi vengono accordati, veri
ficati, ripensati. 
Per quanta riguarda Ia realta dei grup
pi ecclesiali, e molto proficuo esplicita-
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real massimo gli obiettivi, tanto piu che 
nella realta dei fatti i giovani interagisco
no con altre realta (ecclesiali e sociali) 
e quindi il confronto e piu schietto e 
continuo. L'efficacia dell'azione dipen
de appunto dalla capacita di confron
to e discussione (e capacita di collabo
razione sugli obiettivi concreti). 

un processo di continua verifica 

La verifica degli obiettivi deve gia es
sere pasta nel momenta iniziale della 
decisione e deve essere una preoccu
pazione costante. 
Nel momenta iniziale della decisione, 
significa incominciare a sensibilizzarsi, 
a informarsi sui problema, riflettere sui 
perche si vuole intraprendere questa 
nuova azione e perche non e piu pos
sibile continuare come prima, se le per
sane nel contesto han no davvero biso
gno di quel tipo di azione e di interven
to ... magari disposti a rimettere in di
scussione piani gia progettati. 
Non sono infrequenti i casi in cui si in
comincia a intervenire nel territorio, nel 
quartiere, pensando magari che e ne
cessaria costruire una palestra (cosa 
che puo anche risultare da una ricer
cache raccoglie tutte le opinioni della 
gente del quartiere) ... e poi nessuno ci 
va. 
Questa e illimite che accompagna ogni 
prospettiva di azione: Ia difficolta a in
dividuare davvero i bisogni, per lo piu 
inespressi, o di trovare le giuste moda
lita per farli emergere. 
Forse, compito dell'operatore non e 
quello di fare il massimo bene possibi
le, ma il minor male possibile! 
D'altra parte, l'obiettivo che si puo as-



sumere quando si intraprende un'azio
ne nei confronti di persone in difficolta 
non e tanto quello di creare per loro 
condizioni di agio tali per cui possano 
poi sentirsi felici per sempre, quanta 
piuttosto di aiutare le persone a resiste
re al disagio, a trovare soluzioni parziali, 
valide di volta in volta, piu di quanta lo 
fossero in precedenza: Ia relazione di 
aiuto, l'intervento educativo non elimi
na gli ostacoli, aiuta a superarli, percM 
Ia condizione normale di vita e quella 
appunto della difficolta di vivere. 
Quest'ottica di intervento e certamen
te poco «idealistica», ma e molto «rea
listica» ed e in grado di mettere in di
scussione il tipo di intervento prospet
tato. Forse altre ottiche producono mi
gliori certezze, successi magari gran
di e immediati; mae ampiamente veri
ficato che difficilmente hanno durata. 
Cia vale sia per interventi terapeutici, 
sia per interventi educativi piu «Spiccio
li», all'interno di una famiglia o in un 
gruppo di giovani o adolescenti . 
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l 'attitudine a integrare 
azione e riflessione 

Con un certo bagaglio di riflessione gia 
interiorizzato, e necessaria partire per 
l'azione: non si puo restare all'infinito 
nella pura riflessione. 

1. Operativamente, e molto importan
te all'inizio prendere contatto con qual
cuno che gia opera nel settore, anche 
se magari non se ne condividono to
talmente le scelte (questa infatti none 
essenziale, percM l'obiettivo non e 
quello di aggregarsi, ma di iniziare con 
i passi giusti). Ci sono infatti trappe pos
sibilita di sbagliare i primi passi, e co
munque chi paga sono sempre quelli 
che sono in difficolta, non l'operatore, 
che trova in ogni caso Ia possibilita di 
difendersi o di premunirsi. Prendere 
contatto con qualcuno significa evita
re possibilmente gli errori gia commessi 
da altri. 
Questa collaborazione con altri produ
ce di riflesso un'altra importante con
seguenza: quella di una corretta valu
tazione dell'operatore, soprattutto se 
volontario. Molto spesso ci si avvicina 
a gruppi che gia operano con un'im
magine distorta, molte volte provoca
ta dall'immagine pubblica che li vede 
come «eroi» (Ia societa delega loro il 
compito di intervento nei settori «diffi
cili», e poi li gratifica con tali definizio
ni). Un atteggiamento mitico e sempre 
sbagliato: se si riconosce loro il valore 
dell'esperienza, resta pur sempre vali
do un atteggiamento critico, che e po
tenzialmente piu efficace. 

2. II secondo momenta e altrettanto ne
cessaria: individuare i bisogni piu rile-



vanti nel proprio ambiente, anche in re
lazione aile proprie risorse. 
Sui modo di analisi dei bisogni ritorne
remo fra poco. Quello che si pu6 sot
tolineare, in questi momenti iniziali di in
tervento, e che molto spesso un certo 
tipo di analisi porta a una sensazione 
di impotenza. Occorre certamente fa
re analisi corrette e approfondite, indi
viduare livelli di bisogni sempre piu pro
fondi, bisogni <<Veri>>. Ma questa perlo
piu produce nei soggetti Ia consapevo
lezza che a quellivello non si e in gra
do di fare niente, di intervenire corret
tamente, perche non sono alia lora por
tata. Eppure ci sono livelli di analisi dei 

bisogni sui quali si pu6 intervenire da 
parte del volontario, sui quali si pu6 par
tare un contributo per migliorare Ia si
tuazione sociale, per farla progredire. 
La preoccupazione iniziale - dal punta 
di vista del gruppo ecclesiale, e quindi 
dal punta di vista educativo - e quel
la di garantire Ia possibilita di «durata>> 
dell'attivita stessa, e quindi Ia «solidifi
cazione delle esperienze>>. Trappe volte 
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infatti ci si blocca sui nascere; molte 
realta. partono e falliscono subito. 
E dunque importante individuare e spe
rimentare livelli di intervento e di colla
borazione commisurati alia possibilita 
dei soggetti. 
Anche a questa livello un corretto rap
porto tra riflessione e azione e buona 
garanzia di lavoro. 
Ma come rilevare i bisogni? 

come rilevare i bisogni? 

Finora e stato data molto peso - so
prattutto a partire dalle esperienze dei 

gruppi degli anni '70 - alia ricerca so
ciale, quasi fosse l'unico modo serio 
per Ia rilevazione dei bisogni. 
Oggi tale metoda mostra molti limiti , 
perche e basato sui presupposto che 
occorre interpellare in maniera diretta 
(con questionari , interviste, sondaggi ... ) 
le persone sui lora disagi e problemi . 
Perala convinzione che molte volte es
se non sono in grado di analizzare i lo-



ro stessi bisogni (e anche Ia situazione 
artificiosa e <<controllata» creata nell'in
dagine stessa), inficia Ia validita dei ri 
sultati. Esiste pertanto anche da parte 
della ricerca sociale l'impegno a supe
rare con strumenti piu sofisticati tale dif
ficolta. 
Tuttavia, anche in questa fase transizio
nale di ricerca, e gia importante cono
scere - se non i bisogni dichiarati -
quello che una persona crede o vuole 
far credere circa Ia sua situazione. 
Quello che invece appare piu immedia
tamente utilizzabile e l'analisi dei sinto
mi del disagio, le manifestazioni piu ap
pariscenti del disagio stesso, cioe di 
quei comportamenti sociali che, per 
ammissione delle persone stesse e per 
valutazione della societa nel suo insie
me, vengono considerati non adegua
ti al bene della persona, e di fronte ai 
quali si ritiene che occorre fare qualco
sa per cambiarla. 
Oggi si tende a standardizzare compor
tamenti come tossicodipendenza, fuga 
da casa, tentato suicidio, alcolismo, co
me alcuni tra i piu noti e frequenti, ma 
vi sono anche altre manifestazioni che, 
se pur non raggiungono tali punte, pos
sono altrettanto essere indice del disa
gio stesso: autoisolamento, difficolta di 
rapporto, aggressivita ... 
Un altro aspetto rilevante e che leper
sane che dichiarano i bisogni sono de
cisamente in aumento. Molto spesso 
non c 'e il problema di un gruppo che 
sta in attesa o alia ricerca di quel che 
deve fare. Ai gruppi stessi , aile parroc
chie arrivano numerose richieste, Ia se
gnalazione di situazioni problematiche 
molto appariscenti . 
Alcune certamente esigono un gruppo 
specializzato, che dispone di strumen-

85 

ti sofisticati e di persone ben prepara
te; perc a un gruppo di impegno, che 
si propane anzitutto di inserire Ia sua 
attivita <<sociale» in un contesto o itine
rario educative, e sufficiente una certa 
apertura e attenzione percM gli si apra
no spazi di intervento. 

tarsi interpellare dalla realta 

II problema e perc il grado di apertura 
del gruppo: in concreto, Ia volonta di 
tarsi interpellare dalla realta, Ia capaci
ta di entrare in relazione con chi espri
me situazioni di disagio. 
I modi concreti sono poi infiniti : puc es
sere qualche persona che fa parte del 
gruppo stesso, o compagni incontrati 
nella scuola o nel bar o per Ia strada, 
nella discoteca o in fabbrica ... Talvolta 
sara necessaria avviare iniziative, luo
ghi, occasioni per iniziare un rapporto. 
II nodo di fondo- su cui e necessaria 
continuamente ritornare - e tuttavia 
quello della possibilita che tali situazioni 
trovino lo spazio per esprimersi, e che 
incontrino un gruppo disposto ad ascol-



tare e ad acquisire codici adeguati per 
decodificare. Convinti che questi pro
blemi riguardano oggi non soltanto al
cuni individui, ma sono molto piu diffusi. 
Essere aperti allora in molti casi vorra 
dire creare le condizioni o occasioni «fi
siche» per entrare in comunicazione, il 
che non e soltanto un fatto di attitudi
ne psicologica o morale individuale. 
Talvolta bastera avere gli occhi aperti , 
per accorgersi che ai margini della par
rocchia o centro giovanile possibilita di 
interscambio gia esistono. 
Con due atteggiamenti da evitare: quel
lo di invitarli nel gruppo, cosi semplice
mente, senza rendersi canto che si met
tone a contatto due modi , due codici 
diversi ; oppure l' illusione (di inizio an
ni '70, tipo Sally Trench) di andare a vi
vere insieme. 
Ordinariamente vi sono modi piu pra
ticabili : frequentare in maniera sponta
nea ambienti dove le persone di fatto 
vivono; e insieme prendere iniziative (fe
rie comuni , campi di lavoro e anche 
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corsi di licenza media, scuole serali) sia 
pure episodiche per entrare in relazio
ne. II limite e che manchi Ia continuita 
e dopo l'iniziativa cada tutto, o che le 
persone contattate siano considerate 
gente da indottrinare. In tali occasioni 
di incontro invece centrale e l'ascolto, 
il permettere di esprimersi, il capire e 
capirsi di piu . 



( 

5. Ia grande nsorsa: 
il gruppo 

Le situazioni di disagio che vengono 
scoperte possono dare un senso di pa
ralisi al gruppo; non soltanto perche il 
memento dell'intervento e un passo 
«duro>> rispetto alia riflessione sui pro
blema (che avviene sempre nel sicuro 
«interne» del gruppo), ma anche per
che certe situazioni possono - nella lo
ro cruda realta - far dubitare di esse
re in grado di fare qualcosa. 
Eppure il gruppo possiede risorse che 
sono gia di per se garanzia di buon ini
zio. 

per diventare risorsa 

La prima grande risorsa e il fatto di es
sere gruppo, e Ia propria esistenza co
me gruppo: uno spazio offerto di ag
gregazione, un'occasione di vita arric
chente. 
II vero problema e come il gruppo re
sta aperto all'inserimento di una nue
va persona. 
Essere risorsa non e un fatto sponta-

87 

neo, naturale: occorre diventarlo. II solo 
fatto di esistere come gruppo e gia 
qualcosa, ma non basta essere «Vici
no» per entrare immediatamente e au
tomaticamente in una relazione signifi
cativa. 

1. Vi sono alcuni presupposti perche 
ci6 avvenga, perche ci si apra vera
mente all'altro, al nuovo. 
II primo e che non basta che !'anima
tore proponga una certa attivita; biso
gna che il gruppo viva momenti di 
spontaneita, dove Ia vita, i problemi, i 
bisogni soggettivi abbiano Ia possibili
ta di esprimersi anche in modalita non 
previste, non precodificate. Per questo 
motive un gruppo con obiettivi troppo 
specifici non pu6 strutturalmente <<ac
cogliere», perche da luogo unicamen
te all'espressione di certi bisogni, legit
timi quanto si voglia, main genere po
co attinenti. Esso pu6 tuttavia dare un 
contribute ai problemi dell'emarginazio-

) 

) 



ne, nella misura in cui diventa risorsa 
a disposizione di qualcun altro, come 
sostegno o approfondimento dell'espe
rienza religiosa (o umana) di chi opera 
«SUI campo>>: offre cosl Ia sua specia
lizzazione ad altri che conducono il pro
getto, che hanna strategie d 'azione. 
II secondo presupposto e che il grup
po sia disponibile a ridefinire almena in 
parte Ia sua azione interna, e sia flessi
bile, in certi suoi obiettivi o nella lora ge
rarchia, all ' ingresso di una persona 
nuova. 
Ad esempio, in un gruppo Ia esplicita
zione della propria esperienza di fede 
pub essere per altri un grosso filtro. Non 
bisogna certo arrivare alia situazione in 
cui non sia legittimo che alcuni si rico
noscano credenti; perb bisogna che 
siano ritenuti anche importanti e ricchi 
di dignita i momenti in cui tale elemen
to di dimensione religiosa non e espli
citato. Occorre permettere ad ogni per
sona il proprio cammino di maturazio
ne e riflessione , e Ia scelta di fede non 
deve essere una condizione per vive
re l'esperienza di impegno. 

2. Una seconda modalita per diventare 
risorsa e Ia capacita di collaborazione 
con reaM gia operanti, e quindi Ia pro
gressiva acquisizione di una mentalita 
di collaborazione e di qualita specifiche 
nel settore, attraverso un progressive 
accostamento al problema. La maggior 
competenza raggiunta rende il gruppo 
ancor piu risorsa. 

3. A un terzo livello, il gruppo pubes
sere·supporto a certe azioni individua
li dei membri . Ci possono essere situa
zioni specifiche dove Ia capacita rela-

88 

zionale umana di alcuni membri del 
gruppo favorisce sia l'accoglienza di 
nuovi , sia il necessaria sostegno a quel 
particolare membra del gruppo. 
lmmaginiamo una ragazza di 16 anni 
che ha conosciuto un ragazzo di qual
che anna piu vecchio che si buca e che 
le ha chiesto di entrare in una relazio
ne di amicizia. Essa si sente imbaraz
zata e non sa cosa fare. Generalmen
te i rapporti di questa tipo hanna vita 
breve, perche iniziano sempre con una 
richiesta di aiuto e una grossa disponi
bilita, e poi il confine tra affettivita, in
tensita del rapporto e aiuto non si di
stingue piu, e avvengono le grosse cri
si . Ma se Ia ragazza e supportata dal 
gruppo, ha molte possibilita in piu di te
nere un rapporto significative: il grup
po allora pub essere illuogo in cui sin
goli individui mantengono relazioni si
gnificative che diversamente rischiereb
bero di naufragare (o di far naufraga
re) ; a patto che il gruppo abbia una 
grossa disponibilita, a volte di sostegno 
pratico, a volte di serio confronto; e a 
patto che Ia persona coinvolta abbia 
malta fiducia nelle persone del gruppo, 
perche molte volte bisogna avere il co
raggio di fare case che immediatamen
te sana diverse da quelle che detta il 
sentimento. E anche vera tuttavia che 
nell 'aiuto all'altro il gruppo si consolida. 
Tutti questi obiettivi- anche se non di
chiarati e coscienti - possono essere 
presenti nella vita del gruppo, purche 
armonizzati con gli obiettivi <<di azione». 
E l'animatore deve essere cosciente 
che tali obiettivi secondari (di apertura, 
di consolidamento, di supporto) sana 
in ultima analisi decisivi per Ia realizza
zione dell 'obiettivo ultimo. 



il compito dell'animatore 

Perche il gruppo diventi effettivamen
te risorsa, il punta cruciale e Ia presen
za dell'animatore, una certa presenza 
dell 'animatore: questa e il vera nodo 
per l'avviamento del gruppo nella di
rezione dell 'attivita con gli emarginati. 
A due livelli . Anzitutto operativamente, 
quando e il momenta di aprirsi; e allo
ra Ia condizione primae che l'educa
tore stesso si configuri con idealita e 
scelte ben precise, motivate e collau
date: e attraverso le scelte e lo stile del
l'educatore che il gruppo muove i pri
mi passi ; e il gruppo diventa credibile 
se e credibile il suo animatore. Segui
ranno poi le attivita di <<apertura>> del 
gruppo, di cui si e gia detto. 
Ma vi e un Secondo livello, che e pre
cedente alia fase della scelta attiva; Ia 
sensibilizzazione, Ia presa di coscien
za di fronte ai problemi. Questa fase de
ve essere inserita nella programmazio
ne del gruppo stesso, dal momenta che 
Ia formazione della coscienza e condi
zione ineludibile per Ia maturazione del 
gruppo nel suo insieme e dei singoli 
membri. 
Nella programmazione delle attivita de
vono essere inseriti momenti specifici , 
allo scopo di rendere le persone piu 
aperte, intellettualmente piu disponibi
li , capaci di esprimersi su tali problemi, 
di discuterli. 
Ma in questa sensa e importante trat
tare problemi esattamente nella stesso 
modo e con le stesse tecniche degli altri 
problemi, senza che venga !oro confe
rito alcun carattere di straordinarieta; 
perche gia Ia societa stessa oggi con
ferisce lora que! carattere di straordina
rieta che certo non meritano. 
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Molti dei problemi della tossicodipen
denza e dell 'omosessualita oggi nasco
no dall'eccessiva enfasi o drammatiz
zazione lora conferita, e agiscono su
gli adolescenti con una potente carica 
trasg ressiva. 

Ci6 non significa che occorra censurare 
questi problemi , ma che bisogna affron
tarli nella maniera piu ordinaria possi
bile . Cosl , se l'animatore e solito far af
frontare certi temi invitando persone 
esterne, testimoni , o usando certe tee
niche visive o di animazione o giochi, 
o portando di persona il gruppo <<in lo
CO» . . . deve farlo anche coi problemi del
l'emarginazione. Questa e logica edu
cativa corretta. 
Altrettanto importante e il modo con cui 
l'animatore parla o lascia discutere. Se 
egli da l'impressione di avere preoccu
pazioni esclusivamente moralistiche, se 
Ia sua posizione e cosl netta che non 
e nemmeno disposto a ridiscuterla o 
ascoltare posizioni diverse, se il modo 
con cui parla fa zittire tutti. .. allora il 
gruppo non potra affrontare serena-



mente le questioni, o non le affrontera 
affatto. Paradossalmente, e meglio non 
sapere bene tutto che parlare in modo 
da non lasciare spazio alia discussione. 
Compito dell 'animatore e anche trovare 
il momenta adatto, lungo il ciclo della 
vita del gruppo, per affrontare tali pro
blemi, sia per discuterne e prenderne 
coscienza, sia per operare attivamen
te. Se il gruppo e di adolescenti, que
sta e un compito delicate e importante. 
In concreto, questa a volte non e diffi
cile, perche sono i ragazzi stessi ad af
frontare i problemi, tanta e Ia pressio
ne e l'informazione (distorta o meno) 
che esiste, e tante sono le occasioni 
che si presentano: Ia siringa per terra, 
Ia prostituta vicino casa ... A volte inve
ce e necessaria creare situazioni artifi
ciali di «incontro». 

quando arriva 
il momenta dell'impegno 

Non si puo certo stabilire quale e il mo
menta in cui l' itinerario di vita di grup
po «impone» scelte di servizio, soprat
tutto nel campo dell'emarginazione. 
L'impegno di questa tipo e anche un 
fatto «vocazionale»: non nel sensa di 
una conversione repentina, ma come 
scelta personale. In taluni casi diven
tare aperti 0 iniziare a collaborare e 
quasi un dovere morale, mail passag
gio successive resta nel campo delle 
opzioni possibili, nel momenta in cui o 
persone singole o il gruppo intero si 
sensibilizza verso certi problemi. Talvol
ta puo anche capitare che un itinera-
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rio individuale diventi un praticabile iti
nerario di gruppo. 
In genere pero Ia condizione di base 
e un solido punta di riferimento, che 
puo essere il prete o l'animatore; ci si 
puo cos1 avviare anche verso campi 
che richiedono scelte professionali o 
esistenziali che poi configurano tutta l'e
sistenza. E il caso di certi gruppi che 
in ltalia operano nel settore della tossi
codipendenza o in altri considerati for
temente trasgressivi (pensiamo ai grup
pi e aile associazioni che fanno parte 
del Coordinamento Nazionale delle Co
munita di Accoglienza, ai Centri ltalia
ni di Solidarieta, a Comunita lncontro, 
a Carcere e Comunita, ecc.). 
La strada piu praticabile per un grup
po ecclesiale di adolescenti-giovani e 
quella di affiancarsi ad altre realta, so
stenere i singoli membri che gia vi ope
rano, educare le persone del gruppo 
verso uno sbocco (di gruppo o perso
nale) in cui tale impegno trovi pasta. Cia 
non toglie tuttavia che il gruppo possa 
gestire in proprio alcuni servizi o setto
ri specifici, «specializzarsi» in un cam
po di intervento, purche conservi Ia sua 
realta di gruppo educative. Questa non 
significa buttare i membri alia sbaraglio, 
in campi piu grossi di lora, ma ricono
scere che in certi casi non si e in gra
do di fare niente direttamente, se non 
segnalare i casi particolari scoperti a 
gruppi specifici . Un gruppo di quindi
cenni probabilmente non puo far nien
te con persone di una certa eta che 
hanna problemi di alcol, ma possono 
certamente informarsi se il parroco oil 
comune fan no qualcosa ... 



6. prevenire 
Ia prevenzione 
sbagliata 

II disagio e Ia tossicodipendenza, co
me sua forma di manifestazione oggi 
piu diffusa, hanna costituito il campo di 
intervento e di ricerca di due settori : il 
settore terapeutico, volta al ricupero dei 
casi di tossicodipendenza ed emargi
nazione sociale, e il settore socio-psi
cologico, che si occupa di prevenire si
tuazioni che possono favorire Ia mani
festazione di casi di devianza. 
II prima settore ha mirato a uno scopo 
ben definito: l'uscita dalla tossicodipen
denza dei ragazzi e Ia lora integrazio
ne nel tessuto sociale. I risultati conse
guiti sono certi e facili da comprende
re, e per questa piu facilmente invoca
ti da politici e dall 'opinione pubblica; so
no infatti risultati attestati dalle cifre, dif
ficilmente discutibili , che dicono il nu
mero dei casi di ricupero realizzati . 
Nonostante il relativo successo talvol
ta conseguito, gli operatori del settore 
riabilitativo sono ben consapevoli che 
alcune incertezze di fonda rendono 
problematica una definizione soddisfa-
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cente della strategia operativa. La ri
chiesta da parte degli operatori di es
sere formati a competenze specifiche, 
di creare equipes di lavoro stabili e di 
uscire dalla precarieta, rappresenta I' or
dine dei problemi piu pressanti che il 
settore riabilitativo deve affrontare e 
vuole superare. 
Se ci si chiede se esiste una cultura de
gli interventi riabilitativi , si deve ricono
scere che alcuni interrogativi di fonda , 
riguardo ad esempio all 'efficacia delle 
comunita, all 'opportunita e distinzione 
delle terapie farmacolog iche e ai rap
porti col territorio (in particolare quan
ta ai bisogni insoddisfatti di interventi 
a piu largo respiro, come Ia creazione 
di spazi di lavoro), sono tuttora ogget
to di una discussione accesa. Ma no
nostante questa, esistono segnali po
sitivi di progresso: con gli anni sono in
fatti aumentate non solo le esigenze ma 
anche le consapevolezze. 
Nel settore socio-psicologico Ia situa
zione generale non autorizza ottimismi. 



Secondo una <<filosofia» della preven
zione basata su statistiche (numero dei 
tossicodipendenti presenti in ltalia, delle 
morti , delle persone ospitate in cornu
nita, ecc.), il settore preventive racco
glie, ammucchia, archivia dati con quel 
disordine che contraddistingue le col
lezioni improvvisate e i disegni dei col
lezionisti impreparati . Sui palcoscenico 
del disagio i gestori del discorso sulla 
tossicodipendenza si scambiano (tra lo
ra) fiumi di parole, organizzano conve
gni , producono filmati e manifesti , oc
cupano le prime pagine dei giornali . La 
droga, per quanta duro sia riconoscer
lo, diventa <<esibizione», Ia gravita del 
fenomeno e subito allarmismo, le misu
re di prevenzione si esauriscono in 
interventi-rimedi preconfezionali (a volte 
inutili , spesso dannosi) . 
Se in questa caso ci si chiede se esi
ste una cultura della prevenzione, si e 
costretti a riconoscere che, quanta ma
na, non esistono i segnali di un progres
so nelle conoscenze e nella consape
volezza. 
Malgrado l'urgenza e l'esigenza reale 
di interventi, non esistono nel campo 
delle strategie preventive esperienze 
delle quali far tesoro e neppure una cri
tica rigorosa di quanta e stato fino ad 
oggi attuato. 
Non e certo Ia statistica il vizio di ton
do delle misure di prevenzione oggi at
tuate. Piuttosto lo e Ia mancanza di un 
indirizzo soddisfacente di ricerca sulla 
prevenzione, per cui non si sa bene che 
usa fare della strumento statistico, non 
si conoscono i fini che questa permet
te di perseguire, i criteri di base di un 
suo impiego corretto. 
I dati sono indispensabili e su questa 
non si vuole discutere. La polemica ri-
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guarda piuttosto banali interrogativi ai 
quali il settore preventive non ha rispo
sto: cosa rappresentano effettivamen
te i dati che si raccolgono, cosa per
mettono di dire e di fare, che relazione 
c 'e tra Ia lora raccolta e il programma 
di un intervento preventive, se e da 
quali conoscenze debbono essere in
tegrati e dove possono essere reperi
te queste ultime, da chi , in quali conte
sti .. . 
Le campagne preventive attuate fino ad 
oggi hanna spesso fallito i primi obiet
tivi e hanna innescato, senza esserne 
consapevol i, <<effetti boomerang». La 
presunzione che fare convegni , dibat
titi , comunicazioni dirette sulla perico
losita e I' accrescersi di certi fenomeni 
sia un buon modo di prevenirli e tecni
camente assurda e incompatibile con 
quanta insegna Ia scienza della comu
nicazione. lnsomma, Ia nozione di pre
venzione di cui disponiamo oggi e in
genua: si crede che comunicare e in
formare siano di per se azioni positive 
e non si tiene canto che vi sono rega
le, spesso elementari , dell'atto comu-



nicativo che devono essere rispettate 
se si vuole rendere efficace il messag
gio proposto. 
Nelle attuali condizioni e del tutto com
prensibile che nelle strutture sociali e 
nei gruppi che progettano e gestisco
no campagne, informative e/o preven
tive, sia presente Ia convinzione che fa
re una campagna, una mostra, un di
battito sia comunque una cosa positi
va, perche dimostra che le strutture 
pubbliche e private si stanno impe
gnando per risolvere il problema, pro
muovono iniziative per sensibilizzare 
sulla tossicodipendenza l'opinione pub
blica. E comprensibile, insomma, che 
in ogni caso si voglia credere che Ia so
cieta non e indifferente ai problemi dei 
giovani e si impegna a risolverli con tut
te le sue forze. 
Ma e anche doveroso arrivare a rico
noscere che questa atteggiamento, ol
tre che ingenue per le ragioni sopra ac
cennate, serve soltanto a tacitare le co
scienze, consolidando l'illusione che sia 
state fatto qualcosa, che magari non 
corrisponde ai progetti iniziali, ma che 
comunque attesta Ia volonta di agire, 
nei limiti del possibile. Ogni gruppo de
ve interrogarsi sulla prevenzione. 
Siamo in una fase di ricerca. L'obietti
vo di fondo e quello di intervenire con
cretamente sui disagio. Ma non basta
no le riforme legislative, ne le iniziative 
plateal i o gli interventi a pioggia degli 
enti locali. Tutte cose necessarie, for
se, ma che devono approdare a un im
pegno a un tempo di tipo sociale, isti
tuzionale e personale. 
Non si pu6 non vivere una certa insod
disfazione. Non si pu6 essere sicuri di 
ci6 che e stato detto e si dice, di ci6 che 
e state fatto e si fa. E sicuro perc che 
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molte cose che sono state fatte non fun
zionano. lnoltre <<COnoscere» e Ia con
dizione preliminare del «fare» corretta
mente. Anche se, quando si decide di 
ampliare le proprie conoscenze, non ci 
si pu6 fermare e si deve continuare ad 
agire. 
Dobbiamo riconoscere che non si co
nosce come nasce o si manifesta il di
sagio e come lo si previene. 
Una seconda convinzione che deve 
sorreggere chi opera in questa campo 
e che parlare di prevenzione oggi si
gnifica anche parlare dei pregiudizi che 
l'accompagnano. Bisogna prevenire Ia 
prevenzione ... sbagliata. Non si pu6 fa
re prevenzione cosi come si fanno le 
campagne pubblicitarie oppure Ia pro
paganda politica e religiosa. Ne e am
missibile che, non sapendo cosa fare, 
si improvvisi o si repl ichi cio che e gia 
state realizzato, pur di fare qualcosa. 
Bisogna per lo meno tentare di ragio
nare con categorie un po' piu proble
matiche di quelle che si usano abitual
mente. Questa vale per gli addetti ai la
vori , peri ricercatori e per Ia gente co
mune. 



Non basta affermare che Ia famiglia, Ia 
scuola o illavoro sono importanti sen
za soffermarsi su come, concretamen
te, queste realta sono vissute o agisco
no sulle persone. None possibile alcun 
reinserimento di quanti hanno subito 
difficolta o problemi gravi , se non si e 
operata una prevenzione adeguata e 
se non si e modificato il territorio al pun
to che gli individui non debbano piu 
avere ragioni strutturali o economiche 
per rendere stabile o cronico il proprio 
disagio. Senza, naturalmente, illudersi 
di poter cambiare Ia realta completa
mente. 
lnoltre e da tener presente che Ia sof
ferenza e il disagio sono sempre vissuti 
al singolare, personalmente. La fami
glia, il tempo Iibera, l'ambiente, Ia scuo
la o il lavoro sono vissuti da ciascuno 
in modo particolare: sia da chi vi si tro
va a proprio agio, come da chi fa fati
ca o non si adatta. Presumere una so
luzione, una ricetta, una parola d 'ordi-
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ne sicura, corretta e definitiva- fosse 
pure quella di dire che non esistono so
luzioni - serve soltanto a tacitare Ia co
scienza. Se non si fanno traballare le 
proprie convinzioni e interpretazioni si 
lascera, probabilmente, che chi vive il 
disagio resti nella sua condizione .. . e 
si avra pure un alibi concettuale. 

..... 



c~==============~~~~==========±D 

7. scelte concrete 

lndichiamo ora alcune piste concrete 
per abilitare un gruppo a un interven
to non occasionale nel campo dell'e
marginazione. Non possiamo eviden
temente tracciare un itinerario passo 
per passo in un campo specifico, per
eM Ia nostra pretesa e che un certo 
modo di impostare Ia vita di gruppo 
apre «naturalmente» all'attivita, e a 
un'attivita seria e valida. 

una presenza 
e uno stile di azione 
non emarginanti 

La prima scelta concreta e Ia presen
za «attenta» delle persone in un certo 
ambiente. L'attenzione none solamen
te in riferimento aile situazioni di emar
ginazione e disagio: e facile scoprirle; 
ma e tanto meno facile occuparsi del
l'insieme della situazione. 
Succede sovente nei gruppi che ma
gari si prendono carico di un handicap-
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pato: lo vanno a prendere e lo porta
no in giro Ia domenica pomeriggio, ma
gari aile teste e a qualche gita ... ma 
nessuno accetta di entrare in un rap
porto di relazione personale con lui, di 
spontaneita, ne egli entra a far parte del 
gruppo e delle sue articolazioni interne. 
L'animatore deve essere sufficiente
mente critico e rilevare tali atteggiamen
ti e contraddizioni, senza frustrare le in
tenzioni dei ragazzi, e chiamare le co
se col proprio nome. 
E una questione di stile che si assume 
nel proprio comportamento: far sl che 
non escluda o rifiuti o emargini negli 
ambienti abituali di vita: studio, lavoro, 
famiglia, gruppo .. . 
Questa non vuol dire che si possano 
o debbano evitare le situazioni di con
flitto; bisogna per6 vedere come le si 
gestiscono nei tempi lunghi; non e 
drammatico che uno dia uno schiaffo 
all 'altro, e drammatico che lo schiaffo 
diventi Ia lacerazione del rapporto, rot
tura della relazione. Se invece Ia rela-
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zione sa resistere ai conflitti, agli «sgar
ri», allora vi e un rapporto costruttivo 
che pu6 produrre cambiamenti positivi. 

un gruppo ospitale 

Aprire il proprio gruppo per renderlo 
accogliente e un passo decisive non 
soltanto per abilitarsi al lavoro in que
sta campo, main generale come indi
ce di maturazione. Evidentemente pe
r6 l'ospitalita deve riguardare tutti gli 
aspetti della vita di gruppo. 
Offriamo alcune indicazioni: 
- vivere l'annuncio e Ia liturgia come 
momenti di testa, di gioia, di partecipa
zione, di vita; 
- programmare le proprie attivita te
nendo canto di esigenze diverse e ri
spettando Ia diversita delle persone (at
tivita manuali e teoriche, sportive e cul
turali, ecc.); 
- offrire Ia vita del gruppo perche i 
giovani e i ragazzi con difficolta si pos
sano inserire come membri (pur rispet
tandone Ia diversita); 
- favorire al massimo Ia partecipazio
ne di tutti alia vita del gruppo, anche 
con tecniche di animazione ... 
II presupposto di fonda non e dunque 
individuare subito le cose da fare o su
scitare Ia richiesta di aiuto, ma essere 
persone disponibili in ogni momenta 
nella vita quotidiana: Ia programmazio
ne delle attivita, i momenti operativi e 
decisionali che si vivono, Ia capacita ag
gregativa, lo stile di partecipazione e 
quindi i meccanismi di appartenenza e 
di ingresso all'interno dei gruppi . In un 
itinerario che prepari all'attivita nel set
tore dell'emarginazione, questa e un 
obiettivo imprescindibile. 
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Ia sensibilizzazione 

Molte volte il problema della sensibiliz
zazione viene messo come prima in or
dine di tempo: l'organizzazione di una 
mostra, l'invito di un esperto a una se
rata, un corso aperto al pubblico, l'e
sposizione di pannelli, Ia visita aile 
scuole ... 
Tutta quest'opera di sensibilizzazione 
del gruppo, della comunita parrocchia
le, della gente ai problemi non e certo 
inutile in se, ma non pu6 avere alcuna 
efficacia se non c'e un gruppo di sup
porto, e pu6 lasciare le cose esattamen
te come prima. La serata che invece 
si inserisce in un cammino preceden
te di progettazione ha un successo che 
continua. 
Chi lavora seriamente nel settore del
l'emarginazione sa che non si posse
no iniziare attivita senza Ia garanzia di 
lunga durata. Circa Ia forma di sensi
bilizzazione piu utilizzata in genere
e cioe l'invito dell 'esperto a una serata 
- bisogna che si verifichino alcune 
condizioni. 
Non basta contattare il nome di grido, 
l'esperto piu autorevole (perche cosi in
vece delle solite venti persone ne ven
gono duecento), se poi egli none ac
cessibile anche dopo. Questa va bene 
soltanto in certi momenti particolarmen
te caldi o in situazioni determinate 
quando si vuole dare autorevolezza e 
credibilita a certe posizioni . 
Ma sui piano educative queste cose 
non servono, non lasciano segno. E 
molto importante invece invitare perso
ne che sono del territorio (perche non 
vengano a fare discorsi preconfezionati 
e astratti) e che si rendano disponibili 
a incontri previ col gruppo. E il grup-



po infatti che puc esporre i problemi da 
affrontare e che l'esperto deve cono
scere, che stabilisce il tipo di incontro 
adeguato al territorio e allo stile stesso 
del gruppo (pubblico o nella scuola; 
conferenza o diapositive o cinema ... ), 
che si rende disponibile ai primi passi 
di azione «dopo». Altrimenti ogni attivi
ta di sensibilizzazione puc diventare co
pertura, azione di verniciatura che non 
incide sulla realta. 
Un'altra attivita di sensibilizzazione e 
certamente il confronto (parlare, riflet
tere, leggere, verificare) con altre real
ta gia esistenti, che gia possiedono ri
sorse. Esistono molti centri di documen
tazione o persone significative con cui 
parlare per vedere come affrontare le 
cose: tanto piu che in questo modo 
possono essere awiati a soluzione molti 
piccoli problemi personali che magari 
nei grandi incontri non trovano spazio. 
E in quest' opera di confronto che si po
tranno valutare metodi e stili soliti di 
azione, soprattutto in un clima piu se
reno di riflessione. 
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verso scelte di volontariato 

In un itinerario educativo c'e posto an
che per uno sbocco piu radicale, ed e 
lo sbocco del volontariato organizzato. 
In genere e una scelta personale, ma 
perlopiu cresce e si matura all'interno 
del gruppo. L'educatore deve porre co
me obiettivo del suo servizio anche 
quello di educare a scelte di volonta
riato, di servizio civile, di collaborazio
ne e partecipazione diretta a iniziative 
gia promosse da altri, di condivisione 
della poverta. Ben sapendo che tutte 
queste scelte non nascono come una 
improvvisa conversione, ma sono so
stenute e dettate dalle scelte di gratui
ta e di servizio di cui puc essere costel
lato un itinerario di educazione. 
Non solo, ogni intervento concreto de
ve fondarsi sull'attivazione creativa del 
protagonismo del destinatario. In que
sta direzione propongo un'esperienza 
esemplare, proprio perche nata in un 
contesto «terapeutico», ma ha saputo 
calibrare l'azione educativa ordinaria. 



8. un'esperienza 
esemplare 

Entrare a questa punta piu nella spe
cifico richiederebbe numerose esem
plificazioni. Bisognerebbe prendere in 
considerazione i diversi casi, le differen
ze di eta, Ia tipologia dei gruppi e dei 
problemi da affrontare, ecc. 
Mi limito a raccontare e sviluppare al
cune considerazioni su una «Storia ve
ra»: l'esperienza del Gruppo Airone, un 
gruppo «normale» e «anomalo» nella 
stesso tempo. Proprio le sue peculiari
ta lo rendono suggestive e stimolante 
oltre i confini dell'esperienza stessa. 

a storia del gruppo 

Nel1982 una psicologa e un'insegnan
te, che collaboravano con I'USL di Pi
stoia, decisero di avviare un interven
to preventive nei confronti dei giovani 
che si avvicinavano a lora con espe
rienze di disagio. 
Da quell'iniziativa nacque un gruppo, 
che scelse il nome di «Gruppo Airone» 
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e diede vita a una serie di iniziative (uno 
spettacolo teatrale sui disagio giovani
le, un SOS telefonico da giovane agio
vane, un libra ecc.). 
Ecco in sintesi il percorso educative 
proposto ai ragazzi del Gruppo Airone, 
come e raccontato dalle due operatrici. 
«Due sono le fasi della storia del grup
po. Durante Ia prima il gruppo e rima
sto chiuso; abbiamo voluto evitare l'in
gresso di persone nuove. La seconda 
fase e stata caratterizzata invece da una 
maggiore apertura verso l'esterno. 
Ci sembra importante sottolineare que
ste due fasi, perche senza Ia prima non 
sarebbe stata possibile Ia seconda. In 
altre parole, se gli animatori non favo
riscono, per un periodo piu o meno lun
go (in ogni caso diversi mesi), l'integra
zione di gruppo attraverso l'espressio
ne delle problematiche individuali in un 
contesto definite e intima, in cui ciascun 
componente gradualmente conquista 
un proprio spazio, non si creano, a no
stro avviso, i presupposti per una eva-



luzione positiva intesa come supera
mento delle difficolta interiori, ne per un 
rinnovamento qualitative dei rapporti in
terpersonali. L'apertura del gruppo ad 
altri giovani non puo che rappresenta
re un momenta successive, vissuto po
sitivamente solo se i singoli componenti 
hanno acquistato una sufficiente re
sponsabilizzazione e il gruppo un buon 
grado di " unita" . 
II confronto con altri coetanei , a que
sta punto, diventa indispensabile per 
verificare e levigare molte convinzioni 
e assunzioni che nel frattempo il grup
po ha elaborate al suo interno, e che 
necessitano di un ridimensionamento 
attraverso il contatto e lo scambio con 
Ia realta esterna. 
Naturalmente non tutti i giovani hanno 
bisogno di partecipare a gruppi simili 
al nostro, in cui l'intervento terapeuti
co si integra con un lavoro piu ampio 
di socializzazione e di stimolazione di 
interessi (attivita culturali , ricreative) . 
Molti altri , infatti , hanno bisogno solo di 
spazi associazionistici e ricreativi per 
occupare il proprio tempo Iibera. In 
ogni caso pensiamo sia importante for
nire ai giovani possibilita di confronto 
costruttivo con i loro coetanei ed espe
rienze educative valide con l'interven
to degli adulti» . 
Ancora piu suggestive mi sembra il 
commento che della storia di questa 
gruppo ha fatto Franco Garelli. Queste 
riflessioni ci consentono sia di allarga
re il discorso ai tratti caratteristici del
l'attuale condizione giovanile, sia ai cri
teri pedagogici consapevolmente o in
consapevolmente realizzati nella storia 
di questa gruppo. Riprendo le sue con
siderazioni sintetizzandole e parafrasan
dole. 
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nella normalita delle situazioni 

La prima impressione che si ricava da 
questa esperienza e di aver ache fare 
con una situazione di (quasi) normali
ta. I protagonisti della storia sono gio
vani «normali», come «normali» sono i 
loro padri e le loro madri, e i modelli di 
riferimento: il tipo di divertimento, Ia 
scansione del tempo, gli interessi e le 
problematiche, le aspettative e le ten
sioni , le situazioni ricorrenti , ecc. 
E pur vero infatti che i nove protagoni
sti sembrano avere in comune una sto
ria di <<fumo», hanno cercato una solu
zione ai propri problemi nel <<farsi una 
canna», in qualche spinello, nel fiuto di 
un po' di <<erba». Tutti indicatori di un 
disagio perlomeno latente, anche se 
non assume le manifestazioni piu dra
stiche; che potrebbe pero attestare l'im
proponibilita di equiparare i protagonisti 
di questa storia alia grande maggioran
za dei giovani d 'oggi, meno esposti in 
termini personali ai rischi della margi
nalita o della dissociazione. 
AI proposito occorre subito introdurre 
un chiarimento. Stiamo qui parlando di 
un 'ampia maggioranza di giovani dal~ 
le condizioni <<normali» di vita, non ca
ratterizzati da rilevanti opportunita di 
realizzazione ma nemmeno da marca
te condizioni di svantaggio sociale, sog
getti che risultano espressione media 
di situazioni medie, figl i di famiglie co
me ce ne so no tante ... 
Si tratta inoltre di giovani Ia cui vita si 
caratterizza per una marcata centrali
ta dei problemi di tipo personale, dei 
microrapporti, delle relazioni primarie, 
dell 'autoreal izzazione nella comunica
zione e nell ' interazione ravvicinata. 
Ancora, normali sembrano anche i rap-



porti dei giovani con l'unica istituzione 
che fa capolino in questa storia: Ia fa
miglia. I rispettivi ruoli in questa caso 
sembrano largamente rispettati e sfio
rano lo stereotipo: padri troppo presi 
dal lora impegno lavorativo e che, in
direttamente pressati dalle istanze dei 
figli , si rifugiano nella difesa d 'ufficio dei 
valori e dei ruoli tradizionali; madri piu 
predisposte alia comunicazione e piu 
comprensive ma che comunque cor
rona il rischio di appiattire Ia propria esi
stenza in funzione dei figli , di vivere in 
funzione del ruolo; figli che identifica
no Ia famiglia con Ia routine e risultano 
orientati alia ricerca di evasioni . 
La contraddizione, che e un tratto tipi
co dell'eta post-adolescenziale, rappre
senta uno dei molti risvolti psicologici 
di questa eta: il timore e Ia paura nei 
rapporti , Ia difficolta di relazione (Ia re
lazione vissuta come un problema), che 
sfociano sovente nel non approfondi
mento dei contatti , nel mantenere le re
lazioni a livello di superficie; l'urgenza 
di trovare risposta ai problemi della si
curezza e dell 'identificazione che espo
ne molti giovani alia ricerca di miti e di 
soluzioni compensative; Ia sensazione 
e Ia paura della solitudine, Ia voglia di 
tenerezza e di relazioni significative, ma 
anche Ia coscienza che l'avvicinarsi e 
l'aprirsi a qualcuno e una decisione dif
ficile, che costa fatica, perche comporta 
l'approfondimento, il rischio, il «giocar
si», perche stana il soggetto da uno sta
to di apatica tranquillita; un rapporto di 
amore-odio, di attrazione-repulsione nei 
confronti del gruppo, a meta strada tra 
Ia rivendicazione dell'autonomia perso
nale e il bisogno di radicamento e di 
sol idarieta; il fatto di intravedere alcuni 
obiettivi interessanti di vitae Ia coscien-
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za della labilita della propria volonta, 
della paura di non farcela, Ia convinzio
ne di non riuscire a svincolarsi dalla rou
tine quotidiana. 

a lcuni criteri di animazione 

E interessante ricostruire - in ordine 
sparso, senza una gerarchia - alcuni 
dei criteri di animazione su cui e costrui
ta l'esperienza del gruppo descritto. 

1. Anzitutto Ia presenza di alcuni adulti 
in grado di rapportarsi ai giovani al di 
fuori dei rigidi schemi imposti dal ruo
lo, e nella stesso tempo fedeli a una fun
zione propositiva. Adulti che favorisco
no tra i giovani le condizioni di comu
nicazione, di ascolto, di relazione; che 
si pongono nei confronti dei giovani in 
termini non di giudizio ma di accetta
zione, senza perc perdere Ia capacita 
di istanza critica, di verifica e di confron
to; attenti a cogliere nel rapporto gene
razionale i segnali positivi su cui even
tualmente far leva, gli spunti da svilup
pare, le occasioni di crescita in comu-



ne; orientati ad accettare i tempi lunghi 
della maturazione di ogni soggetto, le 
difficolta e i tentennamenti nelle deci
sioni , lo stesso rischio che i giovani de
cidano di «non scegliere» o rifiutino Ia 
proposta; che non fanno dipendere Ia 
loro identita dal rapporto educative, che 
attingono a una vita propria quella ric
chezza di motivazioni , di atteggiamen
ti , quella freschezza espressiva, quel 
sensa di fiducia nei rapporti che di fat
to non possono non riversare anche 
nella funzione di animazione: nel com
plesso un adulto che fa proprio un at
teggiamento di «compagnia», di com
partecipazione, nella coscienza di non 
potersi sostituire all 'altro, nel rispetto del 
proprio compagno di viaggio, nella 
convinzione di avere in comune l' itine
rario e di non pater abdicare a quella 
responsabilita a cui e chiamato dalla 
propria identita personale. 

2. In secondo luogo, l'avvertenza a 
scandire il processo di costruzione del 
gruppo con alcune tappe, con alcune 
tecniche adeguate ai diversi momenti, 
aile varie fasi della vita associativa. 
In questa linea emerge anzitutto il ricer
so a un'esperienza forte, controcorren
te, rispetto aile abitudini dei soggetti , 
per favorire Ia nascita dell'esperienza 
di gruppo, per far consolidare i senti
menti di amicizia e di solidarieta che si 
stanno delineando. I giovani - come 
quelli della nostra storia- che si affac
ciano a un'esperienza di gruppo <<CO

stringente», possono vivere in prima 
persona un momenta di indecisione tra 
Ia nuova appartenenza che comincia
no a intravedere e quelle consol idate 
nel tempo. In tutti i casi essi si rappor
tano alia nuova esperienza col baga-
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glio di idee, orientamenti, tensioni , pro
blemi , che caratterizzano Ia loro vita 
quotidiana e appartenenze preceden
ti . Per rendere efficace l'animazione di 
gruppo si richiede a questa punta una 
esperienza forte, in grado di mobilita
re i soggetti nei confronti della nuova 
proposta associativa, rispetto a nuove 
prospettive. 
Oltre a cio e importante che il cammi
no del gruppo sia scandito anche su 
campi di azioni ordinarie (nel nostro ca
so l'iniziativa della rappresentazione 
teatrale o !'idea di comunicare agli al
tri Ia propria esperienza attraverso Ia re
dazione di un libra, di un videotape), 
Ia cui funzione e di misurare le capaci
ta di tenuta dell'impegno dei vari com
ponenti il gruppo nel prosieguo del tem
po, su tempi lunghi , a fronte della diffi
colta e della routine di tutti i giorni. Cio 
anche per ribadire che il gruppo e chia
mato a esprimere Ia propria vital ita non 
tanto nei tempi forti (necessari per altri 
aspetti), quanta nei tempi della vita quo
tid iana, nel momenta ordinaria. 
Pertanto Ia sapiente e difficile alternanza 



e composizione tra tempi forti e tempi 
feriali , tra momenti straordinari e tempi 
da vita quotidiana, rappresenta una del
le condizioni indispensabili per Ia co
struzione d'una coscienza e d 'un cam
mino associative tra i giovani . 

3. In terzo luogo si rileva nell 'esperien
za l'attenta regia con cui i giovani sco
prono a poco a poco Ia ricchezza d 'un 
cammino di gruppo. A questa propo
sito Ia validita della tecnica riposa sul
la capacita di far emergere a livello di 
consapevolezza le diverse tappe di ma
turazione o di scoperta che Ia vita o l'e
sperienza di gruppo offre ai compo
nenti. 
C'e una prima fase legata alia scoper
ta della comune condivisione di proble
mi e condizioni di vita, a cui segue quel
la dell 'attenzione agli altri in quanta sin
goli, in quanta diversi date, con capa
cita magari impreviste, con dati sino a 
quel momenta nascoste e svelate sol
tanto da particolari situazioni e solleci
tazioni; in questa linea, ancora, si de
termina Ia consapevolezza che Ia ric
chezza del gruppo si fonda proprio sul
l'articolazione e Ia differenziazione delle 
capacita e dei tratti culturali dei vari 
componenti e che quindi il gruppo si 
propane come una realta piu interes
sante e complessa di altri rapporti. 
Parallelamente si rileva un cammino 
nella direzione dell 'amicizia: dalla diffi
colta della comunicazione alia com
prensione psicologica degli altri, e an
cora, alia disponibilita a poco a poco 
ad aprirsi e ad esporsi in termini per
sonali ; e cia sino alia maturazione di 
un'amicizia che si fonda- oltre che sui 
rapporti primari - sulla solidarieta nella 
condivisione delle situazioni e nella 
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compartecipazione dei problemi («ten
tare di risolvere da soli un problema e 
ridicolo e forse anche presunzione, cer
care di risolverlo insieme e amicizia»). 
E, infine, l'emergere di una serie di que
siti che denotano il processo di matu
razione effettuato: il gruppo Iibera o pro
tegge? Si cresce soltanto in termini per
sonali o anche in termini di gruppo? Si 
vive del gruppo o per il gruppo? 

4. In quarto luogo e importante che il 
gruppo maturi , inventi , senta come pro
pria una particolare simbologia; tradu
ca gli obiettivi, le credenze, le convin
zioni , il riferimento ad alcune iniziali tap
pe della propria storia, nel linguaggio 
dei segni . E questa infatti una modali
ta espressiva tipicamente giovanile, che 
segnala Ia marcata esigenza di comu
nicazione per immagini che caratteriz
za le giovani generazioni . 
II gruppo di giovani qui analizzato ha 
propri segni , propri rituali , alcune im
magini ricorrenti fortemente evocative. 
Tutti fattori che contribuiscono all 'ap
profondimento e all'interiorizzazione 
dell 'identita del gruppo da parte dei vari 
componenti. 
Tra i vari simboli intendo qui ricordare 
il nome del gruppo: Airone , ovvero
con le parole dei giovani - «Ia speri
mentazione delle tecniche di vola». Ai
rone in questa caso ha un significate 
denso: anzitutto il richiamo alia speri
mentazione, a significare che si pu6 an
che non riuscire, che l'esito finale pu6 
essere incerto, ma che comunque non 
si rinuncia a provare; in secondo luo
go, l'accenno aile tecniche di vola in
dica l'esigenza di levarsi sopra Ia quo
tidianita dei condizionamenti e dei pro
pri limiti , significa superare le attese di 



partenza per mirare a prospettive im
pensate; in terzo luogo, ricercando den
tro di se gli strumenti , le possibilita per 
farlo (nella linea della autonomia e del
la necessita di sviluppare potenzialita 
forse per troppo tempo atrofizzate) . 
L'immagine dell'airone viene contrap
posta- in modo immediate- a quel
la fin troppo goffa e banale del «polio», 
dell 'uccello mancato, che becca in con
tinuazione tutto quanta gli viene dato; 
proprio da cio gli deriva l'incapacita di 
volare. Ecco dunque che il volare ac
quista in questa caso il significate del
l'essere Iibera dai condizionamenti , dal
l'influsso delle mode massificanti , dai 
falsi miti, da realizzazioni appariscenti. 
Tutti aspetti che sconfessano di fatto Ia 
ricerca di autenticita. 
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