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Abstract: Il contributo presenta l’impianto metodologico e i punti chiave di un 
percorso di ricerca collaborativa progettata per supportare gruppi di insegnanti di 
sostegno in formazione a riflettere criticamente sulle relazioni che intercorrono tra 
pratiche didattiche, aspettative di carriera e traiettorie di sviluppo professionale 
(Kennedy, Billett, Gherardi & Grealish, 2015). Il progetto ha coinvolto 247 insegnan-
ti di un Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il so-
stegno a persone con disabilità. Gli obiettivi erano:
• indagare quali sono le rappresentazioni che insegnanti di sostegno in formazio-

ne hanno su ruolo e identità professionale;
• aiutare i partecipanti a divenire consapevoli e a mettere in discussione gli assunti 

dati per scontati e culturalmente assimilati sull’identità professionale del docen-
te;

• consentire ai partecipanti di sviluppare conoscenze e insight su cosa significhi 
essere practitioner in ambito scolastico;

• individuare set di metodi di formazione e pratiche didattiche utili a supportare 
gli insegnanti di sostegno a validare le loro rappresentazioni sulla loro identità 
professionale e a sviluppare mindset inclusivi.

Gli strumenti di ricerca comprendevano due questionari, interviste semistruttura-
te, osservazioni informali e dati narrativi raccolti attraverso la tecnica del self-case 
study (Creswell, 2015).
I risultati emergenti mettono in luce l’efficacia di pratiche di co-teaching e approcci 
performativi e simulativi come leva per la rilevazione e la messa in discussione delle 
rappresentazioni distorte sull’identità professionale dei docenti di sostegno.

Parole chiave: identità professionale; inclusione; metodologie performative; prati-
che di co-teaching.

Pratiche di co-teaching, approcci performativi e processi di inclusio-
ne. Un’indagine con gli insegnanti di sostegno in formazione
Alessandra Romano*

* Dipartimento di Scienze della formazione, Scienze umane e della comunicazione in-
terculturale, Università di Siena.
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1. Introduzione

Il contributo presenta l’impianto metodologico e i punti chiave di un 
percorso di ricerca collaborativa progettata per supportare gruppi di inse-
gnanti di sostegno in formazione a riflettere criticamente sulle relazioni che 
intercorrono tra pratiche didattiche, aspettative di carriera e traiettorie di 
sviluppo professionale (Kennedy, Billett, Gherardi & Grealish, 2015).

Il progetto ha coinvolto 247 insegnanti di un Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per il sostegno a persone con disabili-
tà. Gli obiettivi erano:

• indagare quali sono le rappresentazioni che insegnanti di sostegno in for-
mazione hanno su ruolo e identità professionale;

• aiutare i partecipanti a divenire consapevoli e a mettere in discussione gli 
assunti dati per scontati e culturalmente assimilati riguardanti pratiche, 
identità e ruoli professionali del docente.

• consentire ai partecipanti di sviluppare conoscenze e insight su cosa signi-
fichi essere practitioner in ambito scolastico;

• individuare set di metodi di formazione e pratiche didattiche utili a sup-
portare gli insegnanti di sostegno a validare le loro rappresentazioni sulla 
loro identità professionale e a sviluppare mindset inclusivi.

Gli strumenti di ricerca comprendevano due questionari, interviste se-
mi-strutturate, osservazioni informali e dati narrativi raccolti attraverso la 
tecnica del self-case study (Creswell, 2015).

2. Peculiarità del progetto

Gli ancoraggi teorici a cui facevamo riferimento erano (a) i paradigmi 
della ricerca collaborativa (Shani, Guerci, & Cirella, 2014) e trasformativa (Me-
zirow, 2003; Mezirow, & Taylor, 2009), (b) gli studi sulle rappresentazioni e la 
percezione di autoefficacia da parte degli insegnanti, ed in particolare degli 
insegnanti di sostegno (Sharma, & Jacobs, 2016; Sharma, et al., 2018). L’ap-
proccio della ricerca collaborativa transdisciplinare (Shani, Guerci, & Cirella, 
2014) permette di allineare ciò che è rilevante per la ricerca e ciò che è rilevan-
te per le pratiche organizzative e professionali. Il riferimento è verso strumen-
ti di indagine che hanno lavorato sulla collaborazione tra studiosi e insegnan-
ti intesi come practitioner dell’educazione, partendo dall’assunto che la colla-
borazione è tra le condizioni che possono facilitare la costruzione di un sapere 
rigoroso ma anche rilevante per la pratica (Fabbri, & Romano, 2017).



Pratiche di co-teaching, approcci performativi e processi di inclusione

1281

La review degli studi sulle rappresentazioni dell’identità professionale 
dei docenti di sostegno ci restituisce un quadro complesso e ambiguo: gli 
insegnanti di sostegno sono insegnanti ad alta competenza relazionale, 
chiamati a facilitare processi di apprendimento inclusivo in aula e all’inter-
no del microcosmo scuola. Le leggende metropolitane che circolano in mo-
do non validato li descrivono come insegnanti sottoqualificati o di Serie B 
(Sharma et al., 2018).

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Le domande di ricerca sono state:
a) quali sono le rappresentazioni che docenti di sostegno in formazione han-

no sull’identità e il ruolo del docente di sostegno;
b) quali sono i dispositivi formativi e le pratiche didattiche utili per supporta-

re i docenti di sostegno in formazione a validare e trasformare rappresenta-
zioni distorte sulla professionalità dell’insegnante di sostegno e sulla ge-
stione dell’aula.

Un secondo scopo è stato, infatti, quello di analizzare quali pratiche 
didattiche e percorsi di apprendimento possano avere impatto nella riduzio-
ne dei bias che condizionano negativamente e limitano lo sviluppo profes-
sionale degli insegnanti di sostegno.

La ricerca collaborativa ha coinvolto 247 partecipanti iscritti al Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno a 
persone con disabilità, di cui 175 donne e 72 uomini. Il 12.15% dei parteci-
panti ha un’età compresa tra i 26 e 30 anni mentre il 36.9% ha più di 30 anni 
e il 47% più di 40 anni. Il restante 4 % ha più di 50 anni.

Gli strumenti di indagine sono stati:
• Due questionari on-line, il Teacher Efficacy for Inclusive Practices Scale 

(TEIP) (Sharma, Loreman and Forlin, 2012) nella versione tradotta e vali-
data da Aiello et al. (2017), e il questionario di Indagine sulle attitudini de-
gli insegnanti verso la didattica inclusiva, composto a sua volta due sotto-
scale: la Scala dell’attitudine all’inclusione (Sharma et al., 2016) e la Scala 
della Motivazione a insegnare in classi inclusive (Sharma, & Jacobs, 2016), 
a cui hanno risposto 239 partecipanti;

• Trenta interviste narrative in profondità, trascritte ad verbatim e sottopo-
ste ad analisi tematica del contenuto testuale con NVivo;

• Sessanta narrazioni raccolte attraverso la tecnica del Narrative Self-case 
study.
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La ricerca mantiene un approccio esplorativo e collaborativo, preser-
vando l’impiego di tecniche qualitative di ricerca per approfondire aspetti 
non rilevabili con le due survey somministrate, quali l’auto-esame dei pro-
cessi di pensiero fondanti il modo in cui i soggetti definiscono i problemi e 
gli eventi che hanno attraversato i contesti scolastici incontrati e la costru-
zione di conoscenze attraverso il riconoscimento, la legittimazione e la valo-
rizzazione delle innovazioni autonomamente prodotte dai protagonisti del-
la ricerca (Hoggan et al., 2018).

4. Primi risultati emergenti. Pratiche di co-teaching come metodolo-
gie per apprendere attraverso l’esperienza

Per gli insegnanti di sostegno in formazione, ciò che risulta essere effi-
cace è offrire congegni e dispositivi metodologici che consentano ai profes-
sionisti in formazione di analizzare le aspettative e i modelli taciti che con-
tribuiscono a definire le loro rappresentazioni sull’identità professionale dei 
docenti. Spesso producono rappresentazioni distorte e modelli precritici 
non validati di ciò che l’insegnante di sostegno dovrebbe o non dovrebbe fa-
re. Per intercettare queste categorie distorte, abbiamo costruito una griglia 
di analisi delle categorie emergenti dalle narrazioni e dal materiale testuale 
raccolto facendo riferimento ai costrutti di distorsioni di significato episte-
mologiche, sociolinguistiche e psicologiche offerte dalla teoria dell’appren-
dimento trasformativo (Mezirow, 2003; Hoggan, 2016).

Dall’analisi delle interviste e dei dati narrativi raccolti, emerge che le 
distorsioni più frequenti (presenti in 25 interviste su 30) riguardano il siste-
ma delle relazioni tra docenti-allievi, allievi-allievi, docenti-docenti: gli in-
segnanti di sostegno interiorizzano false credenze relative al loro ruolo co-
me docenti di supporto e di assistenza esclusiva agli alunni con disabilità. 
Sistematicamente si attribuiscono competenze relazionali, di empatia e di 
ascolto (presenti in 28 interviste su 30 e in 54 narrazioni su 60), e sottosti-
mano il contributo del percorso di specializzazione alla loro qualificazione 
professionale di docenti esperti di processi di inclusione.

Nelle loro interviste, si evince anche che la maggior parte ignora l’insie-
me delle norme, dei contratti espliciti e degli accordi impliciti che costitui-
scono la cultura organizzativa della scuola: viene privilegiato lo sguardo sul-
la relazione educativa duale con il singolo studente con disabilità, a discapi-
to di una visione d’insieme che tematizzi il ruolo della classe, la risorsa del 
gruppo dei pari, la possibilità di integrare dispositivi tecnologici per coco-
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struire ecosistemi di apprendimento inclusivi e accessibili (più che singole 
relazioni docente di sostegno-alunno).

Tra le pratiche più promettenti per supportare lo sviluppo dell’identità 
professionale dei docenti di sostegno, questi indicano le pratiche di co-tea-
ching tra docenti accademici e practitioner delle organizzazioni scolastiche, 
laddove coniugano insieme la formalizzazione della ricerca didattica e la 
ricchezza della pratica professionale.

Si tratta di pratiche di facilitazione di setting discorsivi in aula attraver-
so l’adozione di metodologie per apprendere dall’esperienza e attraverso l’e-
sperienza professionale (Marsick & Neaman, 2018; Marsick et al., 2017): i 
docenti accademici sono facilitatori di processo e i practitioner scolastici 
sono portatori di esperienze, incidenti, casi, esemplificativi dei dilemmi e 
delle situazioni sfidanti che gli insegnanti in formazione incontrano nella 
scuola. Sono arene di discussione, dove spacchettare i problemi, analizzare 
intenzioni, esitazioni, incidenti, negoziare modi alternativi di presentare e 
di impostare i problemi. A queste si aggiunge l’adozione di metodi perfor-
mativi e simulativi in aula, indicati da più del 75% del campione totale co-
me metodologie ad alto tasso di interazione funzionali a prefigurarsi che 
cosa fare in aula. Le pratiche di co-teaching e i metodi performativi (Fabbri, 
& Romano, 2018) offrono contesti di apprendimento dove gli insegnanti in 
formazione sono sollecitati a rendere oggetto di scandagliamento la propria 
esperienza in scenari scolastici complessi e ad alta densità multietnica. Ciò 
consente di rilevare i punti ciechi sugli assunti che influenzano il modo in 
cui contestualizzano il loro ruolo come insegnanti (Marsick et al., 2017).

Le pratiche di co-teaching, difatti, permettono di: (1) esplorare i rap-
porti tra dettati normativi, scenari organizzativi e pratiche didattiche in au-
la (Brookfield, 2017); (2) analizzare le esperienze di vita e il modo in cui 
queste hanno concorso a influenzare e determinare tendenze caratterizzan-
ti aspettative di carriera e percorsi professionali; (3) aiutare i partecipanti a 
sviluppare consapevolezza circa la propria agency per cambiare le realtà 
scolastiche e le aule che abitano (Tisdell, 1998; Bierema & Cseh, 2003).

5. Conclusioni

I risultati emergenti mettono in luce l’efficacia di pratiche di co-tea-
ching e approcci performativi e simulativi come leva per la rilevazione e la 
messa in discussione delle rappresentazioni distorte sull’identità professio-
nale dei docenti di sostegno.
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L’adozione di metodi per l’apprendimento practice-based ed experien-
ce-based supportano gli insegnanti di sostegno in formazione a:

a. Immergersi nelle esperienze di apprendistato pratico e di rielaborazione 
dell’esperienza che sono chiamati a svolgere all’interno del tirocinio di spe-
cializzazione;

b. Identificare i momenti critici e le attività che sono particolarmente signifi-
cative per il loro sviluppo professionale;

c. Acquisire metodi didattici innovativi ad alta densità di partecipazione, da 
adottare come dispositivi di trasformazione per l’inclusione in aula;

d. Costruire network relazionali all’interno dei quali rafforzare momenti di 
confronto e scambio e poter apprendere non solo a partire dalla propria 
esperienza, ma anche a partire dall’esperienza degli altri.
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