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Premessa

Il presente volume, rivolto ai candidati al Concorso a Cattedre, comprende le principali 
tematiche correlate all’insegnamento della Psicologia e delle Scienze dell’educazione 
nella scuola secondaria di secondo grado.

La prima parte del volume offre una panoramica generale ed introduttiva dei fonda-
menti epistemologici delle Scienze dell’educazione, illustrando i principali paradigmi 
che ne rappresentano i presupposti teorici e le metodologie di ricerca utilizzate nelle 
scienze sociali.
Dalla seconda alla quinta parte, invece, sono trattate le singole materie che costituisco-
no oggetto di insegnamento per le classi di concorso interessate. In particolare, la parte 
seconda è dedicata alla pedagogia di cui, dopo un primo excursus storico comprenden-
te la storia e la critica del pensiero pedagogico, sono indicati i presupposti teorici e le 
tecniche di indagine, le principali teorie e modelli, il percorso di istituzionalizzazione 
della materia all’interno dei sistemi nazionali d’istruzione ed il ruolo della stessa come 
strumento di formazione degli insegnanti. La parte terza, poi, tratta della psicologia di 
cui, oltre all’introduzione storica ed ai presupposti teorici, si offre una sintesi accurata 
delle principali teorie e scuole di pensiero. Stessa trattazione, inoltre, è svolta per la 
sociologia nella parte quarta, che include anche l’approfondimento di alcuni temi spe-
cifici della materia. La parte quinta, dedicata alla antropologia, sintetizza le principali 
teorie ed i loro autori.
L’ultima parte del testo è, infine, incentrata sulla pratica dell’attività didattica, cui am-
pia rilevanza verrà data nelle selezioni del concorso, e contiene esempi di Unità di 
Apprendimento e di organizzazione di attività di classe finalizzate alla progettazione e 
conduzione di lezioni efficaci.

Questo lavoro, ricco, complesso, denso di rinvii normativi e spunti operativi 
per l’attività dei futuri insegnanti, tratta materie in continua evoluzione.

Ulteriori materiali didattici e approfondimenti sono disponibili nell’area ri-
servata a cui si accede mediante la registrazione al sito edises.it secondo la 
procedura indicata nel frontespizio del volume.

Altri aggiornamenti sulle procedure concorsuali saranno disponibili sui no-
stri profili social

Facebook.com/ilconcorsoacattedra
Clicca su mi piace (Facebook) per ricevere gli aggiornamenti
www.concorsoacattedra.it

http://www.concorsoacattedra.it/
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Capitolo 1 
I fondamenti epistemologici 
delle Scienze dell’educazione

La denominazione “Scienze dell’educazione” fa riferimento ad un campo ete-
rogeneo di discipline che si occupano dello studio delle società umane nei 
diversi aspetti psicologici, pedagogici, sociologici, antropologici, ecc. Tali di-
scipline, quantunque siano nate in epoche diverse e per rispondere a esigenze 
conoscitive differenti, si riconoscono in una matrice comune: lo studio dell’uo-
mo nelle sue diverse manifestazioni e implicazioni con se stesso e con il mondo 
esterno.
Il riordino dei Licei e le conseguenti nuove Indicazioni nazionali esortano, oggi, 
ad un approccio nuovo nell’insegnamento delle Scienze umane e sociali in cui 
possano trovare spazio ed integrarsi temi di Pedagogia, Antropologia, Sociolo-
gia e Metodologia della ricerca.
L’integrazione è fondamentale per dare all’insegnante l’opportunità di com-
prendere meglio l’uomo nella sua natura, nel suo pensare e nel suo agire.
Nell’integrazione, tuttavia, ogni disciplina conserva la propria identità, il pro-
prio statuto epistemologico e i propri metodi, caratterizzandosi per uno speci-
fico punto di vista che, nella trattazione che faremo, cercheremo di fare emer-
gere sia da un punto di vista teorico sia pratico. Questo, lo precisiamo, al fine di 
mettere il lettore, futuro insegnante, nelle condizioni di riconoscere, nell’am-
bito della disciplina che sarà chiamato ad insegnare, la specificità di ogni sin-
gola voce che, armonizzandosi con le altre, contribuirà a costruire una visione 
armonica dell’uomo e delle dinamiche che vive quotidianamente nella società.
La fisionomia del testo si struttura a partire dalle seguenti sezioni:

 > Genesi
 > Fondamenti epistemologici
 > Metodologia
 > Contenuti specifici delle scienze umane e sociali

Ad una sezione introduttiva e di quadro che nasce con l’idea di mostrare l’ori-
gine e l’evoluzione di questo macrocontenitore comune che si riconosce sotto 
l’espressione di “Scienze umane e sociali”, seguirà un’analisi storica, epistemo-
logica e metodologica delle diverse discipline che compongono come tante 
tessere il mosaico comune della classe A036.
L’ampia analisi servirà, innanzitutto, per mettere il lettore nelle condizioni di 
acquisire il precipuo lessico teorico di ciascuna delle discipline afferenti al cam-



  4    Parte Prima    Le Scienze dell’educazione: fondamenti

www.edises.it  

po delle scienze umane contemporanee; poi, per aiutare lo stesso ad orientarsi 
più facilmente nel dibattito odierno e per acquisire, altresì, consapevolezza di 
una delle caratteristiche più significative delle scienze umane attuali, cioè la 
continua osmosi tra concetti appartenenti a settori diversi.

1.1 Scienze umane, scienze dell’educazione e scienze sociali: 
verso una denominazione comune

1.1.1 Dalle scienze umane …
La dizione “Scienze Umane” individua – avverte M.T. Moscato – «un macro 
contenitore culturale, idealmente coincidente con le due classi di concorso 
(A036, Filosofia e Scienze dell’Educazione e A037, Filosofia e Storia), ma 
anche con i curricoli accademici delle lauree previste, rispettivamente, come 
titolo di accesso alle stesse classi»1. A riempire questo contenitore sono tutte 
quelle discipline che si occupano, quantunque a partire da prospettive diver-
se, dell’uomo segnandone l’esperienza, personale e collettiva.
Nel sostantivo humanitas si concentra in effetti l’identità e insieme il ruolo delle 
scienze che fanno parte di questo macrocontenitore. Tali scienze – avverte la 
su citata Moscato – «sarebbero “umane” perché “umanizzanti”, dotate cioè di 
un intrinseco valore culturale e formativo, di una “dignità” privilegiata che le 
“destina” all’umanizzazione dei cuccioli dell’uomo. “Scienze umane”, insom-
ma, perché hanno l’umanità (intesa come condizione umana) come oggetto di 
indagine, ma anche perché hanno l’uomo (inteso come singola persona) come 
soggetto destinatario»2.
Circa le origini di questa denominazione, essa si afferma solo verso la metà 
degli anni Settanta del Novecento, allorquando all’orizzonte idealistico venne 
contrapponendosi un altro ordine culturale. Attraverso un’azione di riforma 
del sistema scolastico e dei suoi curricoli, Gentile aveva ridisegnato l’identità e 
l’organizzazione interna dei diversi istituti. In primis i licei, tra i quali un ruolo 
di prim’ordine spettava al Liceo Classico, da lui stesso considerato la scuola se-
condaria per eccellenza. I programmi del liceo classico erano strutturati in sen-
so storicistico e filosofico. A quest’ultimo, in particolare, Gentile riconosceva 
un primato culturale e formativo intrinseco, tale da non necessitare di ulteriori 
denominazioni che ne evidenziassero la funzione “umanizzante”.
Successivamente a Gentile, la contestazione dell’egemonia del sapere filosofi-
co portò ad un graduale riconoscimento del valore epistemologico delle altre 
scienze, come psicologia e pedagogia (antiche sorelle minori della filosofia), e 
della loro pari funzione “umanizzante”.

1 M.T. Moscato, 2007, p. 10.
2 Ivi, p. 11.
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Da qui, il radicarsi nell’orizzonte scolastico-accademico, delle discipline socio-
antropologiche le quali, sebbene si collocassero nell’alveo della filosofia e mo-
strassero di avere antiche radici teoretiche, nel panorama culturale del secon-
do Novecento, si proponevano come scienze “nuove”.
La dizione scienze umane, oltre a rappresentare l’esito di questa contestazione 
al primato della filosofia sulle altre discipline, era il risultato di una ridefinizio-
ne interna allo stesso paradigma delle scienze filosofiche.
A partire dagli anni Settanta, la riorganizzazione interna dei curricoli nella lau-
rea di Filosofia e la conseguente distinzione fra insegnamenti fondamentali e 
complementari incisero notevolmente sulla evoluzione epistemologica, culturale 
e perfino “politica” della disciplina filosofica. Da allora cominciò a registrarsi 
nella comunità scientifica e negli ambienti accademici un progressivo allontana-
mento dalle questioni ontologico-metafisiche in favore di interessi epistemologi-
ci che avvicinarono i filosofi al pensiero scientifico, alle sue origini, alla sua storia 
e ai suoi problemi di metodo. «L’avvicinamento progressivo dei filosofi all’area 
scientifica finirà per riconfigurare il paradigma delle Scienze Umane nei termini 
di un riconoscimento della Psicologia e Sociologia (riconosciute come “scien-
ze”) e di una ulteriore marginalizzazione della Pedagogia (della quale perdura 
la rappresentazione ibrida di “filosofia minore”, per di più collocata idealmente 
nell’ambito, epistemologicamente “perdente”, della Filosofia Morale)»3.
Non solo la filosofia, ma anche le scienze storiche furono interessate da una tra-
sformazione epistemologica che riguardò i loro modelli di ricerca e i loro strumen-
ti. Tutto ciò ebbe delle conseguenze anche per le restanti scienze umane e sociali.
In forza delle suddette trasformazioni, sia nell’ambito della filosofia sia della 
storia, negli ambienti accademici cominciarono a diffondersi denominazioni 
quali “Filosofia e Scienze Umane”, oppure “Scienze Umane e Storia”, che indi-
carono sin da subito dei nuovi contenitori di ricerca.
In parallelo a queste vicende è importante – avverte la Moscato – tenere pre-
senti anche quelle relative all’insegnamento della Pedagogia. Quest’ultimo, 
inserito originariamente come materia pre-professionale per i futuri maestri 
elementari nel piano curricolare dell’ex Istituto Magistrale, era affidato, insie-
me alla psicologia, allo stesso docente di filosofia.
La condizione di subalternità della pedagogia alla filosofia in ambito accade-
mico perdurò, come già detto, finché sopravvisse di fatto l’orizzonte cultura-
le segnato dall’Idealismo che ebbe l’effetto di ridurre la pedagogia a filosofia 
dell’educazione (o a filosofia tout-court), oppure di considerare la pedagogia 
come un terreno marginale di appannaggio della filosofia stessa. Per decenni 
questa tendenza egemone della filosofia si tradusse, sul piano delle ricerche 
accademiche, in un’abitudine dei pedagogisti a “filosofare” di educazione, ral-
lentando così il processo di fondazione scientifica autonoma della pedagogia.
Negli anni Settanta del secolo scorso, il lento delinearsi di una pedagogia d’i-
spirazione laica portò ad un rifiuto della matrice filosofica in campo pedago-

3 Ivi, p. 12.
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gico e alla ricerca di uno statuto epistemologico autonomo e scientifico per 
il sapere pedagogico dell’educazione. L’esito finale di questo percorso, dopo 
l’affermazione accademica del paradigma delle scienze dell’educazione, fu il 
rifiuto della filosofia dell’educazione e la sua progressiva scomparsa come inse-
gnamento dai curricoli della classe 18.
In questa sede non ci soffermeremo sulle implicazioni teoretiche relative al 
passaggio dalla Pedagogia alle Scienze dell’educazione. Tali questioni trove-
ranno spazio nella sezione del testo dedicata alla Pedagogia. Quello che qui, 
invece, ci interessa sottolineare sono gli aspetti di natura accademica e mini-
steriale legati a questo passaggio e al lento costituirsi della pedagogia come 
sapere multidisciplinare, “aperto” al confronto con le altre scienze, filosofia, 
psicologia, sociologia, antropologia, ecc.
Con i programmi Brocca, nei percorsi destinati all’indirizzo psico-socio-peda-
gogico quinquennale, le scienze dell’educazione vengono a configurarsi come 
materie professionalizzanti rispetto al profilo formativo ipotizzato da questo 
indirizzo. Esse sono presenti sia nel primo biennio con un insegnamento com-
plessivo, multidisciplinare, di quattro ore, “Elementi di sociologia, psicologia e 
statistica”, sia nel triennio successivo con gli insegnamenti distinti di pedago-
gia, sociologia e psicologia.
I nuovi programmi, privilegiando la dimensione professionalizzante delle 
scienze psico-sociali, raccoglievano la proposta del paradigma positivistico e 
scientista delle scienze dell’educazione e cancellavano così l’orizzonte delle 
scienze umane.
Il nuovo quadro curricolare Brocca ebbe di fatto come conseguenza quella di 
recidere definitivamente il legame della pedagogia con la filosofia e di mette-
re la prima a servizio di altre due scienze, la psicologia e la sociologia, che ne 
venivano a costituire il suo nuovo sfondo teoretico. I programmi Brocca, pur 
non disconoscendo il valore sia della storia sia della filosofia, riconoscevano la 
priorità degli obiettivi professionalizzanti delle scienze umane o dell’educazio-
ne. L’indirizzo di studio psico-sociale doveva formare un soggetto capace non 
tanto di comprendere o spiegare i fenomeni macro e micro-sociali, bensì di 
«descrivere in modo anche soltanto elementare l’interdipendenza che sussi-
ste tra costruzione della identità individuale e processi sociali e/o di gruppo; 
descrivere alcuni caratteri elementari della vita sociale a livello sia micro che 
macro-sociologico» per rilevarli, infine, in maniera oggettiva4 prescindendo da 
categorie e spazi interpretativi fuorvianti del giudizio finale di verità.

1.1.2 … alle scienze sociali
Le dizioni “scienze sociali” e “scienze dell’educazione” emergono e si consolida-
no, in parallelo, fra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta richiaman-
dosi in definitiva alle stesse discipline (sociologia e antropologia, psicologia e 

4 Ivi, p. 16.
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pedagogia). Qual è allora il discrimine tra i due settori? «Apparentemente, la 
variazione terminologica sembra […] spostare l’attenzione da un oggetto di 
studio comune (l’educazione) a un altro oggetto/interesse comune (la socie-
tà). In realtà – avverte la Moscato – […] si tratta di un più consistente muta-
mento di prospettiva: le scienze sociali sono in primo luogo “scienze” (quindi 
saperi oggettivi, teorico-interpretativi, empiricamente fondati)»5. Le scienze 
dell’educazione sono l’esito, invece, di un paradigma multidisciplinare e ap-
plicativo che rivendica una propria specifica dimensione pratico-applicativa.
Nel delinearsi come sociali, e non più come “umane”, le scienze psicologia, 
sociologia e antropologia hanno preso le distanze dalla filosofia, ma non dalla 
storia. La familiarità degli scienziati sociali con la storia, e l’uso di categorie 
macro-sociologiche da parte degli storici, determinano frequenti e rispettive 
“incursioni”, e/o “contaminazioni” fra storici e sociologi, nei loro rispettivi set-
tori di ricerca (Ibidem).
Le “scienze sociali”, oltre a prendere le distanze dalla filosofia, si allontana-
no anche dalla psicologia e, in maniera ancora più marcata, dalla pedagogia 
e dalle scienze dell’educazione. «Il conflitto si materializza storicamente alla 
fine degli anni Novanta, nella definizione del curricolo del progettato Liceo 
delle Scienze Sociali, previsto dalla Riforma Berlinguer, poi non realizzata, che 
avrebbe dovuto sostituire, nel quadro dell’istruzione secondaria, il vecchio e 
cancellato Istituto Magistrale, e anche i successivi modelli quinquennali di in-
dirizzo psico-socio-pedagogico, quasi tutti originati dalla trasformazione speri-
mentale di preesistenti Istituti Magistrali» (Ibidem).
Occorre attendere l’istituzione del Liceo delle Scienze Umane con la Riforma 
Moratti per vedere nuovamente riconosciuta alle scienze umane la loro valenza 
epistemologica e formativa.

1.1.3 Verso un macrosettore unico: le “scienze umane e sociali”
L’iter disciplinare e accademico fin qui richiamato, necessariamente nelle sue 
linee essenziali, ha avuto come suo epilogo finale la definizione di un macro-
settore unico, la cui denominazione è “scienze umane e sociali” che accorpa, 
a un tempo, sia la funzione umanizzante delle scienze umane sia l’oggettività 
dei procedimenti di ricerca delle scienze sociali. «La denominazione “scienze 
umane e sociali” – avverte la Moscato – potrebbe oggi essere più funzionale, ma 
il problema del nome può essere superato come superficiale, a condizione che 
si riconosca che, sia le cosiddette “scienze sociali”, sia le “scienze dell’educazio-
ne”, sono originariamente e strutturalmente “scienze umane” esse stesse: ciò 
comporta, in altri termini, che, lungi dal “prendere le distanze” dalla filosofia, 
esse debbano piuttosto riconoscere la “filosofia implicita” che sottostà alle loro 
teorizzazioni, e che costituisce la reale premessa delle loro ricerche, indipen-
dentemente dalle legittimazioni empiriche delle conclusioni cui approdano. 

5 Ivi, p. 16.




