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1. Premessa 
 

Scriveva Aldo Leopold che “Senza una coscienza gli obblighi sono privi di signi-
ficato e il problema che dobbiamo affrontare è proprio come estendere la coscienza 
sociale degli individui verso la Terra” (1949/1997, p. 170). La suggestione di una 
simile prospettiva per la professionalità educativa è potenzialmente forte, qualifi-
cando la formazione docente alla sostenibilità in riferimento all’identità e al ruolo 
adulto, prima ancora che al ruolo docente, e valorizzando al meglio le componenti 
di consapevolezza, responsabilità e saggezza che presiedono alle green skills in quanto 
tali.  

 
 

2. Dall’essere informati all’essere educati 
 

Le condotte adulte costituiscono il banco di prova più significativo e rivelatore 
dell’effettiva tenuta educativa dei percorsi volti al fare propria una cultura della so-
stenibilità. È questa la sfida principale: il passaggio dal sapere all’azione, dalla con-
sapevolezza alla scelta, dall’orientamento al comportamento. Perché se possiamo 
affermare con relativa sicurezza che il patrimonio di conoscenze engagées maturate 
nell’arco di più di un secolo in tema di sostenibilità può essere considerato diffuso 
e condiviso sul piano astratto, lo stesso non può dirsi per la traduzione di quelle 
conoscenze sul piano fattuale. E l’insegnante, quando lavora alla progettazione e 
realizzazione delle sue attività, si imbatte costantemente nel problema dell’efficacia 
nel trasferire un corpus di conoscenze unitamente a strumenti e strategie per la 
loro rielaborazione concettuale in direzioni autonome, da parte degli educandi, 
ma anche un modello di utilizzo di quelle conoscenze nella vita, di rispondenza 
tra pensiero e azione, tra premesse e conseguenze, tra idealità e realtà.  

Nel nostro specifico caso, un’educazione alla sostenibilità degna di tale nome 
trova nei costrutti di coscienza e di saggezza ecologica gli elementi qualificanti per 
esemplificare la relazione tra livello astratto e livello concreto della questione e, 
quindi, per dar luogo ad azioni educative che l’insegnante va promuovendo nei 
suoi allievi, così come ad una dotazione professionale dell’insegnante stesso, quale 
educatore e, ancor prima, adulto.  
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In riferimento al costruirsi permanente di una identità adulta – processo non 
lineare né scevro di vulnerabilità e contraddizioni– possiamo ravvisare come la co-
scienza si richiami ad un continuo esercizio di scandagliata riflessione su se stessi 
e sul mondo, di partecipazione intenzionalmente assunta nelle relazioni che de-
terminano condizioni e traiettorie dell’esistenza, poiché essere consapevoli non si-
gnifica solo conoscere i fatti e le cose come contesto-sfondo delle azioni, bensì 
anche e soprattutto come ingredienti attivi dei processi razionali ed emotivi che 
presiedono alle azioni, connotandole in termini di scelte che hanno concause e 
conseguenze plurime, che non sono neutre e circoscritte ma che, tanto nei pre-
supposti quanto nelle ripercussioni, si configurano come atti pienamente deliberati.  

Parimenti, la nozione di saggezza – che non si riduce alla mera erudizione e al-
l’accumularsi di vissuti – è tale nella misura in cui sa contemplare anche il suo 
contrario, spinta alla ricerca e al miglioramento: una lezione che proviene dalle 
parole attribuite a Socrate “so di non sapere”. Vale a dire che si intende la saggezza 
sulla base di una direzione intenzionale di senso circa l’uso della conoscenza e del-
l’esperienza acquisite, poste al servizio di un progetto umanizzante non disgiunto 
da una concezione del collettivo che include le generazioni presenti e quelle future 
e, come si accennava, la cognizione di ciò che si sa in relazione a ciò che non si sa 
ancora e a ciò che non si saprà mai. E va da sé che in questo si condensa l’essenza 
stessa di una identità adulta come matura pur nella sua costitutiva in-maturità 
(Demetrio, 1998). 

Annettere, dunque, l’aggettivo ecologica a questi due termini, coscienza e sag-
gezza, è utile a evidenziare come l’acquisizione delle cosiddette green skills abbia 
una chance di diventare una componente stabile, integrata e feconda nella profes-
sionalità docente solo se si danno, contestualmente, anche come dimensioni del-
l’adultità del soggetto che educa/insegna, e quindi che concorrono alla sua identità, 
che ha di per sé una responsabilità di esemplarità e magistralità (Cornacchia e 
Tramma, 2019), per il solo fatto di essere un’identità adulta. 

 
 

3. Pratiche narrative e trasformative  
 

Da questa impostazione discendono indicazioni relative al “come” far sì che l’in-
segnante faccia proprie quelle competenze di sostenibilità che si ritiene debbano in-
nervare il suo lavoro didattico, intitolate ai concetti cardine di sistema, 
interconnessione, complessità, ma anche condivisione, solidarietà, rispetto, re-
sponsabilità, cura, buona qualità della vita. Concetti che, appunto, hanno a che 
fare con la sua formazione personale, oltre che professionale. 

Si richiamano dunque almeno due approcci rilevanti nell’ambito dell’Educa-
zione degli adulti: l’apprendimento narrativo e l’apprendimento trasformativo. 

Per ciò che concerne l’apprendimento narrativo, basti ricordare che il riferi-
mento principale è ai processi di lettura, costruzione e significazione della propria 
storia finalizzati alla rielaborazione dell’esperienza e alla messa in evidenza di risorse 
e competenze, lacune e vulnerabilità, di bisogni, desideri, ambizioni, in termini 
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di struttura, coerenza, significato (Goodson et al., 2010). Nella formazione delle 
green skills, dunque, si può lavorare con e sulla propria personale “storia ambien-
tale”, in prospettiva autobiografica non meno che, potremmo dire, antologica, at-
traverso una lettura-interpretazione di altre storie riguardanti il rapporto tra l’essere 
umano e l’ambiente così come è stato restituito nella poesia, nella letteratura, nel-
l’arte figurativa, nel cinema ecc. (Orunesu et al., 1987), considerando l’educazione 
e la narrazione nel loro essere “tensioni generative” (Demetrio, 2012, p. 33).  

Analogamente, circa l’apprendimento trasformativo, è sufficiente rifarsi ad 
alcune linee guida, focalizzandosi sulla rivisitazione/riattualizzazione delle cornici 
di significato acquisite nei confronti delle quali si è sollecitati a diventare “critica-
mente riflessivi”, discutendo i propri, e gli altrui, assunti (Mezirow, 2000/2016, 
pp. 80-84). È un aspetto che può segnare una svolta, laddove insiste sul supera-
mento dei vincoli degli apprendimenti pregressi, per aprirsi a inedite possibilità 
di considerare l’ambiente e la relazione con esso. In particolare, il “dilemma diso-
rientante” (Mezirow, 2000/2016, p. 82) che va ad innescare la dinamica trasfor-
mativa potrebbe essere proprio un tema riconducibile alla crisi ecologica/sosteni-
bilità ambientale, tale da implicare l’avvio di un riesame di sentimenti e credenze 
che dovrebbe approdare ad una “integrazione” delle nuove posizioni elaborate nel 
contesto di vita come posizioni che presiedono all’azione. Tra questi poli, si col-
locano attività di discussione, sperimentazione, formulazione e verifica di ipotesi 
utili a disvelare i “perché” e i “come” dei propri comportamenti non-sostenibili o 
sostenibili in un’ottica problematizzante.  

 
 

4. Conclusioni 
 

Riepilogando, pare essenziale mettere a tema i seguenti punti: 
 

la formazione dei docenti alle green skills può essere opportunamente affrontata –
nell’alveo delle finalità/strategie dell’Educazione degli adulti; 
ciò evidenzia componenti che presiedono tanto alla cultura della sostenibilità –
quanto all’identità adulta: coscienza e saggezza; 
questi tratti qualificano le green skills come acquisizione non superficiale, non –
nozionistica e non avulsa dall’adultità/esemplarità/magistralità incarnata nel 
docente, affinché possano darsi come patrimonio durevole e attivo; 
ne derivano implicazioni sul piano fattuale, quali, ad esempio, quelle dell’ap-–
proccio narrativo e trasformativo, che stimolano la costruzione e l’appropria-
zione di significati e orientamenti. 
 
Ne sortisce una visione del docente che, nel mentre si forma come professionista 

che deve saper cogliere e re-investire le grandi questioni scientifiche ed etiche del 
suo tempo riconducibili alla sostenibilità, si educa come individuo adulto, che, circa 
quelle grandi questioni scientifiche ed etiche – in cauda venenum – è necessariamente 
chiamato a prendere una posizione e a giocare un ruolo per la sostenibilità. 
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