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2. LA NOSTRA STORIA

L’asi lo  nido  “Del f ino”  è  stato  i l  pr imo  asi lo  nido  ad  essere  aperto  al  Lido  di
Venezia  nel  1981.  In iz ialmente  i l  serviz io  era  ubicato  al l ’ interno  di  un  edi f ic io
costrui to  ed  adibi to  apposi tamente  a  questa  funzione che accogl ieva 40 bambini
ed era ubicato in via Sandro Gal lo sede attuale del l ’asi lo nido “Sole”.

A  segui to  di  un  considerevole  aumento  del le  r ichieste  di  inser imento  di  nuovi
bambini  ,  è  stata  individuata  la  sede  attuale  e  modi f icata  strut turalmente  in
modo da essere adeguata al le funzioni  cont ingent i .

L’ inaugurazione del  servizio è avvenuta nel  mese di  settembre 1998.

Lo   stabi le  ospi ta  inol tre  la  scuola  del l ' in fanzia  “Ca’  Bianca”  garantendo  una
cont inui tà  tra servizi .  

La  zona  in  cui  è  at tualmente  ubicato  l ’asi lo  nido  “Del f ino”  è  mol to  tranqui l la  e
ricca  di  spazi  verdi : l 'asi lo  è  completamente  ci rcondato  da  giardini  e  gode  di
un'esposiz ione ta le per cui  le stanze hanno molta luce durante tut ta  la giornata.

Nel  lugl io  del  2013  l ’asi lo  ha  subi to  un  grave  incendio,  la  Municipal i tà  di  L ido  è
intervenuta  con  un  ingente  restauro  e  r iorganizzazione  del  servizio  in  tempi
brevi .

A  part i re  dal l ’anno  educat ivo  2017-2018  i l  nostro  asi lo  è  stato  scel to  come
luogo  di  sper imentazione  al l ’ interno  del  Comune  di  Venezia  per  una  nuova
progettazione  relat iva  al l ’ inserimento  di   bambini  con  frequenza  part- t ime  ol tre
che a tempo pieno.

Quest ’anno i l  nido ospi ta 30 bambini .
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3. TERRITORIO

Il  Lido  è  una  del le  isole  che  racchiude  l'estuario  di  Venezia.  Nella  riva
est  si  estendono  le  spiagge  che  si  affacciano  sul  mare;  quel la  ad  ovest,  dona
ai suoi abitanti i  sublimi paesaggi del la laguna e del la sua splendida città.

L'isola  che  si  estende  in  lungo  è  particolarmente  verde.  Ai  suoi  estremi
finisce con due pinete,  zone natural istiche protette, e due lunghe dighe meta
di passeggiate soprattutto primaveri l i  ed autunnali .

Nel  territorio  troviamo  parecchi  centri  sportivi ,  da  quel l i  più  comuni
come tennis,  campi  da  calcio,  rugby,  basket  e  piscina,  a  quel l i  inusual i ,  anche
se presenti da vecchia data nel territorio,  come il  galoppatoio e i l  golf.

L'isola  comunica  con  la  terraferma  tramite  la  rete  di  navigazione  e  i l
ferry-boat  per  le  automobil i ;  inoltre  negli  ultimi  anni  è  stato  riaperto  i l
piccolo aeroporto turistico.  Il  fatto che sia poco agevole raggiungere Mestre
porta non pochi  problemi soprattutto a chi  ha in questo luogo i l  proprio posto
di lavoro.

Sono  presenti  nel  territorio  strutture  come  la  bibl ioteca  anche  per
ragazzi .  L'isola  è  carente  di  servizi  cultural i :  non  c'è  una  scuola  media
superiore,  non  ci  sono  teatri  agibi l i  e  c'è  un  unico  cinema.  A  settembre  si
svolge la "Mostra Internazionale  del  Cinema" che richiama jet-set  da tutto i l
mondo.

In  questi  ultimi  anni  si  riscontra  un  sempre  maggior  insediamento  di
famiglie  provenienti  da  paesi  extracomunitari  e  comunitari  che  lavorano  sia
come  col laboratori  domestici ,  nei  servizi  sanitari ,  in  quel l i  alberghieri  che
come l iberi professionisti  nel settore turistico.
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Nell' isola  ci  sono  alcuni  nuclei  famil iari  che  a  causa  del la  provenienza da
altre  regioni  risentono  del la  mancanza  di  rete  famil iare.  Negli  ultimi  anni  le
giovani  coppie  hanno  più  di  un  figl io,  questo  ha  richiesto  ai  servizi  di
adeguarsi  a una domanda sempre maggiore,  tanto che nel  2009 è stato aperto
un altro asi lo nido,  e di  inserire bambini in corso d’anno. 
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4. IL PERSONALE

I l  N ido  ac cog l i e  30  bamb in i  sudd i v i s i  p er  e tà  t r a  l a t tant i ,  d i ve zz i
e  sem i  d i ve zz i .

4.1 IL PERSONALE DOCENTE

A l  N i d o ,  g e n i t o r i  e  b a m b i n i  t r o v a n o :

6  e d u c a t r i c i  c h e ,  d o p o  u n ’ a t t e n t a  o s s e r v a z i o n e ,  p r o g r a m m a n o  e

s v o l g o n o  l e  a t t i v i t à  e d u c a t i v e  n e l  p i e n o  r i s p e t t o  d e l l o  s v i l u p p o  e  d e i

b i s o g n i  d i  o g n i  b a m b i n o .

N e l  b a m b i n o  d a  6  m e s i  a  3  a n n i  i  b i s o g n i ,  l e  r i c h i e s t e  e  a n c h e  l e

a s p e t t a t i v e  s u b i s c o n o  r a p i d e  e d

i m p o r t a n t i  e v o l u z i o n i ;  t e n e n d o  c o n t o  d i

q u e s t o ,  i l  N i d o  c e r c a  d i  o f f r i r e  a l  b i m b o

u n  a m b i e n t e  a c c o g l i e n t e  e  s e r e n o  d o v e

p o t e r  s v i l u p p a r e  p r o g r e s s i v a m e n t e  l a

s u a  c o n o s c e n z a  d e l  m o n d o  e  l e  s u e

c a p a c i t à .

L e  e d u c a t r i c i  s o n o :

Berengo Nicoletta

Bettetto Silvia

Coin Amina

Ortolano Valentina

Ravagnan Maria-Grazia 

Vianello Michela
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4.2 IL PERSONALE NON DOCENTE

3  o p e r a t r i c i  s c o l a s t i c h e  c h e  s i  o c c u p a n o  d e l l ’ a p e r t u r a  d e l  s e r v i z i o ,

d e l l a  d i s t r i b u z i o n e  d e i  p a s t i ,  d e l l ’ i g i e n e  d e i  l o c a l i  e  d e l l a  b i a n c h e r i a ,  d e l l a

p u l i z i a  d e i  m a t e r i a l i .

C o l l a b o r a n o ,  i n o l t r e ,  a l l a  p r e d i s p o s i z i o n e  d i  u n  a m b i e n t e  f a m i l i a r e  e

a c c o g l i e n t e .  S u p p o r t a n o  i l  p e r s o n a l e  d o c e n t e  c o l l a b o r a n d o  n e l l a

r e a l i z z a z i o n e  d e l  p e r c o r s o  e d u c a t i v o  –  d i d a t t i c o .

L e  O p e r a t r i c i  s c o l a s t i c h e :

B a l l a r i n  M o n i c a

R u m o n a t o  R o b e r t a

V i a n e l l o  S a r a

 1  c u o c o ,  S t i c o t t i  F r a n c e s c o  e  1  a i u t o

c u o c o  B u s e t t o  S u s a n n a ,  c h e  è  p r e s e n t e

q u a l c h e  g i o r n a t a  a l l a  s e t t i m a n a .  E s s i  p r o v v e d o n o  a l l a  p r e p a r a z i o n e  e  a l l a

c o t t u r a  d e i  c i b i ,  r i s p e t t a n d o  u n  m e n ù ,   p r e d i s p o s t o  d a l l ’ U l s s ,  i d o n e o

a l l ’ e t à  d e i  b a m b i n i .  P r e p a r a n o ,  i n o l t r e ,  m e n ù  s p e c i f i c i  p e r  q u e i  b a m b i n i

c h e  m a n i f e s t a n o  p a r t i c o l a r i  i n t o l l e r a n z e  a l i m e n t a r i  c e r t i f i c a t e ,  i n

c o n f o r m i t à  c o n  l a  d i e t a  p r e s c r i t t a  d a l  p e d i a t r a .  

I l  N i d o  o f f r e  d u e  d i e t e  d i v e r s i f i c a t e ,  u n a  e s t i v a  e d  u n a  i n v e r n a l e  c h e

p r e v e d o n o  c i b i  d i v e r s i  e  b i o l o g i c i  i  q u a l i  a  l o r o  v o l t a  g a r a n t i s c o n o  u n

a p p o r t o  c a l o r i c o  m a g g i o r m e n t e  a d e g u a t o  a l  t i p o  d i  s t a g i o n e .

I n  q u e s t o  m o d o  s i  g a r a n t i s c e  a n c h e  i l  c o n s u m o  d i  v e r d u r a  e  f r u t t a  p i ù

f r e s c h e  p e r c h é  t i p i c i  d i  s t a g i o n e .

4.3 LA FUNZIONE PSICOPEDAGOGICA

1  c o o r d i n a t r i c e ,  l a  d o t t . s s a  V e r a  E l i s a  Z a n e l l a ,  c h e  s u p e r v i s i o n a

l ' a t t i v i t à  d i d a t t i c a  e  c o m p i e  a t t i v i t à  d i  m o n i t o r a g g i o  p e r  g a r a n t i r e

l ' a t t u a z i o n e  d e i  p r o g e t t i  e d u c a t i v i ,  d e f i n i t i  a  l i v e l l o  c e n t r a l e ,  d e g l i  s t e s s i
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s e r v i z i .  I n c o n t r a  e  o f f r e  c o n s u l e n z a  a i  g e n i t o r i  d e i  b a m b i n i  c h e

f r e q u e n t a n o  i  s e r v i z i  d a  l e i  c o o r d i n a t i ,  q u a l o r a  g l i  s t e s s i  l o  r i c h i e d a n o  o

q u a n d o  s i  e v i d e n z i n o  s i t u a z i o n i  c h e  r i c h i e d a n o  u n  c o n f r o n t o  c o n  i  g e n i t o r i .

V a l u t a  l e  p r e s t a z i o n i  d e l  p e r s o n a l e  d o c e n t e .

R i c e v e  p e r  a p p u n t a m e n t o : v e r a e l i s a . z a n e l l a @ c o m u n e . v e n e z i a . i t
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5. GLI SPAZI AL NIDO

5.1 SPAZI INTERNI

A C C O G L I E N Z A      :

 Uno  spazio  col let t ivo,  dove  è  prevista  la  compresenza  dei  bambini
appartenent i  al le  diverse  sezioni  nei  momenti  d 'accogl ienza  al  matt ino  e
nel l 'usci ta del  pomeriggio.  Inol tre v iene uti l izzato per giochi  di  movimento.

Negl i  ul t imi  anni  l ’ ingresso  è  stato  modi f icato  e  diviso  dal l ’adiacente  scuola
del l ’ infanzia.  Una  parte  è  occupata  dagl i  armadiett i  personal i  dei  bambini  e  dai
fasciatoi ,  l 'a l t ra  dal l 'accettazione  con  giochi  e  materassini  per  una  pr ima
accogl ienza. 

L A  

S T A N Z A  D E L  M O T O R I O      :  

Al  suo interno si  t rovano una piscina  di  pal l ine  ed una str ut tura  art icolata  in
legno  adatta  anche  al le  at t iv i tà  motor ie  dei  più  piccol i ,  nonché  una  serie  di
pal loni  d i  varie misure, te l i  e mater ia le per l ’at t iv i tà motor ia.

L ' A T E L I E R  G R A F I C O  P I T T O R I C O      :  

E’ s i tuato al l ’ in iz io  del l ’androne d’ ingresso.  È una grande stanza nel la  quale
vengono proposte att iv i tà strut turate di  t ipo manipolat ivo e graf ico-pi t tor ico.

8



LA  B I B L I O T E C A      :  

La  bibl ioteca  ospi ta  una  selezione  di  l ibr i  d iv isi
per  argomenti  e  categorie,  a lcuni  dei  qual i  a
disposiz ione  del  bambini  per  un  l ibero  consul to,
al t r i  per  at t iv i tà  strut turate.  Inol tre  lo  spazio del la
bibl ioteca  è  ut i l izzato  anche  per  at t ivi tà  graf ico
pi t tor iche.

L A  S A L A  D A  P R A N Z O      :  

La  stanza  è  ut i l izzata  dai  piccol i ,  medi  e  grandi ,  s ia
per  i l  pasto  che  la  merenda  mattut ina  e  pomeridiana  e
nel  corso  del la  matt inata  per  fare  del le  at t iv i tà  in  piccol i
gruppi  di  bambini .  

LE  SEZIONI        :  

Quest ’anno  è  presente  un’unica  sezione  con  2
stanze  comunicant i  dei  p iccol i -medi  e  dei  grandi ,
si tuate dopo la  s a l a  d a  p r a n z o ,  d a l l o  s t e s s o  l a t o
d e l l ' e d i f i c i o .  T a l i  s t a n z e  s o n o  s t r u t t u r a l m e n t e
d i v e r s i f i c a t e  i n  m o d o  d a  o f f r i r e  a i  b a m b i n i
c a m p i  d i  e s p e r i e n z e  d i v e r s e .  Una  stanza  è
strut turata  con  una  grande  zona  morbido-motor ia,  un
tavolo  con  pista  per  le  macchinine,  un’  angolo  con un

tappeto morbido per giocare con gli  animaletti .  L 'al tra stanza ha un grande angolo
della  cucinetta,  uno  dei  travestimenti,  quello  della  lettura  e   un  angolo  del le
costruzioni.  In  entrambe  le  stanze  si  trova  uno  specchio  a  parete.  Di  fronte  ci
sono due bagni per i  bambini e la stanza della nanna.
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L ' U F F I C I O       luogo d'incontro del  personale con telefono,
fax  fotocopiatrice  e  computer,due  scrivanie   e  l ’archivio

dati .

Di  fronte  al l ’ufficio  c'è  L A  C U C I N A       ,  dove  vengono  preparati
giornalmente  i  pasti  con  ingredienti  biologici  e  secondo  un  menù  predisposto
dall ’USSL 3.

LAVANDERIA      :  

E’ situata a fianco del l'atelièr.  

Una  porta  separa  l ’ ingresso  dal  corridoio  che  permette  di
accedere al le sezioni del l'asi lo e al l'ufficio e al la cucina.

3.1 SPAZI ESTERNI 

L'asi lo  nido  è  c i rcondato  dal  verde:  s ia  dal  lato  d’accesso  al l ’asi lo  nido  che
sul  retro si  t rovano due bel l issimi  g iardini  a lberat i .
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6. LA GIORNATA AL NIDO

6.1 LA GIORNATA TIPO
Il servizio è aperto dal la seconda settimana di settembre a giugno tutti  i

giorni da lunedì a venerdì  dal le 7.30 al le 17.00

7.30 al le 9.00  c'è  l 'entrata  a l  n ido

La prima u s c i t a  è  d a l l e  12 .30  a l l e  13 .00

L a  s e c o n da  a l l e  o r e  15 .00  s e n z a  m e r e n d a

L ' u l t ima  d a l l e  15 .30  alle 17.00.

La  g i o rn at a  t i p o  a l l ' a s i l o  n i do  De l f i n o :
h.7.30-9.00  Buon  g iorno  bambin i !  A lcun i  minut i  per  salutare  e  poi  via  a
giocare.
h .9 .00-9 .30  C h e  b u o n a  l a  f r u t t a !  N e  m a n g i a m o  tanta !  E  adesso
cant iamo  una  canzone?
h.  9.30  -  11.00  Quant i  g i oc h i  facc i amo !  E  po i  d i p i ng i amo ,  man i po l i amo ,
l egg i amo ,  s a l t i amo  e  t anto  a l t r o .
h.  11.00  -  11.30  E '  l ' o ra  de l l a  pappa  de i  p i c co l i ,  me ntre  i  g r an d i
vann o  i n  bagn o  pe r  l a v ar s i  l e  man i .
h.  11.30  -  12.00  Tutti  a  tavola  a  gustare  i  piatti  del  menù  scritto  ogni
giorno sul la  lavagna e preparati dal  cuoco nel la cucina del  Nido.
h.  12.00  –  12.30  Tut t i  i n  b ag no :  ch i  s i  p re para  per  l a  n an na  e  c h i  per
an dare  a  c a sa .
h.  12.30  –  15.00  R i po s i amoc i .  Un  po '  d i  n an na  per  recupe rare
l ' en erg i a .
h.15.00  - 15.30  Dopo  a ve r  f at t o  l a  p i p ì  o  e sser c i  c amb i at i  i l  p an no l i n o
an d i amo  a  meren da .
h.15.30 – 17,00 Tutti  a casa e arrivederci a domani
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6.2 IL CALENDARIO SCOLASTICO

1  Novembre 2019  Fes ta  d i  t ut t i  i  San t i ;

21 Novembre 2019  Fe st a  de l l a  M adon na  de l l a  Sa l ut e ;

23 D icembre 2019 –  6  Genna i o  2020  vac an ze  n at a l i z i e

24  –  26  Febbra i o  2020  v a canz e  d i  c a rne va l e  e  merco l e d ì  de l l e
cener i

9- 14 Apr i l e  2020  v a canz e  p asqua l i

  1  Magg i o  2020 fe st a  de l  l a vo ro

1- 2 G i ugno 2020  festa  de l l a  re pubb l i c a

L'ATTIVITÀ DIDATTICA SI CONCLUDERÀ 
IL  30 GIUGNO 2020

6.3 MODALITÀ DI AMBIENTAMENTO/INSERIMENTO

Un  buon  ambientamento  è  la  premessa  fondamentale  perché  i  bambini
possano  vivere  serenamente  l ’esperienza  del  nido  ed  è  la  prima  occasione  di
partecipazione dei genitori  al la vita del lo stesso.

E’  fondamentale  che  l ’ambientamento  avvenga  con  gradualità,  i  primi
giorni  i  bambini  e  i  genitori  conosceranno  i l  nuovo  ambiente  e  le  persone  che
lo abitano.

L ’ambientamento,  da  regolamento,  si  svolge  nell ’arco  di  15  giorni ,
l ’esperienza maturata in tanti  anni  di  servizio ci  ha permesso di  imparare che
non  tutti  i  bambini  sono  ugual i  e  che,  se  non  ci  sono  particolari  problemi,  i l
tempo di  permanenza verrà concordato.

Consigl iamo  che  la  persona  che  accompagnerà  i l  bambino  sia  sempre  la
stessa  per  faci l itare  al  bambino  l ’ambientamento  nel  nuovo  contesto  e  al le
educatrici  lo scambio di informazioni .   
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Il  ruolo  dei  bambini  sarà  quel lo  di  esplorare  in  serenità  e  con  le  sue
peculiari  modalità l ’ambiente fisico e relazionale.

Il  ruolo  dei  genitori  è  di  osservatori  e  di  “base  sicura”  per  i l  bambino,
non  intervenendo  direttamente  sul  contesto  e  le  attività  di  esplorazione  del

bambino.  Quindi  è  importante  che  chi
accompagna  i  bambini  durante  questa
momento  si  sieda  in  posizione  decentrata
negli  spazi  predisposti  dal le  educatrici .
Durante  i l  tempo  passato  in  sezione  si
consigl ia  di  non fare  domande  al le  educatrici
che  si  renderanno  disponibi l i  a  rispondere  a

dubbi  e  curiosità  in  momenti  successivi .  Quando  le  educatrici  vi  chiederanno
di uscire dal la sezione si  ricorda di  salutare sempre i l  bambino.

Il  ruolo  del le  educatrici  è  quel lo  di  osservatrici  partecipanti ,  faci l itano
le  attività  di  esplorazione  invitando  i  bambini  a  sperimentare  gli  spazi  e  gli
oggetti  presenti  nel la  sezione  e  a  conoscere  i  nuovi  amici .  In  momenti
successivi  sono  disponibi l i  ad  ascoltare  e  rispondere  al le  domande  dei
genitori .
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7. FINALITA' DEL SERVIZIO

Il  Nido,  istituito  con  la  legge  n.  1044  del  6  Dicembre  1971  e  secondo
l'articolo  14  del  Regolamento  Comunale  dei  Servizi  per  l'Infanzia,  è  un
servizio  educativo  e  sociale  d'interesse  pubblico  che  accoglie  i  bambini  in
età  compresa  fra  6  mesi  e  3  anni  e  che  concorre  con  la  famiglia  al la  loro
formazione in accordo con gl i  Orientamenti Regional i  del  '94.

Il  servizio ha lo scopo di offrire:

-Ai  bambini  un  luogo  di  formazione,  social izzazione  e  stimolo  al le  loro
potenzial ità  cognitive,  affettive  e  social i ,  nel la  prospettiva  del  benessere  e
dello svi luppo armonico.

-Alle  famigl ie  un  servizio  di  supporto  per  rispondere  ai  loro  bisogni
social i  e affiancarle nei loro compiti  educativi .

Il  nido  s'integra  con  gli  altri  Servizi  Educativi ,  Social i  e  Sanitari  rivolti
al l' infanzia:

Favorisce  la  continuità  educativa  in  rapporto  al la  famigl ia,  al l'ambiente
sociale e agl i  altri  servizi  esistenti;  mette in  atto azioni  positive  per offrire
pari  opportunità,  valorizzando  le  differenze  e  prevenendo  ogni  forma  di
svantaggio.

Tutela  e  garantisce  i l  diritto  al l' inserimento  dei  bambini  portatori  di
svantaggio psico- fisico.

7.1  ANALISI  DEI  BISOGNI  EDUCATIVI  DEL  BAMBINO
REALE

Il  Nido  è  un'importante  risorsa  educativa  per  la  prima  infanzia  e  fonda
le  sue  attività  nel  rispetto  del le  esigenze,  bisogni  e  tempi  del  bambino.  Il
bambino  deve  essere  considerato  come  soggetto  in  formazione  che  richiede
non  solo  cure  fisiche,  ma  anche  rapporti  umani  e  stimoli  che  attivino,  fin  dai
primi  mesi  di  vita,  la  sua  capacità  di  svi luppo,  in  tutte  le  macroaree
(corporeità-comunicazione-logica-affettività) .
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Il  bambino,  anche  piccol issimo,  è  orientato  verso  "l'altro"  quindi  è  in
grado  di  instaurare  relazioni  interpersonali ,  sia  con  le  figure  a  lui  famil iari ,
sia con altri  piccoli  e altri  adulti .

Ogni  bambino  ha  una  propria  individual ità:
non  ci  sono  dei  tempi  rigidamente  prestabil it i
entro  cui  si  svi luppano  certe  capacità,  e
ciascuno  presenta  proprie  attitudini
particolari  che vanno coltivate e rispettate.  La
nostra  attenzione  è  rivolta  a  far  crescere
l'autonomia  del  bambino  rispetto  ai  seguenti
bisogni:

Bisogni primari  (al imentazione,  movimento,
igiene):  i l  bambino,  sempre  seguito

dal l'educatore  e  in  dialogo  con  la  famigl ia,  imparerà  a  mangiare  da  solo,  a
"gattonare"  e  camminare,  a  tenersi  pul ito,  secondo  i  suoi  tempi  ed  i  suoi
ritmi.

Bisogni  emozionali :  i l  bambino  troverà  lo  spazio  per  esprimere  i  propri
sentimenti  (rabbia,  gioia,  tristezza,  malinconia,  felicità,  gusto  del la
scoperta,  . . . )  nel  dialogo,  nel l'espressione,  nel la  comprensione  e  condivisione
con  gli  altri .  L'accettazione  di  semplici  regole  condivise  sono  indispensabil i
in  un  ambiente sociale  e  lo  aiuteranno ad attenuare la  sua  fragil ità  che porta
da  un  lato  a  non  accettare  la  frustrazione  e  dal l'altro  al  bisogno  immediato
di una gratificazione.

Bisogno  di  sicurezza  e  autostima :  i l  bambino,  attraverso  le  figure  di
riferimento  e  le  relazioni  con  gl i  altri  compagni,  acquisterà  maggiore
sicurezza  e  fiducia  in  se  stesso;  gli  educatori ,  con  una  presenza  costante,
attenta,  ma  non  invasiva,  lo  incoraggeranno  a  sperimentare  nuove  esperienze
nella relazione e nel gioco, stimolando le sue doti e la sua creatività.

Bisogni  relazionali :  i l  punto  di  riferimento  costante  rappresentato  dagli
educatori  e  i l  confronto  con  gl i  altri  bambini  lo  aiuteranno  ad  aprirsi  a
relazioni  diverse  rispetto  a  quel le  famil iari ,  imparando  a  condividere  tempo,
spazio  e  gioco  e  ad  affrontare  i  primi  confl itti  con  i  coetanei .  Saranno
organizzate  attività  di  gruppo  che  aiuteranno  bambini  a  crescere,  a
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sperimentare,  a  conoscere,  a  divertirsi  attraverso  diverse  modalità
d'espressione.

Nel  mondo  di  oggi ,  i l  tempo  che  i  genitori  possono  dedicare  ai  figli  è
spesso  molto  l imitato;  la  famigl ia  sempre  più  coinvolta  in  una  società
consumistica  e  frenetica  riflette  questo  modo  di  vivere  nel  rapporto  con  i
figl i ,  orientandoli  verso  un'anticipazione  di  alcune  competenze  a  discapito  di
quel le  più  consone  al la  loro  età.  Si  rende  necessario  pertanto  aumentare  la
qual ità del poco tempo disponibi le al l'esercizio del la genitorial ità.

La  nostra  proposta  educativa  intende  offrire  al  bambino  un ’opportunità
di  svi luppo,  di  social izzazione  e  a  soffermare  l'attenzione  per  sperimentare
e  conoscere  cose  semplici ,  che  possano  stimolare  la  fantasia  e  la  creatività
rispettando i  suoi ritmi di  crescita.

7.2 LA SALUTE DEI BAMBINI

La  sa l ute  de l  bamb i no :  l a  v i t a  i n  comune  compor ta  an che  i l
r i s pet to  d i  a l c une  rego le   i g i en i c o - san i t a r i e   per   g ar ant i re   i l   p i ù

po ss ib i l e   l a   s a l ut e   de l   b amb i no   e  de l l a  comun i t à .   

A   ques to   p r opos i t o  i l  per sona l e  c h i e de  i l  r i spet t o
de l l e  rego l e  c onte nute  ne l  Manua l e  per  l a
pre ve nz i one   de l l e  ma l a t t i e   i n fet t i ve   ne l l e
comun i t à   i n fant i l i   e   sc o l as t i che ,  

de l i n ea to   da l l a   Reg i on e   de l   Ve net o   e   che   v i g e
ne i   s e r v i z i  p er  l ' i n f an z i a ,  è  i l  docume nt o  d i
r i fe r iment o  per  t u te l are  l a  sa l u te  a l  n i do .   

Es so  de tta  an che   i l  c omport ament o  che  g l i  adu l t i
de vono  

as sumer e  i n  c aso  i n sor gano  ma l es se r i  e /o  ma l a t t i e .  Ad  e se mp io
esp l i c i t a  che  i l  gen i t or e  è  ten ut o  a  comun i ca re  a l l e  educ at r i c i  i l  mot i vo
de l l ’ a s se nz a  de l  b amb i no  i n  c a so  d i  ma l at t i a  i n fet t i v a .  Le  educ at r i c i
i n f at t i  po sson o  adott ar e  l e  do vute   p re cauz i o n i   e   fo rn i r e   l e
i n for maz i on i   nec essar i e   a i   gen i t or i   d i   t ut t i   i  b amb i n i  per  pre ve n i re
e/o  l i m i t ar e  l a  t r asm i ss i o ne  d i  ger m i  e /o  v i r u s .   I n  que st a  o t t i c a  è
importante  c he  i  gen i t or i  v i g i l i n o  perc hé  v i  s i a  un ’ a ccura ta  pu l i z i a  de i
bamb in i  ( un gh i e ,  c ape l l i ,  n aso ,  pa r t i  i n t ime ) ,  de l  c ont enuto
de l l ' a r mad i e t to  de l  p r opr i o  bamb in o .  I n o l t re ,  i n  c a so  d i  ma l at t i e
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i n fet t i ve  ( e s .  c ong i unt i v i t e )  o  fe bbre  s uper i o re  a  38°  è  pr ev i s to
l ' a l l on t an amen to  te mpor an eo  de l  b amb i no  da l  n i do  e  l a  r i amm is s i on e  a l l a
fre quen za  p re v i a  au tocert i f i c az i o ne  de l  gen i t ore  e  s o l o  dopo  un
adeg uato  per i odo  d i  r i p oso .  I l  cer t i f i c at o  med i c o  de l  ped i a t r a   d i
r i fe r iment o   b i sogn a   p resent ar l o   so l o   se   l ' a ssen za   supe ra   i   c i n que
g i or n i   c onsecut i v i   c on   r i en t ro   a l   s e t t i mo   g i o r no   –   c ompr es i   i l
s abato   e   l a  domen i ca  ne l  c ont egg i o  de i  g i o rn i  d i  a s se nz a :  c i ò  s i gn i f i c a
che  per  5  g i o rn i  d i  a s se nz a   non   è   r i ch i e s to   i l   c e r t i f i c a to   me ntre   è
nece ssar i o   c on   6  g i o rn i   d i   a s se nz a  ( p ag .  12   de l   M an ua l e   c he  è
espost o  i n  bachec a   a l  n i do ) .   

I  bamb i n i  a l l on t an at i  da l  n i do  se  a ssen t i  f i n o  a  5  g i o rn i  s on o
r i ammess i  su  a ut od i c h i ar az i o ne  de l  gen i t ore  che  at t es t i  d i  e sser s i
a t t enuto  a l l e  i nd i caz i on i  de l  c u rante  pe r  i l  r i e n t ro  i n  co l l e t t i v i t à .  

I n  l i ne a  gene ra l e  per  l a  r i amm is s i on e  a l l a  f r eque nz a  non  è
suff i c i ent e  l ’ a ssen za  d i  s i n t om i  d i  ma l at t i a ,  ma  è  nece ssar i o  c he  i l
bamb in o  s i  s i a  r i s t ab i l i t o  a l  p un to  da  pote r  s vo l g ere  ade guat amen te  l e
at t i v i t à  s co l a st i c he .   

Non  v i  so no  cont ro i nd i c az i on i  a l l a  f re quen za  per  i  b amb i n i  che
portano  appare cc h i  gessa t i ,  o r t oped i c i ,  p r ote s i c i  o  p re se ntano  punt i  d i
su tura .   

 S i   ch i ede   a i   gen i t or i   d i   c o nt ro l l a r e
quas i  q uo t i d i an amen te  i l  c uo i o  c ape l l u to  de l
pr opr i o  bamb i no   per   p re ve n i re   i l
d i ffon de rs i   d i   p i docc h i  che   ne l l e   c omun i t à
i nf an t i l i   s on o   f reque nt i .   I n  c aso  d i
pe d i cu l o s i  è  nece ssar i o  i n t r apren de re  i l
t r a t tame nto  oppor tuno  ( pre v i s t o  ne l  Manua l e )
e  a vv i s ar e  sub i t o  l e  e ducatr i c i .  

 

N.B.  Ne i  c a s i  i n  c u i  i l  b amb i no  nece ss i t i  d i  un  f ar maco  sa l v av i t a  l e
educ at r i c i  s i  so t topong ono  ad  un  i n c ont ro  i n for mat i vo  c on  un  ped i a t r a
competent e  d i  r i f er iment o  de l  n i do  a  seg u i t o  de l  qua l e  p ossono  e sser e
auto r i zz at e  a  somm in i s t ra re  i l  f a rmac o  i n  c aso  d i  nece ss i t à .   

 

È  se mpre  sc on s i g l i ab i l e  l a  p re se nz a  a l  n i do  per  i l  b amb i no  c he  non  è
ne l l e  cond i z i on i  d i  sa l u te  che  g l i  p ermett an o  d i  p ar tec i pa re  a l l e
at t i v i t à .  È  opportuno  p re ve de re  un a  s o l uz i o ne  org an i zzat i v a  a l t e rnat i va
a l  n i do  per  f ar  f r ont e  a l l e  s i t uaz i on i  c he  po sson o  ver i f i c ar s i  n e l  c or so
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de l l ’ a n no  ( as se nz a   per   ma l at t i a   ma   an che   l e   c h i u sure   de l   s e r v i z i o
per  fe st i v i t à  e  v ac an ze  e  l e  c h i usur e  ant i c i pa te ) .  

“ Per   un   e ff i cace   c ont ro l l o   de l l e   ma l a t t i e   i n fet t i ve   ne l l a
comun i t à   è   ne cessar i a   un a   c or r et ta   c omun i c az i o ne   e   c o l l aboraz i one
tra  t ut t i  g l i  a t t or i :  operato r i  s an i t a r i ,  ge n i t o r i ,  i n segn an t i ,
r esponsab i l i  de l l a  c o l l e t t i v i t à .  A l l ’ a t t o  de l l ’ i s c r i z i on e  i  gen i t or i
do vr an no  f orn i re  n om in at i v i  e  recap i t i  de l l e  pe rson e  c he  pot r an no
esse re  con ta t ta te  i n  c a so  d i  nece ss i t à .  I n  c oere nza  con  l e  i nd i c az i on i
i n ter naz i o na l i  so no  s t at i  e l abor at i   spec i f i c i   p r otoco l l i   d i   i n ter ve nto
per   gest i re   a l   meg l i o   og n i  s i ng o l a  ma l at t i a  i n fet t i va .  (… )  I  gen i t or i
non  devon o  acc ompagn ar e  i l  f i g l i o  a l  n i do  o  a  sc uo l a  q uando  pr esent a
s i n tom i  d i  ma l a t t i a  q ua l i  febbr e  a  38 °C  o  p i ù ,  vom i to ,  d i ar re a ,
man i fe st az i on i  c utane e ,  c ong i un t i v i t e ,  pa rass i t os i .  Ne l   c aso   i n   c u i   i l
bamb in o   durant e   l a   f re quen za   p re se nt i   s i n t om i   d i  ma l a t t i a ,  i l
pe r sona l e  pr ovve de rà  ad  i n fo rmar e  i  gen i t or i  ed  i l  Responsab i l e  de l
se rv i z i o  che  pr ovve de rà  a  d i s po rr e  l ’ a l l o n t an amen to  de l  b amb i no  da l l a
comun i t à .  

D i  s eg u i t o ,  un  p i c co l o  “ r i a ssun to ”  i n  t abe l l a  r i s pet t o  ad  a l c un e
quest i on i - ch i ave  de l  M an ua l e  che  pr evedon o  l ’ a l l o n t an amen to  de l
bamb in o :  i  t e mp i  r i po r ta t i  so no  da  con s i de rars i  m i n im i  e  qu i n d i  s i
r accomanda  se mpre  a i  ge n i t o r i  d i  v a l ut ar e  i n  man i e ra  g l oba l e  l o  s t at o
de l  bamb in o  per  i l  s uo  bene sser e  e  pe r  que l l o  de l l ’ i n te ra  c omun i t à  pr i ma
d i  dec i de rne  i l  r i en t ro .  

S i   r i po r ta   p i ù   s o t t o   u na   t abe l l a   s i n tet i c a ,   che   descr i ve   i l
per i odo   m i n imo   d i  a l l o n taname nt o  da l l a  comun i t à .  R i p or t i amo  so l o  l e
ma l a t t i e  p i ù  comun i .  La  t abe l l a  comp l e ta  è  comunque  se mpre  a
d i spos i z i o ne  ne l  man ua l e .  
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ETA’ DIARREA VOMITOFEBBRE E 
MALESSERE

ESANTEMA O 
ERUZIONE 
CUTANEA

CONGIUNTIVITE 
PURULENTA

VESCICOLE 
ALLA BOCCA

3 mesi/5 anni 
Asilo 

nido/scuola 
dell’infanzia. 

Se 
temperatura 

esterna > o = a 
38°C.  

Con 3 o più 
scariche 

liquide nel giro 
di 3 ore.

Se di esordio 
improvviso e non 

motivato da 
patologie 

Sì in caso di 
occhi arrossati 
e/o secrezione 

In caso di 
vomito 

ripetuto
Sì se 2 o più    

             



M A L A T T I A  I N F E T T I V A  P E R I O D O  M I N I M O  

C o n g i u n t i v i t e  p u r u l e n t a  F i n o  a  4 8  o r e  d o p o  l ’ i n i z i o  d e l
t r a t t a m e n t o  

C o n g i u n t i v i t e  n o n  p u r u l e n t a  F i n o  a  g u a r i g i o n e  c l i n i c a  

D i a r r e e  i n f e t t i v e  F i n o  a  2 4  o r e  d o p o  l ’ u l t i m a
s c a r i c a  d i a r r o i c a  e  r i a m m i s s i o n e  a

“ f e c i  f o r m a t e ”  

H e r p e s  z o s t e r  ( F u o c o  d i
s a n t ’ A n t o n i o )  

F i n o  a d  e s s i c c a m e n t o  d e l l e
v e s c i c o l e  

I m p e t i g i n e  F i n o  a  2 4  o r e  d o p o  l ’ i n i z i o  d e l
t r a t t a m e n t o  ( c o p r i r e  l e  l e s i o n i )  

I n f l u e n z a  F i n o  a  g u a r i g i o n e  c l i n i c a  

M o r b i l l o  F i n o  a  5  g i o r n i  d a l l a  c o m p a r s a
d e l l ’ e s a n t e m a  

P a r o t i t e  e p i d e m i c a  F i n o  a  9  g i o r n i  d a l l a  c o m p a r s a
d e l l a  t u m e f a z i o n e  p a r o t i d e a  

P e d i c u l o s i  F i n o  a l  g i o r n o  s u c c e s s i v o  a l
t r a t t a m e n t o  

P e r t o s s e  F i n o  a  5  g i o r n i  d a l l ’ i n i z i o  d e l
t r a t t a m e n t o  a n t i b i o t i c o .  F i n o  a  3

s e t t i m a n e  s e  n o n  è  s t a t o  e s e g u i t o  

R o s o l i a  F i n o  a  7  g i o r n i  d a l l a  c o m p a r s a
d e l l ’ e s a n t e m a  

S c a r l a t t i n a  F i n o  a  4 8  o r e  d o p o  l ’ i n i z i o  d e l l a
t e r a p i a  a n t i b i o t i c a  

V a r i c e l l a  F i n o  a  5  g i o r n i  d a l l ’ i n i z i o
d e l l ’ e r u z i o n e  e  c o m u n q u e  f i n o  a l l a

r i s o l u z i o n e  d e l l e  l e s i o n i  

O s s i u r i a s i 2 4  o r e  d i  a l l o n t a n a m e n t o  e
r i a m m i s s i o n e  d a l  g i o r n o  s u c c e s s i v o

a l l ’ i n i z i o  d e l l a  t e r a p i a
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7.3 LA SICUREZZA
Tutt o   i l   p erson a l e   o pe rante   a l l ’ i n te rno   de l l a
st r ut tura   è  f or mato   re l a t i v amen te   a l l a   s i c ur ezza
sug l i  amb i ent i  d i  l a vo ro  e  v i ene  c os tante men te
ag g i or nato  i l  r eg i s t r o  de l  responsab i l e  a l l a  s i c u rezz a
g i or na l i e ra .  I l  c omp i t o  de l  responsab i l e  è  que l l o ,  ne l
c a so  d i  s i t uaz i o ne  d i  e mer genz a ,  d i  dar e  l e  d i re t t i ve
ne l  r i s pet t o  de l  p i an o  d i  e vacuaz i o ne  a ff i n ché  t u t t i
ve ngano  por ta t i  fuor i  da l l a  s t ru t tura  e  veng an o

avv i a t e  l e  p r oce dure  d i  s egn a l az i o ne  de l l ’ e me rgenz a .  I l  p erson a l e  s i
occ upa   d i   ve r i f i c ar e   c on   c ade nza   s e t t i mana l e   che   i  d i spos i t i v i  d i
s i c u rezz a  ed  e merg enz a  s i an o  f unz i o nant i  ed  a t t i va t i .  

Ogn i  an no  ve ngono  f i s sa te  t re  dat e  i n  c u i
effettuar e  de l l e  p ro ve  d i  e vac uaz i on e  e  i n  t a l i
o cc as i o n i  v i e ne  re datt o  un  ver ba l e  i n  c u i  s i  de sc r i ve
l o  s vo l g ers i  de l l a  p r oce dura ,  e vent ua l i  p rob le m i  e
so l uz i on i ,  i  t e mp i  d i  e vacuaz i o ne .  Ta l e  ver ba l e  v i e ne
po i  i n o l t r at o  a l l ’ u f f i c i o  compe tent e  ne l l ’ amb i t o
de l l a  s i c u rezz a  su i  p os t i  d i  l a vo ro .  
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8. AREA DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE
8.1 OBIETTIVI  FORMATIVI

Obiettivo  primario  del  nido  è  quel lo  di  far  crescere  i l  bambino  nel la  sua
autonomia,  affiancando  la  famigl ia  nel  compito  educativo.  La  nostra  proposta
educativa  si  attua  soprattutto  attraverso  i l  gioco  e  tale  proposta  può  essere
divisa in campi d'esperienza ( le macroaree di Frabboni) .

Corporeità:  i  l inguaggi  del  corpo
individuano  aree  d'esperienza  legate  al
quotidiano  e  vicine  al  vissuto  affettivo  del
bambino.  Sul  piano  del l'esperienza  percettiva ci
poniamo  come  obiettivo  quel lo  di  offrire  al
bambino  situazioni  ludiche  legate  al  movimento,
al la  propria  col locazione  nel lo  spazio  e  nel
tempo.  Sul  piano  del l'esperienza  comunicativa
dominano  i  l inguaggi  non-verbali  (i l  l inguaggio
dell' immagine,  i l  sonoro-musicale,  la  gestual ità)
quindi  proporremo  al  bambino  la  narrazione  di  storie  accompagnate  dal la
mimica  e  dal la  musica.  Sul  piano  del l'esperienza  cognitiva  si  propongono
attività  volte  al l ’acquisizione  del la  consapevolezza  del  proprio  corpo.  Tutto
questo  per  offrire  al  bambino  ampie  possibi l ità  d'interazione  sociale  (vita  di
minigruppo e di gruppo) e affettiva (fiducia,  accettazione, sicurezza).

Comunicazione :  la  comunicazione  verbale  consente  l'uso  dei  mezzi
convenzional i  che  permettono  di  ricordare,  nominare,  conversare,
comunicare,  tradurre  in  altri  l inguaggi .  Si  riconoscono  tre  piani
d'apprendimento:  i l  fonologico,  i l  lessicale,  i l  sintattico  come  progressiva
capacità  di  distinguere  e  imitare  stimoli  uditivi ,  di  capire  e  usare  parole,  di
organizzare la frase.

Logica:  la  logica  vede  come  scenario  d'esperienza  "gli  oggetti"  e
"l'ambiente".  Essa  si  muove  andando  al la  ricerca  del le  qual ità  /proprietà
degli  oggetti ,  del le  relazioni  (distribuzione/  col locazione  nel lo  spazio  e  nel
tempo, rapporti causal i)  e dei significati  dei messaggi trasmessi  dagl i  oggetti
e dal le situazioni .

Area  affettiva :  attraverso  i l  rafforzamento  del l'identità  personale,  si
sol lecita  i l  bambino  a  conseguire  atteggiamenti  di  fiducia  e  a  vivere
serenamente  i  propri  stati  affettivi ,  nel  condividere  norme  di
comportamento,  per  poter  poi  riconoscere,  rispettare  ed  apprezzare  le
diversità del l'altro.
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Competenze:  per  la  valutazione  del le  competenze  del  bambino
l'osservazione  è  lo  strumento  più  uti l izzato.  L ’educatore  si  avvale  di  alcuni
strumenti  qual i  grigl ie,  contenenti  indici  descrittivi  di  comportamento,
formulati  sul la  base  di  una  ipotesi  di  lavoro  che  definisca  l ’oggetto  da
osservare;  col loqui  individual i  con  i  genitori ;  compilazione  di  schede
informative; real izzazione di  riprese audio-video.

Area  formativa  della  corporeità:  si  organizzano  percorsi  e  giochi
motori  nei  qual i  i l  bambino  possa  sperimentare  i l  proprio  corpo.  Si  fa  uso  di
ambienti  e  strumenti:  stanza  del  motorio  attrezzata  con  una  piscina-pal l ine,
material i  strutturati  come  tappeti ,  cuscini ,  scivol i  in  legno…  cerchi,  pal le,
corde,   e non strutturati qual i  scatoloni ,  carte sonore,  giornal i .  La musica e i l
suono accompagneranno queste attività.

Area formativa della comunicazione e del l inguaggio :  La  lettura  di  l ibri
e  i l  racconto  di  storie  aiutano  i l  bambino  a  dare  i l  nome  a  cose  ed  animali
attraverso  l'util izzo  di  oggetti  reali  ed  immagini .  Ciò  favorisce  le  sue  prime
produzioni l inguistiche e la conseguente gratificazione lo stimola ad al largare
il  proprio l inguaggio.

Area  formativa  della  sensorial ità,  percezione,  logica:  si  uti l izzano
material i  natural i  (farina,  sabbia,  terra)  per  stimolare  sia  le  sensazioni
tattil i ,  visive,  olfattive  sia  la  conoscenza,  attraverso  i l  gioco,  del l ’oggetto  e
delle  sue  caratteristiche.  Con  i  giochi  da  tavolo  strutturati  si  favoriranno  le
prime  forme  elementari  di  classificazione,  seriazione,  associazione.  Attività
grafiche  pittoriche  stimoleranno  nel  bambino  la  fantasia,  la  creatività,  ma
anche la percezione e la conoscenza dei colori  fondamental i .

Area formativa dell'ambiente e delle cose:  attraverso  la  manipolazione
degli  oggetti  proposti  i l  bambino  ne  imparerà  l ’uso  e  le  varie  funzioni;  lo
spazio esterno del l'asi lo gli  permetterà di conoscere e scoprire la natura che
lo  circonda.  Il  bambino  sarà  sia  lasciato  l ibero  in  modo  da  svi luppare  i l  suo
bisogno  di  autonomia  e  di  l ibertà,  sia  stimolato  al la  ricerca  e
al l'osservazione.

Area  formativa  dell'identità  e  della  relazione:  attraverso  i  giochi
davanti  al lo  specchio  con  la  crema,  con  i  trucchi  da  viso,  i  travestimenti ,  si
facil iterà  nel  bambino  l'acquisizione  del lo  schema  corporeo.  Le  attività
vengono  proposte  per  piccol i  gruppi  per  lasciare maggior  spazio  al le  relazioni
tra  pari  e  tra  adulto-bambino.  L'intervento  del l'educatore  sarà  mirato  a
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garantire  la  stabil ità  emotiva,  la  fiducia  degli  altri  e,  quindi ,  la  positiva
immagine di sé,  base per qualsiasi  esplorazione del mondo.

Le  attività  proposte saranno  adattate  al le  esigenze  e  ai  bisogni  del l'età;
esse  saranno  organizzate  in  uno  spazio  adeguato  e  si  farà  particolare
attenzione  ai  singol i ,  nel  pieno  rispetto  del la  l ibertà  e  del le  esigenze
personali .

Nostro  intento  è  quel lo  di  dare  ad  ogni  bambino  la  possibi l ità  di
esprimersi  secondo  le  sue  potenzial ità  e  caratteristiche  in  un  ambiente
sicuro, divertente, ricco e stimolante.

8.2 LA CONTINUITA' EDUCATIVA

 VERTICALE: SCUOLA DELL'INFANZIA

Terminato  i l  percorso  al  nido  i
bambini  andranno  a  frequentare  la
scuola  del l ’ infanzia  tra  quel le
presenti  nel  territorio.  Riteniamo
importante  un  confronto  e  una
col laborazione  tra  le  realtà  educative
in  modo  che  i l  passaggio  avvenga  nel
migl ior modo possibi le.  
Il  progetto continuità verticale prevede due itinerari:
1) continuità con la scuola del l'infanzia adiacente 
2) continuità con le altre scuole del l' infanzia 
        del  l itorale.
 Si articola nei seguenti momenti:
• Incontri prel iminari con le insegnanti sui  tempi
        e le modalità degli  interventi;
• Individuazione di  un fi lo conduttore tra nido e scuola del l ’ infanzia;

• Definizione  del le  attività  del  progetto  di  raccordo  che  si  svolgeranno
nei giorni di  visita;

• Incontri con i  gruppi di  bambini al la scuola del l'infanzia;
• Partecipazione  al le  feste  comuni  (S.  Martino,  Natale,  Carnevale,
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Pasqua);  definizione  degli  orari  di  inserimento  per  l ’anno  successivo
nel la nuova struttura con la presenza di un educatore del l'asi lo nido che
accompagna i  nuovi arrivati .

• Definizione del le modalità e dei tempi del lo svolgimento del progetto.

• Incontro  a  fine  anno  con  insegnanti  del le  scuole  del l ’ infanzia  in  cui  si
daranno del le informazioni general i  sul  gruppo di  bambini  uscenti e sul le
attività  didattiche  svolte.  Verranno  organizzate  le  modalità  di
inserimento per l'anno successivo.

 ORIZZONTALE: FAMIGLIA E TERRITORIO

Si  parla  di  continuità  orizzontale  intendendo  i l  rapporto  che  intercorre
tra  la  scuola  ed  i l  territorio,  inteso  non  tanto  come  ambiente,  bensì  una
molteplicità  di  "sistemi",  qual i  l ’  habitat  naturale  e  culturale,  i  servizi ,  le
istituzioni ,  al l'interno dei qual i  avviene la crescita del l ’ individuo.

La  famigl ia  rappresenta  i l  contesto  primario  nel  quale  i l  bambino,
apprendendo  ad  ordinare  e  distinguere  le  esperienze  quotidiane  e  ad
attribuire  loro  valore  e  significato,  acquisisce  gradualmente  i  criteri  per
interpretare  la  realtà.  In  essa  inoltre  struttura  categorie  logiche  e
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affettive;  impara  a  orientarsi  nel la  valutazione  dei  rapporti  umani  e  nel la
condivisione  del le  regole  e  dei  modell i  del le  relazioni  interpersonali ,
attraverso  l' interiorizzazione  del le  norme  di  comportamento  e  la  loro
progressiva strutturazione in un sistema di valori  personal i .

Sul la  base  del le  esperienze  di  comunicazione  e  relazione,  i l  bambino
costruisce  le  sue  capacità  l inguistiche  fino  al lo  svi luppo  dei  processi
simbolici  e del le abi l ità espressive.

Il  nido  accoglie  ed interpreta tale  complessità  e ne tiene conto nel la  sua
progettual ità  educativa,  in  modo  da  svolgere  una  funzione  di  fi ltro,  di
arricchimento e di  valorizzazione del le esperienze.

A  questo  scopo  i l  nido,  avvalendosi  di  tutti  i  suoi  strumenti  cerca  di
creare  un  cl ima  di  dialogo,  di  confronto  rendendo  partecipi  i  genitori  nel la
progettazione  educativa,  valorizzando  e  potenziando  l ’ intervento  di  tutte  le
figure e le istituzioni interessate.

L'ambientamento  e  l'accoglienza  rappresentano  dei  momenti  privi legiati
di  incontro  tra  la  famigl ia  ed  i l  nido,  in  quanto  favoriscono  preziose
opportunità  di  conoscenza  e  collaborazione.  E’  fondamentale  la  capacità

dell'educatore  e  delle  altre  figure
presenti ,  di  saper  accogliere  i  bambini
in  modo  personal izzato  prendendosi
carico  del le  emozioni  del  bambino  e  del
genitore  in  un  momento  delicato  come
quello del la separazione.

Le  situazioni  connesse  a  relazioni  famil iari  diffici l i  richiedono  una  cura
specifica,  che  non  va  comunque  disgiunta  dal l'attenzione  da  parte  del  nido  a
porre  sempre  in  atto  le  condizioni  per  un'efficace  col laborazione  con  la
famiglia.

Viene  favorita  la  crescita  qual itativa  del l' istituzione  anche  attraverso  i l
coordinamento,  lo  scambio,  i l  confronto tra nidi  che operano su  di  uno  stesso
territorio, pur mantenendo la propria identità.
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TRASVERSALE: TRA SEZIONI

La  continuità  trasversale  nel  servizio  assume  una  estrema  importanza  e
si  espl ica sotto due aspetti:

Nel  raccordo tra  le  diverse  sezioni  relativamente  al la  fruizione  di  spazi ,
tempi,  ambienti;  

Abitualmente  si  propone  uno  scambio  di  bambini  tra  le  sezioni  per
offrire  loro  la  possibi l ità  di  sperimentare  nuovi  spazi  ed  ambienti .  La
conoscenza  di  queste  altre  realtà  permette  al  bambino  di  muoversi  con
autonomia e di acquisire sicurezza affettiva ed emotiva.

Continuità educativa.

In corso d’anno talvolta si  rende necessario i l  passaggio di  alcuni bambini
inseriti  l'anno  precedente  da  una  sezione  al l'altra.  Proprio  per  questo  è
indispensabile  da  parte  del  personale  educatore  uno  scambio  reciproco  di
informazioni sul  bambino,  sul  suo svi luppo e sugl i  sti l i  educativi  adottati .

8.3 INCLUSIONE

L'integrazione  deve
essere  intesa  non  solo  nei
termini  di  social izzazione,
ma  anche  come  costruzione
di  un  progetto  che
favorisca  l'autonomia  del

bambino  attraverso  i l  r iconoscimento  del le  sue  risorse.  Essa  mira  da  un  lato
al la  valorizzazione  del le  possibi l ità  e  potenzial ità  dei  bambini  diversamente
abil i  e  dal l ’altro  al la  risoluzione  di  quel le  situazioni  di  svantaggio  che
necessitano  di  una  attenzione  specifica  per  superare  problematiche  di
relazione  derivanti  dal la  diversa  origine  sociale  e  culturale  relative  non  solo
al rapporto nido- bambino ma anche nido-famigl ia.
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8.4 BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Sotto  i l  profilo  pedagogico  anche  nel  caso  di
situazioni  di  disabi l ità  i l  nido  costituisce
un'opportunità  di  scambio  e  social izzazione  per  i l
bambino  e  può  divenire  fonte  di  sostegno,  di
confronto, di  accettazione sociale per la famiglia.

Va  valutato  i l  bambino  nel la  sua  globalità,  con
la  sua  storia,  i  suoi  bisogni ,  le  sue  possibi l ità,  le
potenzial ità relazional i  e educative.

Il  Piano  Educativo  Individual izzato  (PEI),  è  i l  documento  nel  quale  vengono
descritti  gli  interventi  didattico  educativi  predisposti  per  i l  bambino   in
situazione  di  handicap  tenendo  conto  di  tutti  gli  elementi  a  nostra
disposizione  forniti ,  dai  servizi  socio-sanitari  del  territorio,  dal  centro  di
Neuropsichiatria Infanti le,  dai  col loqui  con la famigl ia.

Con la stesura del Pei si  definiscono:

•  final ità e obiettivi  educativi

•  it inerari di  lavoro

•  metodologie, tecniche e verifiche

•  modalità di  coinvolgimento della famiglia 

8.5 SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE

L’asi lo  nido  si  pone  come  un  contesto  di  crescita,  un  luogo  di  esperienze
costruttive,  di  integrazione  e  di  sostegno  per  eventual i  condizioni  di
svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

Per  la  famigl ia,  infatti ,  l ’asi lo  nido  si  pone  come  una  risorsa  sicura  a  cui
affidare  quotidianamente  l ’educazione  e  la  cura  dei  figl i ,  nonché  punto  di
aggregazione sociale.

Nelle  situazioni  di  svantaggio  socio-culturale  l ’  integrazione  deve  essere
favorita  con  ogni  mezzo,  in  modo  da  rispondere  ai  bisogni  relazional i  e
cognitivi  del bambino rafforzandone le capacità individual i  e l ’  autonomia.
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E'  importante  garantire  uno  spazio  educativo  su  misura,  ponendo
attenzione al l'esperienza sociale e famil iare di  cui  i l  bambino in situazione di
svantaggio è portatore.

8.6 MULTICULTURALITÀ

Anche  nel la  nostra  realtà  territoriale  i
contatti  tra  gruppi  etnici  differenti  si  stanno
intensificando:  i  bambini  provenienti  da  altri
Paesi  portano  con  loro  del le  "peculiarità”  che
possono  diventare fonte  di  arricchimento  per  la
comunità  nel  momento  in  cui  vengono  conosciute
e  valorizzate,  oppure  elementi  di  rifiuto  se  i
servizi  non manifestano aperture verso l ’altro.

Il  nido,  contesto  educativo  multiculturale,  è  diventato  sempre  più  un
luogo  di  confronto  di  modell i  e  pratiche  di  cura  differenti  appartenenti  ai
genitori ,  italiani  e  stranieri :  diversa  è  la  l ingua,  ma  è  diversa  anche  la
comunicazione  non  verbale,  i l  modo  di  esprimere  sentimenti  ed  emozioni  e
diverso  è  lo  spazio  della  vicinanza  e  della  lontananza  fisica,  come  pure  sono
differenti i  modelli  educativi ,  famil iari  e social i .

Stabil ire  un  rapporto di  fiducia  e  dialogo tra genitori  e  servizi  educativi
richiede  disponibi l ità  da  entrambe  le  parti.  Fiducia  e  disponibi l ità  non
significano omogeneità di  idee,  di  valori  e di  pratiche educative,  ma si  basano
sul rispetto reciproco,  sul  riconoscimento e la valorizzazione del l ’altro.
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9. AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

9.1 MODELLI DI PROGRAMMAZIONE

Ogni  anno,  dopo  l'osservazione  iniziale  del  gruppo  sezione,  in  base  ai
bisogni  dei  bambini ,  al le  capacità  emerse,  al lo  sti le  educativo  e  al la
creatività del le educatrici ,  viene scelto i l  progetto didattico.

9.2 LA PROGRAMMAZIONE DI QUEST’ANNO

La  programmazione  del le  sezioni  per  l'anno  educativo  2019/2020  saranno
disponibi l i  a partire dai  mesi di  Dicembre/Gennaio.

9.3 ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO

I  progetti  che  hanno  contraddistinto  l ’offerta  formativa  negli  anni
precedenti  continuano a caratterizzare l ’ identità del  nido (alcuni esempi  sono
stati:  i l  progetto  biblioteca;  i l  progetto  del  teatro  del le  ombre  e  i
laboratori) .  Nel  corso  del l ’anno  verranno  organizzati  dei  laboratori  per  i
bambini  frequentanti  e  i  loro  genitori  inerenti  al la  programmazione  scelta  e
al le festività tradizional i .  Di seguito alcuni esempi  di  laboratori:
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LABORATORIO TRAVESTIMENTO

Educatr ici :  2

Bambini :  8/10

Età:  16-36 mesi

Strumenti:  specchio,  borse,  cappel l i ,  sciarpe,
gonne, foulards,  scarpe, t rucchi  viso..

Obiett ivi:  favor i re  i l  gioco  d ' imi tazione,  che
permette  i l  processo  di  ident i f icazione  di  sè  e  la
conoscenza  del lo  schema  corporeo;  permettere  al
bambino di  e laborare emozioni  for t i  come la  gio ia  e la
paura.  

Durante  questo  laborator io  l 'educatr ice  st imolerà
la fantasia dei  bambini  con brevi  raccont i  d i  v i ta quot id iana e stor ie.

Indicatori  di verif ica

-Mima le azioni  degl i  adul t i :  es.  la mamma a passeggio,  la parrucchiera…

-Indica le part i  del  propr io corpo adeguatamente

-Svi luppa la capaci tà di  vest i rsi /svest i rs i

LABORATORIO ACQUATICITA’

Educatr ici :  2

Bambini :  6

Età:  dai  12 ai  36 mesi  (gruppi  omogenei  d ’età)

Strumenti:  acqua,  lavandini ,  p iscinette,  sabbiere,,  phon,  manopole,
spugne,  color i  natural i ,  b icchieri ,  conteni tori ,  cannucce,  pal l ine,  imbut i ,  col ini ,
setacci ,  bambole,  animal i  del  mare

Obiett ivi:  favor i re  nel  bambino  una  si tuazione  di  piacere  e  di  benessere
e,al  tempo stesso,  lo svi luppo del le capaci tà sensor ia l i  e percett ive.

Si  propongono  giochi  di  t ravasi  e  sper imentazioni  d i  colore  del l ’elemento
acqua.

Indicatori  di verif ica :

-Manipola l ’acqua
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-Ut i l izza i  d iversi  conteni tori  messi  a disposiz ione per fare travasi

-Superamento del l ’ in ibiz ione verso l ’acqua

   

LABORATORIO  MANIPOLAZIONE

Educatr ici :  2

Bambini :  4/5 se piccol i ,  6/7 se grandi

Età:  dai  12 ai  36 mesi

Strumenti :  sabbia, far ine, creta,  pasta di  sale,  pasta didò,  granagl ie,  fogl ie,
conteni tor i  vari ,  vaschette  per  t ravasi ,  stampini ,  col te l l ini  di  plast ica,  mestol i ,
mattarel l i ,  setacci

Obiett ivi:  st imolare  la  motr ic i tà  f ine  del la  mano  e  la  coordinazione  oculo-
manuale,  favori re  i l  g ioco  simbol ico  e  la  creat iv i tà,  sper imentare  i l  p iacere  di
fare e le diverse propr ietà dei  mater ia l i .

Per  i  bambini  più  piccol i  la  manipolazione  rappresenta  un’esperienza
sensor ia le  e  motor ia,  per  i  p iù  grandi  è  anche  un  modo  per  creare  del le
si tuazioni  s imbol iche:  le  loro  piccole  produzioni  d iventano  personaggi  di  varie
stor ie.

Manipolare  mater iale  sporchevole  serve  al  bambino,  inol tre,  per  superare  i l
t imore di  sporcarsi .

Indicatori  di verif ica :

-Manipola i l  mater iale

-Forma pal l ine o piccole forme 

-Dà signi f icato a quel lo che ha prodotto

LABORATORIO MOTRICITA’

Educatori :  2

Bambini :  12/14

Strumenti:  macro  strut tura  in  gommapiuma
igni fuga  (piscina),  pal l ine,  pal loni ,  pal le,
foulards,  strut tura  in  legno  con  scivolo,  cubi  e
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ci l indr i  in gommapiuma igni fughi ,  cerchi ,  amaca,  specchio, corde

Obiett ivi:  svi luppare  la  capaci tà  e  la  coordinazione  motor ia,  la  conoscenza
del  sé  corporeo,favor i re  la  social izzazione,acquisi re  padronanza  del  proprio
corpo.

Questo  laborator io  s i  svolge  in  una  stanza  adibi ta  a  tale  scopo  con
pavimento  ant ishock.  Nel la  grande  piscina  di  pal l ine  i  bambini  sono  l iberi  di
tuf farsi  e  lanciare  le  pal le.  Nel la  strut tura,  invece,  i  bambini  hanno possibi l i tà  d i
correre, sal i re e scivolare.

A  vol te  con  i  cubi  i  bambini  sono  lasciat i  l iberi  d i  costrui re  percorsi ,  in  al t r i
momenti  l ’educatr ice  propone  oggett i  meno  strut turat i  che  st imolano  i l  gioco
simbol ico.

Indicatori  di  ver i f ica:

-Si  muove in sicurezza nel la stanza

-Indica davant i  a l lo specchio le part i  del  corpo (occhi ,  naso, bocca)

-esegue sequenze d’azioni  come: rotolare, str isciare e sal tare.

-Partecipa  al le  attività  proposte  (costruzione  di  torri ,  treni ,  percorsi
con i l  tunnel . . )

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO

Educatr ici :  2 o 3

Bambini :  4/5 se piccol i  o 6/9 se grandi

Strumenti:  grembiul i ,  carte  e  cartoncini  di  var io
t ipo,  pennel l i ,  pennel lesse,  ru l l i ,  t imbri ,  spugne
sagomate,  spruzzini ,  tempera,  acquerel l i ,  color i  a
di ta,  cere,  gessi ,  mat i toni ,  pennarel l i ,  col la,  mater ial i
natural i  come orzo, sale,  far ine ecc..

Obiett ivi:  favori re  la  motr ic i tà  f ine  del la  mano  e
la  coordinazione  oculo-manuale  ,  la  conoscenza  dei
materia l i ,  del  loro  ut i l izzo  e  del la  loro
trasformazione,  st imolare  la  creat ivi tà,  la  l ibera
espressione e i l  r ispetto  del  gruppo di  lavoro.

I l  laborator io  s i  svolge  in  una  grande  stanza  adibi ta  al l ’at t iv i tà  pi t tor ica  con
due grandi  tavol i  che permettono di  lavorare anche con un gruppo consistente di
bambini  e  dei  lavandini  per  completare  l ’at t iv i tà.  Si  propongono  pi t ture  a  vol te
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su  fogl i   grandi ,  a l t re  su  dimensioni  r idotte,  in  cui  i  bambini  sono  maggiormente
l iberi  d i  espr imersi .  Dal  momento  che  la  stanza  ha  una  parete  piastrel lata  è
prevista anche la pi t tura “vert icale” con l ’ausi l io d i  pennel l i  e spruzzini .

Talvol ta  s i  propongono la  pi t tura con i  p iedi  ed esper ienze di  percorsi  tat t i l i -
pi t tor ic i .

Indicatori  di  ver i f ica:

-Partecipa senza t imore di  sporcarsi  usando i  color i  a disposiz ione

-Usa rul l i  e pennel i  in maniera adeguata

-Racconta ciò che produce

LABORATORIO “LUCI ED OMBRE”

Educatr ici :  2

Bambini :  6

Strumenti:  tavolo  luminoso,  proiet tore  per
diaposi t ive,  piccole  sabbiere  per  tavolo
luminoso,  torce  e  scatole  trasparent i ,  sagome di
cartoncino  o  di  oggett i  vari ,  fogl i  colorat i  di
var ia consistenza e traslucidi ,  mater ia le naturale
(far ine, sale,  f rut ta,  fogl ie,  conchigl ie. . )

Obiett ivi:  favori re  la  coordinazione  oculo-
manuale  e la  motr ic i tà  f ine,  manipolare  mater ia l i
con  consistenze  diverse,  scopr i re  come  si  può
“trasformare”  la  luce  e  i l  buio,  creare  giochi  d i
luce e ombre, imparare a gest i re le emozioni .

Indicator i  d i  veri f ica:

-Con la farina o le fogl ie copre e scopre la luce

-Lascia tracce con la sabbia sopra la lavagna

-Supera la paura del buio
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LABORATORIO MUSICALE

Educatr ici :  3

Bambini :  6-7 piccol i ,  grandi

Strumenti:  impianto  stereo  con
musiche  di  ogni  genere  e  cul tura,
percussioni  di  vario  t ipo,  f laut i ,  una
chi tarra,  strumenti  costrui t i  dal le  educatr ic i
e  assieme  ai  bambini  (noci  r iempite,  canne
di  bambù..) ,  oggett i  sonor i  anche  di
materia le  naturale  come  conchigl ie,
granagl ie…,  registrazioni  di  suoni  natural i ,
del l ’ambiente 

Obiett ivi:  Giocare  con  la  musica,  i  suoni ,  i l  movimento  permette  ai  bambini
di  acquisi re  f iducia  nel le  proprie  capaci tà,  d i  relazionarsi  in  modo  posi t ivo  con
gl i  al t r i ,d i  inser i rsi  in  un  contesto  social izzante  e  con  valenze  condivise.
Favori re  i l  r ispetto  del l ’a l t ro  at traverso  l ’acquisiz ione  di  sempl ic i  regole  di
convivenza,  svi luppare  le  capaci tà  di  at tenzione  e  memorizzazione,  maturare
determinate  competenze  logico- l inguist iche,  in  quanto  vengono  coinvol t i
entrambi g l i  emisfer i  cerebral i .

Si  proporranno  ascol t i  di  vario  genere,  anche  legat i  a  sempl ici  danze  e
girotondi  e giochi  di  movimento,  at t iv i tà  di  esplorazione sonora e di   suono con i
vari  strumenti  d i  t ipo percussivo e con la body percussion.

Indicatori  di  ver i f ica:

-Ripete  i l  gesto  sonoro  e/o  una  parte  del  canto  e/o  un  movimento  legato  al
suono

-Sa  r ispettare  i l  turno  del  propr io  intervento  musicale  (aspetta  i l  suo  turno
al  momento del  gioco sonoro proposto) 
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10. AREA DELLA RICERCA, SVILUPPO E 
SPERIMENTAZIONE

10.1DOCUMENTAZIONE

Documentare  signi f ica  poter  accedere  al la
memoria  per  r ievocare,  anal izzare,  r icostrui re,
esper ienze compiute.

Le  esper ienze  possono  essere  documentate
avvalendosi  di  una  moltepl ic i tà  di  strumenti :  s ia  con
carta  e  penna  sia  at traverso  le  tecnologie
audiovis ive.  Si  avranno  cosi  una  documentazione  di
t ipo  graf ico  come  le  tracce  che  i  bambini  lasciano,
sia  verbale  come  le  narrazioni  spontanee  raccol te
dal l ’educatr ice.

E'  importante documentare:

-Per  i  bambini  che  hanno  bisogno  di  "r ivedere"  le  loro  esper ienze  e  le  loro
tracce,  d i  parlarne insieme,  r ie laborar le.  Può essere di  t ipo col let t ivo,  at traverso
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la  registrazione  di  momenti  ed  esper ienze  important i  ( f i lm,  foto,  carte l loni
contenent i  lavori  d i  gruppo),  o  di  t ipo  indiv iduale,  at traverso:  carte l l ine  con  i
disegni  del  bambino;  a lbum o l ibrett i  real izzat i  individualmente; a lbum con foto.

-Per  le  educatrici  che,  at traverso  i l  confronto  col legiale  e  la  r i f lessione  sui
percorsi  d idatt ic i  compiut i ,  strumenti  fondamental i  per  l 'azione  di
programmazione  e  veri f ica,  incrementano  la  propr ia  professional i tà.  E'
soprattut to  nei  momenti  d i  programmazione  che  diventa  ut i le  anal izzare  la
documentazione  cost i tu i ta  da:  progett i  /  i t inerari  d i  lavoro  e  di  esper ienze;
resocont i  del le  esper ienze;  model l i  per  l 'osservazione  e  la  ver i f ica;  progett i  di
organizzazione  del la  giornata  scolast ica  e  degl i  spazi  del la  scuola;  proposte  di
giochi ;  lavor i  dei  bambini ;  l ibr i ,  r iv iste,  d ispense; verbal i  degl i  incontr i .

-Per  la  famiglia  che  acquisisce  consapevolezza  dei  processi  formativi  del
bambino  al l ' in terno  del la  scuola,  in  un'ot t ica  di  co-educazione.  E'  importante
documentare  sia  le  fasi  d i  cresci ta  del  bambino  raccogl iendone  le  tracce  e  le
test imonianze  attraverso  le  fotograf ie  e  le  creazioni  graf iche -pi t tor iche  e
manual i ,  sia  le  conquiste  del  bambino  a  l ivel lo  di  ident i tà,  autonomia  e
competenza, at traverso le v ideoregistrazioni .

-Per  la  Scuola  dell ' Infanzia  che  assume  l 'esper ienza  del  n ido  come  base

per progettare la cont inui tà educat iva e didatt ica.

-Per i l  Nido  che costruisce un archiv io,esso diventa parte  integrante
del la  sua  ident i tà  stor ica  e  cul turale.  I l  materia le  serve  per  test imoniare  la  v i ta
del  servizio,  i l  lavoro  del le  educatr ici ,  le
esper ienze dei  bambini .
Esso  cont iene:  copia  del le  progettazioni  annual i ,
strumenti  d i  osservazione  e  veri f ica;  strategie  di
intervento  per  bambini  in  d i f f icol tà;  lavor i  col let t iv i
dei  bambini ;  registrazioni  in  v ideo  di  s i tuazioni
educat ive;  mater ia l i  real izzat i  nel  corso  del l 'anno
scolast ico  (carte l loni ,  addobbi . . . . ) ;  d ispense  e
documenti  relat iv i  a corsi  d 'aggiornamento.
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11. PROFESSIONALITÀ DOCENTE

La  figura  del l ’educatore,  nel  contesto  del l ’asi lo  nido,  rappresenta  un
riferimento  per  i l  processo  formativo  del  bambino  durante  la  prima  infanzia.

È,  infatti ,  al l ’ interno del la relazione che si
instaura  tra  l ’educatore  e  i l  bambino  che
può  nascere i l  germe della  social ità  e  del la
legalità,  basata  su  un  confronto
arricchente  e  sempre  unico  che  porta  i l
piccolo  ad  una  maggiore  sicurezza  in  se
stesso  e  lo  aiuta  ad  aprirsi  al la  relazione
con gl i  altri .  Essere educatore d'asi lo  nido
comporta  oggi  un  profilo  d'alta
professional ità  e  di  gran  responsabil ità  in

quanto richiede:  padronanza di  specifiche competenze cultural i ,  pedagogiche,
psicologiche,  metodologiche  e  didattiche  unite  ad  un'aperta  sensibi l ità  e
disponibi l ità al la relazione educativa con i  bambini e le famigl ie.

Il  lavoro  del l'educatore  si  espl ica  nell' impegno  personale  e  nel la
col legial ità di  diversi l ivel l i  del la sezione, del l' intersezione, del nido.

In  particolare,  va  garantita,  una  condivisione  dei  principi  educativi  e
coordinazione  attraverso  la  piena  partecipazione  di  tutte  le  educatrici  ai
diversi  momenti  del la  progettazione,  del la  gestione  del le  attività  e  del la
valutazione.

In  particolare,  Emma  Rossi  del inea  alcune  caratteristiche   del la
professional ità del l ’educatore:

- l ’attenzione al l ’ inserimento graduale del bambino;

-  la  riflessione  sul la  condivisione  del le  cure  fra  famigl ia  e  nido,  nel
rispetto  del la  central ità  del la  famigl ia  e  del la  storia  personale  di  ogni
bambino;

-  l ’osservazione  del  bambino,  final izzata  ad  accompagnarlo  nel  suo
percorso  di  crescita  individuale,  attraverso  i l  gioco  e  altre  attività
educative;
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-  la  tensione  verso  un ’articolazione  del  proprio  lavoro  capace  di  tenere
conto  dei  bisogni  del  bambino,  ma  anche  di  sostenere  i  genitori ,  accettando
le  emozioni  spesso  contraddittorie  che  accompagnano  i l  primo  processo  di
distacco.

- la  capacità  di  progettare  l ’ambiente  e  di  proporre  esperienze  che
assecondino lo svi luppo sociale e cognitivo di ogni bambino.

L ’ o ffert a  f or mat i v a  de l  per sona l e  educ at i v o  è  propost a  da l  Comun e

d i  V enez i a  A ssesso rato  a l l e  P o l i t i c he  E ducat i ve  i n  co l l aboraz i on e  c on

a l t re  Agenz i e  o rg an i zzate  i n  se m i nar i  an nua l i  c on  te mat i c he  per  l a

pr ogett az i on e  e  l a  re a l i zzaz i o ne  r i vo l t a  a i  v ar i  p i an i  de l l a  v i t a

affe tt i v a  c ogn i t i v a  de i  bamb in i .

✗ Corso  d i  fo rmaz i one  su l l a  s i c urezza  d. l g s  626/94

Da l  1994  è  d i ve nta to  obb l i go  per  t ut t i  i  l a vo ra to r i  a t te ners i  a l  d .

l g s  n .  626/94  con ver t i t o  i n  d .  l g s .  n .  8 1/08  su l l a  va l u taz i on e  de i  r i sc h i

ne i  l u og h i  d i  l a vo ro  e  l a  s i c ur ezza  ant i nce nd i o  e  l a  ge st i on e

de l l ’ emergen za  ne i  l uogh i  d i  l a v or o .

I l  Comune  d i  Ve nez i a ,  p i ù  spec i f i c at amen te  l a  D i rez i o ne  Amb ie nte

e  S i cu rezz a  de l  t e r r i t or i o ,  se r v i z i o  s i c u rezz a  neg l i  amb i ent i  d i  l a vo ro

org an i zza  pe r  i l  p erson a l e  educ at ore ,  c ors i  d i  f or maz i one  i n eren t i  a l l a

c i t a ta  s i c ur ezza .

Lo  sc opo  è  d i  de f i n i re  l a  p roc edur a  s u l l e  m i su re  org an i zzat i ve  e

gest i o na l i  d a  a t tuar e  i n  c a so  d i  e merg enza  i n  c a so  d i  i n ce nd i o ,

emergen za  s i sm i ca  ed  e merg enza  san i t a r i a  a l  f i ne  de l l a  sa l v ag uar d i a

f i s i c a  de i  l a vo ra to r i  e  de l l ’ u ten za  nonché  a l  f i ne  de l l a  conservaz i o ne

de i  ben i  i mmob i l i .
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L ’ ob i e t t i v o  è  l a  corr et ta  d i r amaz i on e  de l l ’ a l l a r me ,  sa l v at ag g i o

de l l e  person e ,  c ont r o l l o  de l l ’ emerge nza  e tc .

✗  Cor so  d i  f ormaz i one pr imo  soccorso

In  ot te mperanz a  a l  d l g s  81 /2008  e  i n

a t tuaz i o ne  a l l a  Legg e  Reg i on a l e   n .  22/02

per  r i conosc ere  un ’ emerge nza  san i t a r i a ,

a cqu i s i re  c apac i t à  d i  i n te rvent o  p ra t i c o  e

a t tuar e   i n t ervent i  d i  p r i mo  soc corso ,  i l

per sona l e  educ at ore  de l  Comun e  d i  Vene z i a ,  c o -o rgan i zz a  un  cor so  per

adde tt i  a l  P r i mo  Soccorso .  Lo  sc opo  è   d i  f or mare  per sone  i n  g rado  d

r i conosc ere  e  ge st i re  un ’ e me rgenz a  san i t a r i a ,  af f i nché  i l  per sona l e  non

s i a  co l t o  i mpr epar at o  a l  v e r i f i c ar s i  d i  un a  s i t uaz i o ne  d i  e mer genz a .

✗ Corso  d i  fo rmaz i one  back  schoo l

La  Back  Sc hoo l  s vo l g e  l a  s ua  az i o ne  educ at i v a  e  pr event i va  i n

amb i to  l a vor at i v o .

Ta l e  i n t ervent o  f ormat i v o  spec i f i c o  v i ene  svo l t o  per  l ’ a t tuaz i o ne

pr at i c a  de l  d l g s  8 1/2008 ,  i l  q ua l e  pre ve de ,  che  ne l l e  az i en de  i n  c u i

e s i s te  per sona l e  addet t i  a l l a  mov iment az i on e  de i  c ar i c h i  ( i n  q ue st o  c aso

bamb in i ) ,  v en gano  tenut i  de i  c or s i  p er  l a  p re ven z i o ne  de l l e  a l g i e

ve rtebra l i .

✗  Cor s i  d i  agg i ornamento

Quest ’ an no  i l  C omun e  ha  ape rto  l ’ a n no  s co l a st i co  2019/2020  con  l a
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g i or nata  d i  fo rmaz i one  per  e ducatr i c i  de i  n i d i  e  i n segn an t i  de l l e  s cuo l e

de l l ’ i n f an z i a  i l  02  Sett embre  2019  da l  t i t o l o  “ P i an o  educ at i v o

Ind i v i dua l i zz at o  I CF -CY”  p resso  i l  Pa l a p l i p  d i  Mestre  tenuto  da l  p r of .

Dar i o  I ane s ,  e  u n  l aborato r i o  ten ut os i  i l  04  Sette mbre  2019  p resso  l

I .S .S .  Pac i no t t i  da  l  p rof .  S i l v i o  B agn ar i o l .  

L a  for maz i one  de l  person a l e  è  cont i nuat a  c on  i l  t ema   “B i s og n i

Educ at i v i  Spec i a l i  ( B .E .S . )  a l  n i do  e  a l l a  sc uo l a  de l l ’  i n fanz i a ”  ne l

per i odo  Ott obr e - D i cembr e  con  due  i n c ontr i  i n  p l en ar i a  i l  22  o t tobre  e

i l  3  d i cembr e  e  un  l aborato r i o  i n  da ta  08  no ve mbre  2019 .

A l  p re se nte  PO F  v i ene  a l l e ga to  i l  f a sc i c o l o  for mat i vo  per  l ' a nn o  i n

cor so .
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12. GESTIONE E COLLABORAZIONI

Municipal ità del Lido e Pellestrina

Via S. Gal lo 32/a

Responsabile UOC gestione ufficio front-office:   CHIEDERE

Tel.  041/2720501 Fax. 041/2720517

Direzione Sviluppo Organizzativo e strumentale

Settore Servizi Educativi

Responsabile P.O Sig.  Raniero Colombo 041 2749660 

L’ufficio  fabbisogno  scuole  gestisce:  gli  acquisti  del  materiale,
interventi  per  la  manutenzione  del lo  stabile,  formulazione  del le  graduatorie
d'inserimento dei bambini e per qualsiasi  altro problema di amministrazione.

Centro di Neuropsichiatria Infanti le

Ospedale al  Mare Lido di Venezia

Referente: Dott.ssa Battistel Tel .  041/5295242

Al  Centro  di  Neuropsichiatria  si  fa  riferimento  per  ottenere  incontri  in
cui  scambiare  pareri  e  consigli  su  bambini  frequentanti  i l  Nido  che
presentino disagi  affettivi ,  motori ,  l inguistici ,  caratterial i  e del l'attenzione.

Il  centro  si  avvale  di  diverse  professional ità  che  lavorano  in  èquipe
logopedisti ,  fisioterapisti  e psicomotricisti .

Asilo Nido Sole

Via S. Gal lo 136 Tel .  041/5260919

Piscina Comunale

Via Sandro Gallo n.253
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La  piscina  funzionante  da  anni ,  essendo  attigua  è  faci lmente
raggiungibi le dal l'asi lo nido.

Biblioteca Comunale “Hugo Pratt”

Via Sandro Gallo 136

Biblioteca Comunale Bettini

S. Provolo - Venezia

L'uso  del la  Bibl ioteca  Comunale  è  necessario  per  un  aggiornamento
personale mediante lo studio di  nuovi  l ibri .  

E'  possibi le  inoltre  la  ricerca  di  testi  da  sottoporre  al l'attenzione  dei
bambini .  

Istituto Vendramin Corner

Dorsoduro – Venezia

Liceo Socio-pedagogico N.Tommaseo

Castel lo- Venezia

Dagli  istituti  Vendramin  Corner  e  N.Tommaseo  provengono  studentesse
tirocinanti  che  ogni  anno  per  due  settimane  frequentano  i l  Nido  per
osservare lo svolgimento del l'attività didattica.

In  passato  siamo  stati  disponibi l i  ad  accogliere  studenti  dell'Università
di  Padova  interessati  al  lavoro  quotidianamente  svolto  al l' interno  del l'asi lo
Nido.
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13. AREA DELLA VALUTAZIONE

14.1 VERIFICA

La  verifica  permette  di  valutare  l ’efficacia  e  l'adeguatezza  del la
progettazione  e  del le
attività  in  rapporto  al
bambino  e  al  progetto
avviato.

La  verifica,  nel l'asi lo
nido,  trova
nell'osservazione  i l  suo
strumento  privi legiato;
infatti ,  tramite
l'osservazione,  l'educatore
riconosce  e  fa  emergere  i
bisogni  del  bambino,

riservandosi  anche,  in  base  al la  qual ità  del le  risposte che vengono fornite,  di
mettere a punto continui aggiustamenti del le proposte educative. 

L'esperienza  di  vita  del  bambino  è  complessa,  articolata,
pluridimensionale;  a  volte  è  difficile  stabil ire  quale  sia  i l  modello  giusto
d'osservazione,  dato  che  esiste  per  ogni  individuo  una  gran  variabi l ità  nei
tempi del lo svi luppo,   negl i  sti l i  cognitivi  e nel l'acquisizione del le abi l ità.

L'osservazione sistematica,  come metodo,  vede quattro fasi:

➔ definizione  del l ’  ambito  specifico  nel  quale  ritagl iare  l'oggetto
dell'osservazione  (per  esempio  osserviamo  i l  bambino  al l'entrata  al
nido);

➔ definizione  del le  categorie  del l'oggetto  d'osservazione  (ad  esempio
come  il  bambino  saluta  significa  stabil ire  come  lo  fa,  a  chi  si  rivolge,
ecc. . . );  

➔ determinazione  degli  iter  osservativi  in  modo  tale  da  garantire
un'osservazione concretamente misurabile,  visibi le;
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➔ ideazione  di  un  piano  per  l'osservazione  sistematica,  luogo,  tempo,
durata.

L'osservazione  sistematica  è  spesso  affiancata  dal l'osservazione
casuale  o esperienziale ,  la  quale  uti l izza tecniche meno predeterminate
e  si  può  avvalere  del la  registrazione  sonora  o  mediale  come  strumento
che permette una lettura immediata.

Possiamo definire,  quindi ,  la  valutazione come un processo sistematico ed
intenzionale  di  raccolta  e  interpretazione  di  dati  che  portano  a  pianificare
una decisione o una azione da intraprendere .

Valutare  presuppone  anche  la  conoscenza  dei  processi  di  svi luppo  e
d'apprendimento  del  bambino  ( identità,  autonomia,  competenze  )  in  rapporto
al la sua età, per sostenerlo e aiutarlo nella sua esperienza formativa.

14.2 VALUTAZIONE

Solitamente i l  processo valutativo si  compone di tre fasi :

INIZIALE

Riguarda  la  prima  parte  del l'anno  scolastico  ed  ha  un  carattere
fondamentalmente  conoscitivo,  poiché  deve  offrire  indicazioni  in  merito  ai
saperi del bambino: sapere, saper essere e saper fare.

Occorre,  inoltre,  cercare di  saggiare le competenze cognitive  trasversal i
(creatività,  comprensione  verbale),  gl i  sti l i  d'apprendimento  (verbale,
iconico),  i  comportamenti  affettivi  e  relazionali  al  fine  di  definire  del le
ipotesi educative attuabil i .

IN ITINERE

Ha carattere  formativo  poiché  va  ad  intrecciarsi  con  i  nuclei  del l'azione
didattica  offrendo  un  continuo  riscontro  sul la  val idità  del l' intervento
educativo  e  del l ’apprendimento.  Prevede  la  possibi l ità  di  rivedere  la
progettazione,  i l  piano  delle  attività  e  le  singole  proposte  e  nel lo  stesso
tempo di  attivare percorsi d'apprendimento individual izzati.
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FINALE

La  valutazione  finale  permette  di  evidenziare  i l  percorso  effettuato
tenendo conto dei cambiamenti rispetto al la fase iniziale.

Traccia un bi lancio complessivo degli  apprendimenti ,  dei  comportamenti  e
dei processi che li  hanno accompagnati e sostenuti .

Evidenzia,  inoltre,  gl i  svi luppi  e  le  acquisizioni  del  bambino,  grazie
al l'esperienza  compiuta  al  nido  e  ri leva  la  capacità  di  perseguire  e
raggiungere apprezzabil i  traguardi  qual itativi .
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