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L'apprendimento di una lingua straniera d un processo complessoin cui inrervengono molteplici ri-tto.i ,tr.tturn*iJr"rriio" r*".Raggnrppandoli in due aree ronaur.rtuti, pllrl?o inai"ur" ,- ta componenre cognitiva.e ,ff.tti"";.';;;;;;; ir bagagtiodi conoscenze di cui in poisesso il ,ogg.flo .i" ,po?liai'1.ono.".n..gene-rali e conoscenze I inquistiche)]a rr" .ril;;;i;;partenenzae Ie caratteristiche individui
aisponibilia,attegg#;;;;;*.;,":ffi run:,Ulf ,#:,11;ffiil"

- il contesto in cui si reatizza r;;r"d;;n1;ii,uliu"r.ita p",quanto riguarda i nostri discenri) con te sie i.fii"i-iJ,'i ,rr .roto 
"Ia funzione della comunicaziore in classe , d.",.i;-;f,lr;;nt.*gir.ono

pratiche esercitative che definiscono I,attiriid-
dello studente e orientano il suo apprendimento in unadirezione definita.

Questa concezione dell'apprendimento di una L2 che 6 allabase della didattica modema aeili lingue rt.uni"r".ielinuru augtianni '70 con gli approcci <cognitivi> e ,,.";;";;;;; Un aspettocomure ad entrambi gli approcci d la parlicolare uu*.ion" ai,Ap*,a*t"
stesso, mettendolo al cenfo del processo di uppr.rdu;;;;,e rcnendoconto della preminenza delle sue attiviGrrr"ntuti.

Considerando che all'inizio di ogni apprendimento il discente<sd> delle cose ed ha delle conoscenze, il termine (cognitivo))
viene adoperato in glottodidartic, piri o ..no-.orJ ,iiorlmo ai<consapevolor; quindi. un approccio cognitivo e ,<un apfroccio cherende esplicite le caraueristiche della lirfuua (....) ' '
. Sempre pit si tende a rendere conipevoli i legami esistenti trale parole, le opposizioni. je inclusioni. r.'rrf,rita.-i. jifEr.nr., i,un lavoro di confronto e comparazione che dovebbe rendemeesplicite le relazioni> (Bornetto, 199:2g)
,. L'approccio cognitivo favorisce in qualche modo un processodi <presa di coscienza> di c

semantiche derr" r G;; il# :;::::.J.1?:,,fi:,?:::H'fX":
creare le rnigliori condizioni in cui l.apprendente fo.*,LfrUoru."personalmente le conoscenze consapevoli raggiunte 

"' 
paapo.t".l"poi utilizzare... La Iingua diviene cosi creativitd. curtura. emozione,modo di ragionare, capacitd di metaforizzare,'irr".i."a-i"r" 0",mondo. in una parola cognizione nel senso pi,iirai"i-[..i".r.

(Bomerro : 30)
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Altro approcio innovativo della didattica moderna 6 ben

quello comunicativo.
l-o studente, occupando ormai una posizione-chiave. nel processo

di apprendimento non e pit considerato come passivo ricettore

J.rrJl*".ita, emesse dai'insegnante, ma' al contrario diventa il

protagonista attivo e consapevole che impara per esprimere da una

i.n.""rii .".*icativi legati ai suoi bisogni- quali ad esempio

iupl.ti p..r.n,ure, rispondire ad un'offerta, fare richieste' dare un

ilil; f." un inuito --e dall'altr4 soprattuffo, <<per interagire in modo

oartecipativo con gli altri interlocutori usando la lingua fattivamente per

iirrgglri"glrn.",i di determinati scopi, di determinati <saper fare>>

(Bometto : I 38)'---"i linguisti degli anni settanta, tra cui Dell Hymes (1972")

hanno contipposto a-lla competenza linguistica Chomskiana la nozione

Ji.".p*"-,i" comunicativa nel senso che, per parlare una lingua'

non6sul]icientelaconoscenzadivocaboliediStrutturegrammaticali.
P". "r.".. 

competenti nella lingua seconda (L2).si deve <sapere

molto di pit : si deve sapere come ci si comporta linguisticamente

nelle varie occasioni interattive)>' (Ciliberti' l99l : 84)'

Nell'insegnamento comunicativo' il lavoro dei gtottodidatti si

6 concentrato sirlla necessiti di rendere gli apprendenti in grado di

usarelaL2nonsoltantocorrettamentemaalcheappropriatamenteein
situazioni comunicative reali, e percio'si d trattato di tenere conto

della prevalenza delle loro attivitil mentali'
Cosi', si considera che all'inizio di ogni apprendimento'

il discente veicola in s6 stesso dei framrnenti di conoscenza' quali

i suoi pregiudizi, le sue preconcezioni, delle immagini implicite e

r"p*rirr,J delle attese riguardanti l'universo culturale legato alla

iin'gua ch" apprerdera ; queste mppresentazioni o immagini che condivide

ilu]pp."na.ni" con la sua,,uniitu di apprendere -la 
lingua seconda'

o.i'"i uno la sua pratica intellettuale e a seconda dei casi e delle

"l."o.,unr. 
po..ono aiutarlo nelle sue strategie di apprendimento o

creargli degii ostacoli e dei freni' In realti, la lingua 6 un oggetto

socije, afpartenente a tutti ed esiste fuori delle istituzioni

.."i"r,i"rr,j i vale a dire che si deve tener conto del <gid esistente))

ptrchd ogni apprendente e nel nostro caso gli studenti arabofoni del

tiennio 
-rniveisitario possiede gii l'esperienza del ..linguaggio

u"qrlri,u con la lingua-madre (arabo dialettale o il berbero)'
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anicchita della padronanza del liancese L2 per una certa maggioranza
di studenti algerini e con infine la pratica di un,altra lingua straniera
come l'inglese, il tedesco o lo spagnolo in ambiente scolastico.

Le rappresentazioni che possono influire sulle attivitd
dell'apprendente sono di due tipi : quelle direttamente legate alla
lingua da studiare e all'universo straniero e quelle che rifleffono la maniera con
cui egli concepisce l'apprendimento di questa lingua. euesto secondo
tipo di rappresentazioni si basa sulle attese degli apprendenti: esse
variano a seconda della loro eti e della loro maturite, e determinano
in parte il loro atteggiamento psico<ognitivo di fronte all,apprendimento :

motivazione, disponibilita all'apprendimento ma anche disagi o problemi
dinatura psicologica come per esempio la timidezza o l,ansietd.

Per meglio capire questi fattori interni legati al carattere
dell'apprendente, al al suo modo di pensare, alla sua costituzione
biologica (e neurobiologica), partiremo dall'esposizione di Krashen
S. Che, a partire degli anni Settanta (Krashen 1977) fino alla metd
degli anni Ottanta (Krashen 1985), ha sviluppato una teoria lbndata
su cinque ipotesi :

a) quella dell'apprendimento (leaming) come processo conscio,
svolto in ambiente istituzionale, in cui l'attivitd cognitiva
del I 'apprendente 6 centrata sulla forma linguistica con la sua norma
e le sue regole;

quella del monitor che 6 quella parte del sisterna interno dell'apprardorte
che pare sia responsabile dell'elaborazione linguistica consapevole:
(...) Tutte le volte che si compie uri elaborazione linguistica
consapevole-(...) I' apprendente fa uso del monitor. (Dulay, Burt
c) la terza ipotesi 6 quella dell'ordine naturale secondo la quale
I'apprendente 6 capace, grazie a\ LAD (Language Acquisition
Device) - dispositivo del suo inconscio - di rilevare e di fissare in
modo spontaneo le regolarita (e le irregolarita) della lingua costruendone
gradualemente la grammatica, mentre la sua attenzione d rivolta al
messaggio.
d) la quarta tratta dell'input comprensibile secondo cui il fatto di
<ricevere una grande quantitd di messaggi comprensibili (...) causa
l'acquisizione (inconsapevole) di nuove strutture della L2> (Pallotti
G, 1998 : 193);
e) infine, l'ultima ipotesi d quella che riguarda il filtro affettivo
il quale permette di fare capire come vari apprendenti, (ad esempio,
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un gruppo di studenti della stessa classe) che sono espoti alla stessa

qr.?,#ai informazioni o input comprensibile si ritrovano^in gradi

i;apprenaimento diversi, utizzano tempi di apprendimento differenti e

in ulti,no esito producono degli output sensibilmente diversi :

n"ff;upp.""a"rt. 
"ri.t" 

* <<filtro>-che si alza o abbassa in base a fattori

uif.tt'iri qrufi il desiderio di integrarsi nella nuova^ 
^cultura 

( ")'
iurnuggio." o minore ansia, autostima, sicurezza>>' (1998 : 193)'

"f 
affettivita, vista non solo come l'effetto e il risultato di un clima

di fiducia ,eciproca in classe, ma anche come dinamica intema delle

unlui a a"ff'upprendente, 6 una dimensione rilevante della prospettiva

cognitiva deliinsegnamento: essa suscita e mantiene il desiderio di

upfl."nainl.rto n"idir""nt"; i rapporti insegnante / apprendente ed i

ffiorti tra apprendenti stessi giocano un ruolo determinante in ogni

sinrazione di apprendimento nella misura in cui le diverse attivitd

(ricezione orale, pro<luzione orale e scritta, comprensione"" ) mettono

i]r atto le interazioni tra apprendenti e percio', le produzioni richieste per

quesre attiriA favoriscono io sviluppo di rura reale capacita comunicativa'

i[ um" purot", l'interazione tra insegrante ed apprendente non 6 piir

ii.io'"ff" correzione degli enunciati errati' Durante le varie fasi

a.1i;ufp..nai."rto di una lingua straniera, t" :q9:* produce degli

.n*"iutl che, riguardo alle regole defrnite dai sillabi istituzionali e dalle

g*orlruti"h., n*"** ben cosrn-riti o trasgrediscono la norma diventando cosi '

Tragrammaticali>. Siccome l'apprendente che impara questa lingua

polri"a. gid il linguaggio, si tritterd per lui di ampl.iarg un repertorio

iornportuil"ntut" I oi *ur. in altemativa un sotto-insieme di alcune

,egoie detla lingua madre; trasferendo, come lo afferma S' Pit Corder

<q'uello che 
-gid tu*o sull'esecuzione di un ce(o compito

ati'esecuzione di un alro simile (Corder 1973, 1983 : 153)'

Jnu dornunda, quindi, si pone : In che misura la lingua-madre

costituisce per l'apprendente i e particolamente il.n^ostro studente

"l"j"rlr" "fr. 
uir.,rnu situazione di bilinguismo - il fondamento di

un nuovo sistema da costruire ?

Situazione socio - linguistica degli apprendent] Il .::t:o
universitario di Blida, da cui sid estratto un campione' 6 costltulto

a" gi"r".i tra il diciottesimo e il ventisettesimo anno di etd' in

oor.""rro della matunti, provenienti dalle diverse regioni algerine'

i;;. ;" diversi tipi di tiiei ed esiste, peraltro, una netta prevalenza

di studenti provenienti della cittd di Blida, cittd media del Paese'
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posta a circa trenta chilometri della Capitale. Di lingua madre
arabo-algerino oppure berberofoni, hanno seguito un iurriculum
scolastico di nove anni bilingui, altemato lra l,arabo classico
regolare ed il francese : nelle elementari, per i due primi anni hanno
ricevuto l'insegnamento solo in arabo ciassico; hanno cominciato
l'apprendimento del francese L2 nel lerzo anno fino al sesto. in
concomitanza con la L1, ciod l,arabo.

Nelle medie e nelle secondarie, interviene I,inglese, e piir
raramente il tedesco e lo spagnolo come lingua stranieri, prendendo
cosi lo status di L3. Cid significa che in lodici anni (sei per le
elementari, e sei tra le medie e le secondarie), gli apprendenti algeri,i si
sono confrontati con un fenomeno di plurilinguismo, perchd a livelli pit
o meno- diversi, questi praticano tre lingue, e alcuni di loro quatfo.
Questi dati primari che noi diamo sono stati consegnati in una breve
inchiesta questionario socio linguistica che abbialo fatto con gli
studenti : il nostro scopo era di fare la sintesi generale del loro percorso
di apprendimenti linguistici, a priori in classe, poi in ambiente extra_
scolastico (con i loro amici, nel loro ambito familiare, all,occasione
delle loro letture, alla radio o meglio ancora alla T . \4.

Le ricerche condotte nel campo del cognitrvismo, della
psicolinguistica, della sociolinguistica, hanno attribuito allo studente
un ruolo nuovo, quello di essere al centro del dibattito e dell,educazione
linguistica. Ed d cosi che il decreto clel 31 Luglio 1975 che fissava
il programma pedagogico della <dicence> (laureaf di lingua e letteratura
italiana fu abrogato ed d stato sostituito da quello eicutivo del 19
Settembre 1991. Il lavoro colossale dei comitati pedagogici
nazionali, diffuso attraverso Ie varie Universiti algerine, ha
pennesso di concepire cosi' una nuova laurea in lingue straniere
(tra cui quella in lingua italiana) basata nel primo biennio
s.ull'<insegnamento / apprendimento) (ancora ,, ,uoro termine!)
delle quattro abilita linguistiche di ba-se : la compramione e I'espressione
orali. nonche la comprensione e l'expressione scriua.

La novitd, ed d fbndamentale, riguarda i saper_fare dello
studente, le sue competenze, i suoi atteggiamenti ti fronte alla
lingua ed essenzialmente l'interazione insegnante / studente. Centro
del dibattito didattico, lo sudente di lingua st:aniez diventa conseguentemente
il centro d'interesse.dell'insegnamento / apprendimento.-Non d pit
un numero sconosciuto che subisce la punizione quando sbagiia,
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che accetta la sanzione senza metterla in discussione e che infine

viene escluso senza mai conoscere le ragioni profonde dei suoi

enori. l,a frase comune <chi apprende sbaglia'r assume un significatc-

il vero significato - posifivo ; i;...o.. con le sue vecchie connotazioni

esclusive-e nigative d ormai <addomesticato> nel senso che diventa

iu rugion" di ina riflessione continua su chi lo ha prodotto e di chi

lo ha prodotto.'lnterarione, 
lavori di gmppo, attiviti interattive in laboratorio'

metodi didattici audio-orali e visivi costituiscono la panoplia dei

diversi strumenti n.ressi a disposizione dello studente per

ollimrzzare le sue competenze e ridune al massimo le sue

<infrazioni> al codice linguistico che studia (la lingua straniera)'
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