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A	  che	  punto	  siamo	  

•  Spesso	   i	   docen5	   sono	   lega5	   ad	   una	   modalità	   di	   proge7azione	  
tradizionale	  slegata	  dalle	  competenze.	  

•  Generalmente	   si	   fa5ca	   a	   osservare	   con	   a7enzione	   le	   competenze	  
manifestate	  dagli	  alunni.	  

•  Solo	   raramente	   vengono	   impiega5	   strumen5	   che	   perme7ono	   di	  
raccogliere	  i	  da5	  osserva5.	  

•  È	  necessario	  proporre	  situazioni	   in	  cui	  gli	  allievi	  possano	  maturare	  
le	  proprie	  competenze	  e	  altre	  situazioni	  in	  cui	  possano	  spendere	  le	  
stesse	  competenze.	  

•  L’insegnante	  promuovendo	  la	  responsabilità	  e	  l’autonomia	  degli	  
studen5	   li	   accompagna	   nel	   processo	   di	   maturazione	   delle	  
competenze.	   



Quante	  Competenze!	  

	  
Life	  Skills	  –	  

Dipar5mento	  
Salute	  
Mentale	  

dell’O.M.S.	  
(1993)	  

	  

Competenze	  Chiave	  
Europee	  per	  

l'Apprendimento	  
Permanente	  	  
(CE,	  2006)	  

	  
	  

Documento	  	  
Competenze	  di	  
Ci7adinanza	  
(D.M.	  139,	  
2007)	  

	  

Quadro	  europeo	  
qualifiche	  per	  

l'apprendimento	  
permanente	  	  
(CE,	  2008)	  

	  

Indicazioni	  
Nazionali	  

dell'infanzia	  e	  del	  
primo	  ciclo	  
d'istruzione	  
(MIUR,	  2012)	  

	   Cer5ficazione	  
delle	  

competenze	  
(MIUR,	  2015)	  	  	  

	  
Cer5ficazione	  delle	  	  
competenze	  nel	  
primo	  ciclo	  	  

Art.	  9	  D.L.	  13-‐04-‐2017,	  
n.	  62	  	  
	  



Life	  skills	  
Il	   termine	  Life	  Skills	  viene	  generalmente	  riferito	  ad	  una	  gamma	  
di	  abilità	  cogni5ve,	  emo5ve	  e	  relazionali	  di	  base,	  che	  consentono	  
alle	  persone	  di	  operare	  con	  competenza	  sia	  sul	  piano	  individuale	  
che	  su	  quello	  sociale.	  	  In	  altre	  parole,	  sono	  abilità	  e	  capacità	  che	  
ci	   perme7ono	   di	   acquisire	   un	   comportamento	   versa5le	   e	  
posi5vo,	   grazie	   al	   quale	   possiamo	   affrontare	   efficacemente	   le	  
richieste	  e	  le	  sfide	  della	  vita	  quo5diana.	  

EMOTIVE-‐	  consapevolezza	  
di	  sè,	  ges5one	  delle	  

emozioni,	  ges5one	  dello	  
stress	  

RELAZIONALI	  -‐	  empa5a,	  
comunicazione	  efficace,	  

relazioni	  efficaci	  

COGNITIVE	  -‐	  risolvere	  i	  
problemi,	  prendere	  

decisioni,	  pensiero	  cri5co,	  
pensiero	  crea5vo	  



Le	  competenze	  chiave	  europee	  per	  
l’apprendimento	  permanente	  (CE,	  2006)	  
Raccomandazione	  del	  Parlamento	  Europeo	  e	  del	  Consiglio	  del	  

18.12.2006	  (2006/962/CE)	  	  

COMUNICAZIONE	  NELLA	  
MADRELINGUA	  

COMUNICAZIONE	  NELLE	  
LINGUE	  STRANIERE	  

LA	  COMPETENZA	  MATEMATICA	   LA	  COMPETENZA	  IN	  CAMPO	  
SCIENTIFICO	  

LA	  COMPETENZA	  DIGITALE	   IMPARARE	  A	  IMPARARE	  

LE	  COMPETENZE	  SOCIALI	  E	  
CIVICHE	  

IL	  SENSO	  D’INIZIATIVA	  E	  
L’IMPRENDITORIALITÀ	  	  



Competenze	  chiave	  e	  di	  ci7adinanza	  

Competenze	  Chiave	  (EU	  2006)	  

Comunicare	  nella	  madre	  lingua	  

Comunicare	  in	  una	  lingua	  straniera	  

Competenze	  digitali	  

Imprenditorialità	  

Espressione	  culturale	  e	  interculturale	  

Competenze	  interpersonali,	  
interculturali,	  sociali	  e	  civiche	  

Imparare	  a	  imparare	  

Competenze	  di	  base	  nella	  matema5ca,	  
nelle	  scienze	  e	  in	  campo	  tecnologico	  

Competenze	  ciPadinanza	  (MIUR	  2007)	  

Comunicare	  

Collaborare	  e	  partecipare	  

Agire	  in	  modo	  autonomo	  e	  responsabile	  

Risolvere	  problemi	  

Individuare	  collegamen5	  e	  relazioni	  

Acquisire	  e	  interpretare	  l’informazione	  

Imparare	  a	  imparare	  

Proge7are	  



Quadro	  europeo	  delle	  qualifiche	  per	  
l'apprendimento	  permanente	  (CE,	  2008)	  

Ques5	   termini	   sono	   sta5	   precisa5	   dall’organismo	   europeo	  
all’interno	   della	   “Raccomandazione	   del	   Parlamento	   Europeo	   e	  
del	   Consiglio	   sulla	   cos5tuzione	   del	   Quadro	   europeo	   delle	  
qualifiche	  per	  l'apprendimento	  permanente	  (CE,	  2008).	  



Sono	  il	  risultato	  dell'assimilazione	  di	  informazioni	  
a7raverso	  l'apprendimento.	  	  
Le	  conoscenze	  sono	  un	  insieme	  di	  fai,	  principi,	  teorie	  
e	  pra5che	  rela5ve	  ad	  un	  se7ore	  di	  lavoro	  o	  di	  studio.	  	  

Nel	  contesto	  del	  Quadro	  europeo	  delle	  qualifiche	  le	  
conoscenze	  sono	  descri7e	  come	  teoriche	  e/o	  pra5che.	  

Quadro	  europeo	  delle	  qualifiche	  per	  
l'apprendimento	  permanente	  (CE,	  2008)	  



Quadro	  europeo	  delle	  qualifiche	  per	  
l'apprendimento	  permanente	  (CE,	  2008)	  

Indicano	  le	  capacità	  di	  applicare	  conoscenze	  e	  di	  u5lizzare	  
know-‐how	  per	  portare	  a	  termine	  compi5	  e	  risolvere	  
problemi.	  Nel	  contesto	  del	  Quadro	  europeo	  delle	  qualifiche	  
le	  abilità	  sono	  descri7e	  come	  cogni5ve	  (comprenden5	  l’uso	  
del	  pensiero	  logico,	  intui5vo	  e	  crea5vo)	  o	  pra5che	  	  
(comprenden5	  l’abilità	  manuale	  e	  l’uso	  di	  metodi,	  materiali,	  
strumen5).	  



Quadro	  europeo	  delle	  qualifiche	  per	  
l'apprendimento	  permanente	  (CE,	  2008)	  

Comprovata	  capacità	  di	  u5lizzare	  conoscenze,	  abilità	  e	  
capacità	   personali,	   sociali	   e/o	   metodologiche,	   in	  
situazioni	   di	   lavoro	   o	   di	   studio	   e	   nello	   sviluppo	  
professionale	   e	   personale.	   Nel	   contesto	   del	   Quadro	  
europeo	  delle	  qualifiche	   le	  competenze	  sono	  descri7e	  
in	  termini	  di	  responsabilità	  e	  autonomia.	  



Le	  indicazioni	  nazionali	  (MIUR,	  2012)	  

Profilo	  delle	  competenze	  al	  termine	  del	  primo	  ciclo	  d’istruzione	  
Lo	   studente	   è	   in	   grado	   di	   iniziare	   ad	   affrontare	   in	   autonomia	   e	   con	  
responsabilità,	  le	  situazioni	  di	  vita	  5piche	  della	  propria	  età,	  rifle7endo	  
ed	  esprimendo	  la	  propria	  personalità	  in	  tu7e	  le	  sue	  dimensioni.	  
Ha	  consapevolezza	  delle	  proprie	  potenzialità	  e	  dei	  propri	  limi5,	  u5lizza	  
gli	  strumen5	  di	  conoscenza	  per	  comprendere	  se	  stesso	  e	  gli	  altri,	  per	  
riconoscere	  ed	  apprezzare	   le	  diverse	   iden5tà,	   le	   tradizioni	   culturali	   e	  
religiose,	   in	   un’oica	   di	   dialogo	   e	   di	   rispe7o	   reciproco.	   Interpreta	   i	  
sistemi	   simbolici	   e	   culturali	   della	   società,	   orienta	   le	   proprie	   scelte	   in	  
modo	  consapevole,	  rispe7a	   le	  regole	  condivise,	  collabora	  con	  gli	  altri	  
per	   la	   costruzione	  del	  bene	  comune	  esprimendo	   le	  proprie	  personali	  
opinioni	  e	   sensibilità.	  Si	   impegna	  per	  portare	  a	  compimento	   il	   lavoro	  
iniziato	  da	  solo	  o	  insieme	  ad	  altri.	  



Cer5ficazione/a7estazione	  delle	  
competenze	  	  

Da l	   2015	   i l	   M . I .U .R	   ha	   avv i a to	   una	  
sperimentazione	   sulla	   cer5ficazione	   delle	  
competenze.	   I	   docen5	   sono	   invita5	   a	   redigere,	  
alla	   fine	   della	   scuola	   Primaria	   e	   della	   scuola	  
Secondaria	   di	   primo	   grado,	   “un	   a7o	   formale	   e	  
is5tuzionale	   che	   accompagna	   il	   documento	   di	  
valutazione	   degl i	   apprendimen5	   e	   del	  
comportamento	  degli	  alunni”.	  
	  



Cer5ficazione/a7estazione	  delle	  
competenze	  	  

La	   cer5ficazione/	   a7estazione,	   secondo	   le	  
direive	   del	   M.I.U.R.,	   “va	   intesa	   come	  
valutazione	  complessiva	   in	  ordine	  alla	  capacità	  
degli	   allievi	   di	   u4lizzare	   i	   saperi	   acquisi4	   per	  
affrontare	   compi4	   e	   problemi	   complessi	   e	  
nuovi,	  reali	  o	  simula4”.	  
	  



	  
Principi.	  Ogge7o	  e	  finalità	  della	  
valutazione	  e	  della	  cer5ficazione:	  

	  Art.	  1	  D.L.	  13-‐04-‐2017,	  n.62	  	  
	  
	  

1.	   La	   valutazione	   ha	   per	   ogge7o	   il	   processo	  
forma5vo	   e	   i	   risulta5	   di	   apprendimento	   delle	  
alunne	   e	   degli	   alunni,	   delle	   studentesse	   e	   degli	  
studen5	   delle	   is5tuzioni	   scolas5che	   del	   sistema	  
nazionale	   di	   istruzione	   e	   formazione,	   ha	   finalità	  
forma5va	  ed	  educa5va	  e	  concorre	  al	  miglioramento	  
degli	   apprendimen5	   e	   al	   successo	   forma5vo	   degli	  
stessi,	   documenta	   lo	   sviluppo	   dell'iden5tà	  
personale	   e	   promuove	   la	   autovalutazione	   di	  
ciascuno	   in	   relazione	   alle	   acquisizioni	   di	  
conoscenze,	  abilità	  e	  competenze.	  	  
	  



	  
Cer5ficazione	  delle	  competenze	  nel	  primo	  

ciclo:	  Art.	  9	  D.L.	  13-‐04-‐2017,	  n.62	  	  
	  
	  

1.	  La	  cer5ficazione	  di	  cui	  all'ar5colo	  1,	  comma	  6,	  
descrive	   lo	  sviluppo	  dei	   livelli	  delle	  competenze	  
chiave	   e	   delle	   competenze	   di	   ci7adinanza	  
progressivamente	  acquisite	  dalle	  alunne	  e	  dagli	  
alunni,	  anche	  sostenendo	  e	  orientando	  gli	  stessi	  
verso	  la	  scuola	  del	  secondo	  ciclo.	  	  
2.	   La	   cer5ficazione	   è	   rilasciata	   al	   termine	   della	  
scuola	  primaria	  e	  del	  primo	  ciclo	  di	  istruzione.	  	  



	  
Cer5ficazione	  delle	  competenze	  nel	  

primo	  ciclo	  Art.	  9	  D.L.	  13-‐04-‐2017,	  n.	  62	  	  
	  
	  

3.	   I	   modelli	   nazionali	   per	   la	   cer5ficazione	   delle	  
competenze	   sono	   emana5	   con	   decreto	   del	   Ministro	  
dell'istruzione,	  dell'università	  e	  della	  ricerca	  sulla	  base	  dei	  
seguen5	  principi	  (estra7o):	  	  
a)	   riferimento	   al	   profilo	   dello	   studente	   nelle	   Indicazioni	  
nazionali	   per	   il	   curricolo	   della	   scuola	   dell'infanzia	   e	   del	  
primo	  ciclo	  di	  istruzione;	  	  
b)	   ancoraggio	   alle	   competenze	   chiave	   individuate	  
d a l l ' U n i o n e	   e u r o p e a ,	   c o s ì	   c ome	   r e c e p i t e	  
nell'ordinamento	  italiano;	  	  
d)	  valorizzazione	  delle	  eventuali	  competenze	  significa5ve,	  
sviluppate	   anche	   in	   situazioni	   di	   apprendimento	   non	  
formale	  e	  informale.	  	  



Portare	  l’apprendimento	  nella	  vita	  

•  L’apprendimento	  diventa	  realmente	  significa5vo,	  
per	   noi	   e	   per	   i	   ragazzi,	   solo	   quando	   può̀	   essere	  
traslato	  nella	  vita	  di	  tui	  i	  giorni.	  	  

•  Gli	   apprendimen5,	   secondo	   la	   scuola	   delle	  
competenze,	   non	   vanno	   semplicemente	   ripetu5	  
in	  contesto	  primario	  (cioè̀	  quello	  originario	  delle	  
aree	  disciplinari),	  bensì̀	  rielaboraS	  dagli	  allievi	  in	  
contesS	   di	   ciPadinanza.	   Si	   tra7a	   di	   situazioni	  
problema5che	   e	   sfidan5	   che	   richiedono	  
apprendimen5	  assimila5	  in	  modo	  profondo.	  



Le	  competenze:	  tra	  discipline,	  
ci7adinanza	  e	  livelli	  di	  scolarità	  

Se	   per	   apprendimento	   s’intende	   l’insieme	   di	  
conoscenze,	  concei	  e	  abilità,	  cioè̀	  di	  quegli	  aspei	  
stru7ura5	   del	   sapere	   che	   si	   insegnano	   e	   si	  
imparano,	   gli	   “obieUvi	   di	   apprendimento”,	   da	  
molto	  tempo	  no5	  ai	  docen5,	  si	  riferiscono	  proprio	  a	  
ques5	  aspei.	  	  



Le	  competenze:	  tra	  discipline,	  
ci7adinanza	  e	  livelli	  di	  scolarità	  

Il	  termine	  “competenze”	  si	  riferisce	  invece	  all’uso	  di	  
risorse	   (dunque	   anche	   di	   apprendimen5,	   ma	   non	  
solo)	  funzionali	  alla	  risoluzione	  di	  nodi	  problema5ci	  
e	  sfide	  da	  parte	  dell’allievo	  posto	  in	  ambi5	  di	  realtà.	  	  



Apprendimen5	  primari	  e	  secondari	  

Gli	   apprendimen5	   devono	  
n e c e s s a r i a m e n t e	  
trasformarsi	   da	   conoscenze	  
e	  abilità	  situate	  nel	  contesto	  
pr imar io ,	   in	   “ r i sorse”	  
affinché	   il	   loro	   contributo	   si	  
configuri	   come	   “aspe7o	  
del la	   competenza”	   nel	  
contesto	  secondario.	  



Apprendimen5	  primari	  e	  secondari	  

Tali	   risorse	   potranno	   poi	   essere	   mobilitate	   per	  
affrontare	  con	  successo	  sfide	  e	  problemi	  nuovi,	  
in	   un	   contesto	   “nuovo”,	   imprevisto	   e	  
imprevedibile:	   quello	   dell’“apprendimento	  
secondario”.	   Un	   “apprendimento”	   dunque	  
svincolato	  da	  ogni	  tentazione	  ripe55va	  e	  aperto	  
alla	   riflessione	   e	   alla	   rielaborazione	   che	  
consente	  di	  me7ere	   in	  campo	   la	   rielaborazione	  
cri5ca,	  crea5va	  ed	  esperienziale.	  



In	  quale	  direzione	  proge7are?	  

Iniziare	  con	  in	  mente	  la	  fine	  significa	  iniziare	  con	  
una	   chiara	   comprensione	   della	   propria	  
des5nazione.	   Significa	   sapere	   dove	   si	   sta	  
andando	  così	  da	  meglio	  comprendere	  dove	  ci	   si	  
trova	   ora,	   in	   modo	   che	   i	   passi	   che	   si	   fanno	  
vadano	  sempre	  nella	  giusta	  direzione.	  	  
	  
Stephen	  R.	  Covey,	  The	  seven	  habits	  of	  highly	  
effec3ve	  people,	  1989,	  p.98	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  

La	   stru7ura	   della	   progePazione	   a	   ritroso	   di	  
Wiggins	  e	  McTighe	  può	   certamente	   rappresentare	  
un’oima	  via	  per	  proge7ate	  un	  efficace	  percorso	  di	  
apprendimento	  verso	  le	  competenze.	  	  
Secondo	  questa	   visione,	  gli	   insegnanS	   sono	  veri	   e	  
propri	   progeUsS	   e	   un	   fondamento	   della	   loro	  
professione	   risiede	  proprio	  nella	  proge7azione	  del	  
curricolo	   e	   delle	   esperienze	  di	   apprendimento	   che	  
rispondano	  a	  determinate	  finalità.	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  

Come	   fanno	   di	   norma	   altri	   professionis5	   della	  
proge7azione	   (architei,	   ingegneri...),	   nel	   nostro	  
lavoro	   dobbiamo	   tenere	   ben	   presente	   alcune	  
regole.	   Ad	   esempio	   un	   archite7o	   è	   guidato	   dalle	  
regole	   della	   costruzione,	   dalle	   disponibilità	  
finanziarie	  del	  cliente	  e	  dai	  codici	  este5ci.	  Lo	  stesso	  
vale	  per	  noi.	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  

•  Siamo	   progeis5	   ma	   non	   possiamo	   insegnare	  
qualsiasi	  cosa	  ci	  venga	  in	  mente.	  

•  Siamo	   guida5	   dai	   Curricoli	   d’Is5tuto	   e	   dalle	  
Indicazioni	   Nazionali	   che	   specificano	   ciò	   che	   gli	  
studen5	  dovrebbero	  sapere	  ed	  essere	  in	  grado	  di	  
fare	   al	   termine	   del	   percorso	   scolas5co	   in	   una	  
certa	  disciplina.	  	  

•  Queste	  indicazioni	  ci	  consentono	  di	  riconoscere	  le	  
priorità̀	   dell’insegnamento	   e	   ci	   orientano	   nella	  
proge7azione	   del	   percorso	   scolas5co	   e	   delle	  
modalità̀	  di	  verifica	  e	  valutazione.	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  

“Noi	   usiamo	   il	   curricolo	   come	  mezzo	   per	   raggiungere	   un	  
fine”.	  Ci	  concentriamo	  su	  un	  determinato	  argomento	  (per	  
esempio	   i	   sistemi	   montuosi),	   usiamo	   apposite	   risorse	  
(come	   immagini,	   grafici,	   tabelle)	   e	   scegliamo	   precisi	  
metodi	  di	  insegnamento	   	  (per	  esempio	  la	  lezione	  frontale	  
con	  cui	  presentare	  le	  Alpi)	  per	  far	  sì	  che	  l’apprendimento	  
corrisponda	   ad	   una	   determinata	   competenza	   (per	  
esempio	  individuare	  le	  relazioni	  esisten5	  tra	  le	  forme	  del	  
rilievo	  e	  l’aività	  umana).	  	  
Secondo	   Wiggins	   e	   McTighe	   le	   proge7azioni	   curricolari	  
più	  efficaci	  sono	  quelle	  che	  loro	  definiscono	  “a	  ritroso”.	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  

Spesso	  gli	  insegnan5	  stru=urano	  le	  proprie	  proge=azioni	  dai	  
libri	   di	   testo,	   dal	   “programma”	   e	   dalle	   aività	   consolidate	  
nel	   tempo,	   invece	   di	   farle	   derivare	   dagli	   scopi	   che	   ci	   si	  
prefigge	   come	  meta.	   In	   quest’oica,	   gli	   autori	   sostengono	  
che	   sia	   meglio	   iniziare	   dalla	   fine	   (i	   risulta5	   desidera5,	   gli	  
obieivi	   prefissa5)	   per	   poi	   ricavare	   il	   curricolo	   dalle	  
evidenze	   dell’apprendimento	   (le	   prestazioni).	   Il	   curricolo	  
dovrebbe	   quindi	   derivare	   dai	   modi	   più̀	   efficaci	   di	  
raggiungere	   risulta5	   specifici	   e	   non	   dai	  metodi,	   dai	   libri	   e	  
dalle	  aività	  con	  cui	  ci	  sen5amo	  più	  a	  nostro	  agio.	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  

Questo	   approccio	   alla	   proge7azione	   è,	   quindi,	  
definito	   a	   ritroso	   perché	   prevede	   che	  
l ’ insegnante	   p ian ifich i	   i l	   percorso	   d i	  
apprendimento	  partendo	  dalla	  definizione	  di	  ciò	  
che	   merita	   di	   essere	   appreso.	   In	   realtà,	   è	   in	  
avanS,	  ossia	   in	   linea	  con	   il	  senso	  comune,	  ma	  è	  
considerato	   a	   ritroso	   rispePo	   alle	   abitudini	  
convenzionali.	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  
•  Questo	  modo	  di	  procedere,	  pur	  avendo	  mol5	  aspei	  in	  
comune	  con	  la	  proge7azione	  tradizionale	  per	  obieivi,	  
con5ene	   alcuni	   elemen5	   innova5vi	   o	   comunque	   poco	  
consue5,	  che	  ne	  rappresentano	  il	  valore	  aggiunto.	  	  

•  Nella	   proge7azione	   a	   ritroso,	   invece	   di	   pensare	   alle	  
modalità̀	  di	  accertamento	  e	  valutazione	  alla	  fine	  di	  una	  
unità	   di	   studio	   o	   di	   un	  percorso	   gli	   insegnan5	  devono	  
rendere	  operaSvi	  i	  loro	  obieivi/competenze	  in	  termini	  
di	   evidenze	   di	   accertamento	   nel	   momento	   in	   cui	  
iniziano	  a	  costruire	  un’unità	  o	  un	  corso	  di	  studio,	  ossia	  
prima	   di	   cominciare	   a	   pianificare	   le	   esperienze	   di	  
apprendimento	  e	  di	  insegnamento.	  	  



La	  proge7azione	  a	  ritroso	  

•  Questo	   processo	   ci	   obbliga	   a	   iniziare	   dalla	  
domanda :	   qua l i	   sono	   le	   ev idenze	   d i	  
conseguimento	  delle	  competenze	  desiderate	  che	  
sono	  disposto	  ad	  accePare?	  	  

•  Secondo	   gli	   autori,	   par5re	   dalle	   evidenze	   di	  
apprendimento	   non	   solo	   aiuta	   a	   chiarire	   a	   se	  
stessi	   gli	   scopi	   da	   perseguire,	  ma	   produce	   come	  
risultato	   anche	   obieivi	   di	   apprendimento	   e	   di	  
insegnamento	   defini5	   con	  maggiore	   chiarezza,	   il	  
che	   favorisce	   negli	   studen5	   prestazioni	   migliori	  
dal	   momento	   che	   conoscono	   con	   maggiore	  
chiarezza	  l’obieivo	  che	  devono	  raggiungere.	  	  



Autonomia	  e	  responsabilità	  
•  I	   compi5	   auten5ci	   di	   realtà	   vanno	   pos5	   agli	  

studen5	   come	   vere	   e	   proprie	   sfide	   (piccole	   o	  
grandi,	  da	  quelle	  poco	  complesse	  a	  quelle	  molto	  
complesse).	  	  

•  Quando	   gli	   allievi	   accePano	   di	   prendere	   parte	  
alla	   sfida	   che	   è	   stata	   loro	   lanciata,	   me7ono	   in	  
gioco	   tu7e	   le	   capacità	   e	   le	   risorse	   cogni5ve	   ed	  
emo5vo-‐affeive	  di	  cui	  dispongono.	  

•  I	   compiS	   autenSci	   di	   realtà	   piacciono	   agli	  
studenS	  che	  li	  vivono	  come	  aività	  differen5	  dal	  
solito	  “fare	  scuola”.	  

	  



Compi5	  reali	  e	  auten5ci…	  di	  carta?	  
•  Esiste	  la	  possibilità	  di	  proporre	  compi5	  reali	  che	  

vengono	   affronta5	   dagli	   alunni	   lavorando	   in	  
maniera	  autonoma	  su	  un	  foglio	  di	  carta.	  	  

•  Ad	   esempio,	   compilare	   in	   lingua	   inglese	   il	  
modulo	   d’iscrizione	   a	   una	   scuola	   es5va	  
rappresenta	   certamente	   una	   prova	   complessa	  
per	   un	   allievo,	   in	   cui	   lo	   stesso	   è	   chiamato	   a	  
manifestare	  alcune	  competenze.	  	  

•  Il	   compito	   però	   sarà	   probabilmente	   vissuto	  
come	   una	   classica	   aività	   disciplinare…	   e	   dove	  
finiscono	  così	  la	  responsabilità	  e	  l’autonomia?	  	  	  



Compi5	  reali	  e	  auten5ci	  

Una	  prova	  di	  realtà	  è	  anche	  auten5ca…	  	  
se	  è	  realisSca.	  In	  tal	  caso	  il	  compito	  propone	  un	  
problema	   sfidante	   riproducendo	   o	   simulando	   il	  
contesto	   nel	   quale	   il	   sogge7o-‐ci7adino	  
manifes5	   la	   capacità	   di	   usare	   le	   risorse	   a	   sua	  
disposizione	   (apprendimen5,	   ma	   non	   solo)	   per	  
agire	  consapevolmente;	  



Compi5	  reali	  e	  auten5ci	  

•  Il	   riferimento	   a	   contes5	   di	   realtà	   oggi,	   come	  
allora,	   serve	   per	   rendere	   significa5vo	   il	  
compito	   proposto,	   così	   che	   la	   prestazione	  
richiesta	  all’allievo	  por5	  con	  sé	  un	  contesto	  di	  
senso	  s5molante	  e	  mo5vante.	  

	  NO!	  



Compi5	  reali	  e	  auten5ci	  

Una	  prova	  di	  realtà	  è	  anche	  auten5ca…	  
se	   è	   aperta	   a	   molteplici	   soluzioni,	   tu7e	  
ugualmente	   acce7abili	   così	   da	   richiedere	  
capacità	   di	   giudizio	   e	   un	   rela5vo	   tasso	   di	  
innovazione.	   L’allievo	   deve	   infai	   rielaborare	  
cri5camente	   le	   risorse	   disponibili	   secondo	   un	  
proprio	   piano	   di	   lavoro	   o	   un	   proprio	   proge7o	  
originale,	   consapevole	   del	   miglioramento	   del	  
processo	  per	  errori	  e	  correzioni.	  



Dagli	  obieivi	  di	  apprendimento	  ai	  
traguardi	  di	  competenza	  

•  L’allievo,	   oltre	   a	   raggiungere	   gli	   obieivi	   di	  
apprendimento,	   dovrebbe	   raggiungere	   anche	   i	  
t r aguard i	   d i	   competenza	   che	   queg l i	  
apprendimen5	  richiamano	  e	  me7ono	  in	  gioco.	  

•  È	   come	   se	   ogni	   disciplina	   corrispondesse	   a	   un	  
edificio:	   ognuno	   diverso	   ma	   affacciato	   sulla	  
stessa	   piazza	   (cioè	   lo	   spazio	   dove	   l’allievo	   si	  
muove,	   costruisce	   e	   intraiene	   relazioni,	   opera	  
manifestando	   così	   la	   sua	   competenza	   di	  
ci7adinanza).	  



	  	  La	  piazza	  “della	  competenza”	  

Musica 
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«cittadino» 



Una	  tabella	  nata	  per	  orientare	  



Esempi	  di	  compito	  auten5co	  di	  realtà:	  
italiano	  

Illustrare	  ai	  genitori	  della	  propria	  classe	  il	  processo	  rela5vo	  
alla	   nascita	   e	   alla	   crescita	   del	   mais	   con	   strategie	   diverse	  
(verbali,	  grafico-‐pi7oriche).	  

COMPETENZE	  CITTADINANZA	  	   COMPETENZE	  DISCIPLINARI	  
•  Acquisire	  e	  interpretare	  

l’informazione.	  
•  Individuare	  collegamen5	  e	  

relazioni.	  
•  Comunicare.	  
•  Proge7are.	  
•  Collaborare	  e	  partecipare.	  

•  Lingua	  italiana	  
•  Scienze	  
•  Educazione	  all’immagine	  
•  Matema5ca	  
•  Storia	  	  



Esempi	  di	  compito	  auten5co	  di	  realtà:	  
storia	  e	  geografia	  

Realizzare	  con	  i	  bambini	  un	  video	  da	  pubblicare	  
su	   YouTube	   lavorando	   con	   la	   tecnica	   del	  
“copione	   didaico”,	   meglio	   conosciuto	   come	  
script.	  	  
	  
	  
	  
	  
h7ps://youtu.be/nbNr0GSQxQw	  
	  
	  



Esempi	  di	  compito	  auten5co	  di	  realtà:	  
storia	  e	  geografia	  

SfruPare	   la	   storia	   realizzata	   per	   costruire	  
ulteriori	  Spologie	  di	  ragionamento.	  
	  
	  



Esempi	  di	  compito	  auten5co	  di	  realtà:	  
costruire	  un	  ebook	  

Durante	   un	   uscita	   gli	   allievi	   sca7ano	   foto,	  
raccolgono	  materiali	  e	  prendono	  appun5.	  In	  aula	  
realizzano	   un	   e-‐book	   da	   condividere	   online	   (ad	  
esempio	  con	  Scriba-‐e-‐pub.	  

COMPETENZE	  CITTADINANZA	  	   COMPETENZE	  DISCIPINARI	  

•  Imparare	  a	  imparare.	  
•  Acquisire	  e	  interpretare	  

l’informazione.	  
•  Comunicare.	  
•  Proge7are.	  
•  Agire	  in	  modo	  autonomo	  e	  

responsabile.	  

•  Italiano	  
•  Storia	  
•  Geografia	  
•  Tecnologia	  
•  Discipline	  espressive	  



Esempi	  di	  compito	  auten5co	  di	  realtà:	  
parlare	  al	  mondo	  

Presentare	  in	  una	  lingua	  comunitaria	  il	  proprio	  territorio	  ad	  
un	   gruppo	   di	   studen5	  di	   un	   paese	   straniero	   o	   durante	   un	  
viaggio	  all’estero.	  

COMPETENZE	  CITTADINANZA	  	   COMPETENZE	  DISCIPLINARI	  
•  Agire	  in	  modo	  autonomo	  e	  

responsabile.	  
•  Imparare	  a	  imparare.	  
•  Acquisire	  e	  interpretare	  

l’informazione.	  
•  Comunicare.	  
•  Proge7are.	  
•  Risolvere	  problemi.	  

•  Lingua	  italiana	  
•  Lingua	  comunitaria	  
•  Storia	  
•  Geografia	  
•  Discipline	  espressive	  	  



UNO	  STRUMENTO	  	  
PER	  PROGETTARE	  A	  RITROSO	  



Contai	  

•  vastarella.sergio@gmail.com	  
•  FB:	  Sergio	  Vastarella	  



PROGETTARE	  PER	  
COMPETENZE	  

	  
GRAZIE	  PER	  

L’ATTENZIONE	  
Sergio	  Vastarella	  


