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APPRENDIMENTI	  	  
PRIMARI	  E	  SECONDARI	  

Gli	   apprendimen=	   primari	   si	   trasformano	   in	  
apprendimen=	   secondari	   quando	   vengono	  
rielabora=	   con	   le	   altre	   componen=	   della	  
competenza	   (problem	   solving,	   assunzione	   di	  
responsabilità	   ecc.),	   e	   ciò	   avviene	   quando	  
l’allievo	   è	   costreMo	   a	   richiamarne	   a	   sé	   tuMe	   le	  
proprie	  risorse	  per	  affrontare	  sfide	  e/o	  problemi	  
auten=ci.	  



I	  COMPITI	  AUTENTICI	  

Di	   “compi=	   auten=ci”	   si	   parlava	   già	   nel	   2004	  
(Grant	  Wiggins	  e	  Jay	  McTighe)	  nell’ambito	  della	  
comprensione	   significa=va,	  ovvero	  delle	  a\vità	  
aMraverso	  le	  quali	  gli	  allievi,	  accompagna=	  dagli	  
i n s e g n a n =	   m e d i a n t e	   u n	   p r o c e s s o	  
individualizzato	  di	  ricerca	  disciplinata,	  potessero	  
pervenire	  a	  quegli	  apprendimen=	  durevoli	  e	  u=li	  
nella	  vita.	  	  
	  



AUTONOMIA	  E	  RESPONSABILITÀ	  
•  I	   compi=	   auten=ci	   di	   realtà	   vanno	   pos=	   agli	  

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

•  Quando	   gli	   allievi	   acce;ano	   di	   prendere	   parte	  
alla	   sfida	   che	   è	   stata	   loro	   lanciata,	   meMono	   in	  
gioco	   tuMe	   le	   capacità	   e	   le	   risorse	   cogni=ve	   ed	  
emo=vo-‐affe\ve	  di	  cui	  dispongono.	  

•  I	   compi<	   auten<ci	   di	   realtà	   piacciono	   agli	  
studen<	  che	  li	  vivono	  come	  a\vità	  differen=	  dal	  
solito	  “fare	  scuola”.	  

	  



COMPLESSITÀ	  DEI	  COMPITI	  E	  GRADO	  
DI	  AFFIDABILITÀ	  DELLA	  VALUTAZIONE	  

•  Per	   proporre	   EFFICACI	   compi<	   auten<ci	   di	  
realtà	  ai	  propri	  allievi,	  dalla	  Scuola	  dell’Infanzia	  
in	  poi,	  è	  necessario	  rifleMere	  sui	  diversi	   livelli	  di	  
complessità,	   novità	   e	   familiarità	   che	   le	   stesse	  
prove	  di	  competenza	  portano	  con	  sé.	  	  

•  Una	   valutaz ione	   sensata	   può	   essere	  
unicamente	   basata	   su	   compi<	   di	   realtà	  
ADEGUATI	   agli	   allievi	   che	   vengono	   sfida<	   ad	  
affrontarli.	  	  

	  



COMPLESSITÀ	  DEI	  COMPITI	  E	  GRADO	  
DI	  AFFIDABILITÀ	  DELLA	  VALUTAZIONE	  
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	  	  	  (Pellerey	  M.,	  2010)	  

Le	  dimensioni	  complessità	  e	  novità	  si	  presentano	  normalmente	  
come	   indipenden=	   tra	   loro	   per	   cui	   è	   possibile	   tracciare	   il	  
seguente	  diagramma.	  

Complessità	  (alto	  livello	  di	  C.)	  

Novità	  Familiarità	  

Semplicità	  (basso	  livello	  di	  C.)	  



	  	  La	  piazza	  “della	  competenza”	  
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DAGLI	  OBIETTIVI	  DI	  APPRENDIMENTO	  
AI	  TRAGUARDI	  DI	  COMPETENZA	  

•  L’allievo,	   oltre	   a	   raggiungere	   gli	   obie\vi	   di	  
apprendimento,	   dovrebbe	   raggiungere	   anche	   i	  
t r aguard i	   d i	   competenza	   che	   queg l i	  
apprendimen=	  richiamano	  e	  meMono	  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	   intra\ene	   relazioni,	   opera	  
manifestando	   così	   la	   sua	   competenza	   di	  
ciMadinanza).	  



LA	  PIAZZA	  DELLA	  COMPETENZA	  

Questa	   metafora	   ci	   illumina	   anche	   su	   come	   le	  
componen=	   della	   competenza	   (gli	   indicatori)	   e	  
gli	   indizi	   che	   permeMono	   di	   rilevarle	   (gli	   indici)	  
siano	  gli	  stessi	  non	  solo	  al	  variare	  delle	  discipline	  
(i	  diversi	  edifici)	  ma	  anche	  al	  variare	  del	  livello	  di	  
scolarità.	  



QUALI	  COMPETENZE	  VALUTARE?	  

Le	   competenze	   di	   ci;adinanza	   vanno	   dunque	  
viste	   a;raverso	   il	   filtro	   delle	   discipline.	   Per	  
comprendere	   a	   fondo	   l’importanza	   di	   questo	  
snodo	   basta	   soffermarci	   sugli	   indicatori	   di	  
competenza	  e	  sui	  rispe\vi	  indici.	  	  



QUALI	  COMPETENZE	  VALUTARE?	  

Entrambi,	  indicatori	  e	  indici,	  non	  sono	  altro	  che	  
il	   risultato	  della	  messa	  a	  sintesi	  dei	   traguardi	  di	  
competenza	  presen=	  nelle	   Indicazioni	  Nazionali	  
del	   2012	   e	   lì	   ar=cola=	   nelle	   varie	   aree	  
disciplinari,	   per	   permeMere	   agli	   insegnan=	   di	  
considerare	   le	   competenze	   di	   ciMadinanza	   a	  
par=re	  dal	  proprio	  contesto	  d’insegnamento.	  



UNA	  TABELLA	  NATA	  PER	  OSSERVARE	  



UN	  PERCORSO	  PER	  CERTIFICARE/
ATTESTARE	  LE	  COMPETENZE	  

•  Le	   verifiche,	   i	   temi,	   i	   test…	   che	   normalmente	   si	  
somministrano	   agli	   alunni	   consentono	   di	   rilevare	  
informazioni	  sui	   livelli	  di	  conoscenza	  e	  di	  abilità	  delle	  
bambine	  e	  dei	  bambini…	  ma	  con	  ques=	  strumen=	  non	  
è	   possibile	   apprezzare	   realmente	   le	   competenze	   che	  
sono	  maturate	  dagli	  allievi.	  

•  I	   compi<	   auten<ci	   di	   realtà	   nel	   corso	   degli	   anni	  
consentono	   agli	   alunni	   di	   meMere	   in	   campo	   le	  
competenze	   via,	   via	   acquisite	   e	   ai	   docen=	   di	  
apprezzare	   l’evoluzione	   dei	   livelli	   di	   competenza	   dei	  
propri	  allievi.	  



QUALI	  COMPETENZE	  VALUTARE?	  

INDICATORI	  =	  COMPETENZE	  CHIAVE	  DI	  CITTADINANZA	  
INDICI	  =	  INDIZI	  DELLA	  COMPETENZA	  NEGLI	  STUDENTI	  

Indicatori	   e	   indici,	   non	   sono	   altro	   che	   il	   risultato	   della	  
messa	   a	   sintesi	   dei	   traguardi	   di	   competenza	   presen=	  
nelle	   Indicazioni	  Nazionali	   (curricoli…)	  e	   lì	  ar=cola=	  nelle	  
varie	   aree	   disciplinari,	   per	   permeMere	   agli	   insegnan=	   di	  
considerare	   le	   competenze	   di	   ciMadinanza	   a	   par=re	   dal	  
proprio	  contesto	  d’insegnamento.	  



UNA	  TABELLA	  NATA	  PER	  ORIENTARE	  



ALCUNI	  SPUNTI	  DI	  PARTENZA	  
•  Per	  dare	   valore	   al	   processo	  di	   valutazione	  e	   alla	  
relazione	   tra	   allievo	   e	   insegnante	   è	   u=le	   tenere	  
presen=	  le	  seguen=	  indicazioni:	  rilevare	  gli	   indici	  
di	  competenza	  in	  i=nere;	  

•  meMere	   gli	   allievi	   nella	   condizione	   di	   passare	  
dagli	  apprendimen<	  alle	  competenze;	  

•  operare	   perché	   g l i	   a l l iev i	   pass ino	   da	  
apprendimen<	   primari	   ad	   apprendimen<	  
secondari;	  

•  abituare	   gli	   allievi	   a	   misurarsi	   con	   compi<	  
auten<ci	  di	  realtà.	  



VALUTARE	  APPRENDIMENTI	  E	  
COMPETENZE	  

La	   valutazione	   degli	   apprendimen<	   spesso	   è	   il	  
fruMo	   di	   una	   misurazione	   per	   differenza,	   derivata	  
dalla	   comparazione	   tra	   la	   risposta	   aMesa	   (quella	  
esaMa)	  e	  quella	  fornita	  dall’allievo,	  ed	  è	  espressa	  da	  
un	  giudizio	  “quan=ta=vo”.	  



VALUTARE	  APRENDIMENTI	  E	  
COMPETENZE	  

La	  valutazione	  delle	  competenze	  (se	  si	  può	  parlare	  
di	   valutare	   le	   competenze…)	   non	   può	   limitarsi	   a	  
giudicare	   se	   e	   come	   vengono	   “ripetu=”	   gli	  
apprendimen=	   in	   un	   contesto	   dato,	   ma	   deve	  
spingersi	  oltre,	  fino	  a	  “conferire	  valore”	  alla	  rete	  di	  
faMori	   che	   l’allievo	   riesce	   a	   interconneMere	   di	  
fronte	  a	  sfide,	  problemi	  e	  contes=	  nuovi	  e	  differen=	  
da	   quello	   originario.	   Deve	   tenere	   conto,	   per	  
esempio,	   dell’assunzione	   di	   responsabilità,	   della	  
capacità	  di	  procurarsi	   informazioni,	  di	  progeMare	  e	  
risolvere	   problemi,	   di	   collaborare	   nel	   team,	   della	  
capacità	  di	  imparare	  ad	  imparare	  e	  di	  comunicare.	  



INDICATORI	  E	  AMBITI	  DI	  COMPETENZA	  

La	   tabella	  meMe	   in	   relazione	   i	   seMe	   indicatori	   di	   competenze	   con	   le	  
aree	  della	  responsabilità,	  degli	  apprendimen<	  e	  delle	  strategie.	  	  

	  

Per	   portare	   l’allievo	   dall’apprendimento	   primario	   verso	   quello	  
secondario	   occorre	   s=molarlo	   a	   meMere	   a	   confronto	   l'ambito	   degli	  
apprendimen=	   con	   l’ambito	   della	   responsabilità	   e/o	   con	  quello	   delle	  
strategie.	  
	  



RINNOVARE	  IL	  SENSO	  DELLA	  
VALUTAZIONE	  

È necessario un cambio di paradigma nella 
valutazione 

La	   valutazione	   AUTENTICA	   per	   sua	   stessa	   natura	   non	  
può	   che	   essere	   dialogante,	   cioè	   genera=va	   di	   un	  
dialogo	  profondo	  e	  costante	  tra	  insegnante	  e	  allievo	  e	  a	  
docente	  e	  docente. 



LE	  SCELTE	  A	  LIVELLO	  D’ISTITUTO	  
La codificazione di questi strumenti a livello di istituto 
rappresenta uno dei tasselli di una proposta curricolare 
in quanto orienta il lavoro valutativo dei docenti e 
accompagna l’azione quotidiana in classe. Qualsiasi 
strumento, quindi anche i registri e i materiali per la 
documentazione, non risulta mai neutro, bensì veicola 
sempre la filosofia di fondo per cui è stato concepito; per 
questa ragione risulta fondamentale intervenire sugli 
strumenti che accompagnano la quotidianità del lavoro 
docente in classe, se si vuole incidere sulla qualità 
dell’azione formativa effettivamente agita, non solo su 
quella dichiarata nei documenti progettuali. 

Castoldi, 2013 



OSSERVARE	  E	  VALUTARE	  



I	  LIVELLI	  DI	  RIFERIMENTO	  

•  Nel	  “profilo	  di	  competenza”	  a	  ogni	  indice	  
viene	  associato	  un	  livello	  che	  è	  u=le	  esprimere	  
secondo	  i	  criteri	  propos=	  dal	  M.I.U.R.:	  

	  



VALUTAZIONE	  E	  AUTOVALUTAZIONE	  

•  Se	  è	  vero	  che	  noi	  docen<	  dobbiamo	  imparare	  a	  
osservare	   i	   nostri	   allievi	   è	   altre;anto	   vero	   che	  
loro	   stessi	   devono	   imparare	   a	   rifle;ere	   sulle	  
proprie	   esperienze	   in	   maniera	   cri<ca	   e	  
intelligente.	  

•  La	   chiave	   della	   valutazione	   auten<ca	   è	   situata	  
nel	   confronto	   dialogato	   tra	   l’osservazione	   del	  
docente	   su	   un	   certo	   allievo	   e	   l’autovalutazione	  
dello	  stesso.	  



GRIGLIA	  DI	  VALUTAZIONE	  LATO	  
DOCENTE	  



GRIGLIA	  DI	  AUTOVALUTAZIONE	  DELLO	  
STUDENTE	  



CONFRONTO	  TRA	  LE	  OSSERVAZIONI	  



LA	  TELA	  DI	  RAGNO	  
Dopo	   che	   l’insegnante	   e	   gli	   allievi	   hanno	  
compilato	   le	   tabelle	   valuta<ve	   non	   resta	   che	  
costruire	   i	   profili	   di	   competenza	   degli	   studen<	  
secondo	  le	  scelte	  registrate.	  



COMPARARE	  I	  PROFILI	  DI	  
COMPETENZA	  

•  La	  valutazione	  dialogante:	  



COMPITI	  AUTENTICI	  E	  
VALUTAZIONE	  AUTENTICA	  

	  
GRAZIE	  PER	  L’ATTENZIONE	  

Sergio	  Vastarella	  


