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Introduzione alla progettazione a 
ritroso

Struttura dell’intervento
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Il manuale sulla valutazione

Valutazione: concezioni e prassi

Strumenti operativi e prospettive

Che cosa hanno in comune queste immagini?
4



Valutazione come progettazione. Un paradosso?
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Valutazione come 
momento finale

Valutazione come 
processo continuo

Integrazione con la 
progettazione

Miglioramento 
attraverso il feedback

Risparmio di tempo e di 
risorse

Concezione tradizionale della valutazione

Individuare, dichiarare e descrivere i risultati desiderati

Osservare, monitorare, modificare

Raccogliere feedback per anticipare le difficoltà

Analisi migliorata del rapporto tra finalità e mezzi impiegati

Progettazione a ritroso
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Identificazione dei 
risultati desiderati

Determinazione delle 
evidenze di 
accettabilità

Pianificazione delle 
esperienze didattiche

Traguardi/prodotto atteso
Progettazione degli  
strumenti valutativi

Progettazione delle fasi 
didattiche

(McTighe e Wiggins, 2004)



Valutazione: concezioni e prassi
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Sottogruppo di lavoro sulla valutazione. Inizio lavori: giugno 2019
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Matteo Piricò, PhD, 
presidente, capo 
progetto per il Piano 
di studio, esperto 
SED e formatore DFA

Rezio Sisini, capo 
sezione delle scuole 
comunali e membro 
del GIP; 

Miriam Salvisberg, 
PhD, ricercatrice 
CIRSE, referente 
VeCof/PISA

Valentina Giovannini, 
docente-ricercatrice 
DFA 

Michele Tamagni, 
ispettore del 
circondario 
“Bellinzonese e Tre 
Valli”

Claudio Della Santa, 
resp. formazione 
continua DFA e 
membro del GIP;  

Mario Castoldi, 
professore ordinario 
Università di Torino, 
consulente esterno; 

Creazione di un manuale (gruppo di redazione: Piricò, Salvisberg, Giovannini)

Serena Ragazzi, 
collaboratrice 
scientifica DS, 
aggiunta alla 
direzione; 
coordinatrice del GIP 

Patrizia Bettello, 
ispettrice del 
circondario 
“Mendrisiotto e Basso 
Ceresio”



Punto di partenza
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Esperienze didattiche della 
scuola ticinese (format)

Materiale teorico-pratico sulla valutazione 

La prassi valutativa  
(norme, consuetudini, buone pratiche) Altre esperienze, sperimentazioni, riflessioni

Istituzione di un gruppo 
 di accompagnamento

I nodi problematici e le sfide
10

Separazione tra valutazione e 
insegnamento/apprendimento

Il mito dell’oggettività 
e della misurabilità

La nota come unico 
codice valutativo

L’uso indiscriminato della media Verifiche su contenuti e abilità 
disciplinari

Frattura tra apprendimento e 
comportamento

La debolezza dei riferimenti 
condivisi Valutazione e personalizzazione

(Castoldi; 2018; Piricò, Salvisberg, Giovannini, 2020)

E sfide professionali:

Integrazione della valutazione nella progettazione e nel processo di apprendimento, profili di competenza, 
soggettività da gestire con strumenti professionali, continuum di strumenti di accertamento, piena 
considerazione delle disposizioni ad agire e della trasversalità, collegialità, sostenibilità ecc.

“uguaglianza”“gi
usti
zia
”

“controllo”

“qualità”

“equità”
“scie

ntific
ità”

“coerenza”



Il manuale sulla valutazione
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Il manuale, in sintesi

• Valutazione integrata nella progettazione didattica 

• Caratterizzazione e descrizione dell’intero processo valutativo, in tutte le sue 
componenti 

• Quattro parti e un glossario
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valutazione

Redazione dei profili di competenza

Altri gruppi di lavoro
Perfezionamento PdS

Formazione di base 
Formazione continua 

(territorio - DFA)
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Realizzato con la collaborazione di 
un ampio gruppo di 
accompagnamento

Cornice teorica

Quadro metodologico e applicativo

Repertori di esempi e 
strumenti di lavoro

La struttura

Caratteristiche generali (1)
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Uso di note a margine 

Presenza di schemi esemplificativi  
ed esplicativi

“diritto di saltare le pagine, di leggere 
qualsiasi cosa, di leggere ovunque…”



Caratteristiche generali (2)
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Approcci narrativi  
(illustrazioni di C. Regazzoni Buletti)

Focus su aspetti specifici e  
approfondimenti

Risorse bibliografiche supplementari

Caratteristiche generali (3)
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Proposte di attività

Esemplificazioni esperienziali (“in 
pratica”)



Aspetti chiave del documento (1): valutazione per la competenza e - 
quindi - integrazione nella progettazione didattica
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Caratteristiche della competenza e conseguenze sul piano valutativo La valutazione integrata nella progettazione e nel processo di insegnamento  
e apprendimento (processo simbiotico) 

Aspetti chiave del documento (2): pervasività del processo valutativo
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Valutazione iniziale

Osservazione

Feedback

Autovalutazione e 
valutazione tra pari

Profili di competenza/ certificazione

Redazione giudizi/ 
Comunicazione

Valutazione comportamento 
Comp. trasversali

Base Intermedio Avanzato

Intepretazione

Azione 

Autoregolazione

Rilevanza della rubrica valutativa

Esplorazione dei significati  
della competenza

Costruzione e valutazione 
di prove

Continuum degli strumenti di accertamento
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Aspetti chiave del documento (3): valutazione e differenziazione

01
Continuum variegato 

di strumenti di 
accertamento (non 

solo sommative)

02
Piani di apprendimento 

personalizzati in 
riferimento ai profili di 

competenza (effort 
grade)

03
Considerazione delle 
competenze generali, 

trasversali, di base 
(cittadinanza attiva) 

04
“Seconda chance” e 

questione temporale 
dello sviluppo delle 

competenze 

(Moon, 2005; Tomlinson, 2005; Mincu, 2015; Porcarelli, 2016) 

Strumenti operativi e prospettive
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Una panoramica sugli strumenti operativi
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- estrapolati (e tradotti) dalla letteratura 

- tratti da esperienze significative 

- costruiti e co-costruiti da docenti del territorio 

- frutto di altri gruppi di lavoro 

- dalla SI fino alla SM (e anche oltre)

Strumenti di analisi, progettazione e confronto tra prassi diverse
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Materiali (pronti all’uso) su valutazione iniziale e in itinere
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Guide alla costruzione delle rubriche e liste di controllo (con diversi 
esempi di rubriche)
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Strumenti (anche pronti all’uso) di autovalutazione e valutazione tra 
pari, di osservazione e di sviluppo della metacognizione (1)
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Strumenti (anche pronti all’uso) di autovalutazione e valutazione tra 
pari, di osservazione e di sviluppo della metacognizione (2)
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Strumenti analogici (SI Melano)



Conclusioni e prospettive

• Ripensare i paradigmi e le consuetudini. 

• Mettere al centro l’utilità della valutazione, per 
lo sviluppo dell’allievo e per il lavoro 
dell’insegnante. 

• Competenza valutativa e relazione, sostegno 
all’apprendimento e comunicazione. 

• Costruzione di una cultura valutativa.
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https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/39019 

Grazie per l’attenzione
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