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Introduzione 
 
 

 
L’indagine delle convinzioni e delle dichiarazioni di prassi dei docenti circa la 

valutazione formativa nell’Emergency Remote Teaching (ERT), oggetto del presente 

lavoro, si inserisce in una più ampia riflessione sul senso e sul valore 

dell’apprendimento, della formazione insegnante, della valutazione in generale e del 

ruolo degli studenti e dei docenti nel processo di insegnamento-apprendimento.  

I provvedimenti ministeriali per dare continuità alle attività scolastiche nella 

situazione di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 e l’introduzione della 

Didattica a Distanza (DAD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI) sono questioni 

meritevoli di essere indagate. Nella prospettiva dell’UNESCO e del Consiglio 

d’Europa, la mitigazione di eventuali problematicità sorte in tale contesto poteva 

avvenire mediante l’impiego della valutazione formativa, riconosciuta dalla letteratura 

scientifica come metodo e strumento utile anche al coinvolgimento e al sostegno 

dell’apprendimento degli studenti.  

Nonostante la valutazione formativa sia oggetto di studio sin dagli anni 

Sessanta negli Stati Uniti (Scriven, 1967) e Settanta in Italia (Vertecchi, 1976) e sia 

entrata nella legislazione scolastica del nostro Paese (D.P.R. 104/1985; l. 59/1997; l. 

169/2008; O.M. 172/2020), vi sono numerosi studi che ne attestano la difficoltà di 

recezione da parte degli insegnanti, soprattutto nei suoi risvolti pratici (Vertecchi, 

2003; Domenici, 2007a; Capperucci, 2011; Corchia, 2011). Tali prospettive aprono 

una questione più ampia circa l’efficacia a lungo termine dello sviluppo iniziale e in 

servizio della professionalità docente e, a tal proposito, ci si domanda in che misura 

gli eventi contingenti siano in grado di far emergere i bisogni formativi degli 

insegnanti. 

Si delinea pertanto uno spazio di ricerca articolato, nel cui alveo complessivo 

si situa l’approfondimento espresso dal presente lavoro. In termini generali si 

presentano più interrogativi, riguardanti il modo in cui nel periodo pandemico gli 

insegnanti hanno impiegato la valutazione formativa, se e quanto la loro azione è stata 

condizionata dalle loro credenze e conoscenze in argomento, se i cambiamenti indotti 

dalle condizioni di emergenza hanno avuto termine con il rientro alla didattica 
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presenziale ordinaria o hanno lasciato traccia nelle credenze e nelle pratiche didattiche. 

Si delinea una molteplicità di direzioni di studio possibili; la ricerca qui presentata 

intende percorrerne alcune, definendo in primo luogo i contorni teorici e concettuali 

che pone a proprio fondamento per poi individuare l’ambito e le modalità di 

un’indagine sul campo. Da tale itinerario scaturisce l’impianto espositivo del testo. 

La prima parte (capitoli da 1 a 4) indaga il processo di evoluzione della 

valutazione sorto dal cambio di paradigma occorso all’inizio del Ventesimo secolo, 

quando i teorici dell’Education Nouvelle hanno reputato opportuno porre lo studente 

al centro della scuola. In tale processo la didattica ha un ruolo decisivo nella 

promozione dell’equità, della qualità e della democrazia. Gli studi successivi danno 

ragione della necessità di un mutamento di approccio, dal modello dell’istruzione a 

quello dell’apprendimento, nel quale la valutazione formativa ha un ruolo centrale. 

Studiare quest’ultima permette di osservane le ricadute sui processi scolastici, in 

particolare sulle strategie valutative dei docenti e sul coinvolgimento degli studenti. 

Da questi aspetti generali e fondativi lo studio prosegue con l’indagine della letteratura 

sui medesimi temi ma nel contesto dell’insegnamento di emergenza da remoto 

(didattica a distanza e didattica digitale integrata) nel quale si è osservata una 

sostanziale replicazione di metodi e strumenti ordinari in un contesto straordinario, 

con difficoltà legate alla perdita di apprendimento e all’aumento delle disuguaglianze 

digitali. La scelta di studiare le convinzioni degli insegnanti su questi e altri temi apre 

la più ampia questione del teacher change (Richardson, 2002).  

La seconda parte del lavoro (capitolo 5 e allegati) presenta uno studio di caso 

multiplo su tre istituti omnicomprensivi vòlto a indagare empiricamente e in contesti 

delimitati i costrutti individuati. Tale scelta è motivata dalla necessità di esplorare in 

profondità temi non sufficientemente considerati dalla letteratura e da ricerche di 

natura empirico-sperimentale.  

  


