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Prefazione 
   ––––––––––––––––– 
Bisogna avere nel cuore il caos per generare una stella danzante 
   ––––––––––––––––– 
Pietro Lucisano – Sapienza Università di Roma 

 
 
 
 

 
 
 
 
Un convegno dal titolo così impegnativo spinge a riflettere sul senso 
della nostra ricerca e sul suo impatto sulla nostra società. Per questo 
vorrei mantenere fede alla mia vocazione di raccoglitore di dati e pro-
vare a proporre alcune riflessioni a partire da qualche evidenza.  

Al nostro convegno si sono iscritti per presentare i loro lavori 121 
colleghi provenienti da 40 università italiane, e rappresentanti dell’IN-
VALSI, dell’INDIRE, del Ministero e della Scuola Universitaria Pro-
fessionale della Svizzera Italiana. Gli studi presentati, tuttavia, rappre-
sentano il lavoro di un numero molto più ampio di ricercatori (233 
nomi esclusi quelli dei 20 che hanno partecipato a due lavori). Dun-
que un’occasione di rilievo proposta dalla SIRD e rivolta a raccogliere 
lavori a caratteristica prevalentemente empirica, ma anche studi su un 
tema di grande rilievo. 

Nei giorni che hanno preceduto il nostro convegno la curiosità mi 
ha spinto a raccogliere le parole chiave proposte dai colleghi per i loro 
lavori. Avevamo chiesto ai colleghi di fornire un massimo di quattro 
parole chiave per i loro lavori. Poiché l’indicazione del numero di pa-
role chiave era “di norma”, 89 lavori l’hanno rispettata, 23 lavori han-
no proposto solo 3 parole chiave e 6 lavori ne hanno proposte 5, per 
un totale di 465 parole chiave. 

Ora, i primi dati su cui vi invito a riflettere sono riportati nella ta-
bella 1. Le parole chiave con una sola occorrenza sono 310 e la prima 
impressione spinge a riflettere sul rischio che la ricerca dell’originalità 
nella definizione dei lavori rischi di provocare una sorta di Babele. Tut-
tavia, tale impressione risulta attenuata se consideriamo che i lavori 



che hanno almeno una parola chiave in comune con un altro lavoro 
sono in numero tale da consentire almeno un incontro tra i diversi ri-
cercatori o gruppi di ricerca.  

 

 
Tab. 1: Occorrenze delle parole chiave  

proposte nei 121 lavori accettati al convegno 
 
 
Le parole chiave con i numeri più alti di occorrenze sono “Inclu-

sione”, che compare in 18 lavori, “Valutazione”, che compare in 11 la-
vori, e “Scuola”, che compare in 8 lavori; seguono, con 6 “Formazio-
ne” e “Ricerca-formazione” e, con 5, “Apprendimento” e “Didattica”. 
L’alto numero di parole chiave che non incontra altri lavori è dovuto 
in parte a forme sinonime, all’uso dell’inglese, a sigle e, qualche volta, 
alla ricerca di originalità da parte degli autori. A dire il vero il disalli-
neamento è più formale che sostanziale; tuttavia, 31 dei lavori proposti 
presentano parole chiave che non incontrano le parole di altri lavori e 
questo, in sé, non aiuta. Ho provato a ricomporre il quadro delle rela-
zioni tra i lavori: 48 dei lavori presentati hanno una sola parola chiave 
“efficace” in termini di relazione con altri lavori, 18 di questi con la lo-
ro parola chiave impattano solo uno degli altri lavori presentati ma, in 
5 lavori, la parola chiave proposta raggiunge altri 17 lavori; già con 2 
parole efficaci si raggiungono indici di impatto accettabili.  

Nella tabella 2 presento il numero di parole chiave efficaci per cia-
scuno dei 90 lavori che ne hanno almeno una, escludendo i 31 lavori 
con impatto nullo. 

Occorrenze n. % su totale parole chiave

1 310 66,7%

2 28 6,0%

3 8 1,7%

4 4 0,9%

5 2 0,4%

6 2 0,4%

8 1 0,2%

11 1 0,2%

18 1 0,2%

465 100,0%
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Tab. 2: Frequenza dei lavori per numero di parole chiave efficaci 

 
 
Nella terza tabella presento le statistiche descrittive dei soli lavori 

con parole chiave efficaci considerandone l’impatto inteso come nu-
mero di altri lavori raggiunti. La media sembrerebbe accettabile se non 
si leggessero gli altri valori; la deviazione standard è pari alla media, 
mentre dal 75° percentile gli impatti crescono in modo assai significa-
tivo come viene poi evidenziato nel grafico 1. La moda pari a 1 e la 
mediana pari a 5 ci descrivono una distribuzione caratterizzata da nu-
merosi valori molto bassi e da pochi valori molto alti. 

 

 
Tab. 3: Statistiche descrittive dell’impatto dei lavori  

con almeno una parola chiave efficace 
 

Numero parole 
chiave efficaci 

per lavoro
Frequenza Percentuale

Percentuale 
valida

Percentuale 
cumulativa

1 48 53,3 53,3 53,3

2 26 28,9 28,9 82,2

3 10 11,1 11,1 93,3

4 6 6,7 6,7 100

Totale 90 100 100

Media 8

Deviazione std. 7,7

Mediana 5

Modalità 1

Minimo 1

Massimo 27

Percentili

25 2

50 5

75 14
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Graf. 1: Distribuzione dei coefficienti di impatto compresi i lavori a impatto 0  

dei 121 lavori proposti al convegno di Milano 
 
 
Le parole chiave hanno la funzione di consentire di ritrovarsi tra 

colleghi che lavorano su tematiche simili e la loro scelta è cruciale per 
garantire che il lavoro sia facilmente individuabile e rilevante per i let-
tori interessati al tema trattato. Le parole chiave dovrebbero per il pos-
sibile essere pertinenti al contenuto del lavoro e selezionate in modo 
da catturare l’essenza del lavoro di ricerca. Dovrebbero essere specifi-
che e descrittive, evitando termini generici per assicurare che l’articolo 
sia correttamente classificato e reperibile dagli interessati. Gli autori 
dovrebbero individuare e tenere conto delle caratteristiche dei destina-
tari del lavoro e le parole chiave dovrebbero essere selezionate in modo 
da rispecchiare il linguaggio e la terminologia comunemente utilizzati 
nella comunità scientifica di riferimento. In quest’ottica la sola rifles-
sione quantitativa sull’impatto rischia di non essere sufficiente infatti, 
se andiamo ad analizzare criticamente gli articoli con impatto più alto, 
risulta che alcuni di questi usano parole chiave così generali da non 
consentire di capire di che cosa trattano effettivamente, considerazio-
ne che ci porta a ritenere che in tali casi gli alti impatti siano legati non 
all’efficacia ma alla scarsa precisione. 

Una soluzione già utilizzata in alcune riviste potrebbe essere quella 
di individuare una struttura ad albero con una o due parole chiave da 
scegliere da un elenco proposto dalla rivista e altre libere per connotare 
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la specificità del contributo, tecnica che potrebbe essere riproposta an-
che negli eventi di convegnistica. Con l’aiuto di ChatGPT ho provato 
a identificare alcune parole che consentirebbero una prima classifica-
zione dei lavori del convegno; le successive proposte dagli autori do-
vrebbero rendere meglio conto della specificità del lavoro realizzato. Il 
risultato è solo indicativo ma potrebbe essere una strada da approfon-
dire: 

 
1. Metodologie didattiche e approcci educativi; 
2. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 
3. Valutazione e misurazione dell’apprendimento; 
4. Formazione degli insegnanti e sviluppo professionale; 
5. Scienze dell’educazione e ricerca educativa; 
6. Inclusione e diversità; 
7. Benessere e aspetti socio-emotivi; 
8. Politiche educative e contesti scolastici. 

 
Ma la riflessione non può ridursi a un semplice problema di tecni-

che di scelta delle parole chiave: la varietà delle parole chiave dei nostri 
lavori esprime, a un tempo, una grande ricchezza e, al tempo stesso, 
un problema. La varietà degli studi presentati nei nostri lavori infatti 
è anche segno della difficoltà a concentrare la nostra ricerca su obiettivi 
comuni e se il lavoro su aspetti particolari e, a volte, di dettaglio del-
l’esperienza educativa fornisce una molteplicità di indicazioni, questa 
stessa molteplicità rischia di rappresentare un punto di debolezza e 
non un punto di forza. 

Credo sia necessario avviare una riflessione più profonda; per que-
sto mi sembra di poter dire che le nostre modalità di affrontare sia in 
modo teorico sia in modo empirico i temi dell’istruzione e dell’educa-
zione presentino difficoltà e “mi convinco sempre di più che la crisi at-
tuale sia causata dal fatto che le forme di pensiero [e di ricerca ndA] 
che pratichiamo siano inadeguate alla situazione”. Il tentativo di cer-
care una via di uscita utilizzando la sola ragione o un atteggiamento 
square come usano fare i nuclei di valutazione dell’università non porta 
da nessuna parte: va rimesso in discussione l’impianto complessivo 
con cui affrontiamo le vicende educative. Possiamo ragionevolmente 
affermare che “la soluzione del problema non è quella di abbandonare 
la razionalità [alla ricerca di nuovi spazi interpretativi sostituendo una 
presunta profondità intuitiva alla analisi dei dati ndA], ma di ampliar-
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ne la natura rendendola capace di trovare una soluzione” (Pirsig, 1974, 
pp. 167-169). In qualche modo bisogna trovare il coraggio di afferma-
re che la ricerca educativa è in un blocco. Aumenta la produzione di 
ricerca, anche di buona ricerca, ma l’impatto sul nostro sistema sociale 
rimane limitato; in alcuni casi spunti importanti non vengono ripresi, 
certamente a questo contribuisce un’atmosfera sociale restia a prendere 
in carico interventi importanti nel settore educativo, anche quando 
sono solidamente sostenuti da evidenze scientifiche. 

“Viviamo in un’epoca di sconvolgimenti, le vecchie forme di pen-
siero sono inadeguate alle nuove esperienze. Si dice che è soltanto 
quando si rimane bloccati che si impara veramente; allora invece di 
ampliare i rami di quello che già si conosce, bisogna fermarsi e lasciarsi 
andare alla deriva finché non ci si imbatte in qualcosa che consenta di 
ampliare le radici” (Pirsig, 1974, pp. 167-169). Con questo non voglio 
dire che la nostra pianta non sia ricca di rami e di fronde, ma che il 
proliferare dei rami e delle fronde, che pure appare a prima vista un 
principio di ricchezza, se non si rafforzano le radici è premessa di de-
bolezza, di rumore, di mancanza di solidità e di impatto. E ormai da 
anni l’impatto è considerato tra gli elementi determinanti la validità di 
un lavoro scientifico (Massey, 2013). 

In parte il blocco nasce dal senso di impotenza che si prova nel ve-
dere disattese la maggior parte delle indicazioni condivise sulle azioni 
necessarie per migliorare la situazione; la necessità di dare rilievo all’e-
ducazione “per tutto l’arco della vita” sembra essere condivisa da tutti, 
tuttavia, quando si tratta di trovare vie per realizzare le indicazioni es-
senziali che vengono dalla ricerca, queste vengono rinviate, confuse e 
private dei mezzi essenziali per il loro sviluppo. Se l’educazione è assie-
me scienza e pratica (arte) bisogna trovare un luogo per preparare gli 
artigiani o, meglio, gli artisti di questa tecné. Le soluzioni sul tavolo 
sembrano totalmente inadeguate e anche la nostra forza di impatto. Il 
problema riguarda non solo il nostro Paese, ma ha caratteristiche glo-
bali; se non riusciamo a fare un salto qualitativo rischiamo solo di ri-
cavare per ciascuno di noi nicchie di sopravvivenza e di consolarci con 
i nostri mega-convegni dove ciascuno parla sette minuti e poi si pro-
duce un testo in versione digitale o a stampa che nessuno leggerà. C’è 
chi pensa di affrontare la situazione ripetendosi quanto siamo bravi, 
quanto siamo forti, quanto siamo tanti, ma questo è fuori dalle nostre 
radici, non sarebbe un buon atteggiamento pedagogico neanche con 
un bambino. Proprio perché rimango convinto dell’importanza del 
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nostro lavoro, della grande generosità dei colleghi, della forza delle no-
stre radici, credo che dovremo insieme trovare strade nuove che ci con-
sentano di ritornare a contribuire in modo fattivo alla crescita della 
nostra società.  

Non credo che sarà facile uscire dal blocco, ma un primo passo è 
certamente la consapevolezza di essere bloccati. Un secondo passo do-
vrebbe essere quello di riesaminare il problema a mente libera, trovan-
do il modo di convivere con i vincoli delle mediane, della carriera, del 
publish or perish e, insieme, di dedicare un po’ di tempo a immaginare 
come si possa tornare a realizzare una ricerca teorica e scientifica fecon-
da in grado di indicare mezzi e fini per una svolta che possa realmente 
portare ad una società educata. Questo richiede di risalire alle cause ul-
time, o prime, e non di lavorare su rami e fronde che danno per assunti 
non modificabili le condizioni di lavoro e di vita sociale attuali. Oc-
corre comprendere come sostituire la collaborazione alla competizione 
tra ricercatori, gruppi e Atenei, come trovare elementi di sintesi in gra-
do di dare risposte il più possibile convergenti a studenti, insegnanti, 
genitori, forze sociali e decisori politici. Che abbiamo le risorse per far-
lo lo abbiamo sperimentato durante l’esperienza del COVID realiz-
zando una grande ricerca nazionale senza finanziamenti solo attivando 
la rete dei nostri rapporti. La scelta delle tre società SIRD, Sipes e Si-
rem di non competere e di lavorare insieme coordinando ricerca e ri-
flessione politica è un primo passo di una strada impegnativa, è neces-
sario trovare nuovi modi di riflettere insieme e confrontarci. Forse per 
questo è utile leggere e rileggere anche criticamente i lavori di questo 
volume e valorizzarli invece di archiviarli tra le cose fatte e prepararci 
per il prossimo convegno. 
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Introduzione 
   ––––––––––––––––– 
Costruire il valore della ricerca educativa 
   ––––––––––––––––– 
Renata Viganò – Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
 
 
 
 
 
 

I often say that when you can measure what you are speaking about,  
and express it in numbers, you know something about it; but when you  

cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge 
is of a meagre and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, 

but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science,  
whatever the matter may be. 

W. Thomson, 1889 
 

La scienza è fatta di dati come una casa è fatta di pietre. 
Ma un ammasso di dati non è scienza più di quanto 

 un mucchio di pietre sia una vera casa. 
H. Poincaré, 1902 

 
 

Le due citazioni in apertura inquadrano la tensione dialettica ma fe-
conda da cui è scaturita l’idea di dedicare al tema “A cosa serve la ri-
cerca educativa? Il dato e il suo valore sociale” il Convegno Nazionale 
della SIRD – Società Italiana per la Ricerca Didattica, tenutosi il 21 e 
22 settembre 2023 presso la sede di Milano dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 

La ricerca educativa è immersa in tale tensione per sua natura, se 
ne alimenta e la sostanzia, poiché nel suo nucleo epistemologico c’è 
non solo la dimensione descrittiva ma anche quella pratico-orientativa 
e poiché l’attributo qualificante indica che teoria e pratica la connota-
no congiuntamente. Per questo non è facile dare ragione della sua uti-
lità: se la si guarda con l’occhio del data-driven decision making è ap-
prezzabile solo allorché acquisisce ed elabora una congrua quantità di 



dati resi solidi da protocolli validati e riconosciuti, situazione né fre-
quente né di semplice attuazione per motivi legati alle condizioni con-
crete in cui i ricercatori operano e alla dimensione situata di molti pro-
cessi educativi e formativi; se prevale invece l’adozione di metodi e 
strumenti d’indagine vòlti all’approfondimento qualitativo e ad atti-
vare dinamiche partecipative e trasformative, consegue l’impronta for-
temente contestualizzata della ricerca e con ciò la sua debole rilevanza 
in termini di trasferibilità e generalizzabilità. 

A ciò si aggiunge la non trascurabile frequenza con cui i temi legati 
all’educazione – anche nelle accezioni di istruzione e formazione – as-
surgono a oggetto di dibattito pubblico e controversia. Ciò non stupi-
sce, considerato il loro rilievo individuale e sociale. Tutti abbiamo tra-
scorso un periodo significativo della nostra vita a scuola, in famiglia, 
in contesti educativi formali e informali; ciascuno ne ha ricavato una 
sua idea per lo più plasmata dall’esperienza personale, inevitabilmente 
pervasa da risonanze emotive. È sufficiente scorrere le pagine dei me-
dia e ascoltare discussioni quotidiane per accorgersi che la narrazione 
sull’educazione è spesso improntata a una visione aneddotica, basata 
sulla propria esperienza diretta o su quella di persone vicine, intrinse-
camente soggettiva e influenzabile da numerosi fattori: ambiente fa-
miliare, amicizie, vissuti personali. È un atteggiamento comprensibile, 
per certi versi legittimo e sarebbe errato non tenerlo in conto; ciò aiuta 
tuttavia a capire perché non è scontato riconoscere autorevolezza a un 
discorso scientifico sull’educazione, giacché inerisce a un oggetto di 
cui tutti facciamo esperienza nella quotidianità e ne ricaviamo convin-
zioni. 

In questa prospettiva è doveroso per la ricerca educativa supportar-
si di dati empirici e nutrire una visione più obiettiva dei processi edu-
cativi e formativi. Simili dati possono contribuire a fornire una base 
solida per il dibattito pubblico e possono aiutare a costruire una cul-
tura educativa della collettività intera. Sensibilizzare, informare, coin-
volgere una comunità educante composta da minori, adulti, istituzio-
ni, enti, associazioni ecc. concorre a promuovere un dialogo aperto e 
mirato al miglioramento della qualità dei processi, delle istituzioni e 
dei sistemi educativi. 

Il confronto di opinioni alimentato dai dati si vivacizza in partico-
lare quando essi descrivono situazioni di disuguaglianza, iniquità e po-
vertà educativa. L’inclusione e l’equità sono valori chiave per un siste-
ma educativo efficace e giusto ma il raggiungimento di tali obiettivi ri-
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chiede informazioni chiare e oggettivabili. È altresì evidente la neces-
sità di un approccio sinergico tra dati quantitativi e informazioni qua-
litative. Le rilevazioni su larga scala sono necessarie per cogliere le di-
mensioni e le dinamiche di un fenomeno, esaminarlo in relazione a 
contesti territoriali, economici e sociali; occorre però integrarle con la 
conoscenza locale per costruire un quadro completo della situazione e 
progettare interventi mirati. 

In questa prospettiva è necessario porre in atto anche metodi e pro-
cessi di ricerca educativa atti a coinvolgere tutte le parti interessate, su-
scitare partecipazione e consapevolezza della responsabilità che ciascu-
no ha per muovere verso traguardi di miglioramento; in altri termini, 
promuovere la cultura dell’educazione. Dinanzi a tali problematiche 
servono visioni politiche e culturali di ampio respiro, unitamente a un 
approccio scientifico rigoroso e a una volontà collettiva di affrontare le 
sfide educative e sociali. La disponibilità di dati è condizione necessa-
ria ma constatare l’esistenza di un problema è solo il primo passo per 
capire e contrastare problematiche che riguardano l’intera società, non 
solo gli ambienti educativi. Il vero cambiamento richiede la collabora-
zione di tutti, durevole nel tempo. 

Serve infatti non solo interrogarli per ottenere informazioni su pro-
cessi e sistemi educativi ma anche lasciarsi interpellare dalle criticità 
poste in luce e verificare empiricamente le soluzioni proposte per af-
frontarle. Ciò implica avere il coraggio di porre ulteriori domande e 
indagarle nei termini della ricerca scientifica: cosa è fatto concreta-
mente per migliorare i problemi rilevati? Come sono impiegate le ri-
sorse per affrontarli? Le decisioni prese stanno producendo i risultati 
desiderati? 

È compito della ricerca educativa anche indurre a riconsiderare la 
percezione superficiale ma diffusa dei dati come approccio freddo e 
distaccato a questioni complesse e di rilievo sociale fra le quali l’istru-
zione, la salute pubblica, la lotta alle dipendenze, la violenza di genere 
ecc. Leggere la realtà in virtù dei dati non è esercizio statistico ma con-
dizione necessaria per comprendere i fenomeni evitando gli errori le-
gati al senso comune, non di rado fuorviante. Impiegare i dati per ana-
lizzare la complessità dell’educazione non implica ridurre la visione a 
una mera interpretazione numerica; aiuta invece ad adottare una pro-
spettiva che esclude approcci semplicistici e identifica percorsi di svi-
luppo meglio definiti, in forza di una strategia chiara e ben informata. 
La mancanza di attenzione ai dati comporta una perdita significativa 
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di opportunità per affrontare le sfide educative, privandole di una pro-
spettiva fondata sulla ricerca pedagogica. 

Il monito di H. Poincaré in apertura di queste pagine richiama tut-
tavia la ricerca educativa alla consapevolezza critica fondamentale che 
il dato non è autosussistente, non è “dato” – per dirla con un gioco di 
parole - ma trova significato solo in riferimento a un modello interpre-
tativo. In termini di approccio, la struttura-base del metodo scientifico 
storicamente prevede la costruzione di un modello teorico da cui di-
scendono una o più ipotesi da verificare; il modello è poi testato per 
mezzo di una serie di esperimenti che, secondo l’esito, validano o con-
futano le ipotesi di partenza e determinano la coerenza del modello 
stesso, sia internamente sia sul piano della corrispondenza con le evi-
denze empiriche osservate. Di fatto, il modello teorico che emerge nel-
la sua formulazione al termine del processo di validazione è un sistema 
complesso che il ricercatore impiega per interpretare le relazioni esi-
stenti tra i singoli elementi che lo compongono, ossia uno schema di 
riferimento per analizzare il comportamento delle variabili sotto osser-
vazione e produrre asserzioni. 

L’idea che si possa produrre conoscenza scientifica a prescindere da 
modelli teorici, in una sorta di reificazione del dato a cui si conferisce 
consistenza reale anziché rappresentativa, ha accompagnato con fortu-
ne alterne l’intera storia della scienza e della ricerca; oggi è rinvigorita 
da alcuni orientamenti epistemologici emersi in riferimento all’impor-
tanza dei big data, sino ad asserire il destino di obsolescenza del meto-
do scientifico (Anderson, 2008). Il dibattito in argomento è aperto e, 
fortunatamente, vede confrontarsi posizioni meno radicali e più atten-
te alle diverse dimensioni del tema (Kitchin, 2014; Ribes & Jackson, 
2013). In realtà, una cosa è identificare regolarità all’interno dei dati, 
un’altra è scoprire i meccanismi che le generano; quest’ultima opera-
zione non può essere sviluppata senza una teoria e una conoscenza 
profonda e contestualizzata del proprio oggetto di indagine. La rifles-
sione nella ricerca sociale insegna che i dati incorporano teorie, sono 
“carichi di teoria” (Phillips, 1999) giacché originati dai presupposti 
teorici di chi li costruisce. La tesi che i dati siano sempre dipendenti 
dalle teorie è largamente presente nei lavori di Kuhn (1962), Feyera-
bend (1969) e Lakatos (1976) il quale considerava le basi empiriche 
come risultato di una relazione triadica fra teoria, evidenza e conoscen-
ze di fondo, consistendo queste ultime nell’intero insieme di fatti e 
scelte operate per la costruzione di quel particolare dato. 
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I dati sono in grado di comunicare una serie di contenuti ma questi 
sono influenzati dall’interpretazione che si dà ai dati medesimi e dalla 
narrazione che vi si costruisce attorno. Il ricercatore, come data scien-
tist, ha il ruolo di colui che deve “farli parlare” e raccontarli confron-
tandoli con un quadro narrativo dato dai modelli teorici di riferimen-
to. Le teorie precedono e in qualche modo indirizzano la raccolta, l’a-
nalisi e l’interpretazione. Per far sì che il ricercatore assuma tale ruolo 
è necessario che integri le tecniche di data analysis con competenze di 
elaborazione teorica le quali, in forza di un approccio sia qualitativo 
sia quantitativo, siano in grado di restituire il quadro di complessità 
necessario a dare una lettura della realtà. 

La scienza, anche quella dell’educazione, è un sistema costruito da 
esseri umani con l’idea che i principali fruitori sono proprio altri esseri 
umani. I dati sono manifestazioni misurabili e categorizzabili della 
realtà, rilevati in virtù della lente scelta per osservarla; l’informazione 
da essi trasmessa va letta alla luce di modelli esplicativi, i quali soltanto 
possono conferirle senso. Consegue che l’interpretazione dei dati non 
è mai oggettiva in senso assoluto. 

Costruire modelli fa parte della natura umana; l’evidenza empirica 
è rappresentazione di modelli che ci sono utili per leggere e interpre-
tare la realtà. Come asserisce J.M. Epstein (2008) «chiunque si avven-
turi in una proiezione, o provi a immaginare come si sviluppa una cer-
ta dinamica sociale sta elaborando un modello; ma generalmente si 
tratta di un modello implicito i cui assunti sono nascosti, la cui coeren-
za interna non è testata, le cui conseguenze logiche sono ignote e la cui 
relazione con i dati è sconosciuta». Il punto quindi è, da parte del ri-
cercatore, non lasciare che i modelli restino impliciti ma esplicitarli e 
assumere la responsabilità di sceglierli, anche nelle loro implicazioni 
culturali, sociali ed educative. 

Esimersi dal ragionare sul senso e sulle ricadute della narrazione di 
ciò che i dati restituiscono è un’omissione all’onestà scientifica cui il 
ricercatore è tenuto; farsene carico è un modo certamente più impe-
gnativo ma anche più autentico di esercitare le responsabilità del suo 
ruolo sociale e civile, ossia la costruzione dei saperi a beneficio della 
comunità. 

Non eludere la questione dell’interpretazione e interpretabilità dei 
dati ha perciò a che fare con il valore della democrazia. Ciò è vero in 
particolare sulla ricerca educativa per almeno due ragioni principali: la 
prima attiene alla sua connaturata tensione fra oggettività da un lato e 
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impossibilità di ignorare che il proprio oggetto specifico – l’educazio-
ne – non è pensabile se non in relazione a un’idea di uomo e di società; 
la seconda riguarda la sua strutturale configurazione epistemologica, 
teorica e pratica a un tempo. Tale problematica non ammette sempli-
ficazioni; in essa va inquadrata la domanda posta dall’interrogativo 
scelto come tema del convegno, ossia quale sia l’utilità della ricerca 
educativa, e va compresa l’asserzione del valore sociale del dato, come 
specificato nella seconda parte del titolo. 

I contributi raccolti in questo volume, organizzati attorno a paro-
le-chiave che identificano alcune questioni essenziali su cui la ricerca 
educativa si sviluppa, restituiscono la considerevole articolazione di 
contesti, aspetti, problemi che ne ricevono attenzione; è una ricchezza 
da valorizzare poiché aiuta a far crescere la consapevolezza che la di-
mensione e la ricerca educativa riguardano tutti i campi dell’esperienza 
e dell’esistenza. Il riferimento ai temi delineati nelle righe precedenti è 
talvolta esplicito talaltra non trattato ma in ogni caso agito nei processi 
di indagine presentati. 

La varietà è generativa e va sostenuta, ne soffrirebbe altrimenti il 
senso stesso della ricerca; essa può però incorrere nel rischio della 
frammentazione e della difficoltà di ricondursi a un orizzonte di signi-
ficato che le conferisce autorevolezza e valore nel tempo, di là da forme 
di apprezzamento temporanee e circostanziate. La differenza fra un 
tessuto di qualità e uno più modesto, così come tra un racconto di li-
vello e uno più mediocre, è data dalla trama e dall’ordito assieme; si-
milmente potremmo dire della ricerca educativa. Occorre che la tra-
ma, ossia il susseguirsi delle fasi e delle argomentazioni, delle scelte 
metodologiche, delle attività analitiche e di quelle di sintesi siano chia-
re, ben fondate e coerenti; non meno essenziale è l’ordito, che sta den-
tro e sotto la trama e racchiude, custodendolo, il potere ossia il modo 
in cui la ricerca presentata riesce a collocarsi in una visione più ampia 
e complessa, situandosi in un discorso che ne trascende il perimetro 
ma che ne svela i diversi piani di valore. 

È forse questo il compito più difficile ma anche decisivo per la ri-
cerca educativa: da un lato restare agganciata alla realtà, lasciarsene in-
terpellare, accogliere la sfida di rendersi significante per tutti i suoi in-
terlocutori; dall’altro lato non confondere la dimensione situata con 
l’irrilevanza della costruzione di un corpus di ricerca ampio, solido, in-
terconnesso, che sa fare tesoro di ciò che è stato fatto prima e ha uno 
sguardo lungimirante sulla direzione da assumere. È una visione tut-
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t’altro che idealizzata del lavoro della ricerca educativa, anzi; è fatica 
concreta e quotidiana poiché implica: uscire dalla comfort zone della ri-
cerca tutto sommato rassicurante e gratificante e assumere il coraggio 
di guardare più lontano; avere l’umiltà di confrontarsi davvero con chi 
risulta scomodo giacché distante per idee, approcci, priorità e di con-
frontarsi con i propri e gli altrui limiti; cercare punti di accordo anzi-
ché erigere steccati. 

La differenza tra il ricercatore-individuo e il ricercatore che genera 
valore sociale è in questa fatica. 

 
 

Riferimenti bibliografici 
 

Anderson, C. (2008). The End of Theory: The Data Deluge Makes the 
Scientific Method Obsolete. Wired. https://www.wired.com/ 2008/06/ -
pb-theory/ (consultato il 26/04/2024). 

Epstein, J.M. (2008). Why Model? Journal of Artificial Societies and Social Si-
mulation, 11 (4), 1-12. 

Feyerabend, P. (1969). Science Without Experience. Journal of Philosophy, 
56, 791-794. 

Kitchin, R. (2014). Big Data, New Epistemologies and Paradigm Shifts. Big 
Data & Society, 1 (1). https://doi.org/10.1177/2053951714528481 

Kuhn, T. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University 
of Chicago Press. 

Lakatos, I., Worrall, J., & Zahar, E. (eds.) (1976). Proofs and Refutations: The 
Logic of Mathematical Discovery. Cambridge: Cambridge University Press. 

Phillips, D. (1999). How to Play the Game: A Popperian Approach to the 
Conduct of Research. In G. Zecha (ed.), Critical Rationalism and Educa-
tional Discourse (pp. 170-190). Amsterdam: Rodopi. 

Ribes, D., & Jackson, S.J. (2013). Data Bite Man: The Work of Sustaining 
Long-term Study. In L. Gitelman (ed.), ‘Raw Data’ is an Oxymoron (pp. 
147-166). Cambridge, MA: MIT Press.

Introduzione  |  XXIX  |



––– Sessione Parallela 4 ––– 
Inclusione 

Contributi di: 
 

Filippo Gomez Paloma, Elena Zanfroni, Livia Petti 
Francesca Anello, Gabriella Ferrara  

Giuseppa Cappuccio, Giuseppa Compagno  
Marta Cecalupo, Giorgio Asquini  

Alessia Cinotti, Elisa Farina  
Daniela Gulisano  
Matteo Maienza  

Arianna Monniello, Nicoletta Di Genova, Silvia Ferrante  
Paolina Mulè, Maria Luisa Boninelli  

Ilaria Ravasi  
Martina Rossi, Marco di Furia, Giusi Antonia Toto 



VII. 
__________________ 

La formazione inclusiva degli insegnanti di scuola secondaria: un’indagine 
valutativa 
__________________ 

Secondary School Teacher Education: A Mixed Methods Evaluation Study 
Design 
__________________ 

Matteo Maienza – Università degli Studi di Firenze 
 
 
 
 

Abstract  
 
Il lavoro presentato si propone di analizzare i modelli formativi per 
la preparazione degli insegnanti nella scuola secondaria, evidenzi-
andone i punti di forza e le criticità in riferimento allo sviluppo 
delle competenze inclusive proposte come baricentro su cui inves-
tire le risorse a lungo termine (De Vorey, Lecheval & Watkins, 
2022). La metodologia utilizzata è di tipo mixed methods e prevede 
l’adozione di un disegno di ricerca complesso, rivolto all’esplora-
zione e alla validazione dei risultati quantitativi raccolti in un bien-
nio di attività all’interno del Corso di Specializzazione per il 
sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l’Università 
degli Studi di Firenze ed alla successiva spiegazione e integrazione 
dei dati. I principali risultati sono da riscontrarsi nella messa a 
punto di uno strumento di valutazione e autovalutazione per i do-
centi nella scuola secondaria e nella definizione dei fattori che con-
corrono nello sviluppo delle competenze inclusive. Le possibili 
implicazioni riguardano i docenti, che possono individuare i punti 
di forza e le criticità del personale sviluppo professionale, i diri-
genti, che attraverso la somministrazione di un questionario pos-
sono indirizzare le strategie formative dell’istituto, gli 
amministratori locali, che potrebbero essere guidati ad indirizzare 
le politiche formative secondo i criteri di equità, inclusività e sos-
tenibilità.    
 
The work presented highligh strengths and weaknesses of second-
ary school teacher education, with reference to the development 
of inclusive competences proposed as the focus on which to invest 
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long-term resources (De Vorey, Lecheval & Watkins, 2022). The 
methodology adopted is mixed methods evaluation research de-
sign, aimed at the exploration and validation of quantitative results 
collected over a two-year period of research within the postgradu-
ate teacher trainee at the University of Florence and to the expla-
nation and integration of the data. The main outcome is the 
development of an evaluation and self-assessment tool for teachers 
(IRSSA - Inclusive Rating Scale for Self-Assessment) and the defi-
nition of dimensions contributing to the development of inclusive 
competences. The impact of the research concern teachers and 
school managers who can address their training strategies and to 
guide local policies according to the criteria of equity, inclusiveness 
and sustainability. 
 
 
Parole chiave: specializzazione insegnanti, formazione, autoval-
utazione, inclusività. 
Keywords: postgraduate teacher training, evaluation research de-
sign, inclusiveness. 

 
 
 

1. Introduzione   
 

Prima di illustrare la procedura metodologica che ha caratterizzato il lavoro 
qui esposto, è opportuno ripercorrere brevemente una riflessione sui con-
cetti di educazione e formazione, come proposta da Cambi ne L’Universo 
del Corpo (1999): 

 
la polivalenza del concetto di educazione, più volte indicata come 
testimonianza di un suo statuto di debolezza, di genericità, di non 
rigorosità, in realtà sottolinea la centralità e la pervasività dell’atti-
vità educativa in tutta la vita sociale, il suo collocarsi a livello co-
stitutivo di ogni società, poiché non c’è vita sociale senza 
trasmissione culturale e non c’è società che non abbia, sia pure in 
modi diversi, organizzato e istituzionalizzato la trasmissione cul-
turale […]. Per quanto attiene l’aspetto soggettivo, l’educazione si 
sviluppa in almeno quattro momenti distinti: il primo riguarda la 
crescita biologica dell’individuo, il secondo è il processo di incul-
turazione che precede il momento dell’apprendimento e la forma-
zione, che si pone come punto di arrivo dell’inculturazione e 
dell’apprendimento e come superamento della loro strumentalità 
[…] è la maturazione culturale dell’individuo che si compie attra-
verso una sintesi organica e funzionale dei saperi, delle tecniche, 
ecc. e una assimilazione libera e critica della cultura di un gruppo, 
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di un popolo, di una società, che rendono l’individuo protagonista 
attivo, quindi anche autoregolato, nozione legata storicamente alla 
riflessione e al riconoscimento che si compie tramite un itinerario 
di idealizzazione, caratteristico di ogni soggetto capace di scegliere 
la propria sintesi personale della cultura e di fissarla come traguardo 
(Cambi, 1999, pp. 292-293).  

 
Mentre con l’educazione si persegue il metodico apprendimento di 

principi, siano essi intellettuali o morali, validi a determinati fini in accordo 
con le esigenze sociali, oltre che individuali; con la formazione si persegue 
il raggiungimento di una fisionomia spirituale in cui l’individuo è capace 
di scegliere la propria sintesi culturale per poter giocare un ruolo attivo e 
responsabile. Il concetto di formazione, sebbene affondi le sue radici nella 
tradizione della Grecia classica, è stato rilanciato con la cultura umanistica 
di tradizione mitteleuropea1, che richiama il ruolo – in divenire – delle 
forme organiche (gestalt) per cui: «ciò che è formato viene immediatamente 
trasformato e, se vogliamo avere una percezione vivente della natura, dob-
biamo mantenerci flessibili e adattabili seguendo l’esempio che essa ci 
offre» (p. 16). Con la formazione, dunque, si intende un processo in dive-
nire che deriva dalla relazione dialogica dell’uomo con la cultura del suo 
tempo.  

Le competenze professionali sono ampiamente riconosciute a livello 
globale come il risultato di una combinazione sinergica tra l’universo della 
conoscenza, la capacità materiale di agire e l’intuizione di utilizzare cono-
scenze e abilità in determinate condizioni spazio-temporali, a seconda del 
contesto. Qui si viene a delineare il profilo delle competenze professionali, 
che è differente in ogni settore, e che si distingue dalla mera abilità tecnica 
o materiale. Quest’ultimo aspetto rappresenta il livello più alto e complesso 
della tassonomia ed è, allo stesso tempo, il più difficile da valutare in ter-
mini oggettivi in quanto richiede la capacità di analizzare dati che devono 
essere misurati in situazioni reali.  

 
 

2. Il problema della formazione inclusiva degli insegnanti secon-
dari 
 

Il regolamento che disciplina le modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti tocca diverse aree: disciplinari, pedagogiche, didattiche, orga-
nizzative, relazionali, linguistiche, digitali al fine ultimo di consentire la 

1 Si veda anche Morfologia vol. 1, di J.W.Goethe
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piena fruizione agli alunni con bisogni educativi speciali e le competenze 
didattiche per favorire i processi di integrazione scolastica degli studenti 
con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n.104. 
Tuttavia, come è stato rilevato da Ulivieri (2010) storicamente la ricerca 
educativa si è concentrata sulle tematiche legate all’infanzia, con il conse-
guente sviluppo di piani di reclutamento specifici per gli insegnanti della 
scuola primaria, senza prevedere lo sviluppo di percorsi specifici per la for-
mazione degli insegnanti secondari, avvenuta in gran parte grazie alla mo-
tivazione dei singoli docenti. Inoltre, l’adozione di un sistema europeo di 
accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (ECTS) ha permesso, 
da un lato, la comparabilità, la compatibilità e la coerenza dei diversi si-
stemi educativi, dall’altro, ha favorito il nascere di una prospettiva orientata 
all’accumulo di crediti formativi universitari secondo una visione che, in 
netta separazione con la prospettiva sistemica e unitaria della professione 
docente (Perla, 2022), alimenta un profilo dell’insegnante alla stregua di 
un’ingegnerismo pedagogico, mentre vi sarebbe la reale necessità di coltivare 
un sapere professionale come il frutto di un lavoro basato su pratiche si-
tuate opportunamente documentate attraverso diverse forme di indagine, 
con lo scopo di mediare l’esperienza formativa (Orland-Barak & Maskit, 
2017). 

 
 

3. Fasi del disegno di ricerca 
 

Sebbene esistano diverse tipologie di disegno di ricerca nel campo dei 
Mixed Methods, questo studio si ispira al modello complesso della ricerca 
valutativa basata sulle fasi illustrate da Creswell e Creswell (2018) che pre-
vede una fase di identificazione del problema, una fase per la raccolta dei 
dati, una fase per la definizione della procedura, una fase per l’osservazione 
e la successiva integrazione dei dati per poi svolgere, infine, una fase per 
discutere delle procedure utilizzate.  

In particolare, il disegno prevede l’utilizzo di metodologie di raccolta 
dei dati differenti che vanno ad aggiungersi alle fasi precedenti di tipo qua-
litativo o quantitativo. L’obiettivo è quello di impegnarsi in un processo 
di ricerca in cui i dati possano confermare ed estendere il costrutto propo-
sto fornendo maggiore validità al processo di ricerca: è questo il caso in 
cui gli approcci quantitativi e qualitativi vengono utilizzati per lo sviluppo 
e la valutazione dei processi educativi e formativi. 

La ricerca è caratterizzata da un impianto primario di tipo quantitativo, 
servito alla validazione dello strumento IRSSA (Inclusive Rating Scale for 
Self Assessment) con un gruppo di docenti in formazione per il consegui-
mento del titolo di Specializzazione nel sostegno didattico agli alunni con 
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disabilità presso l’Università degli Studi di Firenze (ciclo VI). La scelta di 
utilizzare metodi di raccolta dei dati di tipo differente è stata obbligata per 
spiegare, e in alcuni casi guidare, il processo decisionale dell’intero progetto 
di ricerca: dopo una prima fase di ricognizione della letteratura, utile ad 
analizzare le risorse già in uso e identificare i principali quadri teorici che 
sono possibilmente replicabili nel contesto italiano di formazione e spe-
cializzazione degli insegnanti, vengono proposte diverse fasi, allo scopo di 
definire un quadro esaustivo del problema: 

 
1) Fase di ricognizione, caratterizzata da un’impostazione teorica di ricerca 

di tipo deduttivo, mira all’identificazione, mediante una sintesi della 
letteratura di riferimento, degli indicatori di competenza per gli inse-
gnanti; la ricerca è rivolta alla definizione di un profilo dell’insegnante 
inclusivo che possa servire ad indirizzare i percorsi di formazione ini-
ziale e in servizio e alla costruzione di uno strumento di autovalutazione 
da sottoporre a validazione statistica. 

2) Fase di validazione, lo strumento ipotizzato viene sottoposto a valida-
zione statistica secondo un approccio predittivo incentrato sulla corre-
lazione con strumenti simili utilizzando una scala Likert a 4 punti. 
L’integrazione con diverse tipologie di dati (qualitativi e quantitativi) 
è utile a definire i fattori concorrenti per lo sviluppo delle competenze 
inclusive. 

3) Fase di spiegazione, dopo la raccolta dei dati avvenuta mediante la scala 
IRSSA (Capperucci & Maienza, 2022) per la misurazione delle com-
petenze inclusive degli insegnanti è seguita una condivisione delle in-
formazioni raccolte con 84 insegnanti che hanno partecipato a sette 
Focus Group rivolti ad esaminare le ricadute della formazione inclusiva 
sul piano locale e globale. 
 
Le procedure per l’implementazione dei disegni Mixed Methods pos-

sono prevedere, tra l’altro, di utilizzare un database quantitativo (QUAN) 
per esplorare dati qualitativi (QUAL), come nel caso della ricerca esplora-
tiva, oppure, i dati quantitativi possono aiutare a verificare l’accuratezza 
di un database qualitativo, come nel caso dello studio di validazione; infine, 
i dati qualitativi potrebbero aiutare a spiegare un database quantitativo, 
come nel caso del disegno esplicativo. Nasce così la triangolazione delle 
fonti dei dati come mezzo per cercare la convergenza tra metodi. La ne-
cessità di spostare il focus al livello dell’integrazione dei dati, inoltre, aiuta 
a pianificare ed esplicitare gli scopi dell’utilizzo dei Mixed Methods con la 
possibilità di combinare i singoli studi e condurre ricerche complesse, in 
cui le variabili che determinano il grado di integrazione dei dati quantitativi 
e qualitativi vengono proposte come un modello alternativo e complemen-
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tare alla semplice distinzione in tipologie di metodi misti (Piccioli, 2019). 
Tali variabili possono riguardare la tempistica dell’integrazione dei dati, lo 
scopo dell’integrazione dei dati, l’orientamento teorico della ricerca, il 
grado di integrazione dei dati. 

 

 
Tab. 1. Variabili per l’integrazione dei dati 

 
 

4. Risultati 
 

Per riassumere alcune delle componenti emerse, l’inclusione scolastica ri-
chiede una formazione mirata e rivolta, prima di tutto, al superamento di 
una visione tradizionale dell’insegnamento. In particolare, la formazione 
degli insegnanti dovrebbe: a) comprendere una buona conoscenza della 
vasta gamma di disabilità e dei disturbi correlati a specifiche condizioni; 
b) fornire un ampio repertorio metodologico e didattico secondo i criteri 
di additionality (la necessità di aggiungere facilitazioni all’apprendimento) 
e individuality (la necessità che queste facilitazioni siano personalizzate 
sulla base delle caratteristiche individuali); c) privilegiare le componenti 
relazionali e sociali dell’apprendimento, in modo particolare mediante 

Tempi per l’integrazione 
dei dati

Orientamento 
teorico della 
ricerca 

Grado di integra-
zione dei dati

Scopo 
dell’integrazione dei dati

Anno 2020-2021 
FASE ESPLORATIVA 
L’integrazione dei dati 
qualitativi e quantitativi 
è avvenuta in modo se-
quenziale

Deduttivo Parziale 
qual  QUAN

Definizione del frame-
work di riferimento e co-
struzione di uno 
strumento di autovaluta-
zione

Anno 2021-2022 
FASE DI VERIFICA 
L’integrazione dei dati 
quantitativi e qualitativi 
è avvenuta in modo pa-
rallelo.

Predittivo Parziale 
QUAN+qual

Validazione dello stru-
mento IRSSA e identifica-
zione delle problematiche 
relative al contesto della 
scuola secondaria.

Anno 2021-2022 
FASE ESPLICATIVA 
L’integrazione dei dati 
(quantitativi) e delle in-
formazioni (qualitative) è 
avvenuta in modo se-
quenziale.

Induttivo Totale 
(QUAN QUAL)

Azione rivolta a discutere 
e ad analizzare i risultati 
raccolti mediante lo stru-
mento IRSSA. 
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l’educazione tra pari; d) fornire l’accesso ad adeguati strumenti di valuta-
zione. 

I test per la corrispondenza dei dati della scala IRSSA sono stati eseguiti 
ipotizzando un modello a due fattori utilizzando il software Jamovi (Figura 
1). La forte correlazione di ciascun item con il punteggio medio ottenuto 
nella scala (2.70) e con i rispettivi fattori ha permesso di identificare due 
dimensioni della competenza inclusiva; informazioni che, insieme alle va-
lutazioni congiunte degli indici di misura comparativa, hanno fornito l’evi-
denza di un’elevata coerenza interna della scala. L’affidabilità dello 
strumento, sia per l’intera scala che per ciascuna dimensione, è stata veri-
ficata mediante il calcolo del coefficiente alpha di Cronbach (  .887) os-
servando, tuttavia, la possibilità di incorrere nel rischio di bias di tendenza 
centrale nelle autovalutazioni fornite dai docenti.  

 

 
Fig. 1. Analisi Fattoriale Confermativa.. 

La scala IRSSA per l’autovalutazione delle competenze inclusive  
degli insegnanti nella scuola secondaria 

 
 
In seguito allo svolgimento dei Focus group è stato possibile spiegare e 

meglio comprendere i risultati, in particolare mediante l’analisi tematica 
delle informazioni. Dall’analisi sono emerse due dimensioni connesse e di-
stinte: la prima è una dimensione esogena della competenza inclusiva, che 
riguarda tutte le azioni dirette dagli insegnanti e rivolte agli studenti, come 
ad esempio la definizione, l’applicazione e la revisione dei piani didattici 
personalizzati, aspetto indispensabile per la vita professionale di tutti i do-
centi che si trovano a gestire classi sempre più eterogenee da un punto di 
vista culturale, linguistico e sociale, oltre ad aspetti legati alla crescente at-
tenzione verso disturbi specifici dell’apprendimento. La seconda, che può 

!
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essere definita la dimensione endogena della competenza inclusiva, ri-
guarda la personale capacità di analisi e riflessione, anche rispetto alle con-
vinzioni personali e la consapevolezza di quanto queste possano incidere 
nelle azioni professionali. Rientrano in questi termini la capacità di mettere 
in atto percorsi di ricerca-azione, il sostegno e lo sviluppo di nuove capacità 
comunicative, la valutazione e il monitoraggio sistematico del proprio la-
voro.  

In conclusione, sebbene la storica divisione tra educazione curricolare 
e speciale sia entrata di default nel sistema di istruzione (Pugach, 2017) 
costituendo un ostacolo al processo di inclusione scolastica in quanto pone 
le basi per una formae mentis piuttosto difficile da modificare nella forma-
zione dei futuri insegnanti, il lavoro di ricerca ha evidenziato la necessità 
di un’ulteriore differenziazione dei percorsi, in particolare per quanto ri-
guarda l’aggiornamento pedagogico e didattico sulle specifiche disabilità e 
le modalità di acquisizione e formazione delle competenze inclusive. 
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