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RESUMEN  

OBJETIVO: El objetivo principal de la orientación escolar es el de estimular un 

proceso de desarrollo y de responsabilización, así que se pueda ayudar a los jóvenes a 

encontrar en su interior las respuestas a algunas preguntas de fondo (como los intereses, 

las motivaciones, el proyecto de vida, las posibilidades real de realizarlo), haciéndolos 

capaces de tomar elecciones independientes, que tengan cuenta adecuadamente del 

entorno social.  

MÉTODO: La búsqueda ha sido realizada en una provincia de Italia Meridional 

“AVELLINO”, una provincia que está viviendo un momento de crisis económica. La 

investigación ha exigido la suministracion de una encuesta validada, cuya utilización 

permitirá evaluar y analizar la crítica de la etapa de orientación. RESULTADOS: Se 

puede ver cómo las trasformaciones de orden social, han afectado a la modificación del 

significado que debe asignarse al proceso de orientación y cómo ya otros trabajos, 

aunque implícitamente, han hecho referencia a la orientación en su reflexión acerca de 

la identidad en la sociedad contemporánea. Hoy en día la orientación parece 

indispensable para la realización de una eficaz integración entre sujeto y sociedad en 

doble sentido.  

CONCLUSIONES: Se prevé el uso y la difusión de los resultados de la 

investigación a los sujetos participantes, para que puedan ser utilizados para la 

programación de los servicios de orientación.  

Palabra clave: Orientación escolar, elección universitaria, evaluación. 
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RIASSUNTO  

Objective: L’obiettivo dell’orientamento a scuola è quello di stimolare un processo 

di crescita e di responsabilizzazione, aiutando i giovani a trovare dentro di sé le risposte 

ad alcune domande di fondo (quali sono gli interessi, le motivazioni, il progetto di vita, 

le possibilità concrete di realizzarlo), rendendoli capaci di compiere scelte autonome, 

che tengano opportunamente conto del contesto sociale.  

Method: La ricerca è stata condotta in una provincia dell’Italia Meridionale 

“AVELLINO”, una provincia che sta vivendo un momento di crisi economica. 

L’indagine ha previsto la somministrazione di un questionario validato, il cui utilizzo 

consentirà di valutare ed analizzare le criticità della fase di orientamento.  

Results: Si è visto come le trasformazioni degli assetti sociali abbiano inciso sulla 

modifica del significato da attribuire al processo di orientamento e come già altri 

autori, sebbene implicitamente, abbiano fatto riferimento all’orientamento nella loro 

riflessione sull’identità nella società contemporanea. Oggigiorno l’orientamento 

appare indispensabile per la realizzazione di un’efficace integrazione tra soggetto e 

società in un duplice senso.  

Conclusioni: Si prevede l’uso e la diffusione dei risultati della indagine ai 

soggetti partecipanti, perché possano essere utilizzati per la programmazione dei 

servizi di orientamento.  

Parole chiave: Orientamento scolastico, scelta universitaria, valutazione. 

  



 

10 

 

  



 

11 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of school orientation is to stimulate a growth and empowerment 

process, helping young generations to find the answers to some basic questions (what 

are the interests, the motivations, the project of life, the concrete possibilities to realize 

it) within themselves, enabling them to make autonomous decisions, taking in due 

account the social context. 

Method: The research has been developed in a province of Southern Italy, 

"AVELLINO", a province that is experiencing a period of economic crisis. The survey 

included the administration of a validated questionnaire, whose use will allow to 

evaluate and analyze the criticalities of the school orientation. 

Results: It has been outlined that the transformation of social structures have 

impacted the transformation of the orientation process' meaning and that other 

authors, although implicitly, have already referred to school orientation in their 

reflection on identity in contemporary society. Today orientation seems to be critical 

for the realization of an effective integration between subject and society in a double 

sense. 

Conclusions: The results of the survey can be communicated to and used by the 

interviewed subjects so that these results can be used for planning of school 

orientation services. 

 

Keywords: School orientation, university choice, evaluation. 
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RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 

 

Introducción  

Parte 1 – Marco teórico  

En el actual contexto histórico-social, caracterizado por elevada complejidad, 

por un cada vez más rápido ritmo de trasformaciones, por un estado de inseguridad 

sobre sus líneas evolutivas, y por lo tanto de desorientación general, la formación 

escolar puede tener una función muy importante para acompañar los jóvenes a 

desarrollar la capacidad de adaptabilidad y de planificación a medio y largo plazo. Si la 

orientación está considerada como una estrategia para garantizar una adecuada base de 

conocimiento y una habilidad para afrontar los desafíos de la globalización económica, 

una primera área de intervención de la orientación vocacional se refiere inevitablemente 

al sistema de educación. Diferentes son las modalidades con la que la orientación 

vocacional puede contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de 

educación. También con las respuestas de los países participantes en la investigación 

sobre de las políticas de orientación en Europa, podemos identificar seis macro-

acciones: 

1) reducir las tasas de abandono y el número de los estudiantes drop-out;  

2) acelerar el progreso gracias al sistema de educación y tener tiempo de graduación 

más corto, sobretodo por la reducción del  paso de curso;  

3) ayudar los estudiantes a tomar las decisiones adecuadas entre las diferentes 

disciplinas y los programas educativos, apoyándolos en la comprensión e identificación 

de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas por educación post-obligatoria cada vez 

más diversificadas y personalizadas;  

4) promover un aprendizaje más en profundidad, en particular utilizando los 

enfoques del aprendizaje basado sobre la experiencia;  

5) promover un vínculo más estrecho entre educación y trabajo;  

6) promover el conocimiento de las grandes oportunidades de estudio y trabajo en 

toda Europa.  
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La llegada de la sociedad de la información si por un lado ha determinado un 

aumento de la cantidad de las informaciones y una mayor rapidez en el acceso a las 

fuentes informativas gracias al desarrollo tecnológico, por el otro ha puesto más 

complicada la elección en los sujetos que, ante un exceso de informaciones, no saben 

identificar aquellas más adecuadas a las propias características. Por lo tanto, para que la 

tecnología pueda ser utilizada adecuadamente es necesaria la posesión de competencias 

específicas en el ámbito de la orientación: identificación de las fuentes, recogida, 

análisis e interpretación de las informaciones y uso de los aparatos informáticos. Es en 

un cuadro histórico-social, caracterizado por una elevada complejidad, por un ritmo 

cada vez mayor de general, que la información escolar puede ser importante para 

acompañar los jóvenes a desarrollar capacidad de adaptabilidad y de visión a medio y 

largo plazo. En una sociedad caracterizada por complexidad y además pro 

modificaciones bruscas de la organización del trabajo y de los procesos de producción, 

la escuela para permitir a todos sus usuarios de asistir al gobierno de cambio no puede 

seguir con sus programas el desarrollo de las específicas competencias re solicitadas 

siempre por el mundo del trabajo, aunque teniendo que tener en cuenta con las 

tendencias generales y promover una verdadera y auténtica cultura del trabajo. Juntos a 

la tipología de los saberes existe también, por consiguiente, el problema de las 

modalidades por el que hacerlos construir y adquirir y de cual actitudes y disposiciones 

favorecer y promover. Una pluralidad de causas contribuyen al éxito o fracaso 

individual en la resolución de un cualquier problema y eso impone de no hacer 

referencia solo a parámetros relativos a los aprendizajes, sino también a otros 

parámetros que representan otros tantos objetivos principales de la escuela. Entre estos 

hay aquellos que incluyen el ámbito afectivo-motivacional, emocional y socio-

relacional que interactúan con el ámbito cognitivo hasta determinar su evolución y al 

mismo tiempo a ser a su vez determinados por eso, en una relación circular de causas y 

efectos recíprocos.  

  



 

19 

 

Parte 2 – Estudio empírico 

El presente elaborado quiere aprovechar la orientación escolar n las escuelas 

secundaria de la provincia de Avellino, liceos y escuelas profesionales, acerca de la 

cuestión: “ la evaluación de la eficacia gestión y exterior de la orientación para la futura 

elección universitaria”. La investigación cognitiva ha sido hecha a alumnos y profesores 

de los dichos institutos. Otro elemento que sin duda ha representado un importante 

desafío a la afirmación de la orientación como especifico sector disciplinario en los 

últimos años es la transformación del mundo del trabajo. La llegada de nuevas figuras 

de trabajador junto a aquellas tradicionales de trabajador empleado y autónomo, la 

creación de nuevas profesionalidad sobre todo en la área de la “gestión del 

conocimiento”, el aumento de la diferencia entre output formativo y solicitud de 

profesionalidad por parte de las sociedades, la necesidad de seguir la formación también 

después de tomar la vida laboral, la inestabilidad del camino laboral caracterizado por 

frecuentes modificaciones de actividades o por la alternancia de períodos de ocupación 

y paro, hacen necesaria la construcción de un puente entre formación y mundo del 

trabajo que puede ser formado justo por la orientación. Este último puede tener una 

función estrategias establecidas, facilitando los sujetos n el proceso de conocimiento de 

esta configuración que ha tomado el mundo del trabajo, gracias a adquisición de 

conocimientos “para decidir y planear su formación, para integrarse en el mundo del 

trabajo, para especializarse y para recuperar un empleo”. Es indudable, luego, que las 

últimas transformaciones del sistema escolar y universitario en nuestro País, en relación 

a las líneas de programación establecidas por la política educativa de UE, hayan 

determinado una ampliación de las oportunidades educativas y de las modalidades de 

certificación del aprendizaje del estudiante gracias a la creación del sistema del créditos 

formativos, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de construir caminos de estudio y de 

trabajo más coherentes con su potencial, vocaciones y habilidades, de manera que eso 

pueda establecer una ventaja para el real éxito formativo. “Pero la mayor viabilidad de 

la oferta formativa, su articulación en muchas acciones, la separación de caminos sobre 

necesidades subjetivas exige que las personas hayan más fuertes competencias 

formativas, no sólo más informaciones. Guiarse en el nuevo escenario formativo y de 

transiciones que recurrirán durante una experiencia formativa y de la carrera profesional 

es, de hecho, hoy mucho más complejo”.  
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Metodología: La metodología utilizada ha sido el estudio de campo gracias a una 

encuesta hecha a los estudiantes y a los profesores de las escuelas secundarias dichas. El 

profesor tiene una función importante porque tiene un contacto todos los días con los 

estudiantes y por lo tanto tiene el trabajo de estudiar programas particulares , 

dividiéndolos en grupos, para promover el desarrollo de sus inclinaciones, facilitados 

por el uso de metodologías activas y el uso de los llamados centros de interés. 

 Objetivos: El tema de la orientación no es frecuentemente tratado en la literatura 

sociológica, aunque las aportaciones de algunos guionistas o de algunos estudios hechos 

de particulares temas o grupos sociológicos parezcan llamar de forma implícita la 

necesidad de cuidar más el campo de la orientación en el proceso de construcción de la 

identidad personal y social. El objetivo de la orientación a la escuela es aquello de 

estimular un proceso de crecimiento y de responsabilización, ayudando los jóvenes a 

encontrar en su interior las respuestas a algunas preguntas de fundo ( como los intereses, 

las motivaciones, el proyecto de vida, las posibilidades real de realizarlo), haciéndolos 

capaces de cumplir decisiones autónomas, que tengan cuenta del entorno social. 

Durante el siglo XX la orientación ha sido considerada sobre todo como una acción 

puntual que relaciona las aptitudes y los intereses con la pregunta del mercado laboral. 

En vez, en la última década se ha confirmado el concepto de un sistema de orientación 

integrado entre los entornos educativos y profesional que en el cuadro de su misión 

institucional realizan una función orientativa, de manera que hoy la orientación tiene 

que ser considerada como un proceso longitudinal que acompaña al camino de vida del 

sujeto, “ capaz de promover y valorizar competencias, aptitudes e intereses específicos 

que puedan apoyar el individuo en la puesta a punto de proyectos personales y 

profesionales flexibles, indispensables para posicionarse y volver a posicionarse 

conscientemente”. Más de la mitad de los jóvenes italianos (58% sin distinciones de 

edad) se dice segura que hacer experiencias interesantes en el presente sea más 

importante que planear el futuro. Analizando las predicciones para el futuro de los 

jóvenes pertenecientes a grupos de edad mayores (25-29 y 30-34 años) están claras las 

perspectivas inciertas para el futuro. Más concretamente, uno de cada diez joven de 

edad mayores (25-29 y 30- 34 años) se dice incierto o aún excluye de terminar los 

estudios en los próximos cinco años. Acerca de las perspectivas laborales, la porcentaje 

de los jóvenes que se dicen perplejos sobre el acceso n el mercado laboral sube hasta el 
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14% aproximadamente. Respecto a las siguientes perspectivas de la vida (salir de casa, 

casarse y tener un hijo), las perspectivas de realización parecen más lejos. Si 

consideramos que porcentaje más bajas, pero igualmente importante, se registran para el 

grupo de edad mayores (30-34 años), se puede deducir que para estos jóvenes los 

eventos dichos tienen baja probabilidad de ocurrir dentro de 35-40 años. Está claro que 

“ en una sociedad caracterizada por ritmos de trasformación muy rápidos, la idea de 

prefigurar su futuro y con eso la capacidad de construir sus caminos de crecimiento, se 

convierte en algo más complicado e incierto”.  

Hipótesis de estudio: La construcción de un proyecto de vida personal exige 

necesariamente que el sujeto llega a ser cada vez más “consciente de sus decisiones, 

posibilidades y responsabilidades, n un mejor conocimiento y proyección de él, pero 

también en la renovación y refuerzo de las capacidades de cambio de su actitud, de 

proyecto y planificación”. Esta parece una de los objetivos principales de la orientación 

en el mundo actual. Pero la orientación no siempre ha sido entendida de la misma 

manera durante los años, modificando su especifica significado segundo las 

transformaciones sociales. Eso exige de revisar modelos y métodos de intervención de 

la orientación realizado en las escuelas, para apoyar los jóvenes en las muchas etapas de 

elección y transiciones que caracterizan toda su vida. El elaborado empieza por la 

descripción del objeto de estudio, poniendo de relieve la modificación del significado 

del concepto de orientación, desde el principio del siglo XX hasta hoy, después de las 

transformaciones sociales y culturales que han implicado sobre todo el campo de la 

educación, formativo y profesional. Pasamos a la descripción del cuadro comunitario de 

las políticas de la orientación, formado por un conjunto de etapas normativas que toman 

el ejemplo por el Consejo de Lisboa del 2000. Este camino se cierra con una nueva 

interpretación del concepto de dispersión escolar, posiblemente aplicable también a 

otros campos educativos y formativos, que toman el ejemplo por una reciente búsqueda 

a la que he participado. Por la manera en el que s ha desarrollado la orientación en 

nuestro País, no se ha definido en estos años una profesión en el sentido estrecho, sino 

un conjunto de competencias y actividades “ condicionadas” por el campo socio-

organizativo en el que ha sido concedido el servicio. De hecho se encuentra en las 

experiencias en acto una importante diversificación en la categoría social de los 

“orientadores”. Cuáles soluciones son deseables?  
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La muestra: En primer lugar se analiza la evaluación de la calidad de la educación 

escolar y, después, se presenta la discusión teórica acerca de la evaluación de la 

orientación. Sobre la base de estas consideraciones empieza el dibujo de la búsqueda 

finalizado a construir un sistema de indicadores de evaluación del servicio de 

orientación escolar de segundo grado y universitario hecho para resaltar las 

particularidades del suelo avellánese. Las últimas tres décadas han sido determinadas 

pro importantes evoluciones en el campo de la organización del trabajo, que han tenido 

importantes consecuencias acerca de la definición de los problemas de la orientación. 

Las modificaciones en la actual sociedad postmoderna han afectado l mercado laboral 

introduciendo elementos de precariedad y flexibilidad. Se multiplican los momentos de 

transición, que presuponen y llevan una nueva orientación siempre con sujetos, sin el 

que hay el riesgo que se aumenten las diferencias sociales, exclusión y marginación. 

Estos cambios han llevado muchos desafíos tanto para las personas, como para quien se 

encarga de orientación. La escuela en su tarea de orientar los estudiantes, necesita 

determinar nuevos objetivos formativos, que tendrán que ser adecuados a la cambiante 

realidad de la sociedad de hoy, haciéndolos dar la vuelta a algunos elementos 

esenciales, como: un aumento de la cultura general, como capacidad de interpretar y 

manejar la complejidad, de adaptarse al cambio, de informarse, de entenderé, de crear y 

de comunicar ; el desarrollo de flexibilidad mental, autonomía e ingenio de acción como 

objetivos trasversales e indispensable esenciales en cualquier camino formativo. 

Además necesita educar a la capacidad de entrar en una lógica de formación continua, 

con una particular atención al uso de la nuevas tecnologías de la comunicación e de la 

información, así como desarrollar la disponibilidad a cambiar, también más veces en el 

camino de la vida, su colocación profesional. Además de todo eso, es necesario que en 

los objetivos formativos de todas las escuelas secundarias se favorezca un conocimiento 

de sí mismo claro y detallado, en dialogo con el análisis de los factores sociales y 

económicos del ambiente. Doble es el objetivo que se quiere conseguir: favorecer el 

completo desarrollo de la persona y, al mismo tiempo, incluir el individuo en el mundo 

social y en los procesos de cambiamiento en curso. El joven llega a ser definitivamente 

el protagonista de su camino de vida, apoyado por la familia, por la escuela y la 

sociedad, con el objetivo de adquirir la capacidad de auto-orientarse y elegir sobre la 

base de una creciente conciencia de sus recursos y de sus puntos débiles, como proceso 
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que aspira al desarrollo de una cultura de la visión”. Dado que la orientación es un 

proceso multidimensional ( con elementos pedagógico, psicológico, sociológico y 

económico), exige la colaboración de un equipo de especialistas. Que junto a los 

profesores, garanticen la asunción de responsabilidad global dl estudiante. Desde esta 

perspectiva la estrategia de orientación lleva a una acción concertada, un esfuerzo 

sinérgico entre estructuras educativas y autoridades, que creen en el territorio una red 

organizativa de relaciones entre instituciones y expertos en diferentes campos. La 

pregunta social que caracteriza la orientación se ha ampliada a un número de usuarios 

cada vez más grande y diversificado respecto al pasado, mientras el debate cultural, 

sobre todo de los iniciados y de los especialistas, se ha intensificado a la búsqueda de 

una comparación que lleve a la definición de nuevas tecnologías que satisfacen cada vez 

más las necesidades de los usuarios. 

 Procedimientos y procesos: los cuestionarios han sido hecho personalmente a los 

descendientes y a los profesores. En última década se ha afirmada, en vez, la 

concepción de un sistema de orientación integrado entre entornos educativos y 

profesionales que en el cuadro de su misión institucional realizan una función 

orientativa, por lo tanto hoy la orientación tiene que ser considerada como un proceso 

longitudinal que acompaña el camino de vida del sujeto, “capaz de promover y valorizar 

competencias, actitudinal e interese específicos que puedan apoyar el individuo en el 

desarrollo de proyectos personales y profesionales flexibles, indispensables para 

posicionarse y volver a hacerlo de manera consapevole”.  

Tratamiento estadístico de los datos: Este trabajo profundiza el tema de la 

evaluación de las políticas de orientación en el campo universitario, en el que en los 

últimos años se ha registrado un aumento significativo de la demanda de registro y de 

un profundo proceso de reforma que ha interesado directamente también nuestro País. 

El programa utilizado para la elaboración de los datos es SPSS.  

Resultados: Además, la búsqueda ha sido destinada a la definición de un índice de 

evaluación del servicio de orientación empíricamente basado sobre las opiniones de los 

estudiantes. Tratando de los protagonistas de la orientación en la parte que interesa más 

este trabajo, no podemos no tratar del hecho que los estudiantes que frecuentan la 

escuela se secundaria de primo y secundo grado como los adolescentes, cuyas 
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características influyen los objetivos de las prácticas de orintación realizadas en las 

escuelas. La adolescencia es la etapa del desarrollo umano, generalmente entre 11 y 18 

añosn el que el individuo adquiere tanto las características físicas y bio-fisiológicas, 

como las competencias cognitivas y sociales para integrarse en el mundo de los adultos. 

El proceso de orientación, preguntando al individuo de evaluar sí mismo para como ha 

sido hasta aquel momento y de planear su futuro sobre la base de lo que podrá llegar a 

ser en los años siguientes, pone en duda el concepto de identidad. La intervención de 

orientación en general y con lo adolescentes en particular, consiste en configurarse 

como el conjunto de acciones que pueden apoyarlo en la construcción de su identidad 

personal, social y profesional y en la positiva superación de la situación problemática en 

el que está. 

 Limitaciones del estudio: Al final del trabajo s presentan los principales resultados 

surgidos por la búsqueda. Desde aquí es posible definir la construcción de un modelo de 

evaluación de la orientación universitaria, que no afecta a la real percepción del 

significado del servicio ofrecido (por los operadores) y recibido (por los estudiantes. 

Este aspecto podría ser útil para introducir elementos de evaluación no impuestos de 

arriba, sino interactivos entre los sujetos implicados que trabajan juntos puesta a punto 

de una común definición de la situación. Esta búsqueda podía ser ampliada incluyendo 

más activamente el campo universitario, pero esto habría implicado un desplazamiento 

de territorio analizado, dado que la área avellánese no tiene ateneos. El objetivo 

principal de la acción orientativa es de promover un proceso de maduración que lleva el 

individuo a saber auto administrarse en su decisiones, es decir a proyectar, decidir y 

realizar la decisión de la actividad profesional que, en aquel momento y en aquella 

situación, más le conviene. Entonces se trata de apoyar la persona a proyectar su futuro, 

es decir, llegar a una elaboración autónoma de un proyecto personal y profesional. La 

formación de las habilidades del proyecto implica también la comprensión de las 

interferencias de los diferentes factores sociales en la determinación, a lo mejor, en la 

preparación de decisión y elección. De estos factores, los principales son: el nivel social 

de la familia y las aspiraciones de los padres; el estilo educativo y el sentido de 

responsabilidad profesional aplicado en la familia; la influencia de los profesores; el 

halo de encanto y prestigio del que disfrutan algunas profesiones; las condiciones del 

mercado laboral; la concepción del papel femenino en relación con el trabajo. Tratar de 
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orientación al principio del nuevo siglo quiere decir “tratar de una nueva manera de 

plantearse en frente de las cosas, enfrentando en una manera diferente la relación entre 

su ser y el exterior”. Se deduce con claridad la necesidad de tener en cuenta n la 

reflexión acerca de la orientación, dos aspectos de la misma importancia: la identidad 

individual y el contexto de referencia. “Es sobre la construcción de esta relación que se 

construirán las personas y sus competencias, es desde la relación entre sí mismo y el 

mundo, desde la capacidad de adaptarse manteniéndose fieles a ellos mismos, desde el 

equilibrio entre el dentro y el fuera que se podrá interactuar con conciencia en la 

realidad que nos rodea”. Al final de esta analisis surgen algunas importantes 

conclusiones, resultados de los diferentes aportaciones recogidos. La primera es acerca 

de un fenómeno que se está afirmando en el mundo contemporáneo y ,es decir, la 

necesidad para el individuo de tener y desarrollar muchas competencias que le permitan 

de comprometerse y adaptarse a entornos de trabajo extremadamente flexibles. Esto 

pide la capacidad de reconocer sus competencias desarrolladas en diferentes campo de 

aprendizaje: formal, no formal e informal. La segunda conclusión es que en nuestras 

sociedades industrializadas, globalizadas y multiculturales, los individuos tienen que 

adoptar una actitud reflexiva con respecto a las diferentes experiencias, para encontrar 

la respuesta a la pregunta sobre lo que quieren hacer de su vida. En nuestra sociedad 

esta pregunta es más difícil de enfrentar que en aquellas más tradicionales en que 

estaban puntos de referencia fijos; por eso las personas necesitan ayudo muchas veces 

para reflejar acerca de este punto. El proceso orientativo, por su complejidad y por la 

multiplicidad de factores en juego, se presenta como un trabajo de equipo, con la 

presencia de muchas perfiles profesionales competentes y autorizados a la interacción y 

la colaboración.  

Propuestas de nuevas investigaciones: Esta búsqueda de evaluación, podría ayudar a 

construir sistemas de evaluación basados en indicadores y/o índices empíricamente 

basados en percepciones de los actores protagonistas del proceso formativo 

universitario. 

  



 

26 

 

  



 

27 

 

RIASSUNTO AMPIO 

Introdución  

Parte 1 – Marco teorico: Nell’attuale quadro storico-sociale, caratterizzato da 

elevata complessità, da un ritmo crescente di trasformazioni, da uno stato di incertezza 

circa le sue linee evolutive, e quindi di disorientamento generale, la formazione 

scolastica può giocare un ruolo di grande rilievo per accompagnare i giovani a 

sviluppare capacità di adattabilità e di progettualità a medio e lungo termine. Se 

l’orientamento è considerato come una strategia per assicurare un’adeguata base di 

conoscenza e abilità per fronteggiare la sfide della globalizzazione economica, una 

prima area di intervento dell’orientamento riguarda inevitabilmente il sistema educativo. 

Diverse sono le modalità con cui l’orientamento può contribuire a migliorare 

l’efficienza ed efficacia del sistema educativo. Anche in base alle risposte provenienti 

dai Paesi partecipanti all’indagine sulle politiche di orientamento in Europa, possiamo 

individuare sei possibili macro-azioni: 

1) ridurre i tassi di abbandono e il numero degli studenti drop-out; 

2) accelerare il progresso tramite il sistema educativo ed avere tempi di laurea più brevi 

specialmente attraverso la riduzione dei passaggi di corso; 

3) aiutare gli studenti a fare le scelte appropriate fra le differenti discipline e i percorsi 

scolastici, sostenendoli nella comprensione e individuazione delle opportunità di 

apprendimento fornite dall’educazione post-obbligatoria sempre più diversificate e 

personalizzate; 

4) promuovere un apprendimento più in profondità, in particolare utilizzando gli 

approcci dell’apprendimento basato sull’esperienza; 

5) promuovere un legame più stretto tra educazione e lavoro; 

6) promuovere la conoscenza delle ampie opportunità di studio e lavoro in tutta 

Europa. 

L’avvento della società dell’informazione se da un lato ha determinato un aumento della 

quantità delle informazioni e una maggiore rapidità nell’accesso alle fonti 

informativegrazie allo sviluppo tecnologico, dall’altro ha reso più complicata le scelta 
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nei soggetti che, di fronte ad un eccesso di informazioni, non sanno individuare quelle 

più adeguate alle proprie caratteristiche. Di conseguenza, affinché la tecnologia venga 

utilizzata adeguatamente è necessario il possesso di competenze specifiche nel settore 

dell’orientamento: individuazione delle fonti, raccolta, analisi e interpretazione delle 

Informazioni e uso delle apparecchiature informatiche. È in un quadro storico-sociale, 

caratterizzato da elevata complessità, da un ritmo crescente di generale, che la 

formazione scolastica può giocare un ruolo di grande rilievo per accompagnare i giovani 

a sviluppare capacità di adattabilità e di progettualità a medio e lungo termine. In una 

società caratterizzata da complessità ed in aggiunta da cambiamenti repentini 

dell’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi, la scuola per permettere a tutti i 

suoi utenti di partecipare al governo del mutamento non può seguire con i suoi 

programmi lo sviluppo delle specifiche competenze richieste continuamente dal mondo 

del lavoro, pur dovendo considerare le tendenze generali e promuovere una vera e 

propria cultura del lavoro. Legato alla tipologia dei saperi vi è anche, di conseguenza, il 

problema delle modalità attraverso cui farli costruire e acquisire e di quali atteggiamenti 

e disposizioni favorire e promuovere. In una società caratterizzata da complessità ed in 

aggiunta da cambiamenti repentini dell’organizzazione del lavoro e dei processi 

produttivi, la scuola per permettere a tutti i suoi utenti di partecipare al governo del 

mutamento non può seguire con i suoi programmi lo sviluppo delle specifiche 

competenze richieste continuamente dal mondo del lavoro, pur dovendo considerare le 

tendenze generali e promuovere una vera e propria cultura del lavoro. Una pluralità di 

cause concorrono al successo o all’insuccesso individuale nella risoluzione di un 

qualsiasi problema, e ciò impone di non far riferimento solo a parametri relativi agli 

apprendimenti, ma anche ad altri parametri che rappresentano altrettanti obiettivi 

primari della scuola. Tra questi vi sono quelli che coinvolgono le sfere affettivo-

motivazionale, emozionale e socio-relazionale che interagiscono strettamente con 

l’ambito cognitivo fino a determinarne l’evoluzione e nel contempo ad essere a loro 

volta determinate da esso, in un rapporto circolare di concause e coeffetti reciproci. 

Parte 2 – Estudio empírico;     

Il presente elaborato è volto a cogliere l’orientamento scoalstico nelle scuole 

superiori della provincia di Avellino, licei e scuole professionali, sul tema: “la 
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valutazione dell’efficacia gestionale ed esterna dell’orientamento scolastico per la futura 

scelta universitaria”. L’indagine conoscitiva stata somministrata ad alunni e professori 

degli istituti predetti. Un altro fattore che sicuramente ha rappresentato una notevole 

spinta all’affermazione dell’orientamento come specifico settore disciplinare negli 

ultimi anni è la trasformazione del mondo del lavoro. L’avvento di nuove figure di 

lavoratore accanto a quelle tradizionali di lavoratore dipendente e autonomo, la 

costituzione di nuove professionalità soprattutto nell’area della “gestione della 

conoscenza”, l’aumento del divario tra output formativo e richiesta delle professionalità 

da parte delle imprese, il bisogno di proseguire la formazione anche dopo aver 

intrapreso la carriera lavorativa, l’instabilità del percorso lavorativo caratterizzato da 

frequenti cambiamenti di attività o dall’alternarsi di periodi di occupazione e 

disoccupazione, rendono necessaria la costruzione di un ponte tra formazione e mondo 

del lavoro che può essere costituito proprio dall’orientamento. Quest’ultimo può 

assumere un ruolo strategico, facilitando i soggetti nel processo di conoscenza di questa 

configurazione che ha assunto il mercato del lavoro attraverso l’acquisizione di 

competenze “per decidere e progettare in merito alla propria formazione, per inserirsi 

nel mondo del lavoro, per specializzarsi, per riconquistare un impiego”. E’ indubbio, 

poi, che le recenti trasformazioni del sistema scolastico e universitario nel nostro Paese, 

in riferimento alle linee di programmazione sancite dalla politica educativa dell’UE, 

abbiano determinato un ampliamento delle opportunità formative e delle modalità di 

certificazione della formazione dello studente attraverso l’istituzione del sistema dei 

crediti formativi, offrendo ai giovani l’opportunità di costruire percorsi di studio e di 

lavoro più coerenti con le loro potenzialità, vocazioni e talenti, in modo da costituire un 

vantaggio per l’effettivo successo formativo. “Ma la maggior percorribilità dell’offerta 

formativa, la sua articolazione in molteplici opzioni, la scomponibilità di percorsi su 

esigenze soggettive richiede che gli individui abbiano più solide competenze 

orientative, non solo maggiori informazioni. Orientarsi nel nuovo scenario formativo e 

in vista di transizioni che ricorreranno nel corso dell’esperienza formativa e della 

carriera professionale è, infatti, oggi assai più complesso”. 

Metodologia: La metodologia utilizzata è stata la ricerca sul campo attraverso un 

questionario somministrato ai discenti ed ai professori degli istituti superiori predetti. 

L’insegnante ha un ruolo fondamentale in quanto ha un contatto quotidiano con gli 
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alunni ed ha quindi il compito di studiare dei programmi particolari, dividendoli in 

gruppi, per promuovere lo sviluppo delle loro inclinazioni, facilitati dall’uso di metodi 

attivi e l’impiego dei cosiddetti centri d’interesse. 

Objetivos: Il tema dell’orientamento non è frequentemente trattato nella letteratura 

sociologica, anche se i contributi di alcuni autori o di alcuni studi effettuati su 

particolari temi o categorie sociologiche sembrano richiamare implicitamente la 

necessità di curare maggiormente l’ambito dell’orientamento nel processo di 

costruzione dell’identità personale e sociale. L’obiettivo dell’orientamento a scuola è 

quello di stimolare un processo di crescita e di responsabilizzazione, aiutando i giovani 

a trovare dentro di sé le risposte ad alcune domande di fondo (quali sono gli interessi, le 

motivazioni, il progetto di vita, le possibilità concrete di realizzarlo), rendendoli capaci 

di compiere scelte autonome, che tengano opportunamente conto del contesto sociale. 

Nel corso del XX secolo l’orientamento è stato considerato perlopiù come un’azione 

puntuale che mette in relazione le attitudini e gli interessi personali con la domanda del 

mercato del lavoro. Nell’ultimo decennio si è affermata, invece, la concezione di un 

sistema di orientamento integrato tra gli ambienti educativi e professionali che nel 

quadro della loro mission istituzionale svolgono una funzione orientativa, cosicché oggi 

l’orientamento è da intendersi come un processo longitudinale che accompagna il 

percorso di vita del soggetto, “capace così di promuovere e valorizzare competenze, 

attitudini ed interessi specifici che possano supportare l’individuo nella messa a punto di 

progetti personali e professionali flessibili, indispensabili per posizionarsi e ri-

posizionarsi in maniera consapevole”. Ben oltre la metà dei giovani italiani (58% senza 

grosse distinzioni per coorti di età) si dice convinta che fare delle esperienze interessanti 

nel presente sia più importante che pianificare il futuro. Analizzando le previsioni per il 

futuro dei giovani appartenenti alle fasce di età superiori (25-29 e 30-34 anni) emergono 

in maniera chiara le prospettive incerte per l’avvenire. Più specificamente, un giovane 

su dieci nelle fasce d’età superiori (25-29 e 30-34 anni) si dichiara incerto o addirittura 

esclude di terminare gli studi nei prossimi cinque anni. Per quanto concerne le 

prospettive occupazionali, la percentuale dei giovani che si dichiarano perplessi in 

merito all’ingresso nel mercato del lavoro sale al 14% circa. Rispetto alle successive 

transizioni del ciclo di vita (uscire di casa, sposarsi e avere un figlio), le prospettive di 

realizzazione appaiono ancora più lontane. Se consideriamo la fascia di età 25-29 anni, 
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un giovane su quattro appare scettico sulla possibilità di uscire di casa nell’immediato 

futuro, mentre più della metà crede che non sia possibile mettere al mondo un figlio. Se 

consideriamo che percentuali più basse, ma ugualmente significative, si registrano per la 

fascia di età superiore (30-34 anni), si può legittimamente arguire che per questi giovani 

gli eventi citati hanno scarsa probabilità di verificarsi entro i 35-40 anni. Risulta 

abbastanza chiaro che “in una società caratterizzata da ritmi di 

trasformazionerapidissimi l’idea di prefigurare il proprio futuro, e con essa la capacità 

di costruire dei propri percorsi di crescita, diventa enormemente più complicata ed 

incerta”. 

Hipóteses de estudio: La costruzione di un progetto di vita personale richiede 

necessariamente che il soggetto diventi sempre più “consapevole delle proprie scelte, 

possibilità, decisioni e responsabilità, in una migliore conoscenza e proiezione di sé, ma 

anche nel rinnovamento e potenziamento delle capacità di modifica intervenienti sul 

proprio comportamento, di progettualità e ri-progettazione”. Questa appare una delle 

finalità principali dell’orientamento nello scenario attuale. Ma l’orientamento non è 

sempre stato inteso allo stesso modo nel corso degli anni, modificando la sua specifica 

accezione in base alle trasformazioni sociali. Ciò richiede di rivedere modelli e metodi 

di intervento dell’orientamento realizzato nelle scuole, al fine di supportare i giovani 

nelle innumerevoli fasi di scelta e transizioni che caratterizzeranno tutta la loro vita.  

L’elaborato parte dalla descrizione dell’oggetto di studio, mettendo in evidenza la 

modifica del significato del concetto di orientamento, dall’inizio del XX secolo ai giorni 

nostri, in seguito alle trasformazioni sociali e culturali che hanno investito soprattutto 

l’ambito educativo, formativo e professionale.  Si passa alla descrizione del quadro 

comunitario delle politiche di orientamento, articolato in una serie di tappe normative 

che prendono spunto dal Consiglio di Lisbona del 2000. Questo percorso si chiude con 

una rivisitazione del concetto di dispersione scolastica, eventualmente applicabile anche 

ad altri ambienti educativi e formativi, che prende spunto da una recente ricerca a cui ho 

partecipato. Per il modo in cui si è sviluppato l’orientamento nel nostro Paese, non si è 

venuta delineando in questi anni una figura professionale in senso stretto ma piuttosto 

una serie di competenze e attività “condizionate” dal contesto socio-organizzativo in cui 

è stato erogato il servizio. Di fatto si trova nelle esperienze in atto una grande 
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diversificazione all’interno della categoria sociale degli “orientatori”. Quali soluzioni 

sono auspicabili? 

La Muestra (il Campione): Dapprima si analizza la valutazione della qualità 

dell’istruzione scolastica e, successivamente, si illustra il dibattito teorico sulla 

valutazione dell’orientamento. Sulla base di queste considerazioni prende avvio il 

disegno della ricerca finalizzato a costruire un sistema di indicatori valutativi del 

servizio di orientamento scolastico di secondo grado e universitario volto ad evidenziare 

le peculiarità del terrirotio avellinese. Gli ultimi tre decenni sono stati segnati da 

considerevoli evoluzioni nel campo dell’organizzazione del lavoro, che hanno avuto 

importanti ripercussioni in merito alla definizione dei problemi relativi all’orientamento. 

I cambiamenti nell’attuale società postmoderna hanno influenzato il mercato del lavoro 

introducendo elementi di precarietà e flessibilità. Si moltiplicano i momenti di 

transizione, che presuppongono e comportano un riorientamento altrettanto continuo dei 

soggetti, senza il quale vi è il rischio che si acutizzino le differenze sociali, l’esclusione 

e la marginalizzazione. Tali cambiamenti hanno implicato un gran numero di sfide sia 

per gli individui, sia per chi si occupa di orientamento. La scuola nel suo compito di 

orientare gli studenti, ha bisogno di definire nuovi obiettivi formativi, che dovranno 

essere adeguati alla mutevole realtà della società odierna, facendoli ruotare intorno ad 

alcuni elementi essenziali, quali: un aumento della cultura generale, come capacità di 

interpretare e gestire la complessità, di adeguarsi al mutamento, di informarsi, di capire, 

di creare e di comunicare; lo sviluppo di flessibilità mentale, intraprendenza ed 

autonomia di azione come obiettivi trasversali e indispensabili in qualsiasi percorso 

formativo. Inoltre serve educare la capacità di entrare in una logica di formazione 

continua, con una particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione, oltre a sviluppare la disponibilità a cambiare, 

anche più volte nel corso della vita, la propria collocazione professionale. In aggiunta a 

ciò, è necessario che negli obiettivi formativi di tutte le scuole secondarie si favorisca 

una conoscenza di sé chiara e approfondita, in dialogo con l’analisi dei fattori sociali ed 

economici dell’ambiente. Duplice è l’obiettivo da raggiungere: favorire il pieno 

sviluppo della persona e, nel contempo, inserire l’individuo nel contesto sociale e nei 

processi di cambiamento in corso. Il giovane diviene definitivamente il protagonista del 

proprio percorso di vita, supportato dalla famiglia, dalla scuola e dalla società, con 
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l’obiettivo di acquisire la capacità di auto-orientarsi e scegliere in base ad una 

accresciuta consapevolezza circa le proprie risorse e i propri punti di debolezza, come 

processo che mira allo sviluppo di una 

“Cultura della progettualità”. Essendo l’orientamento un processo multidimensionale 

(con componenti di tipo pedagogico, psicologico, sociologico, economico), richiede la 

collaborazione di una squadra di esperti, che insieme ai docenti, garantiscano la presa in 

carico globale dello studente. In questa ottica la strategia di orientamento postula una 

azione concertata, uno sforzo sinergico tra strutture formative ed enti, che creino sul 

territorio una rete organizzativa di relazioni tra istituzioni ed esperti in vari ambiti. La 

domanda sociale che caratterizza l’orientamento si è notevolmente estesa ad un numero 

di utenti sempre più ampio e diversificato rispetto al passato, mentre il dibattito 

culturale, soprattutto degli addetti ai lavori e degli specialisti, si è intensificato alla 

ricerca di un confronto che porti alla definizione di nuove metodologie sempre più 

rispondenti ai fabbisogni degli utenti. 

Procedimentos (y procesi):  i questionari sono stati somministrati personalmente ai 

discenti ed ai professori.  Nell’ultimo decennio si è affermata, invece, la concezione di 

un sistema di orientamento integrato tra gli ambienti educativi e professionali che nel 

quadro della loro mission istituzionale svolgono una funzione orientativa, cosicché oggi 

l’orientamento è da intendersi come un processo longitudinale che accompagna il 

percorso di vita del soggetto, “capace così di promuovere e valorizzare competenze, 

attitudini ed interessi specifici che possano supportare l’individuo nella messa a punto di 

progetti personali e professionali flessibili, indispensabili per posizionarsi e ri-

posizionarsi in maniera consapevole”. 

Tratamiento estatístico de los datos: Il presente lavoro approfondisce il tema della 

valutazione delle politiche di orientamento in ambito universitario, in cui negli ultimi 

anni si è registrato un incremento significativo della domanda di iscrizioni e di un 

profondo processo di riforma che ha interessato direttamente anche il nostro Paese. Il 

programma utilizzato per l’elaborazione dei dati è SPSS. 

Resultado: Inoltre, la ricerca è stata finalizzata alla definizione di un indice di 

valutazione del servizio di orientamento empiricamente fondato sulle opinioni degli 

studenti. Parlando dei protagonisti dell’orientamento nella fascia che interessa in modo 
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particolare questo lavoro, non possiamo non accennare al fatto che gli studenti che 

frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado sono degli adolescenti, le cui 

caratteristiche influenzano gli obiettivi delle pratiche di orientamento realizzate 

all’interno delle scuole. L’adolescenza è quella fase dello sviluppo umano, 

generalmente compresa tra gli 11 e 18 anni in cui l’individuo acquisisce sia le 

caratteristiche fisiche e bio-fisiologiche, sia le competenze cognitive e sociali per 

inserirsi a pieno titolo nel mondo degli adulti. Il processo di orientamento, chiedendo 

all’individuo di valutare se stesso per quello che è stato fino a quel momento e di 

progettare il suo futuro sulla base di quello che potenzialmente potrà diventare negli 

anni successivi, mette in discussione proprio il concetto di identità. L’intervento di 

orientamento in genere e, con gli adolescenti in particolare, tende quindi a configurarsi 

come l’insieme di azioni che possono supportarlo nella costruzione della propria 

identità personale, sociale e professionale e nel positivo superamento della situazione 

problematica in cui si trova. 

Limitaciones del estudi: Al termine del lavoro si illustrano i principali risultati 

emersi dalla ricerca. Da qui è possibile delineare la costruzione partecipata di un 

modello di valutazione dell’orientamento universitario, che non prescinda dall’effettiva 

percezione del significato del tipo di servizio offerto (dagli operatori) e ricevuto (dagli 

studenti). Questo aspetto potrebbe servire a introdurre delle logiche valutative non 

imposte dall’alto, ma interattive tra i soggetti coinvolti che lavorano insieme alla messa 

a punto di una comune definizione della situazione. La presente ricerca poteva essere 

ampliata includendo, più fattivamente il settore universitario, ma ciò avrebbe 

comportato uno spostamento in termini di territorio da analizzare, essendo l’area 

avellinese sprovvista di Atenei. L’obiettivo principale dell’azione orientativa è di 

promuovere un processo di maturazione che porti l’individuo a sapersi autogestire nelle 

sue scelte, cioè a progettare, decidere e realizzare la scelta dell’attività professionale 

che, in quel momento o in quella situazione, maggiormente gli conviene. Si tratta quindi 

di sostenere la persona a progettare il suo futuro, giungere cioè ad un’elaborazione 

autonoma di un progetto personale e professionale. La formazione dell’abilità 

progettuale comporta anche la comprensione delle interferenze dei vari fattori sociali 

nella determinazione o meglio nella preparazione delle decisioni di scelta. Di questi 

fattori, i principali sono: il livello sociale della famiglia e le aspirazioni dei genitori; lo 
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stile educativo e il senso di responsabilità professionale attuato nella famiglia; il luogo 

di residenza della famiglia; l’influsso degli insegnanti; l’alone di fascino e di prestigio 

di cui godono alcune professioni; le condizioni del mercato del lavoro; la concezione 

del ruolo femminile in rapporto al lavoro. Parlare di orientamento all’inizio del nuovo 

secolo vuol dire proprio “parlare di un nuovo modo di porsi davanti alle cose, 

affrontando in modo diverso il rapporto tra il proprio essere e l’esterno”. Emerge quindi 

con chiarezza la necessità di considerare nella riflessione sull’orientamento, due aspetti 

di pari importanza: l’identità individuale e il contesto di riferimento. “È sulla 

costruzione di questo rapporto che si costruiranno le persone e le loro competenze, è 

dalla relazione tra sé e il mondo, dalla capacità di adeguarsi mantenendosi fedeli a se 

stessi, dall’equilibrio tra il dentro e il fuori che si potrà interagire con coscienza nella 

realtà che ci circonda”. Al termine di questa analisi emergono alcune importanti 

conclusioni, esito dei diversi contributi raccolti. La prima riguarda un fenomeno che si 

sta affermando nel mondo contemporaneo e cioè la necessità per l’individuo di 

possedere e di sviluppare un capitale di competenze che gli permettano di impegnarsi e 

adattarsi a contesti di lavoro estremamente flessibili. Ciò richiede la capacità di 

riconoscere le proprie competenze sviluppate nei diversi ambiti di apprendimento: 

formale, non formale ed informale. La seconda conclusione è che nelle nostre società 

industrializzate, globalizzate e multiculturali, gli individui devono adottare un 

atteggiamento riflessivo nei confronti delle loro differenti esperienze, per trovare 

risposta all’interrogativo su ciò che vogliono fare della loro vita. Nella nostra società 

questa domanda è molto più difficile da affrontare che in quelle più tradizionali in cui vi 

erano punti di riferimento fissi; per questo le persone hanno spesso bisogno di essere 

aiutate a riflettere su questo punto. Il processo orientativo, per la sua complessità e per 

la molteplicità di fattori in gioco, si configura come un lavoro di équipe, con la presenza 

di più figure professionali competenti e abilitate all’interazione e alla collaborazione. 

Propuestas de nuevas investigaciones: La presente ricerca valutativa potrebbe 

servire a costruire dei sistemi di valutazione basati su indicatori e/o indici 

empiricamente fondati sulle percezioni degli attori protagonisti del processo formativo 

universitario. 
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INTRODUZIONE 

Con la presente indagine partendo da una panoramica storica relativa al sistema 

scolastico italiano in relazione allo sviluppo del concetto di orientamento scolastico 

cercherò di comprendere  come  si è sviluppato negli anni e quali obbiettivi ha 

effettivamente raggiunto. La ricerca vuole essere un primo approccio che riflette la 

realtà dell’orientamento, vista dai suoi componenti (insegnanti e alunni) in un contesto 

particolare, la provincia di Avellino, con l’obiettivo di verificare eventuali carenze e 

limitazioni ed eventualmente  procedere a formulare proposte di miglioramento. Il tema 

principale di indagine è il passaggio dalla scuola media agli studi superiori, visto 

attraverso gli occhi degli alunni e degli insegnanti. Come primo atto andremo ad 

anilizzare l’origine e lo sviluppo dell’orientamento scolastico in Italia nel corso degli 

anni, fino ad oggi. Dopo aver effettuato il percorso storico ed approfondito il quadro 

legislativo e teorico dell’orientamento, svilupperò la seconda parte in cui descriverò i 

vari metodi adottati dagli insegnanti in due diverse realtà regionali dell’Italia 

analizzanto le peculiarità di ciascuno. 

Nella terza fase lo sguardo  sarà rivolta solo alla Provincia di Avellino, contesto e 

spazio della mia ricerca, dove andrò  a conoscere quali strumenti vengono utilizzati per 

l’orientamento, i principi su cui si fonda, i modelli, etc.  I soggetti individuati come 

interlocutori saranno gli alunni e gli insegnanti. La prima fase si svilupperà mediante la 

somministrazione di un questionario agli alunni degli istituti interessati, ossia licei ed 

istituti professionali. Tale strumento è stato scelto in quanto offre la possibilità di una 

somministrazione rapida ad un numero elevato di soggetti, e non richiede un 

coinvolgimento eccessivo dei destinatari, che lo possono compilare comodamente a 

domicilio. Il questionario analizzerà una serie di aspetti relativi all’azione di 

orientamento. La seconda fase vedrà il coinvolgimento dei docenti della scuola 

superiore, attraverso la partecipazione a focus-group, per l’approfondimento di alcune 

tematiche che emergeranno dall’analisi dei questionari. 

Lo strumento che verrà utilizzato è un’intervista semistrutturata, allegata di seguito 

al presente elaborato. Dopo la fase delle indagini verranno tratte le conclusioni, per poi 

fornire uno strumento ordinario per migliorare l’orientamento scolastico. Questa ricerca 

si profila come un’indagine qualitativa sui temi e sui valori familiari che emergono 
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nell’orientamento, alla  luce  dei  cambiamenti introdotti dalla Legge di Riforma del 

sistema scolastico (L. 53/03), soprattutto per quanto riguarda il nuovo ruolo della 

Formazione Professionale. Come visto, la legge di Riforma Scolastica sottolinea il 

valore orientativo dell’intero primo ciclo scolastico, e caldeggia l’attuazione di progetti 

di orientamento ed anti-dispersione, condotti in collaborazione con operatori del settore.  

 La ricerca sarà condotta in una provincia dell’Italia Meridionale “AVELLINO”, 

una  provincia che sta vivendo un momento di crisi economica. In particolare, la prima 

fase di indagine prevede   la somministrazione di un questionario di autovalutazione agli 

alunni, il cui utilizzo consentirà di valutare ed analizzare le criticità della fase di 

orientamento. Le finalità dell’indagine sono principalmente quelle di verificare la 

percezione dei mutamenti in atto a livello legislativo, per comprendere quanto gli attori 

del sistema siano pronti e consapevoli.  Tale interesse nasce dalla considerazione  che  i  

cambiamenti  si realizzano realmente solo col coinvolgimento degli operatori e dei 

protagonisti delle trasformazioni:  il  solo  intervento  legislativo  non  può,  dall’alto,  

decretare  reali mutamenti, come del resto, si è ben visto nell’illustrazione della storia 

del sistema scolastico italiano. In secondo luogo, si  vuole  puntare  l’attenzione  sui  

bisogni  orientativi  in  questo momento di transizione e, potenzialmente, di confusione, 

oltre che di generalizzata crisi economica, come percepibile nella realtà scelta per la 

ricerca. Si ipotizza che una migliore gestione dei momenti decisionali “critici”, ed una   

cultura dell’autorientamento diffusa sin dall’adolescenza potrebbero portare, in futuro, 

ad una minor necessità di tali interventi che, oltre che costosi, spesso si rivelano difficili 

e intempestivi, in quanto sono riservati a persone che hanno già sperimentato vari 

fallimenti formativi e/o professionali, e si presentano quindi già sfiduciate. Il  presente 

lavoro si pone come obiettivo concreto quello di fornire un contributo teorico ed un 

supporto pratico alle attività di orientamento potenzialmente espletabili nei contesti 

scolastici, nella fase di scelta che debbono affrontare gli  studenti. 

Si intende raggiungere tali obiettivi mediante la conoscenza di tutti i dati relativi 

all’orientamento in uscita, e questo attraverso l’utilizzo di uno strumento con delle 

variabili conoscitive.  

Dopo la fase di conoscenza della realtà scolastica, procederò ad analizzare i risultati 

al fine di verificare: 
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- Quali sono gli elementi che i ragazzi considerano per la loro scelta; 

- Con quali priorità; 

- Quale proposte orientative vengono fatte dalle scuole; 

- Che strumenti operativi hanno gli insegnanti; 

- Se le scelte fatte si rilevano giuste. 

Dopo la fase di analisi dei dati, verranno tratte le conclusioni e si fornirà un 

contributo teorico ed un supporto pratico per l’attività di orientamento. Questo lavoro 

nasce a partire da un sincero interesse per il mondo della scuola e della formazione, con 

particolare riferimento al tema dell'orientamento pertanto, la prospettiva con la quale si 

affronta l’argomento intende collocarsi in un più ampio contesto con il supporto di dati 

scientifici aggiornati e di un’esperienza sul campo. L’orientamento è divenuto ormai 

una domanda sociale estesa a sempre più ampie e nuove fasce di popolazione, non più 

soltanto giovanile, mentre va crescendo il dibattito culturale intorno alle problematiche 

orientative, trovando un punto di partenza rilevante non solo nelle disposizioni 

normative-istituzionali recentemente elaborate, o   modificate in maniera strutturale, ma 

soprattutto nelle tendenze del mercato del lavoro e della domanda occupazionale. 

Sulla base di tali considerazioni parlare di orientamento non è affatto semplice per i 

suoi molteplici e complessi significati, per i tanti e diversificati campi di applicazione. 

L’impresa si fa ancora più ardua se si pensa che si sono moltiplicate le iniziative, gli 

strumenti ed i modelli operativi, senza però trovare come presupposto di base o come 

punto unificante, innanzitutto una legge quadro a cui far riferimento, ma anche dei 

modelli teorici comprensivi e completi che facciano da piattaforma comune alle tante 

ipotesi scientifiche ed operative attorno alle quali riorganizzare le attività e i servizi di 

orientamento. 
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Premessa 

Nell’attuale quadro storico-sociale, caratterizzato da elevata complessità, da un 

ritmo crescente di trasformazioni, da uno stato di incertezza circa le sue linee evolutive, 

e quindi di disorientamento generale, la formazione scolastica può giocare un ruolo di 

grande rilievo per accompagnare i giovani a sviluppare capacità di adattabilità e di 

progettualità a medio e lungo termine. L’orientamento dei giovani costituisce in questo 

momento uno dei fattori strategici del processo di sviluppo del paese, e rappresenta un 

dispositivo di sostegno al rinnovamento del sistema dell’istruzione, a livello locale e 

nazionale. L’obiettivo dell’orientamento a scuola è quello di stimolare un processo di 

crescita e di responsabilizzazione, aiutando i giovani a trovare dentro di sé le risposte ad 

alcune domande di fondo (quali sono gli interessi, le motivazioni, il progetto di vita, le 

possibilità concrete di realizzarlo), rendendoli capaci di compiere scelte autonome, che 

tengano opportunamente conto del contesto sociale. Ciò richiede di rivedere modelli e 

metodi di intervento dell’orientamento realizzato nelle scuole, al fine di supportare i 

giovani nelle innumerevoli fasi di scelta e transizioni che caratterizzeranno tutta la loro 

vita. L’analisi dei dati sui questionari compilati dai referenti scolastici di progetto, 

hanno permesso di evidenziare le tendenze dei diversi tipi di scuola, rispetto alle 

seguenti tematiche: riconoscimento ed applicazione del progetto di orientamento nelle 

singole scuole; atteggiamento dei colleghi e del dirigente rispetto alle attività del 

progetto di orientamento; i bisogni e le modalità di formazione ed autoformazione degli 

stessi sui temi dell’orientamento; la loro rappresentazione sul tema. 
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CAPITULO I: LO SVILUPPO DEL CONCETTO DI 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

1.1 La concezione umanistica dell’orientamento delle giovani 

generazioni 

Nelle prime esperienze scolastiche ed educative facenti capo al concetto di 

educazione, così come oggi concepita, è possibile riconoscere alcuni fattori prossimi di 

una concezione umanistica dell'orientamento, poi sistematizzata da Wallon(1948)a 

seguito delle iniziative di rinnovamento dell'educazione collegiale, come ad esempio 

quella promossa da Reddie(1927) in Inghilterra, o da altri autori in Germania ed in 

Francia, cominciò a diffondersi il convincimento circa la centralità del soggetto nel 

percorso di formazione intellettuale e sociale. Le varie esperienze di nuova 

organizzazione scolastica, definite come esperimenti di scuola nuova, posero 

l’attenzione del dibattito pedagogico su temi quali quelli dell’autoeducazione, degli 

interessi e dei bisogni del minore, del lavoro, del rispetto della gradualità dello sviluppo 

psicologico, della necessità di un stretto rapporto fra scuola e vita. È opportuno, per le 

finalità della presente ricerca, porre in luce due aspetti attinenti lo sviluppo del concetto 

di orientamento. La scuola si propone non la sola trasmissione delle capacità formali, 

bensì intende introdurre alla vita sociale; inoltre, la stessa ha sempre avuto un impianto 

didattico (attività pratiche, conoscenza dell’ambiente sociale, comunicazione 

simbolica), che oltre a tenere in considerazione l’aspetto sociologico, orienta le risorse 

dei minori verso risultati apprezzabili, evitandone la dispersione distruttiva (Chiosso, 

2002). Accanto a fattori prossimi, riconducibili al clima pedagogico, fra fine ottocento 

ed inizio novecento, è stata rilevata l’esigenza di porre in risalto che la definizione di 

una concezione umanistica dell’orientamento, ha avuto significative anticipazioni nelle 

riflessioni di alcuni importanti pedagogisti ed educatori, i quali avevano affrontato in 

precedenza, in modo indiretto, il problema dell’orientamento delle giovani generazioni. 

Esse sono presenti, per esempio, nella formazione comune della gioventù, prospettata 

dal Comenio (in Scurati,1997); nell’esigenza, teorizzata da Rousseau, secondo il quale” 

l’uomo possa crescere in quanto tale: anzitutto in ordine a quel criterio della felicità 
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che consiste nel pieno equilibrio tra bisogni personali ed esigenze sociali” (in Chiosso, 

2002); nell'educazione professionale del popolo, auspicata da Pestalozzi (J. H. 

Pestalozzi 1905).  Lo studioso elvetico, in particolare, è stato il primo grande interprete 

della società occidentale, avviata verso un futuro industriale e tecnologico, in quanto 

introdusse nel dibattito culturale, argomenti quali “l'appello ad una migliore educazione 

scolastica, la richiesta di una completa ed efficiente preparazione professionale, l'invito 

ad un'autenticazione morale, sul piano individuale e collettivo” (in Scurati, 1997). Egli 

ebbe, inoltre, il merito di intuire che il lavoro va anzitutto inteso come “termine finale 

compendiativo di tutto lo sforzo di promozione umana in chiave popolare”. Fra gli altri, 

occorre menzionare il metodo preventivo di don Bosco ( G. Bosco, 1944) il cui 

proposito era “far maturare, mediante un concorso di interventi, la personalità del 

giovane sul piano della sua umanità, orientarlo verso una visione ottimistica della vita, 

aiutarlo con ricchezza di esperienze». De Pieri (2000), pone in luce che don Bosco 

intese l'orientamento “come un problema, un bisogno e un dovere sociale che incombe 

ai dirigenti della vita nazionale, alle famiglie e ai giovani” (S. Pierri, 2000). A giudizio 

del De Pieri, risaltano nel pensiero e nell'opera del sacerdote piemontese “due fattori 

essenziali che convergono ad uno scopo unitario: l'alunno con la sua libertà, le sue doti 

e inclinazioni; l'educatore con la sua esperienza e conoscenza dell'alunno: entrambi 

lavorano in collaborazione per conseguire l'esito dell'educazione. In altri termini, 

l'orientamento non è, secondo tale concezione, passivo, limitato cioè a constatare le 

attitudini dell'alunno; ma attivo, in quanto fornisce al giovane, naturalmente con la sua 

disponibilità e cooperazione, quelle nuove capacità che derivano dall'istruzione e 

dall'educazione, e che lo renderanno capace di una presa di decisione utile a sé e agli 

altri nel corso della vita”. L'opera salesiana, nelle sue differenti articolazioni: 

accademiche, educative, culturali e sociali, è ancora oggi impegnata ad attuare 

l'intuizione di don Bosco, circa l'orientamento come “la coordinazione dell'opera 

dell'educatore e dell'educando, intesa a conoscere e preparare la professione più 

consona alle condizioni individuali, familiari e sociali dell'alunno” (Henry 

Ballon,1962). L'orientamento educativo elaborato dal Wallon (Wallon 1948), può essere 

interpretato come risposta, in prospettiva umanistica, al fissismo positivistico; tuttavia, 

pare plausibile sostenere l'ipotesi che egli propose, in un'originale interpretazione 

teoretica, ed in una rinnovata sintesi metodologica, concezioni e pratiche già da tempo 
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patrimonio del pensiero pedagogico. “L'approccio in parola”, come è descritto da Galli 

(Galli N., 1995), nella presentazione del pensiero dell'Autore, aveva le seguenti 

caratteristiche:  

a) studiava il soggetto nella sua totalità; 

b) considerava l'individuo soggetto principale delle sue scelte; 

c) giudicava l'orientamento come integrante il processo educativo; 

d) postulava una nuova organizzazione dell'insegnamento. 

Nella prospettiva dell'orientamento educativo, nessun giudizio valutativo era 

possibile “fuori da una visione globale della personalità”. Sul piano delle condizioni 

dell'azione orientativa, esigeva la conoscenza sistemica del soggetto, della sua 

personalità, e della rete di relazioni familiari e sociali intessute; su quello delle 

metodologie della pratica orientativa, poneva la necessità di integrare le informazioni 

ottenibili con la somministrazione di strumenti diagnostici, con notizie circa la famiglia, 

l'ambiente sociale, lo sviluppo personale. In tale prospettiva, per orientare un giovane, 

era necessario “scrutarlo nella totalità dei suoi tratti e delle sue possibilità, curando il 

suo progressivo adattamento alla vocazione, nonostante il continuo divenire del suo 

mondo interiore” (Galliani L. 2009). Lo studio del soggetto nella sua totalità, era 

motivato, altresì, dalla tesi che quest'ultimo dovesse essere ritenuto l'artefice principale 

delle sue scelte; a giudizio del Wallon, (Wallon 1948) infatti, “quanto più attiva sarà la 

sua partecipazione tanto maggiori saranno le possibilità che l'orientamento attinga esiti 

positivi”. L'approccio educativo opponeva alla marginalità, caratteristica 

dell'orientamento diagnostico, il ruolo attivo dell'individuo, al quale era riconosciuto il 

diritto di orientarsi, con l'aiuto degli adulti, ed il consiglio di insegnanti, orientatori e 

psicologi. In proposito, ancora oggi è di interesse la tesi dello studioso francese, circa la 

spontaneità, come oggetto delle osservazioni, che maestri e psicologi possono condurre 

al fine di esprimere il loro consiglio di orientamento. Nell'“approccio in parola”, 

l'orientamento era giudicato parte integrante del processo formativo; in particolare, esso 

doveva essere continuo: si trattava “in sostanza di seguire il giovane nel suo sviluppo, 

favorendo attraverso piani educativi ben concepiti e soprattutto mediante attività 

formative libere l'attuazione delle sue attitudini, stimolando gli interessi personali, 
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esaltando le inclinazioni di ciascuno, soprattutto nel periodo in cui l'intelligenza 

comincia a specializzarsi”. Ai fini della presente trattazione, un dato assume particolare 

rilevanza: dalla sua iniziale sistemazione teoretica, l'analisi dell'orientamento in 

prospettiva educativa, ha posto in luce l'elemento essenziale della continuità, sia come 

azione che accompagna i successivi stadi dello sviluppo individuale, sia in termini di 

gradualità dell'intervento, nel rispetto dei tempi di tale sviluppo. L'orientamento 

educativo postulava, altresì, la necessità di una nuova organizzazione 

dell'insegnamento, per una scuola orientativa, e non selettiva (Alvarez e Perez, 2000) A 

tale scopo, era necessario “studiare programmi e discipline scolastiche in modo tale da 

farli diventare altrettanti strumenti di diagnosi e d'illuminazione sia per l'alunno sia per 

l'insegnante». A giudizio del Wallon, (Wallon 1948) gli strumenti idonei per attuare il 

rinnovamento in parola erano:  

a) il libretto scolastico, con i dati psicologici, familiari e sanitari di ogni studente, da 

cui l'educatore poteva desumere i principali aspetti della sua crescita;  

b) la scuola integrata, a tempo pieno, con insegnamenti obbligatori, ed altri liberi, o 

rispondenti ad interessi personali;  

c) la presenza di un consigliere d'orientamento, che in collaborazione con gli 

insegnanti e lo psicologo scolastico, aiutasse gli alunni ad intraprendere la strada giusta, 

in conformità con le attitudini, e le capacità personali. Merita ricordare che per Wallon, 

(Wallon 1948) l'orientamento scolastico, e quello professionale, erano nettamente 

distinti; il primo integrava e superava il secondo, e rispondeva ad un'esigenza di rispetto 

fondamentale della persona. Come nota Galli, “si tratta in realtà di due funzioni diverse 

con méte e strumenti propri, le quali, nonostante le necessarie articolazioni, non vanno 

confuse”. Al di là dell'esplicita distinzione fatta dal Wallon, appare ragionevole l'ipotesi 

che questa sia di fatto superata, dalla definizione che lo studioso francese stesso ha dato 

dell'orientamento professionale; questo non va confuso con la selezione, poiché 

quest'ultima è sottesa da aspetti economici, e discriminatoria rispetto all'accesso diretto 

ad una specifica professione, mentre il primo è permeato da preoccupazioni 

umanistiche, e si rivolge ai giovani con l'intento d'assicurare il loro avvenire 

professionale. Tale distinzione, sembra avere la sua genesi nella preoccupazione del 

Wallon, circa un possibile condizionamento dell'orientamento professionale, riguardo a 
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quello strettamente scolastico: “in molti casi possono sembrar lontani i rapporti tra una 

determinata professione e ciascuno dei programmi o dei cicli scolastici. Se nondimeno 

vi fossero presunzioni di corrispondenza, ciò che importa in primo luogo è il conoscere 

non già verso quale professione avviare il soggetto bensì gli studi più adatti all'impiego 

delle sue attitudini per la migliore attuazione del suo sviluppo”. (Wallon, 1944). La tesi 

esposta, può trovare un'ulteriore conferma qualora si consideri, che nel pensiero del 

Wallon, la scuola attuava la sua funzione orientativa, anche in virtù di altri due elementi 

significativi della pedagogia scolastica dello studioso francese: la proposta 

dell'introduzione del lavoro educativo nella scuola, ed il riconoscimento del valore 

dell'insegnamento scientifico, non disgiunto da quello delle scienze umane. Galli pone 

in evidenza due considerazioni ricorrenti nel pensiero del Wallon, circa il problema del 

lavoro manuale. La prima, di natura psicologica, è da riferirsi al suo convincimento, 

circa il ruolo essenziale ed insostituibile delle attività manuali, nella maturazione 

psichica dell'individuo (Galli, 1971). In tal senso, si chiedeva “perché allora non 

concedergli la facilitazione d'esercitarle nella scuola? Per questa via non si potrebbe 

molto spesso sviluppare il suo senso matematico, il suo senso geometrico, quando non 

vi sia modo di rafforzarlo altrimenti, o persino il suo senso archeologico allorché avrà 

cercato di modellare qualcosa, dopo aver osservato esempi primitivi al museo 

antropologico?” (Wallon, 1948). Sul fondamento di tali considerazioni, il Wallon 

auspicò l'introduzione del lavoro nella scuola, avvalorando il nesso tra operazione 

manuale ed operazione intellettuale. La seconda considerazione, di ordine sociale, 

riguardava la necessità che la scuola non assecondasse, ma riducesse, la distinzione fra 

intellettuali ed operai, corrispondente alla distinzione fra mondo intellettuale, e del 

lavoro. A giudizio del Wallon, era possibile ricomporre tale erronea distinzione, in virtù 

di un insegnamento atto a porre in risalto che “i benefici culturali del lavoro manuale 

non devono rimanere vietati all'intellettuale né inversamente quelli del lavoro 

intellettuale al prestatore d'opera” (Wallon, 1945). L'accento posto dal Wallon, circa la 

necessità, psicologica e sociale, di introdurre il lavoro manuale nella scuola, collocano 

lo studioso transalpino “nella tradizione delle correnti scientifiche dell'attivismo 

moderno”, del quale, tuttavia, pose criticamente in luce gli errori, in particolare quelli 

dovuti a premesse individualistiche. A tal proposito, va annoverata la sua critica al 

pensiero del Dewey: Wallon rimproverava allo studioso statunitense di avere assimilato 
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i rapporti tra gli scolari alle relazioni tra i cittadini. A giudizio dell’Autore, l'errore stava 

“nel voler fondare l'esistenza e la struttura della società sulle semplici relazioni 

psicologiche tra individui e nel non voler riconoscere la sua realtà propria né le sue 

infrastrutture materiali e storiche, pur dominanti l'esistenza degli individui”. L'altro 

elemento significativo, nota Galli, risiede nel riconoscimento del valore 

dell'insegnamento scientifico; in proposito, nel pensiero del Wallon, erano esplicitati i 

seguenti convincimenti: 

a) La missione della scuola è quella di far assimilare agli alunni il patrimonio del 

progresso scientifico-tecnologico, in uno spirito di comprensione, concordia e libertà, di 

cui l'attività docente deve farsi strumento ed interprete;  

b) La scuola deve prefiggersi non tanto di fornire la coscienza di tutte le scienze e le 

tecniche, bensì di farne comprendere prospettive e principii fondamentali e generali, 

solo in tal modo potrà far acquisire ai giovani un autentico orientamento mentale, che è 

quello della conoscenza e della ricerca scientifica;  

c) L'insegnamento scientifico non può mai essere disgiunto da quello delle scienze 

umane: essi, infatti, sono complementari, e devono necessariamente integrarsi. 

La distinzione fra orientamento professionale e scolastico è, pertanto, da 

comprendere nell'ambito più ampio della pedagogia scolastica del Wallon, che 

differenzia il primo dal secondo, ponendo in risalto la necessità e l'urgenza “che la 

scuola, da rigida controllatrice delle conoscenze e da operatrice di selezioni, si 

trasformi in dispensatrice di cultura e diventi per tutti gli alunni orientativa, 

recuperando per questa via la sua autentica missione». Tuttavia, l'orientamento 

educativo, prospettato dal Wallon, nell'alveo di una concezione umanistica, da 

contrapporre al fissismo positivistico, che ispirava l'approccio diagnostico, proponeva 

non solo un nuovo modello di scuola, ma anche un diverso modo di intendere il lavoro e 

la cultura, di cui il progetto di riforma “Langevin-Wallon”, reca chiara testimonianza. 

Nei loro scritti, precisa Galli, la cultura era definita “assimilazione dell'esperienza 

umana sotto tutte le sue forme; comprensione dei propri simili in relazione allo spazio e 

al tempo, possibilità d'apprezzare forme d'attività diverse dalle proprie; analisi dei 

nessi reciproci esistenti tra le varie attività passate e presenti allo scopo di preparare 

l'avvenire, ricerca dell'affinità delle menti e della fraternità delle opere». In tale 
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visione, la scuola aveva un ruolo centrale: sul piano individuale, doveva garantire alle 

giovani generazioni l'accesso ed il possesso dei valori culturali; su quello collettivo, 

doveva inserire nella vita associata. Sotto il profilo pedagogico-educativo, il 

convincimento che percorre tutto il progetto “Langevin-Wallon”, è ancora valido ed 

attuale: “la scuola viene meno alla propria funzione ogni qual volta non prepara gli 

alunni alla vita, non suscita l'amore per il sapere, non provoca la nostalgia per la 

cultura”. Connesso con il concetto di cultura, era quello di professione, poiché nella 

società auspicata, ognuno doveva esercitare un lavoro (Sebastiàn Ramos e Sànchez 

Garcìa, 2000). Questo era considerato non tanto nella prospettiva della produttività 

economica, o della utilità sociale, quanto in una visione umanistica; la professione, la 

scelta, l'apprendimento della stessa, erano per il progetto in parola, obiettivi del sistema 

istruttivo, in funzione della felicità dei singoli, e del bene della comunità. Di 

conseguenza, la riforma dell'insegnamento che veniva prospettata era orientata a 

“preparare professionalmente il giovane, a sostenerlo nella scelta del lavoro 

maggiormente conforme alle sue personali inclinazioni, bandendo privilegi sociali e 

rispettando i diritti d'ogni fanciullo a svilupparsi secondo modalità sue proprie”. 

Risulta, pertanto, sostenibile l'ipotesi secondo la quale nel progetto di riforma in parola, 

sia riscontrabile un'originale ricomposizione nell'orientamento educativo, del suo 

aspetto propriamente scolastico e professionale: formare l’educando per la società, il 

suo positivo inserimento in essa, costituisce lo scopo della formazione giovanile. Il 

nuovo umanesimo, di cui l'orientamento educativo fu espressione, era imperniato 

“sull'interdipendenza di tutte le attività umane, sulla concezione della persona protesa 

ad un totale inserimento nella società, alla cui trasformazione deve contribuire con 

tutte le sue energie, sull'impostazione della scuola atta a garantire la formazione 

unitaria ed integrale di tutti i giovani” (Di Fabio A. 2003). L'approccio educativo, 

proponeva una visione sistemica dell'orientamento, da un lato rispettosa delle esigenze 

della natura umana, dall'altro rispondente alle sfide poste dalle continue trasformazioni 

della società industriale. L'esigenza tayloriana, dell'uomo giusto al posto giusto, poteva 

trovare soddisfazione nella società industriale, permeata dal progresso scientifico e 

tecnologico, solo con il ricorso a pratiche orientative scevre dal riduzionismo e dalla 

semplificazione, tipici dell'approccio selettivo-diagnostico, a vantaggio della ricerca di 

una positiva corrispondenza, fra esigenze e competenze professionali, ed attese ed 
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abilità individuali, obiettivo dell'orientamento educativo. In proposito, agli inizi degli 

anni Quaranta, Gemelli (1943) formulò la tesi secondo la quale l'opposizione fra 

orientamento professionale, che cerca il posto adatto all'uomo, e selezione, cioè la 

ricerca dell’uomo adatto al posto, era destinata ad essere superata. Gemelli argomentò 

che l'orientamento serviva gli interessi della collettività, attraverso quelli del singolo; di 

conseguenza, la selezione tendeva ad essere assorbita in esso, a condizione che fosse 

praticato sistematicamente, accettato universalmente come modo migliore per accedere 

alla professione, inteso come “una provvidenza dedicata non solo ai giovani nel 

momento della loro preparazione professionale nella scuola e nell'apprendistato, ma 

anche a quegli adulti che, in seguito ad una crisi personale o sociale, ovvero infortunio, 

per malattia, per disoccupazione, si trovino nell'impossibilità di proseguire la loro 

attività consueta”. In realtà, la tesi del Gemelli, prestò il fianco a numerose obiezioni 

critiche soprattutto in considerazione del contesto storico-culturale nel quale va 

collocata, ossia quello fascista (Bottai, 1939). Essa era apparsa nel volume La 

psicologia a servizio dell'orientamento professionale nelle scuole, che recava la 

prefazione dell'allora Ministro dell'Educazione Nazionale, Bruno Bottai, promotore di 

quella Carta della Scuola, da cui il contributo di Gemelli prendeva le mosse. 

Nondimeno il suo valore sul piano scientifico resta oggettivo, giacché avviava “un 

movimento che, indirizzando l'individuo verso quella professione, nella quale egli ha la 

massima probabilità di riuscita, fa raggiungere, dal punto di vista sociale, il 

rendimento massimo dell'attività del singolo, il che torna a beneficio suo e della 

collettività”. In tal senso, la tesi menzionata, ebbe il merito di porre in risalto che 

l'orientamento dei giovani nella professione, fosse divenuto “un problema molto più 

complesso e più difficile da risolvere di quanto si supponeva all'inizio del movimento in 

favore di esso”; in particolare, che andasse assumendo il carattere di esigenza sociale, 

viste le profonde modificazioni socioeconomiche, la conoscenza sempre più 

approfondita dell'uomo, nonché i tragici avvenimenti che si erano succeduti nel corso 

della prima metà del Novecento. 
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1.2 Orientamento come esigenza sociale 

La diffusione del convincimento circa l'orientamento come esigenza sociale, fu 

favorita da un lato dal riconoscimento del valore democratico ed istituzionale del diritto 

al lavoro (E. Mazzoni2005) dall'altro per la necessità, individuale e collettiva, di 

prevenire le nevrosi e le tensioni conflittuali, che tormentavano ampie fasce della 

popolazione, troppo spesso gravate dal peso di una professione, non scelta e non voluta. 

“Per quanto si affermi che l'uomo ha diritto alla libera scelta della professione, questo 

diritto è impedito nel suo esercizio dalle condizioni ambientali, dalle condizioni 

economiche, dalle esigenze sociali, da un'infinita serie di fattori ai quali si deve se, 

nella maggioranza dei casi, la professione per molti, anziché il mezzo per esplicare nel 

modo migliore, per sé e la società, la propria attività, è divenuta una prigione dalla 

quale tentano invano di evadere” (Gemelli, 1956). In tale prospettiva, l'orientamento 

professionale diveniva il mezzo al quale la società faceva appello per “rendere meno 

dura e meno grave di effetti funesti questa situazione di fatto”. Tali aspetti, trovarono 

elaborazione sistematica in termini di teoria e pratiche dell'orientamento, come già 

sopra esposto, nel pensiero del Gemelli, il quale, già in un articolo apparso sulla 

“Rivista Internazionale di Scienze Sociali”, (Wallon 1948)  nel corso del 1946, ebbe a 

formulare l'ipotesi che l'orientamento professionale dovesse passare dal piano individua-

le a quello sociale, e riconoscere in pari tempo gli interessi dell'individuo e gli interessi 

della collettività (Sticco, 1976).  La tesi menzionata, ha dunque segnato un passaggio 

significativo nello sviluppo del concetto di orientamento; lo studioso, infatti, condi-

videva con Wallon, una concezione umanistica dell'orientamento, ed il riconoscimento 

della necessità di una positiva corrispondenza fra aspettative sociali ed interessi 

individuali, nonché la distinzione fra l'orientamento scolastico e quello professionale; 

tuttavia, pose in risalto che il primo è integrato dal secondo, “con il quale viene 

giudicato, sulla base della constatazione e della valutazione delle attitudini del giovane, 

quale professione quel giovane deve scegliere tenendo conto dei propri interessi e delle 

proprie tendenze, nonché delle condizioni di vita sociali ed economiche”. La 

preoccupazione walloniana circa la possibile interferenza della dimensione 

professionale nel curriculo scolastico, venne meno nel pensiero del Gemelli, poiché egli 

auspicava che la scuola orientasse i giovani “verso quelle professioni nelle quali la loro 
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opera è socialmente preziosa, nelle quali è più richiesta, per le quali hanno attitudini, 

capacità e vocazione”.(Wallon 1948). Tuttavia, la diserzione in parola, era confinata a 

livello di compiti: infatti, “nell'evoluzione delle ricerche si è venuto chiarendo che il 

problema dell'orientamento degli uomini sia nella scuola che nella professione è 

intimamente connesso con il problema della loro formazione. (AA. VV. 2006). La 

significatività di tale passaggio, risiede nel fatto che l'accento posto sulla dimensione 

professionale, dovuta all'imporsi dell'orientamento come esigenza sociale, non 

postulava il venir meno della sua dimensione educativa, anzi, la rafforzava. A giudizio 

del Gemelli, l'orientamento professionale “si esercita man mano che si svolge il 

processo di formazione della personalità che l'educazione promuove” (Gemelli, 1946). 

Come per Wallon, nell'approccio educativo, la distinzione dell'orientamento in 

scolastico e professionale, si ricomponeva e perfezionava sul piano sia pratico sia 

teoretico. In merito al primo, in una relazione tenuta alla XXVIII Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani, si sosteneva che nell'opera in parola vi sono due aspetti distinti, 

“quello dello studio, o preparazione del giovane, quello dell'inizio del lavoro. L'attività 

di lavoro non è altro che una continuazione della nostra azione orientativa nella 

scuola”; in riferimento al secondo, “bisogna guardare all'orientamento professionale 

come alla soluzione di un problema educativo. Non si tratta solo di orientare il giovane 

verso un determinato tipo od ordine di scuola, verso una determinata professione, ma 

ben anche verso una vita concepita ed attuata in un determinato modo” (Gemelli, 

1946). L'aver posto la ragion d'essere dell'orientamento professionale in un'esigenza 

sociale, fece pervenire il Gemelli all'ipotesi che questo dovesse essere considerato come 

azione integrativa dell'educazione, ed attuato in modo continuativo. Lasciò una sintesi 

della sua tesi, in un articolo pubblicato nel 1953 dalla rivista “Homo Faber”, con il 

titolo “L'orientamento professionale è azione integrativa dell'educazione e perciò ha 

carattere continuativo”. In quella sede, ebbe a precisare che “presupposto dell'opera di 

orientamento scolastico e professionale è il fatto che la vita evolutiva dura un lungo 

periodo della vita umana e non ha termine che quando la personalità umana si è 

organizzata in una totalità pienamente adattata alle condizioni di vita. Questa 

constatazione permette di affermare che l'opera di orientamento non può essere il frutto 

di un giudizio pronunciato una volta per sempre, ma deve seguire le fasi della vita 

evolutiva” (Gemelli, 1953). Alla luce di tali fondamenti, il Gemelli indicò una sorta di 
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decalogo dell'orientamento, nei termini seguenti. Il giudizio o consiglio di orientamento 

è individuale, e deve assumere la categoria della plasticità propria dell'uomo, nonché 

tenere in giusta considerazione il patrimonio ereditario ed organico, nel riconoscimento 

del primato dell'educazione su di esso. Pertanto, l'azione orientativa deve essere 

esercitata lungo tutto il periodo della vita evolutiva assecondando l'originalità dei 

singoli, e deve essere intimamente connessa con la pratica educativa. Ogni giudizio o 

consiglio di orientamento non è assoluto, sia nel senso di definitivo, sia in quello di 

ultimativo; di conseguenza deve anche essere riveduto, precisato e corretto. In tal senso, 

“l'opera di orientamento ha anche una funzione educativa sia in quanto la 

constatazione delle attitudini delle capacità degli interessi delle inclinazioni delle 

tendenze facilita l'azione dell'educatore, sia nel senso che, educando le attitudini, 

aiutando le capacità a formarsi e a svolgersi, correggendo le inclinazioni e le tendenze, 

e soprattutto elevando il fine al quale il giovane deve mirare in un'opera di 

conciliazione degli ideali della vita stessa, chi educa esercita un'influenza notevole 

sullo sviluppo delle capacità che si trasformano perfezionandosi”( M. Martelli 2005). 

L'orientamento professionale è reso necessario dalle condizioni della società con-

temporanea, poiché l'organizzazione della società industriale non avvenga a svantaggio 

dei diritti della persona. Alla luce di tali fondamenti, l'azione di orientamento deve 

“diffidare delle tecniche; l'orientamento professionale non può essere risolto in una 

tecnica dell'orientamento; la tecnica non è che una premessa o, se si vuole, la maniera 

con cui opera l'orientamento professionale”. (Del Cimmuto A. 2006). L'orientamento 

così definito, rispondeva all'esigenza circa la necessità di non assumere concezioni 

erronee. Fra esse, vi era l'idea dell'orientamento professionale “come un indirizzo nuovo 

da seguire nelle scuole in cui si imparte un insegnamento tecnico” (Del Core P., 

Ferraroli S., Fontana U., 2005), e quella che lo limitava “ai fanciulli che si propongono 

di dedicarsi all'esercizio di mestieri.  (Gemelli 1953) attribuiva a queste due concezioni 

una radice comune, cioè “un modo erroneo di concepire il problema, fondato sul 

presupposto che selezione e orientamento debbono essere compiuti con metodi 

psicotecnici atti a svelare o le abilità manuali o le attitudini meccaniche”. Lo studioso 

criticava, inoltre, l'opinione per cui l'orientamento professionale sembrava avere solo ed 

unicamente lo scopo di formare unicamente i discenti dal punto di vista  professionale . 

La concezione dell'orientamento teorizzata dal Gemelli, prevedeva anche una rinnovata 
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definizione degli agenti dell'azione orientativa; in particolare, il riconoscimento in essa 

di una preminente dimensione educativa, faceva recuperare alla famiglia responsabilità 

e funzioni nell'orientamento scolastico, e professionale dei giovani, anche se limitate 

alla sola sfera del diritto. In realtà, era preoccupato che sia nella scelta della scuola, sia 

nella scelta del mestiere, o della professione, i giovani e le loro famiglie si affidassero 

“ancora a criteri di convenienza e di utilità pratica” (Gemelli, 1956). Tuttavia, 

nonostante l’Autore considerasse il nucleo domestico foriero di influssi negativi, e 

condizionamenti nella scelta del giovane, egli sostenne che l'orientamento è un ”diritto 

della famiglia”. L'interrogativo in merito a chi sarebbe spettato il compito di orientare, 

era presente nel pensiero del Gemelli. In proposito, egli pose in luce l'esistenza di due 

teorie contrapposte: da un lato, i sostenitori dell'ipotesi secondo la quale l'orientamento 

doveva “essere affidato al personale tecnico di organismi che hanno per funzione 

l'orientamento professionale, personale costituito da medici e psicologi particolarmente 

addestrati nell'esame dei soggetti per scoprire le attitudini delle quali sono forniti” 

(Gemelli, 1956) ; dall'altro, coloro i quali affidavano la responsabilità dell'orientamento 

al “professore, il quale solo può seguire il giovane nel suo sviluppo, può rendersi conto 

degli interessi che in lui predominano, conoscere le sue inclinazioni e le sue tendenze”. 

Fondamentale è la corrispondenza delle tesi del Gemelli con quelle del Wallon, (Wallon 

1948), circa la funzione orientativa del sistema istruttivo-formativo, in un paese 

democratico: essa è teorizzata come attuazione della mission della scuola, ossia di 

educare istruendo. Tale convinzione influì anche sulla concezione dell’università, e dei 

compiti ad essa affidati. Nel discorso rettorale dell’8 dicembre 1958, Gemelli ebbe 

infatti a dire: “si tratta di aiutare i giovani a scoprire le loro tendenze ed inclinazioni, 

di guidarli nell’orientare le loro energie nel progressivo svolgimento e di collaborare 

con le famiglie, perché molti errori, molte dispersioni siano accuratamente evitati. E 

questo è uno dei compiti dell’università”. In tale prospettiva, l’università svolgeva 

un’opera di selezione non sociale, come nel passato, ma educativa. Siffatta concezione 

aveva, per conseguenza, la teorizzazione della natura orientativa della funzione docente, 

anche nell’istruzione superiore: “dunque l’università deve valutare le attitudini degli 

scolari per vedere se alle inclinazioni, alla vocazione e agli interessi per determinati 

compiti corrisponda l’esistenza di attitudini e capacità. Dunque ogni professore di 

università se vuole che la sua opera di maestro sia efficace, non deve solo istruire i 
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giovani, ma li deve orientare nella vita”. L’attenzione alla dimensione educativa 

dell’orientamento, convinse Gemelli della necessità di assumere una conoscenza ade-

guata delle attitudini e del loro sviluppo, nelle diverse fasi del ciclo di vita del soggetto. 

Sotto il profilo pedagogico, risaltano in tale definizione, due elementi: il richiamo alla 

dimensione evolutiva dell'attitudine, da cui si evince l'importanza che l'azione educativa 

svolge a tale riguardo; l'esigenza di assumere un approccio sistemico, nello studio delle 

attitudini. Tali prospettive avevano anche un particolare risvolto sul piano sociale, 

giacché Gemelli giudicava “l'esistenza delle attitudini il fulcro del meccanismo 

dell'esercizio dei doveri da parte della società e dei diritti del giovane nei riguardi della 

scuola. Non porre questo a fondamento, vuol dire persistere nelle attuali ingiustizie per 

le quali sono favoriti coloro che appartengono alle classi ricche e coloro che 

posseggono i mezzi, più o meno leciti, per far valere la propria opera 

indipendentemente dal proprio valore» (Gemelli, 1946). Ciò è avvalorato anche dalla 

necessità di affiancare allo studio delle attitudini quello degli interessi, poiché 

“nell'esercizio dell'attività umana entra in gioco la volontà dell'individuo, fattore pre-

cipuo di rendimento e di riuscita. L'esercizio della volontà è stimolato dagli interessi; 

ma gli interessi si risvegliano in funzione delle inclinazioni e delle tendenze che un 

individuo ha in funzione dei fini generali e particolari che l'uomo si propone nelle sue 

azioni: l'importanza loro è diversa quanto a questo fine; esse quindi sono subordinate 

tra di loro”. Lo studioso aveva presente anche “l'oscurità caratteristica delle 

inclinazioni e delle tendenze, il fatto che l'individuo non ne ha piena e costante 

coscienza, tutto ciò obbliga ad escludere che si possano studiare con esperimenti”. Alla 

luce di tali considerazioni, Gemelli sosteneva l'ipotesi secondo la quale fosse necessario 

osservare le attitudini di un soggetto e le sue inclinazioni naturali. Importante è la scelta 

della scuola come luogo che permetteva, più di ogni altro, di condurre lo studio in 

parola. La scuola si prestava bene a queste osservazioni, giacché permetteva di 

osservare l'uomo durante l'età evolutiva, cioè nella fase in cui è possibile cogliere il 

sorgere e l'affermarsi delle tendenze e delle inclinazioni, e per un periodo di tempo 

lungo quanto basta “per permettere di seguire il sorgere di interessi e orientamenti di 

pensieri, il trasformarsi delle inclinazioni, lo stabilirsi delle tendenze, in una parola di 

acquistare consistenza di carattere”. Un ruolo significativo per l'elaborazione del 

giudizio di orientamento spettava, alla psicologia, giacché “l'orientamento 
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professionale ha come punto di partenza la determinazione delle attitudini necessarie 

per esercitare una determinata professione”. Tale convinzione, poneva le premesse per 

assegnare allo psicologo il compito di “emettere il giudizio fondamentale e 

discriminativo nell'orientamento”, e diffondeva l'idea di una preparazione psicologica 

del maestro, “tale da permettere di formulare giudizi oggettivi e fondati”. Nel pensiero 

del Gemelli, il riconoscimento della preminente dimensione educativa nell'azione 

orientativa, conteneva un'intuizione, presente in forma germinale ed espressa in termini 

di preoccupazione, foriera di un ulteriore sviluppo del concetto di orientamento: “esso 

non è tanto e solo un problema economico e un problema sociale; è soprattutto un 

problema pedagogico”. 

 

1.3 Orientamento come esigenza pedagogica 

L'intuizione gemelliana fu avvalorata dal pensiero di Aldo Agazzi (Agazzi 2000) 

per molti anni docente di pedagogia nell'ateneo fondato dal Gemelli. L'orientamento, 

indagato come primaria esigenza sociale, aveva palesato la sua natura di problema 

educativo, che interrogava in via particolare la pedagogia, teoria e scienza 

dell'educazione. In Agazzi, tale istanza era connessa con la questione epistemologica del 

rapporto fra la pedagogia e le scienze umane, le quali “in realtà non sono che modi 

diversi di considerare un medesimo oggetto”. Sotto il profilo pedagogico, asseriva 

Agazzi, il tema dell'orientamento ha un valore particolare, in quanto è “uno dei fini, 

forse il fine terminale e fondamentale, dell'educazione stessa. Infatti, un soggetto è 

educato quando è orientato: meglio quando è auto-orientato” (Braido, 1954). In tale 

prospettiva, vi era la ricomprensione - ipotizzata anche dal Gemelli - della selezione 

nell'orientamento, nel senso che “quando si opera in prospettiva integrale, l'orienta-

mento è sempre fruttuoso anche agli effetti della così detta selezione”.  Nel passo 

menzionato, il concetto di auto-orientamento, era inteso non nei termini di affermazione 

del primato dell'autosufficienza del soggetto, e delle espressioni spontanee del suo 

sviluppo, come spesso avviene nell'odierno dibattito in argomento, bensì come itinerario 

di autocomprensione della personalità. Di conseguenza, “o l'orientamento è un processo 

di continuità, dalla nascita lungo tutti i periodi di scolarità e della vita, o esso non 
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erompe, come d'un tratto, ad un certo punto, né è conseguibile ad un certo momento”. 

In Agazzi, risaltava l'esigenza di porre in luce “l'attuazione di quel processo, di quella 

dinamica, nell'intimo e dall'intimo del soggetto, che lo possa condurre a rispondere alla 

domanda chi sono io, e, perciò, che cosa voglio e devo volere io?”. In tale prospettiva, 

il problema orientativo era correlato allo sviluppo e all'orientamento della personalità, 

contraddistinta dalla plasticità, dall'incancellabilità, dalla funzionalità, dall'integralità. 

Ciò rappresentava un ulteriore elemento di continuità nello sviluppo del concetto di 

orientamento, in prospettiva  pedagico-educatica, venendo così meno un possibile uso 

ambivalente del termine in parola; esso, infatti, “ha un significato pedagogico e ne ha 

uno, per così dire tecnico. [...] Questo secondo aspetto, che è sommamente importante è 

tuttavia solo strumentale nella teleologia dell'educazione, ed è da inserire soltanto 

parzialmente nell'altro più ampio concetto di orientamento come auto-orientamento del 

soggetto, coincidente con lo stesso processo della maturazione educativa”. Nella 

pedagogia agazziana, il concetto di orientamento era connesso con quello di 

formazione: “l'idea che i due termini costituissero un'unità essenziale dell'educare fu 

una costante in Agazzi” (Angelini, 2002).  

Purtroppo, l'orientamento è ancora un aspetto poco indagato del pensiero agazziano, 

nonostante appaia fra i più innovativi, ed abbia pervaso il quadro scolastico del 

preadolescente, e dell'adolescente, da lui teorizzato. (Galli, 1989). Lo stesso Agazzi 

affermò che, sul piano operativo e didattico, “l'educazione, per essere autentica, deve 

essere e risultare: integrale, integrata (anche se volta a un aspetto dell'uomo, deve 

mobilitare tutte le sue funzioni), armonica, gerarchica (secondo precedenze di valori 

nella coscienza e nella concezione che induce dell'uomo, del mondo, della vita e della 

storia), simultanea (ossia rivolta, in ogni età, a tutte le funzioni e attitudini della 

personalità)”.(Agazzi 2000). Nell'incipit, Agazzi esplicitò la sua convinzione che per 

capire le ragioni per le quali la tematica dell'orientamento è venuta alla luce, come 

problema centrale e preminente dell'educazione, occorreva prendere consapevolezza del 

salto di qualità compiuto con la Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962. Con la stessa era 

stata istituita la nuova scuola, i cui caratteri distintivi erano la democraticità e la 

funzione orientativa, ed era stato fissato l'obbligo dell'istruzione fino a quattordici anni. 

A suo giudizio, tale salto di qualità, risiedeva nel passaggio dalla scuola dell'Ottocento e 

dell'inizio del Novecento, la quale discriminava all'accesso e assecondava un 
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determinismo sociale, alla scuola che doveva confrontarsi con classi che sono simili a 

microcosmi sociali, e che risulta pervasa da un crogiolo di inclinazioni, tendenze, 

vocazioni ed attitudini, in presenza di una realtà professionale ed occupazionale in 

continua trasformazione (Agazzi,2000). La rapidità di tali trasformazioni, faceva dire 

all’Agazzi che si doveva “essere piuttosto orientati a saper cambiare occupazione, che 

a svolgerne una” (Galli, op.cit.). Pertanto, “quello dell'orientamento è un concetto, un 

principio guida, un criterio regolativo, fondamentale della vita d'una persona in una 

società democratica e in una civiltà in rapida trasformazione, prima ancora che 

dell'educazione in senso stretto del mondo moderno. E’ un concetto regolativo della 

vita” (E. De Fort. 2012).  In tal senso, non ha più ragione di esistere la distinzione in 

orientamento scolastico e professionale, se non per “riferirsi a determinati periodi di un 

medesimo processo. Per usare l'espressione corrente, oggi su un piano internazionale si 

deve parlare di orientamento pendant la période scolaire, di orientamento durante il 

periodo scolastico (e non più di orientamento scolastico) perché l'orientamento, un 

tempo in cui l'educazione è diventata educazione permanente, è anche esso un 

fenomeno permanente”. L'approdo al piano pedagogico sembrava affidare di nuovo il 

compito dell'orientamento delle giovani generazioni alla famiglia, avvalorata in termini 

di responsabilità educativa, e non limitata a funzione di garanzia della stabilità sociale, 

come avveniva prima della rivoluzione industriale, quando il nucleo domestico era for-

matore ed insieme datore di lavoro. Tuttavia, lo stesso Agazzi non mancava di porre in 

risalto che “quando si proclama o riafferma il diritto primario, naturale, quindi 

inviolabile della famiglia all'educazione dei figli - che costituisce un principio cardine 

in diritto educativo e scolastico - subito si deve prendere atto, in linea di fatto, 

dell'incapacità di molte famiglie ad educare”. A suo giudizio, ciò implicava anzitutto 

l'esigenza di suscitare nei genitori una coscienza educativa: “vale a dire la 

consapevolezza di dover essere, come genitori, per il figlio, di dover migliorare sé per 

lui, di dover capire per capirlo, di doverlo amare in opere, tendendo al suo vero bene; 

consapevolezza che si matura in una coscienza di responsabilità, nella coscienza che il 

figlio ha diritto all'educazione, che genitori e società hanno il dovere di educarlo». 

In realtà, l'orientamento doveva essere uno dei tratti qualificanti in tutto il sistema 

istruttivo nel suo complesso, in ogni ordine e grado distaccandosi da un approccio 

prettamente teorico posto in essere dagli studiosi della materia.  Agazzi sosteneva che: 
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ogni grado dell'istruzione è parte “di quel sistema della scuola a tutti che, dal grado 

infantile ai gradi superiori, non può, oramai, configurarsi che come scuola di sviluppo 

e di orientamento. Scuola di sviluppo e di orientamento che ha provocato, appunto, 

anche quella rivoluzione pedagogico- didattica, per la quale dalla concezione della 

scuola del sapere da trasmettere, si è passati a quella della scuola dello sviluppo della 

persona da suscitare, e dell'inserimento di essa nell'ordine civile e storico” (Agazzi, 

2000). In tale prospettiva, l'orientamento era connesso, nel pensiero dell’Autore, con la 

relazione docente-alunno, la valutazione, la formazione e l'aggiornamento degli 

insegnanti, l'istruzione professionale. Agazzi ha avuto il merito di portare a 

compimento, sul piano della teoria pedagogica e della pratica educativa, le riflessioni 

avviate con la teorizzazione di un approccio umanistico da contrapporre a quello 

diagnostico-selettivo; in particolare, egli ha reso evidente che “il processo orientativo 

non può essere tanto un muovere e andare dall'intenzione orientativa alla personalità, 

per orientarla secondo un modello precostituitole, quanto un andare dalla personalità, 

quale è e  risulta, per sfociare nell'orientamento come autentificazione e presa di 

coscienza della personalità concreta e delle sue possibilità” (Agazzi, 2000). La 

ricostruzione dello sviluppo del concetto di orientamento, strutturata attorno ai tre nuclei 

tematici individuati, configura una sorta di circolo virtuoso nell'evoluzione della 

nozione in parola. I limiti intrinseci alla metodica della selezione, avevano posto le 

premesse per formulare una concezione umanistica di orientamento, nel cui seno era 

stato possibile pervenire all'elaborazione di un approccio educativo. Questo, a sua volta, 

aveva rinviato alla necessità, in una società in continuo progresso e trasformazione, di 

affrontare l'orientamento come esigenza sociale, nel riconoscimento del primato della 

sua dimensione educativa. Tale riconoscimento, è stato foriero dell'assunzione 

dell'orientamento come problema pedagogico, cioè come interrogativo circa l'azione 

educativa idonea a far pervenire ad una positiva corrispondenza fra tendenze personali 

ed aspettative socio-professionali, che era l'obiettivo della metodica della selezione su 

base scientifica (Garcìa, 2006). 
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1.4 Modelli e sistemi di orientamento 

L'orientamento è stato ed è oggetto di studio di diverse discipline, oltre che tema di 

confronto fra differenti teorie, le quali hanno contribuito ad arricchirlo e ad 

approfondirlo. E’ spesso qualificato con diversi attributi, quali: scolastico, che indica 

l'aiuto finalizzato alla scelta ed alla buona riuscita del percorso scolastico, e 

professionale, che specifica l'assistenza al soggetto nella fase della ricerca del lavoro, e 

del suo espletamento (Laeng, 1989). In realtà, la separazione fra questi due aspetti 

risulta arbitraria, nonché foriera di ulteriori equivoci, giacché l'orientamento riguarda 

l'intero arco di vita del soggetto (Di Fabio, 1998). Un'ulteriore possibile distinzione è tra 

orientamento informativo, limitato cioè all'offerta di informazioni circa i percorsi scola-

stici o universitari, ed alle opportunità lavorative, ed orientamento formativo, o 

formazione orientativa, che favorisce la costruzione dell'identità, anche in virtù della 

scoperta, e del potenziamento di attitudini ed interessi. Nel corso del ventesimo secolo, 

l'orientamento è stato oggetto di varie interpretazioni, dedotte da prospettive ideologiche 

e metodologiche, dalle quali hanno avuto origine diverse teorie dell'orientamento, ed 

altrettante diverse soluzioni a livello applicativo, oltre che differenti progetti a livello 

politico, istituzionale, e legislativo. Secondo la sintesi proposta dal Viglietti (1981), è 

possibile suddividere lo sviluppo del concetto menzionato in fasi, che seguono 

l'evoluzione degli atteggiamenti culturali assunti dagli specialisti, ed il graduale 

processo di intellettualizzazione delle varie attività professionali: 

a) nella fase dell'analisi diagnostico-attitudinale (dal 1910 al 1930), l'orientamento 

è stato contraddistinto dal controllo attitudinale, ed il buon esito dell'inserimento 

professionale era connesso con il maggiore o minore possesso di determinate attitudini, 

che il consigliere d'orientamento doveva valutare; 

b) nella fase dell'adattamento caratterologico-affettivo (dal 1930 al 1950), si ebbe 

il passaggio dall'orientamento-momento, o diagnostico, all'orientamento-continuità, 

pertanto l'attenzione fu posta sull'analisi della personalità dell'individuo, in relazione ai 

percorsi scolastici, ed ai profili professionali; 

c) nella fase dell'adattamento dinamico (dal 1945 al 1960), in ragione dell'apporto 

della psicanalisi, si affermò l'ipotesi secondo la quale le tendenze istintive, ed i 
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meccanismi inconsci del soggetto, sono all'origine di una riuscita o di un insuccesso 

scolastico e professionale; 

d) nella fase esistenziale-vocazionale (dal 1955 al 1980), fu posto in luce che l'opera 

orientativa era da assumere nella prospettiva di un orientamento educativo, cioè offrire 

al soggetto la possibilità di scegliere il curriculum scolastico, e l'attività lavorativa, in 

modo libero e responsabile. (G. Chiosso, R. Sani, 2013). Un'interessante ricostruzione è 

stata proposta da Cesa- Bianchi (2010), il quale ha indicato diverse successive fasi di 

sviluppo del concetto di orientamento. Nella prima fase, l'azione di orientamento 

consisteva nel misurare le attitudini, come caratteristiche distinte e distinguibili: il 

profilo attitudinale rappresentava possibilità e limiti dell'individuo, ed era confrontato 

con quello professionale, nel quale erano tratteggiate le caratteristiche specifiche, 

richieste da una determinata professione. 

In una seconda fase, sia per i limiti della misurazione delle attitudini, sia per 

l'impulso dato dagli indirizzi psicodinamici, furono avvalorati gli aspetti affettivo-

motivazionali, in forza dell'assunto per cui l'affettività può favorire l'estrinsecarsi delle 

potenzialità individuali e facilitare determinati comportamenti; pertanto, fu dato risalto 

al ruolo della motivazione. In un'ulteriore fase prevalse la concezione dell'orientamento 

come indirizzo ed aiuto all'impegno di ogni individuo ad attuare in modo armonico la 

propria personalità, con la necessità conseguente di un approccio articolato e 

polidimensionale. A giudizio del Cesa-Bianchi, “nelle prospettive attuali, 

l'orientamento deve progressivamente evolvere verso un autorientamento, espresso 

dalla possibilità per il giovane di scegliere gli indirizzi più coerenti con le proprie 

caratteristiche”. Come precisa Scarpellini (2002), per un corretto approccio alle 

concezioni storiche dell'orientamento, è necessario considerare che queste ultime sono 

in relazione con fattori diversi ed articolati, come la formazione culturale di coloro che 

si interessano all'orientamento, la concezione della persona e del lavoro, la situazione 

sociologica delle professioni, che sono diventate culturalizzate, dinamiche ed 

interdipendenti. A giudizio di Mancinelli (in Scarpellini, 2002), tale complessità 

consegue anche dalla necessità di dovere assumere, per attuare un percorso orientativo, 

un modello di intervento, cioè un insieme di parametri di riferimento chiari, coerenti e 

funzionali per guidare gli operatori.Tuttavia, conviene ricordare che “il modo di fare 
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orientamento risente dell'accentuazione e della prevalenza dei fattori che entrano a 

comporre l'unità finale dell'attività orientativa”. In realtà, i diversi modelli di intervento 

si attuano sempre nel quadro di un sistema nazionale di orientamento, che differisce da 

paese a paese. L’analisi di tali sistemi pone in risalto differenze riguardo le sedi 

principali dei servizi di orientamento, il loro centro di interesse, le attività erogate. In 

merito ai primi due elementi posti in luce, le differenze più significative sono 

riscontrabili nella scelta della normativa nazionale in materia, circa la collocazione delle 

sedi principali nell'ambito del sistema scolastico, e la separazione dei servizi di 

orientamento scolastico e professionale. Circa le attività di orientamento, è possibile 

distinguere le seguenti tipologie: informazione; valutazione; consulenza (counselling); 

educazione permanente alle scelte professionali (careers education); inserimento-

reinserimento (placement); difesa (advocacy); controllo risultati (feedback); supporto 

permanente (folloni tip) (Scarpellini, 2002). Tuttavia, le continue e complesse 

trasformazioni del mondo del lavoro e delle professioni, l'ampliarsi ed il differenziarsi 

delle opportunità formative, postulano l'inadeguatezza di ogni settorializzazione, di 

modelli precostituiti, di scadenze prefissate, a favore di una concezione 

dell'orientamento “strutturato come processo nel tempo, volto a perseguire la corretta 

formazione della personalità individuale, alla quale concorrono l'impegno coordinato 

di famiglia, scuola e rete sociale”.( G. Ricuperati,2015). Di là dalle diverse teorie e dai 

differenti modelli di orientamento, si è diffuso il convincimento che “l'attuale società 

caratterizzata dalla complessità, dall'accelerazione del cambiamento e dall'incertezza, 

richiede strategie educative adeguate e strumenti di orientamento mirati» (Amatucci, 

2000). A differenza del passato, l'azione di orientamento deve non tanto favorire 

l'inserimento ed il successo scolastico-professionale dell'individuo, quanto permettergli 

di dominare la complessità sociale, giacché è venuta meno la tradizionale suddivisione 

del ciclo vitale in fasi, distinte e successive, destinate prima alla formazione, poi 

all'attività lavorativa, quindi al riposo. Le scelte del percorso scolastico, e del lavoro, 

sono da considerare esiti di un complesso ed articolato processo, che rimanda al 

dispiegarsi di un progetto che inizia sin dall'infanzia, si sviluppa nella fanciullezza e 

nella preadolescenza, si conferma nell'adolescenza e nella giovinezza, per attuarsi 

nell'età adulta. In tal senso, è condivisibile l'affermazione del Cesa-Bianchi ( N.Cesa-

Bianchi 2010), secondo cui “l'orientamento oggi si pone pertanto in una dimensione 
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educativa, che consideri la necessità di orientare fin dai primi anni di vita l'individuo a 

realizzare se stesso in funzione delle sue potenzialità e non di un modello rigido 

precostituito dal mondo degli adulti; di aiutarlo a compensare gli eventuali deficit su 

base genetica o derivanti da interferenze ambientali”. Di conseguenza, esso interroga 

anzitutto la pedagogia, ed in particolare, la pedagogia sociale come “teoria e scienza dei 

compiti educativi propri di una società, che ogni società deve esercitare come 

educazione attuata, con i suoi organi e istituti, per lo sviluppo, l'educazione e la 

destinazione dei suoi membri e dei suoi gruppi”. I pilastri dell'educazione per l'intero 

arco della vita - imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, 

imparare ad essere - indicati nel Rapporto all'UNESCO della Commissione 

Internazionale sull'Educazione per il Ventunesimo Secolo, possono essere i punti 

qualificanti di una rinnovata concezione dell'orientamento, come “azione volta 

all'educazione della (o alla) scelta e della (o alla) decisione responsabile”, in termini di 

“modalità educativa permanente di aiuto all'autovalorizzazione in funzione della 

persona, della professione e della vita sociale”. Alla luce di tali fondamenti, è 

rafforzato il convincimento circa la definizione dell'orientamento come pratica 

educativa tesa a “rendere possibile l'incontro fra ogni individuo, reso consapevole degli 

interessi, delle motivazioni, dei gusti, delle capacità di cui è portatore ed il suo contesto 

socio-culturale, affinché possa efficacemente inserirsi in esso” ( G.Tuozzi, 2002). Ciò 

postula, che l'indagine pedagogica debba essere considerata la matrice disciplinare 

fondante l'orientamento.  
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CAPITULO II: IL PROCESSO DI ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO LUNGO L’ARCO DELLA VITA   

 

2.1 La socializzazione professionale. Il ruolo dei docenti 

La socializzazione professionale garantisce che l’accesso ai ruoli avvenga attraverso 

regole formali e informali stabilite e che sia facilitato l’adattamento del soggetto ai 

compiti richiesti e alla struttura in cui è inserito (si pensi ad esempio alla posizione 

ricoperta all’interno di una gerarchia o di un percorso di carriera). Pertanto, non si può 

riflettere sulla socializzazione professionale senza fare riferimento al quadro 

istituzionale e normativo entro cui un dato mestiere si sviluppa e trova legittimità; ciò è 

tanto più vero per gli insegnanti che sono un’emanazione diretta dell’apparato scolastico 

e ne sviluppano le sue specifiche funzioni sociali. I docenti non nascono a caso, non 

sono il risultato di un’evoluzione spontanea, di una vocazione personale, di una 

maturazione di doti e di attitudini naturali; essi sono piuttosto il prodotto di 

un’operazione molto elaborata e complessa, messa a punto quando si è capito che 

l’istruzione formale scolastica costituisce la modalità più efficace per agire sugli 

uomini. (N. Bottari 1994). Dal punto di vista soggettivo, la socializzazione è 

indispensabile, innanzitutto, per confermare la scelta occupazionale e le motivazioni 

connesse alla scelta; in secondo luogo, per assicurarsi la piena titolarità ad entrare a far 

parte di una comunità professionale come membro riconosciuto dagli altri; in pratica 

significa comprendere l’ordine implicito ed esplicito a cui attenersi, imparare a cor-

rispondere alle richieste legate al ruolo assunto, costruirsi nel tempo un’immagine del 

lavoro che bilanci elementi ideali ed elementi reali, infine formulare un proprio stile 

professionale in continuità o discontinuità con la comunità dei professionisti di 

riferimento. Pertanto, attraverso la socializza-zione professionale avviene 

quell’intreccio tra individuo e ruolo, ossia tra individuo e società di appartenenza, 

indispensabile per il reciproco funzionamento. Esaminare la socializzazione significa 

allora guardare verso entrambi i poli di questo intreccio (il soggetto e la società) per 

scoprirne i delicati meccanismi – anche alla luce dei cambiamenti storico-culturali che 

determinano in parte le proprietà di un dato ruolo professionale (E. Besozzi 2012).  Nel 
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caso degli insegnanti, ciò comporta un’attenzione particolare ad almeno due fattori 

caratteristici: innanzitutto il fatto che l’insegnamento costituisce una professione sui 

generis, definita una semi-professione; in secondo luogo perché per gli insegnanti 

italiani il rapporto con l’istituzione di riferimento è, fin dalla costituzione dell’attuale 

configurazione come scuola di massa, un fenomeno multiforme e controverso tanto da 

creare disparità e solchi profondi entro la medesima categoria professionale e da 

limitare fortemente la disponibilità dei soggetti alle innovazioni indotte dal 

cambiamento sociale, quindi la loro azione “creativa”. L’organizzazione scolastica 

assume spesso tratti caratteristici assai distanti dal modo di vedere e di operare dei 

singoli docenti, con i quali il legame può rimanere a lungo debole, formalistico, talvolta 

persino conflittuale. Non è raro che, in alcuni casi, il docente ripieghi su di un 

atteggiamento individualistico, auto-referenziale e talvolta anti-burocratico, del tutto 

compatibile con la logica organizzativa di questo tipo di sistemi; si tratta del 

comportamento tipico di chi limita il do-minio della propria opera professionale alla 

classe assegnata o alla materia insegnata, trascurando tutte le altre componenti della 

professionalità, da quelle di coordinamento a quelle relazionali-comunicative. In altri 

casi invece può prevalere come strategia di sopravvivenza il ripiegamento sul-la fedeltà 

alle procedure burocratiche, svuotando di significato i contenuti più personali dell’agire 

professionale; siamo in questo caso assai vicini all’idealtipo dell’«intellettuale alienato» 

(M. Colombo 2014). In ogni caso, non si può sostenere che l’insegnante possa operare 

al di fuori di ogni contesto di riferimento: è infatti indispensabile che le sue prestazioni, 

ovvero il sapere di cui è custode, abbiano un senso e un valore per chi ne beneficia, il 

che implica una capacità di monitoraggio costante di almeno alcuni degli effetti della 

propria azione professionale (in genere la trasmissione dei contenuti didattici agli 

alunni). L’orientamento è un processo che si snoda lungo tutto l’arco della vita (lifelong 

guidance). Ed in tale processo ruolo fondamentale è svolto dai docenti. Tuttavia, 

esistono diversi sistemi (scuola, università, formazione professionale, servizi per il 

lavoro) che nel quadro della loro mission istituzionale (formazione di base, specialistica 

e/o professionalizzante e inserimento lavorativo) svolgono una funzione orientativa a 

supporto della transizione da una fase all’altra del percorso formativo professionale 

dell’individuo. Nella scuola, come si legge nella Direttiva del Ministero dell’istruzione 

n. 487 del 6 agosto 1997 sull’orientamento, “l’orientamento, quale attività istituzionale 
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delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, 

più in generale, del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia”. Tale 

presupposto viene riaffermato chiaramente nella legge n. 53 del 28 marzo 2003 “di 

delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e sui livelli 

essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”. L’art. 2 

che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione, per esempio, afferma che “è 

promosso l’apprendimento durante tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari 

opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 

competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le 

attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.” La scuola 

contribuisce alla maturazione del processo di auto-orientamento attraverso una funzione 

implicita ed una esplicita. La prima è strettamente legata all’obiettivo di crescita 

personale e culturale e di costruzione di un metodo scientifico. Si tratta, in questo caso, 

di attuare una didattica orientativa. “La didattica assume valenza orientativa quando 

attraverso i contenuti disciplinari promuove lo sviluppo di attitudini, interessi, curiosità, 

abilità e conoscenze, quando insegna a riconoscere le risorse personali e ad 

autovalutarsi, a individuare e a risolvere i problemi, a valutare e riconoscere 

l'adeguatezza al compito, a individuare le capacità necessarie ma non possedute, a 

conoscere la realtà esterna, a progettare un piano di azioni, a sviluppare competenze 

psicosociali (comunicare, lavorare in gruppo, ecc.), a favorire lo sviluppo 

dell'autostima” ( A.M. Ajello,  P. Chiorrini, V. Ghione, 2003). Anche il sistema 

universitario, è stato recentemente investito di una funzione esplicita di orientamento 

(cfr. D.M. 509/99 e 270/2004). Nei diversi atenei prevale una tripartizione che ricalca le 

tappe principali del percorso di uno studente universitario: ingresso, itinere e uscita. Per 

quanto concerne l’orientamento in ingresso, l’università ha compiti di informazione e 

consulenza in fase di scelta; per l’orientamento in itinere è prevista dalle singole facoltà 

universitarie un’attività di tutorato orientativo per ridurre la dispersione e i rischi di 

insuccesso durante il percorso universitario. Infine, per quanto riguarda l’orientamento 

in uscita possono essere realizzate, anche in integrazione con altre risorse, azioni di 

sostegno nella transizione al lavoro attraverso forme di consulenza alla costruzione di 

progetti professionali e l’attivazione di esperienze di tirocinio. Qual è il ruolo dei 
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docenti nell’orientamento didattico? L’orientamento è considerato come una strategia 

per assicurare un’adeguata base di conoscenza e abilità per fronteggiare la sfide della 

globalizzazione economica, una prima area di intervento dell’orientamento riguarda 

inevitabilmente il sistema educativo. Diverse sono le modalità con cui l’orientamento 

può contribuire a migliorare l’efficienza ed efficacia del sistema educativo. Anche in 

base alle risposte provenienti dai Paesi partecipanti all’indagine sulle politiche di 

orientamento in Europa, possiamo individuare sei possibili macro-azioni (Tr. it.  

R.Sultana, 2004): 

1) ridurre i tassi di abbandono e il numero degli studenti drop-out; 

2) accelerare il progresso tramite il sistema educativo ed avere tempi scolastici brevi 

specialmente attraverso la riduzione delle ripetizioni; 

3) aiutare gli studenti a fare le scelte appropriate fra le differenti discipline e i 

percorsi scolastici, sostenendoli nella comprensione e individuazione delle opportunità 

di apprendimento fornite dall’educazione post-obbligatoria sempre più diversificate e 

personalizzate; 

4) promuovere un apprendimento più in profondità, in particolare utilizzando gli 

approcci dell’apprendimento basato sull’esperienza; 

5) promuovere un legame più stretto tra educazione e lavoro; 

6) promuovere la conoscenza delle ampie opportunità di studio e lavoro in tutta 

Europa. 

Oltre ad un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema educativo, i 

governi degli Stati membri dell’UE si aspettano che i servizi di orientamento gestiscano 

un’ampia serie di questioni concernenti il mercato del lavoro, siano indirizzati al 

miglioramento dell’efficienza e dei risultati prodotti dal mercato del lavoro e, infine, 

supportino gli obiettivi di sviluppo economico dei Paesi membri e della Comunità 

europea (R. Sultana, 2004). In pratica, i policy makers europei attribuiscono 

all’orientamento il compito di contribuire al raggiungimento di diversi obiettivi relativi 

alla politica del lavoro e più specificamente guardano ad esso come ad uno strumento in 

grado di:  
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• affrontare il problema della carenza di lavoro e della mancata armonizzazione tra 

domanda e offerta di lavoro; 

• consentire il rientro di un numero quanto più alto possibile di adulti nel circuito 

dell’istruzione e della formazione; 

• migliorare la mobilità lavorativa; 

• sostenere la prevenzione, o al limite la riduzione della disoccupazione; 

• ridurre gli effetti dell’instabilità del mercato del lavoro; 

• aiutare gli individui ad adeguarsi al cambiamento e ad un futuro incerto; 

• coadiuvare le politiche attive del mercato del lavoro, soprattutto attraverso la 

riduzione della dipendenza degli individui dal reddito di sostegno; 

• occuparsi del trattamento degli effetti derivati da una società che invecchia 

rapidamente, o, al limite, della riduzione del pensionamento precoce; 

• promuovere l’utilizzo delle opportunità occupazionali disponibili nello spazio 

economico europeo; 

• promuovere il concetto di una carriera per tutta la vita, in opposizione al concetto 

di lavoro per tutta la vita; 

• aumentare la soddisfazione sul luogo di lavoro. La crescita dei servizi di 

orientamento è strettamente legata allo sviluppo economico di un Paese. Allo sviluppo 

corrisponde un’espansione delle opportunità lavorative e, in particolare, delle 

opportunità di mobilità geografica e sociale. Di conseguenza, i meccanismi informali di 

allocazione delle risorse lavorative tendono a risultare inadeguati, mentre appaiono 

necessari interventi di natura formale, inclusi i servizi di orientamento (L. Benadusi – F. 

Consoli, 2014). Un’ulteriore possibile area di intervento dell’orientamento è in qualche 

modo trasversale al sistema educativo e del mercato del lavoro, dal momento che 

riguarda la promozione dell’equità e dell’inclusione sociale.  
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2.2 Osservare per educare spazi e tempi nella scuola  

Accanto alle strategie tradizionali, non sono mancate negli ultimi anni proposte 

alternative, cioè approcci alla gestione della professione insegnante ispirati alla 

creatività e non alla dialettica adattamento/disadattamento. Essi partono dall’idea di 

socializzazione “aperta” e di dialogo continuo tra il Sé personale e il Sé professionale, 

ovvero tra le due componenti salienti della professione insegnante, quella ideale (ruolo 

immaginato) e quella reale (ruolo situato), dal cui latente contrasto sorgono le crisi di 

identità professionale e le strategie adattive sopra illustrate. Alla base di questa 

impostazione vi è filosofia per la conduzione dell’esercizio professionale decisamente 

diversa da quella che sottostà ai modelli precedenti: essa è ispirata all’approccio 

“comunicativo”, che non prescrive modalità necessarie di comportamenti di ruolo ma 

stimola il soggetto ad agire a seconda delle situazioni, comunicando appunto con il 

contesto in cui la propria azione trova il suo senso soggettivo e oggettivo. In generale, il 

modello comunicativo di socializzazione è fondato cognitivamente (e non 

normativamente), enfatizza le conoscenze, la costruzione attiva dell’identità, la 

negoziazione delle norme, il pluralismo culturale e le discontinuità tra le esperienze. 

Insegnare bene non consiste nel prevedere o controllare la realtà educativa, che è invece 

originalmente problematica, un “insieme caotico di possibilità”, né raggiungere al 

minimo costo/tempo dei risultati predefiniti, bensì piuttosto creare relazioni significative 

tra i partecipanti di un’interazione complessa (la classe come sistema di interazione). 

Per fronteggiare la turbolenza di questo sistema dinamico, che rende anche la realtà 

lavorativa difficile da dominare, l’insegnante strategico «dedica parte del proprio lavoro 

all’esame di situazioni, e usa la comunicazione come un mezzo per sviluppare la 

sensibilità verso l’esperienza, in termini comparativi, per scoprire i vincoli locali 

imposti dalla situazione in cui opera e convertire l’esperienza in un discorso  

l’insegnante che gestisce strategicamente le conoscenze (che passa cioè dalla pratica 

alla riflessione, e da questa alla produzione di un discorso) è del tutto in linea con 

l’idea-chiave del professionista riflessivo che riflette nella e sulla pratica profes-sionale 

in modo da non rimanere bloccato in situazioni complesse e fuori dall’ordinario bensì 

cerca di produrre nuova conoscenza a partire dalla pratica. Tale idealtipo si presta in 

modo particolare a rispondere a una problematica oggi scottante, rappresentata dalle 
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situazioni fuori dall’ordinario, cioè tutte quelle sfide che preoccupano i docenti 

nell’epoca attuale. La crisi di identità dell’insegnante, così come la crisi della scuola a 

più riprese denunciata, vengono acuite dall’irrompere sulla scena scolastica di sempre 

più gravose e diversifi-cate problematiche sociali, che in certe aree del paese 

minacciano le condizioni stesse del fare lezione. Come alcuni hanno scritto: 

«L’adolescenza ha fatto irruzione nel sistema scolastico dell’obbligo non come 

condizione (ciò è accaduto invece per l’infanzia nella scuola primaria) ma come 

‘problema’, insieme con le differenze sociali e culturali tra gli studenti, l’apatia e il 

disagio, talvolta perfino fenomeni più gravi quali la droga e la violenza» (L. Benadusi – 

F. Consoli 2014). In questo contesto, la motivazio-ne prevalente che porta i giovani a 

studiare secondo dati percorsi si sta gradualmente trasformando da intrinseca (cioè 

originata e sostenuta dalla situazione sociale e personale degli allievi) ad estrinseca 

(cioè nelle mani dell’insegnante), aggravando l’azione scolastica delle funzioni di 

supporto, orientamento, promozione sociale, ecc. di un numero crescente di giovani. La 

differenziazione che caratterizza l’utenza scolastica oggi non è più “leggibile” tramite 

gli strumenti di una volta: essa non è solo una differenza in termini di risorse per 

l’apprendimento, legata tradizionalmente allo status e all’appartenenza di ceto, bensì 

una frammentazione socio-culturale che attraversa più dimensioni contemporaneamente. 

Le variabili più incisive sui comportamenti scolastici sembrano quelle del genere e 

dell’appartenenza etnica, ma possono risultare discriminanti anche la localizzazione 

territoriale, la generazione, lo stile di vita o di consumo. L’elevata variabilità degli 

alunni pone il problema di come passare dall’insegnamento “puro” all’insegnamento in 

situazione, che tenga conto dei contesti sociali dell’apprendimento; esso mette 

quotidianamente in discussione le sicurezze professionali degli insegnanti, soprattutto 

gli stili di leadership e i miti didattici consolidati, come la programmazione e 

l’uguaglianza di trattamento. Sono in molti a convincersi che fare scuola come una volta 

non basti più. (E. Besozzi 2013).   Tutto ciò sta provocando un serio deterioramento 

della motivazione professionale dei docenti: alcuni indicatori permettono di confermare 

che, dietro l’insoddisfazione dei numerosi insegnanti, sia quelli impegnati sia quelli non 

impegnati, ci sia una crescente consapevolezza che la scuola – e in particolare la 

funzione insegnante - non sia adeguata a rispondere a queste problematiche. Ad 

esempio, nell’indagine IARD del 2000, vi è stato un aumento vertiginoso (+50%) 
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rispetto alla medesima indagine di dieci anni prima, di coloro che denunciano i seguenti 

problemi: l’eccessiva delega della famiglia alla scuola; l’abbassamento generalizzato 

dei livelli di apprendimento; la diffusione di insegnanti “di manica larga”, ossia con 

criteri valutativi discutibili o poco professionali. Nella definizione dei problemi relativi 

all’orientamento, abbiamo presentato finora questioni legate alle recenti evoluzioni 

dell’organizzazione delle imprese, ma un ruolo rilevante è svolto anche dall’evoluzione 

del sistema scolastico rispetto alla possibilità di prevedere il proprio futuro. La seconda 

metà del XX secolo è stata caratterizzata, in tutti i Paesi industrializzati, da un notevole 

aumento della scolarizzazione. Nella fase precedente le modalità di formazione 

prevedevano che i giovani imparassero stando a contatto con un adulto; in particolar 

modo il periodo di apprendistato aveva anche lo scopo di costruire una identità 

professionale e sociale particolarmente stabile, all’interno di una società in cui le 

appartenenze comunitarie giocavano un ruolo determinante. La scuola, separando i 

giovani dagli adulti e distinguendo gli insegnanti dai professionisti, mira a far acquisire 

per prima cosa dei saperi generali e, in un secondo momento, dei saper fare tecnici e 

professionali. (Guichard J.2009). In genere non esiste uno stretto legame tra formazione 

ricevuta e il mestiere che coerentemente a essa si esercita. Per quanto riguarda la scuola, 

perciò, la questione si pone principalmente nella transizione da status di allievo a quello 

di lavoratore e, più in generale, ai vari ruoli adulti. La scuola contribuisce così alla 

definizione di identità molto più flessibili di quanto non fossero le identità individuali 

nelle società tradizionali. La scuola si è così diversificata per accogliere sempre più 

giovani, di diversa origine sociale e culturale, per un periodo sempre più lungo, ponendo 

problemi di organizzazione e differenziazione dell’apparato, che si traduce 

nell’istituzione di organizzazioni scolastiche complesse. Ciò ha dato origine ad un 

problema di orientamento scolastico, che per gli allievi (e le proprie famiglie) 

corrisponde alla scelta di uno specifico percorso scolastico, tenuto conto 

dell’architettura del sistema scolastico, dei risultati scolastici, delle aspettative personali 

(e familiari) relative al futuro inserimento sociale e professionale. 
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2.3 Genesi, sviluppo dell’adolescente in ambito scolastico 

Molti insegnanti e genitori guardano con sospetto a indicazioni e iniziative in 

ambito orientativo che non portino ad un immediato esito scolastico/professionale, 

dimenticando che parlare di orientamento “vuol dire proprio parlare di un nuovo modo 

di porsi davanti alle cose, vuol dire affrontare in maniera diversa il rapporto tra il 

proprio essere e l’esterno”, che in questa fase storica è un “esterno” privo di certezze. È 

in un quadro storico-sociale, caratterizzato da elevata complessità, da un ritmo crescente 

di trasformazioni, da uno stato di incertezza circa le sue linee evolutive e quindi di 

disorientamento generale, che la formazione scolastica può giocare un ruolo di grande 

rilievo per accompagnare i giovani a sviluppare capacità di adattabilità e di progettualità 

a medio e lungo termine. I profondi mutamenti delle nostre società richiedono quindi 

nuove strategie da pare dei sistemi di istruzione e di formazione (C. Dubar, 2014). A 

questo proposito la Commissione Europea con il Libro Bianco del 1995, libro cardine 

per l’istruzione e la formazione, ha definito con i seguenti punti, alcuni obiettivi 

considerati prioritari e imprescindibili per i sistemi di istruzione degli stati nazionali 

rispetto alla formazione del cittadino europeo nella società della conoscenza accrescere 

lo sviluppo personale lungo l’arco di tutta la vita attraverso il lifelong learning;  

· sviluppare l’autonomia e la responsabilità della persona abituandola ad osservare, 

a sapersi informare, a giudicare, a scegliere; 

· sviluppare le capacità relazionali, quali cooperare e lavorare in gruppo; 

· sviluppare la creatività individuale; 

· sviluppare la capacità di imparare a imparare.  

Il Libro Bianco individua nello sviluppo di nuovi metodi di insegnamento le 

strategie per raggiungere tali obiettivi; metodi di insegnamento che superino un rapporto 

spesso troppo passivo insegnante/allievo a favore di un nuovo rapporto basato 

sull’interattività nonché sull’attivazione di metodologie che inducono nei soggetti 

atteggiamenti di responsabilità nella presa in carico del proprio percorso di 

apprendimento. Qual è quindi il compito della scuola? Domenici (Domenici G. 2009) 

sottolinea come la scuola possa e debba fornire quella strumentazione cognitiva e 

affettivo-emozionale (che si esprime in requisiti concettuali, in atteggiamenti e 
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disposizioni) ormai necessaria per garantire l’instaurarsi nell’allievo, sia esso bambino o 

adulto, di processi di autoapprendimento e di auto-orientamento continui. La ragione 

portata è che nel quadro storico-sociale appena delineato, “le informazioni e conoscenze 

sono atomizzate, troppo spesso destrutturate e reciprocamente contraddittorie, i saperi 

sono fortemente finalizzati a risolvere problemi estemporanei o, più esattamente, a 

rincorrere talune esigenze immediate imposte spesso da mode passeggere (…) Tali 

informazioni non garantiscono la costruzione di quei reticoli di conoscenze fortemente 

strutturate in grado di facilitare, tanto sul piano cognitivo che motivazionale, 

l’ammodernamento continuo dei propri repertori conoscitivi, sia con la partecipazione a 

corsi formali di apprendimento, sia, soprattutto, in forma autonoma”. Il problema che si 

pone diviene quindi quello della tipologia dei saperi da far acquisire agli allievi affinché 

possano auto-orientarsi, trovarsi cioè nelle condizioni cognitive migliori per affrontare i 

problemi posti da una società caratterizzata da una accentuata complessità, da un 

cambiamento continuo, da una sorta di strutturale incertezza dei quadri di riferimento. 

Legato alla tipologia dei saperi vi è anche, di conseguenza, il problema delle modalità 

attraverso cui farli costruire e acquisire e di quali atteggiamenti e disposizioni favorire e 

promuovere. Il rischio che oggi si vive nella scuola è che i programmi d’insegnamento 

inglobino tutto, o quasi, lo scibile umano, col risultato che questioni strutturali 

fondamentali vengono affrontate con superficialità. In una società caratterizzata da 

complessità ed in aggiunta da cambiamenti repentini dell’organizzazione del lavoro e 

dei processi produttivi, la scuola per permettere a tutti i suoi utenti di partecipare al 

governo del mutamento non può seguire con i suoi programmi lo sviluppo delle 

specifiche competenze richieste continuamente dal mondo del lavoro, pur dovendo 

considerare le tendenze generali e promuovere una vera e propria cultura del lavoro. 

Una pluralità di cause concorrono al successo o all’insuccesso individuale nella 

risoluzione di un qualsiasi problema, e ciò impone di non far riferimento solo a 

parametri relativi agli apprendimenti, ma anche ad altri parametri che rappresentano 

altrettanti obiettivi primari della scuola. Tra questi vi sono quelli che coinvolgono le 

sfere affettivo-motivazionale, emozionale e socio-relazionale che interagiscono 

strettamente con l’ambito cognitivo fino a determinarne l’evoluzione e nel contempo ad 

essere a loro volta determinate da esso, in un rapporto circolare di concause e coeffetti 

reciproci. Quelli fin qui indicati rappresentano gli elementi caratteristici di curricoli e di 
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modi di insegnare che sono alla base di un processo in grado di rendere attuali, ma 

ammodernate, le vecchie asserzioni per cui “più che teste ben piene occorrono teste ben 

formate” e che ogni serio insegnamento deve porsi come obiettivo irrinunciabile quello 

di “insegnare ad apprendere”. Anche gli obiettivi formativi vanno quindi adeguati alla 

nuova realtà della società odierna, facendoli ruotare intorno ad alcuni elementi 

essenziali: un aumento della cultura generale, come capacità di interpretare e gestire la 

complessità, di adeguarsi al mutamento, di informarsi, di capire, di creare e di 

comunicare, anche al di fuori del proprio Paese; lo sviluppo di flessibilità mentale, 

intraprendenza ed autonomia di azione come obiettivi trasversali e indispensabili in 

qualsiasi percorso formativo; la capacità di entrare in una logica di formazione continua, 

con una particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione; la disponibilità a cambiare, anche più volte nel corso della vita, la 

propria collocazione professionale. Alla molto probabile discontinuità dei rapporti 

professionali si aggiungono i fenomeni sociali di instabilità personale, della minor 

stabilità delle famiglie ai più frequenti cambiamenti di residenza. A fronte di questa 

situazione l’obiettivo dell’orientamento diventa quello di “far acquisire agli adolescenti 

una competenza che permetta loro di analizzare, nell’immediato e anche più tardi, a 

ogni bivio che si presenterà (…) gli elementi di sé, le proprie risorse e i propri limiti, e 

la struttura del mondo circostante con le sue strade maestre e i tornanti, le sue 

opportunità e le sue forzature. Se in un mondo in evoluzione non è più possibile 

costruire progetti a lungo termine, occorre fare proprie le strategie a breve termine, gli 

aggiustamenti conseguenti e la disponibilità”. Per presentare l’azione orientativa sotto il 

profilo educativo, il concetto di orientamento verrà analizzato attraverso una breve 

rilettura dello sviluppo storico del termine rispetto a tre nuclei tematici: la concezione 

umanistica di orientamento, il suo presentarsi come esigenza sociale e come problema 

pedagogico. La concezione dell’orientamento si amplia e si libera dalla contingenza 

dell’informazione e/o dell’intervento psico-diagnostico e psico-attitudinale che si 

realizza solo nei momenti di passaggio da un ciclo scolastico all’altro, per “configurarlo 

come evento processuale di progressivo sviluppo, maturazione e libera scelta personale 

che reclama precise ipotesi educativo-formative di carattere operativo finalizzate alla 

formazione integrale della personalità” In Italia, diversamente da molti paesi europei, 

non c’è una legge specifica sull’orientamento o meglio una legge quadro che renda 
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sinergiche le diverse iniziative. Nel 1980 sono state avanzate alcune proposte e nel 1986 

è stato prodotto anche un disegno di legge che però è rimasto tale. I sistemi che “fanno” 

orientamento sono principalmente quattro: Scuola, Formazione Professionale, Centri per 

l’Impiego e Università, ognuno dei quali ha però un’altra funzione primaria (istruzione 

e formazione a diversi livelli o erogazione di servizi per l’incontro tra domanda e offerta 

di lavoro) e fanno capo a due diversi ministeri (Istruzione Università Ricerca e Lavoro). 

Lo scenario italiano è piuttosto articolato; lo descriveremo proponendo una riflessione 

rispetto ai soggetti che svolgono ruoli specifici sul tema dell’orientamento e rispetto alle 

principali normative succedute per la scuola (P. Federighi 2006). 

 

2.4 Una scelta consapevole del percorso universitario 

Il percorso di orientamento comincia durante l’adolescenza ed è quella fase dello 

sviluppo umano, generalmente compresa tra gli 11 e 18 anni in cui l’individuo 

acquisisce sia le caratteristiche fisiche e bio-fisiologiche, sia le competenze cognitive e 

sociali per inserirsi a pieno titolo nel mondo degli adulti. Le teorie più significative sono 

la teoria di Erikson (E. Erikson (1950), in Mancinelli M.R. 2002)   sullo sviluppo 

dell’identità e quella di Havighurst (Havighurst R.J.(1953) relativa ai “compiti di 

sviluppo”, in quanto hanno dato un contributo essenziale alla comprensione del periodo 

adolescenziale. Secondo la teoria di Erikson (E. Erikson (1950) la vita dell’uomo è 

articolata in otto stadi successivi, ognuno dei quali è caratterizzato da un conflitto 

bipolare che deve essere risolto per passare allo stadio successivo. Il quinto stadio, che 

corrisponde al periodo dell’adolescenza, è caratterizzato dal problema dell’identità. 

L’identità personale, per Erikson (E. Erikson (1950) è basata su due aspetti 

fondamentali: “la percezione dell’essere se stessi e della continuità della propria 

esistenza nel tempo e nello spazio; la percezione che gli altri riconoscono il nostro 

essere e la nostra continuità”. Per lo studioso, la formazione dell’identità è il fenomeno 

più significativo dell’esistenza e lo considera il compito fondamentale dell’adolescenza. 

La costituzione di una identità autonoma e integra consiste nel riconoscersi come 

persona unica con credenze, valori e idee coerenti riguardanti importanti aspetti del 

modo e nello stessotempo con un forte senso della propria dignità in quanto essere 
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umano. La ricerca di una identità da parte dell’adolescente è spesso difficile e 

conflittuale. Erikson ha utilizzato il termine di “acquisizione dell’identità” per indicare 

l’esito positivo di tale conflitto e quello di “diffusione dell’identità” per indicare l’esito 

negativo. La nozione di “compiti di sviluppo”, invece, si riferisce ai problemi che gli 

adolescenti incontrano nei vari momenti della loro esperienza di vita.  Per quanto 

riguarda i compiti specifici dell’adolescenza ne individua dieci: instaurare relazioni 

nuove e più mature con i coetanei di entrambi i sessi; acquisire un ruolo sociale 

femminile o maschile; accettare il proprio corpo e usarlo in modo efficace; conseguire 

indipendenza emotiva dai genitori e dagli adulti; raggiungere la sicurezza e 

l’indipendenza economica; orientarsi verso una occupazione o una professione; 

prepararsi al matrimonio e alla vita familiare; sviluppare competenze intellettuali e 

conoscenze necessarie per la vita sociale; acquisire un comportamento sociale 

responsabile; assumere un sistema di valori ed una coscienza etica come guida al 

proprio comportamento. (G. Zanniello 2003).  I compiti di sviluppo descritti da 

Havighurst risentono del periodo storico nel quale sono stati formulati e pertanto non 

tutti sono validi ancora oggi. Tra i più significativi ai nostri giorni possiamo considerare 

i compiti di sviluppo che riguardano l’ambito affettivo relazionale e sessuale, l’ambito 

dei rapporti con la famiglia, l’ambito della scuola, l’ambito professionale. Accanto al 

concetto di compiti di sviluppo è importante considerare la nozione di “far fronte ai 

compiti di sviluppo”, detta anche “coping”. Questa nozione indica quanta energia deve 

impiegare l’adolescente per costruire la propria identità trovando una soluzione ai 

compiti di sviluppo che incontra. Il processo di orientamento, chiedendo all’individuo di 

valutare se stesso per quello che è stato fino a quel momento e di progettare il suo futuro 

sulla base di quello che potenzialmente potrà diventare negli anni successivi, mette in 

discussione proprio il concetto di identità. L’intervento di orientamento in genere e, con 

gli adolescenti in particolare, tende quindi a configurarsi come l’insieme di azioni che 

possono supportarlo nella costruzione della propria identità personale, sociale e 

professionale e nel positivo superamento della situazione problematica in cui si trova. 

Naturalmente l’intervento orientativo sarà calibrato in rapporto non soltanto alla 

categoria generale di utenti a cui si rivolge, ma soprattutto ai singoli individui che fanno 

parte di questa categoria. Possono rilevare quattro categorie di bisogni orientativi (A. 

Vardanega 2009). 
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1) Bisogni legati al processo decisionale 

La richiesta è quella di essere supportati nella scelta del percorso da seguire al 

termine della scuola secondaria di primo grado o di secondo grado ed uscire così dalla 

situazione di ansia o di incertezza in cui si trovano. Questo tipo di bisogno comporta in 

primo luogo la necessità di acquisire una conoscenza di sé stessi più chiara e 

approfondita, in modo da compiere una scelta maggiormente rispondente alle proprie 

aspirazioni e alle proprie possibilità. L’inadeguata conoscenza di sé è dovuta in parte al 

periodo evolutivo che stanno vivendo e in parte ad una mancata disponibilità 

dell’ambiente scolastico e familiare a far emergere e a valorizzare aspetti particolari 

della loro personalità. All’interno di questa categoria rientra anche il bisogno di 

supporto emotivo di alcuni adolescenti che vivono uno stato di totale disorientamento, 

che non consente loro di prendere alcuna direzione, né di avere consapevolezza delle 

risorse personali o di quelle dell’ambiente. Questo bisogno esprime livelli d’ansia molto 

elevati e un livello di disorganizzazione cognitiva o uno stato di disagio sociale che 

rende necessario un intervento più specialistico. Un ulteriore bisogno espresso dagli 

adolescenti riguarda l’acquisizione di informazioni chiare e corrette sulle possibilità 

formative e lavorative disponibili, anche in rapporto alla nuova riforma del sistema 

scolastico e alle politiche attive del lavoro. Spesso la problematica presentata fa 

riferimento alla mancanza di un “progetto personale” che, partendo da un’analisi 

obiettiva della situazione attuale consente di porsi delle mete realistiche da raggiungere 

attraverso una serie di tappe intermedie e progressive. Mancando la progettualità, viene 

a mancare anche la capacità di prendere delle decisioni. 

2) Bisogni legati alla fase di sviluppo 

Un secondo gruppo di bisogni orientativi è legato alla fase di sviluppo degli 

adolescenti che manifestano problemi relativi a conflitti relativi all’immagine di sé, la 

cui non accettazione si riflette negativamente sull’autostima del ragazzo e quindi investe 

tutti gli altri aspetti della sua vita connotandoli come deludenti e fallimentari già in 

partenza. Ciò comporta inevitabilmente un inadeguato senso di autoefficacia e quindi la 

sensazione, se non la certezza, di non essere in alcun modo in grado di incidere 

sull’ambiente e sulla propria situazione. Accanto a questi vanno considerati i problemi 

interpersonali e sociali che nascono nelle relazioni con gli altri (adulti e coetanei). Un 
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servizio di orientamento può in molti casi aiutare il ragazzo a riacquistare fiducia nelle 

sue possibilità e tentare di ricostruire il proprio senso di identità, a far fronte ad 

alcunesituazioni problematiche relative al suo contesto di vita, a risolvere una 

conflittualità intrinseca al rapporto genitori-figli, mentre in altri casi è necessario l’invio 

a servizi specialistici. (Van Esbroeck R., 2011)  

3) Bisogni legati all’insuccesso scolastico 

L’aver accumulato uno o più fallimenti scolastici spinge il ragazzo a rivolgersi ai 

servizi di orientamento. I motivi alla base dell’insuccesso possono essere diversi: 

difficoltà relazionali con gli insegnanti, problemi di inserimento nella classe, impatto 

negativo con il nuovo contesto, difficoltà di apprendimento dei contenuti delle materie, 

scarso interesse per lo studio, valori diversi da quelli proposti dall’istituzione scolastica. 

Questi sono i ragazzi che dopo alcuni anni abbandonano la scuola e cercano un’altra 

strada da percorrere. L’intervento di orientamento può fare molto a cominciare dalla 

rimotivazione e recupero dell’autostima e dell’identità, all’elaborazione di un progetto 

professionale fino all’inserimento in un corso di formazione professionale. 

4) Bisogni legati ai conflitti familiari 

Vi sono ragazzi che hanno bisogno dell’intervento di orientamento per evidenti 

contrasti con le aspettative e le aspirazioni dei genitori. Sono ragazzi che cercano 

nell’orientatore un sostegno ai loro desideri, un aiuto per organizzare il loro progetto 

scolastico/professionale che spesso contrasta con quello dei genitori. Da queste brevi 

considerazioni emerge chiaramente l’importanza di conoscere le caratteristiche degli 

utenti degli interventi di orientamento e soprattutto di saper individuare i bisogni sottesi 

alle loro richieste. Per esplicitare i bisogni di orientamento, occorre partire dall’ipotesi 

per cui le situazioni di transizione rappresentino per la persona delle potenziali 

esperienze di disorientamento in virtù dei cambiamenti che possono comportare o 

dell’aumento di complessità che introducono rispetto a una situazione precedentemente 

sperimentata. La possibilità per il soggetto di dominare cognitivamente ed 

emotivamente l’elemento novità e/o l’elemento complessità è legata in parte anche alla 

sua capacità di muoversi in maniera soddisfacente all’interno di questi elementi, cioè di 

sapersi orientare. L’obiettivo dell’azione di orientamento è quello di aumentare le 
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competenze orientative. (G.Tanucci 2006) Le principali tipologie di transizione 

connesse al processo di orientamento si distinguono in: 

a) situazioni di transizione connesse ai processi decisionali, cioè momenti critici 

inerenti le scelte che segnano l’evoluzione della carriera scolastica e lavorativa; 

b) situazioni di transizione connesse ai momenti di impatto organizzativo, come i 

passaggi fra cicli di studio, quello dalla scuola al mondo del lavoro; 

c) situazioni di transizione legate a una temporanea perdita di ruolo (studente) nel 

corso della propria carriera formativa in virtù di eventi non liberamente scelti dal 

soggetto o di crisi soggettive che portano ad una uscita, anche se non sempre elaborata 

in modo consapevole, dalla situazione formativa (come ad esempio l‘abbandono 

scolastico). 

a) Il processo di scelta 

Gli studi psicologici che si sono occupati della spiegazione del processo di scelta, 

hanno individuato due approcci. Un primo approccio che spiega la presa di decisione a 

partire da una variabile dominante, cioè un fattore prioritario cui è riconducibile 

l’evoluzione della carriera formativa e professionale della persona. Nella storia 

dell’orientamento abbiamo visto che tale fattore è stato identificato nelle diverse fasi, 

nelle attitudini, negli interessi e nelle inclinazioni.Pombeni, facendo riferimento a 

contributi più recenti (Honess e Edwards 1986, Marro e Vouillot 1991; Moor, Jensen e 

Hanch 1990) presenta un secondo approccio che spiega la scelta come prodotto 

dell’interazione di alcuni fattori che chiamano in causa sia le contingenze di scelta che 

l’intenzionalità della persona. Vengono proposti tre macrofattori la cui diversa 

combinazione può portare a elaborare decisioni e carriere formative e lavorative assai 

diverse tra loro. Un primo fattore è rappresentato dall’insieme di informazioni che il 

soggetto ha a disposizione a proposito di se stesso in un dato momento della propria 

esperienza di vita; si tratta sia di elementi di auto percezione che di elementi forniti da 

altri significativi. L’immagine di sé va intesa come “un insieme strutturato di elementi e 

di informazioni significative, ricevute dagli altri e contemporaneamente costruiti 

dall’individuo a proposito di se stesso (...) un’organizzazione di tratti, qualità, 

caratteristiche che il soggetto attribuisce a se stesso”. Anche se nell’attuale contesto 
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socioeconomico la scelta può presentarsi in maniera ricorrente, si configura comunque 

di volta in volta come un nuovo compito di sviluppo teso alla costruzione di un rapporto 

soddisfacente fra l’individuo e il suo mondo sociale. Un secondo fattore che interviene 

nel processo decisionale è da riferirsi alla gamma di significati e di valori che il soggetto 

si costruisce all’interno dei propri gruppi sociali di appartenenza nei confronti 

dell’oggetto scuola (o in senso più lato di formazione) e dell’oggetto lavoro (D. Nicoli 

2008). Un terzo fattore che entra in gioco nella scelta va individuato nella rete di 

condizionamenti, di vincoli, di contingenze e di opportunità presenti nell’ambiente e 

nella storia del singolo. La scelta, o meglio le progressive scelte che la persona opera 

nel corso della propria carriera scolastica e lavorativa, risultano essere il prodotto 

dell’interazione dei diversi fattori in gioco, in parte di tipo soggettivo (caratteristiche 

individuali, gli interessi, le attitudini, la prospettiva temporale ecc.), in parte di ordine 

sociale (come le appartenenze familiari, i contesti culturali, le rappresentazioni sociali, 

ecc.) e in parte di carattere strutturale e situazionale (come lo sviluppo economico, 

locale, le opportunità formative, le prospettive occupazionali ecc.) I bisogni orientativi 

della persona che si trova ad affrontare un processo di scelta fra differenti opportunità, 

sono riconducibili alla necessità di: 

· aumentare il proprio livello di consapevolezza rispetto alle variabili che 

intervengono nel processo; 

· incrementare la capacità di lettura dei singoli fattori (caratteristiche e risorse 

personali, influenze e condizionamenti culturali, ecc.) attraverso il confronto e la 

rielaborazione personale per sviluppare competenze di analisi e di valutazione critica;  

· acquisire metodologie per una ricerca attiva delle informazioni necessarie a 

costruire il proprio progetto di scelta; 

· elaborare piani concreti di azione finalizzati a realizzare la decisione presa; 

· prefigurare se stesso/a dentro la nuova situazione ed elaborare strategie di 

fronteggiamento dei nuovi compiti chiesti dal contesto. 

b) L’impatto organizzativo 

Una seconda tipologia di situazioni di transizione va riferita ai momenti di impatto 

organizzativo, come i passaggi fra i cicli di studio (i vari passaggi nei diversi cicli 
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scolastici). Indipendentemente dalla correttezza della decisione presa, la fase di impatto 

e di inserimento nella nuova organizzazione scolastica rappresenta per lo studente 

un’esperienza di potenziale disorganizzazione psicologica. Questo tipo di situazione di 

transizione richiede allo studente di sviluppare competenze orientative specifiche, 

finalizzate a: 

· ambientarsi nel contesto in cui si inserisce, per imparare a muoversi e a dominare 

cognitivamente uno spazio più complesso rispetto a quello precedentemente 

sperimentato; 

· decodificare le regole di funzionamento e di sviluppo del sistema organizzativo di 

cui entra a far parte; 

· costruire rapporti significativi (di tipo orizzontale o simmetrico) con alcuni partner 

della propria esperienza, come i compagni di classe e gli studenti degli ultimi anni del 

ciclo di studi;  

· gestire relazioni asimmetriche con gli insegnanti, imparando a modulare la 

presentazione di sé in rapporto alle differenze di ruolo e alle caratteristiche personali dei 

diversi interlocutori istituzionali; 

· valutare le proprie risorse per rispondere in modo soddisfacente alle richieste 

dell’organizzazione ed essere in grado di svolgere positivamente il proprio ruolo; 

· monitorare l’andamento del proprio rendimento scolastico e gli esiti del processo 

di socializzazione organizzativa (A. Mura 2015). Una terza tipologia di esperienze di 

transizione si ha in caso di temporanea perdita di ruolo a causa di eventi non 

programmati e non previsti dal soggetto o in rapporto all’insorgere di fattori di crisi 

soggettiva che portano ad un abbandono dell’esperienza formativa o lavorativa da parte 

dello stesso interessato. Per quanto riguarda l’ambito scolastico, l’esempio chiave è il 

caso di abbandono scolastico. Occorre notare come tali ragazzi sperimentino una 

condizione di disorientamento legata alla perdita del ruolo studente e alla difficoltà di 

acquisirne un altro attraverso il reinserimento in un’altra realtà formativa o attraverso 

l’ingresso nel mondo del lavoro, soluzione spesso percepita come opportunità per 

ridefinirsi positivamente dopo l’insuccesso scolastico. Il bisogno orientativo prioritario 

consiste nella necessità di ricostruirsi una credibilità soprattutto di fronte a se stessi, 
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attraverso l’esperienza di nuovi percorsi che possano facilitare una sperimentazione 

positiva di sé, aumentando il proprio livello di autostima (compromesso dai ripetuti 

insuccessi) e potenziare la propria percezione di adeguatezza (self-efficacy) rispetto al 

superamento di nuovi compiti evolutivi (J.Guichard 2013). Questa fase di transizione è 

caratterizzata dal non essere (né studente, né lavoratore) e dal non fare (non avere tempo 

scandito da impegni predefiniti), e per gestirla è prioritario stimolare la motivazione alla 

sperimentazione di sé in situazioni concrete e la ricostruzione di capacità di 

canalizzazione positiva del proprio impegno verso obiettivi realistici e raggiungibili. 

L’intervento di orientamento mira quindi a maturare una pensabilità positiva di sé in 

questa situazione, che possa diventare così prerequisito per una loro partecipazione 

attiva al successivo processo formativo. 
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CAPITOLO III: ANALISI DELLA CULTURA 

SULL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO – OBIETTIVI E 

RICERCA 

 

3.1 Obiettivi di ricerca: Una scuola che cresce in ambiti e metodologie 

delle indagini.  

“A differenza di quanto avviene in molti Paesi, in cui l’offerta di educazione e 

formazione si ripartisce in misura bilanciata tra quella di tipo accademico e quella 

professionalizzante, in Italia le scelte dei giovani che hanno ultimato la scuola e 

decidono di proseguire gli studi si concentrano sull’università. Nell’anno accademico 

2014-15 il tasso di passaggio si è attestato al 76,4% e da ormai un quinquennio tale 

indicatore è stabilmente al di sopra del 70%” (Rapporto ISFOL 2005, p.179). Tuttavia, 

negli ultimi anni, anche negli altri Paesi europei il numero degli studenti universitari è 

notevolmente cresciuto rispetto ad un decennio fa. Nell’anno 2002/03 il numero degli 

studenti universitari nell’UE dei 25 era di circa 17 milioni, facendo registrare in cinque 

anni, dal 1997/98, un incremento del 17% (Eurostat, 2005). Nello stesso periodo, il 

numero degli studenti iscritti ai corsi ISCED, il secondo stadio dell’educazione 

universitaria che conduce ai dottorati di ricerca, è cresciuto del 30%, da circa 400.000 a 

500.000 (ibidem, 2005). In virtù di questi dati, si può senza dubbio affermare che oggi 

le istituzioni europee si trovano ad affrontare un problema nuovo nella storia quasi 

millenaria delle istituzioni scolastiche: assicurare un livello di istruzione medio-alta ad 

una quota sempre più elevata della popolazione giovanile, rispondendo a molteplici 

pressioni economiche, religiose, politiche e culturali. Le spinte verso l’istruzione 

universitaria di massa provengono sia dall’alto, sia dal basso. Se da un lato l’avvento 

della società della conoscenza (knowledge society) preme per un innalzamento del 

livello culturale medio, laddove anche le più semplici operazioni di lavoro richiedono 

una capacità di manipolare informazioni, dall’altro le famiglie, anche a costo di enormi 

sacrifici, puntano sull’istruzione universitaria per garantire ai loro figli un requisito 

indispensabile nella scalata alle posizioni sociali più elevate. “Fino a pochi secoli fa, la 



 

90 

 

funzione delle università è stata esclusivamente quella della formazione di quei 

professionisti per i quali era richiesta la padronanza di qualche sapere specialistico: la 

medicina, la giurisprudenza e la teologia. Ma anche per tutta la prima metà del XX 

secolo, almeno nell'Europa meridionale, la scuola è stata vista nella funzione pressoché 

esclusiva della formazione di quelle frazioni dei ceti superiori non appartenenti né 

all'aristocrazia di sangue, né di ricchezza” (Cavalli, 2001). Oggi, “istruzione di massa e 

società moderna costituiscono un binomio inscindibile, la seconda non è pensabile senza 

la prima, primo perché per far funzionare una società moderna è necessario che la 

grande maggioranza della popolazione sia istruita a livelli medio-alti e, secondo, perché 

nelle società moderne le disuguaglianze legittime sono solo quelle fondate sui meriti e 

le competenze e quindi non è legittimo negare a qualcuno (qualunque sia la sua origine 

sociale) l'accesso al bene istruzione, il cui possesso certifica le competenze e quindi i 

meriti acquisiti” (Cavalli, 2001). Tuttavia, è possibile ravvisare non solo una 

semplicistica variazione di tipo quantitativo nella attuale composizione della 

popolazione universitaria europea, quanto piuttosto un cambiamento di tipo qualitativo, 

che ha contribuito alla nascita di una popolazione molto più eterogenea rispetto al 

passato. Gli studenti europei non hanno più la stessa età, le stesse abilità di base e lo 

stesse modalità di apprendimento, così come accadeva quando le scuole erano 

istituzioni elitarie e coprivano appena il 2% della popolazione (Halsey, 1991 cit. in 

Sultana, 2004). L’incremento della partecipazione al sistema dell’istruzione superiore 

richiede necessariamente una maggiore attenzione alle procedure di valutazione della 

qualità. Il miglioramento della qualità della didattica e della “professione insegnante” è 

uno dei principali obiettivi di tutti i sistemi d'istruzione europei. L’Europa chiede da 

anni la definizione di principi comuni per le competenze e le qualifiche necessarie per 

gli insegnanti e per i formatori. Il progetto realizza percorsi e processi d’innovazione di 

sistema nell’ambito della didattica. In particolare, muovendo dagli esiti del progetto 

“Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione 

permanente dei formatori”, con la presente azione s’intende perseguire l’obiettivo di 

sperimentare e mettere a sistema nuovi percorsi di formazione, secondo una logica di 

life long learning (formazione in servizio), centrati: sul rafforzamento delle competenze 

che costituiscono il fondamento dell’unitarietà della “funzione docente” (D. M. 10 

Settembre 2010 n. 249); sulla definizione di particolari “figure” o “funzioni” 
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professionali nell’ambito della didattica, ritenute di carattere strategico alla luce dei più 

recenti indirizzi di politica scolastica introdotti a livello europeo, nazionale e 

provinciale. Per dare consistenza agli obiettivi il progetto sviluppa le seguenti azioni 

strategiche: - una formazione di profili/funzioni professionali innovativi e differenziati 

in relazione alle diverse dimensioni professionali legate all’ordine di scuola e/o alle 

discipline, definiti come strategici e prioritari dall’Amministrazione provinciale, 

ponendo particolare attenzione agli aspetti metodologici di gestione innovativa 

dell’ambiente di apprendimento; - una formazione su specifiche competenze, che 

costituiscono il fondamento dell'unitarietà della “funzione docente” (psico-pedagogiche, 

metodologico-didattiche, digitali,….) e che, secondo un approccio life long learning, 

sono ritenute necessarie di continue e opportune azioni di “manutenzione” e “sviluppo. 

Il miglioramento della qualità della didattica e della “professione insegnante” è uno dei 

principali obiettivi di tutti i sistemi d'istruzione europei. L’Europa chiede da anni la 

definizione di principi comuni per le competenze e le qualifiche necessarie per gli 

insegnanti e per i formatori. Il Consiglio (2006) ha dichiarato che le conoscenze e le 

competenze degli insegnanti sono fattori chiave per raggiungere risultati di 

apprendimento di alta qualità e che gli sforzi del corpo insegnante dovrebbero essere 

sostenuti dal continuo sviluppo professionale, perché le ricerche dimostrano una stretta 

correlazione fra la formazione, la qualità professionale degli insegnanti/formatori e i 

risultati ottenuti nello sviluppo del “capitale umano”. Questi orientamenti comportano la 

necessità per gli insegnanti non solo di acquisire nuove conoscenze e competenze, ma 

anche di svilupparle in maniera costante. Per attrezzare docenti e formatori delle 

competenze necessarie occorre un processo di perfezionamento personale che permetta 

agli insegnanti di essere continuamente in formazione, attraverso occasioni sistematiche 

di sviluppo professionale continuo. La presente operazione riguarda la realizzazione di 

percorsi e processi d’innovazione di sistema nell’ambito della didattica. In particolare, 

muovendo dagli esiti del progetto “Attivazione di un sistema organico e strutturato di 

azioni destinate alla formazione permanente dei formatori”, con la presente azione 

s’intende perseguire l’obiettivo di sperimentare e mettere a sistema nuovi percorsi di 

formazione, secondo una logica di life long learning (formazione in servizio), centrati: 

sul rafforzamento delle competenze che costituiscono il fondamento dell’unitarietà della 

“funzione docente”, così come individuate dal nuovo Decreto Ministeriale 10 Settembre 
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2010 n. 249; • sulla definizione di particolari “figure” o “funzioni” professionali 

nell’ambito della didattica, ritenute di carattere strategico alla luce dei più recenti 

indirizzi di politica scolastica introdotti a livello europeo, nazionale e provinciale. Ciò 

consentirà di promuovere alcuni punti di forza su cui si sono sviluppati consapevolezza 

e consenso inserendoli in un sistema di riferimento, sostenibile nel tempo, che riguarda 

in sostanza i seguenti aspetti: 1. il riconoscimento della formazione continua come leva 

per la qualificazione professionale; 2. l’opportunità di definire un quadro di riferimento 

e delle coordinate che orientino la formazione; 3. la necessità di creare un sistema in cui 

sia il singolo (docente/dirigente) a promuovere il proprio percorso in una logica di 

autonomia e di responsabilità professionale; 4. la necessità di avere un sistema di 

documentazione e riconoscimento delle azioni formative intraprese. Vi è, in questa 

prospettiva di lavoro, una distanza evidente con la pratica di un “aggiornamento libero 

ed individuale” che rischia di diventare (o in sostanza è già diventato) un dato 

aggiuntivo e senza rilievo nella professione dell’insegnante, per individuare invece nella 

“formazione continua” una valenza strutturale della dimensione professionale, perché 

incide su competenze che costituiscono il fondamento della “funzione docente” o su 

profili/funzioni riconosciute. Punti determinanti, di questo sistema, sono: - il 

professionista, che diviene il protagonista ed il motore di riferimento, senza la sua 

promozione ed adesione attiva qualunque disegno alla fine risulta sterile; - la comunità 

scolastica e l’organizzazione della scuola autonoma, che divengono l’ambiente di 

riferimento in cui valorizzare le opportunità dei percorsi formativi, in quanto la 

formazione deve avere una sua finalizzazione; - l’Amministrazione provinciale (e nello 

specifico il Dipartimento Istruzione Università e Ricerca), che diviene il riferimento 

istituzionale a cui compete la definizione delle iniziative strategiche e finalizzate, che 

devono essere continuamente orientate, integrate ed arricchite. In questa logica è 

possibile ed opportuno intraprendere delle proposte per la qualificazione e la 

differenziazione professionale dei docenti, in cui la formazione ed il suo approccio 

divengono non solo strategici, ma vengono garantiti nel tempo. Spetta al “sistema” dare 

il quadro di riferimento, mentre spetta ai professionisti intraprendere le azioni di 

miglioramento. Per dare consistenza agli obiettivi sopra definiti, la presente operazione 

progettuale intende perseguire le seguenti linee strategiche: - sostenere la formazione di 

profili/funzioni professionali innovativi e differenziati in relazione alle diverse 
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dimensioni professionali legate all’ordine di scuola e/o alle discipline, definiti come 

strategici e prioritari dall’Amministrazione provinciale, ponendo particolare attenzione 

agli aspetti metodologici di gestione innovativa dell’ambiente di apprendimento; - 

sostenere la formazione in merito a specifiche competenze, che costituiscono il 

fondamento dell'unitarietà della “funzione docente” (psico-pedagogiche, metodologico-

didattiche, digitali, …) e che, secondo un approccio life long learning, sono ritenute 

necessarie di continue e opportune azioni di “manutenzione” e “sviluppo”. 

 

3.1.1 La ricerca azione 

L’orientamento è un processo difficile da osservare direttamente e, in ogni caso, ci 

sono così tante variabili che hanno un impatto sulla scelta formativa o professionale, che 

risulta molto difficile individuare un nesso causale, a maggior ragione quando vengono 

poste delle questioni di efficacia del servizio. I risultati che un servizio di orientamento 

cerca di raggiungere non sono facilmente oggetto di misurazione. Inoltre, con alcune 

debite eccezioni, ci sono pochi Paesi in Europa che hanno portato avanti finora una 

ricerca sistematica in quest’area. E’ altrettanto sorprendente che in poche scuole 

europee siano attivati insegnamenti in orientamento o servizi di orientamento, il che 

potrebbe fornire un ottimo supporto alla costruzione di metodi e tecniche di valutazione, 

data la particolare complessità del campo di ricerca (Sultana, 2004). Esistono 

indubbiamente diversi ostacoli alla valutazione dell’orientamento. Prendendo spunto da 

un recente articolo di Messeri pubblicato sulla rivista Magellano, esistono almeno 

quattro ostacoli alla valutazione dell’orientamento. Il primo ostacolo è di natura 

economica. Viene spesso affermato che le procedure di valutazione richiedono fondi e 

risorse aggiuntive, in virtù dei costi necessari per la formazione dei docenti e degli 

operatori. Tuttavia, in regime di autonomia finanziaria è possibile effettuare delle scelte 

e favorire l’implementazione di procedure innovative attraverso un’adeguata 

sperimentazione. Il secondo ostacolo è di natura ideologica. In tal senso la valutazione 

dei processi formativi limiterebbe la libertà d’insegnamento dei docenti, come pure la 

loro creatività nella definizione delle mete formative. Inoltre, rispetto alla necessità di 

rispettare alcuni parametri di successo formativo, “c’è chi sostiene che la necessità di 

raggiungere alcuni livelli di rendimento, particolarmente riguardo alla durata degli studi 
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e agli abbandoni, induca ad abbassare la qualità dell’istruzione e a ridurre 

l’apprendimento e l’approfondimento dei contenuti disciplinari” (Messeri, 2005 p. 2). 

Seguendo il ragionamento dell’autore, “l’apprendimento di contenuti disciplinari è 

fondamentale, ma il suo continuo accrescimento, senza tener conto delle caratteristiche 

dei giovani né degli ambienti sociali e di lavoro non determina automaticamente la 

qualità dell’istruzione” Il terzo ostacolo è di tipo scientifico. Come affermato in 

precedenza, non è possibile secondo alcuni isolare gli effetti dell’orientamento, o di 

qualsiasi altra pratica educativa, sul comportamento e sugli atteggiamenti degli studenti. 

Oltretutto, alcuni obiettivi tradizionalmente attribuiti all’orientamento, come la 

riduzione del tempo necessario per trovare lavoro o la corrispondenza tra il tipo di 

occupazione e il titolo di studio “potrebbe non dipendere dalla qualità dell’orientamento 

o delle attività didattiche, ma dalla posizione sociale degli studenti, dall’esistenza o 

meno di uno sviluppo economico nella zona in cui essi cercano un’occupazione e dal 

livello della consistenza e della regolazione del mercato del lavoro” (ibidem). Esiste, 

infine, un quarto tipo di ostacolo alla valutazione dell’orientamento, strettamente 

connesso alla difficoltà con la quale i docenti e gli operatori accettano di farsi valutare. 

Questo rappresenta probabilmente l’ostacolo principale all’adozione di un sistema di 

valutazione pienamente condiviso da tutti gli attori in gioco, dal momento che 

l’imposizione di principi e regole astratte implica un’adesione formale e “costretta” 

della valutazione, aumentando di fatto il rischio di un uso scorretto delle procedure. 

Quali principi bisogna affermare per rimuovere questi ostacoli? E’ indubbio che vanno 

sempre più consolidandosi alcuni concetti che potrebbero portare ad un cambiamento 

significativo delle procedure di valutazione dell’orientamento. “Una certa convergenza 

si è verificata su un principio importante, che nega l’identificazione esclusiva della 

valutazione con la rendicontazione contabile e il controllo come realtà esterne e 

successive alla realizzazione di un’iniziativa. Viene invece attribuita sempre maggiore 

importanza al monitoraggio, e cioè all’attenzione costante alle diverse attività mentre 

vengono realizzate” (Messeri, 2005 p.3). In tal senso, il monitoraggio può ben 

rappresentare una fase preliminare e di supporto al processo valutativo. Come sintetizza 

Nicoletta Stame, “il monitoraggio è un sistema di raccolta di informazioni sugli input e 

la loro utilizzazione, sui tempi di esecuzione e sul grado di realizzazione degli output 

attesi, per costruire una base dati dalla quale trarre indicatori significativi; esso 
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dovrebbe permettere un feedback per le attività di controllo di gestione. Le informazioni 

raccolte nel monitoraggio di un programma o di un servizio possono essere usate anche 

nella valutazione, sia per un confronto comparativo con altre unità di servizio, sia come 

base di un giudizio sull’efficacia del programma…Spesso però le due attività sono 

confuse, tanto che capita di leggere valutazioni di programmi che sono progettate come 

monitoraggi: si seguono le tappe di implementazione dei programmi, si descrivono le 

operazioni svolte e gli output prodotti, e ci si ferma lì. Manca totalmente l’idea che una 

valutazione debba riferire gli effetti agli obiettivi, che debba esprimersi su effetti attesi e 

inattesi, che possa proporre modifiche in base a ciò che ha visto funzionare meglio. La 

conseguenza è che tali valutazioni non vengono mai utilizzate dai loro destinatari, i 

quali scoprono sempre cose che sapevano già” (Stame, 1996 p.15-16 in Palumbo, 2002). 

Parimenti si diffonde l’idea che il processo di valutazione, lungi dal rappresentare una 

mera certificazione dell’adeguamento da parte dei discenti a modelli di comportamento 

prestabiliti, consideri piuttosto la capacità di un’istituzione educativa di garantire un 

processo formativo adeguato alle caratteristiche dei destinatari. A tal proposito, 

mutuando alcune riflessioni effettuate sul mondo della scuola, notiamo che negli ultimi 

tempi “il fenomeno della dispersione scolastica è stato analizzato dal versante 

dell’efficacia e della qualità dell’offerta scolastica e formativa dopo essere stato 

approfondito per decenni dal versante della domanda sociale di istruzione [...]In 

sostanza, secondo questo approccio dal versante dell’offerta, la dispersione scolastica è 

vista principalmente come l’esito delle carenze specifiche della scuola, della qualità del 

suo contesto macro-sistemico, ma anche in particolare di quello micro-sistemico, 

territoriale e di singolo istituto-scuola” (Morgagni, 1998 p.18). 

 

3.2 La scuola e la famiglia nella società contemporanea: Focus group 

con insegnanti  

L’emergenza educativa è un dato reale che coinvolge sia scuola sia famiglia. Per 

contrastarla serve formazione specifica, con percorsi mirati che aiutino i genitori a 

ritrovare alcuni punti di riferimento, per migliorare il proprio ruolo educativo. Sempre 

più i genitori non riescono a dare punti di riferimento ai figli, gestirli nella quotidianità, 
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nell’organizzazione giornaliera. Importante è far formazione ai ragazzi. Ogni docente 

dovrebbe interrogarsi sul “chi è che bussa alla porta?” Chi sono i ragazzi, chi sono i loro 

genitori. Si ha spesso l’impressione di essere di fronte a genitori che hanno smarrito la 

capacità di dire di no. Che confondono le regole con la sanzione, perdendo di vista il 

legame che le unisce. La scuola manifesta spesso il proprio sconcerto e lamenta il 

proprio sconforto. Ma la società invita la scuola a non mollare, incoraggia a inventare 

percorsi innovativi per uscire dall’empasse della mancanza di regole. L’unico modo che 

si ha è quello di entrare in contatto empatico con le famiglie. I ragazzi vogliono bene 

alla scuola e la rispettano, a patto che anch’essa li rispetti e li tratti da persone, che 

investa su di loro, che manifesti apertamente le proprie intenzioni, che si comporti 

coerentemente con quanto afferma a livello di principio. Lo stesso vale per la famiglia, 

che deve, prima ancora della scuola manifestare la propria coerenza educativa. Oggi più 

che mai, bisogna testimoniare ai ragazzi il principio della coerenza educativa e ricercare 

le forme che portano alla corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. Se qualcosa 

non funziona nell’educazione dei ragazzi, l’ultima cosa da fare è scaricare le colpe 

sull’altro perché è altamente diseducativo e perché non porta a nulla. Se scuola e 

famiglia si fanno la guerra non si approderà a nulla di costruttivo e i ragazzi potranno 

sempre avere l’alibi che la colpa del loro “cattivo” comportamento non dipende da loro 

ma da altri fattori. Se la scuola fa la guerra alla famiglia e vince, in ogni caso perde, 

perché è venuta meno al suo mandato sociale di produrre cambiamento con il dialogo e 

l’educazione. Se invece perde - non ci sono dubbi – perde davvero. Scuola e famiglia 

devono lasciare più spazio alla crescita personale dei giovani. Serve un pensiero 

dedicato ai giovani, denso di originalità, dove i ragazzi siano protagonisti del loro 

sapere e possano partecipare a pieno titolo alla loro crescita psicosociale. Dobbiamo 

limitare le indicazioni operative e direttive, ma intuire cosa succederà domani. I ragazzi 

non sono figure isolate a se stanti. Sono esseri che interagiscono con l’ambiente sociale, 

dotati di un proprio pensiero che va ascoltato. E’ importante ragionare sul futuro dei 

nostri giovani chiedendoci che adulti saranno domani. Soprattutto nei casi di patologia e 

di maltrattamento a livello psicologico e sociale. La scuola e la famiglia devono 

ritrovare la forza dell’ascolto e uscire dallo smarrimento in cui sono caduti, causa i 

repentini cambiamenti sociali degli ultimi anni, dovuti ad una falsa evoluzione, basata 

solo su aspetti consumistici e materiali. Professionalmente, il docente affronta 
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quotidianamente una specie di voragine, cioè di vuoto educativo, prodotto dalle 

omissioni di educazione verso i genitori che, sovente, chiedono aiuto proprio agli 

insegnanti. Soprattutto i genitori di alunni stranieri, sempre più numerosi chiedono alla 

scuola di tutto e la scuola non si può sottrarre a questo mandato, non scritto, ma etico. 

Anche i genitori italiani chiedono aiuto alla scuola, ma tra stranieri e italiani ci sono 

parecchie differenze. Ad esempio per gli stranieri l’educazione non è una priorità; 

mentre gli italiani si concentrano molto sull’organizzazione della scuola, sulle regole da 

rispettare e sulle cose da fare. D’altronde, a causa della sua rigidità, la scuola appare 

come ingessata e troppo incanalata su alcuni versanti, quale quello delle discipline e dei 

contenuti piuttosto che sull’educazione, sugli aspetti educativi. Difficile far passare un 

insegnamento se non si instaurano nelle classi relazioni positive. Alcuni docenti, pur 

insegnando da molti anni, quindi dotati di preparazione e di esperienza dichiarano di 

trovarsi in difficoltà, in quanto non riescono a trovare risposte alle molte fragilità che la 

scuola quotidianamente palesa. La scuola è ora come un campo di battaglia. Ogni ruolo 

presenta le sue fragilità, a partire dal Dirigente scolastico bombardato da migliaia di 

problematiche, passando per i docenti, gli alunni, le loro famiglie che non sanno più che 

fare, che dire, come comportarsi. Si assiste ad una sorta di disorientamento generale, da 

cui è difficile uscire, senza un aiuto dall’esterno e dall’interno contemporaneamente. La 

società tutta si deve occupare di scuola e di educazione. La scuola deve mettere in atto 

strumenti adeguati per migliorare lo stare a scuola. Ad esempio, potrebbe dedicare più 

tempo al dialogo tra studenti, a scapito di qualche ora disciplinare, chiedendo però 

l’autorizzazione da parte delle famiglie. La scuola, in quanto struttura sociale troppo 

rigida, desta motivo di preoccupazione, perché da essa ci aspettiamo soluzioni e non 

problemi. Pertanto, al suo interno la scuola può favorire la nascita di gruppi di lavoro e 

di confronto, anche “istituendo” o “recuperando”, pur con qualche sforzo organizzativo, 

un servizio psicopedagogico, che funzioni anche da “sportello interno di ascolto”. La 

richiesta che c’è è quella di essere ascoltati. E la difficoltà è proprio nell’ncontrare”, nel 

trovare il tempo per “incontrare”. Per questo servono organizzazione, riduzione della 

complessità e confronto. Si tratta di operazioni a carico del dirigente scolastico, che così 

recupera il proprio ruolo operativo all’interno di un’organizzazione, a volte, troppo 

rigida. Da parte loro i docenti impegnati chiedono formazione specifica per far fronte ai 
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bisogni di loro alunni e alla complessità della classe, sperimentando percorsi di ricerca-

azione, che orientano la pratica didattica ed educativa.  

 

GLI ATTUALI RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

La scuola nel tempo ha lasciato inalterata la disponibilità dei docenti ad incontrare i 

genitori. Purtroppo la risposta non è sempre corrispondente alle attese. I genitori 

tendono a partecipare solo al colloquio generale quando c’è poco tempo per le 

comunicazioni. Il giudizio è, dunque, positivo ma va migliorato, auspicando una 

maggior collaborazione dal punto di vista educativo e evitando l’eccessiva delega ad 

altre agenzie, quali la scuola. I rapporti tra scuola e famiglia sono poco collaborativi e, 

per alcuni aspetti, conflittuali specie dove si intende la scuola come un’organizzazione 

che eroga servizi. Data la complessità della nostra società, i rapporti tra scuola e 

famiglia devono diventare costruttivi se si tiene presente lo scopo comune, cioè il bene 

del ragazzo. Alcune parole chiave, dialogo, disponibilità, comprensione, ascolto, 

elasticità, sensibilità. I rapporti tra scuola e famiglia sono oggi complessi, contradditori, 

a volte con ruoli poco chiari e poco definiti. Nelle scuole primarie i genitori tendono a 

delegare l’educazione dei figli senza però fidarsi, e non sempre a torto, degli insegnanti. 

Di contro, invece, hanno spesso le pretese di interferire nella didattica e sul metodo che, 

invece, dovrebbero essere gestite unicamente dalle insegnanti. I rapporti tra scuola e 

famiglia non sempre sono facili, talvolta sono resi difficili a causa di una specie di 

rivendicazione che parte dalle famiglie. Vi sono, però, anche realtà di collaborazione e 

condivisione. I rapporti tra scuola e famiglia risultano difficili, ambigui a volte, 

addirittura paradossali. Si passa da un atteggiamento di “sudditanza” nei confronti degli 

operatori scolastici ad una sorta di autoritarismo familiare; a volte le famiglie sono 

assenti o eccessivamente arrendevoli mentre, altre volte, appaiono invadenti se non 

addirittura offensive. Ci sono, però, molte famiglie “equilibrate” che hanno 

“metabolizzato” bene la necessità di un lavoro educativo sinergico a favore dei ragazzi.    
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SINERGIE UTILI TRA SCUOLA STATALE, SCUOLA PARITARIA E AGENZIE 

DEL TERRITORIO 

E’ auspicabile che le agenzie educative propongano iniziative condivise. Qualche 

tentativo negli anni scorsi ha portato a risultati mediamente buoni. Come sempre serve 

la buona volontà di qualcuno che porti avanti con determinazione le attività. Le 

perplessità sono sulla possibilità di un lavoro sinergico, visto che il mondo istituzionale 

è troppo “imbragato”, poiché necessita di tempi lunghi per muoversi e, quindi, quando 

si raggiunge un “accordo” quadro, formalizzato, è già obsoleto per questa società in 

continua evoluzione.    

 

GLI STRUMENTI 

Gli incontri per i genitori possono essere condivisi da scuola, parrocchie, 

associazioni di famiglie o sportive. Si possono anche organizzare eventi a carattere 

culturale/ricreativo allo scopo di stimolare alunni e famiglie, creando spazi di incontro 

periodici, creando occasioni di confronto su temi e valori condivisi, creando 

collaborazione, condivisione e scambio di intenti, di obiettivi. Calando la scuola nel 

territorio in una continua sinergia. I tavoli di discussione sulla scuola, spesso presenti a 

livello comunale, devono essere aperti anche alle altre agenzie, così diventerebbero uno 

strumento di dialogo e di stretta collaborazione. Inoltre, si potrebbe pensare di istituire 

delle consulte dell’educazione, organizzate a livello locale, alle quali potrebbero 

partecipare tutti i soggetti interessati alla formazione, enti locali, scuola.   

 

RUOLO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La formazione professionale è fondamentale e determinante per una società dove il 

“saper fare” diventa anche capacità di espressione, creatività. La formazione 

professionale consente di restituire il “corpo” all’intelligenza degli alunni, per questo la 

si può considerare straordinaria e necessaria per l’utilizzo di nuovi strumenti educativi. 

La formazione professionale assomiglia a un trampolino di lancio che offre motivazione 

e aiuti terapeutici, un ambito motivazionale, sicuramente una grande risorsa. La 

formazione professionale può creare prospettive per il futuro proponendo itinerari nei 
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quali i giovani sentano maggiormente la passione per scelte consapevoli e responsabili 

della propria vita. Inoltre, può far sentire il giovane soggetto del suo percorso di 

apprendimento, creando occasioni di riflessione che consentano maggiori spazi di 

autoformazione e bilanciando le attività formative formali ed informali per promuovere 

autonomia e responsabilità. 

 

3. 3 Focus group con genitori e alunni  

E’ importante intercettare la famiglia dove essa è. Spesso, la famiglia non è 

presente, si trova altrove, è influenzata da altri pensieri. Allora si deve ricercare un patto 

educativo tra scuola e famiglia e costruire assieme un percorso di crescita, fatto di pochi 

ed essenziali passi. In questa fase è meglio dare messaggi chiari, non contradditori e 

soprattutto costruiti assieme. La dicotomia scuola-famiglia non ha alcun senso e va 

eliminata, se si vuole perseguire l’obiettivo della formazione. Gli adulti devono essere 

più credibili e coerenti, anche nei casi di separazione tra genitori.  

 

RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

I rapporti scuola-famiglia cominciano a diventare più intensi e collaborativi. Sia il 

Consiglio d’Istituto che il Comitato dei Genitori hanno l’alunno al centro e sono 

consapevoli che, agendo sullo stesso soggetto, devono trovare una collaborazione 

proprio per il ben-essere dell’alunno. Ritengo che i rapporti scuola-genitori siano 

“poveri”. I genitori fanno fatica ad adeguarsi agli orari di ricevimento dei professori 

perché lavorano e, spesso, il confronto pedagogico tra corpo docente e famiglie risulta 

limitato.  

 

RUOLO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

I giovani attraverso la formazione professionale riscoprono un valore. Il valore della 

persona che lavora, produce, realizza e ha le competenze per farlo. La formazione 

professionale è essenziale soprattutto se consideriamo la formazione di qualsiasi 

professione.  
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3.3 1 Obiettivi finali dell'indagine 

“In linea di massima, con valutazione si intende l’insieme delle attività collegate 

utili per esprimere un giudizio argomentato per un fine […] Se l’argomentazione è 

attenta e rigorosa raccolta di informazioni, e la loro solida e plausibile analisi, allora 

siamo in pieno dentro un processo di ricerca. La ricerca valutativa è quindi il cuore della 

valutazione; è l’argomentazione resa solida, evidente, replicabile, verificabile, perché 

compiuta con procedimenti espliciti e controllabili, conosciuti dalla comunità 

scientifico-professionale o comunque ispezionabili “(Bezzi, 2003 p.29-32). Questa 

definizione di Bezzi ben evidenzia le differenze tra due termini, ricerca valutativa e 

valutazione, spesso utilizzati indistintamente. Lo stesso autore intende con disegno della 

ricerca valutativa “il disegno della ricerca sociale applicato alla valutazione, e quindi 

quell’insieme di riflessioni e procedure che conducono il valutatore a realizzare 

concretamente una ricerca valutativa a partire dal problema cognitivo iniziale che 

costituisce il suo mandato” (ibidem, p. 161). In base allo schema suggerito da Bezzi 

(2003), è stato costruito un disegno di ricerca valutativa sull’orientamento scolastico ed 

universitario attraverso le seguenti tappe:  

1) identificazione e comprensione degli obiettivi della valutazione. L’orientamento 

è “scolastico”, quando è un insieme di azioni per supportare scelte legate ai cicli di 

studio mentre è “professionale” quando supporta l’ingresso nel mercato del lavoro o 

sostiene comunque un cambiamento di status, cambiamento che comprometta un 

equilibrio e si configuri come crisi. Nell’accezione che ci interessa, all’interno dei 

percorsi scolastici e formativi in genere, possiamo facilmente declinare la definizione di 

orientamento come “azione di sostegno alla definizione delle scelte scolastiche. La 

valutazione delle politiche e dei servizi di orientamento scolastico ed universitario deve 

servire ad individuare eventuali criticità del sistema formativo universitario e ad 

un’eventuale riprogrammazione delle attività di orientamento, che tenga profondamente 

in considerazione le differenze dei contesi in cui si svolgono le attività di orientamento 

(bottom-up). La ricerca sarà condotta in una provincia dell’Italia Meridionale 

“AVELLINO”. In particolare la prima fase di indagine prevede   la somministrazione di 

un questionario di autovalutazione agli alunni il cui utilizzo consentirà di valutare e 
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analizzare le criticità della fase di orientamento. Le finalità dell’indagine sono 

principalmente quelle di verificare la percezione dei mutamenti in atto a livello 

legislativo. Da qui la scelta di considerare alcuni Istituti scolastici della provincia di 

Avellino;  

2) comprensione degli obiettivi dell’evaluando. In seguito ad una verifica 

preliminare delle risorse disponibili, si è deciso di organizzare la ricerca in due fasi: una 

parte “qualitativa” condotta con i testimoni privilegiati del servizio e finalizzata ad 

individuare gli indicatori valutativi; una parte “quantitativa” rivolta agli studenti e 

destinata a registrare lo stato delle facoltà sugli indicatori precedentemente specificati;  

3) definizione dell’approccio di ricerca e delle tecniche valutative da impiegare. A 

tal proposito Bezzi (2003) scompone questa tappa in ulteriori tre fasi: la definizione del 

campo semantico dell’evaluando, la costruzione del sistema valoriale dell’evaluando e 

la costruzione di strumenti, tecniche e definizioni operative. Per effettuare l’analisi del 

campo semantico del servizio di orientamento al fine di ricostruire la mappa degli 

indicatori valutativi del servizio, è stato effettuato un brainstorming con operatori di 

orientamento e tutorato degli istituti scolastici della provincia di Avellino. Per i nostri 

scopi originari di definizione dell’evaluando, si è deciso di interagire con gli operatori 

poiché già da qualche anno si distinguono per un elevato dinamismo e sensibilità nel 

campo dell’orientamento. Per costruire il sistema valoriale dell’evaluando abbiamo 

chiesto al gruppo degli operatori di stabilire un sistema di valori (Bezzi, 2003). Tuttavia, 

per allargare la definizione del sistema di valori anche ad altre figure operanti nel campo 

dell’orientamento, si è deciso di “tornare sul campo” ed effettuare delle interviste ad 

alcuni rappresentanti delle due facoltà, nonché delle scuole e degli enti che rientrano nel 

loro bacino di utenza. Il tema portante dell’intervista ai testimoni privilegiati è stato: “la 

valutazione dell’efficacia gestionale ed esterna dell’orientamento in ingresso, in itinere 

e in uscita”. L’analisi delle interviste ha portato alla classificazione degli indicatori di 

efficacia (gestionale ed esterna) del servizio nelle tre fasi predette, sebbene siano stati 

considerati per la realizzazione della survey soltanto gli indicatori di efficacia gestionale 

dell’orientamento in ingresso e, parzialmente, in itinere. Tale scelta è stata effettuata 

sulla base della considerazione dell’importanza strategica di un servizio di orientamento 

nella fase iniziale della carriera scolastica preuniversitaria.  
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3.3.2 Domande dell'indagine svolta 

Per la realizzazione della indagine è stato predisposto un disegno di ricerca ad hoc. 

Gli interrogativi principali a cui ha inteso rispondere la indagine sono stati i 

seguenti: 

A) Qual è la situazione delle realtà scolastiche rispetto agli indicatori di efficacia 

gestionale dell’orientamento in ingresso, evidenziati dagli attori partecipanti al processo 

in esame? 

B) Qual è e quale dovrebbe essere il ruolo dell’orientamento precedente 

all’immatricolazione universitaria nelle facoltà? 

C) Quali sono i bisogni e le aspettative nei confronti del servizio nelle popolazioni 

di riferimento? 

D) Qual è lo spazio semantico percepito dagli studenti nella valutazione della 

qualità del servizio di orientamento? 

Al fine di rispondere ai suddetti interrogativi, l’unità di analisi prescelta è stata lo 

studente delle scuole superiori. La scelta di questa unità di analisi è stata motivata dal 

fatto che: 1. la valutazione dell’andamento della carriera scolastica necessita di un arco 

temporale abbastanza lungo; 2. la valutazione del processo di orientamento precedente 

ad una determinata iscrizione universitaria non può essere effettuata se si frappongono 

altre iscrizioni universitarie; 3. per la composizione del campione sono stati richiesti al 

Centro elaborazione dati scolastici gli elenchi degli iscritti nell’a.a. 2015/16 

precisamente agli Istituti superiori della provincia di Avellino, A. De Luca Scuola 

Superiore: Liceo Scientifico, Francesco De Sanctis Scuola Superiore: Istituto Tecnico 

Agrario, Lic. Classico Pietro Colletta Scuola Superiore: Liceo Classico, oltre la scuola 

Dante Alighieri. Il campionamento prescelto è stato di tipo casuale semplice. Tuttavia, è 

stata prevista la possibilità di provvedere alla sostituzione di studenti ineleggibili, e cioè 

non corrispondenti all’unità di analisi prescelta dalla ricerca, o irreperibili tramite il 

numero di telefono rilasciato alla segreteria all’atto dell’iscrizione o che rifiutassero 

esplicitamente l’intervista. 
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CAPITOLO IV: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE DI 

LAVORO: SVILUPPO DI INDAGINE 

 

4.1 Approfondimenti e riflessioni obiettive: elaborazione dei dati 

raccolti 

Il presente lavoro si pone come obbiettivo concreto quello di fornire un contributo 

teorico e un supporto pratico alle attività di orientamento potenzialmente espletabili nei 

contesti scolastici, nella fase di scelta che debbono affrontare gli studenti nel 

proseguimento degli studi universitari. Tali obbiettivi saranno raggiunti mediante la 

conoscenza di tutti i dati relativi all’orientamento in uscita e attraverso l’elaborazione di 

uno strumento con delle variabili conoscitive. Dopo la fase di conoscenza della realtà 

scolastica, si procederà ad analizzare i risultati al fine di verificare: 

- Quali sono gli elementi che i ragazzi considerano per la loro scelta; 

- Con quali priorità; 

- Quale proposte orientative vengono fatte dalle scuole; 

- Che strumenti operativi hanno gli insegnanti; 

- Se le scelte fatte si rilevano giuste. 

Gli ultimi tre decenni sono stati segnati da considerevoli evoluzioni nel campo 

dell’organizzazione del lavoro, che hanno avuto importanti ripercussioni in merito alla 

definizione dei problemi relativi all’orientamento. I cambiamenti nell’attuale società 

postmoderna hanno influenzato il mercato del lavoro introducendo elementi di 

precarietà e flessibilità. Si moltiplicano i momenti di transizione, che presuppongono e 

comportano un riorientamento altrettanto continuo dei soggetti, senza il quale vi è il 

rischio che si acutizzino le differenze sociali, l’esclusione e la marginalizzazione. Tali 

cambiamenti hanno implicato un gran numero di sfide sia per gli individui, sia per chi si 

occupa di orientamento. La scuola nel suo compito di orientare gli studenti, ha bisogno 

di definire nuovi obiettivi formativi, che dovranno essere adeguati alla mutevole realtà 

della società odierna, facendoli ruotare intorno ad alcuni elementi essenziali, quali: un 
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aumento della cultura generale, come capacità di interpretare e gestire la complessità, di 

adeguarsi al mutamento, di informarsi, di capire, di creare e di comunicare; lo sviluppo 

di flessibilità mentale, intraprendenza ed autonomia di azione come obiettivi trasversali 

e indispensabili in qualsiasi percorso formativo. Inoltre serve educare la capacità di 

entrare in una logica di formazione continua, con una particolare attenzione all’uso delle 

nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione, oltre a sviluppare la 

disponibilità a cambiare, anche più volte nel corso della vita, la propria collocazione 

professionale. In aggiunta a ciò, è necessario che negli obiettivi formativi di tutte le 

scuole secondarie si favorisca una conoscenza di sé chiara e approfondita, in dialogo 

con l’analisi dei fattori sociali ed economici dell’ambiente. Duplice è l’obiettivo da 

raggiungere: favorire il pieno sviluppo della persona e, nel contempo, inserire 

l’individuo nel contesto sociale e nei processi di cambiamento in corso. Il giovane 

diviene definitivamente il protagonista del proprio percorso di vita, supportato dalla 

famiglia, dalla scuola e dalla società, con l’obiettivo di acquisire la capacità di auto-

orientarsi e scegliere in base ad una accresciuta consapevolezza circa le proprie risorse e 

i propri punti di debolezza, come processo che mira allo sviluppo di una “cultura della 

progettualità”. Scuole secondarie di I e II grado, formazione professionale, enti di 

orientamento ed attori del sistema sociale e del lavoro, collaborano nella realizzazione 

di una ampia gamma di azioni di orientamento rivolte agli studenti, strutturandosi come 

“reti sociali” di tipo organizzativo o organizzazioni-rete. Queste ultime sono un 

“insieme di relazioni relativamente stabili, di natura non gerarchica e interdipendente, 

tra una serie di attori collettivi, ovvero di organizzazioni di carattere pubblico e privato 

che hanno in comune interessi e/o norme rispetto ad una politica, e che si impegnano in 

processi di scambio per perseguire tali interessi comuni riconoscendo che la 

cooperazione costituisce il miglior modo per realizzare i loro obiettivi”. 

 

4.2 Considerazioni conclusive circa il processo di orientamento 

scolastico: Qualità dei dati, validità e affidabilità delle misure 

Si prevede l’uso e la diffusione dei risultati dell’indagine ai soggetti partecipanti 

all’indagine, perché possano essere utilizzati per la programmazione dei servizi di 
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orientamento delle realtà scolastiche e degli istituti superiori oggetto di studio. Data la 

multidimensionalità del problema valutativo, la tecnica in esame permette di ordinare 

gli indicatori lungo due dimensioni: l’efficacia esterna e l’efficacia interna o efficienza 

(come funzione dell’efficacia). Per efficacia esterna intendiamo “i risultati e ancor più 

gli impatti del programma o servizio, letti come l’obiettivo saliente, lo scopo che 

giustifica l’esistenza dell’evaluando; si avvia un programma, o un intervento, perché 

abbia determinati effetti sociali, e si valuta per vedere se si sono realizzati, o come si 

sono realizzati, o comunque quali effetti in realtà si siano prodotti, ma sempre in 

riferimento alla realtà su cui il programma o servizio ha agito” (ibidem). Viceversa, per 

efficacia interna o efficienza (come funzione della precedente) intendiamo la 

dimensione organizzativa del servizio, quella economica. Rientrano in questo gruppo sia 

gli indicatori di risultato della gestione del servizio, sia quelli relativi alla soddisfazione 

degli utenti nei confronti del servizio. Rappresenta il secondo step di valutazione della 

qualità del servizio e si riferisce alla capacità del servizio di soddisfare i bisogni dei 

destinatari in ingresso (autovalutazione), in itinere (partecipazione all’ambiente 

universitario) e in uscita (inserimento nel mondo del lavoro). 

 

4.3 Scelta degli strumenti: questionario di indagine 

A tale scopo sono state condotte interviste a testimoni privilegiati dell’orientamento 

sul tema: “la valutazione dell’efficacia gestionale ed esterna dell’orientamento 

scolastico”. Si è deciso di rilevare le opinioni di testimoni privilegiati appartenenti al 

mondo della scuola e del lavoro, oltre che all’ambito, poiché le differenti prospettive 

dalle quali si “guarda” l’orientamento possono indurre il ricercatore a definire e, 

conseguentemente, a valutare l’effettivo raggiungimento di obiettivi e il 

soddisfacimento di esigenze espresse dagli stessi destinatari delle politiche di 

orientamento universitario. La parte relativa agli obiettivi del servizio di orientamento si 

colloca all’interno di una traccia di intervista più ampia, costruita ad hoc per ottenere 

elementi utili alla definizione operativa dell’efficacia delle attività di orientamento. Tale 

parte dell’intervista è apparsa la più indicata per la messa a punto delle variabili del 

questionario da utilizzare nella survey e per tale motivo si è scelto di limitare l’analisi 
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delle interviste, in questa prima fase, esclusivamente ad essa. Per l’analisi delle 

interviste si è costruito una matrice “qualitativa” che ci ha consentito di visualizzare 

contemporaneamente le risposte degli intervistati e di categorizzarle. Gli indicatori di 

risultato (o performance) in ingresso e in itinere descrivono l’efficacia gestionale 

dell’intervento. Essi riguardano perlopiù la dimensione della partecipazione degli 

studenti alle iniziative di orientamento e la loro carriera scolastica. Gli indicatori 

qualitativi rilevano la qualità del servizio percepita dagli utenti e monitorano la capacità 

del servizio di soddisfare le attese e i bisogni degli utenti in tutte e tre le fasi della 

carriera scolastica.  

 

4.3.1 Definizione di intervista semistrutturata 

Il questionario, allegato in appendice, è composto da sezioni. Nella prima sezione si 

rilevano le informazioni relative alla carriera scolastica dell’intervistato, indagando in 

particolare sui motivi della scelta si raccolgono i dati in merito all’estrazione sociale 

dell’intervistato e all’eventuale presenza in ambito familiare e/o amicale di persone che 

hanno effettuato la stessa scelta. Successivamente si mira a rilevare i comportamenti 

degli intervistati riguardo alla loro eventuale partecipazione degli intervistati alle 

iniziative di orientamento alla scelta scolastica e a quelle di accoglienza organizzate 

dalla facoltà di appartenenza. In particolare, la parte conclusiva della quarta sezione è 

dedicata alla registrazione dell’utilizzo e delle opinioni degli studenti nei confronti dello 

sportello di facoltà. La successiva sezione del questionario è dedicata alla rilevazione 

delle aspettative nei confronti del servizio di orientamento.  

 

4.3.2 Caratteristiche e tipologia di un'intervista 

Nel tentativo di giungere ad un modello maggiormente interattivo e “partecipativo” 

di valutazione del processo formativo si è scelto di concentrare la nostra attenzione su 

una sua particolare dimensione: l’orientamento. Sono state dunque riprese le linee 

teoriche del dibattito sulla questione dell’efficacia dell’orientamento prima di 

approfondire il ruolo dell’orientamento nelle scuole e si è giunti alla conclusione, anche 

attraverso il confronto con altri studi effettuati sulle politiche del lavoro, che il 

monitoraggio e la valutazione del processo (formative evaluation) possono essere molto 
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più utili, nonché più fattibili, di una valutazione di impatto complessa e spesso molto 

dispendiosa. L’orientamento, come ampiamente descritto nei capitoli precedenti, si è 

affermato negli ultimi anni in qualità di strumento di politica pubblica e, non a caso, 

proprio nelle università dei Paesi europei si è notato recentemente un consolidamento 

delle strutture e dei servizi di orientamento finalizzato al miglioramento dell’efficacia 

degli esiti formativi. Alla luce di tali riflessioni, è stato impostato un disegno di ricerca 

valutativa sull’orientamento.  A questo punto si presentano e si discutono i principali 

risultati della survey condotta su due campioni delle popolazioni di studenti iscritti 

presso le istituzioni scolastiche predette nell’a.a. 2015-16. L’indagine è stata condotta 

nel periodo aprile-luglio 2016 con lo scopo di: 

- registrare la situazione delle istituzioni scolastiche rispetto agli indicatori 

individuati dai testimoni privilegiati; 

- comprendere il ruolo dell’orientamento precedente e successivo 

all’immatricolazione nelle due facoltà oggetto di studio; 

- rilevare i bisogni e le aspettative nei confronti del servizio nelle popolazioni di 

riferimento e lo spazio semantico percepito dagli studenti nella valutazione della qualità 

del servizio di orientamento. Al fine di offrire una risposta articolata a ciascuno di 

questi tre interrogativi si è ritenuto opportuno partire dall’analisi del profilo e 

dell’estrazione sociale degli studenti iscritti. 

 

4.3.3 Modalità preparativa dell'intervista 

Dopo aver descritto sinteticamente i tratti demografici degli studenti che scelgono 

gli istituti predetti, è utile soffermarsi sul “bagaglio” culturale ed economico con il quale 

i nostri intervistati affrontano gli studi. In merito alla prima, abbiamo individuato tre 

livelli di istruzione (medio-basso, medio e alto). 
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4.4 Questionario 

All’orientamento spetterebbe il ruolo di favorire l’autovalutazione degli interessi, 

dei punti di forza e di debolezza degli studenti più di quanto possa fare il solo 

superamento di un esame, così come spetterebbe il compito di facilitare la 

partecipazione del soggetto all’ambiente universitario mediante la frequenza di 

iniziative predisposte ad hoc. Gli studenti mostrano inoltre una discreta fiducia nel 

tirocinio, considerato uno strumento di strategica importanza per entrare nel mondo del 

lavoro, mentre non credono che l’università sia il luogo dove possono maturare 

competenze professionali che si formano solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro. Si 

può notare come tra loro sia notevolmente diffusa la convinzione che ci sia bisogno di 

personale qualificato per lavorare in un servizio di orientamento, piuttosto che di addetti 

occasionali privi delle competenze e dei titoli adeguati. Allo stesso modo, appare molto 

chiara l’esigenza di sensibilizzare maggiormente i docenti all’orientamento, ritenendo 

che il loro ruolo non si esaurisca nel compito di insegnare ed esaminare gli studenti. 

Inoltre, non sembrano esserci dubbi tra gli studenti rispetto al fatto che un servizio di 

orientamento debba agire in rete con le scuole, con le aziende e con il territorio e che 

debba valorizzare le esigenze e le peculiarità di ciascuna facoltà piuttosto che gestire le 

attività mediante le indicazioni operative trasmesse da un solo ufficio centrale. 

Gli studenti sembrano poco consapevoli delle modalità con cui possono spendere il 

loro titolo al termine del percorso di studi. Raramente identificano un profilo 

professionale coerente con gli studi intrapresi, perlopiù si rifanno agli ambiti lavorativi 

piuttosto che alle figure che potrebbero ricoprire nel mondo del lavoro. Se questa è la 

situazione all’inizio della carriera universitaria, la mancanza di una chiara prospettiva 

occupazionale continua a caratterizzare le risposte degli intervistati a distanza di due 

anni, sebbene si riscontri una lieve alle “risposte mancanti” di quegli studenti che 

durante il periodo trascorso hanno abbandonato o cambiato il corso di studi originario. 

Alla luce di ciò, potrebbe essere utile potenziare la comunicazione degli obiettivi 

formativi e degli sbocchi occupazionali dei corsi di studio offerti dalle singole 

istituzioni e monitorare di anno in anno la diminuzione della quota degli studenti che 

con difficoltà riescono a immaginare un profilo professionale coerente con gli studi 

intrapresi.  
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4.4.1 Definizione di questionario 

In questo paragrafo si descrive la situazione delle istituzioni scolastiche rispetto agli 

indicatori “quantitativi” dei servizi di orientamento. In particolare, l’attenzione si 

soffermerà sulle motivazioni della scelta, sulla coerenza tra gli obiettivi formativi-

professionali dichiarati dagli intervistati e sugli esiti formativi (indicatori di risultato o 

performance). Un primo elemento di confronto tra i gruppi è rappresentato dalla 

motivazione principale che ha spinto gli uni e gli altri ad iscriversi ad uno specifico 

corso scolastico. Non c’è dubbio che la decisione di proseguire gli studi dopo il diploma 

sia dettata, in entrambi i casi, dall’interesse e dal piacere mostrati per le materie da 

studiare durante il corso di laurea. Tuttavia, si riscontra una tendenza a continuare il 

percorso di studi prescelto anche da parte di questi ultimi, dal momento che solo una 

quota di studenti pari al 9% del campione decide di iscriversi ad un altro corso di laurea 

nell’anno successivo all’immatricolazione. Si tratta perlopiù di scelte orientate verso 

corsi di studio delle scienze psicologiche o dell’educazione, attivati presso atenei diversi 

da quello prescelto in origine. Cosa succede a due anni dall’iscrizione? La quota degli 

studenti senza idee precise tende ad abbassarsi, anche in virtù delle mancate risposte di 

coloro che hanno abbandonato o eventualmente cambiato il corso di studi e si attesta 

intorno al 19% a Sociologia e al 14% a Ingegneria. Da rilevare che la quota degli 

studenti che aspirano ad un lavoro “generico” tende ad aumentare (12% vs. 9,2% a 

Sociologia e 21,4% vs. 18,7% a Ingegneria), segnalando la persistente difficoltà di una 

parte degli studenti ad immaginare un futuro professionale più coerente con gli studi 

intrapresi. 

 

4.4.2 Elaborazione dati e conclusioni 

Limitando momentaneamente il nostro campo di osservazione al campione degli 

studenti rileviamo una forte influenza del voto di diploma sul tipo di percorso scolastico 

prescelto. In pratica, più alto è il voto ottenuto tra i banchi di scuola, più alta è la 

probabilità di condurre una carriera regolare. Infatti, come c’era da attendersi, 

l’incidenza dell’abbandono è nettamente più elevata tra gli studenti diplomati con un 

voto tra 60 e 70 (23,3 %) che non tra gli studenti diplomati con un voto tra 81 e 90 

(10%) o tra quelli diplomati con un voto tra 91 e 100 (3,7%). Viceversa, l’incidenza 
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degli studenti ultra-regolari è nettamente più elevata tra gli studenti diplomati con un 

voto molto alto (circa il 30%) che non tra quelli che si diplomano con un voto basso 

(2,3%) o con un voto medio-basso (9,4%). 

FIG. 1 

 

Si potrebbe pensare che i ragazzi potenzialmente più preparati, cioè coloro che 

ottengono voti più alti al diploma di scuola superiore, provengano da famiglie 

mediamente più istruite. E invece non è così. Mediamente il 16,7% del campione ha 

ottenuto un voto tra 91 e 100, ma tale percentuale sale al 21,7% se il padre dello 

studente ha un titolo di studio inferiore o pari alla qualifica professionale e scende al 

13% se il padre è diplomato o laureato. Lo stesso si verifica se consideriamo il titolo di 

studio delle madri dei nostri intervistati, sebbene la differenza tra i vari livelli di 

istruzione sia meno evidente. Questa incongruenza, per certi versi inattesa, sembra 

essere confermata anche dagli altri indicatori dello status socio-economico familiare 

degli intervistati. Infatti, il figlio di un operaio nel 22% dei casi ha ottenuto un voto tra 

91 e 100 all’esame di maturità, mentre questo è vero soltanto per il 7% dei figli degli 

impiegati e per il 16% dei figli dei professionisti. A questo punto può essere utile 

indagare su quale sia stata la scelta effettuata dalle famiglie, quando si è trattato di 

decidere in merito al passaggio dei ragazzi dalla scuola media inferiore alla scuola 

media superiore. Da un lato ritroviamo i figli dei genitori più istruiti, che in un caso su 

tre seguono la strada del liceo scientifico, dall’altro ci sono i figli dei genitori meno 

istruiti, che in un caso su due seguono la strada del liceo socio-psico-pedagogico. Le 

altre scelte appaiono meno differenziate tra i vari livelli di istruzione, fatta eccezione per 

la opzione per l’istituto tecnico-professionale, che sembra maggiormente appannaggio 

dei figli (o meglio delle figlie dal momento che si tratta nell’80% dei casi di 

studentesse) che hanno una madre con un livello di istruzione medio-basso.  
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FIG.2 

 

FIG. 3 

 

 

Allo stesso modo, tra i figli dei professionisti di media-elevata specializzazione la 

scelta ricade in un caso su tre sul liceo scientifico (37,8%), mentre tra i figli degli operai 

si riscontra una netta preferenza per il liceo socio-psico-pedagogico (46,7%). Ma quali 

sono gli esiti di queste scelte? In altre parole, si tratta di scelte che portano a risultati 

scolastici soddisfacenti? Se dobbiamo esprimere una valutazione di queste scelte in base 

al voto di diploma, allora possiamo affermare che in un caso su quattro la scelta del tipo 

di scuola si rivela inefficace. Viceversa, gli studenti provenienti da un classico, 

linguistico o sociopsicopedagogico sono sovra-rappresentati tra coloro che hanno 
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ottenuto un voto tra 91 e 100 all’esame di maturità, risultando probabilmente più 

preparati e motivati ad affrontare gli studi universitari (ed infatti sono sovra-

rappresentati tra gli studenti che procedono in maniera più regolare all’università). 

Sorprende, invece, come soltanto uno dei trentasette studenti provenienti dal liceo 

scientifico abbia ottenuto un voto così alto. In definitiva, l’indagine ha confermato le 

aspettative di quanti sostengono che l’aver ottenuto risultati brillanti a scuola offre 

buone possibilità di intraprendere in maniera regolare la carriera universitaria. Tuttavia, 

il rendimento scolastico (come quello universitario) è indubbiamente determinato da 

fattori attitudinali e motivazionali che vanno attentamente considerati in fase di 

orientamento alla scelta. E’ probabile che gli effetti di una scelta sbagliata in precedenza 

si ripercuotano fino all’università, frequentata sin dall’inizio con scarsa motivazione e 

senza una chiara percezione degli ostacoli da affrontare. 

 

4.4.3 Risultati ottenuti con l'indagine  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di elaborare un supporto sia teorico sia pratico 

e concreto alle attività di orientamento degli istituti scolastici. In particolare la 

conoscenza dei dati raccolti permetterà di capire quali sono gli elementi che i ragazzi 

considerano nella loro scelta e con quali priorità le valutano, ed inoltre quali sono gli 

strumenti di azione del corpo docente. 

Il questionario è stato somministrato a ragazzi di età media pari a diciassette anni 

(17 anni), con un’adesione maggiore dei diciottenni (18 anni), tutti studenti del liceo 

scientifico. La somministrazione è stata effettuata ad alunni del quarto e quinto anno 

poiché è questa la fascia d’età in cui ci si prepara ad affrontare un eventuale percorso 

universitario. Come si evidenzia dal grafico di seguito riportato, il 60 % degli 

intervistati ha diciassette anni, il 30% diciotto anni e solo il 10% sedici anni. 

 

  



 

115 

 

FIG. 4. ETÀ 

 

 

FIG. 5. CLASSE 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido III 2 5,7 5,9 5,9 

IV 18 51,4 52,9 58,8 

V 14 40,0 41,2 100,0 

Totale 34 97,1 100,0  

Mancante/

i 

,00 
1 2,9   

Totale 35 100,0   
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Il questionario è stato somministrato in modo equilibrato ai ragazzi che frequentano 

il liceo scientifico ed appartenenti per il 60% alla sezione A, 25% alla sezione B, 15% 

alla sezione C. 

Dalla nostra analisi è emerso che il servizio di orientamento è generalmente 

valutato quale strumento positivo nel percorso di scelta dei ragazzi. All’orientamento, 

infatti, spetta il ruolo di favorire l’autovalutazione degli interessi, dei punti di forza 

degli studenti su cui focalizzare il proprio futuro, così come spetta il compito di 

facilitare la partecipazione del soggetto all’ambiente universitario mediante la frequenza 

di incontri appositamente predisposti. Nello specifico, come analitamente mostrato 

nell'elaborazione grafica dei risultati disponibili, il 45,7% degli studenti coinvolti 

nell'indagine giudica l'organizzazione e la presentazione delle scuole volta ad orientare 

gli alunni alla scelta come molto utile. Questa fiducia nel sistema offre una chiave di 

lettura positiva e indica che la strada dell’orientamento è certamente quella più giusta da 

percorrere ed implementare per il bene dei ragazzi stessi. 
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FIG. 7. 3)  Ritieni utili l'organizzazione e la presentazione delle scuole volta ad orientare gli alunni alla 

scelta? 

 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido per niente 8 22,9 22,9 22,9 

poco 6 17,1 17,1 40,0 

abbastanza 5 14,3 14,3 54,3 

molto 16 45,7 45,7 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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Emerge, tuttavia, un contrasto tra il giudizio del servizio a priori, come visto 

tendenzialmente positivo, e la valutazione dell'utilità del servizio effettivamente offerto: 

il 42,1% degli studenti intervistati ritiene che l'attività non sia stata utile ai fini delle 

proprie scelte. È verosimile che i profondi mutamenti della società odierna richiedano 

radicali cambiamenti nelle strategie poste in essere dagli enti preposti all’istruzione e 

alla formazione.  

 

FIG. 8. 4) Tale attività è stata utile per la scelta dell’istituto universitario? 

 

 

Il trend negativo è confermato anche dal fatto che per il 54,9% degli studenti le 

attività di orientamento della propria scuola sono ritenute poco o per niente utili. Questo 

dato è molto rilevante e necessiterebbe di ulteriore approfondimento, in modo da capire 

come migliorare il servizio attualmente offerto dalle istituzioni. In tal senso si 

potrebbero strutturare future investigazioni per implementare gli strumenti che la scuola 

fornisce agli studenti al fine dell’orientamento. 
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FIG. 9. 5) Quanto ritieni utile le attività di orientamento presso la tua scuola? 

 

 

Ulteriore conferma del limite dell’attuale offerta di orientamento è data dal fatto che 

per il 66,7% degli studenti le attività di campus delle scuole superiori finalizzate 

all’orientamento non sono state per niente utili. I ragazzi non si sentono coinvolti in 

questo tipo di attività e non riescono a trarre beneficio dal possibile proficuo confronto 

che potrebbe nascere da queste occasioni di incontro. Si rende, dunque, necessaria 

l’implementazione di procedure innovative, frutto di un’adeguata sperimentazione. 
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FIG. 10. 6) Ritieni utili le attività di campus delle scuole superiori presso la tua scuola secondaria di 

primo grado? 

 

Dalla combinazione dei risultati suddetti si può concludere che il servizio di 

orientamento sia uno strumento richiesto e ritenuto importante, ma necessita di essere 

migliorato e strutturato in modo più adeguato rispetto alla sua prassi attuale. 

L’imposizione dall’alto di strumenti ormai obsoleti costituisce probabilmente l’ostacolo 

principale all’adozione di un sistema pienamente condiviso da tutti gli attori in gioco, 

dal momento che l’imposizione di mezzi e risorse astratte comporta di fatto il rischio di 

un abbandono completo delle proposte in atto. 

Questa scarsa utilità degli attuali strumenti di orientamento potrebbe essere alla 

base del fatto che il 61,3% dichiara di non aver mai partecipato ad open day di istituti 

universitari, e soprattutto giustifica che la quasi totalità degli studenti (95,7%) dichiara 

che gli sarebbe piaciuto uno spazio informativo più organizzato durante le giornate di 

orientamento. 
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FIG. 11. 7) A quanti open day degli Istituti universitari e/o CFP hai partecipato? 

 

 

FIG. 12. 8) Ti sarebbe piaciuto uno spazio informativo più organizzato durante le giornate 

dell'orientamento? 

 

Frequenz

a Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Sì 22 62,9 95,7 95,7 

no 1 2,9 4,3 100,0 

Totale 23 65,7 100,0  

Mancante/

i 

,00 
12 34,3   

Totale 35 100,0   
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Stante questa insoddisfazione degli strumenti di orientamento offerti dagli istituti 

superiori o universitari, è lecito supporre che gli studenti utilizzino altri strumenti 

informativi. Infatti la grande maggioranza utilizza internet (82,9%), mentre le guide per 

gli studenti sembrano avere uno scarso impatto (il 63,6% dichiara di non averle 

consultate). Allo stesso modo l'informagiovani locale (addirittura nessuno dichiara di 

averlo visitato), il salone dell'orientamento (il 71,4% non lo ha visitato), il confronto 

con i professionisti del settore (il 73,5% dichiara di non averli interpellati) o con gli 

insegnanti delle superiori (l'85,7% dichiara di non averne discusso con loro) risultano 

poco utili al fine di orientare le scelte dei giovani studenti. Pertanto si configura come 

necessario un cambiamento significativo delle procedure volte all’orientamento 

universitario. 
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FIG. 13. 9) Hai consultato una guida dello studente per informarti sulle facoltà che ti interessano? 

 

FIG. 14. 10) Hai cercato su internet informazioni relative ai corsi che ti interessano? 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 29 82,9 82,9 82,9 

no 6 17,1 17,1 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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FIG. 15. 11) Ti sei rivolto all’informagiovani della tua città per raccogliere informazioni sui corsi 

universitari e gli sbocchi professionali possibili? 

 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido no 34 97,1 100,0 100,0 

Mancante/

i 

,00 
1 2,9   

Totale 35 100,0   
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FIG. 16. 12) Hai visitato un salone dell’orientamento per raccogliere informazioni 

sulle facoltà che ti interessano? 

 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 10 28,6 28,6 28,6 

no 25 71,4 71,4 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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FIG. 17. 13) Hai discusso dei tuoi interessi con professionisti che lavorano nel settore? 
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FIG. 18. 15) Hai discusso con gli insegnanti delle scuole superiori circa le facoltà che ti interessano? 

 

 

Relativamente maggiore impatto sembrano avere invece le discussioni con amici 

universitari (il 45,5% dichiara di averne parlato con loro) e la lettura di libri e riviste 

(così per il 60% degli intervistati). Questi dati potrebbero suggerire che gli studenti 

privilegiano veicoli informali e meno istituzionali e istituzionalizzati nella propria 

ricerca di indicazioni per la scelta universitaria.  
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FIG. 19. 14) Hai discusso con amici universitari riguardo alla tua scelta? 

 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 15 42,9 45,5 45,5 

no 18 51,4 54,5 100,0 

Totale 33 94,3 100,0  

Mancante/

i 

,00 
2 5,7   

Totale 35 100,0   
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FIG. 20. 16) Hai letto libri/ riviste che trattano argomenti vicini alle tue aspirazioni professionali? 

 

 

Se da parte degli studenti il quadro che emerge è tendenzialmente negativo rispetto 

alla situazione in essere in relazione ai servizi di orientamento offerti dagli istituti 

superiori e/o universitari, i docenti, invece, come mostrano i risultati del questionario 

riportati di seguito, tendono a conclusioni opposte. Infatti il giudizio dei docenti sul 

grado di competenza all’orientamento rispetto a tutte le possibili figure professionali 

coinvolte è sempre molto positivo, oscillando nella stragrande maggioranza dei casi tra 

medio, buono e ottimo. 
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FIG. 21. LIVELLO DI COMPETENZA PER L’ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA DI II GRADO 

 

FIG. 23. LIVELLO COMPETENZA ORIENTAMENTO ISTITUTI UNIVERSITARI 
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FIG. 25. RESPONSABILE DELL’ORIENTAMENTO 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 4 7,3 7,4 7,4 

medio 20 36,4 37,0 44,4 

buono 22 40,0 40,7 85,2 

ottimo 8 14,5 14,8 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

,00 
1 1,8   

Totale 55 100,0   

 

 

  



 

132 

 

FIG. 26. REFERENTE PER AZIONE PROGETTO 

 

 

FIG. 28. FUNZIONE STRUMENTALE SUCCESSO EDUCATIVO E SCOLASTICO 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 4 7,3 7,5 7,5 

medio 25 45,5 47,2 54,7 

buono 23 41,8 43,4 98,1 

ottimo 1 1,8 1,9 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancante/

i 

,00 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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FIG. 30. ORIENTATORE PROGETTISTA 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 5 9,1 9,8 9,8 

medio 31 56,4 60,8 70,6 

buono 11 20,0 21,6 92,2 

ottimo 4 7,3 7,8 100,0 

Totale 51 92,7 100,0  

Mancante/

i 

,00 
4 7,3   

Totale 55 100,0   
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FIG. 31. FUNZIONE STRUMENTALE PER ORIENTAMENTO 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 3 5,5 5,8 5,8 

medio 22 40,0 42,3 48,1 

buono 23 41,8 44,2 92,3 

ottimo 4 7,3 7,7 100,0 

Totale 52 94,5 100,0  

Mancante/

i 

,00 
3 5,5   

Totale 55 100,0   
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FIG. 32. IMPORTANZA SCUOLA DI II GRADO 

 

Il peso dato al progetto di orientamento in termini di inserimento nel POF, di 

discussione negli organi istituzionali, di applicazione delle attività e uso degli strumenti 

varia significativamente in base al livello dell’istituto. Mentre per le superiori è molto 

alto (per il 61,8% è spesso o sempre presente), per gli istituti di formazione 

professionale, gli istituti universitari e gli istituti di formazione post universitaria scende 

considerevolvente (esso è mai o poche volte presente per il 54,5%, 65,1% e 70,5% 

rispettivamente).  
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FIG. 35. IMPORTANZA ISTITUTI FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 13 23,6 29,5 29,5 

poche 

volte 
18 32,7 40,9 70,5 

spesso 11 20,0 25,0 95,5 

sempre 2 3,6 4,5 100,0 

Totale 44 80,0 100,0  

Mancante/

i 

,00 
11 20,0   

Totale 55 100,0   
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I grafici precedenti, relativamente all’importanza dell’orientamento nei diversi contesti, 

liceo, scuole professionali, istituti univenrsitari e postuniversitari, evidenzia, con uno scarto 

relativamente basso, una situazione in cui si riconosce poco tale strumento. Questo trend è 

intuitivamente spiegabile con il fatto che progredendo nel percorso formativo alle esigenze di 

orientamento allo studio si sostituiscono quelle di orientamento al lavoro: mentre gli studenti 

delle scuole secondarie e dei primi anni degli istituti universitari hanno indubbie esigenze di 

orientare le proprie scelte sul prosieguo dei propri studi, gli studenti degli ultimi anni 

universitari e soprattutto degli istituti postuniversitari hanno l’esigenza di un rientamento di tipo 

diverso, che di fatto coincide con l’esigenza/richiesta di collocamento nel mondo del lavoro. In 

altri termini, i servizi di orientamento vengono progressivamente sostituiti (o piuttosto 

dovrebbero essere progressivamente sostituiti) da servizi di placement lavorativi. 

Analogo trend si ravvisa anche rispetto alla discussione dei progetti di orientamento 

durante i consigli di classe, anche se tendenzialmente le percentuali sono piuttosto alte 

per la scuola secondaria di II grado, gli istituti di formazione professionale e gli istituti 

universitari (qualche volta, spesso o sempre nel 72,2%, 67,4% e 55% rispettivamente), 

mentre per gli istituti di formazione postuniversitaria mai o raramente questi progetti 

vengono discussi nel 58,5% dei casi. 
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FIG. 36. DISCUSSIONE PROGETTI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

FIG. 37. DISCUSSIONE PROGETTI ISTITUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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FIG. 38. DISCUSSIONE PROGETTI ISTITUTI UNIVERSITARI 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 8 14,5 20,0 20,0 

raramente 10 18,2 25,0 45,0 

qualche 

volta 
13 23,6 32,5 77,5 

spesso 7 12,7 17,5 95,0 

sempre 2 3,6 5,0 100,0 

Totale 40 72,7 100,0  

Mancante

/i 

Sistema 
15 27,3   

Totale 55 100,0   
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FIG. 39. DISCUSSIONE PROGETTI ISTITUTI FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA 

 

 

 

Si ravvisa, quindi, un interesse oggettivo per l'orientamento, ma anche soggettivo, 

come dimostrato dal fatto che il 63,6% degli intervistati ha partecipato a progetti di 

innovazione/orientamento didattico nell'ultimo triennio, a testimonianza del fatto che il 

corpo docente dà grande importanza allo strumento dell’orientamento ed è 

potenzialmente disposto ad investire personalmente nell’approfondimento teorico e 

pratico di questa tematica. 
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FIG. 40. 9.Ha partecipato a progetti di innovazione/orientamento didattico nell'ultimo 

triennio?  

 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 35 63,6 63,6 63,6 

no 20 36,4 36,4 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  
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Ai fini della pianificazione di tali corsi di formazione, appare rilevante il fatto che il 

70,9% dei docenti preferisce che i corsi vengano organizzati nel primo quadrimestre, 

con preferenza per modalità online (34,5%), oscillando la preferenza tra corsi 

esclusivamente teorici (27,3%) e pratico-applicativa (25,5%). Prevale la preferenza per 

corsi su base periodica (69,2%). Questi dati sono potenzialmente molto utili per la 

programmazione e relativa implementazione di corsi teorico-pratici sul tema 

dell’orientamento. 
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FIG. 41. 12.Quale impostazione pensa debba avere un eventuale corso di orientamento 

scolastico?  

 

 

Freque

nza 

Percent

uale 

Percentua

le valida 

Percentuale 

cumulativa 

Vali

do 

on line 19 34,5 34,5 34,5 

teorica con lezioni 

con esperto 
15 27,3 27,3 61,8 

teorico-pratica 7 12,7 12,7 74,5 

pratico-applicativa 14 25,5 25,5 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  

 

 

FIG. 42 

13.Quale tipologia pensa debba avere un eventuale corso di di 

orientamento scolastico? 

 

Frequenz Percentual Percentuale Percentuale 
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Sono molto significativi i dati emergenti in merito all'impatto che l'orientamento 

può avere sull'insegnamento. Secondo la maggioranza dei docenti, infatti, il primo 

migliora la qualità del secondo. Nello specifico, come riportato nella tabella in basso e 

nei risultati analitici in appendice, la maggioranza dei docenti ritiene che l'orientamento 

scolastico favorisca un apprendimento attivo da parte degli alunni (69,8% d'accordo o 

molto d'accordo), trova conveniente introdurre l'orientamento nella propria lezione 

(60%), crede che al momento l'orientamento sia molto importante per l'insegnamento 

(67,9%), crede che sia importante lavorare in una scuola ove esiste l'orientamento 

(76,9%), si sente a suo agio e sicuro ove sussista una cultura dell'orientamento (67,3%), 

crede che l'orientamento serva per migliorare l'insegnamento (57,4%), ritiene che le 

lezioni e il lavoro del dovente migliorino da quando sussiste l'orientamento (55,5% e 

67,5% rispettivamente), crede che la propria materia possa arricchirsi grazie 

all'orientamento (57%), crede che l'orientamento possa cambiare il modo di insegnare 

(52,7), crede che l'insegnamento migliorerà con l'orientamento (65%), non è 

preoccupato dal fatto di dover usare più orientamento (77,8% in disaccordo o 

indifferente). 
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Inoltre secondo i docenti l'orientamento offre significativi vantaggi per i discenti: 

per il 38,9% esso offre ai docenti la flessibilità di spazio e tempo per comunicare con gli 

alunni, per il 57,4% permette di sviluppare un apprendimento significativo per gli 

studenti, per il 54,7% i professori dovrebbero usare l'orientamento per facilitare 

l'apprendimento degli alunni. Significativamente, infine, il 60,5% dei docenti ritiene 

giusto sforzarsi per integrare l'orientamento nel programma delle proprie materie. 

Questo giudizio positivo sull’impatto che l’orientamento può avere sul lavoro 

dell’insegnante e sulla frequenza degli studenti suggerisce che l’orientamento viene 

considerato uno strumento utile al fine di favorire il rapporto formativo tra docenti e 

studenti, oltre la mera trasmissione di nozioni specialistiche. 
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FIG. 43. Tabella opinioni docenti 

Legenda 

A = sono molto in disaccordo 

B = sono in disaccordo 

C = sono indifferente 

D = sono d’accordo 

E = sono molto d’accordo 

 A B C   D   E 

L’orientamento scolastico favorisce un apprendimento attivo da parte 

degli alunni. 

   69,8 

Trovo conveniente introdurre l’orientamento scolastico nella mia 

lezione 

   60 

Credo che al momento l’orientamento scolastico sia molto importante 

per l’insegnamento 

   67,9 

E’ positivo integrare progressivamente l’orientamento scolastico    71,7 

E’ importante lavorare in una scuola ove esiste l’orientamento 

scolastico 

   76,9 

Mi sento a mio agio e sicuro ove sussiste una cultura all’orientamento 

scolastico 

   67,3 

l’orientamento scolastico serve per migliorare l’insegnamento    57,4 

Le  lezioni migliorano da quando sussiste l’orientamento scolastico    55,5 

l’orientamento scolastico dovrebbe essere posto in essere  da tutti gli 

insegnanti 

   50 

Il lavoro del docente migliora con l’orientamento scolastico    67,5 

La mia materia può arricchirsi grazie all’orientamento scolastico    57 

Ha senso credere l’orientamento scolastico possa cambiare il modo di 

insegnare 

   52,7 

 
Dovrebbe essere premiato il miglioramento dell’orientamento 

scolastico nelle infrastrutture attuali 

   62,9 

Sono disposto ad imparare le possibilità che offrono le competenze 

del l’orientamento scolastico  

   63 

L’insegnamento migliorerà con l’orientamento scolastico    65 

L’uso dell’orientamento scolastico in alcune attività è un buon modo 

per far apprendere agli alunni 

   69 

Mi preoccupa che, nel mio futuro di docente, io debba usare di più 

l’orientamento scolastico 

   33,4 

l’orientamento scolastico mi da flessibilità di spazio e tempo per 

comunicare con i miei alunni 

  4

0

,

7 

38,9 

l’orientamento scolastico permette di sviluppare un apprendimento 

significativo per gli studenti 

   57,4 

Mi angoscia tanta poca informazione circa l’orientamento scolastico    49 
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Mi sembra giusto sforzarmi per integrare l’orientamento scolastico 

nel programma delle mie materie 

   60,5 

L ‘uso del l’orientamento scolastico   aiuterà il docente a realizzare 

meglio il suo compito 

   55,7 

Le mie lezioni acquisteranno maggior efficacia attraverso 

l’orientamento scolastico 

   43,3 

Credo che i professori dovrebbero usare l’orientamento scolastico per 

facilitare l’apprendimento degli alunni 

   54,7 
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CAPITOLO V: CONCLUSIONI 

 

5.1 Indicazioni comuni e specifiche. le limitazioni della tesi. proposte: 

progettare un servizio di orientamento e tutorato “contestualizzato” 

 

In questo paragrafo ci occupiamo della questione della valutazione dell’efficacia 

dell’orientamento alla luce dei risultati della nostra indagine. A tal proposito vengono 

ripresi i principali ostacoli alla valutazione dell’orientamento e lo “stato dell’arte” della 

ricerca sulla valutazione dell’orientamento nei Paesi europei. Non esiste allo stato 

attuale una solida riflessione scientifica sulla valutazione dell’orientamento. La 

mancanza di valide ricerche sull’efficacia delle attività di orientamento è dovuta, in 

parte, alla difficoltà di implementare un sistema di valutazione di un servizio di questo 

tipo. Come molti hanno notato (ad esempio in Sultana, 2004), l’orientamento è un 

processo difficile da osservare direttamente e, in ogni caso, ci sono così tante variabili 

che hanno un impatto sulla scelta formativa o professionale che risulta molto difficile 

individuare un nesso causale, a maggior ragione quando vengono poste delle questioni 

di efficacia del servizio. I risultati che un servizio di orientamento cerca di raggiungere 

non sono facilmente oggetto di misurazione. Inoltre, con alcune debite eccezioni, ci 

sono pochi Paesi in Europa che hanno portato avanti finora una ricerca sistematica in 

quest’area. È altrettanto sorprendente che in poche università europee siano attivati 

insegnamenti in orientamento o servizi di orientamento, i quali potrebbero fornire un 

ottimo supporto alla costruzione di metodi e tecniche di valutazione, data la particolare 

complessità del campo di ricerca (Sultana, 2004). Esistono indubbiamente diversi 

ostacoli alla valutazione dell’orientamento. Il primo ostacolo è di natura economica. 

Viene spesso affermato che le procedure di 

valutazione richiedono fondi e risorse aggiuntive, in virtù dei costi necessari per la 

formazione dei docenti e degli operatori. Tuttavia, in regime di autonomia finanziaria è 

possibile effettuare delle scelte e favorire l’implementazione di procedure innovative 

attraverso un’adeguata sperimentazione. Il secondo ostacolo è di natura ideologica. In 

tal senso la valutazione dei processi formativi limiterebbe la libertà d’insegnamento dei 
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docenti, come pure la loro creatività nella definizione delle mete formative. Inoltre, 

rispetto alla necessità di rispettare alcuni parametri di successo formativo, “c’è chi 

sostiene che la necessità di raggiungere alcuni livelli di rendimento, particolarmente 

riguardo alla durata degli studi e agli abbandoni, induca ad abbassare la qualità 

dell’istruzione e a ridurre l’apprendimento e l’approfondimento dei contenuti 

disciplinari”. Seguendo il ragionamento dell’autore, “l’apprendimento di contenuti 

disciplinari è fondamentale, ma il suo continuo accrescimento, senza tener conto delle 

caratteristiche dei giovani né degli ambienti sociali e di lavoro non determina 

automaticamente la qualità dell’istruzione”. Il terzo ostacolo è di tipo scientifico. Come 

affermato in precedenza, non è possibile secondo alcuni isolare gli effetti 

dell’orientamento, o di qualsiasi altra pratica educativa, sul comportamento e sugli 

atteggiamenti degli studenti. Oltretutto, alcuni obiettivi tradizionalmente attribuiti 

all’orientamento universitario, come la riduzione del tempo necessario per trovare 

lavoro o la corrispondenza tra il tipo di occupazione e il titolo di studi, o “potrebbe non 

dipendere dalla qualità dell’orientamento o delle attività didattiche, ma dalla posizione 

sociale degli studenti, dall’esistenza o meno di uno sviluppo economico nella zona in 

cui essi cercano un’occupazione e dal livello della consistenza e della regolazione del 

mercato del lavoro”. Esiste, infine, un quarto tipo di ostacolo alla valutazione 

dell’orientamento, strettamente connesso alla difficoltà con la quale i docenti e gli 

operatori accettano di farsi valutare. Questo rappresenta probabilmente l’ostacolo 

principale all’adozione di un sistema di valutazione pienamente condiviso da tutti gli 

attori in gioco, dal momento che l’imposizione di principi e regole astratte implica 

un’adesione formale e “costretta” della valutazione, aumentando di fatto il rischio di un 

uso scorretto delle procedure. Quali principi bisogna affermare per rimuovere questi 

ostacoli? E’ indubbio che vanno sempre più consolidandosi alcuni concetti che 

potrebbero portare ad un cambiamento significativo delle procedure di valutazione 

dell’orientamento. “Una certa convergenza si è verificata su un principio importante, 

che nega l’identificazione esclusiva della valutazione con la rendicontazione contabile e 

il controllo come realtà esterne e successive alla realizzazione di un’iniziativa. Viene 

invece attribuita sempre maggiore importanza al monitoraggio, e cioè all’attenzione 

costante alle diverse attività mentre vengono realizzate”. In tal senso, il monitoraggio 

può ben rappresentare una fase preliminare e di supporto al processo valutativo. il 



 

151 

 

monitoraggio è un sistema di raccolta di informazioni sugli input e la loro utilizzazione, 

sui tempi di esecuzione e sul grado di realizzazione degli output attesi, per costruire una 

base dati dalla quale trarre indicatori significativi; esso dovrebbe permettere un 

feedback per le attività di controllo di gestione. Le informazioni raccolte nel 

monitoraggio di un programma o di un servizio possono essere usate anche nella 

valutazione, sia per un confronto comparativo con altre unità di servizio, sia come base 

di un giudizio sull’efficacia del programma. Spesso però le due attività sono confuse, 

tanto che capita di leggere valutazioni di programmi che sono progettate come 

monitoraggi: si seguono le tappe di implementazione dei programmi, si descrivono le 

operazioni svolte e gli output prodotti, e ci si ferma lì. Manca totalmente l’idea che una 

valutazione debba riferire gli effetti agli obiettivi, che debba esprimersi su effetti attesi e 

inattesi, che possa proporre modifiche in base a ciò che ha visto funzionare meglio. 

Parimenti si diffonde l’idea che il processo di valutazione, lungi dal rappresentare una 

mera certificazione dell’adeguamento da parte dei discenti a modelli di comportamento 

prestabiliti, consideri piuttosto la capacità di un’istituzione educativa di garantire un 

processo formativo adeguato alle caratteristiche dei destinatari. A tal proposito, 

mutuando alcune riflessioni effettuate sul mondo della scuola, notiamo che negli ultimi 

tempi “il fenomeno della dispersione scolastica è stato analizzato dal versante 

dell’efficacia e della qualità dell’offerta scolastica e formativa dopo essere stato 

approfondito per decenni dal versante della domanda sociale di istruzione [...] In 

sostanza, secondo questo approccio dal versante dell’offerta, la dispersione scolastica è 

vista principalmente come l’esito delle carenze specifiche della scuola, della qualità del 

suo contesto macro-sistemico, ma anche inparticolare di quello micro-sistemico, 

territoriale e di singolo istituto-scuola”. Allo stesso modo, Benadusi (2001) ritiene che 

un buon modello per descrivere le disuguaglianze educative sia “un triangolo i cui tre 

lati rappresentano rispettivamente le risorse personali, le attitudini e le opportunità […] 

Col termine opportunità, non ci si riferisce alle opportunità di apprendimento offerte 

dall’ambiente sociale a cui appartiene l’adolescente (che sono incluse indirettamente 

nelle risorse e nelle attitudini), quanto piuttosto alle opportunità specifiche offerte dal 

sistema scolastico, cosicché in questo caso opportunità è sinonimo di trattamento. Il 

trattamento rappresenta il lato dinamico del triangolo: più le scuole compensano la 

società nel fornire opportunità per gli studenti provenienti da diversi contesti sociali, più 
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l’equità viene garantita” In altre parole, la valutazione dei processi formativi deve 

necessariamente considerare la capacità delle istituzioni educative di considerare le 

esigenze dei destinatari nell’erogazione del processo formativo. Quest’ultimo aspetto 

potrebbe implicare la necessità di rileggere l’insieme di indicatori finora utilizzati per 

valutare la qualità del processo di orientamento. Riprendendo l’ultimo elemento 

discusso nel punto precedente, possiamo affermare che la ricerca ha evidenziato la 

necessità di programmare i servizi di orientamento in ingresso e in itinere sulla base 

delle specifiche esigenze manifestate dalla popolazione dei potenziali iscritti. Al 

momento della scelta universitaria le famiglie di bassa estrazione sociale non possono 

prevedere in anticipo se e per quanto tempo i loro figli continueranno a beneficiare dei 

sussidi pubblici. Dunque non possiamo ipotizzare che la scelta di investire in istruzione 

terziaria da parte delle famiglie subalterne si basi su tale prospettiva. D’altro canto, gli 

studenti che si iscrivono a Sociologia non presentano una carriera scolastica di successo, 

e i maschi ancor meno delle femmine. Per questo motivo possiamo ipotizzare che le 

famiglie delle classi sociali inferiori, in maniera tutt’altro che “audace”, consentano ai 

loro figli di iscriversi all’università, salvo decidere di “ritornare sui propri passi” e 

ritirare il figlio dal circuito formativo in seguito ai primi segnali di fallimento. A 

supporto di questa tesi va detto che il 16% del campione ha abbandonato 

definitivamente gli studi, praticamente tutti nell’anno successivo all’immatricolazione e 

nella metà dei casi per motivi relativi al lavoro. Se ci riferiamo al passaggio dal primo al 

secondo anno e sommiamo al tasso di abbandono (15%) il tasso di passaggio ad altro 

corso di laurea (9%), otteniamo un tasso di mancata reiscrizione all’anno successivo 

pari al 24%, in linea con il 26% riscontrato dall’indagine panel effettuata su un 

campione di iscritti nell’a.a. 2011/12. Oltre a mettere in luce gli indicatori di insuccesso 

“orientativo”, bisogna sottolineare che l’esperienza dellavoro caratterizza la vita 

universitaria della metà del nostro campione, sia pure in forma saltuaria, quasi a 

rappresentare una “carta di riserva” da giocare in caso di insuccesso. Tali condizioni 

potrebbero compromettere seriamente la motivazione allo studio, una motivazione che 

pure recuperano in “corso d’opera” coloro che si iscrivono inizialmente per rimediare al 

mancato superamento del test di ingresso ad un corso di studi di Psicologia o Scienze 

delle Comunicazioni e che poi tendenzialmente decidono di continuare il percorso di 

studi intrapreso, alla pari di coloro che sin dall’inizio dichiarano di avere un forte 
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interesse per le materie da studiare. Al di là della motivazione e dell’interesse per gli 

studi sociologici, i fattori che garantiscono un maggiore successo universitario sono un 

buon curriculum scolastico e la frequenza dei corsi. Risulta, invece, alquanto 

sorprendente che anche gli studenti provenienti da un liceo scientifico, classico o socio-

psicopedagogico siano tutt’altro che a riparo da problemi di insuccesso formativo. Dal 

momento che le famiglie delle classi sociali meno privilegiate tendono ad iscrivere i 

loro figli al liceo socio-psico-pedagogico, lasciando intravedere un meccanismo di 

disuguaglianza di stampo orizzontale nella scelta dell’istruzione liceale, e poiché la 

scelta delle famiglie di classe superiore e media ricade “tradizionalmente” sullo 

scientifico o sul classico, la questione dell’insuccesso prima scolastico e poi 

universitario chiamerebbe direttamente in causa il ruolo dell’orientamento sin dal 

momento del passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore. Alla 

luce di quanto detto fin qui, giungiamo alla conclusione che sarebbeauspicabile 

potenziare il servizio di orientamento in ingresso e curare in modo particolare la fase di 

passaggio dalla scuola all’università mediante la predisposizione di strumenti 

diagnostici di autovalutazione “trasversali” alle aspiranti matricole, finalizzati ad 

aumentare nei potenziali iscritti la consapevolezza del possesso o meno dei requisiti per 

affrontare un corso di studi di sociologia. Tali strumenti dovrebbero avere 

principalmente lo scopo di favorire una scelta universitaria consapevole e motivata, 

allargando eventualmente il campo delle opzioni formative post-diploma anche a 

soluzioni alternative alla scelta universitaria. Questo discorso appare ancora più urgente 

per quegli studenti che hanno ottenuto un voto basso all’esame di maturità che, come ha 

mostrato la ricerca, appaiono inevitabilmente esposti al rischio di insuccesso formativo, 

proprio perché scarsamente motivati allo studio; la scarsa motivazione, inoltre, potrebbe 

indurre gli studenti in questione a scegliere il corso di studi senza la necessaria 

consapevolezza delle decisioni che si accingono a prendere. La mancanza di basi 

adeguate si riflette chiaramente nella percezione degli ostacoli riscontrati dagli studenti 

nell’impatto con l’università; è interessante notare come circa l’11% degli studenti che 

hanno avuto delle difficoltà nell’approccio allo studio universitario lamenti un deficit 

attitudinale e/o motivazionale, soprattutto nell’impatto con le discipline statistico-

metodologiche della ricerca sociale, mentre praticamente non c’è alcun studente del 

campione di Ingegneria che dichiari analogamente di sentirsi inadatto a studiare le 
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discipline del primo anno del proprio corso di studi, sebbene ne palesi le difficoltà. 

Detto in altri termini, tra gli studenti di Sociologia che hanno riscontrato qualche 

impedimento all’inizio della carriera universitaria, uno su dieci riconosce di non 

possedere né le attitudini, né la motivazione per studiare alcune discipline che pure 

rappresentano l’abc degli studi sociologici, mostrando di non aver adeguatamente 

considerato l’opportunità di iscriversi ad un altro corso di studi o comunque di non 

essersi preventivamente informato correttamente (o eventualmente di non aver ricevuto 

informazioni corrette) sulle caratteristiche del corso di studi frequentato. Come è noto, 

“in caso di insuccesso la valutazione del risultato può generare sentimenti di 

frustrazione o di inquietudine ai quali si aggiungono sentimenti di colpa o di vergogna 

se il risultato viene attribuito allo scarso impegno o alla mancanza di capacità. Essendo 

tali cause riferibili al locus interno (e, per di più, essendo la capacità una caratteristica 

stabile) il soggetto può giungere a formulare una valutazione negativa di sé che 

comporta perdita di autostima e del senso diautoefficacia, nonché poca speranza di poter 

in futuro ottenere risultati positivi” . Dunque l’attribuzione dell’insuccesso a fattori 

personali, e per di più stabili, minerebbe l’autostima e il senso di auto-efficacia. 

Quest’ultimo, si riferisce alla “convinzione nelle proprie capacità di organizzare e 

realizzare il corso di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si 

incontreranno, in modo da raggiungere i risultati prefissati”. Dal momento che la 

conoscenza di sé e delle proprie motivazioni rappresenta uno degli obiettivi 

fondamentali di un autoorientamento “guidato”, secondo il modello oggi più proficuo e 

diffuso, appare pertanto urgente programmare un servizio nella scuola e nell’università, 

comeprevisto dalle recenti riforme ministeriali, in cui “i momenti di informazione 

vengano accompagnati da un intervento longitudinale durante tutto l’arco della scuola 

superiore – lo stesso vale anche per la scuola dell’obbligo – che veda protagonisti i 

docenti e gli stessi studenti”. Nella fase di accoglienza dei potenziali iscritti a Sociologia 

bisognerebbe inoltre prevedere un’attenta gestione degli spazi poiché la mancanza di 

adeguatezza delle aule potrebbe favorire negli studenti meno sicuri un eventuale 

proposito di abbandono. In merito al tutorato, gli studenti gradirebbero un servizio di 

sostegno alla costruzione di un metodo di studio e apprendimento. Tuttavia, gli studenti 

in oggetto sembrano avanzare un’ulteriore richiesta. Infatti, circa un terzo del campione 

apprezzerebbe attività di consulenza sulla didattica con docenti e/o tutor. Non è da 
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escludere che gli intervistati nel rispondere a questa domanda abbiano attribuito un 

valore preminente al termine “consulenza”, coerentemente con il loro bisogno di fruire 

di un insieme di attività specialistiche che mirano a sostenere gli studenti in momenti 

particolarmente critici del loro percorso di studi, con particolare riferimento alle scelte 

del corso di laurea e degli esami, delle modalità di frequenza e di studio, alle eventuali 

crisi di motivazione o di fiducia in se stessi ed alla conoscenza delle proprie 

caratteristiche, degli interessi e delle capacitàanche in riferimento alla ricerca del lavoro. 

 

Limitazioni della tesi 

Il presente lavoro intende essere un primo approccio teorico ed empirico alla 

questione dell’orientamento universitario, con particolare riguardo al giudizio dei 

docenti e degli studenti. Le limitazioni della ricerca sono anzitutto di tipo quantitativo, 

nel senso che il campione preso in oggetto è limitato nel numero e nella tipologia dei 

soggetti coinvolti (come detto studenti delle ultime classi di uno stesso tipo di istituto 

superiore). Oltre a questa limitazione quantitativa, emerge una limitazione qualitativa: 

l’indagine è stata condotta solo prima dell’effettiva scelta di studio, mentre non è 

prevista una valutazione ex post (ossia dopo aver scelto come proseguire gli studi) del 

servizio di orientamento eventualmete offerto e utilizzato. Ancora, il campione proviene 

dalla medesima area geografica, risultando relativamente omologato sul piano socio-

culturale. Conseguentemente, la rilevanza dei risultati dello studio risulta relativa e 

limitata.  

A fronte delle suddette limitazioni, la presente ricerca potrebbe essere integrate con 

ulteriori ricerche con campioni più ampi e differenziati, anche alla luce dei risultati 

emersi e della relativa interpretazione. 

 

Nuove investigazioni  

Alla luce dei risultati ottenuti è essenziale estendere la ricerca investigativa verso 

nuovi canali quali quelli unviersitari. A tale scopo saranno condotte alcune interviste a 

testimoni privilegiati dell’orientamento universitario dell’ateneo Federico II sul tema: 

“la valutazione dell’efficacia gestionale ed esterna dell’orientamento universitario”. Si è 

deciso di rilevare le 
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opinioni di testimoni privilegiati appartenenti al mondo della scuola e del lavoro, 

oltre che all’ambito universitario, poiché le differenti prospettive dalle quali si “guarda” 

l’orientamento possono indurre il ricercatore a definire e, conseguentemente, a valutare 

l’effettivo raggiungimento di obiettivi e il soddisfacimento di esigenze espresse dagli 

stessi destinatari delle politiche di orientamento universitario. La parte relativa agli 

obiettivi del servizio di orientamento si collocherà all’interno di una traccia di intervista 

più ampia, allegata in appendice, costruita ad hoc per ottenere elementi utili alla 

definizione operativa dell’efficacia delle attività di orientamento. Per l’analisi delle 

interviste si costruirà una matrice “qualitativa” che ci ha consentito di visualizzare 

contemporaneamente le risposte degli intervistati e di categorizzarle. I risultati di 

quest’analisi saranno raccolti in una tabella che  sintetizzerà gli indicatori quantitativi e 

qualitativi individuati dai nostri intervistati per il monitoraggio e la valutazione 

dell’efficacia del servizio di orientamento universitario. Gli indicatori di risultato (o 

performance) in ingresso e in itinere descriveranno l’efficacia gestionale 

dell’intervento. Essi riguarderanno perlopiù la dimensione della partecipazione degli 

studenti alle iniziative di orientamento e la loro carriera universitaria. 

Gli indicatori qualitativi rileveranno la qualità del servizio percepita dagli utenti e 

monitoreranno la capacità del servizio di soddisfare le attese e i bisogni degli utenti in 

tutte e tre le fasi della carriera universitaria. 

Gli indicatori di risultato (o performance) in uscita rileveranno prevalentemente 

l’efficacia esterna dell’intervento e si riferiscono perlopiù al placement dei laureati. Tali 

indicatori riguarderanno direttamente l’efficacia gestionale del servizio (e solo 

indirettamente l’efficacia esterna) e, quindi, appaiono più idonei degli altri a segnalare 

un’eventuale necessità di revisione dell’organizzazione del servizio stesso nelle due 

facoltà 

di studi universitari in esame. In una successiva indagine mirata ad approfondire la 

valutazione dell’efficacia esterna del servizio, potrebbe essere utile rifarsi alla 

classificazione degli indicatori proposta dai nostri intervistati. Uno dei compiti delle 

indagini successive potrebbe anche essere quello di effettuare una sistematica 

operativizzazione di tali concetti complessi. 
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5.2 Conclusioni 

La domanda di ricerca che ha guidato la costruzione del percorso teorico 

metodologico di questo lavoro è stata la seguente: è possibile costruire un sistema di 

indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia delle politiche di 

orientamento scolastico e universitario, finalizzato a valorizzare le differenze di 

contesto in cui una stessa politica viene implementata? Siamo dunque partiti 

dall’esplorazione teorica del concetto di orientamento. Si è visto come le trasformazioni 

degli assetti sociali abbiano inciso sulla modifica del significato da attribuire al processo 

di orientamento e come già altri autori, sebbene implicitamente, abbiano fatto 

riferimento all’orientamento nella loro riflessione sull’identità nella società 

contemporanea. Oggigiorno l’orientamento appare indispensabile per la realizzazione di 

un’efficace integrazione tra soggetto e società in un duplice senso.  

In un’ottica macrosociale, la prospettiva da realizzare è quella di un’azione di 

raccordo tra sistemi diversi (scuola, università, formazione professionale, servizi per il 

lavoro, ecc.) che pongono la necessità dell’orientamento, ognuno in base ad una mission 

specifica.  

In un’ottica microsociale, invece, “l’orientamento è da intendersi come processo 

attivo, gestito dal soggetto con le proprie risorse (personali e sociali) e con i propri 

vissuti (formativi e lavorativi) ed influenzato dalle proprie appartenenze (ambientali e 

familiari), ma al tempo stesso come un processo storicizzato, integrato cioè dentro un 

mercato del lavoro complesso e globalizzato, e attento alle diverse culture (razza, 

genere, target sociale, ecc.) di cui sono espressione i singoli attori”. La scelta di 

analizzare l’ambito scolastico preuniversitario è stata motivata dal fatto che oggigiorno 

la scuola è sempre più al centro delle speranze e delle attese di occupazione dei giovani, 

nonché delle loro famiglie. Siamo giunti alla conclusione che rispetto alla valutazione 

del sistema scolastico oggigiorno siamo in presenza dell’applicazione di procedure 

valutative a carattere discensionale, secondo un approccio top-down perlopiù 

pragmatista o della qualità, risultando poco sperimentata l’integrazione tra modelli 

discensionali (top-down) e ascensionali (bottom-up), finalizzati a valorizzare le 

differenze esistenti tra i vari contesti oggetto di valutazione. Allo stesso modo appare 

poco praticata nella prassi valutativa l’applicazione di modelli “interattivi”, che 



 

158 

 

richiedono la compartecipazione degli stessi soggetti che prendono parte ai processi da 

valutare, sin dalla fase della definizione dell’evaluando. Nel tentativo di giungere ad un 

modello maggiormente interattivo e “partecipativo” di valutazione del processo 

formativo universitario si è scelto di concentrare la nostra attenzione su una sua 

particolare dimensione: l’orientamento. Sono state dunque riprese le linee teoriche del 

dibattito sulla questione dell’efficacia dell’orientamento prima di approfondire il suo 

ruolo nelle università e si è giunti alla conclusione, anche attraverso la rassegna di 

analoghe ricerche effettuate sulla valutazione delle politiche di orientamento (Origo, 

Samek Lodovici, 2002; Sultana, 2004), che il monitoraggio e la valutazione del 

processo (formative evaluation) possono essere molto più utili, nonché più fattibili, di 

una valutazione di impatto complessa e spesso molto dispendiosa. L’orientamento, 

come ampiamente descritto, si è affermato negli ultimi anni in qualità di strumento di 

politica pubblica e, non a caso, proprio nelle università dei Paesi europei si è notato 

recentemente un consolidamento delle strutture e dei servizi di orientamento finalizzato 

al miglioramento dell’efficacia degli esiti formativi.  

Complessivamente dai risultati della ricerca emergono indicazioni comuni e 

specifiche per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di 

orientamento scolastico. 
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ANEXOS 

QUESTIONARIO SULLA CULTURA ORIENTATIVA: 

 

Gentile Alunno,  

La invitiamo a partecipare a questa ricerca, il cui obiettivo è quello di capire come 

migliorare, attraverso le risposte ed il punto di vista di coloro che compongono la 

comunità scolastica, l’orientamento nelle scuole di secondo livello e istituti universitari.  

Le assicuriamo di trattare le risposte da Lei fornite con la massima riservatezza e solo a 

fini di ricerca. 

 

QUESTIONARIO PER GLI ALUNNI: 

 

Dati anagrafici: 

 

Età ____________________________ 

 

Scuola… …………………………….classe e sezione …… … 

 

Professione del padre______________________________________ 

Professione della madre____________________________________ 

 

Numero dei componenti della 

famiglia……………………………………………………………………… 

 

Parte prima : 

 

1)Sto frequentando la scuola 

superiore:……………………………………………………………….. 

 

2)Ho scelto il seguente istituto 

universitario:…………………………………………… 
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3)  Ritieni utili l'organizzazione e la presentazione delle scuole volta ad orientare 

gli alunni alla scelta? 

 

per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo  

 

 

 

4) Tale attività è stata utile per la scelta dell’ istituto universitario ? 

 

per niente  poco  abbastanza  molto  moltissimo  

 

 

5) Quanto ritieni utile le attività di orientamento presso la  tua scuola ? 

 

per niente:        poco:    abbastanza:     molto:   moltissimo:  

 

 

6) Ritieni utili le attività di campus delle scuole superiori presso la tua scuola 

secondaria di primo grado? 

 

per niente        poco:    abbastanza:     molto:    moltissimo:  

 

7)A quanti open day degli Istituti universitari e/o CFP hai partecipato ? 

 

0     da 1 a 3     tra 3 e 5     più di 5  

 

8) Ti sarebbe piaciuto uno spazio informativo più organizzato durante le giornate 

dell'orientamento? 
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Si:      no:  

 

9) Hai consultato una guida dello studente per informarti sulle facoltà che ti 

interessano? 

   

  Si    no  

 

 

10)Hai cercato su internet informazioni relative ai corsi che ti interessano? 

   

  Si    no  

 

 

11) Ti sei rivolto all’informagiovani della tua città per raccogliere informazioni sui 

corsi universitari e gli sbocchi professionali possibili? 

   

  Si    no  

 

12) Hai visitato un salone dell’orientamento per raccogliere informazioni sulle 

facoltà che ti interessano? 

   

  Si    no  

 

13) Hai discusso dei tuoi interessi con professionisti che lavorano nel settore? 

   

  Si    no  

 

14) Hai discusso con amici universitari riguardo alla tua  scelta? 

   

  Si    no  

 

15) Hai discusso con gli  insegnanti delle scuole superiori circa le facoltà che ti 
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interessano? 

   

  Si    no  

 

16) Hai  letto libri/ riviste che trattano argomenti vicini alle tue aspirazioni 

professionali? 

   

  Si    no  

 

 

 17) Hai l’abitudine di fare un programma di ciò che devi studiare e cercare di 

mantenerlo? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

18) Cerchi di studiare più a lungo possibile senza fermarti a fare pause? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

19) Hai l’abitudine di fare schemi e riassunti del materiale che studi? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

20) Provi a fare subito gli esercizi,  e poi studi la teoria? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

21)Il tuo modo di studiare è uguale per tutte le materie? 
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  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

22)Se non capisci un termine o un concetto vai avanti nello studio? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

 

23) Ripeti il materiale al termine dello studio? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

 

24) Cerchi di fare collegamenti tra ciò che studio e ciò che ho studiato in 

precedenza? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

25)Studi  le materie pensando al tipo di compito che dovrai svolgere? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

26) Ti piace studiare in posti e stanze diverse? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  
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27) Quando studi un argomento nuovo cerchi  di anticipare le conclusioni dei fatti 

o dei ragionamenti che il testo ti sottopone? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

28)Quando studi inizi dalle materie più facili per poi passare a quelle più difficili? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

29) Studi  abitualmente con TV e radio accesi? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

30) Studi con un compagno per verificare la  preparazione e chiarire insieme gli 

eventuali dubbi? 

   

  Mai    a volte   spesso    sempre  

 

 

31) Sei convinto che per ottenere dei risultati nello studio occorrono impegno e 

costanza? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

32) Nello studio, come in tutte le cose, per ottenere dei risultati occorre una buona 

dose di fortuna? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  
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33)Grazie alla propria intelligenza si possono raggiungere ottimi risultati nello 

studio? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

34) I problemi  si possono risolvere soltanto mettendocela tutta? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

35) A scuola avresti potuto far meglio se avessi incontrato insegnanti migliori? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

36) Vieni sempre interrogato quando non sei preparato? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

37) Chi si impegna a fondo nelle cose prima o poi ottiene i risultati che si merita? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

38) Per avere successo nello studio come nella vita è fondamentale avere amici 

influenti? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  
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39) Quando sbagli un compito pensi che il docente sia stato troppo severo? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

40) Quando le cose vanno male prima di tutto ti chiedi dove hai sbagliato? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

41) Sei  convinto di avere sufficienti capacità per ottenere dei buoni risultati nello 

studio? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

42) Sei capace di studiare con ordine e disciplina quando lo decidi? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

43) Se puoi cerchi di evitare i compiti difficili?  

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

44) Credi di non essere meno intelligente e capace della maggior parte degli 

studenti? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  
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45) Puoi imparare quasi tutto se ti impegni? 

   

  Falso    più falso che vero    più vero che falso    vero  

 

 

 

ETA’ 

Dal questionario somministrato e le risposte assunte è possibile dedurre che 

l’orientamento assume un peso rilevante per i ragazzi liceali che si preparano ad 

affrontare un percorso universitario. Il questionario è stato somministrato a ragazzi di 

età media pari a diciassette anni (17 anni), con un’adesione maggiore dei diciottenni (18 

anni) la somministrazione è stata effettuata nei confronti di alunni del quarto e quinto 

anno di Istituti superiori di secondo grado nella maggioranza dei casi. Però, se da un 

lato si evince il ruolo fondamentale che sembra assurgere l’orientamento, dall’altro non 

ci si può esimere dal sottolineare come nei dati fattuali l’orientamento espletato risulti, 

tra i discenti, del tutto inutile circa la scelta del percorso universitario.  
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STATISTICHE 

TABELLA 1. ETA’   

N Valido 35 

Mancante/i 0 

Media 17,2286 

Mediana 17,0000 

Modalità 17,00 

Deviazione std. ,59832 

Somma 603,00 

Percentili 25 17,0000 

50 17,0000 

75 18,0000 

 

TABELLA 2. ETA’ 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 16,00 3 8,6 8,6 8,6 

17,00 21 60,0 60,0 68,6 

18,00 11 31,4 31,4 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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SCUOLA, CLASSE E SEZIONE 

In relazione a quanto già evidenziato nel precedente grafico i ragazzi intervistati 

frequentano per il 55% la classe quarta del liceo, il 40 % la classe quinta del liceo, ed il 

restante 5% la classe terza del liceo. Inoltre il questionario è stato somministrato in 

modo equilibrato ai ragazzi che frequentano il liceo scientifico ed appartenenti per il 

60% alla sezione A, per il 25% alla sezione B e per il 15% alla sezione C. 
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TABELLA 3. SCUOLA  

 

SCUOL

A 

CLASS

E 

SEZION

E 

N Valido 35 34 15 

Mancante/

i 
0 1 20 

Media  4,3529  

Mediana  4,0000  

Modalità  4,00  

Deviazione std.  ,59708  

Somma  148,00  

Percentili 25  4,0000  

50  4,0000  

75  5,0000  

 

 

TABELLA 4. SCUOLA 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Liceo 

Scientifico 
35 100,0 100,0 100,0 
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TABELLA 5. CLASSE 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 3,00 2 5,7 5,9 5,9 

4,00 18 51,4 52,9 58,8 

5,00 14 40,0 41,2 100,0 

Totale 34 97,1 100,0  

Mancante/

i 

,00 
1 2,9   

Totale 35 100,0   

 

TABELLA 6. SEZIONE 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido  6 17,1 40,0 40,0 

B 5 14,3 33,3 73,3 

C 4 11,4 26,7 100,0 

Totale 15 42,9 100,0  

Mancante/

i 

- 
20 57,1   

Totale 35 100,0   
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Grafico a torta 1. 

 

Grafico a torta 2. 
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Grafico a torta 3 

 

 

 

SCUOLA SUPERIORE FREQUENTATA E SCELTA UNIVERSITARIA 

TABELLA 6 

 

SCUOLA 

superiore 

FREQUENT 

SCELTA 

universitari

a 

N Valido 28 0 

Mancante/

i 
7 35 
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TABELLA 7. SCUOLA SUPERIORE FREQUENTATA 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Liceo 28 80,0 100,0 100,0 

Mancante/

i 

- 
7 20,0   

Totale 35 100,0   

 

 

Grafico a torta 4 
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PROFESSIONE E NUMERO FAMILIARI 

I nuclei familiari degli studenti cui è stato somministrato il presente questionario 

appartengono al ceto sociale medio, ove la maggior parte sono monoreddito o con 

reddito prevalente della figura paterna. Questo giustifica la maggiore attenzione prestata 

dagli intervistati rispetto ad un percorso di orientamento che dovrà essere proficuo per il 

loro futuro lavorativo al fine di non pesare eccessivamente sul trend economico 

familiare e poter fornire agli studenti gli strumenti per scegliere consapevolmente gli 

studi che influezzeranno il loro futuro professionale. 

TABELLA 9. PROFESSIONE DEL PADRE 

 

Frequenz

a Percentuale 

Percentuale 

valida 

Valido Architetto 1 2,9 4,3 

Camionista 1 2,9 4,3 

Commerciante 2 5,7 8,7 

Fabbro 2 5,7 8,7 

Falegname/Commercia

nte 
1 2,9 4,3 

Fisioterapista 1 2,9 4,3 

Idraulico forestale 1 2,9 4,3 

Impiegato 2 5,7 8,7 

Imprenditore 2 5,7 8,7 

Infermiere 1 2,9 4,3 

Insegnante 1 2,9 4,3 
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Medico/dermatologo 1 2,9 4,3 

Operaio 4 11,4 17,4 

Operaio/teamleader 1 2,9 4,3 

Professore 1 2,9 4,3 

Sottoufficiale 

carabinieri 
1 2,9 4,3 

Totale 23 65,7 100,0 

Mancante/

i 

- 
12 34,3  

Totale 35 100,0  

 

 

TABELLA 10. PROFESSIONE DEL PADRE  

 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Architetto 4,3 

Camionista 8,7 

Commerciante 17,4 

Fabbro 26,1 

Falegname/Commerciante 30,4 

Fisioterapista 34,8 

Idraulico forestale 39,1 
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Impiegato 47,8 

Imprenditore 56,5 

Infermiere 60,9 

Insegnante 65,2 

Medico/dermatologo 69,6 

Operaio 87,0 

Operaio/teamleader 91,3 

Professore 95,7 

Sottoufficiale carabinieri 100,0 

Totale  

Mancante/i -  

Totale  

 

TABELLA 11. PROFESSIONE DELLA MADRE 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentual

e valida 

Percentual

e 

cumulativa 

Valido Casalinga 8 22,9 32,0 32,0 

Commerciante 2 5,7 8,0 40,0 

Commessa 1 2,9 4,0 44,0 

Cuoca 1 2,9 4,0 48,0 

Fisioterapista 2 5,7 8,0 56,0 
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Idraulico 

forestale 
1 2,9 4,0 60,0 

Impiegata 3 8,6 12,0 72,0 

Infermiera 2 5,7 8,0 80,0 

Libera 

Professionista 
1 2,9 4,0 84,0 

Maestra 1 2,9 4,0 88,0 

Operaia 1 2,9 4,0 92,0 

Parrucchiera/Este

tista 
1 2,9 4,0 96,0 

Segretaria 1 2,9 4,0 100,0 

Totale 25 71,4 100,0  

Mancant

e/i 

- 
10 28,6   

Totale 35 100,0   
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TABELLA 12. NUMERO DEI FAMILIARI 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 3,00 3 8,6 9,7 9,7 

4,00 13 37,1 41,9 51,6 

5,00 13 37,1 41,9 93,5 

6,00 2 5,7 6,5 100,0 

Totale 31 88,6 100,0  

Mancante/

i 

,00 
4 11,4   

Totale 35 100,0   
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Grafico a torta 5 

 

Grafico a torta 6
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Grafico a torta 7 

 

QUESITI 3-4-5: 

3) RITIENI UTILI L’ORGANIZZAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE 

SCUOLE VOLTA AD ORIENTARE GLI ALUNNI ALLA SCELTA?  

4) TALE ATTIVITA’ E’ STATA UTILE PER LA SCELTA DELL’ISTITUTO 

UNIVERSITARIO? 

5) QUANTO RITIENI UTILI LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PRESSO LA 

TUA SCUOLA? 

 

Dai dati di seguito riportati emerge che il servizio di orientamento è generalmente 

valutato quale strumento positivo nel percorso di scelta dei ragazzi. Nello specifico, si 

nota che il 45,7% degli studenti coinvolti nell'indagine giudica l'organizzazione e la 

presentazione delle scuole volta ad orientare gli alunni alla scelta come molto utile, 

mentre il 22,9% non ritiene sussista alcuna utilità.  
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L’orientamento è dunque percepito come utile e proficuo. Emerge, tuttavia, un 

contrasto tra il giudizio del servizio a priori, visto come tendenzialmente positivo e la 

valutazione dell'utilità del servizio effettivamente offerto: il 42,1 % degli studenti 

intervistati ritiene che l'attività non sia stata utile. Sulla base di tale risultato potrebbe 

essere rilevante capire e studiare quali fattori influenzano poi la scelta finale e 

analizzare dove si crea il gap che poi gli studenti vivono nella distanza tra 

l’orientamento e la scelta successiva. 

 

 

TABELLA 13 

 

QUESITO

3 

QUESITO

4 

QUESITO

5 

N Valido 35 19 31 

Mancante/

i 
0 16 4 

Media 2,8286 2,0000 2,7097 

Mediana 3,0000 2,0000 2,0000 

Modalità 4,00 1,00 2,00 

Deviazione std. 1,24819 1,05409 1,39508 

Somma 99,00 38,00 84,00 

Percentili 25 2,0000 1,0000 2,0000 

50 3,0000 2,0000 2,0000 

75 4,0000 3,0000 4,0000 
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TABELLA 14. QUESITO 3 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido per niente 8 22,9 22,9 22,9 

poco 6 17,1 17,1 40,0 

abbastanza 5 14,3 14,3 54,3 

molto 16 45,7 45,7 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 15. QUESITO 4 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido per niente 8 22,9 42,1 42,1 

poco 5 14,3 26,3 68,4 

abbastanza 4 11,4 21,1 89,5 

molto 2 5,7 10,5 100,0 

Totale 19 54,3 100,0  

Mancante

/i 

,00 
16 45,7   

Totale 35 100,0   
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TABELLA 16. QUESITO 5 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido per niente 7 20,0 22,6 22,6 

poco 10 28,6 32,3 54,8 

abbastanz

a 
3 8,6 9,7 64,5 

molto 7 20,0 22,6 87,1 

moltissim

o 
4 11,4 12,9 100,0 

Totale 31 88,6 100,0  

Mancante

/i 

,00 
4 11,4   

Totale 35 100,0   
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Grafico a torta 8 

 

 

Grafico a torta 9 
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Grafico a torta 10 

 

 

QUESITI 6-7-8: 

6) RITIENI UTILI LE ATTIVITA’ DI CAMPUS DELLE SCUOLE SUPERIORI 

PRESSO LA TUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO? 

7) A QUANTI OPEN DAY DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI E/O CFP HAI 

PARTECIPATO? 

8) TI SAREBBE PIACIUTO UNO SPAZIO INFORMATIVO PIU’ ORGANIZZATO 

DURANTE LE GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO? 

 

Per il 66,7% degli studenti le attività di campus delle scuole superiori finalizzate 

all’orientamento non sono state per niente utili. Ulteriore conferma della distanza tra il 

giudizio del servizio presentato a priori e la valutazione dell’utilità delle attività poi 

effettivamente proposte. La combinazione dei risultati suddetti lascia indurre dunque 



 

187 

 

che il servizio di orientamento sia uno strumento richiesto e ritenuto importante dagli 

studenti, ma necessita di essere migliorato nella sua struttura.  

Questa scarsa utilità degli attuali strumenti di orientamento potrebbe essere alla 

base del fatto che il 61,3% dichiara di non aver mai partecipato ad open day di istituti 

universitari, e soprattutto giustifica che la quasi totalità degli studenti (95,7%) dichiara 

che gli sarebbe piaciuto uno spazio informativo più organizzato durante le giornate di 

orientamento. 

 

TABELLA 17 

 

QUESITO

6 

QUESITO

7 

QUESITO

8 

N Valido 18 31 23 

Mancante/

i 
17 4 12 

Media 1,6111 1,3871 1,0435 

Mediana 1,0000 1,0000 1,0000 

Modalità 1,00 1,00 1,00 

Deviazione std. 1,09216 ,49514 ,20851 

Somma 29,00 43,00 24,00 

Percentili 25 1,0000 1,0000 1,0000 

50 1,0000 1,0000 1,0000 

75 2,0000 2,0000 1,0000 
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Tabella delle frequenze N. 5 

TABELLA 18. QUESITO 6 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido per niente 12 34,3 66,7 66,7 

poco 3 8,6 16,7 83,3 

abbastanz

a 
2 5,7 11,1 94,4 

moltissim

o 
1 2,9 5,6 100,0 

Totale 18 51,4 100,0  

Mancant

e/i 

,00 
17 48,6   

Totale 35 100,0   

 

  



 

189 

 

TABELLA 19. QUESITO 7 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 0 19 54,3 61,3 61,3 

da 1 a 3 12 34,3 38,7 100,0 

Totale 31 88,6 100,0  

Mancante

/i 

,00 
4 11,4   

Totale 35 100,0   

 

 

TABELLA 20. QUESITO 8 

 

Frequenz

a Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Sì 22 62,9 95,7 95,7 

no 1 2,9 4,3 100,0 

Totale 23 65,7 100,0  

Mancante/

i 

,00 
12 34,3   

Totale 35 100,0   
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Grafico a torta 11 

 

Grafico a torta 12
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Grafico a torta 13 

 

QUESITI 9-10-11: 

9) HAI CONSULTATO UNA GUIDA DELLO STUDENTE PER INFORMARTI 

SULLE FACOLTA’ CHE TI INTERESSANO? 

10) HAI CERCATO SU INTERNET INFORMAZIONI RELATIVE AI CORSI CHE 

TI INTERESSANO? 

11) TI SEI RIVOLTO ALL’INFORMAGIOVANI DELLA TUA CITTA’ PER 

RACCOGLIERE INFORMAZIONI SUI CORSI UNIVERSITARI E GLI SBOCCHI 

PROFESSIONALI POSSIBILI? 

 

Stante questa insoddisfazione degli strumenti di orientamento offerti dagli istituti 

superiori o universitari, è dunque lecito chiedersi quali strumenti informativi utilizzano 

e influenzano gli studenti nelle loro scelte. Infatti la grande maggioranza utilizza 

internet (82,9%), mentre le guide per gli studenti sembrano avere uno scarso impatto (il 

63,6% dichiara di non averle consultate). Sempre in relazione all’orientamento, si 
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evidenzia una totale assenza di richiesta all'informagiovani locale (addirittura nessuno 

dichiara di averlo visitato). 

 

TABELLA 21 

 

QUESITO

9 

QUESITO1

0 

QUESITO1

1 

N Valido 33 35 34 

Mancante/

i 
2 0 1 

Media 1,6364 1,1714 2,0000 

Mediana 2,0000 1,0000 2,0000 

Modalità 2,00 1,00 2,00 

Deviazione std. ,48850 ,38239 ,00000 

Somma 54,00 41,00 68,00 

Percentili 25 1,0000 1,0000 2,0000 

50 2,0000 1,0000 2,0000 

75 2,0000 1,0000 2,0000 
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TABELLA 22. QUESITO 9 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Sì 12 34,3 36,4 36,4 

no 21 60,0 63,6 100,0 

Totale 33 94,3 100,0  

Mancante

/i 

,00 
2 5,7   

Totale 35 100,0   

 

 

TABELLA 23. QUESITO 10 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 29 82,9 82,9 82,9 

no 6 17,1 17,1 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 24. QUESITO 11 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido no 34 97,1 100,0 100,0 

Mancante/

i 

,00 
1 2,9   

Totale 35 100,0   

 

Grafico a torta 14  
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Grafico a torta 15 

 

Grafico a torta 16  
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QUESITI 12-13-14 

12) HAI VISITATO UN SALONE DELL’ORIENTAMENTO PER RACCOGLIERE 

INFORMAZIONI SULLE FACOLTA’ CHE TI INTERESSANO? 

13) HAI DISCUSSO DEI TUOI INTERESSI CON PROFESSIONISTI CHE 

LAVORANO NEL SETTORE? 

14) HAI DISCUSSO CON AMICI UNIVERSITARI RIGUARDO LA TUA SCELTA? 

Sono pochi gli studenti che visitano i saloni dell'orientamento (il 71,4% non lo ha 

visitato) e in tanti rinunciano anche al confronto con i professionisti del settore (il 

73,5% dichiara di non averli interpellati). Una maggiore importanza viene data al 

giudizio degli amici universitari: ben il 45% dichiara di aver parlato con loro delle 

future scelte universitarie. Una probabile chiave di lettura di questo dato potrebbe 

portare a dedurre che il confronto amichevole con ragazzi quasi coetanei mette a proprio 

agio gli studenti, i quali si sentono più liberi e forse anche meno giudicati. 
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TABELLA 25 

 

QUESITO1

2 

QUESITO1

3 

QUESITO1

4 

N Valido 35 34 33 

Mancante/

i 
0 1 2 

Media 1,7143 1,7353 1,5455 

Mediana 2,0000 2,0000 2,0000 

Modalità 2,00 2,00 2,00 

Deviazione std. ,45835 ,44781 ,50565 

Somma 60,00 59,00 51,00 

Percentili 25 1,0000 1,0000 1,0000 

50 2,0000 2,0000 2,0000 

75 2,0000 2,0000 2,0000 

 

 

TABELLA 26. QUESITO 12 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 10 28,6 28,6 28,6 

no 25 71,4 71,4 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 27. QUESITO 13 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 9 25,7 26,5 26,5 

no 25 71,4 73,5 100,0 

Totale 34 97,1 100,0  

Mancante

/i 

,00 
1 2,9   

Totale 35 100,0   

 

 

TABELLA 28. QUESITO 14 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 15 42,9 45,5 45,5 

no 18 51,4 54,5 100,0 

Totale 33 94,3 100,0  

Mancante/

i 

,00 
2 5,7   

Totale 35 100,0   
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Grafico a torta 17 

 

 

Grafico a torta 18 
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Grafico a torta 19 

 

 

 

QUESITI 15-16-17 

15) HAI DISCUSSO CON GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI CIRCA 

LE FACOLTA’ CHE TI INTERESSANO? 

16) HAI LETTO LIBRI/RIVISTE CHE TRATTANO ARGOMENTI VICINI ALLE 

TUE ASPIRAZIONI PROFESSIONALI? 

17) HAI L’ABITUDINE DI FARE UN PROGRAMMA DI CIO’ CHE DEVI 

STUDIARE E CERCARE DI MANTENERLO? 

Sono pochi gli studenti che consultano gli insegnanti delle superiori per avere un 

confronto (l'85,7% dichiara di non averne discusso con loro). Un maggiore riscontro 

invece si ha nella consultazione di libri e riviste 
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TABELLA 29 

 

QUESITO1

5 

QUESITO1

6 

QUESITO1

7 

N Valido 35 35 35 

Mancante/

i 
0 0 0 

Media 1,8571 1,4000 2,5714 

Mediana 2,0000 1,0000 2,0000 

Modalità 2,00 1,00 2,00 

Deviazione std. ,35504 ,49705 ,73907 

Somma 65,00 49,00 90,00 

Percentili 25 2,0000 1,0000 2,0000 

50 2,0000 1,0000 2,0000 

75 2,0000 2,0000 3,0000 

 

TABELLA 30. QUESITO 15 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 5 14,3 14,3 14,3 

no 30 85,7 85,7 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 31. QUESITO 16 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido Sì 21 60,0 60,0 60,0 

no 14 40,0 40,0 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 32. QUESITO 17 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 1 2,9 2,9 2,9 

a volte 17 48,6 48,6 51,4 

spesso 13 37,1 37,1 88,6 

sempre 4 11,4 11,4 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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Grafico a torta 20 

 

 

Grafico a torta 21 
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Grafico a torta 22 

 

 

 

 

QUESITI 18-19-20: 

18) CERCHI DI STUDIARE PIU’ A LUNGO POSSIBILE SENZA FERMARTI A 

FARE PAUSE? 

19) HAI L’ABITUDINE DI FARE SCHEMI E RIASSUNTI DEL MATERIALE CHE 

STUDI? 

20) PROVI A FARE SUBITO GLI ESERCIZI E POI STUDI LA TEORIA? 

Queste indagini sono volte a capire qual è il metodo di studio adottato dai ragazzi e se 

hanno già raggiunto la maturità necessaria per affrontare l’unversità.  
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TABELLA 33 

 

QUESITO1

8 

QUESITO1

9 

QUESITO2

0 

N Valido 35 35 35 

Mancante/

i 
0 0 0 

Media 1,9143 2,6286 2,2000 

Mediana 2,0000 3,0000 2,0000 

Modalità 2,00 3,00 2,00 

Deviazione std. ,70174 ,80753 ,96406 

Somma 67,00 92,00 77,00 

Percentili 25 1,0000 2,0000 1,0000 

50 2,0000 3,0000 2,0000 

75 2,0000 3,0000 3,0000 

 

TABELLA 34. QUESITO 18 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 10 28,6 28,6 28,6 

a volte 18 51,4 51,4 80,0 

spesso 7 20,0 20,0 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 35. QUESITO 19 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 4 11,4 11,4 11,4 

a volte 8 22,9 22,9 34,3 

spesso 20 57,1 57,1 91,4 

sempre 3 8,6 8,6 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 36. QUESITO 20 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 10 28,6 28,6 28,6 

a volte 11 31,4 31,4 60,0 

spesso 11 31,4 31,4 91,4 

sempre 3 8,6 8,6 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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Grafico a torta 23 

 

Grafico a torta 24 
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Grafico a torta 25 

 

 

QUESITI 21-22-23: 

21) IL TUO MODO DI STUDIARE E’ UGUALE PER TUTTE LE MATERIE? 

22) SE NON CAPISCI UN TERMINE O UN CONCETTO VAI AVANTI NELLO 

STUDIO? 

23) RIPETI IL MATERIALE AL TERMINE DELLO STUDIO? 

Queste indagini sono volte a capire qual è l’approccio dei ragazzi e se hanno già 

raggiunto la maturità necessaria per affrontare gli studi universitari in maniera più 

consapevole. 
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TABELLA 37 

 

QUESITO2

1 

QUESITO2

2 

QUESITO2

3 

N Valido 35 35 35 

Mancante/

i 
0 0 0 

Media 2,1429 2,0571 2,8286 

Mediana 2,0000 2,0000 3,0000 

Modalità 2,00 2,00 2,00 

Deviazione std. 1,00419 ,83817 ,92309 

Somma 75,00 72,00 99,00 

Percentili 25 1,0000 1,0000 2,0000 

50 2,0000 2,0000 3,0000 

75 3,0000 3,0000 4,0000 

 

TABELLA 38. QUESITO 21 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 10 28,6 28,6 28,6 

a volte 15 42,9 42,9 71,4 

spesso 5 14,3 14,3 85,7 

sempre 5 14,3 14,3 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 39. QUESITO 22 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 10 28,6 28,6 28,6 

a volte 14 40,0 40,0 68,6 

spesso 10 28,6 28,6 97,1 

sempre 1 2,9 2,9 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 40. QUESITO 23 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 2 5,7 5,7 5,7 

a volte 12 34,3 34,3 40,0 

spesso 11 31,4 31,4 71,4 

sempre 10 28,6 28,6 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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Grafico a torta 26 

 

Grafico a torta 27 
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Grafico a torta 28 

 

 

QUESITI 24-25-26: 

24) CERCHI DI FARE COLLEGAMENTI TRA CIO’ CHE STUDI E CiO’ CHE HAI 

STUDIATO IN PRECENDEZA? 

25) STUDI LE MATERIE PENSANDO AL TIPO DI COMPITO CHE DOVRAI 

SVOLGERE? 

26) TI PIACE STUDIARE IN POSTI E STANZE DIVERSE? 
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TABELLA 41 

 

QUESITO2

4 

QUESITO2

5 

QUESITO2

6 

N Valido 35 34 35 

Mancante/

i 
0 1 0 

Media 2,6000 2,8824 1,6000 

Mediana 3,0000 3,0000 1,0000 

Modalità 2,00 3,00 1,00 

Deviazione std. ,88118 ,87956 1,00587 

Somma 91,00 98,00 56,00 

Percentili 25 2,0000 2,0000 1,0000 

50 3,0000 3,0000 1,0000 

75 3,0000 4,0000 2,0000 

 

TABELLA 42. QUESITO 24 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 3 8,6 8,6 8,6 

a volte 14 40,0 40,0 48,6 

spesso 12 34,3 34,3 82,9 

sempre 6 17,1 17,1 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  



 

214 

 

 

TABELLA 43. QUESITO 25 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 2 5,7 5,9 5,9 

a volte 9 25,7 26,5 32,4 

spesso 14 40,0 41,2 73,5 

sempre 9 25,7 26,5 100,0 

Totale 34 97,1 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
1 2,9   

Totale 35 100,0   

 

TABELLA 44. QUESITO 26 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 23 65,7 65,7 65,7 

a volte 7 20,0 20,0 85,7 

spesso 1 2,9 2,9 88,6 

sempre 4 11,4 11,4 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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Grafico a torta 29  

 

Grafico a torta 30 
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Grafico a torta 31 

 

 

 

QUESITI 27-28-29: 

27) QUANDO STUDI UN ARGOMENTO NUOVO CERCHI DI ANTICIPARE LE 

CONCLUSIONI DEI FATTI O DEI RAGIONAMENTI CHE IL TESTO TI 

SOTTOPONE? 

28) QUANDO STUDI INIZI DALLE MATERIE PIU’ FACILI PER POI PASSARE A 

QUELLE PIU’ DIFFICILI? 

29) STUDI ABITUALMENTE CON TV E RADIO ACCESI? 

 

  



 

217 

 

TABELLA 45 

 

QUESITO2

7 

QUESITO2

8 

QUESITO2

9 

N Valido 34 35 35 

Mancante/

i 
1 0 0 

Media 2,1176 2,4286 1,6000 

Mediana 2,0000 2,0000 1,0000 

Modalità 2,00 2,00 1,00 

Deviazione std. ,97746 1,06511 ,88118 

Somma 72,00 85,00 56,00 

Percentili 25 1,0000 2,0000 1,0000 

50 2,0000 2,0000 1,0000 

75 3,0000 4,0000 2,0000 
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TABELLA 46. QUESITO 27 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 10 28,6 29,4 29,4 

a volte 14 40,0 41,2 70,6 

spesso 6 17,1 17,6 88,2 

sempre 4 11,4 11,8 100,0 

Totale 34 97,1 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
1 2,9   

Totale 35 100,0   

 

TABELLA 47. QUESITO 28 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 6 17,1 17,1 17,1 

a volte 17 48,6 48,6 65,7 

spesso 3 8,6 8,6 74,3 

sempre 9 25,7 25,7 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 48. QUESITO 29 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 21 60,0 60,0 60,0 

a volte 9 25,7 25,7 85,7 

spesso 3 8,6 8,6 94,3 

sempre 2 5,7 5,7 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

Grafico a torta 32
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Grafico a torta 33 

 

Grafico a torta 34 
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QUESITI 30-31-32: 

30) STUDI CON UN COMPAGNO PER VERIFICARE LA PREPARAZIONE E 

CHIARIRE INSIEME GLI EVENTUALI DUBBI? 

31) SEI CONVINTO CHE PER OTTENERE DEI RISULTATI NELLO STUDIO 

OCCORRONO IMPEGNO E COSTANZA? 

32) NELLO STUDIO, COME IN TUTTE LE COSE, PER OTTENERE DEI 

RISULTATI OCCORRE UNA BUONA DOSE DI FORTUNA? 

 

TABELLA 49 

 

QUESITO3

0 

QUESITO3

1 

QUESITO3

2 

N Valido 35 35 35 

Mancante/

i 
0 0 0 

Media 1,8286 3,7714 2,5714 

Mediana 2,0000 4,0000 3,0000 

Modalità 2,00 4,00 2,00 

Deviazione std. ,56806 ,42604 1,09237 

Somma 64,00 132,00 90,00 

Percentili 25 1,0000 4,0000 2,0000 

50 2,0000 4,0000 3,0000 

75 2,0000 4,0000 4,0000 
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TABELA 50. QUESITO 30 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 9 25,7 25,7 25,7 

a volte 23 65,7 65,7 91,4 

spesso 3 8,6 8,6 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 51. QUESITO 31 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

più vero che 

falso 
8 22,9 22,9 22,9 

vero 27 77,1 77,1 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

  



 

223 

 

TABELLA 52. QUESITO 32 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

falso 7 20,0 20,0 20,0 

più falso che 

vero 
10 28,6 28,6 48,6 

più vero che 

falso 
9 25,7 25,7 74,3 

vero 9 25,7 25,7 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

Grafico a torta 35 
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Grafico a torta 36

 

Grafico a torta 37 
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QUESITI 33-34-35: 

33) GRAZIE ALLA PROPRIA INTELLIGENZA SI POSSONO RAGGIUNGERE 

OTTIMI RISULTATI NELLO STUDIO? 

34) I PROBLEMI SI POSSONO RISOLVERE SOLTANTO METTENDOCELA 

TUTTA? 

35) A SCUOLA AVRESTI POTUTO FAR MEGLIO SE AVESSI INCONTRATO 

INSEGNANTI MIGLIORI? 

 

TABELLA 53 

 

QUESITO 

33 

QUESITO 

34 

QUESITO 

35 

N Valido 35 35 33 

Mancante/

i 
0 0 2 

Media 3,2286 3,0857 3,1818 

Mediana 3,0000 3,0000 3,0000 

Modalità 3,00 3,00 4,00 

Deviazione std. ,73106 ,88688 ,80834 

Somma 113,00 108,00 105,00 

Percentili 25 3,0000 3,0000 2,5000 

50 3,0000 3,0000 3,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 54. QUESITO 33 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

più falso che 

vero 
6 17,1 17,1 17,1 

più vero che 

falso 
15 42,9 42,9 60,0 

vero 14 40,0 40,0 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 55. QUESITO 34 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

falso 2 5,7 5,7 5,7 

più falso che 

vero 
6 17,1 17,1 22,9 

più vero che 

falso 
14 40,0 40,0 62,9 

vero 13 37,1 37,1 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 56. QUESITO 35 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentual

e valida 

Percentual

e 

cumulativa 

Valido più falso che 

vero 
8 22,9 24,2 24,2 

più vero che 

falso 
11 31,4 33,3 57,6 

vero 14 40,0 42,4 100,0 

Totale 33 94,3 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
2 5,7   

Totale 35 100,0   
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Grafico a torta 38 

 

Grafico a torta 39 
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Grafico a torta 40 

 

 

 

 

QUESITI 36-37-38: 

36) VIENI SEMPRE INTERROGATO QUANDO NON SEI PREPARATO? 

37) CHI SI IMPEGNA A FONDO NELLE COSE PRIMA O POI OTTIENE I 

RISULTATI CHE SI MERITA? 

38) PER AVERE SUCCESSO NELLO STUDIO COME NELLA VITA E’ 

FONDAMENTALE AVERE AMICI INFLUENTI? 
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TABELLA 57 

 

QUESITO3

6 

QUESITO3

7 

QUESITO3

8 

N Valido 35 35 33 

Mancante/

i 
0 0 2 

Media 2,2000 3,3714 2,5758 

Mediana 2,0000 4,0000 3,0000 

Modalità 2,00 4,00 2,00 

Deviazione std. 1,02326 ,87735 1,06155 

Somma 77,00 118,00 85,00 

Percentili 25 1,0000 3,0000 2,0000 

50 2,0000 4,0000 3,0000 

75 3,0000 4,0000 3,5000 
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TABELLA 58. QUESITO 36 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

falso 10 28,6 28,6 28,6 

più falso che 

vero 
13 37,1 37,1 65,7 

più vero che 

falso 
7 20,0 20,0 85,7 

vero 5 14,3 14,3 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 59. QUESITO 37 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

falso 2 5,7 5,7 5,7 

più falso che 

vero 
3 8,6 8,6 14,3 

più vero che 

falso 
10 28,6 28,6 42,9 

vero 20 57,1 57,1 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 60. QUESITO 38 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentuale 

valida 

Percentual

e 

cumulativa 

Valido falso 6 17,1 18,2 18,2 

più falso che 

vero 
10 28,6 30,3 48,5 

più vero che 

falso 
9 25,7 27,3 75,8 

vero 8 22,9 24,2 100,0 

Totale 33 94,3 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
2 5,7   

Totale 35 100,0   
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Grafico a torta 41 

 

Grafico a torta 42 
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Grafico a torta 43 

 

 

 

QUESITI 39-40-41 

39) QUANDO SBAGLI UN COMPITO PENSI CHE IL DOCENTE SIA TROPPO 

SEVERO? 

40) QUANDO LE COSE VANNO MALE PRIMA DI TUTTO TI CHIEDI DOVE HAI 

SBAGLIATO? 

41) SEI CONVINTO DI AVERE SUFFICIENTI CAPACITA’ PER OTTENERE DEI 

BUONI RISULTATI NELLO STUDIO? 
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TABELLA 61 

 

QUESITO3

9 

QUESITO4

0 

QUESITO4

1 

N Valido 35 35 35 

Mancante/

i 
0 0 0 

Media 1,9429 3,3429 3,6000 

Mediana 2,0000 4,0000 4,0000 

Modalità 2,00 4,00 4,00 

Deviazione std. ,83817 ,87255 ,55307 

Somma 68,00 117,00 126,00 

Percentili 25 1,0000 3,0000 3,0000 

50 2,0000 4,0000 4,0000 

75 2,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 62. QUESITO 39 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

falso 11 31,4 31,4 31,4 

più falso che 

vero 
17 48,6 48,6 80,0 

più vero che 

falso 
5 14,3 14,3 94,3 

vero 2 5,7 5,7 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 63. QUESITO 40 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

falso 2 5,7 5,7 5,7 

più falso che 

vero 
3 8,6 8,6 14,3 

più vero che 

falso 
11 31,4 31,4 45,7 

vero 19 54,3 54,3 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 64. QUESITO 41 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

più falso che 

vero 
1 2,9 2,9 2,9 

più vero che 

falso 
12 34,3 34,3 37,1 

vero 22 62,9 62,9 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

Grafico a torta 44
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Grafico a torta 45 

 

Grafico a torta 45 
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QUESITI 42-43-44-45: 

42) SEI CAPACE DI STUDIARE CON ORDINE E DISCIPLINA QUANDO LO 

DECIDI? 

43) SE PUOI CERCHI DI EVITARE I COMPITI DIFFICLI? 

44) CREDI DI NON ESSERE MENO INTELLIGENTE E CAPACE DELLA 

MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI? 

45) PUOI IMPARARE QUASI TUTTO SE TI IMPEGNI? 

 

TABELLA 65 

 

QUESITO4

2 

QUESITO4

3 

QUESITO4

4 

QUESITO4

5 

N Valido 35 35 34 35 

Mancante/

i 
0 0 1 0 

Media 3,6571 2,5429 3,2941 3,8286 

Mediana 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 

Modalità 4,00 4,00 4,00 4,00 

Deviazione std. ,53922 1,19663 1,00089 ,38239 

Somma 128,00 89,00 112,00 134,00 

Percentili 25 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 

50 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 66. QUESITO 42 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

più falso che 

vero 
1 2,9 2,9 2,9 

più vero che 

falso 
10 28,6 28,6 31,4 

vero 24 68,6 68,6 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  

 

TABELLA 67. QUESITO 43 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

falso 9 25,7 25,7 25,7 

più falso che 

vero 
9 25,7 25,7 51,4 

più vero che 

falso 
6 17,1 17,1 68,6 

vero 11 31,4 31,4 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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TABELLA 68. QUESITO 44 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido falso 3 8,6 8,8 8,8 

più falso che 

vero 
4 11,4 11,8 20,6 

più vero che 

falso 
7 20,0 20,6 41,2 

vero 20 57,1 58,8 100,0 

Totale 34 97,1 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
1 2,9   

Totale 35 100,0   

 

TABELLA 69. QUESITO45 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

più vero che 

falso 
6 17,1 17,1 17,1 

vero 29 82,9 82,9 100,0 

Totale 35 100,0 100,0  
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Grafico a torta 46 

 

Grafico a torta 47 
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Grafico a torta 48 

 

 

Grafico a torta 49
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QUESTIONARIO SULLA CULTURA ORIENTATIVA: 

 

Gentile Docente,  

La invitiamo a partecipare a questa ricerca, il cui obiettivo è quello di capire come 

migliorare, attraverso le risposte ed il punto di vista di coloro che compongono la 

comunità scolastica, l’orientamento nelle scuole di secondo livello e istituti universitari.  

Le assicuriamo di trattare le risposte da Lei fornite con la massima riservatezza e solo a 

fini di ricerca. 

 

Informazioni biografiche da compilare  

Sesso:            M         F 

Età:____________  

Stato civile:      □ libero                □ coniugato/convivente                 □ 

separato/divorziato                □ vedovo   

            

Titolo di Studio: □  Diploma scuola sup.           □ Laurea        □ Formazione post 

laurea        

Anni di insegnamento: □ fino a 5      □ Da 6 a 10           □ da 11 a 20         □ Più di 21   

Disciplina di insegnamento  :              

 

 

Domanda n.1: Numero e tipologia di scuole partner presenti nell’ indagine 

conoscitiva 

 

Tipologia di Istituto: Scuola Sup. II Grado                Istituti professionali 

 

Istituti universitari:    

 

Domanda n.2: Numero di scuole rispondenti al progetto  
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ATTITUDINI 

 

Come rispondere: accanto a ciascun’affermazione ci sono 5 opzioni in scala da 1 a 5 (da 

1=nullo   a    5=elevato).  Legga attentamente ciascuna frase e poi segni con la (X) il 

numero che meglio rappresenta ciò che fa o pensa. 

Deve scegliere solo uno nella seguente scala crescente: 

   

 

 1 

null

o 

   5 

eleva

to 

      

1. Indichi il livello di competenza relativo all’ orientamento nella 

scuola sec. Di II grado 

1 2 3 4 5 

2. Indichi il suo livello di competenza relativo all’ orientamento 

negli Istituti professionali 

1 2 3 4 5 

3. Indichi il livello di competenza relativo all’orientamento negli 

Istituti universitari  

1 2 3 4 5 

      

 

 

 

Valuti il grado di competenza all’orientamento rispetto alle seguenti figure 

professionali  

(segni con una X la colonna corrispondente alla sua risposta) 

 

 scars

o 

medi

o 

buon

o 

ottim

o 1. referente di progetto     

2. responsabile orientamento     

3. referente per una azione di progetto     

4. referente contro la dispersione scolastica       

5. funzione strumentale successo educativo e scolastico     

6. membro commissione di istituto     
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7. orientatore, progettista       

8. funzione strumentale per l'orientamento       

 

importanza riconosciuta al progetto dentro la scuola in termini di inserimento nel 

POF, discussione negli organi istituzionali, applicazione delle attività e uso degli 

strumenti. 

 

(segni con una X la colonna corrispondente alla sua risposta) 

 

 mai poch

e 

volte 

spess

o 

sempre 

1.   Scuola secondaria di II grado     

2.  Istit. Form. Prof     

3. Istituti universitari      

4. Istituti formazione post universitaria      

 

 

Discussione dei progetti orientamento durante i consigli di classe  

 

(segni con una X la colonna corrispondente alla sua risposta) 

 

 

 

 

mai raram

ente 

qualc

he 

volta 

spess

o 

sempr

e 5. Scuola secondaria di II grado      

6. Istit. Form. Prof      

7. Istituti universitari      

8. Istituti formazione post universitaria      
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RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 

 

9. Ha partecipato a progetti di innovazione/orientamento didattico nell'ultimo 

triennio?  

 Si 

 No 

 

10. Con quale assiduità sussiste Partecipazione a percorsi ed eventi formativi? 

 Master universitari 

 Master non universitari  

 Corso universitario breve (8-29 ore) 

 Corso universitario (oltre 30 ore) 

 Corso universitario breve (8-29 ore) 

 Corso non universitario (oltre 30 ore) 

 Corso per qualifica professionale  

 Partecipazione a seminari e convegni  

 

11. Durante quale periodo dell’anno preferirebbe venissero organizzati corsi di 

orientamento /formazione?  

 I Quadrimestre 

 II Quadrimestre 

 

12. Quale impostazione pensa debba avere un eventuale corso di orientamento 

scolastico?  

 On line 

 Esclusivamente teorica con lezioni tenute da un esperto 

 Teorico-pratica (con almeno la metà delle ore dedicate a lavori di gruppo, 

simulazioni, confronti) 

 Pratico-applicativa (una minima parte ad attività teoriche, ed il resto ad attività 

di gruppo, applicazione e verifica di tecniche proposte) 

 

13. Quale tipologia pensa debba avere un eventuale corso di di orientamento 
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scolastico? 

 Intensiva 

 Periodica 

 

ATTEGGIAMENTO 

 

Di seguito sono riportate alcune affermazioni: è opportuno riflettere sulle affermazioni 

che vengono proposte e poi con sincerità indicare il grado di condivisione 

dell’affermazione proposta mettendo una crocetta ad una di queste 5 alternative: 

A = sono molto in disaccordo 

B = sono in disaccordo 

C = sono indifferente 

D = sono d’accordo 

E = sono molto d’accordo 

 

Indichi se è d’accordo o in disaccordo con le seguenti 

affermazioni. 

(segni con una X la lettera corrispondente alla sua risposta) 

 

 

 

 A B C D E 

14. L’orientamento scolastico favorisce un apprendimento attivo da 

parte degli alunni. 

A B C D E 

15. Trovo conveniente introdurre l’orientamento scolastico nella mia 

lezione 

A B C D E 

16. Credo che al momento l’orientamento scolastico sia molto 

importante per l’insegnamento 

A B C D E 

17. E’ positivo integrare progressivamente l’orientamento scolastico A B C D E 

18. E’ importante lavorare in una scuola ove esiste l’orientamento 

scolastico 

A B C D E 

19. Mi sento a mio agio e sicuro ove sussiste una cultura 

all’orientamento scolastico 

A B C D E 

20. l’orientamento scolastico serve per migliorare l’insegnamento A B C D E 

A. sono molto in disaccordo 

B. sono in disaccordo 

C. sono indifferente 

D. sono d’accordo 

E. sono molto d’accordo 
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21. Le  lezioni migliorano da quando sussiste l’orientamento 

scolastico 

A B C D E 

22. l’orientamento scolastico dovrebbe essere posto in essere  da tutti 

gli insegnanti 

A B C D E 

23. Il lavoro del docente migliora con l’orientamento scolastico A B C D E 

24. La mia materia può arricchirsi grazie all’orientamento scolastico A B C D E 

25. Ha senso credere l’orientamento scolastico possa cambiare il 

modo di insegnare 

A B C D E 

26. Dovrebbe essere premiato il miglioramento dell’orientamento 

scolastico nelle infrastrutture attuali 

A B C D E 

27. Sono disposto ad imparare le possibilità che offrono le 

competenze del l’orientamento scolastico  

A B C D E 

28. L’insegnamento migliorerà con l’orientamento scolastico A B C D E 

29. L’uso dell’orientamento scolastico in alcune attività è un buon 

modo per far apprendere agli alunni 

A B C D E 

30. Mi preoccupa che, nel mio futuro di docente, io debba usare di 

più l’orientamento scolastico 

A B C D E 

31. l’orientamento scolastico mi da flessibilità di spazio e tempo per 

comunicare con i miei alunni 

A B C D E 

32. l’orientamento scolastico permette di sviluppare un 

apprendimento significativo per gli studenti 

A B C D E 

33. Mi angoscia tanta poca informazione circa l’orientamento 

scolastico 

A B C D E 

34. Mi sembra giusto sforzarmi per integrare l’orientamento 

scolastico nel programma delle mie materie 

A B C D E 

35. L ‘uso del l’orientamento scolastico   aiuterà il docente a 

realizzare meglio il suo compito 

A B C D E 

36. Le mie lezioni acquisteranno maggior efficacia attraverso 

l’orientamento scolastico 

A B C D E 

37. Credo che i professori dovrebbero usare l’orientamento scolastico 

per facilitare l’apprendimento degli alunni 

A B C D E 
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STATO CIVILE, INSEGNAMENTO E TITOLO DI STUDIO 

TABELLA 70 

 

STATO 

civile 

TITOLO di 

STUDIO 

ANNI di 

INSEGNAM

ENTO 

N Valido 53 47 52 

Mancante/

i 
2 8 3 

Media 1,9057 2,0426 3,1923 

Mediana 2,0000 2,0000 3,0000 

Modalità 2,00 2,00 4,00 

Deviazione std. ,74069 ,29173 ,95051 

Somma 101,00 96,00 166,00 

Percentili 25 1,0000 2,0000 3,0000 

50 2,0000 2,0000 3,0000 

75 2,0000 2,0000 4,0000 
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TABELLA 71. STATO civile 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentual

e valida 

Percentual

e 

cumulativ

a 

Valido libero 15 27,3 28,3 28,3 

coniugato/convi

vente 
30 54,5 56,6 84,9 

separato/divorzi

ato 
6 10,9 11,3 96,2 

vedovo 2 3,6 3,8 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancant

e/i 

,00 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 72. TITOLO di STUDIO 

 

Frequen

za 

Percentu

ale 

Percentual

e valida 

Percentua

le 

cumulativ

a 

Valido diploma scuola 

superiore 
1 1,8 2,1 2,1 

laurea 43 78,2 91,5 93,6 

formazione post 

laurea 
3 5,5 6,4 100,0 

Totale 47 85,5 100,0  

Mancan

te/i 

,00 
8 14,5   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 73. ANNI di INSEGNAMENTO 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido fino a 5 4 7,3 7,7 7,7 

da 6 a 10 7 12,7 13,5 21,2 

da 11 a 

20 
16 29,1 30,8 51,9 

più di 21 25 45,5 48,1 100,0 

Totale 52 94,5 100,0  

Mancante

/i 

,00 
3 5,5   

Totale 55 100,0   
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Grafico a torta 50 

 

Grafico a torta 51

 

  



 

255 

 

Grafico a torta 52 
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TABELLA 74. 

 SESSO ETA 

N Valido 54 53 

Mancante/

i 
1 2 

Media  50,2075 

Mediana  52,0000 

Modalità  50,00 

Deviazione std.  8,07503 

Somma  2661,00 

Percentili 25  45,0000 

50  52,0000 

75  56,0000 
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ETA’ E SESSO 

TABELLA 75. SESSO 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido femmina 34 61,8 63,0 63,0 

maschio 20 36,4 37,0 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

- 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 76. ETA’ 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 29,00 2 3,6 3,8 3,8 

36,00 2 3,6 3,8 7,5 

38,00 2 3,6 3,8 11,3 

40,00 2 3,6 3,8 15,1 

41,00 1 1,8 1,9 17,0 

42,00 1 1,8 1,9 18,9 

45,00 4 7,3 7,5 26,4 

47,00 2 3,6 3,8 30,2 

48,00 2 3,6 3,8 34,0 

49,00 1 1,8 1,9 35,8 

50,00 7 12,7 13,2 49,1 

52,00 4 7,3 7,5 56,6 

53,00 2 3,6 3,8 60,4 

54,00 2 3,6 3,8 64,2 

55,00 3 5,5 5,7 69,8 

56,00 4 7,3 7,5 77,4 
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57,00 1 1,8 1,9 79,2 

58,00 4 7,3 7,5 86,8 

59,00 1 1,8 1,9 88,7 

60,00 4 7,3 7,5 96,2 

62,00 2 3,6 3,8 100,0 

Total

e 
53 96,4 100,0  

Mancant

e/i 

,00 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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MATERIA E TIPOLOGIA DI ISTITUTO 

 

TABELLA 77. Statistiche 

 

DISCIPLIN

A di 

INSEGNAM

ENTO 

TIPOLOGIA 

istituto 

N Valido 42 54 

Mancante/

i 
13 1 

Media  1,1111 

Mediana  1,0000 

Modalità  1,00 

Deviazione std.  ,41964 

Percentili 25  1,0000 

50  1,0000 

75  1,0000 
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TABELLA 78. DISCIPLINA di INSEGNAMENTO 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Valido chimica analitica e 

strumentale/scienze naturali 
1 1,8 2,4 

chimica e tecnologie cimiche 1 1,8 2,4 

diritto 3 5,5 7,1 

disegno e storia dell'arte 4 7,3 9,5 

filosofia 4 7,3 9,5 

fisica 1 1,8 2,4 

geografia 1 1,8 2,4 

informatica 2 3,6 4,8 

inglese 3 5,5 7,1 

laboratorio di chimica 1 1,8 2,4 

laboratorio di fisica 1 1,8 2,4 

lettere 8 14,5 19,0 

matematica 6 10,9 14,3 

scienze motorie 1 1,8 2,4 

scienze naturali 2 3,6 4,8 

sostegno 1 1,8 2,4 

storia dell'arte 1 1,8 2,4 

storia e filosofia 1 1,8 2,4 
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Totale 42 76,4 100,0 

Mancante/

i 

- 
13 23,6  

Totale 55 100,0  

 

TABELLA 79. DISCIPLINA di INSEGNAMENTO 

 

Percentuale 

cumulativa 

Valido chimica analitica e strumentale/scienze naturali 2,4 

chimica e tecnologie cimiche 4,8 

diritto 11,9 

disegno e storia dell'arte 21,4 

filosofia 31,0 

fisica 33,3 

geografia 35,7 

informatica 40,5 

inglese 47,6 

laboratorio di chimica 50,0 

laboratorio di fisica 52,4 

lettere 71,4 

matematica 85,7 

scienze motorie 88,1 
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scienze naturali 92,9 

sostegno 95,2 

storia dell'arte 97,6 

storia e filosofia 100,0 

Totale  

Mancante/i -  

Totale  

 

TABELLA 80. TIPOLOGIA istituto 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scuola superiore II 

grado 
50 90,9 92,6 92,6 

istituti professionali 2 3,6 3,7 96,3 

istituti universitari 2 3,6 3,7 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

,00 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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Disciplina INSEGNAMENTO e ISTITUTO 

TABELLA 81. Statistiche 

 

DISCIPLIN

A di 

INSEGNAM

ENTO 

TIPOLOGIA 

istituto 

N Valido 42 54 

Mancante/

i 
13 1 

Media  1,1111 

Mediana  1,0000 

Modalità  1,00 

Deviazione std.  ,41964 

Somma  60,00 

Percentili 25  1,0000 

50  1,0000 

75  1,0000 
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TABELLA 82. DISCIPLINA di INSEGNAMENTO 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Valido chimica analitica e 

strumentale/scienze naturali 
1 1,8 2,4 

chimica e tecnologie chimiche 1 1,8 2,4 

diritto 3 5,5 7,1 

disegno e storia dell'arte 4 7,3 9,5 

filosofia 4 7,3 9,5 

fisica 1 1,8 2,4 

geografia 1 1,8 2,4 

informatica 2 3,6 4,8 

inglese 3 5,5 7,1 

laboratorio di chimica 1 1,8 2,4 

laboratorio di fisica 1 1,8 2,4 

lettere 8 14,5 19,0 

matematica 4 7,3 9,5 

matematica e fisica 2 3,6 4,8 

scienze motorie 1 1,8 2,4 

scienze naturali 2 3,6 4,8 

sostegno 1 1,8 2,4 

storia dell'arte 1 1,8 2,4 
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storia e filosofia 1 1,8 2,4 

Totale 42 76,4 100,0 

Mancante/

i 

- 
13 23,6  

Totale 55 100,0  

 

TABELLA 83. DISCIPLINA di INSEGNAMENTO 

 

Percentuale 

cumulativa 

Valido chimica analitica e strumentale/scienze naturali 2,4 

chimica e tecnologie chimiche 4,8 

diritto 11,9 

disegno e storia dell'arte 21,4 

filosofia 31,0 

fisica 33,3 

geografia 35,7 

informatica 40,5 

inglese 47,6 

laboratorio di chimica 50,0 

laboratorio di fisica 52,4 

lettere 71,4 

matematica 81,0 
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matematica e fisica 85,7 

scienze motorie 88,1 

scienze naturali 92,9 

sostegno 95,2 

storia dell'arte 97,6 

storia e filosofia 100,0 

Totale  

Mancante/i -  

Totale  

 

TABELLA 84. TIPOLOGIA istituto 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scuola superiore II 

grado 
50 90,9 92,6 92,6 

istituti professionali 2 3,6 3,7 96,3 

istituti universitari 2 3,6 3,7 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

,00 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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ATTITUDINI E LIVELLO DI COMPETENZA 

QuestI dati evidenziano la mediocrità dell’attività volta a sponsorizzare l’orientamento 

scolastico, ove il 43% risponde definendo il livello di competenza medio, e la restante 

percentuale si divide tra un valore nullo, poco, buono ed elevato. La situazione si 

duplica relativamente agli istituti professionali. La situazione peggiora a livello 

universitario, ove il 35% evidenzia una competenza di orientamento scarsa e il 20% 

media. 

TABELLA 85 

 

LIVELLO 

competenza 

ORIENTAM

ENTO 

scuola II 

grado 

LIVELLO 

competenza 

orientamento 

istituti PROF 

LIVELLO 

competenza 

ORIENTAM

ENTO 

istituti 

UNIVERSIT

ARI 

N Valido 54 49 50 

Mancante/

i 
1 6 5 

Media 3,1481 3,2041 2,5600 

Mediana 3,0000 3,0000 2,0000 

Modalità 3,00 3,00 2,00 

Deviazione std. ,95971 1,13614 1,14571 

Percentili 25 3,0000 2,5000 2,0000 

50 3,0000 3,0000 2,0000 

75 4,0000 4,0000 3,2500 
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TABELLA 86. LIVELLO DI COMPETENZA PER 

L’ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA DI II GRADO 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido nullo 2 3,6 3,7 3,7 

poco 10 18,2 18,5 22,2 

medio 25 45,5 46,3 68,5 

buono 12 21,8 22,2 90,7 

elevat

o 
5 9,1 9,3 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante

/i 

,00 
1 1,8   

Totale 55 100,0   

 

  



 

273 

 

TABELLA 87. LIVELLO competenza ORIENTAMENTO istituti 

PROF 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido nullo 4 7,3 8,2 8,2 

poco 8 14,5 16,3 24,5 

medio 18 32,7 36,7 61,2 

buono 12 21,8 24,5 85,7 

elevato 7 12,7 14,3 100,0 

Totale 49 89,1 100,0  

Mancante/

i 

,00 
6 10,9   

Totale 55 100,0   

  



 

274 

 

TABELLA 88. LIVELLO competenza ORIENTAMENTO istituti 

UNIVERSITARI 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido nullo 10 18,2 20,0 20,0 

poco 16 29,1 32,0 52,0 

medio 12 21,8 24,0 76,0 

buono 10 18,2 20,0 96,0 

elevato 2 3,6 4,0 100,0 

Totale 50 90,9 100,0  

Mancante/

i 

,00 
5 9,1   

Totale 55 100,0   
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Valuti il grado di competenza all’orientamento rispetto alle seguenti figure 

professionali  

(segni con una X la colonna corrispondente alla sua risposta) 

 

 scar

so 

med

io 

buo

no 

otti

mo 
9. referente di progetto     

10. responsabile orientamento     

11. referente per una azione di progetto     

12. referente contro la dispersione scolastica       

13. funzione strumentale successo educativo e 

scolastico 

    

14. membro commissione di istituto     

15. orientatore, progettista       

16. funzione strumentale per l'orientamento       
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ATTITUDINI E GRADO DI COMPETENZA FIGURE PROFESSIONALI 

TABELLA 89 

 

REFEREN

TE 

progetto 

RESPONS

ABILE 

orientamen

to 

REFEREN

TE per 

AZIONE 

progetto 

REFEREN

TE contro 

DISPERSI

ONE 

scolastica 

N Valido 53 54 53 54 

Mancant

e/i 
2 1 2 1 

Media 2,4906 2,6296 2,3585 2,3704 

Mediana 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 

Modalità 2,00 3,00 2,00 2,00 

Deviazione std. ,77516 ,83092 ,73627 ,83092 

Percenti

li 

25 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

50 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 

75 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

 

FUNZION

E strum 

SUCCESS

O 

educativo 

E 

scolastico 

MEMBRO 

commissio

ne 

ISTITUTO 

ORIENTA

TORE 

progettista 

FUNZION

E 

strumentale 

PER 

orientamen

to 

N Valido 53 51 51 52 
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Mancant

e/i 
2 4 4 3 

Media 2,3962 2,2745 2,2745 2,5385 

Mediana 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 

Modalità 2,00 2,00 2,00 3,00 

Deviazione std. ,66041 ,75042 ,75042 ,72657 

Percenti

li 

25 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

50 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 

75 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

 

TABELLA 90. REFERENTE progetto 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 4 7,3 7,5 7,5 

medio 24 43,6 45,3 52,8 

buono 20 36,4 37,7 90,6 

ottimo 5 9,1 9,4 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancante

/i 

,00 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 91. RESPONSABILE orientamento 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 4 7,3 7,4 7,4 

medio 20 36,4 37,0 44,4 

buono 22 40,0 40,7 85,2 

ottimo 8 14,5 14,8 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

,00 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 92. REFERENTE per AZIONE progetto 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 5 9,1 9,4 9,4 

medio 27 49,1 50,9 60,4 

buono 18 32,7 34,0 94,3 

ottimo 3 5,5 5,7 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancante/

i 

,00 1 1,8   

Sistema 1 1,8   

Totale 2 3,6   

Totale 55 100,0   

 

  



 

281 

 

TABELLA 93. REFERENTE contro DISPERSIONE scolastica 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 7 12,7 13,0 13,0 

medio 25 45,5 46,3 59,3 

buono 17 30,9 31,5 90,7 

ottimo 5 9,1 9,3 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

,00 
1 1,8   

Totale 55 100,0   

 

TABELLA 94. FUNZIONE strum SUCCESSO educativo E scolastico 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 4 7,3 7,5 7,5 

medio 25 45,5 47,2 54,7 

buono 23 41,8 43,4 98,1 

ottimo 1 1,8 1,9 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancante/

i 

,00 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 95. MEMBRO commissione ISTITUTO 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 6 10,9 11,8 11,8 

medio 28 50,9 54,9 66,7 

buono 14 25,5 27,5 94,1 

ottimo 3 5,5 5,9 100,0 

Totale 51 92,7 100,0  

Mancante/

i 

,00 
4 7,3   

Totale 55 100,0   

 

  



 

283 

 

TABELLA 96. ORIENTATORE progettista 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 5 9,1 9,8 9,8 

medio 31 56,4 60,8 70,6 

buono 11 20,0 21,6 92,2 

ottimo 4 7,3 7,8 100,0 

Totale 51 92,7 100,0  

Mancante/

i 

,00 
4 7,3   

Totale 55 100,0   

 

TABELLA 97. FUNZIONE strumentale PER orientamento 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido scarso 3 5,5 5,8 5,8 

medio 22 40,0 42,3 48,1 

buono 23 41,8 44,2 92,3 

ottimo 4 7,3 7,7 100,0 

Totale 52 94,5 100,0  

Mancante/

i 

,00 
3 5,5   

Totale 55 100,0   
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Grafico a torta 64 
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Grafico a torta 66 
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288 

 

importanza riconosciuta al progetto dentro la scuola in termini di inserimento nel 

POF, discussione negli organi istituzionali, applicazione delle attività e uso degli 

strumenti. 

 

(segni con una X la colonna corrispondente alla sua risposta) 

 

 mai poc

he 

volt

e 

spes

so 

sempr

e 
1.   Scuola secondaria di II grado     

38.  Istit. Form. Prof     

39. Istituti universitari      

40. Istituti formazione post universitaria      
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ATTITUDINI IMPORTANZA RICONOSCIUTA AL PROGETTO 

TABELLA 98 

 

importanza

SCUOLAII

grado 

importanzaI

STITformP

ROF 

importanzaI

STITUTIun

iversitari 

importanzaI

STITUTIfo

rmazioneP

OSTuniv 

N Valido 55 44 43 44 

Mancante

/i 
0 11 12 11 

Media 2,7273 2,4318 2,1163 2,0455 

Mediana 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

Modalità 3,00 2,00 2,00 2,00 

Deviazione std. ,70592 ,69542 ,87856 ,86144 

Percenti

li 

25 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 

50 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

75 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 
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TABELLA 99. Importanza SCUOLA II grado 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

mai 1 1,8 1,8 1,8 

poche 

volte 
20 36,4 36,4 38,2 

spesso 27 49,1 49,1 87,3 

sempre 7 12,7 12,7 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  
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TABELLA 100. Importanza ISTIT form PROF 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 3 5,5 6,8 6,8 

poche 

volte 
21 38,2 47,7 54,5 

spesso 18 32,7 40,9 95,5 

sempre 2 3,6 4,5 100,0 

Totale 44 80,0 100,0  

Mancante

/i 

,00 
11 20,0   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 101. Importanza ISTITUTI universitari 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 12 21,8 27,9 27,9 

poche 

volte 
16 29,1 37,2 65,1 

spesso 13 23,6 30,2 95,3 

sempre 2 3,6 4,7 100,0 

Totale 43 78,2 100,0  

Mancante/

i 

,00 
12 21,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 102. Importanza ISTITUTI formazione POST universitaria 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 13 23,6 29,5 29,5 

poche 

volte 
18 32,7 40,9 70,5 

spesso 11 20,0 25,0 95,5 

sempre 2 3,6 4,5 100,0 

Totale 44 80,0 100,0  

Mancante/

i 

,00 
11 20,0   

Totale 55 100,0   
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294 

 

Grafico a torta 71
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Grafico a torta 73 

 

 

Discussione dei progetti orientamento durante i consigli di classe  

 

(segni con una X la colonna corrispondente alla sua risposta) 

 

 

 

 

mai rara

men

te 

qual

che 

volt

a 

spes

so 

sem

pre 
41. Scuola secondaria di II grado      

42. Istit. Form. Prof      

43. Istituti universitari      

44. Istituti formazione post universitaria      

 

 

ATTITUDINI 

 

DISCUSSIONE DEI PROGETTI ORIENTAMENTO DURANTE I CONSIGLI DI 

CLASSE 
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TABELLA 103 

 

DISCUSSI

ONE 

progetti 

orientament

o SCUOLA 

secondaria 

II grado 

DISCUSSI

ONE 

progetti 

ISTITUTI 

form. PROF 

DISCUSSI

ONE 

progetti 

ISTITUTI 

universitari 

DISCUSSI

ONE 

progetti 

ISITUTI 

formazione 

POST 

universitari

a 

N Valido 54 43 40 41 

Mancante

/i 
1 12 15 14 

Media 3,1481 2,7209 2,6250 2,2927 

Mediana 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 

Modalità 3,00 3,00 3,00 1,00 

Deviazione std. ,95971 ,90831 1,14774 1,10100 

Percenti

li 

25 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 

50 3,0000 3,0000 3,0000 2,0000 

75 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

 

  



 

297 

 

TABELLA 104. DISCUSSIONE progetti orientamento SCUOLA 

secondaria II grado 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 1 1,8 1,9 1,9 

raramente 14 25,5 25,9 27,8 

qualche 

volta 
19 34,5 35,2 63,0 

spesso 16 29,1 29,6 92,6 

sempre 4 7,3 7,4 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante

/i 

,00 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 105. DISCUSSIONE progetti ISTITUTI form. PROF 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 5 9,1 11,6 11,6 

raramente 9 16,4 20,9 32,6 

qualche 

volta 
23 41,8 53,5 86,0 

spesso 5 9,1 11,6 97,7 

sempre 1 1,8 2,3 100,0 

Totale 43 78,2 100,0  

Mancante

/i 

,00 
12 21,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 106. DISCUSSIONE progetti ISTITUTI universitari 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 8 14,5 20,0 20,0 

raramente 10 18,2 25,0 45,0 

qualche 

volta 
13 23,6 32,5 77,5 

spesso 7 12,7 17,5 95,0 

sempre 2 3,6 5,0 100,0 

Totale 40 72,7 100,0  

Mancante

/i 

Sistema 
15 27,3   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 107. DISCUSSIONE progetti ISITUTI formazione POST 

universitaria 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mai 12 21,8 29,3 29,3 

raramente 12 21,8 29,3 58,5 

qualche 

volta 
11 20,0 26,8 85,4 

spesso 5 9,1 12,2 97,6 

sempre 1 1,8 2,4 100,0 

Totale 41 74,5 100,0  

Mancante

/i 

Sistema 
14 25,5   

Totale 55 100,0   
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Grafico a torta 77 

 

 

 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 

 

9.Ha partecipato a progetti di innovazione/orientamento didattico nell'ultimo 

triennio?  

 Si 

 No 

 

10.Con quale assiduità sussiste Partecipazione a percorsi ed eventi formativi? 

 Master universitari 

 Master non universitari  

 Corso universitario breve (8-29 ore) 

 Corso universitario (oltre 30 ore) 

 Corso universitario breve (8-29 ore) 
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 Corso non universitario (oltre 30 ore) 

 Corso per qualifica professionale  

 Partecipazione a seminari e convegni  

 

 

 

11.Durante quale periodo dell’anno preferirebbe venissero organizzati corsi di 

orientamento /formazione?  

 I Quadrimestre 

 II Quadrimestre 

 

12.Quale impostazione pensa debba avere un eventuale corso di orientamento 

scolastico?  

 On line 

 Esclusivamente teorica con lezioni tenute da un esperto 

 Teorico-pratica (con almeno la metà delle ore dedicate a lavori di gruppo, 

simulazioni, confronti) 

 Pratico-applicativa (una minima parte ad attività teoriche, ed il resto ad attività 

di gruppo, applicazione e verifica di tecniche proposte) 

 

13.Quale tipologia pensa debba avere un eventuale corso di di orientamento 

scolastico? 

 Intensiva 

 Periodica 

 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI questiti 9-11-12-13 
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TABELLA 108 

 

QUESITO

9 

QUESITO1

1 

QUESITO1

2 

QUESITO1

3 

N Valido 55 55 55 52 

Mancante/

i 
0 0 0 3 

Media 1,3636 1,2909 2,2909 1,6923 

Mediana 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 

Modalità 1,00 1,00 1,00 2,00 

Deviazione std. ,48548 ,45837 1,19680 ,46604 

Percentili 25 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

50 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 

75 2,0000 2,0000 4,0000 2,0000 

 

 

TABELLA 109. QUESITO 9 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido sì 35 63,6 63,6 63,6 

no 20 36,4 36,4 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  
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TABELLA 110. QUESITO 11 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

I 

quadrimestre 
39 70,9 70,9 70,9 

II 

quadrimestre 
16 29,1 29,1 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  

 

TABELLA 111. QUESITO 12 

 

Freque

nza 

Percent

uale 

Percentua

le valida 

Percentuale 

cumulativa 

Vali

do 

on line 19 34,5 34,5 34,5 

teorica con lezioni 

con esperto 
15 27,3 27,3 61,8 

teorico-pratica 7 12,7 12,7 74,5 

pratico-applicativa 14 25,5 25,5 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  
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TABELLA 112. QUESITO 13 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido intensiva 16 29,1 30,8 30,8 

periodic

a 
36 65,5 69,2 100,0 

Totale 52 94,5 100,0  

Mancante

/i 

Sistema 
3 5,5   

Totale 55 100,0   
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Grafico a torta 81

 

 

 

ATTEGGIAMENTO 

 

Di seguito sono riportate alcune affermazioni: è opportuno riflettere sulle affermazioni 

che vengono proposte e poi con sincerità indicare il grado di condivisione 

dell’affermazione proposta mettendo una crocetta ad una di queste 5 alternative: 

A = sono molto in disaccordo 

B = sono in disaccordo 

C = sono indifferente 

D = sono d’accordo 

E = sono molto d’accordo 
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Indichi se è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni. 

 

 

 

 

(segni con una X la lettera corrispondente alla sua risposta) 

 

 

 A B C D E 

14.L’orientamento scolastico favorisce un apprendimento attivo da 

parte degli alunni. 

A B C D E 

15.Trovo conveniente introdurre l’orientamento scolastico nella mia 

lezione 

A B C D E 

16 Credo che al momento l’orientamento scolastico sia molto 

importante per l’insegnamento 

A B C D E 

17. E’ positivo integrare progressivamente l’orientamento scolastico A B C D E 

18. E’ importante lavorare in una scuola ove esiste l’orientamento 

scolastico 

A B C D E 

19. Mi sento a mio agio e sicuro ove sussiste una cultura 

all’orientamento scolastico 

A B C D E 

20. l’orientamento scolastico serve per migliorare l’insegnamento A B C D E 

21. Le  lezioni migliorano da quando sussiste l’orientamento 

scolastico 

A B C D E 

22. l’orientamento scolastico dovrebbe essere posto in essere  da tutti 

gli insegnanti 

A B C D E 

23. Il lavoro del docente migliora con l’orientamento scolastico A B C D E 

24. La mia materia può arricchirsi grazie all’orientamento scolastico A B C D E 

25. Ha senso credere l’orientamento scolastico possa cambiare il 

modo di insegnare 

A B C D E 

26. Dovrebbe essere premiato il miglioramento dell’orientamento 

scolastico nelle infrastrutture attuali 

A B C D E 

27. Sono disposto ad imparare le possibilità che offrono le competenze 

del l’orientamento scolastico  

A B C D E 

28. L’insegnamento migliorerà con l’orientamento scolastico A B C D E 

29. L’uso dell’orientamento scolastico in alcune attività è un buon 

modo per far apprendere agli alunni 

A B C D E 

30. Mi preoccupa che, nel mio futuro di docente, io debba usare di più 

l’orientamento scolastico 

A B C D E 

31. l’orientamento scolastico mi da flessibilità di spazio e tempo per 

comunicare con i miei alunni 

A B C D E 

F. sono molto i n disaccordo 

G. sono in disaccordo 

H. sono indifferente 

I. sono d’accordo 

J. sono molto d’accordo 
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32. l’orientamento scolastico permette di sviluppare un apprendimento 

significativo per gli studenti 

A B C D E 

33. Mi angoscia tanta poca informazione circa l’orientamento 

scolastico 

A B C D E 

34. Mi sembra giusto sforzarmi per integrare l’orientamento scolastico 

nel programma delle mie materie 

A B C D E 

35. L ‘uso del l’orientamento scolastico   aiuterà il docente a realizzare 

meglio il suo compito 

A B C D E 

36. Le mie lezioni acquisteranno maggior efficacia attraverso 

l’orientamento scolastico 

A B C D E 

37. Credo che i professori dovrebbero usare l’orientamento scolastico 

per facilitare l’apprendimento degli alunni 

A B C D E 

 

 

 

 

ATTEGGIAMENTO QUESITI 14 -15-16-17 

TABELLA 113 

 

QUESITO1

4 

QUESITO1

5 

QUESITO1

6 

QUESITO1

7 

N Valido 53 55 53 53 

Mancante/

i 
2 0 2 2 

Media 3,6981 3,5636 3,6226 3,7170 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Modalità 4,00 4,00 4,00 4,00 

Deviazione std. 1,11949 1,01404 1,02331 ,86330 

Percentili 25 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

50 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 114. QUESITO 14 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
3 5,5 5,7 5,7 

disaccordo 6 10,9 11,3 17,0 

indifferente 7 12,7 13,2 30,2 

d'accordo 25 45,5 47,2 77,4 

molto 

d'accordo 
12 21,8 22,6 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 115. QUESITO 15 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

molto 

disaccordo 
1 1,8 1,8 1,8 

disaccordo 9 16,4 16,4 18,2 

indifferente 12 21,8 21,8 40,0 

d'accordo 24 43,6 43,6 83,6 

molto 

d'accordo 
9 16,4 16,4 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  
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TABELLA 116. QUESITO 16 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
2 3,6 3,8 3,8 

disaccordo 7 12,7 13,2 17,0 

indifferente 8 14,5 15,1 32,1 

d'accordo 28 50,9 52,8 84,9 

molto 

d'accordo 
8 14,5 15,1 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancante

/i 

Sistema 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 117. QUESITO 17 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
2 3,6 3,8 3,8 

disaccordo 2 3,6 3,8 7,5 

indifferente 11 20,0 20,8 28,3 

d'accordo 32 58,2 60,4 88,7 

molto 

d'accordo 
6 10,9 11,3 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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ATTEGGIAMENTO QUESITI 18-19-20-21 

TABELLA 118 

 

QUESITO1

8 

QUESITO1

9 

QUESITO2

0 

QUESITO2

1 

N Valido 52 52 54 54 

Mancante/

i 
3 3 1 1 

Media 3,8654 3,6538 3,5741 3,5370 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Modalità 4,00 4,00 4,00 4,00 

Deviazione std. ,86385 ,88306 ,92353 ,98504 

Percentili 25 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

50 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 119. QUESITO 18 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Perce

ntuale 

cumul

ativa 

Valido molto 

disaccordo 
1 1,8 1,9 1,9 

disaccordo 3 5,5 5,8 7,7 

indifferente 8 14,5 15,4 23,1 

d'accordo 30 54,5 57,7 80,8 

molto d'accordo 10 18,2 19,2 100,0 

Totale 52 94,5 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
3 5,5   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 120. QUESITO 19 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Perce

ntuale 

cumul

ativa 

Valido molto 

disaccordo 
1 1,8 1,9 1,9 

disaccordo 5 9,1 9,6 11,5 

indifferente 11 20,0 21,2 32,7 

d'accordo 29 52,7 55,8 88,5 

molto d'accordo 6 10,9 11,5 100,0 

Totale 52 94,5 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
3 5,5   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 121. QUESITO 20 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
2 3,6 3,7 3,7 

disaccordo 3 5,5 5,6 9,3 

indifferente 18 32,7 33,3 42,6 

d'accordo 24 43,6 44,4 87,0 

molto 

d'accordo 
7 12,7 13,0 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante

/i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 122. QUESITO 21 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
2 3,6 3,7 3,7 

disaccordo 5 9,1 9,3 13,0 

indifferente 17 30,9 31,5 44,4 

d'accordo 22 40,0 40,7 85,2 

molto 

d'accordo 
8 14,5 14,8 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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ATTEGGIAMENTO QUESITI 22-23-24-25 

TABELLA 123 

 

QUESITO2

2 

QUESITO2

3 

QUESITO2

4 

QUESITO2

5 

N Valido 54 55 54 55 

Mancante/

i 
1 0 1 0 

Media 3,5000 3,5818 3,4630 3,3273 

Mediana 3,5000 4,0000 4,0000 4,0000 

Modalità 3,00 4,00 4,00 4,00 

Deviazione std. ,98575 1,06616 1,05889 1,07246 

Percentili 25 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

50 3,5000 4,0000 4,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 124. QUESITO 22 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
1 1,8 1,9 1,9 

disaccordo 7 12,7 13,0 14,8 

indifferente 19 34,5 35,2 50,0 

d'accordo 18 32,7 33,3 83,3 

molto 

d'accordo 
9 16,4 16,7 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 125. QUESITO 23 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

molto 

disaccordo 
3 5,5 5,5 5,5 

disaccordo 7 12,7 12,7 18,2 

indifferente 8 14,5 14,5 32,7 

d'accordo 29 52,7 52,7 85,5 

molto 

d'accordo 
8 14,5 14,5 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  
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TABELLA 126. QUESITO 24 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentuale 

valida 

Percentual

e 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
3 5,5 5,6 5,6 

disaccordo 7 12,7 13,0 18,5 

indifferente 13 23,6 24,1 42,6 

d'accordo 24 43,6 44,4 87,0 

molto 

d'accordo 
7 12,7 13,0 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 127. QUESITO25 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

molto 

disaccordo 
4 7,3 7,3 7,3 

disaccordo 8 14,5 14,5 21,8 

indifferente 14 25,5 25,5 47,3 

d'accordo 24 43,6 43,6 90,9 

molto 

d'accordo 
5 9,1 9,1 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  
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ATTEGGIAMENTO QUESITI 26-27-28-29 

TABELLA 128 

 

QUESITO2

6 

QUESITO2

7 

QUESITO2

8 

QUESITO2

9 

N Valido 54 54 55 55 

Mancante/

i 
1 1 0 0 

Media 3,5741 3,5741 3,5636 3,7273 

Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Modalità 4,00 4,00 4,00 4,00 

Deviazione std. 1,10917 1,07461 ,99561 ,89141 

Percentili 25 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

50 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 129. QUESITO 26 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Perce

ntuale 

cumul

ativa 

Valido molto 

disaccordo 
3 5,5 5,6 5,6 

disaccordo 7 12,7 13,0 18,5 

indifferente 10 18,2 18,5 37,0 

d'accordo 24 43,6 44,4 81,5 

molto d'accordo 10 18,2 18,5 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 130. QUESITO 27 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Perce

ntuale 

cumul

ativa 

Valido molto 

disaccordo 
3 5,5 5,6 5,6 

disaccordo 6 10,9 11,1 16,7 

indifferente 11 20,0 20,4 37,0 

d'accordo 25 45,5 46,3 83,3 

molto d'accordo 9 16,4 16,7 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 131. QUESITO 28 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

molto 

disaccordo 
2 3,6 3,6 3,6 

disaccordo 6 10,9 10,9 14,5 

indifferente 14 25,5 25,5 40,0 

d'accordo 25 45,5 45,5 85,5 

molto 

d'accordo 
8 14,5 14,5 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  

 

TABELLA 132. QUESITO 29 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valid

o 

molto 

disaccordo 
2 3,6 3,6 3,6 

disaccordo 2 3,6 3,6 7,3 

indifferente 13 23,6 23,6 30,9 

d'accordo 30 54,5 54,5 85,5 

molto 

d'accordo 
8 14,5 14,5 100,0 

Totale 55 100,0 100,0  

  



 

335 

 

Grafico a torta 93 

 

Grafico a torta 94

 

  



 

336 

 

Grafico a torta 95 

 

Grafico a torta 96 

 

  



 

337 

 

ATTEGGIAMENTO 30-31-32-33 

TABELLA 133. Statistiche 

 

QUESITO3

0 

QUESITO3

1 

QUESITO3

2 

QUESITO3

3 

N Valido 54 54 54 53 

Mancante/

i 
1 1 1 2 

Media 2,8333 3,2407 3,4259 3,3208 

Mediana 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 

Modalità 3,00 3,00 4,00 4,00 

Deviazione std. ,96642 ,97003 ,94374 1,08793 

Percentili 25 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

50 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 

75 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 134. QUESITO 30 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
5 9,1 9,3 9,3 

disaccordo 13 23,6 24,1 33,3 

indifferente 24 43,6 44,4 77,8 

d'accordo 10 18,2 18,5 96,3 

molto 

d'accordo 
2 3,6 3,7 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 135. QUESITO 31 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
2 3,6 3,7 3,7 

disaccordo 9 16,4 16,7 20,4 

indifferente 22 40,0 40,7 61,1 

d'accordo 16 29,1 29,6 90,7 

molto d'accordo 5 9,1 9,3 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 136. QUESITO32 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
1 1,8 1,9 1,9 

disaccordo 10 18,2 18,5 20,4 

indifferente 12 21,8 22,2 42,6 

d'accordo 27 49,1 50,0 92,6 

molto d'accordo 4 7,3 7,4 100,0 

Totale 54 98,2 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
1 1,8   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 137. QUESITO33 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
4 7,3 7,5 7,5 

disaccordo 7 12,7 13,2 20,8 

indifferente 16 29,1 30,2 50,9 

d'accordo 20 36,4 37,7 88,7 

molto d'accordo 6 10,9 11,3 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancante/

i 

Sistema 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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ATTEGGIAMENTO QUESITI 34-35-36-37 

TABELLA 138. Statistiche 

 

QUESITO3

4 

QUESITO3

5 

QUESITO3

6 

QUESITO3

7 

N Valido 53 52 53 53 

Mancante/

i 
2 3 2 2 

Media 3,5472 3,5000 3,2075 3,6038 

Mediana 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

Modalità 4,00 4,00 4,00 4,00 

Deviazione std. ,99162 ,93934 1,04437 ,92694 

Percentili 25 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

50 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
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TABELLA 139. QUESITO 34 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
1 1,8 1,9 1,9 

disaccordo 8 14,5 15,1 17,0 

indifferente 13 23,6 24,5 41,5 

d'accordo 23 41,8 43,4 84,9 

molto 

d'accordo 
8 14,5 15,1 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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TABELA 140. QUESITO 35 

 

Frequenz

a 

Percentual

e 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
1 1,8 1,9 1,9 

disaccordo 7 12,7 13,5 15,4 

indifferente 15 27,3 28,8 44,2 

d'accordo 23 41,8 44,2 88,5 

molto 

d'accordo 
6 10,9 11,5 100,0 

Totale 52 94,5 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
3 5,5   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 141. QUESITO 36 

 

Frequen

za 

Percentua

le 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
4 7,3 7,5 7,5 

disaccordo 8 14,5 15,1 22,6 

indifferente 18 32,7 34,0 56,6 

d'accordo 19 34,5 35,8 92,5 

molto 

d'accordo 
4 7,3 7,5 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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TABELLA 142. QUESITO 37 

 

Frequenz

a 

Percentua

le 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido molto 

disaccordo 
1 1,8 1,9 1,9 

disaccordo 4 7,3 7,5 9,4 

indifferente 19 34,5 35,8 45,3 

d'accordo 20 36,4 37,7 83,0 

molto 

d'accordo 
9 16,4 17,0 100,0 

Totale 53 96,4 100,0  

Mancant

e/i 

Sistema 
2 3,6   

Totale 55 100,0   
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Grafico a torta 104 

 

Riepilogo dei casi 

 

Casi 

Valido Mancante/i Totale 

N 

Percentua

le N 

Percentua

le N 

Assiduità 

PARTECIPAZIONE 
50 90,9% 5 9,1% 55 

 

Riepilogo dei casi 

 

Casi 

Totale 

Percentuale 

Assiduità PARTECIPAZIONE 100,0% 
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a. Gruppo di dicotomia ordinato in tabelle al valore 1. 

 

TABELLA 143. Frequenze assiduità PARTECIPAZIONE 

 

Risposte 

Percentual

e di casi N 

Percentua

le 

Assiduità 

PARTECIPAZIONE 

MASTER 8 9,6% 16,0% 

MASTER non 

universitari 
9 10,8% 18,0% 

CORSO 

universitario 

BREVE 

7 8,4% 14,0% 

CORSO 

universitario  
5 6,0% 10,0% 

CORSO non 

UNIVERSITARIO 

brev 

3 3,6% 6,0% 

CORSO non 

UNIVERSITARIO 
6 7,2% 12,0% 

QUALIFICA 

professionale 
12 14,5% 24,0% 

SEMINARI/conve

gni 
33 39,8% 66,0% 

Totale 83 100,0% 166,0% 

 

 

 

  



 

352 

 

  



 

353 

 

BIBLIOGRAFIA:  

AA.VV. (2006). Competenze e loro valutazione in ambito formativo. Quaderni 

dell’Istituto Comunicazione Istituzionale e Formativa (ICIeF), 12. Università della 

Svizzera Italiana: Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

AJELLO, A.M., CHIORRINI, P., e GHIONE V. (2003). Dispersione e dintorni. 

Glossario. Roma: MIUR, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione-Università "La Sapienza". 

AMORETTI, G. e RANIA N. (2005). L'orientamento: teorie, strumenti e metodi. 

Roma: Carocci Editore. 

ANDRIOLO, G. e  CONSOLINI M. (2000). Progettare l'accoglienza. Come 

organizzare l'accoglienza e l'autoinformazione nei servizi per l'orientamento. Milano: 

FrancoAngeli. 

ANTONI G. e GIACONI N. (2006). Trovare il lavoro che piace. Rimini: Maggioli 

Editore. 

ARCURI L. (1999). Che cosa farò da grande. Bologna: Il Mulino. 

ASTER (2004). Giovani e lavoro, risorse per l'orientamento e il lavoro. Milano: ETAS. 

AUTORI VARI (2002). La scuola che orienta. Percorsi, ruoli, strumenti. Roma: La 

Nuova Italia. 

AUTORI VARI (2003).  L'orientamento come promozione all'inserimento 

occupazionale. Milano: Vita e Pensiero. 

BATINI, F. e GIACONI, N. (2006). Orientamento informativo. Percorsi e strumenti 

per la scelta formativa e professionale. Trento: Erickson. 

BATINI, F. e ZACCARIA, R. (2000). Per un orientamento narrativo. Milano: 

FrancoAngeli. 

BELLAMIO, D., CICCIARELLI, E., SCANDELLA, O. e VIMERCATI, M.  (2002). 

La scuola che orienta. Percorsi, ruoli, strumenti. Milano: La Nuova Italia. 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=631


 

354 

 

BENADUSI, L. e CONSOLI, F. (2014). La scuola italiana alla prova dell’autonomia. In 

Benadusi L. e Consoli F. (a cura di), La governance della scuola. Bologna: Il Mulino.  

BESOZZI, E. (2012). Il processo di socializzazione nella società moderna e 

contemporanea. In L. Ribolzi (a cura di), Formare gli insegnanti. Lineamenti di 

sociologia dell’educazione. Roma: Carocci. 

BONCORI, L. e BONCORI G. (2002). L'orientamento. Metodi, tecniche, test. Roma: 

Carocci Editore. 

BONINI, M.C. (2002). L'orientamento nell'educazione degli adulti. Analisi del contesto 

e prospettive di sviluppo. Milano: FrancoAngeli. 

BOTTANI, N. (1994). Professoressa, addio. Bologna: Il Mulino. 

BRAHAM, B.J. (1998). Trovate la vostra strada! Come realizzarsi e dare uno scopo 

alla propria vita. Milano: FrancoAngeli. 

BRAMANTE, R. e CAPPELLI, F. (2000). Progettare per orientare. Orientamento 

come risorsa: percorsi e prospettive. Milano: Unicopli. 

CAPRARI, G.V., BARBARANELLI, C. e CONRADO, M.R.. Orientamento all’azione 

e personalità. Giornale Italiano di Piscologia, p. 2 2010. 

CAPRARI, G.V. (1996). Le ragioni del successo. Bologna: Il Mulino. 

CASTELLI, C. e VENINI, L. (2005). Psicologia dell'orientamento scolastico e 

professionale. Teorie, modelli e strumenti. Milano: Franco Angeli. 

CERIANI, L. (2005). Psicologia scolastica. Orientamento psicologico nel mondo della 

scuola. Torino: Marietti. 

CHIOSSO, G. (2002). Pedagogia e scienze dell’educazione. In Elementi di pedagogia. 

Brescia: La Scuola. 

COLOMBO, M. (2014). Relazioni interetniche fuori e dentro la scuola. Milano: 

FrancoAngeli.   



 

355 

 

DEL CIMMUTO, A. (2006). Società complessa, transizioni e orientamento. in 

Grimaldi, A. e Del Cimmuto, A. (a cura di). Dialoghi sull’orientamento. Roma: Isfol, 

collana Temi & Strumenti. 

DEL CORE, P., Ferraroli, S., e Fontana, U. (2005). Orientare alle scelte. Percorsi 

evolutivi, strategie e strumenti operativi. Roma: LAS. 

DE PIERI, S. (2000). Orientamento educativo e accompagnamento vocazionale. 

Torino: Elledici, Leumann. 

DOMENICI, G. (a cura di) (2009). Progettare e governare l’autonomia scolastica. 

Napoli: Tecnodid. 

DUBAR, C. (2014). La socializzazione, Come si costruisce l’identità sociale. Bologna: 

Il Mulino.   

FEDERIGHI, P. (2006). Profili professionali con formazione superiore e alta 

formazione e le relative competenze: il manager dei processi formativi nelle reti di 

innovazione. In Alberici, A. e Orefice, P. Le nuove figure professionali della 

formazione in età adulta. Milano: Franco Angeli. 

GALLI, N. (1995). La psicopedagogia di Henri Wallon. Brescia: La Scuola. 

GALLIANI, L. (2009). Web ontology della valutazione educativa. Lecce: Pensa 

Multimedia. 

GIROTTI, L. (2007). In Wallon (1948). Progettarsi: l'orientamento come compito 

educativo permanente. Milano: LaFeltrinelli. 

GRIMALDI, A. (2003). L'orientamento in Europa. Alcune esperienze significative. 

Milano: FrancoAngeli. 

GUICHARD, J. E  HUTEAU, M.  (2003). Psicologia dell'orientamento professionale. 

Teorie e pratiche per orientare la scelta negli studi e nelle professioni. Milano: 

Raffaello Cortina Editore. 

GUICHARD, J. (2006). Orientarsi per costruirsi. In Grimaldi, A. e Del Cimmuto, A. (a 

cura di). Dialoghi sull’orientamento, collana Temi & Strumenti. Roma: Isfol. 



 

356 

 

GUICHARD, J. (2009). Problematiche e sfide dell’orientamento nelle società industriali 

globalizzate all’inizio del XXI secolo. In Di Fabio, A. (a cura di). Career counseling e 

bilancio di competenze. Firenze: Giunti O.S.. 

HAVIGHURST, R.J. (1953). Human developmental and education. New York: Davis 

Mc Key. 

ISFOL (2001). Proposta per un modello operativo. Roma: Isfol. 

ISFOL (2003). L'orientamento a scuola: quale ruolo per l'insegnamento. Milano: 

FrancoAngeli. 

ISFOL (2004). Io di fronte alle situazioni. Uno strumento Isfol per l'orientamento. 

Milano: FrancoAngeli. 

ISFOL (2004). Orient@mento. Un'indagine nazionale sul rapporto tra orientamento e 

informatica. Milano: FrancoAngeli. 

MANCINELLI, M.R. e Manto, M.C. (2002). I bisogni orientativi in età evolutiva. In 

Castelli, C. (a cura di). Orientamento in età evolutiva. Milano: Franco Angeli. 

MAROSTICA, F. (2008). La centralità della didattica orientativa nel processo di 

sostegno all’autorientamento. In Pombeni, P. (a cura di). L’orientamento tra passato e 

futuro. Bologna: Carocci. 

MARTELLI, M. (a cura di) (2005). “Orientare: perché”, Quaderni della Valtiberina, 

15, Liceo Città di Piero, Sansepolcro. 

MICHELINI, M. e STRASSOLDO, M. (1999). Modelli e strumenti per l’orientamento 

universitario in una struttura territoriale d’orientamento. Udine: Forum. 

MOÈ A., e DE BENI, R. (2000). Strategie di autoregolazione e successo scolastico; uno 

studio con studenti di scuola superiore e università. Psicologia dell’educazione e della 

formazione, 1, 31-34. 

MONTEDORO, C. (2005). L’orientamento degli adulti sul lavoro. Linee guida e 

strumenti per gli operatori. Roma: Isfol. 



 

357 

 

MURA, A. (a cura di) (2015). L’orientamento formativo. Questioni storico-tematiche, 

problemi educativi e prospettive pedagogico-didattiche. Milano: Franco Angeli. 

NICOLI, D. (2008). Il modello comune di didattica delle competenze, Alternanza 

Scuola Lavoro e didattica,n. 4 p. 34. 

NOTA, L. e SORESI, S. (2000). Interessi e scelte. Come si evolvono e si rilevano le 

preferenze professionali. Firenze: ITER-Giunti. 

NOTA, L., SORESI, S., MANN, L., e FRIEDMAN, I.A. (2002). Scelte e decisioni 

scolastico-professionali. Firenze: Giunti. 

PÈREZ, Á. (2000). La diversidad en la práctica educativa: modelos de orientación y 

tutoría. Madrid: CCS. 

POMBENI, M.L. (1996). Il colloquio di orientamento. Roma: Carocci Editore. 

POMBENI, M.L. (1996). Orientamento scolastico e professionale. Bologna: Il Mulino. 

RICUPERATI, G. (2015). Storia della scuola in Italia. Brescia: La Scuola. 

SCURATI, C. (1997). Pedagogia della scuola. Brescia: La Scuola. 

SGALAMBRO, L. (2000). Scuola, orientamento, lavoro. Roma: Carocci Editore. 

SIGHINOLFI, M. (2000). Saper minimo sull'orientamento. Materiali didattici modulari 

rivolti agli insegnanti. Milano: FrancoAngeli. 

SULTANA, R.G. (2004). Guidance policies in the knowledge society. Trends, 

challenges and responses across Europe. A Cedefop synthesis report. CEDEFOP, 

Luxembourg.  

TANUCCI, G. (2006). Orientamento: sviluppo di carriera e processi di apprendimento. 

In Grimaldi, A., e Del Commuto G., (a cura di). Dialoghi sull’orientamento. Dalle 

esperienze ai modelli. Roma: Isfol. 

VAN ESBROECK, R. (2011a). L’orientamento a scuola. Una proposta operativa di 

life-design. Firenze: Giunti O.S. 



 

358 

 

VAN ESBROECK, R. (2012a). L’orientamento a scuola. Una proposta operativa di 

life-design. Firenze. Giunti O.S. 

VAN ESBROECK, R. (2012b). Career guidance in secondary education: a model, 

Counseling,.4(2). Trento: Edizioni Erickson. 

VARDANEGA, A. (2009). L’analisi dei dati qualitativi con Atlas.ti. Fare ricerca 

sociale con i dati testuali. Roma: Aracne. 

WALLON, H. (1944). L'arientation scolaire, La Pensée, 1(p. 47). 

WATTS, A.G. e FRETWELL, D.H. (2004). Public policies for career development. 

Case studies and emerging issues for designing career information and guidance 

systems in developing and transition economies. WORLD BANK, Washington. 

ZANNIELLO, G. (a cura di) (2003). Didattica orientativa. Una metodologia educativa 

per l’attivazione dello sviluppo professionale e personale. Napoli: Tecnodid. 

 

 

 

 

  


