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III.24
   –––––––––––––––––
Soft skills self-evaluation questionnaire (3sq), 
caratteristiche e proprietà psichometriche
Soft skills self-evaluation questionnaire (3sq), 
characteristics and psychometric proprieties
   –––––––––––––––––
Pietro Lucisano, Emiliane Rubat du Mérac
Sapienza, Università di Roma

La ricerca condotta nel 2017-2018 è stata indirizzata alla vali-
dazione di uno strumento di autovalutazione di abilità. Il que-
stionario Soft Skills Self-evaluation Questionnaire (3SQ) è sta-
to validato con un campione di convenienza di 1216 studenti
di quarto e quinto anno di scuola secondaria di secondo grado
che partecipavano ai Saloni CAMPUS in 13 città italiane. 
La validazione è stata realizzata attraverso la misurazione della
validità di contenuto e di costrutto, l’affidabilità, la coerenza
interna e l'analisi fattoriale confermativa. 
Una struttura di 10 scale monofattoriali (Fiducia, Apertura,
Collaborazione, Leadership, Empatia, Impegno, Autonomia,
Curiosità, Problem solving e Resilienza) è stata identificata
con l’analisi fattoriale esplorativa e il modello è stato convali-
dato attraverso l’analisi fattoriale confermativa che ha ottenuto
buoni indici di bontà di adattamento. 

The aim of the research conducted in 2017-2018 was to ana-
lyze the psychometric properties of a measurement tool for
self-assessment of skills. The Soft Skills Self-evaluation Ques-
tionnaire (3SQ) was validated with a convenience sample of
1216 students enrolled in upper-secondary schools (11th and
12th grades) in 13 Italian cities.
The validity of the instruments was examined through con-
struct and content validity, reliability, internal consistency and
confirmatory factor analysis.
The scales were identified as mono-factorial (Trust, Openness,
Collaboration, Leadership, Empathy, Commitment, Autono-
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my, Curiosity, Problem solving and Resilience) and the 10-fac-
tor model showed a good fit to the data.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: Soft skill, abilità, Soft Skills Self-evaluation
Questionnaire 3SQ, scuola secondaria di secondo grado, vali-
dazione, analisi fattoriale confermativa.

Keywords: Soft Skill, Ability, Soft Skills Self-evaluation Ques-
tionnaire 3SQ, Upper-secondary Education, Validity, Confir-
matory Factor Analysis.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Contesto

La nostra ricerca ha come obiettivo la costruzione e la taratura di
uno strumento in grado di misurare la autopercezione di alcune
soft skill. Il tema è di grande attualità dato che, soprattutto a li-
vello politico, su questo argomento è stata posta una notevole at-
tenzione dalla quale derivano una raccomandazione del Consi-
glio e Parlamento europeo (Eurydice, 2002), una selezione e de-
scrizione di competenze (Rychen & Hersch-Salganik, 2003; De-
SeCo, 2005), una definizione del concetto di life skill (UNE-
SCO, 2002), l’individuazione di indicatori e parametri di riferi-
mento (Commissione europea, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
e ha portato a dichiarazioni politiche tratte dalle relazioni annua-
le di monitoraggio della Commissione (Education Council and
European Commission, 2004, 2006, 2008). 
Spesso le soft skill vengono descritte come competenze ed è

nostro compito, dunque, cominciare col cercare di far luce sulla
definizione di tale concetto e sulle distinzioni fatte tra le nozioni
di competenza e abilità (skill). Nel 1997, il simposio del Consi-
glio Europeo proponeva che le competenze dovessero essere con-
siderate come “strutture mentali interne nel senso di capacità
[abilities], disposizioni o risorse incorporate nell'individuo”,
espresse nell’interazione con un “compito o richiesta specifica
del mondo reale”. Più tardi, Rychen e Salganik (2003) hanno de-
scritto le strutture interne di una competenza come le dimensio-
ni di “conoscenza, abilità cognitive, abilità pratiche, attitudini,
emozioni, valori, etica e motivazione” (p. 44). Le parole compe-
tenza e abilità sono state definite in modo diverso dalla lettera-
tura in campo educativo, “competenza indica la capacità di ap-
plicare conoscenze, know-how e abilità a una situazione
stabile/ricorrente o mutevole. Due elementi sono cruciali: appli-
care ciò che si sa e ciò che si può fare a uno specifico compito o
problema, ed essere in grado di trasferire questa capacità tra di-
verse situazioni” (Chisholm, 2005, p. 1). La skill era descritta co-
me “la capacità di eseguire complessi atti motori e/o cognitivi
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con facilità e precisione e un'adattabilità alle condizioni mutevo-
li, mentre il termine competenza indicava un complesso sistema
d'azione che comprendeva capacità cognitive, atteggiamenti e al-
tre componenti non cognitivi” (Rychen, 2004, p. 21-22). In un
articolo del 2004, Tiana sosteneva che “il concetto di competen-
za dovrebbe essere considerato più ampio, più generale e come
un livello superiore di cognizione e complessità rispetto all'abili-
tà concettuale” (p. 73).

Per la nostra ricerca ci sembra particolarmente utile il riferi-
mento alla distinzione che la Nussbaum (1987) fa tra “basic”,
“internal” e “combined capabilities” (59-76). Nel contesto scuo-
la, gli stati interni possono essere considerati come “capacità di
agire efficacemente sulla base di un complesso di conoscenze,
abilità e abiti di pensiero” (Baldacci, 2014, p. 62) e ciò che ab-
biamo cercato di misurare con lo strumento 3SQ è proprio la
percezione che gli studenti hanno di alcuni dei loro propri stati
interni, mentre misurare le loro capacità combinate avrebbe ri-
chiesto necessariamente un esperimento che possa mettere gli
soggetti in condizioni di utilizzare concretamente alcune loro
abilità

2. Descrizione del soft skills self-evaluation questionnaire 3sq

La ricerca è stata condotta durante l’anno accademico 2017-
2018 con l’obiettivo di validare il 3SQ, strumento di autovalu-
tazione di soft skill destinato agli studenti di scuola secondaria.

Per la costruzione degli item si è fatto riferimento al docu-
mento dell’Unione Europea pubblicato nel 2011, che offre una
classificazione basata sulla distinzione tra soft e hard skill. Le soft
skill sono caratterizzate da un alto livello di trasferibilità e riman-
gono utili nel caso di un passaggio, trasversale o verticale, da un
impiego all’altro. In tale documento, sono descritte 22 soft skill
collocate in cinque diversi gruppi. Operazionalizzare le 22 abilità
è risultato problematico in quanto alcune descrizioni, in parte, si

612 |Ricerche

Sezione 3



sovrappongono e riguardano caratteristiche del soggetto che dif-
ficilmente si possono scomporre in dimensioni diverse. 

La scelta delle dimensioni e degli item è stata frutto di costanti
confronti e riflessioni di gruppo con i colleghi del CL, di sommi-
nistrazioni di prova agli studenti del Corso di Studio (L19) e di ri-
formulazioni o cancellazioni di item. L’obiettivo era formulare af-
fermazioni che si prestassero a distinguere i costrutti individuati da
utilizzare in un questionario di tipo Likert a 5 passi (da 1 = “Quasi
mai o mai vero” a 5 = “Quasi sempre o sempre vero”).

La prima versione dello strumento è stata utilizzata per il
tryout, svolto presso 646 studenti iscritti in scuola secondaria di
secondo grado nell'anno 2016-2017, e prevedeva 12 dimensioni
e 81 item. 

I risultati delle analisi fattoriali esplorative hanno portato a ri-
nunciare a due dimensioni (Pianificazione/Organizzazione e
Coscienza di sé), in quanto gli item contenuti in esse correlavano
eccessivamente con altri fattori (r >0,30) e interferivano con la
costruzione di scale monofattoriali. e, per le stesse ragioni, gli
item sono stati ridotti da 81 a 41. Le dimensioni individuate so-
no composte da scale di quattro item, tranne la dimensione di
Leadership che è tratta da precedenti studi ed è composta da cin-
que item (du Mérac, 2013; 2014; 2015). I dieci fattori hanno
mostrato una buona consistenza interna che è stata confermata
dal processo di validazione dello strumento.

3. Dimensioni dello strumento validato

Le dimensioni individuate dal 3SQ si possono raggruppare in
quattro delle cinque categorie di soft skill individuate dal docu-
mento dell’Unione Europea (2011): 

– Fiducia in sé stesso, Curiosità (desiderio di saperne di più, ri-
cerca attiva di nuove informazioni) e Resilienza (capacità di
resistere e mantenersi positivo in condizioni di difficoltà) si
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collocano nelle skill di efficacia personale. “Queste skill –
spiega Pellerey (2017) – riflettono alcuni aspetti della matu-
rità di un individuo rispetto a se stesso, agli altri e al suo lavo-
ro. Sono legate alla capacità di una persone di continuare a es-
sere performante anche sotto pressione o in condizione am-
bientali difficili” (p. 19);

– Apertura nei confronti di punti di vista ed esperienze diverse,
Collaborazione (capacità di collaborare con gli altri in modo
costruttivo) e Empatia (capacità di comprendere i pensieri e
sentimenti degli altri) sono dimensioni relative alle skill relazio-
nali e di servizio, che “permettono alle persone di comprendere
i bisogni degli altri e di cooperare con loro” (ibidem);

– Leadership (capacità di guidare gli altri) riguarda skill relative
a impatto e influenza e “riflettono la capacità di un individuo
di influenzare gli altri” (ibidem); e infine,

– Impegno (capacità di portare a termine bene le cose che si so-
no scelte di fare), Autonomia (capacità di pensare e decidere
da solo/a) e Problem solving (capacità di trovare soluzioni di
fronte ai problemi che si incontrano) sono dimensioni conte-
nute nelle skill orientate alla realizzazione, relative alla “pro-
pensione all’azione, una propensione diretta più alla realizza-
zione di attività che all’impatto su altre persone” (ibidem). 

Le skill cognitive, relative ai pensieri analitici e concettuali,
non sono state contemplate dalla nostra ricerca, in quanto con-
sideriamo più ragionevole che siano misurate durante le attività
scolastiche, che offrono occasioni di utilizzo di questi approcci
cognitivi. Inoltre, la misura di tali skill richiedono strumenti del
tutto diversi dalle prove di atteggiamento.

4. Metodo

Il questionario è stato validato con un campione di convenienza di
1216 studenti di quarto e quinto anno di scuola secondaria di se-
condo grado che partecipavano ai Saloni dello studente CAMPUS
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in 13 città italiane, dei quali il 34,2% maschi e il 65,8% femmine.
Gli studenti hanno riposto al questionario in modalità informati-
ca. Il questionario era inserito all’interno di una ricerca più ampia
che dal 2014 svolge un monitoraggio sui valori e sugli atteggia-
menti dei giovani (Lucisano & du Mérac, 2015; 2016) e che com-
portava la risposta ad altri strumenti: ECPQ II (du Mérac & Alves
Pinto, 2016; du Mérac, 2017), Questionario sul Futuro, Questio-
nario sulla visione del mondo e questionario di background. L’età
media del gruppo totale è risultata di poco inferiore ai 19 anni
(DS = 1,04), quella del gruppo dei maschi pari a 18,9 (DS = 1,10),
quella delle femmine pari a 18,8 (DS = 1,01). Il 28,6% dei sogget-
ti proviene da regioni del Nord Italia (Torino: 41,4%; Monza:
21,9%; Vicenza: 5,4%; Milano: 31,2%), il 29,2% dal Centro (Pe-
scara: 16,2%; Roma: 50,9%; Firenze: 32,9%) e il 42,1% dal Sud
(Reggio Calabria: 15,5%; Bari: 14,5%; Catania: 39,4%; Pesaro:
10%; Napoli: 11,8%; Palermo: 8,8%).
Le proprietà psicometriche del 3SQ sono state esaminate at-

traverso due diverse strategie: l’analisi fattoriale esplorativa e
confermativa, che ha verificato la validità interna dello strumen-
to e il calcolo dei coefficienti alfa di Cronbach, che ha verificato
l’attendibilità delle scale intesa come coerenza interna. Tutte le
statistiche sono state eseguite fissando una significatività alfa =
0,05, ipotesi inferenziali bidirezionali (due code) e calcolate
usando i software IBM SPSS 22 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA)
e Mplus 7.1. (Muthén, Muthén, 1998).

5. Validità

L’analisi fattoriale esplorativa (EFA) è stata eseguita testando di-
versi modelli fattoriali (ipotesi struttura a quattro domini versus
struttura a tre domini), utilizzando lo stimatore Maximum Like-
lihood Robust (MLR) di SPSS e una rotazione obliqua (Geo-
min). La rotazione obliqua è stata prevista come strategia nell’a-
nalisi EFA perché ci si aspettava che gli item fossero correlati,
quindi al fine di massimizzarne l’interpretabilità nello studio del-
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le relazioni con i domini di riferimento (Knafl & Grey, 2007). 
I dieci fattori spiegano complessivamente il 53,92% circa della

varianza totale: il primo fattore spiega il 18,53% circa di varianza ed
è saturato dagli item relativi alla dimensione Fiducia, il secondo
(Apertura) il 10,35%, il terzo (Collaborazione) il 5,48%, il quarto
(Leadership) il 4,77%, il quinto (Empatia) il 2,97%, il sesto (Impe-
gno) il 3,24%, il settimo (Autonomia) il 2,52%, l’ottavo (Curiosità)
il 2,44%, il nono (Problem solving) l’1,89% e, infine, il decimo (Re-
silienza) l’1,74%. Tutti gli item presentano saturazioni superiori a
0,35 sul fattore ipotizzato e saturazioni secondarie inferiori a 0,30 in
valore assoluto. Le saturazioni degli item sono comprese tra il 0,35 e
0,9. Dall’esame delle saturazioni fattoriali è possibile riscontrare una
forte conferma della struttura a dieci dimensioni ipotizzata.
La corrispondenza della struttura ipotizzata con la struttura

fattoriale ottenuta empiricamente è stata esaminata calcolando il
coefficiente di validità fattoriale (Cattell & Tsujioka, 1964). Le
correlazioni sono risultate comprese tra lo 0,96 e 0,99 per le dieci
dimensioni del 3SQ, attestando, quindi, una chiara sovrapposi-
zione tra punteggi nei fattori estratti e punteggi “teorici”. La
struttura fattoriale teoricamente ipotizzata risulta, dunque, cor-
roborata empiricamente.
I dieci fattori risultano moderatamente correlati. Soltanto tre

correlazioni risultano maggiori di 0,40: quella tra Fiducia e Au-
tonomia, che è pari a 0,45, quella tra Fiducia e Resilienza, che è
pari a 0,44, e quella tra Empatia e Apertura, che è pari a 0,47.
Allo scopo di testare il livello di adeguatezza del modello ge-

nerale, è stata eseguita un’Analisi Fattoriale Confermativa. Sono
stati considerati i seguenti indici: il 2 (indice omnibus, un p-va-
lue significativo indica un modello adeguato), gli incremental fit
indices (CFI e TLI, valori  0,90 indicano un modello adeguato),
il Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA, valori <
0,06 indicano un modello adeguato) e lo Standardized Root
Mean Square Residual (SRMR, valori  0,05 indicano un model-
lo adeguato) (Hu & Bentler, 1999; Ullman, 2001).
Il modello di analisi fattoriale confermativa ha presentato un
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buon livello di adattamento ai dati: 2 (734, N = 1216) =
2329.70, p < 0.001; RMSEA = 0.04 (90% CI = 0.040 - 0.044);
CFI = 0.93; TLI = 0.92; SRMR = 0.04.
L’indice SRMR viene considerato quello più atto a discrimi-

nare modelli caratterizzati da un buon adattamento ai dati ri-
spetto a modelli meno buoni. Nel nostro caso, il valore di 0,04 è
ampiamente al di sotto della soglia di 0,08 indicata da Hu e
Bentler (1998). Inoltre, anche i valori del RMSEA sono sotto la
soglia consigliata (pari a 0,06).
Le stime delle saturazioni fattoriali e delle correlazioni tra i

fattori non sono riportate, in quanto sono estremamente simili a
quelle ottenute nelle analisi esplorative.

Attendibilità 

L’attendibilità delle scale per la misura delle dieci dimensioni del
3SQ è stata esaminata mediante il coefficiente alfa di Cronbach
e mediante i coefficienti di correlazione item-scala totale corretti.
Nella tabella 1, vengono riportati i risultati di tali analisi che at-
testano una buona attendibilità di tutte le scale.

Tabella 1. Coefficienti di attendibilità alfa di Cronbach relativi 
alle dimensioni del 3SQ

Dimensioni Alfa di Cronbach Coeff. item tot. medio

Fiducia 0,91 0,80

Empatia 0,84 0,67

Curiosità 0,79 0,59

Leadership 0,83 0,63

Apertura 0,80 0,62

Collaborazione 0,84 0,67

Autonomia 0,77 0,54

Impegno 0,79 0,60

Problem-solving 0,79 0,60

Resilienza 0,72 0,51
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Relazioni tra le scale 

Nella tabella 2, vengono presentate le correlazioni tra le dimen-
sioni del 3SQ. La scala Apertura non presenta correlazioni con le
scale Fiducia e Autonomia e la scala Empatia con Autonomia e
Resilienza. Le altre scale presentano tutte correlazioni positive tra
loro. Le scale che risultano più correlate tra loro sono Fiducia
con Autonomia e Resilienza e Empatia con Apertura. Questo ri-
sultato conferma quanto riscontrato nelle correlazioni tra i pun-
teggi fattoriali.

Tabella 2. Coefficienti di correlazione tra le dimensioni principali del 3SQ

Conclusioni

In questo articolo sono state presentate le procedure e i risultati
relativi alla validazione dello strumento 3SQ, destinato all’auto-
valutazione da parte degli studenti della scuola di secondo grado
di alcune loro soft skill. Prestare attenzione agli strumenti usati
per la valutazione appare quanto mai essenziale per rispondere

Scale Fidu. Emp. Curi. Lead. Aper. Coll. Auto. Imp. P.Sol. Resil.

Fidu. 1

Emp. -,063* 1

Curi. ,203** ,204** 1

Lead. ,258** ,136** ,229** 1

Aper. -0,001 ,466** ,260** ,089** 1

Coll. ,173** ,317** ,099** ,252** ,377** 1

Auto. ,451** -0,018 ,274** ,304** 0,025 ,077* 1

Imp. ,354** ,073* ,366** ,338** ,155** ,156** ,357** 1

P.Sol. ,330** ,147** ,341** ,369** ,222** ,154** ,363** ,356** 1

Resil. ,435** 0,015 ,151** ,159** ,158** ,131** ,236** ,134** ,336** 1

* La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).

** La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
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alla richiesta delle politiche europee e ai bisogni del corpo inse-
gnante, in un ambito, inoltre, in cui gli indicatori rimangono
spesso ambigui e difficili da operazionalizzare. Certo, l’autovalu-
tazione non può rispondere da sola a un’esigenza di misura del
livello di abilità del soggetto, soprattutto per il rischio di distor-
sione cognitiva proprio dell’effetto Dunnig-Kruger (Kruger &
Dunning, 1999). 
L’autovalutazione è, tuttavia, rilevante come punto di parten-

za per esplorare insieme agli studenti e/o agli insegnanti il per-
corso realizzato o ancora da fare, per progredire nello sviluppo di
abilità trasversale e come fonte di informazione da ricollegare alle
caratteristiche dei contesti di apprendimento e delle esperienze,
per capirne di più sulle condizioni di crescita di tali abilità. Nella
pubblicazione sul monitoraggio Teen’s Voice diamo conto delle
relazioni delle scale 3SQ con gli altri strumenti e con il questio-
nario di sfondo (Lucisano & du Mérac, 2019).
Sebbene studi futuri con procedure di campionamento pro-

babilistiche sarebbero utili per evitare distorsioni nell’interpreta-
zione dei punteggi, i risultati presentati mostrano buone pro-
prietà psicometriche del 3SQ. Dall’analisi fattoriale confermati-
va, che ha mostrato buoni indici di Fit, emergono i dieci fattori
relativi alle dimensioni di Fiducia, Empatia, Curiosità, Leaders-
hip, Apertura, Collaborazione, Autonomia, Impegno, Problem
solving e Resilienza. Il 3SQ risulta essere uno strumento valido e
attendibile per gli studenti italiani di scuola secondaria di secon-
do grado. 
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La collana pubblica studi e ricerche rac-
colti in seguito a eventi o call su specifi-
che tematiche di interesse educativo. La
collana intende essere un luogo di con-
fronto e incontro tra la ricerca empirica
e sperimentale, la ricerca didattica, gli
studi e le esperienze realizzate da ricerca-
tori, insegnanti e educatori per superare
la dimensione disciplinare, stimolare il
confronto con gli altri settori che fanno
parte dell’enciclopedia delle scienze
dell’educazione, costruire ponti tra la ri-
cerca educativa e i mondi che sono inte-
ressati ai suoi risultati: scuola, universi-
tà, extrascuola, famiglie, forze sociali,
istituzioni.
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