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Secondo vari studiosi di differenti ambiti disci
plinari "il mondo occidentale e entroto nell' eta 
della tecnica" . Che novita e questa? L'uomo ha 
sempre usato 10 tecnica: attraverso di essa ha 
costruito un mondo a misura della sua insuffi
cienza istintuale, ha creato Ie condizioni per 10 
sua soprawivenza e ha determinato i presup
posti della sua evoluzione culturale e materia
Ie. Del termine tecnica si e sempre data una 
definizione strumentale e antropologica, inten
dendo con esso sia I'universo dei mezzi che 
I'uomo usa per perseguire i propri fini, sia 10 
razionalita che presiede alloro impiego in ter
mini di funzionalita ed efficienza . Coso co rot
terizza, quindi, I'eta della tecnica rispetto aile 
precedenti fasi dello sviluppo umano? Si conti 
nua a pensare 0110 tecnica come a un mezzo 
che I'uomo usa per perseguire i propri scopi, 
ma oggi 10 sua potenza operativa raggiunge 
livelli di efficacia ed efficienza tali do for rite
nere che I'uomo possa rimanere "prigioniero" 
di cic che si puc fare 0 si puc ottenere attra
verso di essa . Do mezzo usato dall'uomo per 
perseguire i propri scopi, 10 tecnica puc diven
tare il fine dell' attivita umana e imporre all'uo
mo gli scopi per il suo agire. Un cambio di rap
porto di questa natura avrebbe importanti ri
percussioni sullo liberta di deliberazione del
I'uomo, almeno COS! come I'abbiamo intesa si
no ad oggi . 
La preoccupazione descritta e il dibattito ad 
essa connesso sono oggi molto attuali, investo
no anche il campo educativo e, in particolare, 
il campo delle Tecnologie Didattiche (TD). 
Schematizzando molto, questo settore di studi 
ha come fine il miglioramento e I'innovazione 
dei sistemi educativi attraverso 10 progettazio
ne e/o I'uso di dispositivi tecnologici. Si mi
gliora il sistema educativo quando si usa 10 tec
nologia per fare bene e meglio cic che si sta 
gia facendo, per esempio quanto previsto do 
un curriculum di studi o Si innova il sistema edu
cativo quando si usa 10 tecnologia per fare co
se nuove, che solo successivamente troveranno 
una loro standardizzazione nel curriculum . 
L'innovazione apre nuove strode, nuovi meto
di, nuovi obiettivi per I'azione didattica . Nel
I'editoriale del precedente numero di questa ri
vista, Donatella Persico ha evidenziato due 
comportamenti contrapposti nell'uso delle TD 
per migliora e /0 migliorare il sistema di inse
gnamento: 
1 . do una parte, quello di coloro che rincorro-

no Ie tecnologie e cercano di sfruttarne Ie 
potenzialita per elaborare nuovi ambienti e 
nuove modalita d'uso; 

2. doll' altra, quello di coloro che partono dai 
problemi di natura didattica ed elaborono 
solu~ioni possibili sfruttando, ove ritengono 
abba un senso, Ie potenzialita della tecno
logia esistente. 

II primo tipo di comportamento comporta rischi 
sui piano didattico che sono specifici dell' eta 
della tecnica . Lo sviluppo dell'apparato tecnico 
puc diventare il fine dell'attivita educativa, puc 
segnare I' orizzonte interpretativo entr~ il quale 
vengono letti tutti i fenomeni di insegnamento e 
app~endi.mento, p~c imporre I~ s~OP? dell'agi
re dldattlco. Negll ann I quest! rlschl sono di
ventati reali in varie occasioni. Per esempio, 01-
I'inizio degli anni 80 alcuni hanno usato il fun
zionamento del calcolatore per modellare il 
funzionamento della mente umana e per attua
re un' azione didattica appropriata a tale mo
dello; successivamente, altri hanno interpretato 
I'ipertesto come archetipo del nostro modo di 
ragionare e di accedere ai contenuti e cic Ii ha 
orientati verso pratiche didattiche coerenti con 
tale interpretazione; in anni piu recenti, Ie tec
niche dei learning obiect so no state viste do 
parte di alcuni come 10 soluzione dei problemi 
della formazione e come paradigma di un 
"nuovo" approccio pragmatico e modulare 01-
I'insegnamento (per esempio, 10 didattica bre
ve); attualmente il web 2.0 . .. questo discorso e 
sicuramente destinato a continuare. 
L' esperienza di questi anni ha mostrato che 
modellare I' azione educativa focalizzandosi 
su cic che 10 tecnologia permette di fare e di ot
tenere, rischia di creare entusiasmo e aspetta
tive di innovazione che risultano poi disattese. 
La potenzialita operativa dell'apparato tecnico 
puc sicuramente consentire di migliorare e/o 
innovare I'azione didattica e formativa, ma cic 
non puc awenire come logica conseguenza 
delle sue caratteristiche, in guanto i fattori e Ie 
variabili che influenzano il funzionamento del 
processo didattico non so no isomorfi a quelli di 
un qualsivoglia dispositivo tecnico. Quando 
cic diventa manifesto nella pratica, 10 delusio
ne che segue Ie aspettative disattese determina 
il regresso su pratiche tradizionali . 
II secondo tipo di comportamento e quello di 
chi vede 10 tecnologia come mezzo per perse
guire scopi didattici definiti in base ad un'ana
lisi dei bisogni del contesto. Si tratta di un com-



portamento piu compatibile con la tradizione 
scolastica che, in generale, non porta a inno
vazioni significative del sistema educativo, ma 
permette di migliorare il raggiungimento di 
specifici obiettivi. Si tratta di un approccio piut
tosto oneroso in termini di tempo, di lavoro e 
di formazione per gli insegnanti che 10 consi 
derano interessante sotto il profilo didattico, 
ma in pratica non 10 adottano, perche Ie tecni 
che della tradizione scolastica sembrano loro 
efficaci (e quindi rassicuranti) in relazione agli 
obiettivi curricolari . Cia giustifica perche vi e 
cosl grande difficolta a integrare Ie tecnologie 
digitali nella pratica didattica. La riflessione 
condotta porta aile seguenti conclusioni . 
Senza una prospettiva di innovazione, la tec
nologia non viene integrata nel sistema educa
tivo, ma senza una prospettiva di un migliora
mento immediato del sistema educativo I' uso 
della tecnologia non dura nel tempo. La pro
spettiva di innovazione comporta un' attenta 
analisi di cia che la tecnologia consente di fa
re e ottenere; la prospettiva di miglioramento 
necessita di un' attenta analisi dei bisogni edu
cativi che emergono nel contesto. Nell'eta del
Ia tecnica entrambe Ie prospettive, e Ie analisi 
ad esse soggiacenti , so no necessarie per inte
grare efficacemente Ie TD nel sistema educati
vo, per non correre il rischio che la tecnologia 
diventi il riferimento e il fine ultimo di ogni 
azione educativa . 
Ognuno dei contributi di questo numero di TD 
affronta aspetti cruciali dell'integrazione della 
tecnologia nel sistema educativo e alcuni di es
si possono essere letti alia luce di quanto di 
scusso in queste brevi note. 
Dopo aver inquadrato I' approccio narrativo 
del storytelling dal punto di vista del supporto 
che questa strategia didattica pua fornire sui 
piano cognitivo e su quello emotivo, il contri
buto di Petrucco riporta un' esperienza di labo
ratorio di Digital Storytelling realizzata in un 
corso universitario di Scienze della Formazio
ne. II lavoro mostra che I' approccio narrativo 
ha sicuramente migliorato I' offerta formativa 
del corso universitario e che gli studenti han no 
considerato tale approccio utile anche per la 
loro futura pratica professionale. 
Due lavori riguardano la formazione degli in
segnanti . L'articolo di Alvino, Bocconi , Earp e 
Sarti riporta I'elaborazione compiuta nell'am
bito del progetto comunitario Share.TEC, volta 
a sviluppare un sistema multilingue per la con
divisione di contenuti digitali specifici per la 

formazione degli insegnanti . Questo sistema 
integra un approccio ontologico di tipo top
down, adottato per catturare e condividere la 
conoscenza, ad uno di tipo bottom-up (folkso
nomies), adottato per catturare e condividere 
Ie esperienze dell'utente. Attraverso la descri
z ione di uno scenario d' uso vengono eviden
ziate Ie numerose innovazioni che il sistema 
progettato e in grado di fornire ad un ipoteti 
co formatore di docenti . 
IIlavoro di Benigno, dopo una serie di valuta
zioni critiche sulle aspettative mancate dell' e
learning, presenta un progetto di formazione 
per insegnanti ospedalieri , realizzato secondo 
un approccio centra to suII' utente, che tiene 
conto dei principi psicologici elaborati dall' A 
PA (American Psychological Association) . II la
voro riporta alcuni risultati che testimoniano i 
miglioramenti che questo approccio e in grado 
di produrre sui piano dell' apprendimento. 
Gli articoli di Midoro, Puddu, Repetto e di Pud
du e Repetto riportano rispettivamente I'inqua
dramento teorico e un' esperienza didattica re
lativi ad un progetto di TwinningQuest, termi 
ne con il quale viene indicato I'uso di Web
Quest in progetti di gemellaggio tra scuole di 
differenti nazioni per supportare, coordinare e 
integrare il lavoro delle classi coinvolte. I due 
contributi mettono in evidenza Ie potenzialita e 
Ie criticita della tecnologia nel supportare il ge
mellaggio tra scuole, sia per quanto riguarda 
la formazione degli insegnanti coinvolti , sia 
per Ie attivita didattiche che han no coinvolto Ie 
classi di studenti . 
Caruso e Ferlino riportano i risultati di una ri 
cerca condotta dagli autori sui software acces
sibile. II riferimento per I' indagine e la legge 
sull'accessibilita del 2004 e, in particolare, gli 
undici criteri che essa indica per la valutazio
ne. In questa indagine gli autori hanno assun
to come criterio di analisi la caratteristica del 
software di essere open source 0 proprietario. 
Infine I'articolo di Delfino, Dettori, e Persico de
linea il panorama di quanto fatto in Italia nel 
settore dell' autoregolamentazione dell' ap
prendimento (Self-Regulated Learning, SRL) in 
rapporto aile tecnologie. Le autrici hanno sud
diviso questi studi in tre categorie: ricerche sul 
Ie abilita metacognitive coinvolte nell'uso del 
Web; studi indirizzati alia progettazione e allo 
sviluppo di sistemi che favori scono I'SRL; ricer
che sui rapporto tra SRL e apprendimento col
laborativo in rete. 
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