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“La nostra identità è una presenza distribuita attraverso una serie di finestre. 
Sempre  più,  la  vita  sullo  schermo offre  una  finestra  su  come  siamo nelle 
nostre esistenze, fuori dallo schermo: siamo persone che vagano attraverso 
aspetti dell’io.”  

Sherry Turkle 
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RELAZIONE FINALE

LAURA ANTICHI
D6

TITOLO
ICT, Web *.0 e Formazione
Potenziare i “luoghi” della formazione dall’aula scolastica.

Sottotitolo: 
Una relazione strategica  tra la tradizionale lezione in aula e l’attività formativa in rete verso 
web *.0.

Il Progetto, a.s 2007/2008 e tuttora in atto, si colloca in continuità con quello presentato nella 
progettazione del DOL primo anno. La scuola è L’Istituto Statale Superiore Veronica Gambara di 
Brescia. Gli alunni coinvolti sono quelli delle cinque classi Corso U LSS a ind. Umanistico.

Docente: Laura Antichi

“Legando due cavallette allo stesso filo, nessuna delle due potrà 
fuggire” (proverbio cinese)
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PREMESSA

La mappa del Progetto realizzato e in evoluzione.

Il  Progetto  si  svolge  ad  integrazione delle  attività  curricolari.  Si  pone nella  prospettiva  di  capitalizzare  gli  effetti 
dell’educazione informale all’interno dell’ambiente scolastico, per meglio abitare gli spazi della formazione in senso 
unitario e circolare. Non sono più, solo il libro cartaceo e la lezione d’aula i principali modi della formazione. Oggi si 
parla  di  “crossmedialità”,  ossia  della  possibilità  di  conoscere  contenuti  e  di  affrontare  relazioni  sociali  mediante 
“media”  molteplici.  Le  dinamiche  di  apprendimento  diventano  a  più  dimensioni  e  si  mescolano  nell’insieme  di 
tecniche, strumenti a più canali. 
La mappa, presentata, riassume le azioni di diffusione e di contaminazione tra pratiche tradizionali e innovative con la 
possibilità  di  liberare  risorse  per  l’apprendimento.  Il  fine  è  l’autopromozione  delle  attitudini  dello  studente  e  il 
raggiungimento consapevole di risultati scolastici efficaci. Normalmente, l’accesso alle tecnologie multimediali nella 
scuola è limitato e condizionato non solo da scarse risorse, ma soprattutto da idee poco rimeditate della didattica.
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Il Convegno
Il progetto ha avuto il suo momento culminante in un Convegno Oltre Web 2.0, organizzato dalla sottoscritta Laura 
Antichi e da Virginia Alberti, tra due scuole, Veronica Gambara e ITIS Castelli di Brescia. A questo convegno, che ha 
avuto ampio riferimento nella stampa locale, sono intervenuti Il prof. Paolo Ferri, il prof Matteo Uggeri, il prof. Marco 
Dotti.

Il Convegno è stato un’occasione importante per gli studenti delle due scuole, che hanno potuto condividere le loro 
passioni, attività nel Web 2.0 e per misurare i risultati delle didattiche innovative, portate avanti dalle due scuole. Il 
risvolto  emozionale  tra  i  due  Istituti  Superiori  -  una  tecnica,  costituita  in  prevalenza  da  utenza  maschile,  l’altra 
umanistica ad utenza prevalentemente femminile - ha caricato l’evento di motivazioni affettivo-relazionali.
 
LA LOCANDINA DEL CONVEGNO
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IL BLOG DEL CONVEGNO

Descrizione dei contenuti

Nel progetto vengono sviluppati due percorsi, che interagiscono: quello degli apprendimenti di base, quello della 
formazione nel Web.
Per Apprendimenti di Base si intendono quelli legati al modello ECDL, che sono stati sviluppati nella pratica, più che 
attraverso l’uso del Manuale. Essi sono stati sviluppati ricorrendo ad esercitazioni guidate e 
con apprendimenti on-line. Esempi: Mais

L’altra azione di formazione ha riguardato il Web 2.0 e sono stati implementati alcuni Blog di gruppo, individuali. 
Alcuni alunni hanno lavorato su Zoho, Altri hanno provato le potenzialità di Face Book, di Social bookmarking, 
Slideshare, Mind Meister, Zoho, Googlr Docs, YouTube.

Blog
I Blog nascono e si sviluppano da un bisogno di comunicare.
Potenzialità del Blog in ambito formativo: nella misura in cui si fa conoscere, se crea contatti in rete, se partecipa ai 
contesti, se definisce contenuti didattici.
Un Blog è: un diario personale; un “ego”; tecnologicamente P2p; tecnologicamente di tipo “pull”; psicotecnologia e 
tecnologia del sé; proprio personal media, spazio, strumento; rete di rete; moltiplicatore di opportunità; integratore di 
media; la propria casetta virtuale.
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Chi ha un blog spesso ha una conoscenza delle tecnologie, delle relazioni di rete che potrebbe mettere a disposizione 
di chi non ha queste "competenze", ma spesso si rivolge a chi sa già, amplificando la comunicazione autoreferenziale 
che "guarda se stessa" 

ALCUNI BLOG ESEMPIO DEGLI ALUNNI

In essi sono presenti molte applicazioni del Web 2.0. Estendono ed approfondiscono temi disciplinari.

“Cosma Casagrande, Mattia Mora, Andrea Saresera” di 4^ U Umanistico -V.Gambara 
http  ://www.psicologia4u.blogspot.com   
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“Cosma Casagrande, Mattia Mora, Andrea Saresera” di 4^ U Umanistico -V.Gambara 
http://squola3u.blogspot.com 
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“Marta Pezzucchi e Lucia Dell’Aversana” di 4^U umanistico -V.Gambara 
 http://zoe-giuditta.blogspot.com/     
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“Ivana Carini” di 5^ T Umanistico -V.Gambara 
http  ://ivana-philosophia.blogspot.com  /     
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“Francesco  Berta” di 5^ U  Umanistico -V.Gambara 
 http  ://puffoinformatico.blogspot.com  /     
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“Roberta Scotti e Manuela Taurani” di 5 T Umanistico -V.Gambara 
http  ://robymanui.blogspot.com  /     
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“Giulia frigerio e Laura Scarpenti” di 4^ U Umanistico -V.Gambara 
 http  ://giulilaura.blogspot.com  /     
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“Margherita Bianchetti e Marianna Sanfilippo” di 4^ U  Umanistico -V.Gambara
http  ://marymegblogpsicologia.blogspot.com  /     

Laura Antichi Pagina 13

http://marymegblogpsicologia.blogspot.com/
http://marymegblogpsicologia.blogspot.com/
http://marymegblogpsicologia.blogspot.com/


Allegato 2

Social Networking - Face book

La maggior parte degli studenti che sono in FB, l’hanno fatto perché ne abbiamo parlato in classe come fenomeno 
sociale. Altri  studenti già possedevano un account e si  sono rallegrati  di poterlo condividere con la classe questa 
esperienza nei suoi sviluppi a scuola.

FINALITA’

1. Apprenderne la gestione e le potenzialità:

creare  gruppi,  scambiare  foto,  lasciare  commenti  sulle  bacheche  dei  profili  altrui,  partecipare  a  gruppi  
tematici, creare note, link, inserire una playlist, gestire un gruppo di fans.

2. Pensare al Social Network in coerenza con l’esperienza e con i contenti della scuola:

collocando l’agire comunicativo come mezzo per stimolare abilità di conoscenze creative e cooperative

Siamo ancora in una fase iniziale nello sviluppo di questi obiettivi. Qualcosa si sta muovendo: alcuni hanno creato 
gruppi passatempo e/o di socializzazione; un’alunna ha pensato di creare un gruppo su Platone. Molti mi hanno 
richiesto amicizia su FB.
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ALCUNI STUDENTI SU FACEBOOK

Ottavia Filini ha creato un gruppo per Filosofia su Platone
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Del.icio.us

Per l'archiviazione, ricerca e condivisione di bookmark. Può essere utilizzato per raccogliere informazioni su persone, 
luoghi e servizi. Ai segnalibri statici e costituti da liste di difficile consultazione, si sono sostituti i Social Bookmarking di 
condivisione di segnalibri tra utenti. Per realizzare ciò, i link vengono contrassegnati da tag liberamente scelti.

Bookmarking - Anobii

Rete sociale per condividere on line  libri e la propria libreria.

“Gli  utenti  iscritti  possono  mettere  on  line  la  propria  libreria  attraverso  i  codici  ISBN,  condividendo  recensioni, 
commenti, votazioni, dati sull'acquisto e sulla lettura, lista dei desideri e suggerimenti con altri utenti, direttamente o 
attraverso gruppi”.

L’idea che gli alunni possano utilizzare questa libreria ragionata on-line sulle loro letture preferite da condividere con 
gli altri
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La libreria di Giuseppe Sacco

Slideshare

Funzione simile a YouTube, ma per  Slides e .pdf. Con le nuove potenzialità si possono integrare audio e video 
YouTube. Le presentazioni sono taggate e quindi facilmente reperibili, La funzione “social” permette di condividere i 
documenti, di visualizzarli sul proprio sito o su SocialNetworking, di lasciare commenti.

Slide Share è stato integrato nei Blog. Come esempio di uso dell’applicazione porto:

Slide Share di Casagrande, Mora, Saresera
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Utile strumento, che può essere usato on line in versione free  per creare mappe logiche per progetti (web o altro). 
Ogni mappa può essere condivisa con altri.

Un esempio di utilizzo da parte di Casagrande, Mora, Saresera
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Google Docs

Per creare documenti on-line con la possibilità dei condividerli senza bisogno di ricorrere a programmi del pacchetto 
Office.

Zoho
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Suite completamente on line, batte Google Docs. “Una dozzina di applicazioni per l'ufficio utilizzabili gratuitamente 
con l'aiuto del solo browser. Ecco i migliori e più utili servizi Web di Zoho, la online di applicazioni” Web

“Senza bisogno di scaricare niente sul vostro pc potete creare documenti di testo (come word) fogli di calcolo (come 
excel) e presentazioni (tipo power point), Wiki. Inoltre c’è a disposizione un calendario e la possibilità di condividere i 
documenti per poter lavorare in gruppo ecc…”

Writer in Zoho delle 3 cugine

WIKI in Zoho delle 3 cugine
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SHEET in Zoho delle 3 cugine

SHEET in Zoho delle 3 cugine
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SHOW in Zoho delle 3 cugine

YOUTUBE

YouTube, il popolare sito che consente agli utenti a livello internazionale di vedere, inserire e condividere video, 
amatoriali e non. I video postati in YouTube possono essere integrati nelle diverse applicazioni Web.

I Video di Francesco Berta e Marcello Olivari
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http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=AOHW-UzFnd0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aqlJORLv10U&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=pG-NP82Q5wM&feature=channel
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http://www.youtube.com/watch?v=4fQlsS7tXR0&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=xbzW9TlBSnU&feature=channel
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http://www.youtube.com/watch?v=nu8PtmS2v80&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=eG50mZK-dhU&feature=channel
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Fasi, spazi e tempi

Fasi del Progetto
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Attività Spazi e tempi

1 Apprendimenti  multimediali  di  base.  Conoscenza  degli  strumenti  e  dei 
Linguaggi  Multimediali,  nella  disciplina  LNV,  attraverso  buone  pratiche 
guidate. (classi prime e seconde)

2 Conoscenza di alcuni strumenti del Web 2.0 (come indicato sopra) (tutte le 
classi)

3 Socializzare proposte. (tutte le classi)

4 Usare strumenti sociali per l’elaborazione dei contenuti disciplinari. (tutte 
le classi)

5 Guardare ai modelli teorici di riferimento in rapporto al piano della 
comunicazione mediata. (tutte le classi)

6 Analisi degli aspetti “comunicare, socializzare, apprendere” nelle situazioni 
di possibili ruoli.
(tutte le classi)

7
Condividere ipotesi e riferimenti di azione mediante chat, posta elettronica, 
conversazioni in classe. (tutte le classi)

8 Realizzare  un Blog/wiki di gruppo utilizzando gli strumenti del Web 2.0 
(come indicato sopra). (classi triennio)

9 Analisi dei processi e confronto sociale. (tutte le classi)

10 Bilancio degli apprendimenti. (tutte le classi)

11 Rilancio. (tutte le classi)

12 Convegno in compartecipazione tra due scuole Liceo Gambara e ITIS 
Castelli, dal titolo Oltre Web 2.0. (classi triennio)

1 ora settimanale 
curricolare + tempo 
personale on line.
Lo spazio è lo strumento on 
line condiviso.

Modalità, strumenti

L’orario  scolastico  è  definito  in  Moduli  e  in  alcune  classi  gli  insegnanti  godono  di  moduli  aggiuntivi  per  il 
completamento del monte orario.

Ho privilegiato l’utilizzo settimanale dei moduli aggiuntivi per implementare le attività di progetto.

Le aule scolastiche, ad oggi, non sono ancora attrezzate multimediali. Nella scuola sono disponibili due laboratori di 
informatica; pertanto ho utilizzato queste strutture per svolgere le attività.

Comunque, sono stati alcuni valori che hanno dato impulso e motivazione allo svolgimento del progetto: la possibilità 
di esprimere se stessi, la personalizzazione, la condivisione nel lavoro a piccoli gruppi, il contesto relazionale con i 
compagni. 
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Gli strumenti sono stati: programmi del Pacchetto Microsoft Office per gli Apprendimenti di Base; applicazioni in rete, 
editor, Blog, video, Social Networking.

Vantaggi e svantaggi 

ASPETTI DI FORZA  E DI DEBOLEZZA

L’esperienza implementata ha chiarito il quadro problematico relativo ad un tipo di formazione ibrida:
• è efficiente, modifica i programmi formativi;  
• cerca di rispondere all'esigenza dei gestori e  degli attori ;
• si pone nella cultura del mashup;
• è orientata alla coerenza tra domande e risposte.
•  valorizza l’operatività e la gestione delle risorse umane;
• membri del gruppo condividono sinergicamente i processi e i percorsi, l’utilizzo degli strumenti.
Vantaggi

1. Pluralità di ruoli agiti dai singoli. 
2. Flessibilità nell’impiego degli strumenti. 
3. Elevata produttività di tutte le persone coinvolte 
4. Pluralità di ambienti ( Wiki, Google docs, Social Networking, mail, Applicazioni Web) sperimentati.

SVANTAGGI

1. La Pluralità di ambienti potrebbe creare confusione e sovrapposizione.
2. Logica differente di esecuzione di attività online collegate alla didattica curricolare e che implicano modalità 

di approccio diverso. 
3. Conflittualità tra obiettivi di progetto ed obiettivi di funzione.
4. Procedure di gestione del progetto rallentate dai normali canali tempistici della didattica curricolare.

Eventuali difficoltà incontrate, sia tecniche che 
metodologico - didattiche

Ho cercato di ovviare ad eventuali difficoltà mediante:

ipotesi di ricerca 
1. individuazione delle finalità Migliorare 

apprendimento/insegnamento
2. esplicitazione dello scopo Rispondere a bisogni (utilizzare i 

linguaggi preferiti dai digital native)
3.  identificazione degli 

strumenti 
Servono strumenti capaci di estendere 
gli interessi e il reperimento  di 
informazioni

4. rilevazioni sul campo attraverso la valutazione dei prodotti
5. valutazione vera e propria identificazione degli obiettivi di 

miglioramento, attraverso l’analisi 
delle informazioni raccolte

6. individuazione delle strategie Miglioramento e rilancio del progetto
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e la valutazione di variabili di contesto

Indicatori di contesto (input) Valore
(fino a 10 
per voce)

A1 Fruibilità della formazione on-line 8
A2 Presenza di risorse strutturali di elearning 8
A3 Presenza di risorse strumentali 7
A4 Dotazione di attrezzature nella scuola 6
A5 Rapporto tra spazi di apprendimento 8

Le difficoltà generali, come per la progettazione dello scorso anno, sono dovute alla gestione ibrida 
dell’apprendimento che implica:

1. TEMPI DIDATTICI PIU’ LUNGHI, LEGATI ALLE UNITA’ DI INSEGNAMENTO DEI CONTENUTI.

2. DISPERSIONE DELL’ATTENZIONE IN ALCUNI ALUNNI PIU’ DEBOLI.

3. FATICA A LAVORARE IN GRUPPO E A COORDINARSI CON IL LAVORO DEGLI ALTRI.

4. FATICA PER L’INSEGNANTE NELLA GESTIONE COMPLESSA DEL TUTTO e NEL RISPONDERE ALLE ASPETTATIVE 

PROMESSE.

Difficoltà incontrate, sia tecniche 

che metodologico-didattiche

 La configurazione tradizionale degli spazi d’aula.

 Laboratori datati e connessione talvolta lenta.

 Mancanza di un tecnico di laboratorio e la necessità del “fai da 

te” riparazioni.

 Governare il rumore e l’ordine nella partecipazione.

 Mantenere le scansioni del programma.

 Prendere decisioni sempre creative nelle emergenze.

 Valorizzazione di tutte le intelligenze.

 Valutazione più complessa.

 Sostener i pigri.
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Abilità acquisite dagli insegnanti e dagli alunni

 nell’ affrontare problemi e situazioni.

 nello scaffolding;

 nella cogestione;

 nelle relazioni;

 nel principio del muto sostegno ed auto;

 nella comunicazione (uno a molti, molti a molti);

 nell’uso multitasking dei linguaggi,

 nella produzione creativa,

 nel problem solvine;

 nella flessibilità e interscmbiabilità delle soluzioni;

 nell’esercizio di tutte le facoltà;

 nei processi metacognitivi;

 nella ricerca;

 nell’approccio metodologico,

 nel progetto;

 nell’intraprendere strade inusuali del conoscere;

 nello sperimentare.

Modalità di relazione osservate tra alunno ed alunno

 Maggiore attenzione nei confronti dell’altro;

 capacità di mutuo sostegno ed impegno;

 maggiore curiosità per le scoperte reciproche;

 desiderio di condividere;

 spirito di gruppo;

 competizione.

Modalità di relazione osservate tra docente e docente (con 
coloro che usano solo didattica tradizionale)
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 curiosità,

 ammirazione senza lasciarsi coinvolgere,

 desiderio di provare qualcosa,

 indifferenza.

Valutazione delle tecnologie e del materiale usato

 ricchezza da perfezionare,

 adatti ad una scuola che incontra l’informale e le mutate 

condizioni di ascolto dei digital native,

 interessante per sviluppare il conoscere in diverse modalità,

 importante per la socializzazione,

 determinante per lo sviluppo cognitivo ed emotivo,

 capace di estendere l’accesso e la riflessione sul modo di 

comunicare comune.

LE VARIABILI OSSERVATE
(che cosa valuto-giudico-osservo-verifico, quali rapporti tra le variabili?)

Valutazione dell’esperienza in termini di arricchimento 
professionale
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I risultati delle valutazioni espresse sopra  hanno messo in luce:  rilevanza, efficienza, efficacia, impatto, sostenibilità 
del progetto. Quindi nasce il convincimento che la formazione d’aula debba essere integrata con etivity e con un 
riorientamento gestaltico delle strutture concettuali nell’essere docenti. Questo è l’arricchimento professionale, che 
porta a ripensare costantemente e con flessibilità ad un modo rinnovato di fare scuola nell’epoca del Web *.0.
Come ho sempre sostenuto: 

le nuove tecnologie sono un linguaggio non neutro, contagiano il fare e l’apprendere e sussumono le  
tradizionali contagiandole e contagiandosi.
Passaggi dal “brick and mortar” al “clic and mortar”.

Valutazione dell’esperienza da parte dei ragazzi

 sono creativi;

 imparano facendo;

 sviluppano il piacere del fare, valorizzando il loro impegno, vedono valorizzato il mondo;

 si accostano meglio al mondo dei contenuti;

 riflettono sul loro modo di essere e di esistere;

 si esprimono;

 si sentono potenziati ed autori;

 collaborano;

 si divertono.

Indicazioni circa una eventuale prosecuzione dell’esperienza

L’interpretazione  dei  risultati  rende possibile  la  chiusura  del  progetto  circolare  valutativo  e  la 
trasformazione  dei  dati,  raccolti   e  analizzati,  in  tesi  semantiche  di  giudizio.  Le  fasi,  percorse 
intenzionalmente  fino  ad  ora  sono,  nell’interpretazione,  strettamente  collegate  tra  di  loro  e 
diventano interdipendenti.  Generano un approccio sistemico alla valutazione del  Progetto,  che 
garantisce spendibilità  e generazione di nuove pratiche.
L’interpretazione dei risultati,  come è successo nella prima realizzazione di questo progetto, fa 
pensare  alla  prosecuzione e la spendibilità  del  progetto  stesso in azioni  formative future,  che 
naturalmente subiranno mutamenti in rapporto al variare dei contesti e degli strumenti.

Laura Antichi
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