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XXIII.
   –––––––––––––––––
La metodologia del Digital Storytelling come dispositivo 
di media education per l’apprendimento 
delle competenze di cittadinanza digitale in un corso universitario
The methodology of Digital Storytelling techniques 
in media education for learning digital citizenship skills 
as part of a university course 
   –––––––––––––––––
Matteo Adamoli 
Università Iusve di Mestre e Verona 

La ricerca ha indagato la percezione di un gruppo di studenti
universitari sull’effettivo raggiungimento di una serie di com-
petenze mediali e digitali (information, media e digital literacy)
sviluppate durante un Laboratorio di media education attra-
verso l’applicazione della metodologia del Digital Storytelling.
La ricerca svolta all’Università Iusve ha visto la partecipazione
di 176 studenti dell’età media di 21 anni che vivono all’inter-
no dell’Infosfera intesa come l’eco-sistema dominato dalla lo-
gica dei media e da un flusso continuo di informazioni. Nel la-
boratorio gli studenti hanno progettato in gruppi di lavoro 76
video pubblicati in Rete su quattro ambiti tematici: digitale;
ambiente; volontariato; cittadinanza attiva. Alla fine delle atti-
vità è stato proposto loro un questionario che ha analizzato da
più dimensioni la loro percezione sull’efficacia del Digital
Storytelling nello sviluppo delle competenze digitali e mediali,
in particolare il pensiero critico su temi concreti ed esperien-
ziali. L’indagine valutativa, sia di tipo quantitativo che correla-
zionale è stata condotta a partire dall’ipotesi che l’approccio
metodologico del Digital Storytelling permette ai partecipanti
di apprendere sia abilità di tipo tecnico nell’utilizzo degli stru-
menti digitali, sia competenze di riflessione e meta-cognizione
stimolando l’attenzione e il riconoscimento delle dimensioni
valoriali, etiche e sociali degli studenti e del loro contesto di
appartenenza.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

abstract
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This study investigated how a group of university students
perceived their actual achievement of a series of media and
digital skills (information, media and digital literacy) devel-
oped during a Media Education Workshop conducted
through the use of Digital Storytelling techniques. The study
carried out at the Iusve University saw the participation of 176
students of the average age of 21 who live within an “Infos-
phere”, i.e. an eco-system dominated by media frameworks
and a continuous flow of information. In this workshop, the
students were organized into workgroups and they designed
76 videos that were published on the Network. At the end of
the activities, the students were presented with a questionnaire
that analyzed their perception of the effectiveness of Digital
Storytelling in the development of digital and media skills
from various perspectives; in particular, critical thinking on
concrete and experiential issues. The quantitative and correla-
tional assessment was conducted on the basis of an initial hy-
pothesis that the Digital Storytelling approach enables partic-
ipants to learn both technical skills in the use of digital tools
and also reflective practice and meta-cognition skills, thus
stimulating awareness and recognition of the students’ ethical,
social and value-related dimensions as well as their contextual
meaning.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: digital storytelling; media education; informa-
tion, media, digital literacy.

Keywords: digital storytelling; media education; information,
media, digital literacy.

1. Introduzione 

I processi di grande trasformazione indotti dallo sviluppo tecno-
logico caratterizzano il dibattito odierno sul futuro della forma-
zione e sulla costruzione delle competenze, in particolare delle
giovani generazioni. Esse vivono all’interno dell’Infosfera (Flori-
di, 2017) in un eco-sistema dominato da un flusso continuo di
informazioni in cui sia le istituzioni sociali che gli individui sin-

225 |Ricerche

Sezione SIREM



226 |Ricerche

Matteo Adamoli 

goli incorporano la “logica” dei media. La vita stessa delle perso-
ne diventa Onlife, uno svincolo che riceve e redistribuisce infor-
mazioni in maniera continua (Serres, 2015) attraverso un pro-
cesso di mediatizzazione (Hepp, Hjarvard, Lundby, 2015). Le
istituzioni formative come l’università hanno la possibilità di
proporre anche nell’ambito della didattica dei modelli che ri-
spondano alla complessità di tali trasformazioni. A partire da
questo quadro la ricerca svolta all’Università Iusve coinvolgendo
176 studenti del laboratorio di Pedagogia della comunicazione
durante l’a.a. 2018-19 costituisce un contributo volto ad inda-
gare la fattibilità e l’efficacia dell’approccio metodologico del Di-
gital Storytelling per far apprendere agli studenti competenze sia
di tipo tecnico sull’utilizzo degli strumenti digitali (in particolare
il video) sia competenze di riflessione e meta-cognizione su temi
concreti ed esperienziali. L’indagine è stata condotta dall’ipotesi
di ricerca che l’apprendimento di alcune competenze di media
education (Information literacy, media literacy e digital literacy) sia
risultato efficace perché la progettazione didattica è stata costrui-
ta sfruttando le potenzialità formative del Digital Storytelling
(Robin, 2008) nel: migliorare la comprensione dei contenuti di-
sciplinari (De Rossi, Petrucco, 2013); stimolare l’attenzione e il
riconoscimento delle dimensioni, valoriali, etiche, sociali e d’in-
clusione (Di Blas, 2016); sviluppare abilità riflessive e di consa-
pevolezza, del sé per l’orientamento e per il miglioramento delle
pratiche (McDrury, Alterio, 2003). 

2. Stato dell’arte

In questo contesto di innovazione digitale e tecnologica l’intro-
duzione del concetto di competenza risulta cruciale a partire dal-
la definizione che il Consiglio Europeo ha elaborato nel maggio
2018 aggiornandone la versione precedente e individuando la
competenza digitale come una delle competenze chiave. La stessa
Ocse nel Learning Framework 2030 si focalizza sulle competenze



interconnesse necessarie per interagire con il mondo. La meto-
dologia didattica del Digital Storytelling (Lambert, 2013) s’inse-
risce all’interno di un tale scenario perché permette agli studenti
di sperimentare un lavoro di analisi critico-riflessiva sulla codifi-
ca dei messaggi e dei media stessi e contemporaneamente li fa
partecipare alla società civile attraverso la condivisione di storie
ed esperienze progettate nella logica della cittadinanza attiva
(Buckingham, 2013) e della media education (Rivoltella, 2019).
Le competenze potenzialmente attivabili nelle tre fasi di proget-
tazione, realizzazione e condivisione di un Digital Storytelling in
formato video corredato di sinossi e storyboard sono così riassu-
mibili (Fig. 1):

Fig. 1: La convergenza del Digital Storytelling nella formazione

Di tutte le competenze collegate al Digital Storytelling la ricer-
ca ha investigato le competenze che Robin (2008) definisce
“strategiche per il 21° secolo” e che appartengono all’ informa-
tion, media e digital literacy.
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3. Metodologia e risultati

Gli studenti che hanno frequentato il laboratorio di Digital
Storytelling sono stati 176 di cui 164 (108 femmine e 56 maschi)
hanno effettivamente partecipato all’indagine attraverso la com-
pilazione del questionario. Tutti gli studenti erano al secondo an-
no della laurea triennale con un’età media di 21,7 anni e quindi
anagraficamente parte della generazione che la letteratura defini-
sce always on (De Kerckhove, 2016). Per rilevare la percezione
che gli studenti hanno avuto sul raggiungimento delle compe-
tenze chiave apprese nelle fasi di ideazione (Information Literacy),
progettazione/realizzazione (Media Literacy) e diffusione/condi-
visione (Digital Literacy) del Digital Storytelling è stato elaborato
un questionario ad hoc che è stato somministrato alla fine del
corso (Tab. 1).

Tab.1: Le competenze coinvolte nelle attività del laboratorio 
di Digital Storytelling

L’impianto della ricerca è stato progettato per sondare le tre
dimensioni nell’ambito delle competenze digitali (Van Dijk,
2005): la dimensione conoscitiva (la conoscenza di termini rela-
tivi al digitale e alla sua logica di funzionamento), la dimensione
operativa (l’abilità e la familiarità con i diversi ambienti digitali)
ed infine la dimensione critica (la capacità di analizzare e verifi-
care criticamente gli strumenti digitali). Ad ogni dimensione
corrispondono due quesiti a risposta chiusa correlati tra loro a
cui è stato assegnato un punteggio che sommato dà come risul-
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tato un punteggio complessivo corrispondente all’information,
alla media e alla digital literacy (Tab.2). A questi punteggi è stata
applicata la tecnica statistica della correlazione per verificare se i
nessi che esistono a livello teorico tra le 3 dimensioni dell’alfabe-
tizzazione digitale sono riscontrabili anche nel laboratorio e in
che grado d’intensità.

Tab.2: Le domande e le dimensioni correlate nel questionario 
sottoposto agli studenti

Ai sei quesiti a risposta chiusa lo studente poteva rispondere
utilizzando una scala Likert da 1 a 5 (per niente; poco; abbastan-
za; molto; moltissimo). Sono stati inoltre aggiunti due quesiti a
risposta aperta per sondare la percezione degli studenti rispetto
al potenziale utilizzo della metodologia del Digital Storytelling
anche al di fuori dell’ambito didattico universitario, in partico-
lare in un contesto professionale futuro (Tab. 3).
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Tab.3: Le domande e a risposta aperta nel questionario sottoposto agli studenti

Il questionario è stato somministrato alla fine del corso e i ri-
sultati dei quesiti a risposta chiusa fanno emergere i due seguenti
elementi:
A) Per la dimensione “Information e Media Literacy” (creare,

organizzare, sintetizzare) gli studenti considerano i video di Di-
gital Storytelling uno strumento più efficace rispetto alle metodo-
logie didattiche tradizionali sia per organizzare che per comuni-
care le informazioni. Le percentuali di risposta al quesito 2) in-
fatti si distribuiscono tra “molto” (45,7%) e “moltissimo”
(40,2%) mentre la percentuale delle risposte del quesito 6) sul-
l’efficacia della metodologia rispetto all’apprendimento si distri-
buisce maggiormente tra “molto” (47,00%), “abbastanza”
(32,9%) e “moltissimo” (15,2%).
B) Per la dimensione “Digital Literacy” (capacità di riflessione

critica ed etica): il 25% degli studenti hanno risposto “poco” o
“per niente” al quesito 5) sulla condivisione per la valutazione
critica e considera perciò i video di Digital Storytelling solo un ar-
tefatto didattico, come richiesto dalle finalità del laboratorio, e
non uno strumento di comunicazione e di potenziale riflessione
sociale che può essere utilizzato anche al di fuori dell’aula univer-
sitaria. 
Per quanto riguarda il primo punto, l’aver sperimentato la

realizzazione del video creando una sinossi e uno storyboard ha
permesso agli studenti di apprendere in maniera significativa i
contenuti disciplinari (Moon, 1999). In tutte le risposte di chi
invece non ha realizzato il video prevale l’”abbastanza” che è la
scelta intermedia e che possiamo interpretare come una risposta
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neutra. Per il secondo punto, il dato forse più rilevante sono le
risposte ai quesiti 5 e 6 che vanno ad indagare la digital literacy,
nella sua declinazione relativa alla riflessione critica e alla respon-
sabilità etica che gli studenti hanno sperimentato durante la rea-
lizzazione dei Digital Storytelling a carattere educativo. Le rispo-
ste evidenziano come la diffusione dei video sulla Rete e la po-
tenziale opinione delle persone che li vedono non sembra essere
considerato un fattore importante. Anche dall’analisi statistica
correlazionale emerge un mancato interesse per la potenziale
componente di riflessione critica del Digital Storytelling. L’analisi
inferenziale tra le 3 dimensioni delle competenze digitali ha dato
come risultato una buona intensità di relazione tra l’information
e media literacy (correlazione di 0,488) mentre la relazione tra la
media literacy e la digital literacy si ferma allo 0,377, conferman-
do il poco interesse da parte degli studenti alla possibile impor-
tanza della componente etica e sociale del proprio lavoro (Tab.
4). 

Tab.4: Coefficiente di correlazione (Rho di Spearman) 
dell’intensità tra le 3 variabili

Questo sembra indicare che più gli studenti sono in grado di
organizzare e comunicare le informazioni attraverso il metodo
del digital storytelling (information literacy), più riescono ad ap-
prenderle in maniera efficace (media literacy). 
Questa specifica inferenza è riscontrabile anche nell’analisi

qualitativa svolta sui due quesiti aperti dalla quale risulta che il
metodo del Digital Storytelling viene percepito dagli studenti co-
me un processo di costruzione attiva e intenzionale del pensiero
e fortemente vincolato all’apprendimento anche in un potenzia-
le contesto lavorativo. Il nucleo tematico “Organizzazione e me-

!!!
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todo” è emerso infatti 19 volte e rivela come il Digital Storytelling
sia percepito dagli studenti come un sistema efficace per organiz-
zare e ordinare i contenuti e le informazioni che si vogliono tra-
smettere (Fig. 2). 

Fig.2.: Frequenze dei nuclei tematici dei quesiti a risposta aperta

4. Conclusioni

Premesso che la creazione di un Digital Storytelling attiva un
portfolio di competenze molto ampio di information,  media e
digital literacy, i risultati del questionario evidenziano che la per-
cezione degli studenti è da un lato molto elevata per quanto ri-
guarda le competenze tecniche (information e media literacy),
mentre per quelle etico-critiche quasi la metà degli studenti con-
sidera il Digital Storytelling solo un artefatto didattico, come ri-
chiesto dalle finalità del laboratorio, e non uno strumento di ri-
flessione critica (digital literacy). Ed è questo senz’altro un punto
da cui partire per una revisione costruttiva del laboratorio: fare sì
che, accanto allo sviluppo delle competenze tecnologiche/me-
diali si possano sviluppare ed incentivare anche le condizioni cul-
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turali per rinegoziare i significati con cui gli studenti interpreta-
no la realtà “mediatizzata” attraverso la creazione e la diffusione
dei Digital Storytelling. 

Riferimenti bibliografici

Buckingham, D. (2013). Media literacy per crescere nella cultura digita-
le. Roma: Armando.

De Rossi, M., & Petrucco, C. (2013). Le narrazioni digitali per l’edu-
cazione e la formazione. Roma: Carocci.

De Kerckhove, D. (2016). La rete ci renderà stupidi? Roma: Castelvec-
chi. 

Di Blas, N. (2016). 21st Century Skills, Global Education and Digital
Storytelling: the Case of PoliCulturaExpo 2015. In M. Yildiz, & S.
Keengwe, Handbook of research on media literacy in the DigitalAge,
pp. 305-329.

Floridi, L. (2017). La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasfor-
mando il mondo. Milano: Raffaello Cortina.

Hepp, A., Hjarvard, S., Lundby, K. (2015). Mediatization: theorizing
the interplay between media, culture, and society. Media, Culture
& Society, 37(2), pp. 314-324.

Lambert, J. (2013). Digital Storytelling. Capturing lives, creating com-
munity. New York: Routledge.

McDrury, J., & Alterio, M. (2003). Learning through storytelling in hi-
gher education: using reflection & experience to improve learning.
London: Kogan Page.

Moon, J. (1999). Reflection in learning and professional development.
London: Kogan Page.

Rivoltella, P.C. (2019). Media education. In P.C. Rivoltella, P. Rossi,
Tecnologie per l’educazione (pp. 127-138). Milano: Pearson Italia. 

Robin, B. (2008). Digital Storytelling: a powerful technology tool for
the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), pp. 220-
229. 

Serres, M. (2013). Non è un mondo per vecchi. Perché i ragazzi rivolu-
zionano il sapere. Torino: Bollati Boringhieri.

Van Dijk, J. (2005). The deeping divide. Inequality in the information
society. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

233 |Ricerche

Sezione SIREM


