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Definizione

Competenza Digitale
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da
abilità di base: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché per comunicare
e partecipare a reti collaborative tramite Internet.

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006
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Digital Economy and Society Index
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modello DigCom 2.1
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Area Competenze 1

Alfabetizzazione su informazioni e dati

Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;

Valutare dati, informazioni e contenuti digitali;

Gestire dati, informazioni e contenuti digitali.
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Area Competenze 2

Comunicazione e collaborazione

Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali;

Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali;

Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali;

Collaborare attraverso le tecnologie digitali;

Netiquette;

Gestire l’identità digitale.
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Area Competenze 3

Creazione di contenuti digitali
Sviluppare contenuti digitali;

Integrare e rielaborare contenuti digitali;

Copyright e licenze;

Programmazione;
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Area Competenze 4

Sicurezza

Proteggere i dispositivi;

Proteggere i dati personali e la privacy;

Proteggere la salute e il benessere;

Proteggere l’ambiente;

9 of 41



Area Competenze 5

Risolvere problemi

Risolvere problemi tecnici;

Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche;

Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali;

Individuare i divari di competenze digitali;
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PCTO e CNR

Scienza 2.0 e Editoria Digitale Accademica: percorso formativo
per le competenze trasversali e per l’orintamento che si è evoluto negli
anni seguendo i principi pedagogici "Learning by doing" e "educazione
tra pari".

Tabella: Prodotti editoriali realizzati

2016 Articolo divulgativo
2017 wiki, presentazione, video
2017 Mostra "Lato Rosa della Scienza"
2018 Poster e presentazione a Giornata Internazionale della Luce
2018 Mostra "I colori della Scienza la Scienza dei Colori"
2019 Mostra "150 anni della Tavola Periodica degli Elementi"
2019 Poster "100 anni nascita Primo Levi e il "Sistema Periodico"
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Peer Dissemination
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Progettazione di un Evento Divulgativo

� Destinatari: Studenti
� Progettazione: Tutor e

Studenti
� Scopo Disseminazione:

Sperimentazione software per
scrittura collaborativa
accademica e gestione eventi.

� Metodo di Comunicazione:
Divulgazione Tra Pari
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Le mostre divulgative - Il Lato Rosa della Scienza

I Poster
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Le mostre divulgative - Il Lato Rosa della Scienza

I Video
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Le mostre divulgative - I Colori della Scienza

I Seminari

16 of 41



Le mostre divulgative - Da Idrogeno a Oganesso ...

Gli Esperimenti
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� 23/11/2020 Gestione delle fonti bibliografiche

� 24/11/2020 La Scrittura Collaborativa Accademica

� 25//11/2020 Il processo editoriale accademico
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Le fonti bibliografiche - 23/11/2020

Le fonti sono documenti, di varia natura, che ci
forniscono le informazioni che noi abbiamo
consultato durante la nostra attività di ricerca
e/o di stesura di: articolo, saggio ecc.

esempi di fonti:
articolo, atto convegno, documento, lettera,
brevetto, libro, manoscritto, saggio, tesi, mappa,
presentazione, audio, video, intervista, voce
enciclopedia, grafico, sito web, legge, sentenza,
ecc.

Attenzione
Non citare le fonti in un manoscritto, si rischia il reato di plagio.
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La citazione bibliografica

Ogni volta che utilizziamo le idee o le teo-
rie elaborate da un autore, sia che le rias-
sumiamo o che ne facciamo la parafrasi, e
ogni volta che ne riportiamo integralmente
le parole, è necessario citare la fonte di in-
formazione, cioè il documento in cui sono
esposte.
Il rispetto delle regole della citazione costi-
tuisce un elemento chiave nell’ambito della
scrittura accademico-scientifica.
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I SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CITAZIONI SI COMPONGONO
GENERALMENTE DI TRE ELEMENTI FONDAMENTALI:
� Un database di citazioni;
� Una funzione di import per alimentare la propria raccolta con le
referenze bibliografiche individuate sul web o da altre fonti;

� Un plugin per l’integrazione con il word processor che consente di
utilizzare le citazioni all’interno del proprio lavoro, formattandole
secondo gli stili citazionali appropriati (Cite While You Write).

alcuni esempi di software
� Zotero;
� Mendeley;
� EndNote;
vedi voce Wikipedia: Comparison
of Reference Management Software
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I motori di ricerca

� Programmi per la ricerca di
informazioni utili all’utente nei siti web.

� La ricerca dell’informazione avviene su
una selezione ristretta di siti
precedentemente consultati e
catalogati.

� La consultazione e la catalogazione
viene effettuata esplorando in modo
sistematico la rete.
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I motori di ricerca

Le fasi del processo sono:
� esplorazione delle risorse (crawling);
� indicizzazione delle informazioni
(indexing);

� ordinamento delle informazioni sulla
base della rilevanza (ranking);

L’utente cerca attraverso parole chiave e
ottiene una lista di pagine Web secondo
l’ordine di rilevanza. La scelta dell’utente
influenza la futura posizione della pagina.
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I motori di ricerca

Motori di ricerca scientifici:
� Web of Knowledge
� Scopus
� ScienceDirect
� ChemSpider
� Google Schoolar

conclusioni
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La scrittura collaborativa

La scrittura collaborativa è la modalità di lavoro di gruppo con cui si
realizza un documento o un’opera letteraria.

Definizione
La scrittura collaborativa si riferisce al processo di distribuzione del
lavoro tra più persone per la scrittura di un documento. La
co-paternità del testo viene attribuita a più di un autore.

Esempi di prodotti collaborativi: articolo
scientifico, monografie, enciclopedie, brevetti,
ecc.
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Le modalità operative

La scrittura collaborativa si distingue da altre forme di scrittura per:
� Interazione tra i partecipanti durante le diverse fasi del processo
di scrittura: riunioni di coordinamento idee, stesura bozze e
revisioni del documento

� Responsabilità condivisa tra i partecipanti. Tutti sono
responsabili della realizzazione del progetto e tutti hanno lo stesso
potere decisionale.

� Produzione collaborativa di un testo unico e specifico.
La scrittura collaborativa è la modalità operativa tipica della
produzione di prodotti editoriali di università e istituti di ricerca.

25 of 41



Tipologie di scrittura collaborativa

� Scrittura Collegiale o Autore singolo: Una persona leader che
raccoglie le idee del gruppo e scrive il documento per conto di tutti.

� Scrittura Sequenziale: un autore aggiunge il suo contributo al
documento e lo passa all’autore successivo che lo modifica senza
vincoli. La sequenza può essere ripetuta più volte.

� Scrittura Orizzontale o Parallela: ogni autore realizza una
porzione del documento lasciando ad un singolo autore la
compilazione finale.

� Scrittura Stratificata: ogni autore ha un ruolo specifico, secondo
le sue competenze, nel processo di composizione del documento.

� Scrittura Interattiva o Reciproca: Tutti gli autori scrivono
contemporaneamente il documento, adattando e commentando il
lavoro prodotto insieme.
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Scrittura e Web 2.0

Solo la Scrittura Collaborativa Interattiva necessita di uno strumento
informatico avanzato, basato su Web 2.0, perchè è l’unica
metodologia di scrittura sincrona.

Paradigma Web 2.0
comunicazione digitale multi-direzionale. Contenuti informativi
dinamici, condivisione delle informazioni.
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Gli strumenti

� Google Drive: servizio web di memorizzazione, sincronizzazione e
condivisione file. Prevede la modalità di scrittura collaborativa su
documenti condivisi. Interfaccia grafica simile ai word processor in
uso locale sui computer.

� Wiki: Sistema di scrittura collaborativa con linguaggio di
videoscrittura basato su HTML. Adatto per la creazione di
documenti ipertestuali da usufruire su Web. Esempio l’enciclopedia
Wikipedia.

� Software di scrittura online basati su linguaggio HTML per creare
siti Web, Forum, Blog, eBook.

� Software di scrittura con linguaggi di markup per la produzione di
documenti digitali per la stampa professionale con gestione
dell’editing collaborativo. Linguaggi: LaTeX, Markdown, ePub
ecc.
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Scrittura collaborativa LaTeX

Figura: editor LaTeX online https://scribo.mlib.ic.cnr.it
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Scrittura collaborativa Markdown

Figura: Editor Markdown con conversione a fronte in HTML
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Scrittura collaborativa ePub

Figura: Editor online di ePub

conclusioni
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Il processo editoriale accademico

Le riviste scientifiche e tecniche sono dei periodici che contengono
un certo numero di articoli, opinioni e rassegne critiche. Il loro scopo
principale è quello di diffondere le nuove scoperte della ricerca
scientifica e tecnologica.

Tipologia supporto review
articolo scientifico rivista specialistica peer e blind
monografia collana, volume editor
comunicazione, poster atti convegno peer pre o post convegno
rapporto tecnico manuale editor
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La struttura di un articolo scientifico

� Titolo: deve indicare chiaramente il soggetto, piuttosto che essere
sensazionale;

� Autore: deve includere tutte le persone che soddisfano i criteri di
paternità secondo le raccomandazioni del International Committee
of Medical Journal Editors (ICMJE);

� Riassunto: non in tutti i campi disciplinari, per esempio le riviste
giuridiche non hanno un breve sunto dell’articolo;

� Parole chiave;
� Testo →
� Riferimenti: devono fornire in modo chiaro tutte le informazioni
utili ai lettori per reperire la documentazione citata nell’articolo;

� Note: non comuni nel campo della scienza, tecniche o riviste
mediche;

� Riconoscimenti: includono anche rigraziamenti per supporto tecnico
e finanziario di terzi.
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La struttura di un articolo scientifico

� Introduzione;
� Materiali e metodi;
� Risultati;
� Discussione;
� Conclusioni;
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Il processo editoriale delle riviste scientifiche

Simulazione del processo come esercitazione delle competenze digitali.
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Possibili scenari editoriali per le esercitazioni

tipologia dei prodotti
� Articoli divulgativi
� Video
� Mostra
� Convegno

Ruoli
� Autori
� Comitato editoriale o scientifico
� Revisori

fasi dell’esercitazione:
Assegnare i ruoli, creazione dei prodotti, recensione prodotti, decisione
editoriale.
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Citizen Science

Il termine citizen science (scienza fatta dai cittadini) indica quel
complesso di attività, o progetti di ricerca scientifica, condotti,
in tutto o in parte, da scienziati dilettanti o non professionisti.

Formalmente, la citizen science è stata definita come " sistema-
tica raccolta e analisi di dati; sviluppo di tecnologia; verifica di
fenomeni naturali; e la distribuzione di queste attività da par-
te dei ricercatori su una base costituita principalmente da non
professionisti. "

Alcuni progetti tipici della citizen science sfruttano le potenziali-
tà della rete di internet per segnalare monitorare e catalogare la
presenza di particolari specie animali o vegetali in determinate
aree geografiche, in particolare nella ricerca di una mappatura e
inventario delle specie e rischio di estinzione e delle specie aliene.
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Scienza sul Balcone

Figura: https://www.cnr.it/it/scienzasulbalcone
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Competenze digitali per i nuovi cittadini della scienza

Gli studenti, durante il PCTO, avranno l’opportunità di confrontarsi
con le molteplici attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le
diverse professionalità operanti al suo interno, ottenendo una prima
forma diretta di orientamento professionale nell’ambito della
valorizzazione e promozione del patrimonio scientifico culturale e
dell’educazione scientifica e umanistica.
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