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Attitudini, self-efficacy e cittadinanza digitale:  
un’indagine pilota 

Ylenia Falzone 
Dottoranda - Università degli Studi di Palermo 

ylenia.falzone@unipa.it  

Rosario Emanuele Bonaventura 
Dottorando - Università degli Studi di Palermo 

rosarioemanuele.bonaventura@unipa.it  

1. Cittadinanza digitale 

Con l’avanzare dei dispostivi e delle risorse tecnologiche, la partecipazione alla so-
cietà online è divenuta comune tra gli utenti per motivi di lavoro, studio e scopi 
personali, soprattutto nel contesto universitario, espandendo il concetto di citta-
dinanza al mondo digitale. Il rapido sviluppo tecnologico e sociale ha portato 
ognuno di noi a svolgere il ruolo di “cittadino digitale”, definizione che implica il 
sostenere e praticare un uso sicuro, legale e responsabile della tecnologia e delle 
informazioni; vale a dire sapere praticare comportamenti legali ed etici anche nelle 
comunità online, estendendo così la responsabilità dei cittadini (Ribble, 2008). 

Nel contesto universitario, è inevitabile il ricorso alle risorse online per sup-
portare l’apprendimento, ma non sempre queste vengono utilizzate con giudizio 
e responsabilità critica (basti pensare ai rischi di incontrare notizie false, o ancora, 
al furto di dati personali in seguito all’iscrizione a siti poco sicuri). Diviene, quindi, 
indispensabile fornire agli studenti nuovi strumenti, tra i quali le pratiche e le 
competenze di cittadinanza digitale, sin dalla loro prima educazione (Ke, Xu, 
2017).  

Negli ultimi anni la letteratura scientifica ha sempre più trattato e discusso il 
costrutto della cittadinanza digitale, nello specifico ci si interroga su come pro-
muovere un atteggiamento responsabile nei cittadini, concentrandosi meno sui 
fattori che possono influenzarla. Quest’ultimo filone di ricerca potrebbe apportare 
interessanti risultati per lo sviluppo del benessere digitale (fisico e psicologico), 
ma anche promuovere l’uso critico di queste risorse (Coklar, Tatli, 2020; Presetiyo 
et al., 2022).  

Sulla base delle definizioni più diffuse di cittadinanza digitale (Mossberger, 
2009; Ribble, 2011), l’atteggiamento nei confronti della tecnologia svolge una 
componente fondamentale nella promozione della cittadinanza digitale, insieme 
all’autoefficacia informatica. 

Il presente studio mira a comprendere gli elementi caratterizzanti la cittadi-
nanza digitale, ipotizzando che essa possa essere influenzata dall’atteggiamento 
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degli individui nei confronti di Internet, dalla fiducia nelle proprie capacità tec-
nologiche (autoefficacia) e dalle proprie competenze informatiche. 

2. Metodologia e scopo della ricerca 

È stata condotta, nell’anno accademico 2022/2023, un’indagine esplorativa volta 
a indagare, da un lato, la percezione delle competenze di cittadinanza digitale degli 
studenti universitari e, dall’altro, ad esplorare i loro atteggiamenti quando navigano 
in rete. Il campione coinvolto è costituito da 198 studenti inscritti al secondo 
anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di 
Palermo. Per la nostra indagine è stato tradotto e utilizzato il questionario elaborato 
da Al-Zahrani (2015), che mira a comprendere la cittadinanza digitale esaminando 
i fattori che influenzano la partecipazione e il coinvolgimento nelle società virtuali 
di Internet. Più nello specifico, lo strumento fa riferimento al quadro teorico ela-
borato da Ribble (2014), che definisce la Digital Citizenship come l’insieme delle 
norme per un corretto comportamento in relazione all’uso della tecnologia e pro-
pone nove aree generali di comportamenti organizzati in tre categorie: Rispetto, 
Educazione e Protezione. Al questionario sono stati aggiunti 16 item per com-
prendere gli atteggiamenti nei confronti di Internet e la fiducia nelle proprie ca-
pacità tecnologiche (autoefficacia).  

3. Analisi e discussione dei risultati 

Il questionario tradotto sulla cittadinanza digitale è composto da 46 item (su scala 
Likert a 5 punti) suddivisi in tre fattori: Rispetto (R), Educazione (E) e Protezione 
(P).  

Le medie delle risposte al questionario indicano, in generale, buoni livelli di 
cittadinanza digitale. Le pratiche con la media più alta sono quelle relative al ri-
spetto di sé e degli altri negli ambienti digitali (M = 4,57) e dell’educazione di sé 
stessi/e degli altri (M = 4,02). Risultati lievemente più bassi si registrano nella di-
mensione relativa alla protezione di sé stessi (M = 3,76), che nello specifico pre-
senta item relativi a responsabilità, sicurezza, salute e benessere digitale (Graf. 1). 

Ylenia Falzone, Rosario Emanuele Bonaventura
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Graf. 1: Media fattori questionario Cittadinanza Digitale 

Per comprendere gli atteggiamenti nei confronti di Internet e la fiducia nelle 
proprie capacità tecnologiche (autoefficacia), al questionario è stata aggiunta una 
sezione contenente 16 item su scala Likert a 7 punti (da 1 “Completamente in 
disaccordo” a 7 “Completamente d’accordo”). 

La media delle risposte indica in generale buoni livelli in termini di atteggia-
menti degli studenti nei confronti di Internet (M = 5,34) e di fiducia nelle proprie 
capacità tecnologiche (M = 5,36) (Graf. 2).  

Graf. 2: Media atteggiamenti nei confronti di Internet e autoefficacia informatica 

In generale, gli studenti hanno quindi mostrato livelli accettabili di atteggia-
mento verso Internet e di autoefficacia informatica. Dalla letteratura e dall’analisi 
emerge però, ad avviso degli autori, l’esigenza di ampliare le sezioni che indagano 
questi ultimi fattori con item più specifici. La costruzione di item che indaghino 
più in profondità i fattori di interesse permetterà, in futuro, di elaborare correla-
zioni attendibili tra atteggiamenti e autoefficacia informatica e cittadinanza digi-
tale. 

In conclusione, i risultati ottenuti possono fornire spunti per la ricerca futura 
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sulla cittadinanza digitale e sui fattori che contribuiscono al miglioramento dei 
comportamenti digitali degli studenti del 21° secolo. Poiché è fondamentale che 
gli studenti siano buoni cittadini digitali e utilizzino la tecnologia in modo re-
sponsabile, è necessario migliorare i loro atteggiamenti nei confronti di Internet e 
la percezione di autoefficacia informatica. Ciò può essere ottenuto attraverso l’edu-
cazione alla cittadinanza digitale, in cui agli studenti dovrebbero essere fornite l’al-
fabetizzazione e le pratiche pertinenti per promuovere fiducia in sé stessi e 
atteggiamenti positivi nei confronti delle tecnologie digitali, in particolare Inter-
net. 
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