
Introduzione all'istruzione a distanza 

di Maurizio Conte 

I. Premessa 

Le nuove tecnologie stanno eliminando due barriere tradi
zionali, lo spazio ed il tempo, trasformando il mondo, secondo 
la nota espressione di Me Luhan, in un villaggio globale ne! 
quale fenomeni industriali, finanziari e cu!turali possono essere 
trasferiti in tempi brevissimi, quasi reali. Nuovi modelli di pro
duzione e gestione aziendale tendono a recuperare efficienza 
contestualmente all'ottimizzazione degli standard qualitativi 
ed alia riduzione dei costi. La tecnicizzazione della societi1 e 
l'intensa domanda di qualita della vita pongono vivacemente la 
crescente importanza delle scienze umane integrate nella for
mazione ed il superamento del dualismo tra cultura umanistica 
e cultura scientifica ace an to all' esigenza di avere risposte a 
mutamenti che possono definirsi epocali. La domanda sociale e 
dunque divenuta piu esigente nei confronti del sistema formati
vo e della valorizzazione delle risorse umane, che permangono 
strategiche poiche la cultura e la conoscenza sono fattori di ta
le importanza da assumere il valore che possedevano un tempo 
le materie prime. Gia Tocqueville aveva colto nella specializza
zione e divisione del lavoro - momenti intrinseci e necessari a 
qualsiasi societa avanzata - il periculo che «I'uomo diventa 
ogni giorno piu abile e meno capace, e si puo dire che in lui 
l'uomo si degrada nella stessa misura in cui l'operaio si perfe
ziona. Insomma egli non appartiene piu a se stesso, ma a! me
stiere che ha scelto» (D., II, II, 20) e dunque si pone con forza il 

* Presentato dall'Istituto di Discipline giuridiche e politiche. 
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probleina del governo del cambiamento. I! panorama comples
so di tutte le attivita che vanno genericamente sotto la denomi- · 
nazione di formazione, la loro contradditorieta, particolarmen
te per quanta riguarda il personale docente, il divario di prepa
razione culturale e di esperienza, la poca chiarezza sulla strate
gia dei pubblici poteri e la mancanza di coordinamento, non 
consentono di rappresentare il settore in maniera uniforme. 
Esistono piu culture della formazione e legislazioni e risorse 
differenziate: ciononostante si puo affermare l'esistenza di un 
tentativo di formazione continua che, pur assumendo talvolta 
aspetto di bricolage ed improvvisazione, prevede uscite dal la
voro e rientri ne! processo formativo, apprendimento in autoi
struzione o formazione a distanza. E, dunque pacifica, la neces
sita non solo di preparare all'ingresso nella vita attiva, ma ac
compagnare l'adulto nelle diverse occupazioni professionali e 
non (si pensi alle '150 ore' ed alle Universita della terza eta). 

L'efficacia della formazione e certo un tema di attualita, 
non solo in ambito individuale ma anche a livello politico, tut
tavia si pone piu spesso l'accento sui fruitori della formazione 
che sulle organizzazioni che la propongono e nonostante la plu
ralita dei progetti formativi permane evanescente la motivazio
ne di fondo, fino a! punto di avere la sensazione che si tratta di 
fornire risposte a problemi piu o meno immaginari anziche 
reali e complessi. D'altro canto, l'intensificazione di offerta for
mativa, per un bilancio difficile da .stimare con esattezza ma, 
comunque, di alcune migliaia di miliardi (almeno 2,2 ne! 1985) 
relativamente al settore privata, diversamente dalla p.a. che 
destina risorse molto scarse alla formazione, ed una miriade di 
enti ed istituti, insieme con il ridotto ruolo dell'Universita, in
ducono a qualche perplessita in ordine a! raggiungimento di 
obiettivi formativi culturalmente e scientificamente appropriati 
e cio a maggior ragione per il diffondersi della formazione co
me benefit. I progetti 'chiavi in mano' per grandi utenti collet
tivi, i corsi per corrispondenza o su misura, i corsi di formazio
ne-lavoro, rappresentano come la formazione sia anche un bu
siness soggetto ad una crescente istituzionalizzazione. E di pal
mare evidenza che occorre, percio, elaborare una politica della 
formazione e non fare di questa un semplice strumento della 
politica del lavoro. Per elaborarla occorre anzitutto conoscere 
in un quadro organico cio che esiste e valutare i bisogni oltre a 

400 



rispondere ad alcune domande. Quale popolazione ne e investi
ta? Quale formazione viene offerta? Da quali organismi? Con
quali metodiche? Con quale personale? Con quali costi? Quali 
sono le attivita e le spese dello Stato, degli enti locali, delle 
aziende? Rispondere a queste domande significa individuare un 
approccio oggettivo ai problemi della formazione. Non e suffi
ciente avere una filosofia della formazione per agire; occorre 
anche conoscere esattamente le situazioni che si desiderano va
lorizzare e che non p0ssono ridursi solo a! job training, inve
stendo complessivamente tutta la persona umana (social and 
individual development, health education). Gia il sindacato dei 
metalmeccanici, a! sorgere dell'esperienza delle 150 ore, ritene
va compito di questo istituto l'essere strumento di crescita cul
turale, da usare collettivamente da parte dei lavoratori, supe
rando le motivazioni individuali alia promozione dei lavoratori 
studenti e quindi collegato alia strategia dell'uguaglianza. Inol
tre si riteneva di costituire occasione di pressione sulla scuola 
pubblica attraverso il ritorno a scuola in massa da parte dei 
lavoratori con potenzialita rinnovative, sia nei programmi e nei 
contenuti che nei metodi di apprendimento, soprattutto ne! 
senso di far superare il distacco tra scuola e mondo dellavoro. 
In realta il rapporto con l'istituzione scolastica e stato scarsa
mente praticato mentre, da un lata, il restringimento della ba
se produttiva ed il recupero di produttivita dell'industria ban
no spostato l'attenzione sui diritto all'educazione permanente 
e, dall'altro, la complessita dell'attuale organizzazione dellavo
ro richiede un innalzamento dei livelli culturali di base dei la
voratori, delle capacita comunicative e dei linguaggi. Fornire a 
ciascuno un patrimonio di cultura generale e strumenti di co
noscenza rappresenta un bagaglio irrinunciabile a cui attingere 
nei momenti di destabilizzazione e di crisi d'identita dei ruoli 
lavorativi, come quelli che stiamo attraversando. Occorre, dun
que, un sistema formativo flessibile dove integrare l'amplia
mento della formazione di .base e la specializzazione della for
mazione professionale. L'Universita. non deve ignorare queste 
problematiche, ma farsi promotrice del sistema formativo inte
grato anche attivando esperienze didattiche innovative, in con
corso con aziende, enti, istituti, pubblici e privati. La legisla
zione deve riconoscerle quali enti responsabili con il compito 
di progettare e realizzare interventi formativi per gli adulti. Di-

401 



versamente potrebbe essere del tutto estromessa dallc vicende 
formative e, nell'ipotesi cessi i] valore legale del titolo di stu
dio, totalmente delegittimata dallo svolgere un ruolo guida, gia 
attualmente in gran parte in mano a scuole aziendali o agenzie 
esterne. E appena il caso di accennare che promuovere la for
mazione rappresenta il riconoscimento e la garanzia dei diritti 
inviolabili dell'uomo (art. 1 e 2 Cost.), il riconoscimento del
l'autonomia delle formazioni sociali, espressione di liberta as
sociativa (art. 18 I 0 c. Cost.) anche nei confronti dello Stato, che 
ha l'obbligo di promuoverla in quanto essenziale per lo svilup
po dell a persona umana. Inol tre, il problema dell a formazione 
e diventato fondamentale nella funzione pubblica oltre che nel
le aziende ove essa e destinata a legare sempre piu l'impresa ed 
il lavoratore. La maggior parte delle aziende comincia a consi
derare. i processi formativi come parte integrante del ciclo pro
duttivo, sicche si assistera sempre piu all'anticipazione delle 
trasformazioni per rendere i lavoratori piu adeguati alle loro 
mansioni, con delicati problemi in ordine al rapporto tra fun
zione sociale ed economica nella quale l'impresa non puo esau
rire il suo ruolo. Per la p.a. il problema e piu complesso poiche 
le soluzioni offerte sono apparse molto sporadiche e, pur affer
mando di voler recuperare efficienza all'azione amministrativa, 
di fatto si sono risolte in una inadeguatezza della proposta for
mativa oltre ad indurre all'errato convincimento che si tratta 
di un mezzo valido per un puro e semplice 'avanzamento'. In 
effetti, il fatto stesso che la formazione nella p.a. non provoca 
effetti ansiogeni, tantomeno destabilizza sicurezze, rappresenta 
la misura della sua inefficacia. Fare formazione credibile, dun
que, e qualcosa che va oltre lo stage, non e misurabile nell'am
bito di un corso e pone problemi non solo relativamente al pro
dotto ed all 'eventuale recupero di efficienza ma investe la pro
posta, i formatori, i formandi, le risorse. In effetti, occorre pre
cisare che si e intesa la formazione in accezioni estremamente 
diversificate, dall'acquisizione di informazioni in termini di au
mento delle conoscenze al miglioramento dell'efficienza adde
strativa e, dunque, le iniziative di formazione non possono non 
essere le piu varie. Si va dalla formazione in termini di puro 
'sapere' all'addestramento tecnico (saper fare) alia presa di co
scienza ed all'acquisizione di motivazioni nuove {saper essere). 
In questi anni, mentre le aziende, soprattutto private, hanno 
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svolto permanentemente iniziative di formazione, la p.a. Si e 
mostrata indolente ed adesiva solo per mere opportunita di im
magine. In queste condizioni, l'apprezzamento dei partecipanti 
sussiste e cresce a patto che non vi sia eccessivo coinvolgimen
to e che, in sostanza, non cambi nulla. A cominciare dalla scuo
la si ignora il concetto di formazione continua per limitarsi ad 
offrire minime conoscenze di base destinate ad annebbiarsi con 
il tempo, salvo il lodevole, raro impegno personale. I! parados
so e dato dalla constatazione che proprio dove 'il posto' e assi
curato dovrebbe essere svolta la formazione permanente, inve
ce laddove il tum-over e piu veloce, come nelle aziende private, 
maggiore e la sensibilita e la destinazione di adeguate risorse. 
Significativamente si assiste sempre piu spesso alia richiesta di 
privatizzazione dei servizi, nell'aspettativa che essi funzionino 
meglio se affidati ai privati i quali sarebbero in grado di assi
curare meggiore efficienza sui piano del contenimento dei costi 
ed efficacia sullivello dei servizi. Invece, sarebbe possibile per 
la p.a. operare meglio se solo si adeguasse e stimolasse la cui
Iura del cambiamento che oggi e ancor piu rapido e dunque 
necessita di nuovi modi di operare, nuove tecniche, strutture, 
procedure, controlli, in una parola, nuove capacita. Purtroppo, 
non solo non proviene alcuno stimolo a! cambiamento da parte 
della p.a. ma anche i modesti tcntativi registrati in tale direzio
ne si sono risolti in una logica assistenzialistica ed ugualitaria 
che pur pronunciando con enfasi le classiche parole d'ordine 
della professionalita ed efficienza non pongono seriamente la 
questione se la p.a. deve accompagnare il mutamento, appor
tarlo o esserne autrice. A dieci anni dal 'rapporto Giannini' il 
pianeta della formazione del personale pubblico non appare 
granche mutato. «La pubblica amministrazione non sa chi vuo
le, non lo cerea e non lo forma". In Gran Bretagna il 60% dei 
dipendenti di ruolo passa per strutture educative; in Francia 
oltre 800.000 dipendenti, pari a! 40%, mentre in Italia, laddove 
i pubblici impiegati sono il !5% dell'occupazione totale, solo 
20.000 all'anno frequentano attivita formative. Conseguente
mente, proprio laddove vi e piu bisogno di queste misure, quel
li che vi partecipano sono in minor numero. Anche sui piano 
della spesa i divari tra l'Italia e gli altri Paesi europei sono al
larmanti, con un rapporto di uno a dieci. La p.a. italiana non e 
preoccupata del divario tra la tradizionale formazione e la ra-
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pida evoluzione tecnico-scientifica. Le iniziative svolte sono 
corsi superiori di vecchio stampo il cui scopo e di consentire 
]'entrata in ruolo dei dipendenti o illoro passaggio a qualifiche 
superiori, senza alcuna filosofia se non quella dell'improvvisa
zione. La stessa esperienza della scuola superiore della p.a., .si
gnificativamente definita «tentativo abortito», e di tutte le al
tre che sono nate un po' in tutti i ministeri, troppo spesso non 
svolgono altro ruolo che quello di una modesta area di par
cheggio per i funzionari frequentanti 1 a! punto che dirigere 
queste strutture rappresenta qualcosa di sicuramente meno 

. gratificante che gestire un servizio a livello centrale o periferi
co. Ciononostante nascono rinessi elementari di solidarieta cor
porativa e vengono inculcati atteggiamenti che permettono 
l'autoriproduzione dell'istituzione servita. A questo punto oc
corre chiedersi se la formazione va considerata un male neces
sario che magari pub ritornare utile in termini d'immagine op
pure se deve rappresentare un vero e proprio investimento che, 
in quanto tale, deve produrre un risultato misurabile e non il 
mero acritico rafforzamento dello status quo. Per quanto ri
guarda le esperienze piu vicine a noi, in Francia, a partire dagli 
anni 70, tutti i datori di lavoro con almeno dieci dipendenti so
no obbligati a concorrere alia formazione professionale finan
ziando attivita di riconversione per i lavoratori licenziati, ri
qualificazione per l'applicazione di nuove tecnologie, pre-for
mazione per disoccupati, perfezionamento ed aggiornamento. A 
tali iniziative le imprese devono versare il 2% della massa sala
riale mentre le inizitive aziendali sono fiscalmente deducibili. 
n congedo di formazione per seguire corsi sindacali, ad esem
pio, esiste fin dal !957 ed in base ad esso ogni lavoratore ha il 
diri tto di partecipare alle misure di formazione di natura gene
rale, economica e sociale svolte dalle organizzazioni sindacali o 
istituti specializzati. Diciotto giorni all'anno, ripartibili in piu 
periodi, sono dedicati a queste attivita, regolarmente retribuiti 
e detraibili dalla tassa per la formazione professionale. In Bel
gio le misure di formazione non devono essere necessariamente 
correlate all'attivita svolta e rientrano anche i periodi di prepa-

1 Ovviamcnte vi sono delle eccezioni. Si veda in tal sensO l'attivita dclla 
Scuola Superiorc dell'Amministrazionc dell'Interno nel quadriennio 1983-87, 
Frascati, 1988. 
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razione agli esami svolti privatamente. Cio ha avuto l'effetto di 
stimolare negli imprenditori e nei sindacati una maggiore at
tenzione a questi problemi che sono stati posti anche nel cam
po della funzione pubblica. Infatti, tornando all'esperienza 
francese, mentre nel 1968 si rilevava che i progetti di riforma 
amministrativa non menzionavano ancora il reclutamento e la 
formazione, attualmente le riforme si succedono alle riforme, 
sia riguardo all'ENA che all'Ecole Nationale de la Magistrature 
fino agli Instituts Regionaux d'Administration ed all'Ecole Na
tionale d'Application des Cadres Territoriaux. L'esigenza di ac
crescere I' efficacia e la stesso contesto politico e tecnologico 
propongono nuove domande alle quali rispondere sempre me
glio poiche !'idea di uno Stato migliore si accompagna a quella 
della minore presenza dello Stato. Peraltro, assunzione e for
mazione sono indivisibili, nonostante l'attenzione degli osserva
tori si sia rivolta maggiormente a! primo che al secondo aspet
to. Giit la creazione dell'ENA ne! 1945 era legata ad una rifor
ma d'insieme del sistema d'insegnamento universitario. AI di lit 
delle disposizioni legislative mai applicate e di quelle ancora 
allo stadia di progetti, la formazione comincia nei centri di 
preparazione all'ingresso nella funzione pubblica, dopo quella 
a vocazione globale fornita nelle scuole primarie, secondarie e 
superiori. Quando si giunge a! concurso pubblico, a differenza 
di quanta accade in Italia, ad un livello di assunzione modesto 
le prove sono prossime alle discipline del sistema educativo (fi
losofia, storia, scienze economiche e sociali) mentre a livello di 
ENA o di Instituts regionaux d'Administration vi e una grande 
libertit delle commissioni nella scelta dei temi che devono con
sentire ai candidati di far prova di logica, giudizio, autenticita, 
capacita di analisi. 

Talvolta, questa libertit e totale o molto ampia. Insomma, 
ancor piu del programma d'esame e importante conoscere la 
filosofia di un concurso che, in quanta tale, mantiene pero l'i
nadeguatezza a verificare le attitudini dei candidati, salvo 
quella di superare un concurso. La maggioranza dei funzionari 
direttivi si forma, dunque, nelle scuole d'applicazione che non 
forniscono conoscenze generali, che si danno per scontate, ma 
tendono ad essere operative e pluridisciplinari. La formazione 
giuridica e regredita a favore delle scienze sociali e del mana
gement mentre diverse professionalitit (ingegneri, architetti, 
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funzionari) convivono nella fase iniziale della formazione conti
nua in modo che la diversita arricchisca i contenuti formativi. 
La specializzazione successiva trovera spazio, invece, attraver
so i corsi di perfezionamento. 

2. Cenni storici 

Molti Paesi europei hanno conosciuto con buon antJc!po la 
validita dell'insegnamento a distanza (gia ne! 1840, appena 
avuto a disposizione un buon servizio postale, Isaac Pitman 
svolgeva corsi di stenografia per corrispondenza) ed utilizzando 
le esperienze fatte da scuole private sono state create istituzio
ni quali la Open University in Gran Bretagna, la Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia spagnola, l'Universita a di
stanza di Hagen in Germania. Nonostante non sia una espe
rienza del tutto nuova, l'introduzione di alcuni elementi ed in 
particolare delle tecnologie avanzate di comunicazione, che 
consentono una forte interazione tra docenti e discenti, contri
buiscono alia diffusione della formazione a distanza anche in 
quei soggetti, pubblici e privati che non hanno una tradizione 
consolidata in queste attivita. Cio comporta un cambiamento 
anche nei ruoli tradizionali, con l'affermarsi di nuove figure 
professionali (istruttori, animatori, progettisti di software), e si 
assiste, inoltre, all'introduzione dell'informatica, che affianca 
in una prima fase le metodologie didattiche tradizionali ma, in 
piu, offre agli studenti un ambiente interattivo di sviluppo dei 
propri elaborati ed una interfaccia per comunicare direttamen
te con la sede dell'istituto per ottenere informazioni, scambio 
dei lavori svolti e un giudizio sugli stessi in tempo· rea le, ed 
inoltre rispondere alia stessa esigenza di alfabetizzazione tec
nologica nell'uso attivo e passivo dell'informatica. La formazio
ne a distanza puo rappresentare una pratica democratica anche 
se gestita da privati, purche in presenza di chiare norme legi
slative, in Italia peraltro totalmente assenti, che garantiscano 
J'acquisizione di significative, misurabili e corrette informazio
ni, sui piano scientifico e didattico 2

• 

2 A1 momento della stesura del tcsto, giunge notizia dell'approvazionc de
finitiva, alia Camera, nCll'ambito degli ordinamenti didattici universitari, de
gli articoli 6 e 7-bis (Formazione finalizzata e scrvizi didattici integrativi). 
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L'istruzione a distanza nasce, dunque, con la diffusione sem
pre piu rapida e perfezionata dei sistemi di comunicazione a 
distanza - servizio postale a stampa, in primo luogo - ed anche 
con una ]oro maggiore accessibilita in termini di costi. Tra le 
motivazioni che hanno favorito il sorgere di istituzioni dedite a 
questo particolare tipo di servizio, sicuramente e possibile an
noverare una sensibilita accentuata alle crescenti istanze edu
cative degli adulti, di coloro cioe che non erano piu in eta sco
lare, ma anche la necessita di soddisfare il bisogno di istruzio
ne dei giovani che risiedevano in localita molto decentrate ri
spetto ai tradizionali centri scolastici. I! primo di questi due 
motivi giustifica in gran parte il fatto che l'istruzione a distan
za nacque e si sviluppo nei paesi anglosassoni, dove la sensibi
lita all'educazione degli adulti e sempre stata viva; il secondo 
motivo spiega invece la diffusione di tale tipo di istruzione in 
paesi con una bassa densita abitativa e caratterizzati da zone 
isolate, come ad esempio i paesi scandinavi o il Canada. Si pos
sono anche aggiungere il desiderio di istruzione di coloro che 
per vari motivi di carattere fisico - ad esempio i portatori di 
handicap o i malati - non possono accedere all'istruzione tradi
zionale e particolari esigenze di qualificazione professionale. 

Ne! 1840 nasce dunque in Inghilterra la prima scuola per 
corrispondenza, che diverra tre anni piu tardi il 'Pitman's Cor
respondence College'; ne! 1856 parte, in Germania, una scuola 
di corrispondenza incentrata sullo studio delle lingue straniere, 

c<(. .. ) Le Universit3 possono inoltre attivarc corsi di educazione ed attivit3 
cultura1i e formative csterne, ivi comprcsi quelli per l'aggiornamcnto cuhura
Je degli anziani, nonche quelli per la formazione pcrmanente, ricorrcnte e per 
i Javoratori (15 ore); corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, 
rilasciando attestati sulle attivita dei corsi prcvisti. Per la realizzazionc dei 
corsi di studio nonche delle attivita culturali e formative le Universita posso
no avvalersi, secondo modalita definite dallc singole sedi, della coUaborazione 
di soggetti pubblici c privati, con facolta di prevedere la costituzione di con
sorzi, anchc di diritto privata, c la stipulazione di apposite convenzioni. Le 
Univcrsita possono anche anticiparc alia progettazione ed alia realizzazione di 
attivit3 culturali e formative promossc da terzi. Infine, l'art. 10 sull'autonomia 
didattica, a proposito della tipologia delle forme didattiche, fa esplicito riferi
mento all'insegnamento a distanza demandando agli organi didattici e scienti· 
fici J'apposito 'regolamento, in conformita e secondo gli indidzzi generali defi-

. niti dal Senato accadcmico)). 
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cui fara seguito un corso di norme antiinfortunistiche; nel 1873 
e la volta degli Stati Uniti, dove viene particolarmente curata 
l'istruzione domestica delle donne. Per quanto concerne l'Italia, 
viene indicato il 1891, anno ne! quale sorse la prima istituzione 
di questo genere, la 'Scuole riunite per corrispondenza' di Ro
ma. Motto interessante, a riguardo, e anche il caso dell'Unione 
Sovietica, la quale, negli anni immediatamente successivi la ri
voluzione del 1917, si trovo di fronte ad un urgente bisogno di 
personate qualificato, al problema di una rete educativa che 
doveva coprite un territorio di un'ampiezza straordinaria e ad 
una percentuale di analfabetismo mediamente attestata 
sull'80% dell'intera popolazione. Furono questi, in linea di 
massima, i motivi che spinsero il nuovo Stato ad istituire un 
vasto sistema di istruzione a distanza, specie per cio che ri
guarda le qualifiche tecniche. A parte una flessione coincidente 
con il momento piu acuto dello sforzo bellico, il numero di par
tecipanti ai corsi per corrispondenza e sempre stato in conti
nuo aumento. Eccezion fatta per l' esperienza sovietica, tutte le 
altre si caratterizzarono per il fatto di sorgere da iniziative pri
vate, spesso miranti a supplire una mancanza di sensibilita 
verso questi problemi da parte dei vari Stati. Dice W. Karow, 
riferendosi a queste iniziative imprenditoriali: «questi pionieri 
reagirono ben diversamente dallo Stato e dalle sue istituzioni 
formative ufficiali riguardo alle carenze del loro tempo nel set
tore educativo, come ad esempio la mancanza di riqualificazio
ne professionale, la mancanza di tempo, che rendeva impossibi
le a molti volonterosi di raggiungere i luoghi di formazione, 
troppo lontani; o anche la mancanza di mezzi finanziari che 
avrebbero permesso a molti di interrompere o di abbandonare 
il lavoro che stavano svolgendo per dedicarsi completamente 
ad una ulteriore attivita professionale; e infine la mancanza di 
competenza tecnica, da cui nascevano sempre nuove esigenze 
di formazione professionale. L'insegnamento a distanza e nato 
da questo vuoto [ ... ]. A tutt'oggi l'insegnamento a distanza 
privato opera in situazioni che presentano carenze simili a 
quelle citate» 3

• 

3 W. Karow, L'inseg11amento a distmzza privata: wz con{ronto iflfemaziona
fe, in AA.VV., Aftemative per l'apprendimento, Atti dei lavori del 1° Incontro di 
studio intcrna.zionale sulle tecnologic dell'insegnamcnto a distanza, Roma, 1-3 

408 



Per quanto concerne J'istruzione a livello universitario, e 
sempre in ambito anglosassone che partono le prime iniziative. 
Queste si caratterizzavano pen), piu che per l'uso dei servizi 
postali, per il fatto che le UniversWt organizzavano lezioni in 
luoghi decentrati rispetto alia propria sede; i destinatari di tali 
lezioni appartenevano solitamente agli "strati inferiori" della 
societit, ed erano quindi coloro che si situavano a margine ri
spetto a! sistema dell'istruzione. Tale esempio venne ben presto 
seguito anche negli Stati Uniti, dove ne! 1874 una universitit 
metodista, la Illinois Wesleyan University, comincio a rilascia
re veri e propri diplomi universitari per corrispondenza; questa 
pratica, in seguito, si estese anche ad altre universitit statuni
tensi, quindi a quelle canadesi, per giungere, ne! I 909, anche in 
Australia. 

Negli anni successivi alia seconda guerra mondiale, l'istru
zione a distanza si e avvalsa in maniera sempre piu massiccia 
dei nuovi mezzi di comunicazione che il progresso tecnico veni
va man mano mettendo a disposizione, quali le trasmissioni ra
diofoniche sempre piu perfezionate, la televisione, i supporti 
magnetici audio e, piu recentemente, video, per giungere a 
quella che e giit possibile definire come la 'rivoluzione informa
tica', cioe il perfezionamento progressivo e la conseguente vol
garizzazione dei computers 4 • 

E del 1956 l'inizio di corsi a distanza tramite il mezzo tele
. visivo (organizzati dal Chicaco TV College), mentre l'esperienza 
dei corsi a distanza si diffondeva in quasi tutto il mondo. In 
pratica, quasi tutte le Universitit statunitensi posseggono at
tualmente propri dipartimenti per lo studio a distanza. 

Ma e dal 1969, con l'istituzione della Open University bri
tannica, che si assiste alia nascita di una universitit interamen-

marzo 1979, Libera Universit<l Internazionale degli Studi SodaJi, p. 73; cit. in 
AA.VV., Verso llll sistema di orientamellto e fonnazione a distanza, ((ISFOL» 6, 
1983, p. 23. 

4 Le conseguenze de1l'identificazione tra inscgnamcnto a distanza e nuove 
tecnologic hanno data spesso adito a fraintendimenti c a intcrprelazioni del 
fcnomeno poco realistiche. Anche se 1'inscgnamcnto a distanza atlingc a piene 
mani daJle possibi!Wt determinate daJl'avvento di nuoivi sistcmi di comunica
zione ad alta intcnsita tecnologica, e anche vero che il suo approccio e comun
que multimediale, e il dominio del supporto cartaceo scritto C ancora incon
trastato. Ritorneremo piU avanti su qucsto argomento. 
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te organizzata sullo studio a distanza. La Open University, di 
cui verra tracciato ne lie pagine seguenti un breve profilo, e 1' e
sempio di universita a distanza piu conosciuto e studiato in 
tutto il mondo. E significativo il fatto che, nella sua concezione 
iniziale, la .Open University doveva essere chiamata 'University 
of the Air', a testimonianza delle nuove opportunita (e illusioni) 
che venivano creando i nuovi media. Il mezzo televisivo si rive
lo ben presto poco praticabile e costoso, rispetto ai tradizionali 
supporti cartacei e all'uso della radio, come veicoli di diffusio
ne culturale. 

Nel 1974 fu la volta della Fernuniversita nella RFf, finan
ziata da uno solo Land ma aperta a tutti i cittadini tedeschi ed 
anche di altri Paesi; nel 1934 inizia ufficialmente l'attivita del
la Open Universiteit nei Paesi Bassi, tra il1971 e il 1973 quella 
della Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) 
spagnola; l'esperienza francese, piu complessa, si articola intor
no ai Centres de Tele-Enseignement (ma qui il prefisso 'tele' in
dica il rapporto a distanza, piu che il mezzo televisivo vera e 
proprio), sorti attorno alia meta degli anni '60; in Svezia, Nor
vegia e Danimarca, Paesi che - come gia ricordato - vantano 
una lunga tradizione di insegnamento a distanza, le esperienze 
universitarie partono attorno alle meta degli anni '70. 

Un ultimo accenno riguarda la nascita delle universita a di
stanza nei Paesi del terzo mondo. Anche se torneremo in segui
to su questo argomento, vale la pena ricordare che questo tipo 
di isti tuzione, in questo contesto, ha delle peculiarita affatto 
differenti da queUe dei Paesi occidentali, comportando in egual 
misura benefici e rischi; in ogni caso, la data di nascita delle 
varie esperienze e situabile tra il 1975 e il 1979, in Paesi diffe
renti tra loro come Venezuela, Cina o Sri Lanka. Tra il 1965 e 
il 1987 sorgono le universita piu recenti, in India ed Indonesia, 
mentre le note vicende iraniane hanno portato alla scomparsa 
dell'universita a distanza voluta dal governo modernizzatore 
dello Scia. 

3. Le caratteristiche ed i problemi 

«Fruire della formazione scolastica ha cessato di essere una 
prerogativa per pochi per affermarsi come necessita per tut-
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ti» 5
• Nella distanza tra la 'prerogativa dei pochi' e la 'necessitit 

di tutti' sta tutta la storia dell'istruzione a distanza: e ormai 
chiaro che, seppur con diverse modalitit e finalitit, l'istruzione 
ha assunto i connotati di un 'bisogno' (sociale, non materiale, 
ma sempre bisogno) cui le agenzie delegate alia sua soddisfa
zione hanno risposto in maniera volta per volta differenti. Non 
c'e dubbio che i problemi causati dal 'boom' della scolarizza
zione sono molteplici: basti pensare, solo per citarne alcuni, ad 
una adolescenza sempre piu matlira fisicamente e culturalmen
te, costretta - dagli aumentati tempi di non-introduzione nei 
processi produttivi - ad una dipendenza materiale (in partico
lar modo dalle famiglie) che si tramuta spesso anche in dipen
denza psicologica; oppure a! problema della necessita di un 
continua aggiornamento del corpo docente, condizionato da 
questioni di carattere economico, motivazionale, di carenza 
delle strutture; o ancora, il miraggio di un servizio personale, 
di un rapporto diretto docente-discente che spesso naufraga - e 
questo e in particolar modo il ·caso dell'istruzione superiore, 
universitaria - ne! mare di lezioni sovraffollate, di ostacoli og
gettivi (ma anche soggettivi) al contatto immediato, derivanti 
dalla promessa di un servizio che, ne! passaggio dallo 'studio 
per pochi' ad uno 'studio per tutti', non ha fatto i conti con i 
limiti (sociali!) connaturati ad una tale promessa. Sorgono, a 
tutti i livelli, 'nuove poverta', non tanto legate a scarsita mate
riali, ma, appunto, a scarsitit sociali: l'istruzione e il bisogno di 
una sua soddisfazione (soddisfacente, se ci si consente il pastic
cio terminologico) rischiano - ma il rischio e giit in parte realta 
- di esserne parte integrante. A cio si aggiunga la consapevolez
za della necessitit di non isolare il momento propriamente for
mativo nella vita di un individuo in un ambito ristretto, che e 
quello poi 'scolastico' ne! sensa comune del termine; ci si affac
cia cioe all'orizzonte della 'formazione continua', inserita non 
solo in un contesto produttivo (anche se questo e un aspetto 
importante), ma rispondente anche a necessitit diverse da quel
le lavorative, come quella del 'piacere di apprendere' per se 
stesso, ad esempio. L'educazione degli adulti va vista anche in 
questo contesto, ma e chiaro che ad essa bisogna rispondere 

5 B. Vcrtecchi, Jnsegnare a distanza, Firenze, La Nuova Italia 1988, p. 3. 
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con rnodalitil che possono differire - e devono per certi versi 
farlo- dai rnodelli forrnativi tradizionali, 'scolastici', appunto. 

Questa breve carrellata di argornenti e necessariarnente in
cornpleta e poco approfondita, rna non era nostra intenzione 
soffermarci a lungo sui problerni del sistema educativo. Sono 
stati proposti alcuni spunti di riflessione, necessari soprattutto 
per delineare il panorama in cui inserire il fenomeno dell'istru
zione a distanza. Infatti la risposta al montare diquesti ed altri 
problemi e stata proprio, a livello internazionale, la promozio
ne e lo sviluppo dell'istruzione a distanza, vista come una mo
dalitil affatto differente di rispondere a determinate esigenze, 
rispetto al sistema educativo 'tradizionale'. Questa risposta e 
rnancata, in linea di massima, in Italia, per una congerie di 
motivi in parte noti e in parte da approfondire, rna che comurt
que esulano dal nostro contesto. 

Consideriamo ora alcuni argomenti 'in positivo' sulla que
stione della maggiore richiesta di istruzione. Che questa mag
giore richiesta sia un fenomeno concreto, e accertato da innu
merevoli statistiche (e, nei Paesi del Nord del pianeta, controbi
lancia abbondanternente eventuali cali dovuti alla contrazione 
delle nascite); i due caratteri che sembrano prevalere sono un 
interesse in costante aumento per l'istruzione post-secondaria, 
di tipo universitario, e una crescente domanda di istruzione da 
parte degli adulti. Ecco che «viene messo in prima piano il rap
porta studio/lavoro: ci si sforza di dare un rilievo nel curricolo 
educativo all'esperienza lavorativa del singolo o come elemento 
valutabile ai fini dell 'ammissione [ ... ] o come possibile 'centra 
d'interesse' per gli studi [ ... ] o secondo altre rnodalitil. Piu in 
generale, si cerea di consentire l'accesso allo studio anche a chi 
abbia giil un'attivitil lavorativa, e si potenziano dunque le for
me di organizzazione che mirano a tal fine» '. C'e «attenzione 
per i settori formativi emarginati, sensibilita per la dornanda 
educativa delle donne», oltre alla necessitil di un «cornpleta
mento della preparazione tecnico-professionale» 7

• A cio biso
gna aggiungere il giil menzionato problema di coloro che, pur 
volendo accedere al sistema educativo, si trovano in situazioni 

6 D.-Palomba, Universilil a distmzza: ww prospettiva per l'Europa, Fircnze, 
La Nuova ltalia 1988, p. 49. 

7 Cfr. AA.VV ., Verso un sislema cit., p. 25. 
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spaziali sfavorevoli (zone isolate o marginali, specie ne! Terzo 
Mondo) rispetto ai centri deputati alia cultura, specie di livello 
uni versitario. 

Si ingenera in definitiva una richiesta che, per la sua etero
geneita, per le diverse istanze di cui e porta trice, per la sua .no
vita, trova difficili risposte, sia quantitative che qualitative, da 
parte dei tradizionali metodi educativi. Ecco alloraindividuato 
lo spazio d'azione dell'istruzione a distanza, un metodo che, in 
primis per la sua flessibilita, ma anche per diversi motivi che 
verranno esaminti in seguito, riesce a cogliere e a soddisfare 
molte di queste nuove istanze. Secondo D. C. Spencer, l'istru' 
zione a distanza e favorita da numerosi fattori, tra i quali citia
mo: 

* nell'educazione: 

- spostamento dell'attenzione dall'insegnamento all'ap
prendimento; 

- sviluppo di teorie di vasta portata che sottolineano es
senzialmente la natura individuale del processo di apprendi
mento. 

- lavoro individuale che ha un considerevole valore educa
tivo; 

* nella societa: 

- valore crescente attribuito all'autonomia dell'individuo; 
- crescita educativa, aspirazioni sociali e professionali dei 

singoli, accordate con l'estensione dell'educazione, ·mobilita so
ciale e tutti i cambiamenti che portano ad una societa progres
sivamente piu mobile; 

- maggiore tempo a disposizione; 

* nell'uso dei mezzi didattici: 

- questi sistemi sono considerati cost-effective, in quanto 
forniscono educazione collettiva nei Paesi in via di sviluppo, ed 
educazione di grado piu elevato nei Paesi progrediti; 

* nelle tecnologie: 

- sviluppo notevole delle comunicazioni, nell'immagazzi-
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namento e distribuzione dell'informazione, nelle tecniche di ri
produzione grafica 8 • 

A tutto cib si potrebbero aggiungere i risparmi nei costi, la 
notevole efficacia dei risultati, il carattere non solo formativo, 
ma anche di ricerca, di tali metodologie. Ma su questo tornere
mo in un secondo momento. 

Tentiamo ora di precisare che cosa si intende con l'espres
sione 'istruzione a distanza'. Premesso che in queste brevi note 
introduttive all'argomento ci occuperemo in prevalenza dell'i
struzione a distanza a livello universitario, c' e da dire, comun
que, che ai fini esplicativi la definizione vale per gli studi di 
qualsiasi livello. Secondo D. Palomba, «con l'espressione 'istru
zione a distanza' indichiamo un processo di istruzione sistema
tica intenzionalmente diretto a un pubblico 'a distanza', ossia 
fisicamente separato da colui o coloro che insegnano» 9

• La pa
rola-chiave e evidentemente que! 'a distanza', laddove in die a 
che «non c'e continuita spaziale fra chi insegna e chi impara», 
con la conseguenza che «l'intervallo va superato attraverso una 
soluzione tecnica» 10

• Preso atto di questa 'distanza', il proble
ma e quello di definirne i contorni, di stabilire cioe se essa va 
presa come un dato di fatto puramente fisico- e allora l'atten
zione si incentra sui mezzi di trasmissione del sapere - oppure 
se la distanza incide non tanto sui mezzi, quanto sulle modali
ta della trasmissione stessa. Appare chiaro che con il termine 
'distanza' si fa necessariamente riferimento ad un mi.x dei due 
problemi, ma che e proprio da questo mix che sorgono le pro
poste piu innovative in questo campo. Come ulteriore specifica
zione, si pub affermare che «l'istruzione a distanza si identifica 
per il consistente intervallo spazio-temporale che separa l'ela
borazione della proposta di apprendimento dalla sua fruizio
ne» 11

• La definizione di Gaetano Domenici introduce un nuovo 
elemento: «mentre nella consueta situazione in cui l'attivita di 

8 In D. C. Spencer, Thinking abow Open Learning Systems, London, CET 
1980. 

9 D. Palomba, Universitll a distanza cit., p. 56. 
10 B. Vcrtecchi, bzseg11are a dislam.a cit., p. 12. 
11 T. R. Agrusti e B. Vertecchi, Eleme11ti di una didat/ica delf'istruzione a 

distanza, in B. Vertccchi, lnsegnare a dista11za cit., p. 95. 
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istruzione si svolge in luoghi a cio formalmente deputati, chi 
insegna opera in prossimitit spaziale con chi apprende, nella 
istruzione a distanza docenti e allievi sorio tra loro fisicamente 
lontani, cosi che la non continuitit spaziale diviene una vera e 
propria variabile assegnata o indipendente. Se poi nell'una i 
tempi dell'interazione, della comunicazione docenti-allievi e 
della regolazione reciproca dei loro comportamenti sono in un 
certo senso continui, dato che tali funzioni si svolgono anche al 
di fuori dei momenti formalmente previsti (si pensi alia ric
chezza informativa della comunicazione non-verbale), nella 
istruzione a distanza sono invece discreti, potendosi attivare in 
momenti particolari anche se con frequenza relativamente al
ta» 12

• Da un'altra angolazione, nei 'sistemi aperti' (quest'ulti
mo e un !ermine che ricorre frequentemente nella letteratura 
sull'istruzione a distanza) di apprendimento si possono riscon
trare le seguenti caratteristiche generali: a) la fornitura agli 
studenti di tutti i materiali loro occorrenti per lo studio indivi
duale; b) l'organizzaziohe di un sistema di valutazione, con
trollo e commento di cio che viene prodotto dagli allievi; c) la 
possibilitit di un aiuto individuale dell'allievo anche tramite il 
contatto diretto. Due criteri sembrano particolarmente critici: 
sapere se c'e una produzione originale di materiale didattico; e 
sapere qual'e la disposizione spaziale dei fruitori (mol to lontani 
o prossimi ai centri di erogazione dei corsi) ". 

Fermiamoci un attimo a considerare alcuni degli elementi 
che abbiamo citato (considerato anche che tutte le ulteriori de
finizioni da noi incontrate vertono essenzialmente sui concetti 
sopra richiamati). 

Abbiamo identificato alcuni punti focali, che tenteremo bre
vemente di ricapitolare: a) il fattore 'distanza'; b) il fattore 
della 'tecnica'; c) il fattore della 'struttura di riferimento'; 
d) l'aiuto diretto e personale. Per cio che concerne il punto a). 
dalle definizioni riportate emergono due tipi di distanza da 
prendere in considerazione, una spaziale ed una temporale. La 
distanza spaziale e la caratteristica forse piu evidente, e piu 

12 G. Domenici, La 'rego/azione' dell'impianto didattico e le funzioni di con
trollo, in B. Verteccl1i, Insegnare a distanza, cit., p. 109. 

13 Cfr. AA.VV., Educazione degli adulti e insegnamemo per corrispondenza, 
«lSFOLo> 4, 1984, p. 20. 
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evidenziata, dell'istruzione a distanza; si puo dire che l'istru
zione a distanza nasce proprio dalla necessita di un supera
mento del fattore 'distanza' come ostacolo all'apprendimento, 
per le categoric piu socialmente sfavorite in un primo tempo, 
per un'utenza piu vasta in un secondo tempo. La distanza spa
ziale tuttavia ha sempre comportato un' altro tipo di separazio· 
ne tra docente e discente: la separazione temporale. Infatti, la 
non continguita tra di essi implica che i tempi di 'emissione 
dell'informazione' (per cosl dire) e i tempi di 'ricezione' sono 
quasi necessariamente sfalsati, e che l'ampiezza di questo sfal
samento puo avere determinate conseguenze (negative, nel caso 
che l'ampiezza sia notevole) sull'intero processo di apprendi
mento. In pratica, gran parte degli sforzi vertono proprio sul 
progressivo annullamento di questo sfalsamento temporale, 
aiutato in questo dal progresso delle nuove tccnologie 14

• Que
st' ultimo argomento ci porta al punto b), laddove si affida ad 
una 'soluzione tecnica' il superamento dell'intervallo tra chi in
segna e chi impara. Ovviamente, una efficace soluzione tecnica 
non supplisce ad una carenza di organizzazione logica del ma
teriale educativo stesso, per cui quest'ultimo puo sicuramente 
trarre giovamento da una corretta soluzione tecnica alb sua 
trasmissione, ma costituisce comunque la base di ogni processo 
educativo (e non solo, ovviamente, di quello a distanza). Rima
ne il fatto che, a differenza dei metodi tradizionali l'insegna
mento a distanza non puo prescindere dal considerare questo 
problema come essenziale e fondamentale per la sua stessa esi
stenza ed efficacia. Il punto c) verril ampiamente considerato in 
seguito; giova tuttavia anticipare cio che si intende con 'strut
tura di riferimento'. In definitiva, ma e intuitivo, la struttura di 
riferimento e l'istituzione vera e propria che eroga il servizio, 
sia essa pubblica o privata; ha di solito una sua sede fisica, 
centrale, ma anche sedi minori sparse in un territorio, con in
tenti di penetrazione piu capillare ma anche per fornire un rife
rimento ai fruitori piu immediato che non un'unica sede cen
trale. Abbiamo detto che molte universita 'ufficiali' hanno dei 
dipartimenti dedicati interamente all'istruzione a distanza, cosi 
come esistono universita completamente dedicate a questo me-

14 Ma non necessariamente. Si veda al proposito la nota 2. 
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todo (vedi la Open University britannica). La struttura.di riferi
mento ha diverse opzioni di fronte, di carattere metodologico, 
didattico, organizzativo: una di queste opzioni e tra la produ
zione propria di materiale didattico, o l'uso di fonti esterne; o 
ancora, l'utilizzo di docenti e personale interni, oppure prove
nienti dall'esterno- da altre universita, ad esempio. Per quello 
che abbiamo potuto constatare, spesso siamo di fronte ad un 
mix di queste opzioni, piu che alia prevalenza di una scelta sul
l'altra. L'ultimo punto d) rimanda soprattutto ad una figura, 
che verra meglio delineata in seguito, quella del 'tutor', cioe di 
una persona che si assume l'incarico di tenere i contatti perso
nali con i vari studenti, contatti che hanno varie finalita e av
vengono con differenti modalita (dal telefono all'incontro per
sonale). Tutti gli autori incontrati insistono sull'importanza di 
questa figura, anche se, ovviamente, l'incontro personale tra il 
docente vera e proprio e l'allievo non e esclusa. Tuttavia, que
sta necessita di un collegamento personale e assiduo tra strut
tura educativa e discente e stata in parte messa in discussione 
da coloro che vedono nell'autogestione dcll'allievo, che deter
mina da se percorsi, strategic e obiettivi di studio, la maggiore 
opportunita educativa offerta dall'istruzione a distanza 15

; cib 
che pub sembrare il limite maggiore dello studio a distanza, 
viene qui, in definitiva, rovesciato in un vantaggio. Dello stesso 
parere non sono altri autori, i quali invece sottolineano la ne
cessita di un sostegno - cognitivo, si, ma anche umano - da 
parte di figure significative, quali ad esempio il docente o il tu
tor 16

• 

Rimane da stabilire se ci siano differenzc tra l'insegnamento 
'in presenza' e quello 'a distanza': in un certo sensa questo e un 
quesito ozioso, poiche nessuno sembra metteer in dubbio che 
una differenziazione tra i due sistemi esista (e debba esistere); 
semmai resta da stabilire il locus della differenza stessa. Dice 
McKenzie: «e fonte di molta confusione il diffuso fraintendi
mento che l'istruzione per corrispondenza sia in qualche modo 

15 Cfr. M. Moore, Selfdirected leamiug and distance education, ZIFF Papie
rc 48, Hagen, Fcrnuniversitat 1983. 

16 Cfr. B. Willen, Self-directed leaming aud distance educatio11, Uppsala, 
University of Uppsala 1984. 
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diversa per natura dall'istruzione 'in loco' o .istituzionale)) 17
; in 

definitiva, e da molti sostenuto che i due sistemi differiscano 
non tanto sugli obiettivi e sulla concezione in se stessa dell'e
ducazione, quando sulle metodologie e sui mezzi di apprendi
mento. Cioe,cio che fa la differenza tra l'educazione in presen
za e quella a distanza e proprio la necessita di superare la di
stanza stessa, necessita che comporta lo sviluppo di metodi, e 
mezzi, adeguati - fermo restando che gli intenti, nei due siste
mi, restano identici. Non tutti concordano su questa concezio
ne, affermando- vedi le tesi di Otto Peters 18

- che l'educazione 
a distanza e un fenomeno caratteristico dell'era industriale, 
spiegabile e comprensibile solo in questa ottica, che lo rende 
strutturalmente differenziato dall'insegnamento tradizionale. 

4. L'organizzazione e le prospettive 

Dal punto di vista organizzativo sembra ormai chiaro che, a 
differenza dell'insegnamento tradizionale, l'insegnamento a di
stanza si basa su una estrema specializzazione delle funzioni di 
insegnamento, funzioni che nella maggioranza dei casi conver
gono invece su un'unica figura, un unico docente. In linea di 
massima, il docente progetta il proprio lavoro, organizza la 
strumentazione didattica occorrente, cura la trasmissione del
l'istruzione e ne verifica l'apprendimento. Scegliere la soluzio
ne 'a distanza' implica invece separare i vari momenti, al fine 
di assicurare un'elevata interattivita tra docenti e discenti. Det
to per inciso, questa interattivita - che potrebbe configurarsi 
come l'elemento debole dell'insegnamento a distanza - diventa 
invece un momento 'forte': la contiguita tra docente e discente, 
ne!l'insegnamento tradizionale, e tale solamente in teoria, poi
che, vedi l'esperienza universitaria, lo studente raramente gode 

17 0. McKenzie-E. L. Christensen e P. H. Rigby, CotrespondeHce education 
in the United Siates, New York, McGraw-Hill 1968, p. 5; cit. in D. Palomba, 
Universitil a distanza cit., p. 68. 

18 0. Peters, Distance teaching and insutrial production: a comparative per
spective i11 outline, in D. Seward-D. Keegan e B. Holmberg, (eds), Distance 
Education. Intemational perspectives, London and Camberra, Croom Helm; 
New York, St. Martin's Press 1983. 
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di un reale e fruttifero rapporto con il docente. Ne! rapporto a 
distanza, grazie anche alia specializzazione delle varie funzioni, 
si assiste ad una maggiore possibilita da parte dell'allievo di 
essere seguito personaimente (e in diverse forme, come vedre
mo in seguito). Non e nostra intenzione, ovviamente, sostenere 
la tesi della fine dell'insegnamento tradizionale: l'educazione a 
distanza ha suoi ambiti ben precisi e definiti, ed e in questi 
ambiti, ricordati in apertura, che vanno riconosciuti i suoi me
riti; cib tuttavia non ci esime dal sottolineare le manchevolezze 
del tradizionale sistema, e dal farlo soprattutto alia luce di al
cune attribuzioni quanto meno generose. 

Ritorniamo ora ali'argomento centrale di questo scritto, cer
cando di delineare le caratteristiche organizzative del modelio 
di istruzione a distanza. Abbiamo gia detto che l'espressione 'a 
distanza' sta ad indicare una separazione spazio-temporale tra 
il centro deli'insegnamento e l'aliievo. Questa separazione non 
indica tuttavia che non esiste un rapporto dinamico tra chi tra
smette la conoscenza e chi la riceve, e in ogni caso non viene 
contemplata la possibilita deli'autoistruzione: quando si parla 
di insegnamento a distanza si fa riferimento sempre e comun
que ad un rapporto interattivo, con una 'scuola' (in senso fisico 
ma anche in senso organizzativo) che progetta, trasmette e va
luta la conoscenza. Delimitiamo, seguendo le indicazioni di B. 
Vertecchi, tre ambiti funzionali deli'insegnamento:. a) la pro
gettazione - cioe il lavoro a monte dell'output; b) la realizza
zione didattica - cioe la preparazione dei materiali; c) la ge
stione- una fase molto delicata dell'intero progetto educativo. 

Ne! momento della progettazione confluiscono gli sforzi di 
inquadramento dell'intero lavoro, circa la popolazione destina
taria del servizio, le linee di sviluppo del momento educativo, i 
criteri valutativi. E necessaria una intensa preparazione di ca
rattere organizzativo, poiche la natura 'a distanza' dell'insegna
mento non permette tutta una serie di tempestivi interventi 
correttivi, attuabili ne! rapporto 'faccia a faccia' tra docenti e 
discenti; il feedback, da cui comunque non e possibile prescin
dere, avviene su tempi dilatati, e prevede una risposta basata 
su un retroterra ben strutturato in partenza. E necessaria cono
scere piu dati possibili sui destinatari (!'eta, l'occupazione, la 
distribuzione spaziale, il numero, ma anche particolari esigen
ze individuali); bisogna quindi definire «con chiarezza gli 
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obiettivi, i contenuti, la struttura e la metodologia [ ... ] dell'in
tervento educativo vero e proprio (i corsi), basandolo sui crite
ria della «flessibilitit» [ ... ], sistematicitit [ ... ] e varietit di mez
zi» 19

• In ultimo, va preorganizzata anche la gestione ~tessa dei 
corsi (ritmi di invio dei materiali didattici, organizzazione di 
un archivio, rapporti tra scuola e allievi, strutture di supporto, 
e cos\ via). In pratica, la realizzazione didattica e la gestione -
gli ambiti funzionali b) e c) - dipendono strettamente dal mo
mento progettuale iniziale, anche se, ovviamente, i feedback di 
correzione, i messaggi che il destinatario invia a sua volta, pre
suppongono che la struttura ne! suo insieme abbia una certa 
flessibilitit, tale da potervi apportare eventuali correzioni senza 
che l'insieme ne venga stravolto. E questo ad esempio il caso 
dell'insorgere di particolari esigenze da parte dell'allievo, o an
che l'abbandono di un corso da parte di qualcuno dello staff 
docente. I! gruppo che lavora a! progetto 20

, compos to sia da 
esperti di didattica, sia da esperti nelle varie discipline, non 
cessa la sua azione con il compimento del momento progettua
le vero e proprio: le eventuali correzioni all'organizzazione 
complessiva, cos\ come la modifica dei criteri di accertamento 
e verifica dei risultati, sono di sua competenza. E possibile per
do affermare che i tre ambiti funzionali sopra identificati non 
sono tra loro in un rapporto necessariamente diacronico, ma 
che esiste una sincronicitit indispensabile per l'efficacia dell'in
tervento educativo stesso. 

Passiamo alia realizzazione didattica. I materiali didattici 
possono essere creati ex novo dall'istituzione a distanza, oppu
re mutuati da strutture giit esistenti, oppure derivare da un mix 
delle due possibilitit. In parecchi casi si e assistito allo sposta
mento dall'una all'altra di queste possibilitit, e cio grazie ai di
versi gradi di strutturazione ed espansione dell'istituzione edu
cativa: si e cioe passati da un iniziale utilizzo di materiali esi
stenti (e il caso di un dipartimento universitario creato ad hoc 
per l'istruzione a distanza, che mutua dalle strutture 'tradizio-

19 AA.VV., Verso mz sistema cit., p. 127. 
20 Si guardi, al proposito, la bella trasposizione grafica dei rapporti tra 

gruppo di gestionc, gruppo docentc, gruppo di progetto c allievi, realizzata da 
Luigia Acciaroli (in Aspetti de/la gestio11e organizzativa dell'istruziofle a disuiuza, 
in B. Vcrtccchi, op. cit., p. 146), riportata nclla fig. 3. 
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nali' i suoi materiali), ad una creazione autonoma di materiale, 
con un evidente salto qualitativo e di prestigio (e il caso dell'e
sperienza dell'Open University). Ma prima di passare in rasse
gna la sostanza e i mezzi della trasmissione didattica, occorre 
precisare alcune delle caratteristiche che dovrebbero essere 
proprie del materiale didattico. Secondo alcuni autori, le carat
teristiche principali di un testa (e in generale del materiale di
dattico) dovrebbero essere l'unitarieta e la flessibilita. Per 'uni
tarieta' si intende «la coerenza formale del testa e soprattutto 
(il) rapporto di reciproca interdipendenza tra parti discorsive e 
parti operative» mentre la flessibilita consiste «nelle molteplici 
sollecitazioni alia cooperazione del lettore offerte dal testa» 21

. 

La prima di queste due caratteristiche e intuitivamente impor
tante in una situazione di insegnamento a distanza, dove !'in
via frazionato di messaggi non immediatamente sottoponibili a 
discussione richiede una grande coerenza interna, per mantene
re l'impalcatura logica necessaria ad ogni corso; la flessibilita 
richiama il gia citato effetto di retroazione (feedback), che dun
que si estende sia ai mezzi che alle metodologie. 

Come si organizza il materiale didattico in un corso a di
stanza? La risposta non e univoca, poiche i corsi differiscono 
tra loro sia a livello organizzativo, sia per il medium (o i me
dia) utilizzato, sia per una quantita di caratteri diversi. E pos
sibile tuttavia estrapolare alcuni caratteri di fondo comuni. 
Qualsiasi tipo di corso viene spezzato in piu parti, dette 'unita 
elettriche', 0 'unita di istruzione', e questo e un elemento cornu
ne ad ogni serio programma didattico a distanza. I motivi di 
questo frazionamento (ma forse il termine e qui usato in ma
niera impropria, poiche non mette in rilievo l'unitarieta- che e 
un elemento qualificante - del corso) sono molteplici: a) l'ap
prendimento avviene per gradi e in momenti successivi fra loro· 
ma coerenti (similmente all'apprendimento 'in presenza'); 
b) per ogni unita c'e un determinato tempo di lavoro, definito 
sia in base alle necessita didattiche, sia in base alle necessita 
individuali; c) ogni unita prevede una propria valutazione, un 
controllo il piu possibile sistematico dell'apprendimento, una 
sua regolamentazione continua. Ogni unita e percio autonoma: 

zr Agrusti e Vcrtecchi, Elementi cit., p. 101. 
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questa e una caratteristica basilare delt'insegnamento a distan
za. Si puo dire, quindi, che «Un corso a distanza [ ... ] e prodot
to programmando, sull'arco totale delta durata prevista e del 
contenuto che si vuole coprire, una distribuzione in unita di
dattiche in se compiute, e curando all'interno di ciascuna unita 
l'articolazione del discorso a! fine di raggiungere la piu efficace 
comunicazione educativa» 22

• 

I1 tradizionale rapporto educativo, 'in presenza', puo essere 
rappresentato come comunicazione reciproca e non-mediata tra 
insegnamento e allievo, anche consierando i vari materiali di
dattici, come esemplificato dalla fig. I: 

~I 
FIG. 1 [ Insegna~ 

Materiali didattici 
Libri di testa 

~Allievo 
Nell'istruzione a distanza la variabile spazio-temporale gio

ca un ruolo decisivo, rappresentabile, in modo semplificato, 
nella fig. 2: 

Allicvo FIG. 2 
I Insegnante 1:;::::!: Siste~a ~i eo- :;:::!:.~ 
. . mumcaztone L. ____ _j 

(Fonte: ISFOL 6, 83, p. 117}. 

Quest'ultimo schema necessita di alcune considerazioni. La 
prima, e piu ovvia, e che - come gia accennato - e uno schema 
molto semplificato (ma sufficiente per i nostri scapi); la centra
lita del sistema di comunicazione e tale in rapporto all'insegna
mento tradizionale, ed e tale anche perche suggerisce l'elemen
to piu macroscopicamente differente rispetto a quest'ultimo. 
Come si e accennato piu sopra, per molti studiosi le differenze 
tra i due sistemi non vertono tanto sugli obiettivi e sulla conce
zione educativa, quanta sui mezzi e sulle ideologie (in parte ri
visitate suite particolarita dei mezzi stessi). In realta, il sistema 
di comunicazione media i messaggi e i contenuti didattici, che 
rimangono il fulcra del rap porta docente-discente 23

, e se una 
accurata scelta del mezzo e una componente vitale per un'ade
guata riuscita dell'inutento educativo, e anche vera che nessun 

22 D. Palomba, Universitil a distanza cit., p. 7&: 
23 Questa predsazione non C casuale. Infatti, H pericolo di un oscurarnen

to del prima ai danni dei sccondi e semprc in agguato. 
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supporto tecnologico, per quanto moderno, puo ovviare a man
canze strutturali di base. I! medium piu usato, e ancora larga
mente senza sfide, e il testo scritto. Su questa preminenza data 
a! testo scritto il dibattito e estesissimo, e si allarga man mano 
che nuove acquisizioni tecnologiche vengono messe a disposi
zione di un pubblico vasto; tuttavia alcune caratteristiche del 
testo scritto sembrano, a giudizio unanime, fondamentali ne! 
processo di apprendimento. Attraverso il messaggio scritto, il 
discente avrebbe maggiori possibilita di seguire il proprio iter 
di apprendimento, e di sottoporlo alle opportune revisioni 
(scripta mane111, e il caso di dirlo); oltre a cio, bisogna conside
rare il grado di diffusione di alcuni mezzi tecnologici, la cui 
maggiore o minore disponibilita (si pensi ad esempio a! video
registratore) grava sulla possibilita di raggiungere con un iden
tico. messaggio un pubblico a!largato. Ancora, il progresso tec
nologico ha messo a disposizione della stampa una serie di op
zioni che tendono a facilitare enormemente il processo di com
posizione, a ridurre drasticamente i tempi di realizzazione, a 
semplificare, in definitiva, la realizzazione di testi di buon li
vello. Molta dell' enfasi posta sulla nascita delle nuove istituzio
ni di istruzione a distanza verteva su!l'utilizzo dei nuovi media 
disponibili (e il caso ancora dell'Open University, progettata 
come 'University of the Air' -ne! senso 'televisivo' del termine 
- ma ben presto reindirizzata sulle metodologie tradizionali), 
ma il supporto scritto si e dimostrato, alia lunga, il piu utiliz
zato. I! che non deve suonare come una confessione di altri me
dia, ovviamente. L'uso delle trasmissioni televisive e radiofoni
che comporta notevoli vantaggi, tra i quali non ultimo e quello 
che il messaggio puo essere arricchi to dalla cosiddetta 'comuni
cazione non-verbale' (ne! caso delle trasmissioni televisive), che 
tanta parte puo avere nella corretta trasmissione del messaggio 
stesso; d' altra parte, pero, i problemi so no altrettanto notevoli: 
i costi di trasmissione sono certamente elevati, e i rapporti con 
le agenzie televisive possono essere spesso conflittuali e comun
que complessivi; viene introdotto un elemento di rigidita - il 
vincolo d'orario- il cui superamento e invece una caratteristi
ca in positivo dell'istruzione a distanza 24

; vi sono inoltre pro-

24 E chiaro che si presentano notevoli problemi al momcnto dell'inseri
mento delle lezioni televisive nel palinsesto complessivo dei programmi; oltrc 
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blemi legati alla possibilita di ricevere piu o meno corretta
mente il segnale, sia esso video che audio (si pensi alle difficol
ta di ricezione della terza rete pubblica in ltalia). Com'e intui
bile, i problemi legati alla scelta di questo medium sono note
voli, probabilmente superiori ai vantaggi (e non entriamo nel 
merito dell'efficacia del messaggio). Una notevole eccezione in 
questo campo e rappresentata dall'esperienza dell'Universita 
Centrale Radiotelevisiva nella Repubblica Popolare Cinese, che 
invece utilizza largamente il mezzo televisivo, dovendo far 
fronte a distanze sterminate ea variazioni nella densita abitati
va veramente notevoli 25

• Esistono due 'surrogati' (per usare 
un'espressione un po' impropria) delle trasmissioni televisive e 
radiofoniche, e cioe le cassette video e audio. Nel primo caso, 
abbiamo gia accennato ai problemi di una loro diffusione, lega
ti alla diffusione del videoregistratore; e chiaro che la videocas
setta sarebbe un' ottima integrazione del testo scritto, e un suo 
utilizzo sempre piu vasto sarebbe auspicabile. Rimane il fatto 
che, nonostante il forte incremento nella sua diffusione, il vi
deoregistratore non e ancora diffuso in modo capillare, cosi da 
avere ragionevoli possibilita di non discriminare una parte del
la popolazione degli allievi; rimane da aggiungere, in ultimo, 
che il suo costo, sebbene in netto calo, rappresenta ancora una 
somma non indifferente, o almeno non tale da permetterne una 
rapida disponibilita. Diverso e il discorso delle audiocassette, 
la cui diffusione e invece praticamente totale tra la popolazio
ne, i cui costi (sia della cassetta che del registratore audio) so
no bassi e la cui disponibilita (anche con riferimento al regi
stratore) e oramai alla portata di tutti. 

Vi e poi un'area intermedia, che si riferisce sempre ad una 
trasmissione iconica dei messaggi e che fa affidamento su tec
nologie abbastanza diffuse, come nel caso delle diapositive; il 
loro ruolo e ovviamente di supporto, poiche non sembra che 
possano costruire il fulcro di un insegnamento a distanza . 

a ciO va considerate chc l'orario di messa in onda delle trasmissioni puO pena
lizzare qualcuno, anchc se un'eventuale replica- magari serale- della lczione 
potrebbe attenuare questo problema (ma a questo punto polrcbbero sorgere, 
com'e intuibile, ultcriori problerni di costi e di spazi telcvisivi). 

25 Ultcriori brevi notizie sull'espericnza cinese sono riportate piU avanti, 
in questo stesso articolo. 

424 



Infine dobbiamo considerare !'area tecnologicamente piu re
cente e piu in continua evoluzione, !'area cioe delle tecnologie 
informatiche. I1 discorso, per quanta riguarda l'uso del mezzo 
informatico, diventa problematico. L'informatizzazione della 
societa non e cosi capillare come ideologicamente la si vorreb
be: questo nuovo tipo di analfabetismo (ma siamo proprio sicu
ri che sia tale?) colpisce la stragrande maggioranza degli uten
ti, e se e vero che da un la to cresce l'alfabetizzazione informati
ca, e dall'altro si semplificano le procedure d'uso dei compu
ters, e anche vero che, specialmente ne! nostro paese (rispetto 
ad altri paesi industrializzati, ma non siamo certamente soli), 
l'uso e la conoscenza del computer non e poi un fatto cosl scon
tato. Ragion per cui, l'uso del mezzo informatico come suppor
to didattico si scontra con problemi in parte comuni con altri 
media, in parte peculiari. I costi d'accesso alia tecnologia infor
matica (dal computer ai 11etworks) sono tutt'ora alti, e le proce
dure non sempre semplici; se e vero che in determinate zone 
(quelle piu industrializzate, o a maggior concentrazione urba
na) l'informatica e una realta tutto sommato quotidiana per 
milioni di utenti, e anche vera che in altre zone essa e total
mente assente, o sconosciuta. Programmare un corso a distanza 
basandosi prevalentemente su tecnologie informatiche non pub 
non tener canto di questi limiti. D'altro canto, le prospettive 
sono notevoli: lungo tutto il percorso di un corso a distanza, il 
computer pub essere presente in modo molto proficuo, a parti
re dalla progettazione, per finire alia gestione del corso, alle 
pratiche valutative, all'archiviazione e controllo della popola
zione studentesca, oltre che, naturalmente, servire da supporto 
per la trasmissione concreta dei contenuti didattici. Si pensi 
inoltre a! fatto che una delle maggiori caratteristiche del com
puter e la trasmissione in tempo reale dei dati, per cui la varia
bile temporale insita nell'istruzione a distanza, il ritardo cioe 
tra la trasmissione della conoscenza e la sua ricezione, e il con
seguente feedback di ritorno, viene meno, fino a giungere ad 
una interattivita che potrebbe essere comparata a· quell a del
l'insegnamento 1in presenza'. 

Quest'ultimo argomento ci conduce in qualche modo a! pro
b!ema della trasmissione 'concreta', per cosi dire, dei materiali 
didattici: in parole povere, come giungono concretamente agli 
allievi i vari materiali (siano essi libri, audio e videocassette, 
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supporto fotografici o magnetici)? Prescindendo per il momen
to dalla dimensione informatica, il tradizionale veicolo di reca
pito e il servizio postale. Cio rappresenta una variabile cruciale 
nel rapporto tra istituzione docente e allievi: infatti, dal grado 
di efficienza di un servizio postale dipende il lasso di tempo 
che intercorre tra invio del materiale didattico, ricezione, ela
borazione della risposta e invio della stessa. Un servizio postale 
carente pub dilatare i tempi di questo scambio fino ad inficiar
ne la validita didattica (tenendo canto anche di eventuali tempi 
morti connessi all'invio del materiale e delle risposte), senza 
pensare alla percentuale di smarrimenti, distruzione di mate
riale delicato, etc. Bisogna poi tener canto di variabili quali il 
grado di sviluppo della rete postale, le distanze da coprire e la 
maggiore o minore accessibilita a determinate zone (e forse lo 
sviluppo dell'insegnamento radiotelevisivo in Cina ha a che fa
re con quest'ultimo problema). Talvolta, e il caso di alcune 
Universita latinoamericane, l'istituzione stessa ha tentato di 
ovviare alle carenze del servizio postale organizzando autono
mamente gli invii di materiale, ma questa e ovviamente una 
soluzione scarsamente praticabile. E chiaro che, alla luce di 
questi fatti, le nuove tecnologie - e in particolare queUe infor
matiche - disvelano prospettive tese al superamento dei tradi
zionali problemi connessi con il servizio postale, prospettive 
che in taluni casi sono state certamente sopravvalutate. In ogni 
caso, le possibilita offerte dallo sviluppo della comunicazione 
via fax o della pasta elettronica da un lata, e gli esperimenti di 
teleconferenze o di dibattiti 'a distanza' via video, sono certa
mente molto interessanti. 

In ogni caso, la questione che viene di piu sottolineata dai 
vari autori che si sono dedicati allo studio delle problematiche 
dell'isttuzione a distanza, quando si parla dei cosiddetti 'nuovi 
media' (quali i mezzi informatici, appunto), e quella relativa al 
pericolo di sopravvalutazione degli stessi, sopravvalutazione 
che rischia di coprire determinate lacune di base; come dice B. 
Vertecchi, sono riduttive «le interpretazioni che pongono l'enfa
si sulle possibilita di superare la 'distanza' offerte dallo svilup
po della tecnologia. Anche in questo caso, si trascura di consi
derare che non e la soluzione tecnica in quanto tale che qualifi
ca l'istruzione, ma l'organizzazione didattica ad essa sottostan-
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te» 26
• E ancora: «abbiamo.assistito alia successiva proposta di 

una gran varieta di armamentari tecnici [ ... ]. Sarebbe un erro
re collegare le sorti dell'istruzione a distanza a] consenso che 
transitoriamente si riscontra attorno a questa o a quella stru
mentazione. E piu ragionevole, anche se meno appariscente, 
tendere ad un progressivo miglioramento della strumentazione 
didattica, e far ricorso alle strumentazioni che di volta in volta 
si rendono disponibili ... » 

27
• Insomma, il ricorso all'ipertecno

.logia va sempre valutato ne! suo ambito e mai sopravvalutato. 
Sembra piu efficace, invece, il ricorso ad un mix delle varie 
possibilita, anche per andare incontro alle esigenze di coloro 
che hanno una particolare predisposizione per un mezzo piut
tosto che per un altro, sfruttando le eventuali ridondanze in di
rezione di un miglioramento della didattica stessa. 

L'enfasi pasta sui mezzi della comunicazione didattica non 
deve farci dimenticare che esiste, anche ne! progetto educativo 
a distanza, la possibilita del rapporto diretto tra docenti e al
lievi e tra tutor e allievi (come verra spiegato piu sotto). I! rap
porta diretto, inteso come comunicazione personale" individua
le, puo avvenire tramite comunicazione scritta (la lettera), co
municazione orale (linee telefoniche), incontro 'faccia a faccia'. 
Questo rapporto diretto ha essenzialmente una funzione di so
stegno alia didattica, ne! caso sorgano dei problemi connessi 
col corso, ma ha anche una funzione piu generale, una sorta di 
'conferma che si e seguiti', di appoggio anche di carattere per
sonale e non solo didattico; e chiaro che man mano che si pas
sa dalla comunicazione scritta a quella 'faccia a faccia' il grado 
di interazione aumenta, anche se spesso gli studenti di un corso 
a distanza non giungono facilmente a! contatto interpersonale 
con i propri docenti. 

Passiamo ora in rassegna alcuni argomenti sul ruolo del 
gruppo docente e dei tutors, per poi occuparci del gruppo di 
gestione. In generale, il ruolo dei docenti e quello dell'attuazio
ne del corso, in sintonia con le indicazioni del gruppo di pro
getto. I! docente ha un ruolo fondamentale nell' organizzazione 
stessa dei corsi, poiche e di sua competenza una serie di prati
che di definizione e selezione di obiettivi e contenuti, di gestio-

26 B. Vertecchi, Insegnare a distanza cit., p. 12. 
27 Ibid., p. 30. 
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ne dei tempi, etc. In molti casi, il gruppo docente cura la pro
duzione autonoma dei testi di studio e dei materiali didattici in 
generale, e cib avviene in particolar modo quando il corpo do
cente espleta le sue mansioni esclusivamente per J'istituzione 
educativa a· distanza (ma non solo). I! ruolo dei docenti, ne! 
contralto con gli studenti, e scomponibile in tre ambiti funzio
nali tra loro interrelati: a) il sostegno didattico; b) il sostegno 
rnotiv.azionale; c) la valutazione 28

• Il sostegno didattico inter
viene fondarnentalrnente quando lo studente necessita di parti
colari spiegazioni sugli argornenti del corso, oppure quando, 
stirnolato dagli argornenti stessi, ne richiede un approfondi
rnento ulteriore. Il sostegno rnotivazionale pub anche esulare 
dal contesto didattico vero e proprio, poiche, se e vero che 
spesso gli studenti richiedono consigli organizzativi circa ternpi 
e rnodalita dello studio, e anche poossibile che il sostegno ri
chiesto a! docente - al pari del tradizionale rapporto faccia a 
faccia - sia anche di carattere personale (ne! caso di problemi 
che potrebbero incidere su un proficuo rendimento scolastico). 
C'e da dire che queste funzioni vengono piu spesso svolte da 
figure differenti - i tutors - anche se, pur in un campo cosi dif
ferente dalla didattica verae propria, l'incontro docente-allievo 
non e inusuale. La terza funzione, quella della valutazione, si 
distingue in valutazione continua e finale; la valutazione conti
nua, che anche in questo caso pub coinvolgere i tutors, consiste 
nelle prove che, a scadenza regolare, vengono richieste agli stu
denti come controllo dell'attivita svolta e dei progressi conse
guiti, oltre che come risoluzione di eventuali problemi, ed e ov
viamente un importante momento di interazione a doppio sen
so tra docente e allievo. La valutazione finale e invece un esa
rne che si tiene solitamente nella sede dell'istituzione, e ricalca 
nelle linee generali il modello 'in presenza'. 

Si e piu volte accennato alia figura del tutor, ed effettiva
mente, nella letteratura sull'istruzione a distanza, questa figura 
occupa spesso una posizione centrale nelle riflessioni sull'argo
mento; tuttavia la sua collocazione non e sempre chiara. Par
tiamo quindi dalle sue funzioni. Fondamentalmente, il tutor e 
colui che attenua, o annulla il distacco tra allievo e istituzione 

28 Si veda il testo di D. Palomba, op. cit., p. 82. 
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educativa a distanza: su questo tutti concordano; e cioe colui a! 
quale gli allievi possono fare r{ferimento direttamente per tutta 
una serie di problemi di carattere organizzativo, ma anche di
dattico, o piu semplicemente di carattere pratico (invio di ma
teriali, etc.). Viene anche chiamato, talvolta, consulente didatti
co. Controverso e il suo status: per alcuni deve essere un docen
te, per altri, nonostante alcune sue funzioni di carattere piu 
propriamente didattico, e da escludere un suo apporto diretto e 
istituzionale a tali funzioni (cioe non puo essere considerato un 
docente, anche perche il tutor potrebbe anche non avere un tale 
riconoscimento 'ufficiale'); ancora, in alcuni casi il tutor opera 
in sedi decentrate, rispetto all'istituzione centrale, a diretto 
contatto con gli allievi, mentre in altri casi egli opera nella se
de centrale, mantenendo i contatti con la popolazione studente
sca tramite il sostegno epistolare, telefonico ed occasionalmen
te anche faccia a faccia. In ogni caso, e possibile delineare le 
funzioni comuni a tutte queste differenti versioni della medesi
ma figura: il tutor avrebbe «il compito di organizzare lo studio, 
consigliare gli allievi sui modo di procedere, distribuire i mate
riali, curare che gli esercizi siano svolti, seguire esperienze di 
laboratorio, assicurare l'effettuazione delle prove di controllo, 
predisporre rapporti per la struttura centrale, etc.» 29

; inoltre, i 
tutors «hanno un compito [ ... ] ampio e delicato. Devono ga
rantire un rapporto sistematico il piu individualizzato possibi
le. [ ... ]. Provvedono a rispondere ai quesiti degli allievi, sciol
gono i loro dubbi, etc.» 30

; in definitiva, il tutor e «colui che aiu
ta la studente a orientarsi e a procedere nello studio». Puo esse
re vista come «Un co-ricercatore», specializzato piu che altro 
ne! contributo metodologico, oppure «Come colui che offre allo 
studente la possibilita di avere un contatto umano, un sostegno 
personale», oppure, infine, puo essere definito un 'mediatore', 
una figura competente che «facilita l'utilizzazione del "pacchet
to" didattico e il suo adattamento agli infiniti bisogni indivi
duali» 31

• Dunque, quella del tutor e una funzione di 'sostegno 
individualizzato', personalizzato, una funzione che, e bene ri
cordare, nell 'insegnamento tradizionale viene talvolta clamoro-

29 Vertccchi, Insegnare a distanz.a cit., p. 29. 
30 AA. VV., Verso un s;stema clt., p. 119. 
31 D. Palomba, Universitil a distam.a cit., p. 61. 
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samente - e ne\ nostro paese cio si verifica in maniera acuta e 
grave a mancare. Come viene giustamente lamentato da piu 
parti, nell'universita italiana non solo la figura del tutor e as
sente, ma i contatti stessi tra docenti e studenti configurano un 
tipo di rapporto rispetto al quale l'insegnamento a distanza as
sume dei connotati interattivi straordinariamente piu intensi e 
continuativi. Il supporto individualizzato, in teoria garantito 
dall'istituzione educativa pubblica, si scontra inevitabilmente 
con il problema dei limiti sociali di tale servizio, ponendo una 
aporia tra istruzione di massa e qualita del servizio, cui la 
scappatoia del privato puo porre rimedio fino a quando non si 
trovera ad incontrare, a sua volta, lo stesso tipo di limite. La 
stessa istruzione a distanza potrebbe trovarsi ben presto di 
fronte a questo complesso problema. 

In teoria, docenti e tutors non esaurirebbero lo spettro delle 
specializzazioni riscontrabili all'interno di una istituzione di 
istruzione a distanza. 0 meglio, poiche abbiamo parlato di una 
notevole incertezza sullo status di determinate figure, sara me
glio precisare che, per docenti, si intende coloro che collabora
no al momento progettuale, in certi casi, ma che soprattutto 
attuano le direttive progettuali del gruppo a cio deputato (ov
viamente non come meri esecutori, come sopra accennato); il 
tutor puo provenire dal corpo docente, come anche puo essere 
una figura specializzata in questa funzione, ma non docente. 
Cosi, ulteriori figure - vedi ad esempio i correttori delle prove 
di valutazione intermedie - possono essere reclutate sia tra i 
docenti che tra i non docenti, cioe tra personale appositamente 
addestrato a tale scopo, e possono essere occupati a tempo pie
no o a tempo parziale. 

L'insegnamento a distanza si caratterizza, spesso, per la no
tevole specializzazione tra i vari compiti, esigenza questa che 
nasce per offrire una coerenza e una puntualita esecutiva ne
cessarie ad ovviare i problemi che possono sorgere con il fatto
re 1 distanza'. 

E in base a questo ragionamento che possiamo individuare, 
oltre al gia menzionato gruppo di progetto e docente, anche un 
terzo gruppo, il 'gruppo di gestione', i cui confini e i cui ambiti 
operativi non ,sono certamente rigidi, come e stato riscontrato 
anche negli altri due casi. Le sue funzioni fondamentali sono 
due: da una parte, ci sono «le attivita che hanno per scopo di 
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organizzare e regolare lo scambio di informazioni tra la strut
tura del corso e gli iscritti», e dall'altra troviamo le attivita che 
«tendono a predisporre e aggiornare cqn continuita gli archivi 
necessari per la conservazione di tali informazioni» 32

• La pri
ma di queste due attivita e cruciale in un corso a distanza: in
fatti, la continuita e la regolarita dell'interscambio di materiali 
didattici tra scuola e allievi 33 e un altro elemento fondamenta
le, oltre alia specializzazione molto alta, che assicura un dsul
tato complessivo almeno pari all 'insegnamento 'in presenza' (se 
non addirittura superiore); quest'esigenza di regolarita, e op
portuno sottolinearlo, non riveste un carattere puramente orga
nizzativo, di razionalizzazione del lavoro amministrativo (an
che se cio e importante): la sicurezza di un regolare interscam
bio docente/allievo e una sicurezza di efficacia didattica, che 
forse non e neanche necessario spiegare nei dettagli. L'organiz
zazione di tutte le informazioni indispensabili ad una corretta 
gestione di un corso trova il suo locus privilegiato nella crea
zione di archivi, specializzati per ciascun diverso ambito: 
a) archivi dei corsi - quando i corsi sono piu di uno, con tutte 
le informazioni relative ad essi; b) archivi degli allievi - con 
tutte le informazioni riguardanti gli allievi; c) archivi didattici 
- con tutte le informazioni relative alle performances degli al
lievi, sia di carattere didattico che di carattere pratico (date di 
invio, etc.); d) archivi delle comunicazioni informali - organiz
zabili standardizzando, per quanto possibile, le informazioni, e 
basati sulla raccolta di tutte quelle comunicazioni che avvengo
no tra docenti, tutors e allievi su problemi piu o meno attinenti 
il corso. In ultimo, bisogna ricordare che il gruppo di gestione 
collabora interattivamente con gli altri due, come gia ricorda
to, sia su problemi di natura organizzativa che su problemi di 
natura didattica. 

Prima di passare ad una rapida panoramica sugli esempi 
concreti di istruzione a distanza in Italia e ne! mondo, termi
niamo questa carrellata di argomenti parlando delle questioni 

32 L. Acciaroli, Aspetti de/la gestione organizzativa cit., p. 143. 
33 Non sembra supcrfluo sottolineare chc, se una parte importante in que

sto interscarnbio spetta agli allievi, le responsabilita della scuola per un cor
retto e tempcstivo invlo dei materlali, e per una cfficacc attivazionc dell'inter
scambio stcsso, sono di gran lunga superiori e. decisive. 
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legate all'esito finale di un corso, cicie della valutazione e del 
riconoscimento dei titoli conseguiti. 

Abbiamo gia accennato ai due momenti della valutazione in 
un corso a distanza: la valutazione continua e la valutazione 
conclusiva. La valutazione continua sta ad indicare un processo 
di controllo che si svolge lungo tutta la durata del corso; il cor
so, nell'istruzione a distanza, viene solitamente diviso in piu 
unita didattiche, le quali consistono nell'invio del materiale di
dattico relativo all'unita stessa, nelloro studio da parte dell'al
lievo, in un test valutativo che l'allievo redige ed invia alia 
scuola, nella correzione di questo test e nell'invio di quest'ulti
ma allo studente. Questa procedura si sussegue per tutta la du
rata del corso (si pub arrivare anche a venti e piu prove), per 
cui il controllo dell'apprendimento e costante. Tre sono le fun
zioni di questa continuita: lo studente riesce a valutare piu pre
cisamente il proprio grado di apprendimento e a porre rimedio 
ad eventuali manchevolezze; si possono evidenziare le strozza
ture del metodo applicato, ad esempio accertando che la mag
gior parte della popolazione studentesca si blocca su di un de
terminato punto, o esegue con estrema facilita o difficolta un 
test, per cui occorrono delle modifiche a monte; infine, si tiene 
conto dell'andamento complessivo, comparandolo ed integran
dolo nella prova finale. Individuare, ne! corso del tempo, le dif
ficolta di ciascun allievo, significa potervi intervenire tempesti
vamente (e cio e molto importante nell'istruzione a distanza), 
cosi come tempestivamente si puo intervenire per favorire l'ot
timizzazione dei materiali e delle strategic comunicative. Vi e 
inoltre la possibilita di modificare un determinato testo (specie 
se prodotto dalla scuola stessa) evidenziando le parti che all'al
lievo risultano piu ostiche. 

Le forme in cui si concretizzano le prove sono numerosissi
me e strutturate in forme assai diverse tra loro, per cui non ne 
tenteremo una tassonomia. Ci preme di piu sottolineare un 
aspetto del test che potrebbe essere interpretato come una con
traddizione (ma che e tale solo in apparenza): si e detto che 
nell'istruzione a distanza una delle caratteristiche piu evidenti 
e la relativa liberta da scadenze precise di studio, la possibilita 
cioe di una effettiva autogestione dei propri tempi, che favori
sce soprattutto chi e gia legato- per motivi di lavoro, ad esem
pio - a dei tempi gia stabiliti: ora, il test, la prova, potrebbe 
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introdurre un elemento di rigidita in questa potenziale autoge
stione dei tempi. In realta, se e vera che un notevole margine 
di liberta comunque permane, e anche vero che, per la buona 
riuscita dell' apprendimento, una qualche scansione regolare 
deve esistere, per non dissipare l'intero costrutto del corso e 
per attuare una effettiva progressione nell'acquisizione dei con
tenuti, tra i vari motivi. 

La valutazione finale (dov' e prevista) ricalca nella maggio
Tanza dei casi le modalita dell'istruzione in presenza, dovendo
si attuare in una sede che non e il domicilio dello studente, ma 
che e o la sede centrale dell'istituzione scolastica, o una sua se
de periferica; in ogni caso, essa comporta un esame decisamen
te di tipo piu 'tradizionale'. 

Ma fino a che punto I'attestazione del superamento di un 
determinate corso ha un valore riconosciuto a livello legale e 
sociale? Qui il discorso si diversifica a seconda del livello di 
studi intrapreso e dell'ambito nazionale di riferimento. E utile 
dire subito che un conto e la sanzione legale, un canto e l'accet
tazione sociale: infatti, se molti titoli rilasciati da istituzioni a 
distanza sono assolutamente validi sui piano legale, e altrettan
to vera che ad essi non si unisce sempre que! prestigio (e so
prattutto quella credibilita) necessaria ad un Ioro pieno utiliz
zo. In linea di massima, i titoli rilasciati dalle universita a di
stanza sparse in quasi tutto il mondo hanno raggiunto ricono
scimenti legali e sociali pari a quelli delle universita tradizio
nali, sia che si parli di diplomi, che di lauree, che di singoli 
credits 34

• Cio e massimamente vera per quei corsi a distanza 
organizzati da universita tradizionali, ed anche per le universi
ta a distanza di meno recente formazione. Nell'ambito italiano, 
dove non esistono istituzioni simili (se non rarissime eccezio-

34 Il credito (credit) e in linea di massima un'attestazionc finale della fre
quenza ad un corso e del suo proficuo superamento. 11 sistema dei crediti e 
molto articolato: infatti, in molte Universit<l e solo dopa il supcramento di un 
preciso numcro di credi li che viene conferita la lam·ca; ma spesso e anche pas
si bile ottenerc uno o piU crcditi seguendo i corrispondenti corsi, senza mirarc 
al conseguimento della laurca: tali crediti saranno spendibili in un secondo 
momento, c confluiranno nei crediti previsti per un determinato corso di lau
rea. C'e inoltre la possibilita di otlcnere dei crediti da attivita non strettamen
te collegate ad un corso di Iaurca. 
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ni} 35
, abbiamo l'esempio dei corsi di formazione professionale 

pubblici o privati, i cui esiti hanno risultati alterni; in genera
le, si puo dire che ne! nostro paese la pratica dell'istruzione a 
distanza incontra fortissime diffidenze e resistenze, soprattutto 
se paragonata dall'esperienza estera. 

5. Cenni sulle principali esperie1ne 

Passiamo ora ad una breve panoramica delle esperienze di 
istruzione a distanza in varie parti del mondo. L'istruzione a 
distanza e un fenomeno diffuso praticamente in quasi tutto il 
nostro pianeta, riscontrandosi sia nei paesi industrializzati, sia 
in quelli in via di sviluppo, nelle economie di mercato come in 
queUe centralizzate, in paesi dotati di un buon apparato scola
stico o in paesi menu dotati in questo senso. Le motivazioni 
che hanno porta to allo sviluppo di tale sistema di istruzioile so
nu molteplici e spesso interrelate - c'e l'esigenza di superare 

. grandi spazi, oppure quella di supportare un'economia in cre
scita con personale qualificato e immediatamente disponibile, 
o ancora ci sono motivazioni di carattere umanitario, di unifor
mita culturale o, all'opposto, di salvaguardia di determinate 
specificita, ed altre ancora. Spesso e lo Stato che si occupa in 
prima persona dello sviluppo delle istituzioni di istruzione a 
distanza, oppure cio viene lasciato all'iniziativa privata (spesso 
per difficolta intrinseche di intervento da parte dello Stato 
stesso), o ancora, si riscontra un mix dei due casi, dove l'inter
vento pubblico si preoccupa di regolamentare il settore e tute
lare gli utenti da eventuali abusi, oltre che intervenire diretta
mente con istituzioni proprie. 

Passeremo in rassegna le esperienze di istruzione a distanza 
distinguendo l'esperienza italiana da queUe non-italiane, e la 
formazione professionale da quella universitaria e post-univer
sitaria. Dall'incrocio di questi quattro items, come apparira 
chiaramente in seguito, viene evidenziato uno squilibrio note
vole tra lo sviluppo dell'istruzione a distanza in Italia e nel re
sto del mondo, a vantaggio di quest' ultimo e ad onta,. in un cer-

35 Si vedano piU sotto, le esperienze dell'Universita ·((La Sapienza)) di Ro
ma c dell'Universita della Calabria. 
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FIG. 3. - Rapporti interni ed esterni in un corso a distanza (Fonte: B. Vertec
chi, op. cit., p. 146). 
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to senso, del nostro paese, che, per tutta una serie di motivi piu 
o meno legati alla didattica (forse meno) soffre di notevoli 
strozzature e incapacita ne! decollare in questo settore. I! ri
chiamo a! 1992, anno dell'integrazione economica europea, e 
banale e forse ormai retorico: di certo, ne! forzato confronto, le 
difformita tra il nostro sistema educativo e quelli degli altri 
paesi europei appariranno in tutta la loro enormita (e gravita). 

Cominciamo con uno sguardo generale alia formazione pro
fessionale in alcuni paesi europei. 

Nella Repubblica Federale Tedesca, lo sviluppo di scuole di 
formazione professionale a distanza e uno sviluppo relativa
mente recente, e quasi tutto in mano all'iniziativa privata e su
bisce una regolamentazione da parte dei pubblici poteri (e non 
quindi, in linea di massima, una concorrenza diretta). La nor
mativa introdotta punta soprattutto a difendere l'utente da 
strategic di mercato troppo aggressive o scorrette (garanzie sui 
pagamenti, divieto di vendita a domicilio, regolamentazione 
del settore dei rappresentanti e della pubblicita, garanzie sulla 
regolarita dei contratti); meno pressante sembra il controllo 
sulla qualita didattica vera e propria, anche perche i controlli 
vengono effettuati solamente su richiesta degli istituti stessi. 
Gli istituti piu seri hanno avviato anche codici di autoregola
mentazione. Il bacino di utenza e stimato, molto approssimati
vamente, tra le 150.000 e le 300.000 unita (dati 1984), suddivisi 
tra corsi professionali veri e propri (la maggioranza, con oltre 
il 60%), corsi di cultura generale e corsi per il tempo libero. 
Verso la fine degli anni '60, l'istituzione pubblica ha organizza
to un corso di insegnamento a distanza, che dava la possibilita 
di accedere ad una scuola tecnica superiore, che utilizzava pre
valentemente il mezzo televisivo, coadiuvato da dispense scrit
te e da alcuni incontri faccia a faccia. 

In Francia troviamo una situazione molto favorevole allo 
sviluppo e alle attivita delle scuole per corrispondenza. Il setto
re non e monopolizzato ne dal set tore pubblico ne· da quello 
privata, i quali operano oltretutto su campi e richieste differen
ziate da parte dell'utenza. Infatti, se il settore privata opera 
prevalentemente in settori che non richiedono necessariamente 
titoli di studio tradizionali (quali ad esempio il teatro ed attivi
ta di spettacolo), il settore pubblico copre buona parte della ri
chiesta di titoli di studio veri e propri, qualificazione professio-
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nale, etc. Oltre ad intervenire direttamente, lo Stato regola
menta per legge tutte le attivita di insegnamento a distanza, 
con motivazioni simili a quelle riscontrate per la RFT, anche 
se, ancora una volta, molti istituti si sono provvisti di codici di 
autoregolamentazione; in Francia, tuttavia, il controllo sulla 
intera organizzazione didattica (dai programmi agli insegnanti} 
e pressante e molto minuzioso. I dati sulla popolazione che 
fruisce dell'insegnamento a distanza danno un'utenza potenzia
le superiore alle 500.000 unita, anche se i dati reali (1978) si 
collocano un po' piu in basso (400.000 unita). I! settore pubbli
co e dominato dal Centre National de Te!e-Enseignement 
(CNTE) 36

, che raccoglierebbe quasi la meta dell'intera popola
zione iscritta ai corsi a distanza in Francia. I! 63% circa dei 
corsi sono a carattere tecnico-commerciale, mentre il rimanen
te copre le lingue e specializzazioni diverse. Ne! settore pubbli
co, i costi sono molto piu contenuti che in quello privato, anche 
se il materiale didattico risulta alle volte piu precario; inoltre, 
presenta alcune rigidita (iscrizioni, scadenze didattiche) che, ol
tre a comportare dei vantaggi - vi soho pochi fuoriusciti - ne 
riducono altri, soprattutto quelli legati alia praticita della f!es
sibilita dell'insegnamento a distanza. Ne! settore privata la po
sizione dominante e occupata dall'Unione International d'Eco
les par Correspondance (UNIECO) che ne! 1984 contava circa 
40.000 iscritti (ma· un'area di interesse mol to pitl vasta); come 
gia accennato, I'UNIECO risponde soprattutto alle qualifiche 
piu richieste dal mercato, con netta prevalenza per quelle crea
tivo-hobbistiche, anche se non e trascurabile la presenza di cor
si di qualificazione professionale di stampo piu "tradizionale". I 
costi per l'utente sono piu alti che ne! settore pubblico, ma a 
cio corrisponde un'elevata qualita dei materiali didattici e pos
sibilita formative che il settore pubblico non contempla. 

In Gran Bretagna l'istituzione per l'insegnamento a distanza 
predominante, che ha catalizzato la maggior parte degli studi 
su quest'argomento, e certamente la Open University: tuttavia 
gli istituti non universitari contano all'incirca 400.000 iscritti, e 
so no una realta in notevole espansione. In Gran Bretagna si e 
assistito, alia fine degli anni '70, al crescere di iniziative pub-

36 Talvoha il CNTE viene anche denomlnato CNEC (Centre National 
d'Enseignement per Correspondance). 
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bliche in tal sensa, anche se ne! decennia appena concluso si 
sono certamente verificate alcune inversioni di tendenza. Una 
caratteristica del sistema britannico e la straordinariamente 
rapida corrispondenza dell'attivazione di nuovi corsi all'appari
re di richieste di particolari e nuovi curricula formativi, che 
andranno ad inserirsi poi nel circuito tradizionale. La maggior 
parte dei corsi e ad orientamento tecnico-specialistico. 

Anche in Belgio, come in Francia, lo Stato partecipa attiva
mente alia gestione e alia regolamentazione dell'istruzione a 
distanza, tramite un 'Ispettorato per l'insegnamento per corri" 
spondenza'; lo Stato gestisce direttamente corsi gratuiti, che 
vedono la partecipazione di circa 13.000 dei 70.000 (dati del 
1983) iscritti alle scuole per corrispondenza, mentre le istitu
zioni private raggiungono le 35.000 unita. Esistono inoltre corsi 
sovvenzionati dallo Stato (gestiti da organizzazioni sindacali o 
professionali) e corsi riconosciuti, ma non sovvenzionati. 

In Jugoslavia, l'impulso alia creazione di una fitta rete di 
istruzione a distanza nacque subito dopo la fine del secondo 
conflitto mondiale, poiche vi era una forte necessita di persona
le specializzato, a fronte degli impellenti bisogni della ristrut• 
turazione post-bellica. E del 1955 il prima corso per dirigenti 
pubblici nell'industria e nell'amministrazione; dai 3500 studen
ti del 1975 si e passati ai 12.000 del 1982, iscritti soprattutto a 
corsi tecnici, ma anche gestionali. Vi e inoltre una forte richie
sta di formazione socio-politico-economica. In Jugoslavia, tut
tavia, permane una forte diffidenza verso l'istruzione a distan
za, se e vero che spesso, a coloro che hanno seguito il corso per 
corrispondenza, viene richiesto un esame supplementare per 
accedere all'impiego, esame che non viene effettuato ne! caso di 
un titolo 'tradizionale'. 

Anche in Olanda l'istruzione a distanza e un fenomeno mol
to allargato, che contava, ne! 1983, 250.000 allievi (che e una 
cifra notevole, in rapporto agli abitanti del paese); gli istituti 
privati non sono soggetti a controlli obbligatori da parte del
l'autorita pubblica, ma, come nella RFf, c'e la possibilita- vo
lontaria - di essere sottoposti a controlli da parte dell'organi
smo preposto, !'ISO. 

In Unione Sovietica, l'insegnamento a distanza nasce in ri
sposta a numerosi problemi: le enormi distanze da una punto 
all'altro del paese, l'esigenza di preparare- a differenza che ne! 
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modello capitalista di divisione del lavoro - uomini preparati 
in un ambito politecnico, l'enorme lasso di analfabetismo, spe
cie nelle campagne. Notevole svituppo hanno avuto anche i cor
si serali, che andavano incontro alle esigenze soprattutto dei la
voratori. Alia fine degli anni '60, in Unione Sovietica risultava
no iscritti a istituzioni di insegnamento a distanza, a vari livel
li, circa 2.000.000 di persone; i corsi sono completamente gra
tuiti. 

Consideriamo, in ultimo, it casu della Svezia, paese di glorio
se tradizioni sia a livello secondario che a livello universitario. 
Nee testimonianza l'elevatissimo numero di iscritti (1.100.000, 
dati del 1983), che rappresenta it 10% dell'intera popolazione. 
Secunda alcune ricerche, la maggior parte degli svedesi non ve
de nell'istruzione a distanza solamente un mezzo per migliorare 
la propria carriera professionale, quanta invece la considera in 
termini di soddisfazione ed elevazione personale. 

Passiamo ora in rassegna alcune esperienze a livello univer
sitario, non solo limitate a! continente europeo. Per gli scapi 
informativi di questo scritto basteranno alcune rapide notazio
ni sulle esperienze delle varie universita, esperienze che richie
derebbero certamente un'attenzione maggiore; a! riguardo, si 
rimanda a successivi approfondimenti di tipo comparativo. 

I! prima posto e obbligatoriamente riservato alia Open Uni
versity del Regno Unito. La Open University (OU) e la prima 
universita a distanza eurcipea, e una delle maggiori del mondo; 
il livello organizzativo e culturale raggiunto da questa istitu
zione la rende un modello che e statu piu volte preso in presti
to da universita di altri paesi. L'atto costitutivo di nascita della 
OU risale a! 1969, e l'inizio effettivo dei corsi e del 1971; in 
realta, gia nei primi anni '60 circolava !'idea di una universita 
strutturalmente differenziata da quella tradizionale, ed e gia 
statu fatto notare che l'iniziativa fu denominata inizialmente 
'University of the Air', cioe Universita dell'Etere, con riferimen
to alle possibitita dischiuse dall'avvento dell'era televisiva. 01-
tre che rappresentare una sorta di 'scardinamento' dell'assetto 
universitario inglese, la OU ha rivoluzionato anche le condizio
ni di accesso all'universita stessa, poiche, per statuto, essa ac
cetta anche studenti non in possesso dei tradizionali titoli 
d'ammissione agli studi universitari: e chiara, in quest'ottica, 
la volonta di favorire chi, pur in possesso di adeguate capacita, 
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rimarrebbe tagliato fuori dall'istruzione superiore a causa di 
motivi non sempre strettamente didattici. In linea di massima, 
molte delle caratteristiche dell'istruzione a distanza elencate in 
precedenza hanno avuto il loro banco di prova neli'OU, o co
munque trovano qui vasta applicazione: e il caso della multi
medialita della comunicazione, multimedialita che privilegia 
comunque il testo scritto; o anche l'articolato strumento della 
valutazione continua; il sistema tutoriale, strutturato anche in 
base a considerazioni di tipo territoriale. I! conseguimento del
la laurea si ottiene accumulando sei credits della durata di un 
anno ciascuno (ogni anno e possibile seguire non piu di due cre
dits), mentre la laurea di livello superiore richiede otto credits; 
all'interno di questo sistema esistono diverse sfumature ed arti
colazioni; riconducibili comunque tutte allo schema delineato. 
La produzione didattica e interna all'OU, sia a livello di corsi 
che a livello di testi, e, come gia accennato, i media utilizzati 
spaziano dalle trasmissioni televisive ai tradizionali supporti 
cartacei; l'universita ha poi sviluppato studi post-laurea, di ag
giornamento professionale, e corsi 'informali', non diretti cioe 
a! conseguimento di un titolo, che vertono su argomenti di in
teresse geneale e non specificatamente accademico. Esiste infi
ne la possibilita di seguire alcuni corsi senza mirare a! conse
guimento della laurea, accumulando credits spendibili in segui
to, se e quando il soggetto decidera di riprendere gli studi. La 
popolazione studentesca dell'OU, ne! 1986, assommava a circa 
70.000 iscritti, con 650 docenti a tempo pieno e non meno di 
5000 tutors e consulenti. 

In Europa, oltre alia Open University, dobbiamo registrare 
l'attivita, nella RFT, della Fernuniversitat, istituita ne! 1974 ed 
effettivamente funzionante a partire dall'anno successivo; ne! 
1985 gli studenti iscritti erano all'incirca 30.000, assistiti da 
circa 500 docenti (non tutti interni all'universita). Quest'istru
zione gode di un altissimo prestigio, ne! suo paese ma anche 
all'estero. In Svezia, paese di antiche tradizioni ne! settore del
l'istruzione a distanza, i corsi vengono istituiti con l'appoggio 
delle universita tradizionali, e alia fine del 1983 contavano al
l'incirca 10.000 partecipanti. In Spagna troviamo !' esperienza 
dell'UNED (Universidad Nacional de Educacion a Distancia), 
nata all'inizio degli anni '70, la quale ha conosciuto un rapido 
sviluppo e un'immediato riconoscimento ai massimi livelli. 
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L'UNED ha Facoltll sue proprie, ma svolge anche una funzione 
di preparazione e sostegno agli studenti non frequentanti iscrit
ti all'universitll tradizionale. In essa operano 700 docenti, a va
rio titolo, e oltre 200 tutors, a fronte di circa 85.000 studenti (la 
UNED e la seconda universita del paese). Ricordiamo infine l'e
sistenza di universita a distanza nei Paesi Bassi, in Norvegia e 
in Danimarca, oltre che nella vicina Francia. 

AI di fuori deii'Europa, nei paesi industrializzati, riscontria
mo l'interessante quadro offerto dal Canada, un paese che, un 
po' per la notevole richiesta di istruzione inaturata negli anni 
'70, un po' per la conformazione geografica- caratterizzata dal
le grandi distanze - ha sviluppato una notevole esperienza di 
istruzione a distanza. In Canada troviamo infatti entrambe le 
possibilitll riscontrate separatamente altrove: da una parte c'e 
l'esempio deii'Universitll di Waterloo, un'universitll 'tradiziona
le' che ha peril sviluppato un suo dipartimento specializzato 
nell'istruzione a distanza; dall'altra troviamo I'Athabasca Uni
versity, la quale invece e in tutto e per tutto un'istituzione auto
noma. Nata alia fine degli anni '70 (ma frutto di una lunga ge
stazione, risalente agli inizi di que! decennio), I'Athabasca Uni
versity contava ne! 1983 poco meno di 7000 iscritti; una caratte
ristica peculiare di quest'universita consiste ne! fatto che non 
esiste una scansione rigida nell'iscrizione o ne! completamento 
del corso, anche se poi in realtll sembra che la maggior parte 
degli studenti si adegui alle tradizionali scansioni annuali. 

In tutti gli Stati Uniti e possibile trovare, come gill accenna
to, universitll con propri dipartimenti per l'istruzione a distan
za; data la diffusione di questa pratica e il suo riconoscimento 
sociale, si e giunti a livelli di sperimentazione molto alti, quan
do ad esempio si tenta di costruire il corso basandosi sulle ef
fettive esperienze ed esigenze dello studente (invertendo cosi, in 
pratica, l'ordine 'tradizionale'). Anche in Australia (15.000 
iscritti nell'83), Giappone (piu di 100.000 iscritti) e Israele (piu 
di 10.000 iscritti) l'istruzione a distanza a livello universitario 
gode di una organizzazione e di un riconoscimen to sociale no
tevolissimi. Particolare importanza riveste la Hoso Daigaku 
(Universitil deii'Etere) giapponese, molto recente ma gill forte 
di piu di 200.000 iscritti, la quale promette interessanti svilup
pi ne! campo dell'applicazione delle nuove tecnologie all'istru
zione a distanza. 
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Consideriamo infine !' esperienza dei Paesi in via di svilup
po. In quest' area, molto eterogenea, diverse sono le motivazioni 
che hanno condotto allo' sviluppo di .istituzioni di istruzione a 
distanza, tra le quali possiamo menzionare: le enormi distanze. 
spaziali da superare, oppure una distribuzione altamente diso
mogenea della popolazione; o ancora le esigenze di una rapida 
modernizzazione; in taluni casi un mix delle tre, o altri motivi 
ancora. Di converso, esiste il grosso problema della colonizza
zione culturale, un rischio evidente, dal momento che le uni
versita a distanza del terzo mondo nascono su modelli pretta
mente occidentali. In ogni caso, il fenomeno e molto diffuso, so
prattutto neii'Asia meridionale (India, Thailandia, Indonesia, 
Sri Lanka, Pakistan) ma anche in Centroamerica (Costa Rica) e 
in America Latina (Venezuela). Citiamo inoltre l'esperienza di 
un paese che non e possibile definire terzomondiale, ma nean
che altamente industrializzato, come la Cina. In Cina abbiamo 
l'esempio di una universita a distanza che fonda il suo operato 
principalmente sulle trasmissioni via etere, e doe la Universita 
Centrale Radiotelevisiva (UCR). Nata ne! 1979 (ma figlia di 
precedenti esperienze) in un paese per cui tutte le motivazioni 
al sorgere dell'istruzione a distanza sarebbero valide (distanze 
enormi, domanda fortissima di istruzione, esigenze di moder
nizzazione), l'UCR contava ne! 1985 oltre 600.000 iscritti ai cor
si di laurea e piu di 800.000 'liberi uditori' 37

• Spesso si forma
no gruppi di studenti, che lavorano assieme supervisionati da 
un tutor, a livello locale. La UCR intrattie.ne rapporti su molti 
livelli con la Open University del Regno Unito. 

Circa la situazione in Italia, basteranno pochi cenni per ren
dersi conto di quanto il settore dell'istruzione a distanza sia ar
retrato rispetto alia situazione mondiale. A livello universitario 
dobbiamo registrare poche coraggiose iniziative, quali quella 
dell'Universita 'La Sapienza' di Roma e deii'Universita della 
Calabria, che hanno realizzato un Corso di Diploma in Infor
matica ", e quella sempre deii'Universita 'La Sapienza', consi-

J? I 'liberi uditorl' son quegli sludenti che non intendono conseguire un 
diploma di laurea, bensi diplomi intermedi, ottenibili seguendo singoli corsi o 
piU corsi co1legati tra loro. 

3s GH aspetti di scrvizio sono stati curati da un consorzio a latere, il CUD 
(Consorzio Universit3 a Dislanza). 
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stente in un Corso di perfezionamento in Metodi della valuta
zione scolastica 39

• A livello di formazione professionale le espe
rienze aumentano quantitativamente, facendo sorgere pero 
grossi problemi di carattere qualitativo. Il settore e stato ogget
to di diversi studi 40 per cui tenteretno in questa sede solamente 
di offrire una sintesi delle loro conclusioni e dei problemi ri
scontrati. Questi ultimi si collocano in linea di massima in tre 
momenti distinti: a) l'informazione per il pubblico; b) la pro
pasta didattica; c) il riscontro sociale. · 

Per quanta riguarda il primo punto, il pubblico viene infor
mato dell'esistenza di questi corsi principalmente attraverso 
due canali: la carta stampata e la corrispondenza. Circa la pub
blicita che compare sulla carta stampata, c'e da rilevare che 
essa appare principalmente su periodici tradizionalmente desti
nati ad un pubblico femminile non particolarmente accultura
to, o ad un pubblico molto giovane, o di cultura medio-bassa, o 
un mix delle possibilita; tale scelta non appare casuale, poiche 
la pubblicita dei corsi fa leva spesso sulla possibilita di ottene
re successo professionale (e personale) nella vita attraverso l'i
scrizione ai corsi. Una corretta informazione, a questo livello, e 
difficilmente ottenibile .. Circa la proposta didattica, il discorso 
- da come emerge nelle ricerche - differisce a seconda della 
scuola, ma in generale, a parte pochissime notevoli eccezioni, il 
livello generale sia del materiale inviato sia dei contenuti appa
re scarso o scarsissimo, spesse volte obsoleto, privo di un qual
siasi controllo, sia da parte della scuola stessa sia da parte del
l'istituzione pubblica (la quale, detto per inciso, e la grande as-

39 L'csperienza del Corso di perfezionamcnto; anchc nei suoi aspetti ge· 
stionali, e amplamcnte illustrata nel testo di Benedetto Vcrtecchi e dei suoi 
collaboratori, piU volte citato. 

40 Alcune interessanti notizic sul panorama delle scuole italianc per corri
spondenza sono rintracciabili nell'intervento di Antonella Attanasio, Fomwzio· 
ne professionale per corrispondeuza, in Ossetvatorio sui rnercato dellavoro e sulle 
professioni 11, 1981, pp. 64-66; in AA.VV., Fonnazione professionale a dista11za, 
((JSFOL)) 76, 1981; in AA.W., Educaz.ione degli adulti e i11segnamento per coni
spondenza1 ricerca sull'insegnamento per corrispondenza in akuni pacsi curo
pci, nell'ambito dell'educazione permanente, dSFOL» 4, 1984, pp. 79-97; e in 
AA. VV ., Verso un sistema di orienlamento e fonna'l.ione a distanza, riccrca 
ISFOL suH'organizzazione dell'insegnamento per corrispondenza e analisi di 
un'espcrienza italiana, dSFOL>) 6, 1983, pp. 153-216. 
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sente in materia); tranne pochissimi casi, non c'e obbligatorieta 
nella preparazione, per cui gli studenti non sono tenuti a mani
festare il loro grado di preparazione alle scuole stesse; il siste
ma di tutorirzg e quasi assente. Tutto cio, ed altro ancora, ha 
contribuito- non immotivatamente- a creare attorno all'istru
zione a distanza in Italia un alone di diffidenza, se non di aper
ta ostilita; il diploma - se previsto- acquista sc;arsa significati
vita sociale. 

Non e nostro compito risalire alle motivazioni di una situa
zione simile ne! nostro paese, motivazioni che richiederebbero 
pero una grande attenzione; ma non e possibile non rilevare 
una doppia carenza, a livello dell'istituzione scolastica e a livel
lo dell'istituzione politica, poiche se e vera che manca una cul
tura dell'istruzione a distanza, e anche vera che l'Italia tarda a 
legiferare in materia e a recepire le raccomandazioni provenien
ti da altre sedi, soprattutto europee. Infatti, il problema- a! di 
la dell'iniziativa didattica- e anche quello (comune, e doveroso 
dirlo, anche ad altri paesi, soprattutto se si parla di istruzione 
non universitaria) di difendere l'utente dalla scuola a distanza 
(oil potenziale utente) da abusi derivanti da una gestione a vol
te spregiudicata, da parte dell'iniziativa privata, e dallo sfrutta
mento di una domanda - reale - di istruzione. E infatti «le ca
renze [ ... ] riguardano meno [ ... ] la capacita delle scuole per 
corrispondenza 41 di trovare un mercato, che quella di tenerlo in 
maniera qualitativamente valida» 42

• Perche see vera che spesso 
la pubblicita e aggressiva e la voglia di 'formarsi' e alta, e anche 
vero che comunque il pubblico, specie negli ultimi anni, ha ac
quistato una consapevolezza dei propri diritti e una coscienza 
della qualita di cio che gli viene sottoposto, tale che le varie 
scuole rischiano- se non all'altezza delle richieste qualitative
di subire gravi contraccolpi. E anche vera, tuttavia, che spesso 
la strategia di risposta e stata un puntare su utenti di livello 
socio-professionale basso, di scarse pretese. 

In definitiva, e possibile concludere dicendo che «il processo 

41 11 termine 'scuola per corrispondenza' non e praticamenlc stato mai 
usato in questo articolo, poiche sembra delineare una intcrpretazione un po' 
restrittiva dell'istruzione a distanza, che, come piU volte esemplificato, utiliz
za una varieta di media non riducibili ai puro e sempHcc Scambio episloiarc. 

42 AA. VV., Farmazione professionale a distanza, cil., p. 125. 
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di rinnovamento qualitativo dell'insegnamento a distanza e gill 
avvenuto in altri paesi [ ... ]. Approfondire le linee di questo 
rinnovamento appare la principale prioritil che i prossimi sfor
zi di ricerca sull'insegnamento a distanza debbono considerare. 
[ ... ] Una immagine comparativa sui migliori corsi realizzati in 
altri paesi nei diversi settori professionali [e, aggiungiamo noi, 
in ambito universitario] pub essere estremamente istruttiva in 
questa direzione, dal momento che l'applicazione delle tecnolo
gie educative all'insegnamento per corrispondenza e avvenuta 
in alcuni paesi ormai da anni e. con successo pedagogico evi
dente>> 43

• 

" Ibid., p. 126. 
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