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Il CdS in Scienze della formazione nasce nell'anno accademico 2001-2002 come evoluzione del Corso di laurea quadriennale
omonimo nell'ottica della riforma dei corsi di studio. Ne Ã¨ naturale perfezionamento la laurea magistrale in Scienze pedagogiche.
Il CdS mira a rispondere a domande di formazione atte a fornire le competenze di base che qualificano educatori negli ambiti:
1. dei servizi alla prima infanzia (nidi, micronidi, centri prima infanzia, nidi famiglia, ludoteche, animazione educativa in genere, e
nei luoghi di cura ospedaliera);
2. della rete dei servizi socio-comunitari territoriali che sostengono le piÃ¹ diverse categorie di minori e adulti, italiani e stranieri;
3. dei servizi educativi e assistenziali specifici per anziani e per le famiglie di e con anziani;
4. dei servizi per la formazione e l'aggiornamento del personale, istituiti dalle istituzioni pubbliche, dalle imprese private, dalle
associazioni di categoria, dalle cooperative o dal volontariato.
Ai quattro ambiti corrispondono quattro percorsi curricolari; trasversalmente a essi sono presenti nei piani degli studi
insegnamenti che implementano due assi culturali ai quali il CdS Ã¨ tradizionalmente sensibile: quello della sostenibilitÃ ,
orientato alla promozione dello sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e sociali del territorio; e quello
dell'educazione interculturale.
I primi due percorsi sono ormai consolidati e hanno raccolto negli anni un ampio consenso in termini di iscritti; gli altri due indirizzi
sono stati inseriti nell'offerta formativa a parrtire dall'anno accademico 2013-2014, sollecitati da due circostanze.
La prima Ã¨ costituita da un'accurata analisi dei fabbisogni tendenziali espressi sia dalla dinamica socioeconomica e, soprattutto,
sociodemografica del territorio, sia dalle istituzioni, dalle associazioni imprenditoriali e dai servizi di welfare esistenti a livello
comunale, provinciale e regionale.
La seconda Ã¨ rappresentata dallo Statuto delle professioni non regolamentate entrato in vigore il 10 febbraio 2013 in base alla
legge 14.01.2013 n.4: poichÃ© la legge ha introdotto il principio del libero esercizio della professione anche di educatore in forma
sia individuale che associata o societaria, oltre che nella forma di lavoro dipendente, consegue l'opportunitÃ  di prospettare in
maniera piÃ¹ sistematica e mirata agli studenti del CdS l'opportunitÃ  di costituire associazioni professionali e di svolgere in
maniera cooperativa prestazioni professionali di natura educativa e formativa per famiglie, imprese e servizi di welfare.
L'educatore formato dal CdS Ã¨ preparato per operare nei contesti pubblici e del privato sociale, nelle professioni educative



autonome non regolamentate impegnate nei vari settori dell'educazione extrascolastica e lavorativa (asili nido, iniziative di
educazione ambientale, anziani, cooperative di sostegno e di intervento sociale per le piÃ¹ diverse tipologie di soggetti eccetera),
nonchÃ© nei servizi di progettazione, sostegno e valutazione della formazione del personale comunque promossi nelle imprese
pubbliche e private.
Il corso di Laurea in Scienze dell'Educazione prevede necessariamente un tirocinio formativo nel quale si sperimenta in maniera
diretta e indiretta e, soprattutto, in maniera culturalmente riflessiva il lavoro che si svolge nelle diverse organizzazioni in cui
l'educatore potrÃ  essere chiamato a operare.



Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Nella fase di transizione dall'ordinamento conforme al DM 509/1999 a quello del DM 270/2004 il Comitato di indirizzo della
FacoltÃ  di Scienze della Formazione, riunitosi il giorno 16 settembre 2008, ha osservato che l'esperienza dei corsi a ordinamento
DM 509/1999 ha consolidato un forte rapporto tra la FacoltÃ  e il territorio provinciale e regionale, i servizi e le imprese.
Numerosissimi laureati sono inseriti nelle realtÃ  dei servizi sociali, assistenziali e educativi, nelle organizzazioni e nelle imprese,
oppure sviluppano attivitÃ  libero professionali. La proposta avanzata in regime DM 270 articola ulteriormente l'offerta formativa e
assume le nuove dinamiche di sviluppo, trasformazione e crisi dell'economia, dei servizi, dei legami di convivenza nel territorio.
Rispetto all'ordinamento del Corso di laurea in Scienze dell'educazione ha espresso il seguente parere: il percorso formativo
risulta attento al dialogo tra le discipline e capace di formare figure che agiscano nel quadro dell'integrazione tra sistemi diversi,
rafforza la caratterizzazione di due profili giÃ  collaudati; propone un curriculum per la formazione di educatori nei servizi per la
prima infanzia e per il sostegno alla genitorialitÃ , adeguato alle nuove problematicitÃ  e alle attenzioni riguardanti le giovani
famiglie e i primi anni di vita.
Il Comitato ha espresso parere pienamente favorevole all'offerta formativa elaborata dalla FacoltÃ  di Scienze della Formazione e
manifestato unanimemente l'indicazione a attivare, in sinergia con i corsi previsti, un Corso di laurea in Scienze del servizio
sociale, quale elemento di sviluppo prezioso per il territorio.

PiÃ¹ recentemente, le modifiche ordinamentali relative all'offerta formativa prevista dal CdS per l'anno accademico 2013-14 sono
state assunte, come previsto sia dal DM 270/2004, sia dalla L 240/10 e dal collegato Dlgs 19/12, dopo aver compiuto un'ampia
consultazione, formale e informale, delle organizzazioni rappresentative nel mondo dei servizi e delle professioni operanti nel
territorio bergamasco.

La valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali attuali ha rappresentato, infatti, un passaggio strategico nella
scelta e nella definizione dell'offerta formativa, la cui revisione, per quanto riguarda la laurea triennale, si Ã¨ andata definendo a
seguito della presenza concomitante di due situazioni: da un lato, la necessitÃ  di dar vita a interventi volti a migliorare la qualitÃ 
e l'efficienza del nostro Dipartimento, anche a seguito dalle azioni di autovalutazione e all'introduzione dei meccanismi premiali
previsti dal sistema AVA; dall'altro, il confronto personale e diretto che si Ã¨ attivato con molti soggetti istituzionali operanti sul
territorio bergamasco nei settori che presentano sbocchi professionali interessanti per i laureati in Scienze dell'educazione.

L'incontro con questi soggetti si Ã¨ realizzato sia attraverso occasioni istituzionali, sia attraverso incontri intenzionalmente
programmati per discutere sulla progettualitÃ  formativa che si andava delineando.

Sono stati occasioni istituzionali importanti i seguenti appuntamenti che hanno visto la presenza congiunta dei piÃ¹ importanti
soggetti operanti nel settore sociale ed educativo:

1. Il tirocinio formativo per le professioni educative: leva strategica per l'incontro tra le istituzioni del territorio, promosso dal
Dipartimento e realizzato l'11/2/2013 (http://www.unibg.it/dati/bacheca/2/61219.pdf)

2. Costruire alleanze per un ben-essere familiare. Presentazione delle linee di indirizzo 'Bergamo cittÃ  della famiglia', organizzato
dal Comune di Bergamo e realizzato il 16/2/2013
(http://www.comune.bergamo.it/upload/bergamo_ecm8/notizie/presentazione%20e%20programma%20convegno_12927_12771.pdf).

3. Le istituzioni territoriali e i servizi medico-psico-sociali per le famiglie e gli anziani. Quali domande educative? promosso in
occasione della presentazione del nuovo curriculum per i servizi per gli anziani e realizzato il 27/5/2013



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

(http://www.unibg.it/dati/bacheca/2/62969.pdf)

4. l lavoro e il ruolo delle associazioni imprenditoriali e sindacali del territorio. Quali domande educative? promosso in occasione
della presentazione del nuovo curriculum per i servizi per il mondo del lavoro e realizzato il 27/5/2013
(http://www.unibg.it/dati/bacheca/2/62971.pdf)

Nel corso dell'anno accademico 2013-14 la sistematica programmazione di eventi seminariali nella giornata del lunedÃ¬, tenuta
libera dalle lezioni in armonia con il piano TQP di Ateneo, ha consentito la riproposizione di periodici incontri e scambi con le varie
organizzazioni e istituzioni.

A questi appuntamenti sistematici che hanno coinvolto tutti i docenti e tutti gli operatori del territorio impegnati sul tema sono
succeduti una serie di incontri che hanno visto il direttore del Dipartimento e i docenti collaboratori discutere in modo articolato e
proficuo con i rappresentanti delle seguenti istituzioni e settori attivi sul territorio:

ASL
Dott.ssa Mara Azzi, Direttore generale - Dott. Francesco Locati, Direttore della Direzione sociale Â Dott. Renato Bresciani,
Direttore del dipartimento A.s.s.i. Â Dott.ssa Elvira Schiavina, responsabile servizio anziani ASL di Bergamo - Dott. Leonio
Callioni, Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell'ASL di Bergamo Â Dott. Emilio Pozzi, presidente Ordine dei
Medici, chirurghi e odontoiatri di Bergamo.

Comune di Bergamo e Provincia
Dott. Leonio Callioni, Assessore alle Politiche sociali Â Dott. Massimo Chizzolini, Dirigente area Cultura, Istruzione e politiche
sociali Â Dott.ssa Marina Zambianchi, Responsabile servizio Sviluppo Territoriale e politiche della casa - Dott. Ferruccio
Bresciani, Responsabile servizi infanzia e genitorialitÃ  - Dott. Danilo Minuti, assessore all'istruzione Â Dott.ssa Fiorenza Bandini,
Dirigente provinciali Bergamo Â Dott.ssa Patrizia Graziani, dirigente Ufficio Scolastico Provinciale.

Terzo settore
Dott. Giuseppe Guerini, presidente Confcooperative-Bergamo - Dott. Lucio Moioli, presidente Cons. SOL.CO Valseriana - Don
Edoardo Algeri, responsabile UPEE Diocesi di Bergamo - don Michelangelo Finazzi, Direttore Ufficio Pastorale della Salute e
della Sofferenza, Diocesi di Bergamo - Don Claudio Visconti, presidente Caritas-Bergamo Â Responsabili delle piÃ¹ importanti
cooperative operanti nel settore sociale ed educativo.

Mondo della produzione
Dott. Angelo Carrara, presidente Associazione artigiani-BG - Dott. Giovanni Paolo Malvestiti, Presidente ASCOM Confcommercio
di Bergamo - dott.ssa Sara Pavesi, Confindustria di Bergamo - Dott. Giuseppe Guerini, Presidente Confcooperative Bergamo -
Dott. Ferdinando Piccinini, Segretario Generale CISL Bergamo - Dott. Luigi Bresciani, Segretario Generale CGIL Bergamo - Dott.
Marco Cicerone, Segretario Generale UIL Bergamo

Educatore per la prima infanzia

funzione in un contesto di lavoro:
Educatore e agente dello sviluppo nei servizi per la prima infanzia, per le famiglie nelle istituzioni educative, nei servizi
territoriali e nelle imprese d servizi; partecipazione ad attivitÃ  di ricerca e di consulenza in servizi e agenzie destinate alla
cura e alla promozione dello sviluppo del bambino, della genitorialitÃ  e della famiglia.

competenze associate alla funzione:



Educatore sociale e di comunitÃ 

Educatore nei servizi per gli anziani

Educatore nei servizi per il mondo del lavoro

Messa in atto delle teorie, delle metodologie e delle pratiche per identificare i bisogni educativi della prima infanzia e
lÂelaborazione di risposte educative adeguate.
Progettazione e realizzazione di interventi educativi specifici e di contesto familiare, sociale e territoriale volti al Â«pieno
sviluppo della personalitÃ Â» (art. 3 della Costituzione).
Coordinamento dii propri interventi educativi nella rete delle relazioni familiari, sociali e territoriali.

sbocchi professionali:
Educatore di nidi, micronidi, centri prima infanzia, nidi famiglia, nidi aziendali.
Educatore e animatore socio-educativo nei servizi per la prima infanzia.
Educatore nei servizi sociali e privati per le famiglie con bambini.

funzione in un contesto di lavoro:
Educatore specializzato nell'azione sociale, in grado di favorire lo sviluppo relazionale e personale, l'autonomia e
l'integrazione sociale e professionale delle persone, lo sviluppo umano e culturale delle comunitÃ . In collaborazione con le
famiglie, gli assistenti sociali, gli insegnanti, i datori di lavoro, le autoritÃ  di protezione dei minorenni, gli psicologi e altri
operatori sociali, opera nelle istituzioni dell'animazione socio-culturale di comunitÃ  e in differenti servizi socio-sanitari, per
adattarsi a diverse situazioni di criticitÃ  sociale ed economica, per promuovere legami sociali solidali in contesti organizzativi
e comunitari anche conflittuali e complessi.

competenze associate alla funzione:
Analisi e progettazione a pieno titolo educativi in situazioni problematiche sul piano personale, sociale e istituzionale,
indirizzati sia agli individui, onde prevenire e affrontare problemi e disagi nelle diverse fasi di vita, sia alle formazioni sociali,
onde promuovere luoghi e pratiche di integrazione sociale, di educazione alla salute e di convivenza civile.
CapacitÃ  di affrontare sul territorio con altri operatori (lo psicologo, lÂassistente sociale, il medico) le problematicitÃ 
personali e sociali dei soggetti in difficoltÃ .
Consapevolezza educativa nell'operare nei diversi ambiti di azione della sfera sociale e territoriale.

sbocchi professionali:
Educatore sociale e assimilati.
Educatore socio-educativo e assistenziale.
Educatore per il reinserimento e lÂintegrazione sociale degli adulti con problemi.
Educatore e animatore socio-comunitario nei CpIA (Centri per lÂIstruzione degli Adulti).

funzione in un contesto di lavoro:
Operatore nei servizi educativi specifici per anziani (che rappresentano ormai oltre un terzo della popolazione) e per le
tipologie di famiglie determinate dalle nuove dinamiche demografiche e socio-economiche.

competenze associate alla funzione:
CapacitÃ  di riconoscere i problemi educativi personali, culturali e sociali che contraddistinguono lÂinvecchiamento e di
progettare interventi per risolverli in maniera cooperativa a livello sia individuale, sia sociale, orientandosi nelle condizioni di
organizzazione e nelle modalitÃ  di funzionamento delle istituzioni assistenziali e nelle politiche sanitarie per la terza etÃ .

sbocchi professionali:
Educatore nelle varie strutture socio-assistenziali per anziani.
Educatore e animatore socio-educativi nelle reti territoriali per il servizio di assistenza agli anziani.
Educatore e animatore socio-educativo in regime libero professionale per le famiglie di e con anziani

funzione in un contesto di lavoro:
Educatore nei servizi necessari per supportare la formazione nelle imprese pubbliche e private con lÂaccompagnamento



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

educativo dei piani formativi individuali per gli apprendisti; dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e
reinserimento, dei tirocini destinati a categorie ÂsvantaggiateÂ o ÂprotetteÂ; dei percorsi per la formazione dei tutor scolastici
e aziendali che si occupano dei percorsi di alternanza scuola lavoro o della formazione alla sicurezza.

competenze associate alla funzione:
CapacitÃ  di intervenire nel mondo del lavoro con le tecniche di intervento piÃ¹ opportune nei processi di formazione e di
aggiornamento, orientandosi nei contesti istituzionalmente deputati a promuoverli per il personale nelle istituzioni pubbliche e
nelle imprese private.

sbocchi professionali:
Educatore per i servizi di informazione, orientamento e placement
(agenzie per il lavoro, istituzioni scolastiche e universitarie, imprese, cooperative eccetera).
Educatore per i servizi di formazione e aggiornamento interni alle imprese/istituzioni o esternalizzati.
Educatore per gli apprendistati formativi, i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di inserimento e reinserimento, i
percorsi formativi per tutor scolastici e aziendali.

1.  
2.  

Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)
Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)

L'ammissione al corso di studio richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e richiede altresÃ¬ il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Le
conoscenze richieste per l'accesso e le modalitÃ  di verifica sono disciplinate dal Regolamento didattico del corso di studio. Ove
la verifica non sia positiva, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso.

Il Corso di Studio ha l'obiettivo di orientare le comuni competenze culturali, pedagogiche, sociali e metodologiche verso specifiche
abilitÃ  professionali specializzate:
a) nei servizi per la prima infanzia in grado di accompagnare lo sviluppo del bambino, di promuovere la costruzione di reti di
sostegno sociale alla genitorialitÃ , di progettare e predisporre ambienti educativi personalizzati, di promuovere l'integrazione dei
servizi educativi, sanitari e sociali del territorio, al fine di sostenere i processi educativi in generale, l'inclusione delle diversitÃ  e
l'attenzione alle fragilitÃ  in particolare;
b) nell'azione sociale, in grado di favorire lo sviluppo relazionale e personale, l'autonomia e l'integrazione sociale e professionale
delle persone, lo sviluppo umano e culturale delle comunitÃ  con un'azione indirizzata sia agli individui, onde prevenire e
affrontare problemi e disagi nelle diverse fasi di vita, sia alle formazioni sociali, onde promuovere luoghi e pratiche di integrazione
sociale, di educazione alla salute e di convivenza civile;



c) nei servizi educativi specifici per anziani e per le tipologie di famiglie determinate dalle nuove dinamiche demografiche e
socio-economiche;
d) nei servizi necessari per accompagnare la formazione in imprese pubbliche e private, laddove sono richieste professionalitÃ 
competenti nell'accompagnamento educativo dei piani formativi individuali per gli apprendisti; dei tirocini formativi e di
orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento, dei tirocini per categorie "svantaggiate" o "protette"; dei percorsi per la
formazione dei tutor scolastici e aziendali che si occupano dei percorsi di alternanza scuola lavoro o della formazione alla
sicurezza.

Il percorso di studio si articola in 7 Aree di Apprendimento, delle quali 4 sono particolarmente orientate ai 4 curricoli previsti
dall'organizzazione del Corso di Studio e 3 sono trasversali. I docenti di ogni area concorrono alla supervisione delle prove finali e
dei percorsi di tirocinio per valutare in itinere la capacitÃ  degli studenti di tradurre dalla teoria alla pratica e viceversa le
conoscenze, abilitÃ  e competenze acquisite nelle specifiche aree di apprendimento.

L'area "Lettura critica del sociale" concorre a caratterizzare il curricolo "Sociale e comunitÃ " e a fornire una visione d'insieme
all'interno degli altri curricoli. Sviluppa le conoscenze e le competenze necessarie per intraprendere la professione di tecnico del
reinserimento e dell'integrazione sociale (ISTAT 3.4.5.2.0). Nello specifico prepara a svolgere attivitÃ  di educatore sociale,
educatore socio-educativo e assistenziale, educatore per il reinserimento e l'integrazione sociale degli adulti con problemi,
educatore e animatore socio-comunitario nei Centri per l'Istruzione degli Adulti.

L'area "Processi educativi e didattica" concorre a caratterizzare il curricolo "Infanzia" e a fornire una visione d'insieme all'interno
degli altri curricoli. Sviluppa le conoscenze e le competenze necessarie per intraprendere la professione di tecnico del
reinserimento e dell'integrazione sociale (ISTAT 3.4.5.2.0). Nello specifico prepara a svolgere attivitÃ  di educatore di nidi,
micronidi, centri prima infanzia, di educatore e animatore socio-educativo nei servizi per la prima infanzia, di educatore nei servizi
sociali e privati per le famiglie con bambini.

L'area "Salute, fragilitÃ  e benessere" concorre a caratterizzare il curricolo "Anziani" e a fornire una visione d'insieme all'interno
degli altri curricoli. Sviluppa le conoscenze e le competenze necessarie per intraprendere la professione di tecnico del
reinserimento e dell'integrazione sociale (ISTAT 3.4.5.2.0). Nello specifico prepara a svolgere attivitÃ  di educatore nelle varie
strutture socio-assistenziali per anziani, di educatore e animatore socio-educativo nelle reti territoriali per il servizio di assistenza
agli anziani, di educatore e animatore socio-educativo in regime libero professionale per le famiglie di e con anziani.

L'area "Lettura critica del mondo del lavoro" concorre a caratterizzare il curricolo "Lavoro". Sviluppa le conoscenze e le
competenze necessarie per intraprendere la professione di tecnico dei servizi per l'impiego (3.4.5.3.0). Nello specifico prepara a
svolgere attivitÃ  di educatore per i servizi di informazione, orientamento e placement (presso agenzie per il lavoro, istituzioni
scolastiche e universitarie, imprese, cooperative, eccetera), di educatore per i servizi di formazione e aggiornamento interni alle
imprese/istituzioni o esternalizzati, di educatore per gli apprendistati formativi, i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di
inserimento e reinserimento, i percorsi formativi per tutor scolastici e aziendali.

L'area trasversale "Scienze della complessitÃ " fornisce i quadri di riferimento epistemologici, metodologici e di analisi della
societÃ  contemporanea fondativi per le diverse professioni a cui Ã¨ destinato il Corso di Studio, cercando di individuare punti di
convergenza e di complementaritÃ  tra le diverse aree di apprendimento. Lo scopo Ã¨ di fornire le competenze e le conoscenze
necessarie per agire nell'attuale societÃ  globalizzata in contesti complessi e interculturali.

L'area trasversale "Strumenti, metodi e tecniche per l'educazione" mira a fornire le competenze giuridiche, i codici di lettura e
interpretazione della realtÃ  e gli strumenti di base per l'intervento nei contesti socio Â educativi nei quali i laureati saranno
chiamati a operare, da quelli legati alla progettazione e realizzazione di indagini sperimentali, a quelli per il trattamento dei dati e
della loro interpretazione, sino alle competenze linguistiche necessarie per operare in ambienti interculturali.

L'area trasversale "Conoscenze di base e competenze comuni" fornisce i saperi di base relativi alle scienze dell'educazione utili
nell'ideazione, progettazione e valutazione di interventi educativi relativi ai singoli, ai gruppi e ai servizi, modulati sui contesti
specifici d'intervento. Concorre a fornire capacitÃ  e competenze adeguate per affrontare e interpretare testi letterari e
documentazione tecnico scientifica nel loro legame con il contesto storico e sociale di riferimento, per elaborare argomentazioni e
per interpretare i problemi con un approccio professionale sicuro e flessibile.



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
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La prova finale e il tirocinio sono considerate parte integrante delle attivitÃ  che concorrono alla definizione di tutte le aree di
apprendimento e tutti i docenti del CdS sono chiamati a svolgere il ruolo di tutore sia della prova finale, sia del tirocinio, che
rappresenta il momento cruciale nel quale si riscoprono o si declinano le teorie apprese nei corsi, circostanza garantita dal fatto
che gli studenti in tirocinio sono sempre accompagnati da un docente, dal tutor del CdS e da quello dell'Ente (che li accoglie)
nella progettazione, nella esecuzione e nella verifica delle attivitÃ .

Conoscenze di base e competenze comuni

Conoscenza e comprensione

Solida preparazione di base, teorica e metodologica, nelle discipline pedagogiche e nelle scienze umane e sociali,
caratterizzata dalla conoscenza fondamentale del pensiero antico, medievale, moderno e contemporaneo e delle linee
generali e dei principali attori e momenti della storia del pensiero educativo in Occidente tra mondo antico ed etÃ 
contemporanea, dalla comprensione dell'origine del pensiero filosofico e del suo possibile destino nella situazione culturale
contemporanea, dalla assimilazione dei temi piÃ¹ rilevanti che caratterizzano lo sviluppo del soggetto, lungo tutto il ciclo di
vita.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di utilizzare consapevolmente e criticamente la letteratura scientifica di riferimento, di individuare le tematiche piÃ¹
urgenti nei rispettivi ambiti educativi e di applicare le consapevolezze concettuali acquisite a casi concreti, osservazioni di
processi sociali, vicende sociali e culturali del nostro tempo. CapacitÃ  interpretativa di riconoscimento delle principali
questioni filosofiche in rapporto al loro contesto di nascita e al loro sviluppo. CapacitÃ  di padroneggiare i saperi relativi alle
scienze dell'educazione nell'ideazione, progettazione e valutazione di interventi educativi relativi ai singoli, ai gruppi e ai
servizi, modulati sui contesti specifici d'intervento. Competenze adeguate per elaborare argomentazioni e per interpretare i
problemi con un approccio professionale sicuro e flessibile. Competenze di giudizio e di sintesi dei testi letterari, filosofici,
pedagogici e psicologici e dei contesti storico-sociali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Letteratura italiana 6 url
Letteratura italiana 6 A url
Letteratura italiana 6 B url
Letteratura italiana 7 A url
Letteratura italiana 8 url
Letteratura italiana 8 A url
Letteratura italiana 8 B url
Psicologia delle etÃ  della vita 1 url
Psicologia delle etÃ  della vita 1 A url
Psicologia delle etÃ  della vita 1 B url
Psicologia delle etÃ  della vita 2 url
Psicologia delle etÃ  della vita 2 A url
Psicologia delle etÃ  della vita 2 B url



Storia della filosofia url
Storia della filosofia A url
Storia della filosofia B url
Storia della filosofia 2 url
Storia della filosofia 2 A url
Storia della filosofia 2 B url
Storia della filosofia 4 url
Storia della filosofia 4 A url
Storia della filosofia 4 B url
Storia della pedagogia 1 url
Storia della pedagogia 1 A url
Storia della pedagogia 1 B url
Storia della pedagogia 2 url
Storia della pedagogia 2 A url
Storia della pedagogia 2 B url
Storia della pedagogia 3 url
Storia della pedagogia 3 A url
Storia della pedagogia 3 B url
Pedagogia generale 1 url
Pedagogia generale 1A url
Pedagogia generale 1B url
Pedagogia generale 2 url
Pedagogia generale 2A url
Pedagogia generale 2B url
Storia contemporanea 4 url
Storia contemporanea 4 A url
Storia contemporanea 4 A url
Storia contemporanea 4 B url
Letteratura italiana 8 url
Letteratura italiana 8 A url
Letteratura italiana 8 B url
Pedagogia sociale url
Pedagogia sociale A url
Pedagogia sociale B url
Pedagogia sociale 2 url
Pedagogia sociale 2 A url
Pedagogia sociale 2 B url
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Strumenti, metodi e tecniche per l'educazione

Conoscenza e comprensione

Conoscenza di base degli strumenti metodologici, linguistici, artistici, giuridici e tecnici che sono di supporto all'azione nei
contesti educativi, dei quadri normativi all'interno dei quali si inseriscono i sistemi educativi, dei principali strumenti teorici e
metodologici utilizzati dalla ricerca empirica e sperimentale in campo pedagogico e nella ricerca sul campo nel settore dei
gruppi e delle culture organizzative, delle basi concettuali per un uso consapevole delle tecnologie informatiche e per il loro
impiego nella interpretazione di dati di ricerca. Competenze di lingua inglese indispensabili per affrontare lo studio e
l'aggiornamento e per operare in contesti interculturali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di scelta di strumenti, metodi e tecniche piÃ¹ adeguati agli interventi di ricerca pedagogica, alla contestualizzazione
delle azioni educative all'interno dei quadri normativi, all'impiego delle discipline artistiche per lo sviluppo di interventi
formativi, all'uso delle nuove tecnologie nei contesti educativi, di formazione permanente e di ricerca socio-psico-pedagogica.
CapacitÃ  di interazione in ambienti interculturali e di documentazione, studio, ricerca e aggiornamento facendo uso di servizi
nazionali e internazionali, anche online, di conservazione e trasmissione del sapere.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADD Lingua inglese B1 url
Diritto amministrativo url
Diritto pubblico e amministrativo url
Diritto amministrativo 2 url
Diritto pubblico e amministrativo 2 url
Diritto amministrativo 3 url
Diritto pubblico e amministrativo 3 url
Fondamenti di informatica 1 url
Fondamenti di informatica 3 url
Istituzioni di diritto pubblico url
Istituzioni di diritto pubblico 2 url
Istituzioni di diritto pubblico 3 url
Iconografia e iconologia url
Museologia e iconologia url
Metodologia della ricerca educativa url
Metodologia della ricerca educativa A url
Metodologia della ricerca educativa 2 url
Museologia url
Storia del teatro contemporaneo url
Storia del teatro moderno e contemporaneo url
Storia del teatro moderno url
Storia della musica contemporanea url
Storia della musica moderna e contemporanea url
Storia della musica moderna url
Metodi per il trattamento dei dati sociali url
Prova Finale Scienze dell'Educazione (D.M. 270/04) url
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Scienze della complessitÃ 



Conoscenza e comprensione

Consapevolezza dei fondamenti teorici e metodologici degli studi sulla complessitÃ  in riferimento ai processi di
globalizzazione, alla costituzione dell'Europa e delle sue evoluzioni identitarie, culturali e sociali, ai fenomeni collettivi specifici
delle societÃ  contemporanee. Conoscenza delle cornici teoriche e delle prassi necessarie per la comprensione e la
valorizzazione del nesso tra teorie e pratiche dell'agire in contesti sociali complessi, interculturali e interdisciplinari.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di svolgere unÂanalisi accurata delle criticitÃ  e delle esigenze espresse dalla societÃ  contemporanea sia in senso
sistemico, considerando le relazioni funzionali e le implicazioni tematiche esistenti tra ambiti sociali distinti, che in senso
evolutivo, leggendo la contemporaneitÃ  allÂinterno di unÂampia prospettiva storica e comparativa.
CapacitÃ  di tenere conto nella pratica e nella progettazione di interventi formativi degli aspetti interculturali che investono e
influenzano i contesti sociali, il mondo del lavoro e della formazione, essendo in grado di confrontarsi con interlocutori
specialisti e non di altre nazionalitÃ .

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Analisi dei media url
Sociologia della comunicazione url
Antropologia culturale url
Cooperazione internazionale, migrazioni e sviluppo url
Educazione migrazioni e sviluppo url
Istituzioni di antropologia culturale url
Istituzioni di antropologia culturale url
Storia della scienza url
Storia della scienza A url
Storia della scienza B url
Cooperazione internazionale, migrazioni e sviluppo url
Educazione migrazioni e sviluppo url
Filosofia della scienza url
Filosofia della scienza 2 A url
Filosofia della scienza 2 B url
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Tirocinio url

Lettura critica del sociale

Conoscenza e comprensione

Dimestichezza con gli aspetti piÃ¹ rilevanti dei processi sociali in corso nella societÃ  contemporanea. Consapevolezza dei
processi culturali, affettivi e cognitivi coinvolti nell'azione sociale, dell'individuo, del gruppo e della collettivitÃ . Coscenza
critica dei "modi" di funzionamento dell'individuo nel sociale. Comprensione delle interrelazioni ambiente-societÃ  e genere
umano-Natura e della complessitÃ  della questione ambientale, allo scopo di sviluppare cambiamenti di comportamento
individuale e collettivo e del modello socio-economico. Comprensione critica del fenomeno religioso e valorizzazione critica
delle conoscenze legate al fenomeno religioso in relazione alle problematiche innescate dalla globalizzazione che investono i
contesti educativi e lavorativi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di collegare contenuti teorici, strumenti e metodologie sociologiche a esperienze della vita quotidiana. CapacitÃ  di
discutere criticamente i principali ambiti applicativi della psicologia sociale, ponendo attenzione ai processi culturali, affettivi e
cognitivi coinvolti nell'azione sociale, dell'individuo, del gruppo e della collettivitÃ . CapacitÃ  di progettare e/o condurre



attivitÃ  di educazione/formazione ambientale e per la sostenibilitÃ , a livello formale, non formale e informale, per destinatari
di ogni etÃ  lungo tutto l'arco della vita, di curare e/o facilitare processi di gestione ambientale e partecipativi e percorsi
condivisi per la sostenibilitÃ . CapacitÃ  di lettura delle problematiche legate all'interazione e integrazione di culture diverse.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Sociologia dell'Ambiente e del territorio A url
Storia delle religioni url
Sociologia generale url
Sociologia generale 1 A url
Sociologia generale 1 B url
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Psicologia delle differenze di genere url
Psicologia di comunita' url
Psicologia sociale e di comunita' url
Psicologia sociale url
Tirocinio url

Processi educativi e didattica

Conoscenza e comprensione

Conoscenza dei concetti indispensabili per avviare la riflessione didattica sull'agire educativo che si realizza nei vari ambienti
di vita, con particolare interesse per la prima infanzia e per la formazione nel mondo del lavoro. Consapevolezza delle
dimensioni fondamentali della professionalitÃ  degli educatori che operano nei diversi servizi educativi, dei diversi paradigmi
antropologici che possono guidare l'azione educativa, delle interazioni fra psicologia dello sviluppo e processi
educativo/formativi riferiti all'intero arco di vita , delle problematiche specifiche derivanti dall'incontro di tecnologia ed
educazione e dei cambiamenti che l'informatica e la telematica hanno innescato nelle pratiche educative.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di partecipare attivamente a interventi di formazione orientati a vari periodi del ciclo di vita, sapendo riconoscere e
dare ragione dei diversi paradigmi antropologici e psicologici sottesi alle scelte educative realizzate, riconoscendo i contesti
educativi dove usare le nuove tecnologie per l'educazione e la formazione, sapendo valutarne l'impatto educativo, psicologico
e sociale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Istituzioni di didattica url
Psicologia dei processi educativi url
Didattica url
Tecnologie didattiche url
Tecnologie didattiche url
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Tirocinio url

Salute, fragilitÃ  e benessere

Conoscenza e comprensione

Conoscenza delle modalitÃ  di decidere ed agire degli attori del sistema sanitario e dei principali approcci, dei fondamenti
epistemologici e delle metodologie di ricerca in psicologia della salute. Conoscenza dei modelli teorici, diagnostici e di
intervento nella disabilitÃ  e delle strategie d'intervento per l'integrazione della persona con disabilitÃ  e delle problematiche
psicologiche legate all'invecchiamento. Comprensione del concetto di inclusione delle persone disabili nel contesto piÃ¹
generale della rete di sostegno alla persona, sul fondamento del principio di sussidiarietÃ  nei servizi al cittadino. Approccio al
linguaggio filosofico etico e conoscenza e comprensione delle principali teorie e tematiche etiche contemporanee soprattutto



in relazione all'etica applicata.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di identificare, sviluppare e valutare le metodologie piÃ¹ appropriate per interventi di promozione della salute a
livello individuale, di gruppo e di comunitÃ , di progettazione e organizzazione dei servizi sanitari, in continua relazione e
condivisione con tutti gli attori interessati. CapacitÃ  di applicazione delle opportune strategie d'intervento per l'inclusione delle
persone con disabilitÃ , sapendo cogliere e valorizzare le differenze e i fattori di originalitÃ  presenti in ciascuna persona,
nonchÃ© gestire e valorizzare la composizione eterogenea dei gruppi, in presenza di persone con disabilitÃ , difficoltÃ  e
svantaggio e approntare interventi dispensativi e compensativi a livello progettuale-programmatico e valutativo.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Filosofia morale url
Filosofia morale A url
Filosofia morale B url
Pedagogia speciale 1 url
Pedagogia speciale 1 A url
Pedagogia speciale 1 B url
Pedagogia speciale 1A url
Psicologia dell'invecchiamento e servizi territoriali url
Pedagogia speciale 1 url
Pedagogia speciale 1 A url
Pedagogia speciale 1 B url
Progettazione dei servizi sanitari url
Prova Finale Scienze dell'Educazione (D.M. 270/04) url
Psicologia della salute url
Psicologia della salute A url
Psicologia della salute B url
Tirocinio url

Lettura critica del mondo del lavoro

Conoscenza e comprensione

Conoscenze dei fondamenti di organizzazione e gestione aziendale, della disciplina giuslavoristica, dei processi
psicodinamici e relazionali della vita organizzativa, degli approcci teorici e sperimentali nello studio dei principali processi
nelle organizzazioni e delle implicazioni psicologiche delle dinamiche della vita organizzativa tali da consentire di leggere le
necessitÃ  e le opportunitÃ  di azioni formative nel mondo del lavoro. Conoscenza delle principali metodologie e delle
normative relative al tirocinio, al placement e all'inserimento lavorativo in contesti di formazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

CapacitÃ  di intervento nei servizi necessari per accompagnare la formazione in imprese pubbliche e private,
nell'accompagnamento educativo dei piani formativi individuali per gli apprendisti; dei tirocini formativi e di orientamento, dei
tirocini di inserimento e reinserimento, dei tirocini per categorie "svantaggiate" o "protette"; dei percorsi per la formazione dei
tutor scolastici e aziendali che si occupano dei percorsi di alternanza scuola lavoro o della formazione alla sicurezza.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Diritto del mercato del lavoro url
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni A url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento
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Organizzazione aziendale url
Organizzazione aziendale url
Organizzazione aziendale A url
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Sociologia dei processi economici e del lavoro url
Sociologia dei processi economici e del lavoro A url
Sociologia dei processi economici e del lavoro B url
Tirocinio url

Autonomia di
giudizio

Al termine del percorso il laureato ha acquisito la capacitÃ  di osservare e di valutare i processi
educativi finalizzata alla risoluzione dei problemi associati, la capacitÃ  di elaborare giudizi motivati in
un'ottica sistematicamente interdisciplinare e in relazione alle situazioni affrontate, la capacitÃ  di
collegare i giudizi ad altre esperienze professionali e umane, contemplando sia la possibilitÃ  di
personalizzare e modulare gli interventi nel dialogo costante con i destinatari, sia la possibilitÃ  di
modificare il giudizio in relazione ai contesti operativi e alle loro interazioni.
Nelle situazioni formative allestite anche al fine di offrire una preparazione allo sviluppo del pensiero
riflessivo e autoriflessivo sa avvalersi di una sufficiente capacitÃ  di autonomia dei comportamenti e
sa prefigurare gli esiti, le conseguenze, i risultati anche sul piano dell'etica e della deontologia
professionale.
Lo studente acquisisce autonomia di giudizio all'interno di tutte le attivitÃ  d'insegnamento e di
apprendimento proposte, affinandola in particolare mediante:
Â attivitÃ  formative laboratoriali realizzate in stretto contatto con i contesti dei servizi educativi e
sociali e della ricerca nei campi della pedagogia e della psicologia sociale, che prevedono la ricerca,
la sistematizzazione e la valutazione di dati;
Â presentazioni in pubblico, individuali e di gruppo, finalizzate alla restituzione e all'argomentazione
del proprio lavoro;
Â la definizione e la progettazione del percorso di tirocinio;
Â il confronto con i docenti e i colleghi nei diversi contesti didattici.
Ã verificata attraverso le prove scritte e/o orali connesse ai programmi degli esami e delle altre
attivitÃ  formative. La prova finale, il progetto di tirocinio e la relazione sull'attivitÃ  svolta consentono
di verificare il raggiungimento di autonome competenze professionali criticamente fondate.

 

Abilità
comunicative

Il laureato dovrÃ  essere in grado di argomentare e negoziare le conoscenze acquisite, di comunicare
in modo chiaro informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, di
mediare e gestire situazioni problematiche a livello relazionale, organizzativo e comunitario. Fra le
abilitÃ , sono da includersi quelle che prevedono contatti con altri professionisti, la redazione di
verbali, la stesura di scritture volte alla descrizione di casi, di protocolli operativi, di incidenti critici,
eccetera.
DovrÃ  inoltre aver acquisito conoscenze linguistiche idonee a operare in contesti interculturali,
adeguate conoscenze informatiche e attitudine al lavoro di gruppo in contesti professionali
multidisciplinari.
Le abilitÃ  comunicative sono sviluppate attraverso specifiche attivitÃ  didattiche proposte nel
curriculum, in particolare quelle relative allo studio della lingua inglese, dell'informatica, della
sociologia dei processi comunicativi, nonchÃ© i laboratori di scrittura in preparazione dell'elaborato
della prova finale. Lo sviluppo di adeguate abilitÃ  comunicative nelle fasi di restituzione e di
elaborazione dei risultati Ã¨ inoltre esercitato in contesti comunicativi di piccolo gruppo e nello
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svolgimento delle attivitÃ  di tirocinio formativo nelle organizzazioni e nei contesti territoriali.
Sono verificate attraverso prove scritte (produzioni di relazioni individuali e di gruppo, anche
multimediali) e/o orali (presentazioni, partecipazioni a dibattiti guidati) connesse ai programmi degli
esami e delle altre attivitÃ  formative.

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato dovrÃ  aver imparato a riflettere sui contenuti e sui metodi di studio e possedere
l'atteggiamento riflessivo e critico sulle proprie pratiche educative e organizzative necessario per
intraprendere gli studi successivi con un buon grado di autonomia. AvrÃ  acquisito capacitÃ  di
riflessione sulle pratiche professionali, capacitÃ  di elaborare un piano di sviluppo personale e
monitorare le proprie azioni, identificando i propri bisogni formativi; abilitÃ  di ricerca, valutazione e
selezione di risorse informative (information literacy) per sostenere processi continui di sviluppo
professionale e per affrontare percorsi personali di formazione permanente nel campo delle scienze
dell'educazione.
Le capacitÃ  di apprendimento sono conseguite nel percorso di studio nel suo complesso, sia
attraverso la partecipazione ai corsi d'insegnamento, sia tramite le attivitÃ  applicative volte
all'integrazione degli ambiti di ricerca generale e specifica nei diversi settori dell'educazione.
Sono verificate nelle prove relative alle singole articolazioni del percorso formativo in base
all'acquisizione di competenze di studio e di ricerca individuale e in contesti di gruppo, sia con mezzi
convenzionali, sia con mezzi connessi alle nuove tecnologie dell'informazione, e all'autonomia nella
gestione del percorso formativo personale in funzione delle scadenze programmate.

La prova finale si svolge in forma di sintetico elaborato scritto o ipermediale, che puÃ² avere per oggetto la recensione, l'analisi
comparativa di saggi o volumi scientifici, il progetto di ricerca, lo studio di caso, su temi incontrati durante l'intero percorso
formativo. I criteri di giudizio della prova finale sono: la coerenza tra le conoscenze teoriche e la loro applicazione, l'autonomia
culturale e la capacitÃ  di elaborazione astratta dell'esperienza personale. La valutazione della prova finale concorre insieme alla
valutazione dell'intero percorso di studi alla determinazione del punteggio di laurea.

Ã operante una Commissione tesi di Dipartimento (Rappresentanti per il CdS prof. Adolfo Scotto di Luzio, Presidente della
Commissione stessa, e prof.ssa Cristiana Ottaviano), intesa a orientare gli studenti nell'individuazione degli argomenti di tesi,
monitorare e armonizzare il carico di tesi tra i membri del CdS e in casi particolari assegnare d'ufficio un relatore
(http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/29/47429.pdf).

Vengono organizzati periodici laboratori metodologici coordinati da docenti del CdS (prof. Riccardo Dondi / prof. Marco Lazzari)
per orientare gli studenti nella stesura della prova finale, inerenti le procedure amministrative, la relazione con il docente relatore,
la costruzione del disegno di ricerca, la ricerca bibliografica, l'uso di strumenti tecnologici e bibliografici, le tecniche di scrittura e di
presentazione in pubblico del lavoro svolto.

In collaborazione con la Biblioteca di Ateneo vengono organizzati regolari e periodici seminari per gli studenti, tenuti dagli
operatori specializzati dei servizi bibliotecari, per l'uso degli strumenti telematici per la ricerca bibliografica e la gestione delle
bibliografie (http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/29/62964.pdf).
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I metodi di accertamento delle conoscenze, competenze e abilitÃ  acquisite nel corso di laurea prevedono diverse modalitÃ  di
valutazione. La verifica delle conoscenze avviene attraverso prove scritte o orali che prevedono: l'approfondimento critico delle
nozioni apprese, l'esame delle ricerche in ambito nazionale e internazionale, una verifica della capacitÃ  di argomentare in modo
scritto e/o orale le conoscenze acquisite attraverso la presentazione e discussione di elaborati scritti su casi di studio, project
work, studi comparativi.
Le competenze e le abilitÃ  sono valutate sia durante il regolare svolgimento delle lezioni attraverso esercitazioni, attivitÃ  di
gruppo, seminari che permettono di verificare la partecipazione attiva dello studente, sia durante il tirocinio formativo che prevede
la costante supervisione di un docente, di un tutor universitario e di un referente dell'ente e la produzione di un elaborato scritto
da parte dello studente.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=let-orari-ufficiale-cl

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=lettere-calesami



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=lettere_tesi_calendario

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/10

Anno
di
corso
1

Diritto amministrativo (modulo di
 Diritto pubblico e amministrativo)

link

MORZENTI
PELLEGRINI
REMO CV

PA 5 30

2. IUS/10

Anno
di
corso
1

Diritto amministrativo 2 (modulo di
 Diritto pubblico e amministrativo 2)

link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30

3. IUS/10

Anno
di
corso
1

Diritto amministrativo 3 (modulo di
 Diritto pubblico e amministrativo 3)

link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30

4. INF/01

Anno
di
corso
1

Fondamenti di informatica 1 link LAZZARI MARCO 
CV

PA 5 30

5. INF/01

Anno
di
corso
1

Fondamenti di informatica 3 link CAZZANIGA
PAOLO CV

RU 5 30

6. IUS/09

Anno
di
corso
1

Istituzioni di diritto pubblico (modulo
 di Diritto pubblico e amministrativo)

link

MORZENTI
PELLEGRINI
REMO CV

PA 5 30

7. IUS/09

Anno
di
corso
1

Istituzioni di diritto pubblico 2 
(modulo di Diritto pubblico e

 amministrativo 2) link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30

8. IUS/09

Anno
di
corso
1

Istituzioni di diritto pubblico 3 
(modulo di Diritto pubblico e

 amministrativo 3) link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30

9. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
1

Letteratura italiana 6 A (modulo di
 Letteratura italiana 6) link

BREVINI FRANCO 
CV

PA 5 30

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



10. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
1

Letteratura italiana 6 B (modulo di
 Letteratura italiana 6) link

BREVINI FRANCO 
CV

PA 5 30

11. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
1

Letteratura italiana 7 A link CARMINATI
CLIZIA CV

RU 5 30

12. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
1

Letteratura italiana 8 A (modulo di
 Letteratura italiana 8) link

BREVINI FRANCO 
CV

PA 5 30

13. L-FIL-LET/10

Anno
di
corso
1

Letteratura italiana 8 B (modulo di
 Letteratura italiana 8) link

BREVINI FRANCO 
CV

PA 5 30

14. M-PSI/04

Anno
di
corso
1

Psicologia delle etÃ  della vita 1 A 
(modulo di Psicologia delle etÃ 

 della vita 1) link

GATTICO EMILIO 
CV

PA 5 30

15. M-PSI/04

Anno
di
corso
1

Psicologia delle etÃ  della vita 1 B 
(modulo di Psicologia delle etÃ 

 della vita 1) link

GATTICO EMILIO 
CV

PA 5 30

16. M-PSI/04

Anno
di
corso
1

Psicologia delle etÃ  della vita 2 A 
(modulo di Psicologia delle etÃ 

 della vita 2) link

MORGANTI
FRANCESCA CV

RU 5 30

17. M-PSI/04

Anno
di
corso
1

Psicologia delle etÃ  della vita 2 B 
(modulo di Psicologia delle etÃ 

 della vita 2) link

MORGANTI
FRANCESCA CV

RU 5 30

18. SPS/10

Anno
di
corso
1

Sociologia dell'Ambiente e del
territorio A link

SALOMONE
MARIO CV

RU 5 30

19. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

Storia della filosofia 2 A (modulo di
 Storia della filosofia 2) link

ARPAIA
SALVATORE
ROBERTO CV

RU 5 30

20. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

Storia della filosofia 2 B (modulo di
 Storia della filosofia 2) link

ARPAIA
SALVATORE
ROBERTO CV

RU 5 30

21. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

Storia della filosofia 4 A (modulo di
 Storia della filosofia 4) link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30
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22. M-FIL/06
Anno
di
corso
1

Storia della filosofia 4 B (modulo di
 Storia della filosofia 4) link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30

23. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

Storia della filosofia A (modulo di
 Storia della filosofia) link

FORNARI
GIUSEPPE CV

PA 5 30

24. M-FIL/06

Anno
di
corso
1

Storia della filosofia B (modulo di
 Storia della filosofia) link

FORNARI
GIUSEPPE CV

PA 5 30

25. M-PED/02

Anno
di
corso
1

Storia della pedagogia 1 A (modulo
 di Storia della pedagogia 1) link

SCOTTO DI LUZIO
ADOLFO CV

RU 5 30

26. M-PED/02

Anno
di
corso
1

Storia della pedagogia 1 B (modulo
 di Storia della pedagogia 1) link

SCOTTO DI LUZIO
ADOLFO CV

RU 5 30

27. M-PED/02

Anno
di
corso
1

Storia della pedagogia 2 A (modulo
 di Storia della pedagogia 2) link

POTESTIO
ANDREA CV

5 30

28. M-PED/02

Anno
di
corso
1

Storia della pedagogia 2 B (modulo
 di Storia della pedagogia 2) link

SCAGLIA
EVELINA CV

5 30

29. M-PED/02

Anno
di
corso
1

Storia della pedagogia 3 A (modulo
 di Storia della pedagogia 3) link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30

30. M-PED/02

Anno
di
corso
1

Storia della pedagogia 3 B (modulo
 di Storia della pedagogia 3) link

DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30

31. M-STO/06

Anno
di
corso
1

Storia delle religioni link
DOCENTE SUA
NON DEFINITO -
UNIBG

5 30
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Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4
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Il CdS fruisce dell'attivitÃ  di orientamento gestita in forma coordinata dal docente referente prof.ssa Giuliana Sandrone e dal
Servizio Orientamento, Stage e Placement. Il servizio opera d'intesa con le altre strutture dell'ateneo interessate, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalitÃ . L'attivitÃ  Ã¨ progettata e verificata
con cadenza mensile tramite riunioni della Commissione Orientamento, Tirocini e Placement, presiedute dal Prorettore Delegato
all'Orientamento Universitario di Ateneo, la prof.ssa Piera Molinelli, a cui partecipa .

Per quanto riguarda l'orientamento in ingresso, il CdS opera per le attivitÃ  ordinarie di orientamento in collaborazione con l'Ufficio
orientamento, stage e placement e per le straordinarie attiva specifiche iniziative promosse e sostenute dai docenti, in modo da
soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti relativamente alle caratteristiche del
Corso di studio.

Le principali attivitÃ  di orientamento sono:
- comunicazione web tramite la Guida online all'orientamento e le pagine del Corso di studio (a partire dall'indirizzo
www.unibg.it/LT-SE), nel quale sono illustrati gli obiettivi formativi del CdS, gli sbocchi occupazionali, i piani degli studi e i
programmi dei corsi;
- open day, con presentazioni colettive e colloqui individuali con i docenti del CdS (nell'A.A. in corso presenti i proff. Cazzaniga,
Lazzari, Ottaviano, Sandrone, Scotto di Luzio)
- presentazioni presso le scuole medie superiori;



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

- tutorato estivo: nel corso dei mesi estivi i docenti si rendono disponibili a ricevere gli studenti interessati a chiarimenti in merito al
CdS, secondo un calendario che viene pubblicato nel sito del Dipartimento
- colloqui individuali a cura del Presidente del CdS (coadiuvato dal prof. Cazzaniga), in particolare destinati all'analisi delle
carriere di studenti interessati al trasferimento o all'iscrizione come seconda laurea, per una preliminare valutazione dei possibili
riconoscimenti di attivitÃ  formative giÃ  maturate
- Guida didattica, disponibile online, che riporta il Piano dell'offerta formativa annuale degli studi, unitamente alle altre norme e
notizie utili ad illustrare le attivitÃ  didattiche programmate. La guida riporta anche i programmi dettagliati degli insegnamenti
attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il
conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche viene comunicata in
modo tempestivo
- dÃ©pliant informativi, nella versione online e cartacea, distribuita nelle sedi delle presentazioni del CdS e in occasione di
manifestazioni pubbliche che possano esercitare attrattiva per potenziali future matricole.

Contatti e recapiti:
Guida online all'orientamento http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=orienta_guida
Pagina web del corso di studio http://www.unibg.it/LT-SE
Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ufforientamento

Docente di riferimento del Corso di studio per le attivitÃ  di orientamento: prof. Giuliana Sandrone
indirizzo mail giuliana.sandrone@unibg.it

L'attivitÃ  di orientamento e tutorato in itinere Ã¨ gestita in forma coordinata da un docente referente del corso di studi (prof.
Guliana Sandrone) e dal Servizio Orientamento, Stage e Placement, struttura centrale di Ateneo.

A livello di Corso di studio l'orientamento e il tutorato in itinere Ã¨ garantito principalmente da regolari e periodici colloqui
individuali e di gruppo svolti dai docenti del CdS durante il regolare orario di ricevimento e dal Presidente del CdS durante orari di
ricevimento finalizzati ad attivitÃ  di tutorato e di assistenza agli studenti nella compilazione del piano di studio, nella scelta di
trasferimenti e nel riconoscimento di carriere pregresse; dal servizio di tutorato estivo svolto dai docenti del CdS durante orari di
ricevimento ad hoc e dalla segreteria di presidio del CdS; dal servizio di assistenza compilazione piani di studio della segreteria di
presidio del CdS.

Per quanto riguarda l'orientamento ai fini della realizzazione della prova finale, si Ã¨ istituita di una commissione dipartimentale
tesi, alla quale partecipano due rappresentanti del Cds (prof. Adolfo Scotto di Luzio, Presidente, e prof.ssa Cristiana Ottaviano),
per orientare gli studenti nell'individuazione degli argomenti di tesi, monitorare e armonizzare il carico di tesi tra i membri del CdS,
e in casi particolari assegnare d'ufficio un relatore..
Gli argomenti di tesi disponibili sono proposti agli studenti nelle pagine web dei singoli docenti, all'interno del sito istituzionale.
Si realizzano inoltre laboratori metodologici per la stesura della prova finale, coordinati da docenti del CdS (prof. Riccardo Dondi,
prof. Marco Lazzari), inerenti le procedure amministrative, la relazione con il docente relatore, la costruzione del disegno di
ricerca, la ricerca bibliografica, l'uso di strumenti tecnologici e bibliografici.
Si organizzano di regolari e periodici seminari per gli studenti svolti dagli operatori specializzati dei servizi bibliotecari per l'uso
degli strumenti telematici per la ricerca bibliografica e la gestione delle bibliografie
(http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/29/62964.pdf).



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Inoltre, nel periodo dell'inizio delle lezioni gli studenti neo immatricolati possono rivolgersi allo sportello SOAM (Sportello
Orientamento e Accoglienza Matricole) per avere informazioni specifiche rispetto ai servizi dell'universitÃ  e per avere un
supporto nella fase di inserimento nell'ambiente universitario.

Nell'ambito delle attivitÃ  formative o di orientamento piÃ¹ specifiche, l'UniversitÃ  di Bergamo propone momenti di counseling
individuale, volti a indagare i motivi alla base di ritardo nel percorso di studi (primo potenziale indice di abbandono) e ad elaborare
la strategia piÃ¹ adatta per fronteggiarle (supporto didattico).

Dall'a.a. 2012-2013, Ã¨ stata avviata una rilevazione rivolta a tutti gli studenti che non hanno conseguito CFU nella prima
sessione d'esami (circa 1300 questionari inviati). L'analisi dei dati cosÃ¬ raccolti permetterÃ  di individuare gli ostacoli che gli
studenti incontrano nel Corso di studi e di proporre adeguati correttivi.

Inoltre Ã¨ da considerarsi orientamento in itinere per gli studenti della laurea triennale anche lÃ¬Open Day delle Lauree Magistrali
(http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=openday)

Due portali dell'Ateneo di Bergamo consentono un incontro efficace tra aziende e studenti/laureati:
Â MPS, per le procedure amministrative necessarie per l'attivazione di tirocini o stage (http://stage.unibg.it/);
Â Marketplace degli stage, bacheca gratuita di incontro domanda-offerta di tirocinio o di lavoro (http://mps.unibg.it/).

A supporto della mobilitÃ  all'estero di studenti e laureati, anche nei casi in cui il piano degli studi non preveda tirocini o stage, il
Servizio Orientamento e Programmi Internazionali ricerca opportunitÃ  di formazione on the job all'estero e propone i seguenti
progetti:
Â Erasmus Placement (tirocini in Europa per studenti) http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=introsocrates
Â Leonardo da Vinci (tirocini in Europa per laureati) http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=orienta_leonardo_intro
Â Sprint e Prime (tirocini negli USA per studenti) http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ufficiotirocini
Â Euromondo (tirocini in tutto il mondo per laureati). http://www.euromondo-bergamo.eu/index.asp

L'attivitÃ  di assistenza per lo svolgimento di periodi di tirocini e stage Ã¨ gestita in forma coordinata da un docente referente
(prof. Giuliana Sandrone) del corso di studi e dal Servizio Orientamento e Programmi Internazionali, struttura centrale di Ateneo.

L'attivitÃ  Ã¨ progettata e verificata con cadenza mensile tramite riunioni della Commissione Orientamento, Tirocini e Placement,
presieduti dal Prorettore Delegato all'Orientamento Universitario di Ateneo, prof.ssa Piera Molinelli.

Le attivitÃ  di tirocinio sono supportate dai docenti del CdS e da tutor universitari con titoli preferenziali il dottorato di ricerca in
discipline umanistiche, sociali e giuridiche ed esperienze pregresse di tutorato in ambito formativo. Ogni studente Ã¨ seguito da
un docente supervisore, da un tutor universitario e da un tutor referente dell'ente dove si volge il tirocinio.

Il CdS si avvale della collaborazione di 204 enti convenzionati e di altrettanti referenti delle strutture per la collocazione dei
percorsi di tirocinio degli studenti. Gli enti convenzionati si dividono per aree tematiche: scuola dell'infanzia, scuola primaria,
pedagogia speciale, ambiente, territorio, pubblica amministrazione, relazioni interculturali, disagio minorile, disagio adulto, salute,
medicina, anziani, lavoro, psichiatria.

Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione possono inoltre svolgere Tirocini di eccellenza presso i seguenti
soggetti:



Assistenza e accordi per la mobilitÃ  internazionale degli studentiQUADRO B5

Â Comune di Bergamo e cooperativa Ribes
Â Domitilla Rota Hyams (Sud Africa).
(http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=let_tirocini_0)
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L'ufficio Internazionalizzazione d'Ateneo si occupa della diffusione e supporto delle opportunitÃ  di mobilitÃ  internazionale per gli
studenti. In particolare per la mobilitÃ  degli studenti in uscita, per ciascun dipartimento, l'ufficio Ã¨ responsabile del supporto
amministrativo per la stipula e il rinnovo degli accordi di mobilitÃ  con universitÃ , sia europee che extra europee, della
pubblicizzazione e diffusione tra gli studenti delle opportunitÃ  per la mobilitÃ  e dei relativi bandi, della gestione delle procedure
di selezione dei candidati e del riconoscimento accademico delle attivitÃ  svolte durante la propria mobilitÃ  dallo studente.
L'ufficio gestisce, inoltre, il calcolo dei contributi o delle borse di studio finalizzate a incentivare la mobilitÃ  e l'erogazione dei
contributi agli aventi diritto.
Il principale programma di mobilitÃ  all'estero Ã¨ il programma LLP/Erasmus, che consente di svolgere un periodo di studio
presso un'altra istituzione europea con la quale Ã¨ attivo un accordo di scambio. Gli studenti dell'UniversitÃ  degli studi di
Bergamo dispongono di circa 150 destinazioni per periodi di studio presso UniversitÃ  europee nell'ambito del programma
LLP/Erasmus.
(http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=studentinpartenza).
L'altro importante programma prevede lo scambio di studenti con universitÃ  extra europee, in particolare istituzioni negli Stati
Uniti e in Australia:
- FDU Fairleigh Dickinson University - Madison NJ (USA)
- University of Missouri-Columbia (USA)
- Colorado State University Pueblo (USA)
- UTS - University of Technology Sydney (AUS)
(http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=scambi_extraUE):

L'ufficio Orientamento e Programmi Internazionali d'Ateneo si occupa dell'informazione e del supporto per la mobilitÃ 
internazionale per gli studenti, nonchÃ© della promozione dei percorsi di studio in lingua inglese
(http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=attivita_relint).

Il CdS si avvale degli accordi internazionali intrapresi dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali con UniversitÃ  di diversi
paese (vedi allegato pdf) e per ogni sede Ã¨ stato individuato un docente referente (vedi allegato pdf) che orienta, accompagna in
attivitÃ  di tutorato e assistenza nella compilazione piani di studio gli studenti in mobilitÃ  internazionale.

Un docente delegato dal CdS (prof. Fabio Dovigo) coordina le attivitÃ  di assistenza dei singoli docenti referenti degli atenei
stranieri in sinergia con l'ufficio internazionalizzazione dell'ateneo.
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Il Cds per le attivitÃ  ordinarie di accompagnamento al lavoro si avvale della collaborazione coordinata tra un docente referente
(prof.ssa Giuliana Sandrone), il Presidente del Cds (prof. Marco Lazzari) e il Servizio Orientamento, Stage e Placement (di
seguito OSP), struttura centrale di Ateneo. L'attivitÃ  Ã¨ progettata e verificata con cadenza mensile tramite riunioni della
Commissione Orientamento, Tirocini e Placement, presiedute dal Prorettore Delegato all'Orientamento Universitario di Ateneo
(prof.ssa Piera Molinelli).
Gli studenti dell'Ateneo di Bergamo possono svolgere stage e tirocini in 2491 enti convenzionati, pubblici e privati, in Italia e
all'estero. Tali enti spesso divengono i loro datori di lavoro al conseguimento del titolo di studio.
Per le attivitÃ  straordinarie il CdS attiva specifici progetti.

Le attivitÃ  ordinarie si articolano nei seguenti aspetti:
1) Un'attivitÃ  di counseling professionale individualizzato che li prepara all'ingresso nel mercato del lavoro e li supporta nella
redazione del curriculum vitae, nella ricerca attiva di opportunitÃ  di lavoro e nella simulazione di un colloquio in lingua italiana o
inglese.
(http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=counselling_post)
2) Career Day del polo Economico-Giuridico-Umanistico (edizione primaverile)
2) Accordi specifici per offerte altamente qualificate con:
Â Presidenza del Consiglio dei Ministri
Â Sesaab SpA, per la realizzazione del progetto ÂEcoLabÂ
Â Camera di Commercio di Bergamo (Bergamo Sviluppo), per il progetto ÂSviluppo competitivo veloce delle PMIÂ.
3) Bandi del progetto FIxO (promossi da Italia Lavoro, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro), volti a implementare
l'occupazione giovanile; in particolare, per il bando 2012-13, l'UniversitÃ  degli studi di Bergamo ha progettato percorsi di
supporto ai contratti di apprendistato e alla ricerca di opportunitÃ  all'estero.

Le attivitÃ  straordinarie di accompagnamento al lavoro del CdS riguardano soprattutto specifici convegni e/o seminari che i
docenti del CdS realizzano nel corso dell'anno accademico per favorire l'incontro tra gli studenti e il mondo del lavoro, dove
partecipano i diversi attori sociali protagonisti del mondo del lavoro e dei servizi alla persona e alla sua rete di prossimitÃ .

SERVIZI AGLI STUDENTI DISABILI E PORTATORI DI DSA

Gli studenti diversamente abili che frequentano il Corso di studio possono usufruire di supporti loro dedicati dai Servizi agli
studenti Disabili e portatori di DSA. Il referente dipartimentale del servizio Ã¨ la Prof.ssa Giuliana Sandrone con la quale studenti
e/o familiari possono prendere contatti per concordare sia le attivitÃ  formative dell'anno in corso sia gli interventi da realizzare. Il
Referente ha il compito di segnalare agli altri docenti eventuali elementi di difficoltÃ , di comunicare alla Commissione eventuali
problemi da affrontare coinvolgendo gli uffici competenti, di fornire un contributo personale di assistenza allo studente in modo da
rendere piÃ¹ agevole il percorso di studio.

I principali servizi offerti comprendono:
- Servizio di tutorato alla pari, per un massimo di 100 ore per anno accademico., finalizzato al superamento delle barriere
didattiche ed architettoniche. Il servizio di tutorato consiste nell'organizzazione dell'accompagnamento a lezione all'interno delle
sedi universitarie, nella redazione degli appunti, nell'intermediazione con i docenti, nel disbrigo di pratiche amministrative e di
segreteria, come l'iscrizione agli esami, nella compilazione del piano di studi ed altro.



Opinioni studentiQUADRO B6

- Servizio di consulenza psicopedagogica.
- Pianificazione mirata di aule ed orari di lezione.
- Conferimento d'incarichi professionali ad interpreti L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana).
- Predisposizione di prove equipollenti su richiesta e previo accordo con i docenti con l'ausilio di specifici mezzi tecnici.
- Fornitura di attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici (PC attrezzati, registratori, ecc.).
- Organizzazione di seminari dedicati.
- PossibilitÃ  di richiedere l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici, concessi in uso per tutta la durata del
corso di studi.

Fra le attrezzature disponibili:
Â Pc portatili
Â Registratori audio SONY digitali con software Dragon
Â Monitor Touchscreen HP da 23"
Â Software per pc per ipo- e non vedenti: Zoomtext
Â Software JAWS per Windows, 5 licenze: Sintetizzatore vocale
Â Software MAGIC per Windows, 5 licenze: Ingranditore di applicazioni su schermo
Â SAPPHIRE: Videoingranditore portatile
Â RUBY: Videoingranditore portatile
Â TOPAZ Postazione LCD: Videoingranditore da tavolo
Â SCANNER OPTICBOOK 3600: Scanner A4, bordo e lampada progettati per il posizionamento del libro ad angolo
Â Kurzweil 1000TM: Software OCR di riconoscimento ottico e sintesi vocale Loquendo
Â MAESTRO Macchina di lettura.

Inoltre, il CdS ha istituito, in collaborazione con altri Corsi di studio del Dipartimento di Scienze umane e sociali, il Progetto
I.D.E.A. (Integration Disability Easy Aid), istituito a partire dall'a.a. 2010/201, che si propone, in stretta collaborazione con l'Ufficio
servizi ai disabili, come punto di riferimento per gli studenti con disabilitÃ , i quali possono utilizzarlo come strumento per
manifestare bisogni ed esigenze, inoltrare segnalazioni e ricevere informazioni sulle agevolazioni e i servizi che la facoltÃ 
organizza per i suoi studenti. Il medesimo servizio si rivolge, inoltre, a tutti quegli studenti che, per varie ragioni, attraversano
momenti di difficoltÃ  rispetto al loro percorso accademico nel nostro CdS a causa di ritardi e di interruzioni dello studio, della
provenienza da altri Atenei, dell'origine straniera. Anche in questo caso il Progetto I.D.E.A. si propone come punto di riferimento
per individuare con lo studente stesso le risorse e le strategie utili alle singole situazioni.

Altre iniziative sono state realizzate per facilitare il percorso di studio degli studenti iscritti al CdS:

1) Il calendario didattico del piano di studi organizzato in modo da facilitare la conciliazione tra i tempi di studio e la preparazione
degli esami con le attivitÃ  di tirocinio e stage esterno e la stesura della prova finale.

2) L'attivazione di una sessione di esami nel periodo primaverile, oltre alle sessioni d'esame invernale, estiva ed autunnale per
ridurre il numero di studenti fuori corso e per facilitare i tempi di preparazione degli esami.

3) L'individuazione di un delegato (prof. Giuliana Sandrone) tra i docenti del CdS per le attivitÃ  di orientamento, tirocinio e stage
e la costituzione di un gruppo di docenti del CdS (prof. Giuseppe Bertagna, prof. Marco Lazzari, Prof. Ivo Lizzola, prof.ssa
Giuliana Sandrone) che svolgono ruolo di promozione e valorizzazione del percorso di studio nelle relazioni con gli enti
convenzionati per le attivitÃ  di tirocinio esterno, le scuole, le istituzioni locali, regionali e nazionali.



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinione degli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale del Corso di Studio:

La raccolta delle opinioni degli studenti sugli insegnamenti attivati consente di rilevare il livello di soddisfazione degli studenti su
molteplici dimensioni.
Vengono presentati i risultati relativi alla rilevazione condotta nell'a.a. 2012/13, utilizzando il questionario presente in Esse3 di
Kion di CINECA, al fine di poter integrare i dati dei questionari con quelli relativi alla carriera degli studenti e all'offerta formativa e
didattica caricata dai PresÃ¬di. La compilazione del questionario non Ã¨ stata resa obbligatoria per l'iscrizione all'esame; Ã¨ stata
data allo studente la possibilitÃ  di effettuare la compilazione anche dopo aver sostenuto l'esame, purchÃ© all'interno della
finestra temporale data.
Il Presidio ha individuato le seguenti domande ritenute significative ai fini della ricognizione sulla efficacia del processo formativo
percepita dagli studenti:
Â Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?
Â Il docente si Ã¨ mostrato disponibile a fornire chiarimenti e spiegazioni?
Â Gli orari di svolgimento dell'attivitÃ  didattica sono rispettati?
Â Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate?
Â Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre,
ecc.) Ã¨ accettabile?
Â L'organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) Ã¨ accettabile?
Â Sei complessivamente soddisfatto di come Ã¨ stato svolto questo insegnamento?

Opinione dei laureandi sul corso di studio nel suo complesso:

L'UniversitÃ  di Bergamo ha raccolto le opinioni dei laureandi sul proprio percorso di studi a decorrere dal 2003. Attualmente la
compilazione del questionario web Ã¨ obbligatoria contestualmente alla presentazione della domanda di laurea, il che ha
garantito un livello di copertura pressochÃ© totale.
Vengono presentati i risultati relativi alla rilevazione condotta sui laureandi dell'anno solare 2012.
Il Presidio ha individuato le seguenti domande ritenute significative ai fini della ricognizione dell'opinione dei laureandi sul corso di
studio nel suo complesso:
Â Complessivamente, ritiene che l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, Â) sia stata
soddisfacente?
Â Il carico di studio degli insegnamenti Ã¨ stato complessivamente sostenibile?
Â Ritiene che, nel complesso, i risultati degli esami abbiano rispecchiato la sua effettiva preparazione?
Â Ritiene che la supervisione della prova finale (tesi, oppure relazione sul tirocinio, elaborato di fine studi, o altro) sia stata
adeguata?
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Opinione dei laureati

Si presentano i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso di Studio percepita dai
laureati.
L'Ateneo monitora gli sbocchi occupazionali dei propri laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. Tale attivitÃ  Ã¨
realizzata mediante l'annuale adesione al Progetto STELLA (Statistiche in Tema di Laureati e LAvoro), gestito dal Consorzio
Interuniversitario CINECA.



Vengono presentati i risultati relativi alla rilevazione condotta sui laureati del 2011, intervistati a 12 mesi dal conseguimento del
titolo.
Il Presidio ha individuato le seguenti domande ritenute significative ai fini della ricognizione sulla efficacia complessiva del
processo formativo del Corso di Studio percepita dai laureati:
Â Quale Ã¨ la Sua posizione professionale? (o la Sua qualifica da contratto? Lei Ã¨Â)
Â Ritiene che le competenze apprese durante il corso di laurea da Lei seguito e il Suo attuale lavoro siano coerenti?
Â Alla luce della Sua esperienza quanto ritiene adeguata la formazione professionale acquisita all'universitÃ  per il Suo attuale
lavoro?
Â Alla luce della Sua situazione attuale, se potesse tornare indietro, si iscriverebbe all'UniversitÃ ?
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Vengono presentati i dati relativi agli studenti iscritti all'a.a. 2011/12. Il Presidio ha individuato i seguenti indicatori ritenuti
significativi:
Â Iscritti per posizione e anno di corso
Â Iscritti al primo anno in corso per residenza
Â Iscritti con OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)
Â CFU medi acquisiti dagli studenti iscritti in corso
Â Iscritti in corso con CFU acquisiti in progetti di mobilitÃ  all'estero
Â Laureati per numero di anni fuori corso
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Vengono presentati i risultati relativi alla rilevazione condotta sui laureati del 2011, intervistati a 12 mesi dal conseguimento del
titolo.
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L'Ufficio Placement ha predisposto un modulo per la raccolta delle opinioni delle aziende sugli studenti/laureati, con la finalitÃ  di
disporre di dati a livello di corso di studi. Il questionario prevede la valutazione, espressa con un valore intero da 1 (minimo) a 4
(massimo), delle seguenti aree:
- Competenza tecnica iniziale rispetto alla funzione svolta
- Competenza tecnica finale rispetto alla funzione svolta
- CapacitÃ  di lavorare in gruppo
- CapacitÃ  di adattamento all'ambiente di lavoro
- Grado di autonomia finale
- Problem solving
- CapacitÃ  relazionali
- Giudizio complessivo sul tirocinante



Il modulo Ã¨ stato inserito come parte integrante del registro di tirocinio/stage (cosÃ¬ da renderne obbligatoria la compilazione
per tutti i tirocini/stage che vengono attivati a partire dal mese di luglio 2013), quindi, a partire da tale data, tutte le attivitÃ  di
tirocinio/stage saranno monitorate con le opinioni da enti ed imprese.

Inoltre, durante i mesi estivi, il Servizio Tirocini e Placement ha provveduto a raccogliere (via email o telefono) i medesimi dati
riguardanti i tirocini e gli stage che si sono svolti tra settembre 2012 e giugno 2013.
Per il Corso di Laurea Scienze dell'Educazione sono stati raccolti 45 questionari relativi a studenti che avessero effettuato
un'esperienza di tirocinio; ne sono emersi i seguenti dati medi:
- Competenza tecnica iniziale rispetto alla funzione svolta: 2,5
- Competenza tecnica finale rispetto alla funzione svolta: 3,4
- CapacitÃ  di lavorare in gruppo: 3,5
- CapacitÃ  di adattamento all'ambiente di lavoro: 3,5
- Grado di autonomia finale: 3,3
- Problem solving: 3,04
- CapacitÃ  relazionali: 3,6
- Giudizio complessivo sul tirocinante: 3,6

Per quanto riguarda gli stage post laurea, l'esiguo numero di risposte ottenute tramite la rilevazione nel periodo sopra indicato
non permette di pubblicare dati attendibili.



Struttura organizzativa e responsabilitÃ  a livello di AteneoQUADRO D1

Presiedono alla conduzione del Corso di studio le seguenti strutture organizzative:
Â il Dipartimento di Scienze umane e sociali, direttore prof. Giuseppe Bertagna
Â il Consiglio del Corso di laurea
Â la Commissione paritetica docenti-studenti
Â il Presidio della QualitÃ  di Ateneo.

Assolvono alle funzioni connesse alla conduzione del Corso di studio i seguenti uffici:
Â il Presidio del Dipartimento: svolge attivitÃ  di supporto organizzativo e amministrativo al Direttore e agli organi collegiali
afferenti al Dipartimento e funge da punto di collegamento tra docenti, studenti, segreteria studenti, uffici dell'amministrazione
centrale.
Â la Segreteria studenti: gestisce le procedure amministrative connesse alla carriera universitaria degli studenti, dalla fase di
immatricolazione fino al conseguimento del titolo di studio finale.
Â l'Ufficio Orientamento, Stage & Placement: coordina le attivitÃ  di orientamento pre-universitario, in itinere e di inserimento nel
mondo del lavoro.
Â l'Ufficio internazionalizzazione: Ã¨ la struttura amministrativa preposta alla gestione e organizzazione dei programmi di scambio
internazionali.
Â l'Ufficio per i servizi agli studenti disabili: ha il compito di predisporre gli opportuni interventi per un'accoglienza adeguata degli
studenti con disabilitÃ  o portatori di gravi patologie, sulla base delle esigenze individuate dalla Commissione per i servizi ai
disabili.
Â il Centro competenza lingue: Ã¨ un centro interdipartimentale che fornisce servizi per l'insegnamento/apprendimento delle
lingue straniere.

Strutture e uffici operano ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo, del Regolamento di Dipartimento e dei Regolamenti
didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, che disciplinano i modi e i tempi con cui le responsabilitÃ  della gestione del
Corso di studi vengono esercitate (SUA-CdS D3). I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono proposti dai Consigli di corso di
studio competenti e deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli
Corsi di studio; sono emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Il Dipartimento programma, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le attivitÃ 
formative (art. 17 del Regolamento didattico d'Ateneo) e predispone ogni anno accademico il piano della propria offerta formativa,
coordinando i piani proposti dai Consigli di corso di studio ad essi afferenti, ivi compresi quelli interdipartimentali, in modo da
soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente
alle caratteristiche dei Corsi di studio attivati (art. 18 del Regolamento didattico d'Ateneo Â SUA-CdS B1).

Il Dipartimento stabilisce in particolare:
Â gli insegnamenti da attivare e le modalitÃ  delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalitÃ , competenza ed
equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze
didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attivitÃ  integrative, di orientamento e di
tutorato;
Â ai sensi dell'art. 20 del Regolamento didattico d'Ateneo stabilisce, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi
di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalitÃ  di definizione del calendario delle lezioni da parte del
Direttore e del Presidente del Consiglio di Corso di studio, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle
esigenze di funzionalitÃ  dei percorsi didattici (SUA-CdS B2);
Â fissa inoltre le modalitÃ  di determinazione del calendario degli esami di profitto, delle prove di verifica e delle prove finali per il



conseguimento del titolo; le date relative, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticitÃ , sono
comunque stabilite all'inizio di ogni anno accademico entro il 30 settembre e pubblicate entro il 31 ottobre, previa comunicazione
al Direttore o al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato (art. 20, comma 3); le prove finali per il conseguimento del
titolo relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo, nell'arco di almeno tre
appelli (da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile) e entro tale data possono essere sostenute dagli
studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessitÃ  di re-iscrizione (art. 20, comma 4).
Â predispongono in interazione con le strutture didattiche le guide didattiche per gli studenti, rese disponibili sul sito web
dell'Ateneo; le guide riportano: il Piano dell'offerta formativa annuale degli studi, unitamente alle norme e alle notizie utili a
illustrare le attivitÃ  didattiche programmate; i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati; gli orari di ricevimento dei docenti,
le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio; ogni
eventuale variazione delle informazioni viene comunicata in modo tempestivo. Ai sensi del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 i docenti
incaricati degli insegnamenti sono tenuti a pubblicare, nel sito internet dell'Ateneo, il proprio curriculum scientifico. (SUA-CdS B3).

Il Consiglio di Corso di studio, sulla base delle scadenze stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e dal Senato Accademico,
provvede alla programmazione delle azioni di ordinaria gestione e di assicurazione della qualitÃ  (SUA-CdS D2).

In particolare, il Consiglio di Corso di studio disciplina le modalitÃ  di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata
preparazione degli studenti ai fini della prosecuzione della loro carriera e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attivitÃ 
formative seguite (art. 22 del Regolamento didattico d'Ateneo Â SUA-CdS B1); tali accertamenti, sempre individuali, hanno luogo
in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettivitÃ  e l'equitÃ  della valutazione in rapporto con l'insegnamento o
l'attivitÃ  seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova; possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a
un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

Il Presidente del Corso di studio, previo accordo con il Direttore di Dipartimento, il quale assicura la non sovrapposizione fra gli
insegnamenti per Corsi di studio e per anno di corso, stabilisce l'orario delle lezioni e il calendario degli esami sulla base delle
disponibilitÃ  orarie delle aule (comma 5 dell'art. 20 del Regolamento didattico d'Ateneo Â SUA-CdS B4).

L'Ufficio Orientamento, Stage & Placement promuove attivitÃ  di orientamento e di informazione della offerta formativa del Corso
di studio (art. 31 del Regolamento didattico d'Ateneo), operando d'intesa con il Dipartimento e il Consiglio di Corso di studio e le
altre strutture dell'Ateneo interessate e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime
finalitÃ  (SUA-CdS B5).

Presso il Corso di studio Ã¨ attivato un servizio di tutorato, ai sensi della normativa in vigore, allo scopo di orientare e assistere gli
studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e di rimuovere gli ostacoli a una
proficua frequenza del Corso, anche attraverso iniziative rapportate alle necessitÃ , alle attitudini e alle esigenze dei singoli. Tali
obiettivi sono perseguiti nelle forme e secondo le modalitÃ  generali definite dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti.

Spetta alla Commissione paritetica docenti-studenti monitorare l'andamento del Corso di studio, la qualitÃ  delle prestazioni
didattiche e l'efficienza delle strutture formative e elaborare eventuali proposte per il loro miglioramento (art. 8 del Regolamento di
Dipartimento; SUA-CdS C). In particolare rientrano fra i compiti della Commissione:
Â il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualitÃ  della didattica, nonchÃ© delle attivitÃ  di servizio agli studenti da parte dei
professori e dei ricercatori;
Â l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attivitÃ  formativa;
Â la formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio anche con riferimento alla coerenza tra i crediti
assegnati alle attivitÃ  formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
Â lo svolgimento di attivitÃ  divulgativa delle politiche di qualitÃ  dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
Â l'espressione di pareri e proposte su tutte le questioni inerenti la didattica che gli organi di governo del Dipartimento
sottopongano al suo esame.
La Commissione formula una relazione, con cadenza annuale, contenente valutazioni e proposte da trasmettere al Presidio della
QualitÃ  e al Nucleo di Valutazione finalizzate al miglioramento della qualitÃ  e dell'efficacia delle strutture didattiche.

Il Presidio della QualitÃ  sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualitÃ  per le attivitÃ 
didattiche in conformitÃ  a quanto programmato e dichiarato (art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo Â SUA CdS D1). In



Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilitÃ  della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

particolare il Presidio della QualitÃ :
Â regola e verifica le attivitÃ  periodiche di Riesame dei Corsi di Studio (art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo Â SUA-CdS
D4);
Â organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati (SUA CdS B6 e B7).

Le responsabilitÃ  di AQ a livello del CdS sono assolte dal Consiglio del corso di Studio collegialmente, dal Presidente e dalla
Commissione del Riesame.

Le azioni di ordinaria gestione e assicurazione della qualitÃ  del CdS seguono le scadenze che annualmente il Senato
Accademico approva nelle linee guida per la programmazione dell'attivitÃ  formativa dell'anno accademico successivo:
Â entro il 30 ottobre i Consigli di Corsi studio possono proporre al Dipartimento la modifica dell'ordinamento didattico
Â entro il 30 novembre il Senato Accademico esamina la proposta per il successivo invio al MIUR
Â entro il 28 febbraio i Dipartimenti completano la programmazione dei corsi di studio per l'anno accademico successivo con
l'indicazione degli insegnamenti erogati nell'a.a. di riferimento con tipologia copertura e ore di didattica assistita da erogare
Â entro il 30 aprile il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano la programmazione per l'anno accademico
successivo
Â entro il 30 aprile il Nucleo di Valutazione esprime in una relazione annuale le proprie valutazioni sull'efficacia
dell'organizzazione didattica ai vari livelli, formulando indicazioni e raccomandazioni
Â entro il 30 aprile i Consigli di Corso di studio completano la scheda unica annuale che comprende la didattica programmata per
l'intero percorso della coorte di riferimento, con insegnamenti, cfu e ssd e la didattica erogata nel successivo anno accademico;
Â entro il 15 giugno il Consigli di Corso di studio approvano i calendari dei TVI, delle lezioni, degli spazi e i programmi degli
insegnamenti del 1Â° e del 2Â° semestre
Â entro il 30 settembre il Dipartimento pubblica il calendario degli esami di profitto
Â entro il 31 ottobre il Presidio della QualitÃ  organizza le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureati e dei laureandi
Â entro il 31 dicembre la Commissione paritetica docenti-studenti esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il
miglioramenti dei corsi di studio in una Relazione Annuale che viene trasmessa al presidio della QualitÃ  e al Nucleo di
Valutazione.

Il Cds collegialmente discute e valuta periodicamente i criteri e gli indicatori di qualitÃ  delle attivitÃ  didattiche. Nel corso dell'anno
accademico il Presidente convoca con cadenza mensile il consiglio del CdS per la discussione e la valutazione delle pratiche
studentesche e di eventuali criticitÃ  segnalate dagli studenti e dai membri del Cds.

La Commissione del riesame Ã¨ formata dal Presidente del CdS, prof. Marco Lazzari, dal prof. Ivo Lizzola, giÃ  Preside della
FacoltÃ  di Scienze della Formazione e Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, dal prof. Giuseppe Fornari
e dallo studente Nicholas Parisi. La Commissione si riunisce secondo le scadenze previste istituzionalmente, nonchÃ© per
periodici aggiornamenti sull'andamento del CdS.
Il prof. Fornari Ã¨ inoltre Presidente della Commissione paritetica docenti/studenti del Dipartimento di scienze umane e sociali a
cui afferisce il CdS, garantendo in questo modo la continuitÃ  di informazioni e valutazioni tra i diversi organi istituzionali.



Riesame annualeQUADRO D4

I modi e i tempi con cui le responsabilitÃ  della gestione del Corso di studi vengono esercitate sono stabiliti nel Regolamento
didattico di Ateneo, nei Regolamenti dei Dipartimenti e nei Regolamenti dei Corsi di studio.
Il Presidente del Consiglio del Corso di studio, attraverso la convocazione periodica del Consiglio, programma i lavori per
l'attuazione delle iniziative sulla base delle scadenze indicate nel quadro D2.
Il Cds inoltre aderisce agli obiettivi indicati dal Teaching Quality Programm (TQP) di Ateneo (cfr. allegato pdf) e programma ilavori
e le scadenze come previsto dal documento TQP attraverso una regolare e periodica convocazione del consiglio del CdS.
Si programmano una serie di iniziative di qualitÃ :
1) una riunione della commissione paritetica per metÃ  settembre in modo da raccogliere con una metodologia qualitativa le
opinioni degli studenti e l'opinione dei laureati al fine di effettuare una ricognizione sull'efficacia del processo formativo percepita
sia in relazione ai singoli insegnamenti sia in relazione al CdS nel suo complesso.
2) un report prodotto dalla Commissione per l'orientamento, placement e tirocini del CdS dove vengono raccolte e analizzate le
opinioni di enti, imprese, tirocinanti, stagisti, rispetto all'efficacia dei percorsi di tirocinio realizzati.
3) La commissione del riesame si riunisce con regolaritÃ  e periodicitÃ  al fine di garantire gli obiettivi di qualitÃ  previsti
dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
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Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo il Presidio della QualitÃ  regola e verifica le attivitÃ  periodiche di
Riesame dei Corsi di studio.
Il Presidio, nella seduta del 27 novembre 2013, ha condiviso le linee guida per la stesura dei Rapporti di riesame a cura dei
Gruppi di riesame.
L'Ufficio di supporto ha provveduto, in data 12.11.2013, a inviare ai Presidenti dei Corsi di studio e delle Commissioni didattiche
paritetiche gli schemi predisposti dall'ANVUR per il Rapporto di riesame annuale e ciclico, da predisporre entro il successivo 31
gennaio, con le seguenti raccomandazioni: - tutti i campi richiesti vanno sviluppati; - qualora vi siano informazioni mancanti che
non si Ã¨ in grado di riportare Ã¨ utile e necessario indicarne le motivazioni e le soluzioni che si intende adottare; - il modello
annuale, obbligatorio, dovrÃ  dar conto delle azioni correttive proposte nel RAR 2013 (consultabili nella SUA, Sezione QualitÃ ,
quadro D4), l'analisi delle criticitÃ  riscontrate e le prospettive future; - l'adozione del Rapporto ciclico, facoltativo, Ã¨ richiesto per i
soli Corsi di studio che prevedono una riprogettazione complessiva (quindi non la sola modifica di curricula, settori o cfu), e
prevede la consultazione delle forze sociali ed economiche del territorio.
Al fine di consentire ai diversi corsi di studio di disporre dei dati necessari per la corretta progettazione e gestione del corso, il
Presidio in collaborazione con l'Ufficio Statistico ha provveduto alla elaborazione dei dati riguardanti l'avanzamento di carriera
degli studenti immatricolati nell'A.A. 2010/11 e 2011/12, resi disponibili in myportal nella sezione DATI STATISTICI/RAPPORTO
DI RIESAME.
Il Presidio della QualitÃ  ha chiesto ai Corsi di studio l'invio dei rapporti di riesame entro il 15 gennaio ai fini di un'analisi
preliminare.
Il Presidio ha inoltre promosso per mercoledÃ¬ 4 dicembre un incontro, aperto ai Presidenti dei Corsi di studio, delle Commissioni
didattiche paritetiche, dei Consigli per la didattica e dei Gruppi di riesame, al fine di condividere gli obiettivi del sistema AVA in
vista dell'adozione di un sistema di qualitÃ  di Ateneo e dell'avvio della programmazione didattica per l'a.a 2014/15.
Nella seduta del 16 gennaio 2014, il Presidio ha provveduto all'analisi preliminare dei Rapporti di riesame dei Corsi di studio,
confrontando i rapporti 2013 e 2014 di ciascun Corso, esprimendo viva soddisfazione per l'impegno e i risultati raggiunti dalla
quasi totalitÃ  dei Corsi di studio a testimonianza dell'accresciuta consapevolezza delle criticitÃ  riscontrate nei percorsi formativi,
della capacitÃ  di formularle e di individuare idonee azioni di miglioramento.
L'ufficio di supporto ha provveduto a comunicare specifiche osservazioni ai Presidenti dei Corsi di studio i cui Rapporti di riesame
non sono stati ritenuti del tutto adeguati, ai fini della loro riformulazione.



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lÂattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Entro il 23 gennaio sono stati acquisiti i Rapporti di riesame in forma definitiva, dopo approvazione formale negli organi, per il
successivo caricamento nella banca dati ministeriale.



Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi di BERGAMO

Nome del corso Scienze dell'educazione

Classe L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione

Nome inglese Education studies

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unibg.it/LT-SE

Tasse
Pdf inserito: visualizza

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS LAZZARI Marco

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di studio

Struttura didattica di riferimento Scienze umane e sociali

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BERNARDONI Virgilio L-ART/07 PO 1 Caratterizzante

1. Storia della musica
moderna
2. Storia della musica
contemporanea

2. BOCCHI Gianluca M-FIL/02 PO 1 Caratterizzante

1. Filosofia della scienza
B
2. Filosofia della scienza
A

1. Metodi della ricerca



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

3. BOUGLEUX Elena M-DEA/01 RU 1 Base antropologica
2. Istituzioni di
antropologia culturale

4. CAZZANIGA Paolo INF/01 RU 1 Caratterizzante 1. Fondamenti di
informatica 3

5. DOVIGO Fabio M-PED/04 PA 1 Base/Caratterizzante

1. Metodologia della
ricerca educativa A
2. Metodologia della
ricerca educativa B

6. LAZZARI Marco INF/01 PA 1 Caratterizzante 1. Fondamenti di
informatica 1

7. LIZZOLA Ivo M-PED/01 PO 1 Base/Caratterizzante 1. Pedagogia sociale A
2. Pedagogia sociale B

8. MORZENTI
PELLEGRINI

Remo IUS/10 PA 1 Caratterizzante 1. Diritto amministrativo

9. OTTAVIANO Cristiana SPS/08 PA 1 Base 1. Sociologia dei media
2. Analisi dei media

10. PERTICARI Paolo M-PED/01 PA 1 Base/Caratterizzante 1. Pedagogia generale 2A
2. Pedagogia generale 2B

11. SCOTTO DI LUZIO Adolfo M-PED/02 RU 1 Base/Caratterizzante

1. Storia della pedagogia
1 A
2. Storia della pedagogia
1 B

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

CHIESA FRANCESCO f.chiesa1@studenti.unibg.it

BERTORELLI PATRIZIA p.bertorelli@studenti.unibg.it



Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

LAZZARI Marco

LIZZOLA Ivo

FORNARI Giuseppe

PARISI Nicholas

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

CAZZANIGA Paolo

BOUGLEUX Elena

SCOTTO DI LUZIO Adolfo

GANDOLFI Paola

MANARA Fulvio Cesare Pietro

CARMINATI Clizia

MOLASCHI Viviana

FORNO Francesca

PERROTTA Domenico Claudio

SALOMONE Mario

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Titolo Multiplo o Congiunto 



Non sono presenti atenei in convenzione

Sedi del Corso 

Sede del corso: - BERGAMO

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 29/09/2014

Utenza sostenibile 440

Eventuali Curriculum 

Educatore nei servizi sociali e di comunità 25-270^2013^100^1008

Educatore nei servizi per la prima infanzia 25-270^2013^300^1008

Educatore nei servizi per gli anziani 25-270^2013^500^1008

Educatore nei servizi per il lavoro 25-270^2013^700^1008



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso  

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 09/05/2013

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 10/05/2013

Data di approvazione della struttura didattica 19/04/2013

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 29/04/2013

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 14/10/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

16/09/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

La trasformazione dal Corso di Laurea in Scienze dell'educazione/DM 509 al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione/DM 270
comporta la conservazione e la ridefinizione di due curricola pre-esistenti (Educatore ambientale, ora Educatore ambientale nelle
politiche del territorio; Educatore sociale e di comunitÃ ) e la creazione di un nuovo curriculum per Educatori nei servizi per la
prima infanzia, sollecitato dai servizi territoriali, provinciali e regionali. Pur nella significativa riorganizzazione dell'offerta formativa,
al fine di raggiungere una caratterizzazione piÃ¹ marcata dell'intero percorso di studi, una migliore connotazione della specificitÃ 
di ciascun curriculum e la piena valorizzazione delle competenze espresse dalle risorse di docenza, si Ã¨ operato in un quadro di
continuitÃ , allo scopo di limitare i contraccolpi organizzativi e di facilitare il trasferimento in itinere degli studenti al nuovo corso di
laurea. Conseguentemente si sono rinforzati i settori scientifico-disciplinari M-PED/01 e 02 (di base) e M-PED/03 e 04
(caratterizzanti), sono stati inseriti o ampliati gli spazi per i settori SPS/07, SPS/08, SPS/12 e sono stati inseriti i settori MED/39,
M-EDF/01 e M-PSI/01, M-PSI/06 e M-PSI/07.



Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

Il Nucleo, analizzata la scheda illustrativa del Corso in Scienze dell'educazione, rileva che nella fase di progettazione la FacoltÃ 
ha tenuto conto dei seguenti elementi:
a)individuazione delle esigenze formative ed aspettative delle parti interessate attraverso consultazioni dirette;
b)definizione delle prospettive (figure professionali e prosecuzione degli studi)coerenti con le esigenze formative;
c)definizione degli obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali con riferimento al sistema dei descrittori adottato
in sede europea;
d)significativitÃ  della domanda di formazione proveniente dagli studenti e punti di forza della proposta rispetto all'esistente;
e)analisi e previsioni di occupabilitÃ ;
f)analisi del contesto culturale;
g)definizione delle politiche di accesso.
La FacoltÃ  ha proceduto alla trasformazione del Corso di laurea in Scienze dell'educazione Classe 18 nel corrispondente corso
della Classe L-19, conservando i tratti positivi dell'esperienza formativa precedente e prevedendo anche la formazione di figure
professionali da inserire nei servizi per la prima infanzia, rispondendo cosÃ¬ alle esigenze provenienti dal territorio.
In conclusione il Nucleo rileva che la proposta:
a)Ã¨ stata correttamente progettata;
b)risulta adeguata e compatibile con le risorse di docenza disponibili e con i concorsi in svolgimento e con le strutture destinate
dall'Ateneo al riguardo;
c)puÃ² concorrere agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al D.M. 362/2007.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo, analizzata la scheda illustrativa del Corso in Scienze dell'educazione, rileva che nella fase di progettazione la FacoltÃ 
ha tenuto conto dei seguenti elementi:
a)individuazione delle esigenze formative ed aspettative delle parti interessate attraverso consultazioni dirette;
b)definizione delle prospettive (figure professionali e prosecuzione degli studi)coerenti con le esigenze formative;
c)definizione degli obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali con riferimento al sistema dei descrittori adottato
in sede europea;
d)significativitÃ  della domanda di formazione proveniente dagli studenti e punti di forza della proposta rispetto all'esistente;
e)analisi e previsioni di occupabilitÃ ;
f)analisi del contesto culturale;
g)definizione delle politiche di accesso.
La FacoltÃ  ha proceduto alla trasformazione del Corso di laurea in Scienze dell'educazione Classe 18 nel corrispondente corso
della Classe L-19, conservando i tratti positivi dell'esperienza formativa precedente e prevedendo anche la formazione di figure
professionali da inserire nei servizi per la prima infanzia, rispondendo cosÃ¬ alle esigenze provenienti dal territorio.
In conclusione il Nucleo rileva che la proposta:
a)Ã¨ stata correttamente progettata;
b)risulta adeguata e compatibile con le risorse di docenza disponibili e con i concorsi in svolgimento e con le strutture destinate
dall'Ateneo al riguardo;
c)puÃ² concorrere agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al D.M. 362/2007.



Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2013 511401422
Analisi dei media
(modulo di Sociologia della
comunicazione)

SPS/08

Docente di
riferimento
Cristiana
OTTAVIANO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

SPS/08 30

2 2014 511401424
Diritto amministrativo
(modulo di Diritto pubblico e
amministrativo)

IUS/10

Docente di
riferimento
Remo MORZENTI
PELLEGRINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

IUS/10 30

3 2014 511401426
Diritto amministrativo 2
(modulo di Diritto pubblico e
amministrativo 2)

IUS/10
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

4 2014 511401430
Diritto amministrativo 3
(modulo di Diritto pubblico e
amministrativo 3)

IUS/10
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

5 2013 511400451 Diritto del mercato del lavoro IUS/07
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

6 2012 511400452
Educazione migrazioni
sviluppo M-PED/01

Paola GANDOLFI
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/01 30

7 2012 511400091
Filosofia della scienza A
(modulo di Filosofia della
scienza)

M-FIL/02

Docente di
riferimento
Gianluca BOCCHI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-FIL/02 30

8 2012 511400094
Filosofia della scienza B
(modulo di Filosofia della
scienza)

M-FIL/02

Docente di
riferimento
Gianluca BOCCHI
Prof. Ia fascia

M-FIL/02 30

Offerta didattica erogata 



Università degli
Studi di
BERGAMO

9 2014 511401432 Fondamenti di informatica 1 INF/01

Docente di
riferimento
Marco LAZZARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

INF/01 30

10 2014 511401433 Fondamenti di informatica 3 INF/01

Docente di
riferimento
Paolo CAZZANIGA
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

INF/01 30

11 2012 511400100 Geografia per l'educazione M-GGR/01

Federica BURINI
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-GGR/01 30

12 2013 511400407

Istituzioni di antropologia
culturale
(modulo di Antropologia
culturale)

M-DEA/01

Docente di
riferimento
Elena BOUGLEUX
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-DEA/01 30

13 2013 511400450
Istituzioni di didattica
(modulo di Didattica)

M-PED/03

Docente di
riferimento
Marco LAZZARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

INF/01 30

14 2014 511401440
Istituzioni di diritto pubblico
(modulo di Diritto pubblico e
amministrativo)

IUS/09

Docente di
riferimento
Remo MORZENTI
PELLEGRINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

IUS/10 30

15 2014 511401441
Istituzioni di diritto pubblico 2
(modulo di Diritto pubblico e
amministrativo 2)

IUS/09
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

16 2014 511401443
Istituzioni di diritto pubblico 3
(modulo di Diritto pubblico e
amministrativo 3)

IUS/09
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

Franco BREVINI



17 2014 511401445
Letteratura italiana 6 A
(modulo di Letteratura italiana 6) L-FIL-LET/10

Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

L-FIL-LET/14 30

18 2014 511401446
Letteratura italiana 6 B
(modulo di Letteratura italiana 6)

L-FIL-LET/10

Franco BREVINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

L-FIL-LET/14 30

19 2014 511401447 Letteratura italiana 7 A L-FIL-LET/10

Clizia CARMINATI
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

L-FIL-LET/10 30

20 2014 511401451
Letteratura italiana 8 A
(modulo di Letteratura italiana 8)

L-FIL-LET/10

Franco BREVINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

L-FIL-LET/14 30

21 2014 511401453
Letteratura italiana 8 B
(modulo di Letteratura italiana 8)

L-FIL-LET/10

Franco BREVINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

L-FIL-LET/14 30

22 2013 511400410

Metodi della ricerca
antropologica
(modulo di Antropologia
culturale)

M-DEA/01

Docente di
riferimento
Elena BOUGLEUX
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-DEA/01 30

23 2013 511401454

Metodologia della ricerca
educativa A
(modulo di Metodologia della
ricerca educativa)

M-PED/04

Docente di
riferimento
Fabio DOVIGO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/04 30

24 2013 511401455

Metodologia della ricerca
educativa B
(modulo di Metodologia della
ricerca educativa)

M-PED/04

Docente di
riferimento
Fabio DOVIGO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/04 30

25 2012 511400457
Pedagogia della cooperazione
internazionale M-PED/02

SERGIO MARELLI
Docente a
contratto

30

Pedagogia generale 1A

Domenica Giuliana
SANDRONE
Prof. IIa fascia



26 2013 511400458 (modulo di Pedagogia generale
1)

M-PED/01 Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/03 30

27 2013 511400459
Pedagogia generale 1B
(modulo di Pedagogia generale
1)

M-PED/01

Domenica Giuliana
SANDRONE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/03 30

28 2013 511400460
Pedagogia generale 2A
(modulo di Pedagogia generale
2)

M-PED/01

Docente di
riferimento
Paolo PERTICARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/01 30

29 2013 511400461
Pedagogia generale 2B
(modulo di Pedagogia generale
2)

M-PED/01

Docente di
riferimento
Paolo PERTICARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/01 30

30 2012 511400462
Pedagogia sociale 2 A
(modulo di Pedagogia sociale 2)

M-PED/01

Fulvio Cesare
Pietro MANARA
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/01 30

31 2012 511400463
Pedagogia sociale 2 B
(modulo di Pedagogia sociale 2)

M-PED/01

Fulvio Cesare
Pietro MANARA
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/01 30

32 2012 511400104
Pedagogia sociale A
(modulo di Pedagogia sociale)

M-PED/01

Docente di
riferimento
Ivo LIZZOLA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/01 30

33 2012 511400105
Pedagogia sociale B
(modulo di Pedagogia sociale)

M-PED/01

Docente di
riferimento
Ivo LIZZOLA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/01 30

34 2013 511400464

Pedagogia speciale 1 A
(modulo di Pedagogia speciale M-PED/03

Non Definito -
Unibg DOCENTE 30



1) SUA

35 2013 511400465
Pedagogia speciale 1 B
(modulo di Pedagogia speciale
1)

M-PED/03
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

36 2013 511400470
Psicologia
dell'invecchiamento e servizi
territoriali

M-PSI/01
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

37 2014 511401462

Psicologia delle etÃ  della vita
1 A
(modulo di Psicologia delle etÃ 
della vita 1)

M-PSI/04

Emilio GATTICO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PSI/04 30

38 2014 511401463

Psicologia delle etÃ  della vita
1 B
(modulo di Psicologia delle etÃ 
della vita 1)

M-PSI/04

Emilio GATTICO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PSI/04 30

39 2014 511401465

Psicologia delle etÃ  della vita
2 A
(modulo di Psicologia delle etÃ 
della vita 2)

M-PSI/04

Francesca
MORGANTI
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PSI/02 30

40 2014 511401466

Psicologia delle etÃ  della vita
2 B
(modulo di Psicologia delle etÃ 
della vita 2)

M-PSI/04

Francesca
MORGANTI
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PSI/02 30

41 2012 511400469

Psicologia di comunitÃ 
(modulo di Psicologia di
comunitÃ  e delle differenze di
genere)

M-PSI/05

Alberto ZATTI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PSI/05 30

42 2012 511400108
Psicologia sociale e
promozione della salute M-PSI/05

Paride BRAIBANTI
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PSI/05 30

43 2013 511401467
Sociologia dei media
(modulo di Sociologia della
comunicazione)

SPS/08

Docente di
riferimento
Cristiana
OTTAVIANO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

SPS/08 30

Sociologia dell'Ambiente e del

Mario SALOMONE
Ricercatore



44 2014 511401468 territorio A SPS/10 Università degli
Studi di
BERGAMO

SPS/10 30

45 2013 511401420
Sociologia generale A
(modulo di Sociologia generale)

SPS/07

Stefano
TOMELLERI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

SPS/07 30

46 2013 511401374
Sociologia generale B
(modulo di Sociologia generale)

SPS/07

Stefano
TOMELLERI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

SPS/07 30

47 2013 511401109
Storia contemporanea 4 A
(modulo di Storia
contemporanea 4)

M-STO/04

Roberto PERTICI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-STO/04 30

48 2013 511401111
Storia contemporanea 4 B
(modulo di Storia
contemporanea 4)

M-STO/04

Roberto PERTICI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-STO/04 30

49 2014 511401479
Storia della filosofia 2 A
(modulo di Storia della filosofia
2)

M-FIL/06

Salvatore Roberto
ARPAIA
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-STO/05 30

50 2014 511401480
Storia della filosofia 2 B
(modulo di Storia della filosofia
2)

M-FIL/06

Salvatore Roberto
ARPAIA
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-STO/05 30

51 2014 511401482
Storia della filosofia 4 A
(modulo di Storia della filosofia
4)

M-FIL/06
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

52 2014 511401483
Storia della filosofia 4 B
(modulo di Storia della filosofia
4)

M-FIL/06
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

53 2014 511401476
Storia della filosofia A
(modulo di Storia della filosofia)

M-FIL/06

Giuseppe
FORNARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-FIL/06 30

Giuseppe



54 2014 511401477
Storia della filosofia B
(modulo di Storia della filosofia) M-FIL/06

FORNARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-FIL/06 30

55 2012 511401484

Storia della musica
contemporanea
(modulo di Storia della musica
moderna e contemporanea)

L-ART/07

Docente di
riferimento
Virgilio
BERNARDONI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

L-ART/07 30

56 2012 511401488
Storia della musica moderna
(modulo di Storia della musica
moderna e contemporanea)

L-ART/07

Docente di
riferimento
Virgilio
BERNARDONI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

L-ART/07 30

57 2014 511401492
Storia della pedagogia 1 A
(modulo di Storia della
pedagogia 1)

M-PED/02

Docente di
riferimento
Adolfo SCOTTO DI
LUZIO
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/02 30

58 2014 511401494
Storia della pedagogia 1 B
(modulo di Storia della
pedagogia 1)

M-PED/02

Docente di
riferimento
Adolfo SCOTTO DI
LUZIO
Ricercatore
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-PED/02 30

59 2014 511401497
Storia della pedagogia 2 A
(modulo di Storia della
pedagogia 2)

M-PED/02

ANDREA
POTESTIO
Docente a
contratto

30

60 2014 511401499
Storia della pedagogia 2 B
(modulo di Storia della
pedagogia 2)

M-PED/02

EVELINA
SCAGLIA
Docente a
contratto

30

61 2014 511401501
Storia della pedagogia 3 A
(modulo di Storia della
pedagogia 3)

M-PED/02
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

62 2014 511401502
Storia della pedagogia 3 B
(modulo di Storia della
pedagogia 3)

M-PED/02
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30



63 2013 511400474
Storia della scienza A
(modulo di Storia della scienza)

M-STO/05

Franco Salvatore
GIUDICE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-STO/05 30

64 2013 511400475
Storia della scienza B
(modulo di Storia della scienza)

M-STO/05

Franco Salvatore
GIUDICE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

M-STO/05 30

65 2014 511401503 Storia delle religioni M-STO/06
Non Definito -
Unibg DOCENTE
SUA

30

66 2013 511401112
Tecnologie didattiche
(modulo di Didattica)

M-PED/03

Docente di
riferimento
Marco LAZZARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di
BERGAMO

INF/01 30

ore totali 1980



Curriculum: Educatore nei servizi sociali e di comunità

Curriculum: Educatore nei servizi per la prima infanzia

Curriculum: Educatore nei servizi per gli anziani

Curriculum: Educatore nei servizi per il lavoro

Offerta didattica programmata 

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche 20 20

20 -
20

Discipline filosofiche,
psicologiche,
sociologiche e
antropologiche

30 30 20 -
30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 40 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività di Base 50 40 -
50

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

Antropologia culturale (2 anno) - 10 CFU

M-FIL/06 Storia della filosofia

Storia della filosofia (1 anno) - 10 CFU

SPS/07 Sociologia generale

Sociologia generale (2 anno) - 10 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Pedagogia generale 1 (2 anno) - 10 CFU

Pedagogia sociale (3 anno) - 10 CFU

Attività caratterizzanti settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche
20 -

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

Metodologia della ricerca educativa (2 anno) - 10 CFU



e
metodologico-didattiche

20 20 30

Discipline storiche,
geografiche,
economiche e
giuridiche

30 20 10 -
35

Discipline scientifiche 10 10
10 -
20

Discipline didattiche e
per l'integrazione dei
disabili

25 25 10 -
25

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 50 (minimo da D.M. 50)  

Totale attività caratterizzanti 75 50 -
110

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

Pedagogia speciale 1A (2 anno) - 5 CFU

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Psicologia delle etÃ  della vita 1 (1 anno) - 10 CFU

M-PSI/05 Psicologia sociale

Psicologia sociale e di comunita' (3 anno) - 10 CFU

INF/01 Informatica

Fondamenti di informatica 3 (1 anno) - 5 CFU

Metodi per il trattamento dei dati sociali (3 anno) - 5 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

Istituzioni di diritto pubblico (1 anno) - 5 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

Diritto amministrativo (1 anno) - 5 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea

Storia contemporanea 4 (2 anno) - 10 CFU

M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche

Storia della scienza (2 anno) - 10 CFU

M-PED/02 Storia della pedagogia

Storia della pedagogia 1 (1 anno) - 10 CFU



Attività formative affini o integrative CFU
CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 20 20 -
20

A11 - 0 - 10

A12 - 0 - 10

A13 10 -
10

0 - 10

A14 10 -
10

0 - 10

A15 - 0 - 10

Totale attività Affini 20 20 -
20

SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Sociologia dell'Ambiente e del territorio A (1 anno) - 5 CFU

M-STO/06 - Storia delle religioni

Storia delle religioni (1 anno) - 5 CFU

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

Letteratura italiana 8 (3 anno) - 10 CFU

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 15 15 -
15

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 5 5 - 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 5 5 - 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 10 10 -
10



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti nel curriculum :Educatore nei servizi sociali e di comunità 180 145 - 215

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 35 35 -
35

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche 20 20

20 -
20

Discipline filosofiche,
psicologiche,
sociologiche e
antropologiche

35 25
20 -
30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 40 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività di Base 45 40 -
50

M-FIL/06 Storia della filosofia

Storia della filosofia 2 (1 anno) - 10 CFU

Storia della filosofia 4 (1 anno) - 10 CFU

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Psicologia dei processi educativi (2 anno) - 5 CFU

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Sociologia della comunicazione (2 anno) - 10 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Pedagogia generale 2 (2 anno) - 10 CFU

Pedagogia sociale 2 (3 anno) - 10 CFU



Attività caratterizzanti settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche
e
metodologico-didattiche

40 20 20 -
30

Discipline storiche,
geografiche,
economiche e
giuridiche

40 20 10 -
35

Discipline scientifiche 15 15
10 -
20

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza

Filosofia della scienza (3 anno) - 10 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

Istituzioni di diritto pubblico 2 (1 anno) - 5 CFU

Istituzioni di diritto pubblico 3 (1 anno) - 5 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

Diritto amministrativo 2 (1 anno) - 5 CFU

Diritto amministrativo 3 (1 anno) - 5 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea

Storia contemporanea 4 (2 anno) - 10 CFU

M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche

Storia della scienza (2 anno) - 10 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Educazione migrazioni e sviluppo (3 anno) - 5 CFU

M-PED/02 Storia della pedagogia

Storia della pedagogia 2 (1 anno) - 10 CFU

Storia della pedagogia 3 (1 anno) - 10 CFU

Pedagogia della cooperazione internazionale (3 anno) - 5 CFU

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

Pedagogia speciale 1 (3 anno) - 10 CFU



Discipline didattiche e
per l'integrazione dei
disabili

25 25 10 -
25

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 50 (minimo da D.M. 50)  

Totale attività caratterizzanti 80 50 -
110

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

Didattica (2 anno) - 10 CFU

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Psicologia delle etÃ  della vita 2 (1 anno) - 10 CFU

M-PSI/05 Psicologia sociale

Psicologia delle differenze di genere (3 anno) - 5 CFU

INF/01 Informatica

Fondamenti di informatica 1 (1 anno) - 5 CFU

Attività formative affini o integrative CFU
CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 20 20 -
20

A11 10 -
10

0 -
10

A12 - 0 -
10

L-ART/07 - Musicologia e storia della musica

Storia della musica moderna e contemporanea (2 anno) - 10 CFU

L-ART/05 - Discipline dello spettacolo

Storia del teatro moderno e contemporaneo (2 anno) - 10 CFU

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro

Museologia e iconologia (2 anno) - 10 CFU



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti nel curriculum :Educatore nei servizi per la prima infanzia 180 145 - 215

A13 10 -
10

0 -
10

A14 - 0 -
10

A15 - 0 -
10

Totale attività Affini 20 20 -
20

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

Letteratura italiana 6 (1 anno) - 10 CFU

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 15 15 -
15

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 5 5 - 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 5 5 - 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 10 10 -
10

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 35 35 -
35

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad



Discipline pedagogiche
e
metodologico-didattiche

20 20 20 -
20

Discipline filosofiche,
psicologiche,
sociologiche e
antropologiche

35 25 20 -
30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 40 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività di Base 45 40 -
50

M-FIL/03 Filosofia morale

Filosofia morale (2 anno) - 10 CFU

M-FIL/06 Storia della filosofia

Storia della filosofia (1 anno) - 10 CFU

M-PSI/01 Psicologia generale

Psicologia dell'invecchiamento e servizi territoriali (2 anno) - 5 CFU

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Sociologia della comunicazione (2 anno) - 10 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Pedagogia generale 1 (2 anno) - 10 CFU

Pedagogia sociale (3 anno) - 10 CFU

Attività caratterizzanti settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche
e
metodologico-didattiche

20 20 20 -
30

M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche

M-PED/02 Storia della pedagogia

Storia della pedagogia 1 (1 anno) - 10 CFU

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

Pedagogia speciale 1 (2 anno) - 10 CFU



Discipline storiche,
geografiche,
economiche e
giuridiche

30 20
10 -
35

Discipline scientifiche 15 15 10 -
20

Discipline didattiche e
per l'integrazione dei
disabili

25 25 10 -
25

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 50 (minimo da D.M. 50)  

Totale attività caratterizzanti 80 50 -
110

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Psicologia delle etÃ  della vita 1 (1 anno) - 10 CFU

M-PSI/05 Psicologia sociale

Psicologia della salute (3 anno) - 10 CFU

MED/42 Igiene generale e applicata

Progettazione dei servizi sanitari (3 anno) - 5 CFU

INF/01 Informatica

Fondamenti di informatica 3 (1 anno) - 5 CFU

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza

Filosofia della scienza (3 anno) - 10 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

Istituzioni di diritto pubblico (1 anno) - 5 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

Diritto amministrativo (1 anno) - 5 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea

Storia contemporanea 4 (2 anno) - 10 CFU

Storia della scienza (2 anno) - 10 CFU



Attività formative affini o integrative CFU CFU
Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 20 20 -
20

A11 10 -
10

0 -
10

A12 - 0 -
10

A13 10 -
10

0 -
10

A14 - 0 -
10

A15 - 0 -
10

Totale attività Affini 20 20 -
20

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

Letteratura italiana 8 (1 anno) - 10 CFU

L-ART/07 - Musicologia e storia della musica

Storia della musica moderna e contemporanea (2 anno) - 10 CFU

L-ART/05 - Discipline dello spettacolo

Storia del teatro moderno e contemporaneo (2 anno) - 10 CFU

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro

Museologia e iconologia (2 anno) - 10 CFU

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 15 15 -
15

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 5 5 - 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 5 5 - 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti nel curriculum :Educatore nei servizi per gli anziani 180 145 - 215

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 10 10 -
10

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 35 35 -
35

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche 20 20

20 -
20

Discipline filosofiche,
psicologiche,
sociologiche e
antropologiche

35 25
20 -
30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 40 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività di Base 45 40 -
50

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

Istituzioni di antropologia culturale (2 anno) - 5 CFU

M-FIL/06 Storia della filosofia

Storia della filosofia 2 (1 anno) - 10 CFU

Storia della filosofia 4 (1 anno) - 10 CFU

SPS/07 Sociologia generale

Sociologia generale (2 anno) - 10 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

Pedagogia generale 2 (2 anno) - 10 CFU

Pedagogia sociale 2 (3 anno) - 10 CFU



Attività caratterizzanti settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline pedagogiche
e
metodologico-didattiche

30 20
20 -
30

Discipline storiche,
geografiche,
economiche e
giuridiche

45 35 10 -
35

IUS/07 Diritto del lavoro

Diritto del mercato del lavoro (2 anno) - 5 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

Istituzioni di diritto pubblico 2 (1 anno) - 5 CFU

Istituzioni di diritto pubblico 3 (1 anno) - 5 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

Diritto amministrativo 2 (1 anno) - 5 CFU

Diritto amministrativo 3 (1 anno) - 5 CFU

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni A (2 anno) - 5 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea

Storia contemporanea 4 A (2 anno) - 5 CFU

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

Sociologia dei processi economici e del lavoro (3 anno) - 10 CFU

M-PED/02 Storia della pedagogia

Storia della pedagogia 2 (1 anno) - 10 CFU

Storia della pedagogia 3 (1 anno) - 10 CFU

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

Metodologia della ricerca educativa (2 anno) - 10 CFU



Discipline scientifiche 10 10
10 -
20

Discipline didattiche e
per l'integrazione dei
disabili

15 15 10 -
25

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 50 (minimo da D.M. 50)  

Totale attività caratterizzanti 80 50 -
110

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

Tecnologie didattiche (2 anno) - 5 CFU

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Psicologia delle etÃ  della vita 2 (1 anno) - 10 CFU

INF/01 Informatica

Fondamenti di informatica 1 (1 anno) - 5 CFU

Metodi per il trattamento dei dati sociali (3 anno) - 5 CFU

Attività formative affini o integrative CFU CFU Rad

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 20 20 - 20

A11 - 0 - 10

A12 - 0 - 10

A13 5 - 5 0 - 10

A14 5 - 5 0 - 10

A15 10 - 10 0 - 10

Totale attività Affini 20 20 - 20

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

Organizzazione aziendale (3 anno) - 10 CFU

M-STO/06 - Storia delle religioni

Storia delle religioni (1 anno) - 5 CFU

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana

Letteratura italiana 7 A (1 anno) - 5 CFU



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti nel curriculum :Educatore nei servizi per il lavoro 180 145 - 215

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 15 15 -
15

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 5 5 - 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 5 5 - 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 10 10 -
10

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 35 35 -
35



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attivitÃ  di base 

Note relative alle altre attivitÃ  

Motivazioni dell'inserimento nelle attivitÃ  affini di settori previsti dalla classe
o Note attivitÃ  affini

 

I settori L-ART/05, L-ART/07, L-FIL-LET/11, giÃ  presenti nelle tabelle ministeriali, sono inseriti tra le attivitÃ  formative affini e
integrative per un utilizzo in interazione con settori scientifico-disciplinari affini non contemplati negli ambiti caratterizzanti della
classe, al fine di un piÃ¹ netto definizione dell'offerta formativa dei singoli curricola.
Il settore SPS/07 Ã¨ riproposto nelle attivitÃ  affini e integrative per finforzare da un punto di vista metodologico la proposta del
curriculum Educatore ambientale nelle politiche del territorio.
I settori M-STO/06 e M-GGR/02 sono inseriti nelle attivitÃ  affini e integrative per sostenere attenzioni trasversali alle dimensioni
interculturali.
Il settore SPS/01 Ã¨ inserito al fine di diversificare e rinforzare l'attenzione alle dimensioni filosofico-sociali dell'offerta formativa.
I settori SECS-P/07 e SECS-P/10 sono inseriti per integrare e sostenere le competenze organizzative richieste dalle nuove
disposizioni legislative in materia di esercizio della profesione di educatore in maniera associata o societaria.

Note relative alle attivitÃ  caratterizzanti 

Attività di base 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 20 20 20



Totale Attività di Base 40 - 50

Discipline filosofiche, psicologiche,
sociologiche e antropologiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell'educazione
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

20 30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 40: 40  

20

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Discipline pedagogiche e
metodologico-didattiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale

20 30

Discipline storiche, geografiche,
economiche e giuridiche

IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

10 35

Discipline scientifiche

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita'
motorie
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-GGR/01 Geografia
M-PSI/03 Psicometria

10 20

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione

-

-

20



Totale Attività Caratterizzanti 50 - 110

Discipline didattiche e per l'integrazione
dei disabili

M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/25 Psichiatria
MED/39 Neuropsichiatria infantile
MED/42 Igiene generale e applicata

10 25

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 50: 50  

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 20 - 20

ambito: Attività formative affini o integrative CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 20 20

A11
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica

0 10

A12

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
SPS/07 - Sociologia generale

0 10

A13 L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea

0 10

A14

M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
M-STO/06 - Storia delle religioni
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio

0 10

A15 SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

0 10

Altre attività 



Totale Altre Attività 35 - 35

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 15 15

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 5 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 5 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 10 10

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 145 - 215


