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3. Arhiva. 

  



FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 

AKADEMSKA GODINA 2019./2020. 
 

Preddiplomski s ÖÅÕéÉÌÉĤÎÉ ÓÔÕÄÉÊ 2ani  i ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÉ ÏÄÇÏÊ i obrazovanj e na 
talijanskom jeziku  (1. godina studija)  

 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima infa nzia e 

prescolare (I anno di corso)  
 
 

I anno di corso  
I semestre  

Insegnamento  
 

Kolegij  Docente  
L E S CFU 

Filosofia 
dell'educazione ed 
etica della 
professione docente 

Filozofija odgoja i 
etika poziva 

prof. dr. sc. Fulvio 
£ÕÒÁÎ  

30 0 15 3 

Pedagogia generale OÐçÁ ÐÅÄÁÇÏÇÉÊÁ 
izv. prof. dr. sc. Elvi 
0ÉÒĤÌ 

30 0 30 5 

Psicologia generale /ÐçÁ ÐÓÉÈÏÌÏÇÉÊÁ 
prof. dr. sc. Neala 
Ambrosi ɀ 2ÁÎÄÉç 

15 0 15 3 

Sociologia dell` 
educazione  

Sociologija odgoja i 
obrazovanja 

prof. dr. sc. Fulvio 
£ÕÒÁÎ 
ÄÒȢ ÓÃȢ %ÄÇÁÒ "ÕÒĤÉçȟ 
v. pred. 

15 0 15 3 

Lingua italiana 1 Talijanski jezik 1. 

doc. dr. sc. Lorena 
,ÁÚÁÒÉç 
Debora Moscarda, 
asist. 

30 15 15 4 

Tutela della salute e 
protez. dei bamb. in 
età prescolare 

:ÁĤÔÉÔÁ ÚÄÒÁÖÌÊÁ É 
ÎÊÅÇÁ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÇ 
djeteta 

prof. dr. sc. Igor 
0ÒÐÉç 
doc. dr. ÓÃȢ .ÁÔÁĤÁ 
2ÏÊÎÉç 0ÕÔÁÒÅË 

-ÌÁÄÅÎ *ÁĤÉçȟ ÐÒÅÄȢ 
3ÉÂÉÌ "ÅÎéÉçȟ ÐÒÅÄȢ 

15 0 30 3 

Lingua straniera 1* 
 
Lingua inglese 1 
 
Lingua tedesca 1 
 
Lingua croata 1 

Strani jezik 1* 
 
Engleski jezik 1 
 
.ÊÅÍÁéËÉ ÊÅÚÉË ρ 
 
Hrvatski jezik 1 

izv. prof. dr. sc. 
-ÁÕÒÏ $ÕÊÍÏÖÉç 
AdÒÉÁÎÁ "ÅÌÅÔÉçȟ 
asistent 
-ÁÒÊÅÔÁ $ÊÁËÏÖÉçȟ ÖȢ 
pred. 
izv. prof. dr. sc. 
(ÅÌÅÎÁ 0ÁÖÌÅÔÉç 

15 15 0 3 

Nozioni di 
informatica 

Osnove informatike 

izv. prof. dr. sc. Ivan 
0ÏÇÁÒéÉç 
dott. Tommaso 
Mazzoli 

15 30 0 3 



Cultura 
cinesiologica 1 

+ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ 
kultura 1 

izv. prof. dr. sc. Iva 
"ÌÁĿÅÖÉç 
:ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃȟ ÖȢ 
pred. 

0 30 0 1 

Tirocinio 
professionale 1 

3ÔÒÕéÎÁ ÐÒÁËÓÁ ρ 
ÄÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ 
-ÏéÉÎÉç 

2 settimane 2 

   Totale CFU 30 
 
 

II semestre  
Insegnamento  Kolegij  

 
Docente 

L E S CFU 

Lingua italiana 2 Talijanski jezik 2 

doc. dr. sc. Lorena 
,ÁÚÁÒÉç 
izv. prof. dr. sc. 
3ÕÚÁÎÁ 4ÏÄÏÒÏÖÉç  
Debora Moscarda, 
asist. 

30 15 15 4 

Lingua straniera 2* 
 
Lingua inglese 2 
 
Lingua tedesca 2 
 
Lingua croata 2 

Strani jezik 2* 
 
Engleski jezik 2 
 
.ÊÅÍÁéËÉ ÊÅÚÉË ς 
 
Hrvatski jezik 2 

izv. prof. dr. sc. 
-ÁÕÒÏ $ÕÊÍÏÖÉç 
!ÄÒÉÁÎÁ "ÅÌÅÔÉçȟ 
asistent 
-ÁÒÊÅÔÁ $ÊÁËÏÖÉçȟ 
v. pred. 
izv. prof. dr. sc. 
(ÅÌÅÎÁ 0ÁÖÌÅÔÉç 

15 15 0 3 

Pedagogia della 
famiglia 

Obiteljska 
pedagogija 

doc. dr. sc. Marina 
$ÉËÏÖÉç 

dott.ssa Gina 
Chianese 

15 0 15 3 

TIC nell`educazione 
della prima infanzia 
e l`eta` prescolare 

IKT u ranom i 
ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ 
odgoju i 
obrazovanju 

izv. prof. dr. sc. 
)ÖÁÎ 0ÏÇÁÒéÉç 
dott. Tommaso 
Mazzoli 

15 0 15 3 

Cultura musicale Glazbena kultura 

izv. prof. dr. sc. 
Ivana Paula 
Gortan-Carlin 
-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç - 
BrajkoÖÉçȟ ÖȢ ÐÒÅÄȢ 

15 15 0 3 

Metodologia della 
ricerca in 
educazione 

Metodologija 
pedagogijskih 
ÉÓÔÒÁĿÉÖÁÎÊÁ 

doc. dott.ssa 
Catina Feresin 
dott.ssa Caterina 
Bembich 

15 15 15 4 

Psicologia evolutiva Razvojna psihologija 
prof. dr. sc. Neala 
Ambrosi - 2ÁÎÄÉç 

30 0 15 5 



Cultura 
cinesiologica 2 

+ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ ËÕÌÔÕÒÁ 
2 

izv. prof. dr. sc. Iva 
"ÌÁĿÅÖÉç 
:ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃȟ ÖȢ 
pred. 

0 30 0 1 

Insegnamento 
opzionale 1 

Izborni kolegij 1**  15 15 0 2 

Insegnamento 
opzionale 2 

Izborni kolegij 2**  15 15 0 2 

Elenco ins. 
opzionali  

Popis izbornih 
kolegija  

     

Comunicazione 
orale 

'ÏÖÏÒÎÏ ÉÚÒÁĿÁÖÁÎÊÅ 

prof. dr. sc. Rita 
3ÃÏÔÔÉ *ÕÒÉç 
dott.ssa Giuliana 
Stecchina 

15 15 0 2 

Strumenti Web 2.0 Web 2.0 alati 

izv. prof. dr. sc. 
)ÖÁÎ 0ÏÇÁÒéÉç 

dott. Tommaso 
Mazzoli 

15 15 0 2 

I giochi e i bambini  Igre i djeca 
doc. dr. sc. 
3ÎÊÅĿÁÎÁ -ÏéÉÎÉç 

15 15 0 2 

Educazione per il 
tempo libero 

Odgoj i obrazovanje 
za slobodno vrijeme 

prof. dr. sc. Fulvio 
£ÕÒÁÎ 

15 15 0 2 

   Totale CFU 30 
* Lo studente deve scegliere la lingua straniera studiata nella scuola media superiore. 
**Tra le materie opzionali lo studente deve scegliere due (2). 
 
 
0ÒÅÄÄÉÐÌÏÍÓËÉ ÓÔÒÕéÎÉ studij 0ÒÅÄĤËÏÌÓËÉ ÏÄÇÏÊ na talijanskom jeziku  (1. i 2. 

godina studija)  
 

Corso di Laurea professionale in Educazione Prescolare  
(II e III anno di cors o) 

 

II anno di corso  
III semestre  

Insegnamento  Kolegij  
 

Docente  
L E S CFU 

0ÓÉÃÏÌÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÅÔÛ 
prescolare 

Psihologija 
ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉ 

MÅÎÉ :ÕÌÉÁÎÉȟ ÖȢ 
pred. 

15 0 15 3 

Pedagogia 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ ρ 

0ÒÅÄĤËÏÌÓËÁ 
pedagogija I 

doc. dr. sc. Andrea 
Debeljuh 

30 0 15 4 

Pedagogia dei 
bambini con difficoltà 
nello sviluppo 

Pedagogija djece s 
ÔÅĤËÏçÁÍÁ Õ ÒÁÚÖÏÊÕ 

dott.ssa Elena 
Bortolotti  

30 0 30 5 

Strumentazione 1 Sviranje I. 
-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç - 
"ÒÁÊËÏÖÉçȟ ÖȢ ÐÒÅÄȢ 

0 30 0 2 



Tutela della salute e 
protez. dei bamb. in 
età prescolare 

:ÁĤÔÉÔÁ ÚÄÒÁÖÌÊÁ É 
ÎÊÅÇÁ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÇ 
djeteta 

-ÌÁÄÅÎ *ÁĤÉçȟ ÐÒÅÄȢ 
3ÉÂÉÌ "ÅÎéÉçȟ ÐÒÅÄȢ 

30 0 30 5 

Cultura artistica Likovna kultura 
Urianni Merlin, v. 
pred. 

15 15 0 2 

Cinesiologia Kineziologija 
dott. Roberto 
Marcovich 

15 15 0 2 

Cultura cinesiologica 
3 

+ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ ËÕÌÔÕÒÁ 
III. 

:ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃȟ ÖȢ 
pred. 

0 30 0 1 

Insegnamento 
opzionale 3* 

Izborni kolegij 3.*     2 

Insegnamento 
opzionale 4* 

Izborni kolegij 4.*     2 

Tirocinio 
professionale 2. 

3ÔÒÕéÎÁ ÐÒÁËÓÁ ςȢ 
ÄÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ 
-ÏéÉÎÉç 

3 settimane 2 

   Totale CFU 30 

 
 

IV semestre 
Insegnamento  Kolegij  Docente 

L E S 
CF
U 

Pedagogia 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ ς 

0ÒÅÄĤËÏÌÓËÁ 
pedagogija II. 

doc. dr.sc. Andrea 
Debeljuh 

30 15 0 4 

Strumentazione 2 Sviranje II. 
-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç 
"ÒÁÊËÏÖÉçȟ ÖȢ ÐÒÅÄȢ  

0 30 0 2 

Cultura teatrale e 
animazione dei 
burattini  

Lutkarstvo i scenska 
kultura  

Urianni Merlin, v. 
pred. 

30 30 0 5 

Nozioni di ecologia Osnove ekologije 
dott. Stefano 
Martellos 

15 15 0 3 

Nozioni teoriche di 
didattica della 
comunicazione 
orale 

Teorijske osnove 
metodike govorne 
komunikacije 

doc. dr. sc. Lorena 
,ÁÚÁÒÉç 

15 0 15 4 

Nozioni teoriche di 
didattica 
ambientale e 
protomatematica 

Teorijske osnove 
metodike 
upoznavanja okoline i 
ÐÏéÅÔnih matemat. 
pojmova 

ÄÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ 
-ÏéÉÎÉç 

15 0 15 4 

Nozioni teoriche di 
didattica della 
cinesiologia 

Teorijske osnove 
ËÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÅ 
metodike 

dott. Francesco 
$ȭ!ÎÇÅÌÏ 

15 15 0 3 

Cultura 
cinesiologica 4 

+ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ ËÕÌÔÕÒÁ 
:ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃȟ ÖȢ 
pred. 

0 30 0 1 

Insegnam. 
opzionale 5* 

Izborni kolegij 5.*  15 15 0 2 

Insegnam. 
opzionale 6* 

Izborni kolegij 6.*  15 0 15 
2 
(+
1) 



   
Totale 
CFU 

30 (+1)  

 
 

Materie opzionali  Izborni predmeti  Docenti  L E S 
CF
U 

Cultura popolare 
regionale 

5ÓÍÅÎÁ ÚÁÖÉéÁÊÎÁ 
ÂÁĤÔÉÎÁ 

-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç - 
"ÒÁÊËÏÖÉçȟ ÖȢ ÐÒÅÄȢ 

15 0 15 2 

Creatività artistica: 
Forma e colore   

,ÉËÏÖÎÏ ÓÔÖÁÒÁÌÁĤÔÖÏȡ 
Oblik i boja 

Urianni Merlin, v. 
pred. 

15 15 0 2 

Creatività artistica: 
Riproduzione e 
stampa 

,ÉËÏÖÎÏ ÓÔÖÁÒÁÌÁĤÔÖÏȡ 
Grafika 

Urianni Merlin, v. 
pred. 

15 15 0 2 

Disturbi emozionali 
in età precoce 

Rani emocionalni 
ÐÏÒÅÍÅçÁÊÉ 

MÅÎÉ :ÕÌÉÁÎÉȟ ÖȢ ÐÒÅÄȢ 15 0 15 2 

Lingua croata 1 Hrvatski jezik I 
izv. prof. dr. sc. 
(ÅÌÅÎÁ 0ÁÖÌÅÔÉç  

15 15 0 2 

Lingua croata 2 Hrvatski jezik II 
izv. prof. dr. sc. 
(ÅÌÅÎÁ 0ÁÖÌÅÔÉç 

15 15 0 2 

Bilinguismo e 
plurilinguismo  

$ÖÏÊÅÚÉéÎÏÓÔ É 
ÖÉĤÅÊÅÚÉéÎÏÓÔ 

prof. dr.sc. Rita Scotti 
- *ÕÒÉç 

15 0 15 3 

* Tra le materie opzionali lo studente deve scegliere due (2) nel semestre invernale e 
due (2) in quello estivo. 

 

III anno di corso  
V semestre 

Insegnamento  Kolegij  
 

Docente  
L E S 

CF
U 

Pedagogia della 
famiglia 

Obiteljska pedagogija 
dott.ssa Gina 
Chianese 

15 0 15 3 

Didattica della 
comunicazione orale 
1 

Metodika govorne 
komunikacije I. 

doc. dr.sc. Lorena 
LÁÚÁÒÉç 

15 30 0 4 

Didattica ambientale 
e protomatematica 1 

Metodika 
upoznavanja okoline i 
ÐÏéÅÔÎÉÈ ÍÁÔÅÍÁÔÉé-
kih pojmova I. 

ÄÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ 
-ÏéÉÎÉç 

15 30 0 4 

Didattica della 
cultura artistica 1 

Metodika likovne 
kulture I. 

Urianni Merlin, v. 
pred. 

15 30 0 3 

Didattica della 
cultura musicale 1 

Metodika glazbene 
kulture I. 

-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç - 
"ÒÁÊËÏÖÉç, v. pred. 

15 30 0 3 

Didattica della 
cinesiologia 1 

+ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ 
metodika I. 

dott. Francesco 
$ȭ!ÎÇÅÌÏ 
Sandra Vido, asist.  

15 30 0 3 

Uso della TIC 
ÎÅÌÌȭÅÄÕcazione 

Uporaba ICT u odgoju 
i obrazovanju 

dott. Tommaso 
Mazzoli 

15 15 0 4 

Insegnamento 
opzionale 7* 

Izborni kolegij 7.*  15 15 0 2 



Tirocinio 
professionale 3. 

3ÔÒÕéÎÁ ÐÒÁËÓÁ σȢ 
ÄÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ 
-ÏéÉÎÉç 

4 
settimane 

4 

   
Totale 
CFU 

30 

 
 

VI semestre 
Insegnamento  Kolegij  

 
Docente 

L E S 
CF
U 

Didattica della 
comunicazione orale 
2 

Metodika govorne 
komunikacije II. 

doc. dr. sc. Lorena 
,ÁÚÁÒÉç 

15 30 0 4 

Didattica ambientale 
e protomatematica 2 

Metodika 
upoznavanja okoline i 
ÐÏéÅÔÎÉÈ ÍÁÔÅÍÁÔÉé-
kih pojmova II. 

ÄÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ 
-ÏéÉÎÉç 

15 30 0 4 

Didattica della 
cultura artistica 2 

Metodika likovne 
kulture II.  

Urianni Merlin, v. 
pred. 

15 30 0 3 

Didattica della 
cultura musicale 2 

Metodika glazbene 
kulture II.  

-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç - 
"ÒÁÊËÏÖÉçȟ v. pred. 

15 30 0 3 

Didattica della 
cinesiologia 2 

+ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ 
metodika II. 

dott. Francesco 
$ȭ!ÎÇÅÌÏ 
Sandra Vido, asist. 

15 30 0 3 

Teorie 
ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ 
prescolare 

4ÅÏÒÉÊÅ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÇ 
odgoja 

doc. dr. sc. Andrea 
Debeljuh 

15 0 30 5 

Insegnamento 
opzionale 8* 

Izborni kolegij 8.*     2 

Insegnamento 
opzionale 9* 

Izborni kolegij 9.*     2 

Tesi di laurea :ÁÖÒĤÎÉ ÒÁÄ     4 
   Totale CFU 30 

 
 

*Insegnamenti 
opzionali  

*Izborni predmeti  Docente     

Esercitazione delle 
competenze sociali** 

Trening socijalnih 
ÖÊÅĤÔÉÎÁɕɕɕ 

MÅÎÉ :ÕÌÉÁÎÉȟ v. pred. 15 0 15 2 

Attività con i bambini 
iperdotati  

Rad s darovitom 
djecom 

doc. dr. sc. Andrea 
Debeljuh  

15 15 0 2 

Psicologia della 
comunicazione 

Psihologija 
komuniciranja 

prof. dr. sc. Neala 
Ambrosi - 2ÁÎÄÉç 

15 0 15 3 

Educazione per il 
tempo libero 

Odgoj i obrazovanje 
za slobodno vrijeme 

prof. dr. sc. Fulvio 
£ÕÒÁÎ 

15 0 15 2 

*Tra le materie opzionali lo studente deve scegliere una (1) nel semestre invernale e due 
(2) in quello estivo. 
** L'insegnamento non sarà attivato. 

 

  



I anno di cors o 

I SEMESTRE 

02/'2!--!:)/.% /0%2!4)6! 0%2 ,ͻ).3%'.!-%.4/ $)ȣ 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Filosofia dell`educazione ed etica della professione docente 

Nome del docente  

Nome 
dell'assistente 

0ÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ &ÕÌÖÉÏ £ÕÒÁÎ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula 

Lingua 
Äȭinsegnamento 
(altre lingue 
possibili) 

italiano 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezioni 
Esercitazio

ni 
Seminari 

30 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Nessuna in particolare 

Correlazione 
dell'insegnamento 

 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Preparare gli studenti ad una visione più appropriata ai nostri tempi 
dalla problematica dell'educazione, dell'apprendimento e di 
orientamento delle risorse umane 

Competenze attese 

1. solide conoscenze nei campi della filosofia dell'educazione e 
delle teorie della formazione; 

2. un livello adeguato di abilità filosofica nel ragionare sulle 
problematiche dell'educazione  



3. la capacità necessaria per fare un collegamento critico e 
produttivo delle conoscenze pedagogiche, psicologiche, 
sociologiche e altre nell'atto educativo;  

4. l'abilità di fare delle distinzioni e paragoni eticamente validi 
tra le diverse forme di pensiero nel campo delle discipline socio-
umanistiche; 

5.  la possibilità di rivalutare in modo adeguato ed eticamente 
equo la dimensione dell'educazione e non solo.  

Ovvero: essere coscienti delle dimensioni etico-educative dell'operare 
dell'insegnante e del suo ruolo nella società. 

Argomenti del corso 

1. Società e l'educazione: in Gracia dal periodo arcaico all'ellenismo; 
in Europa dalla dominazione del cristianesimo all'era moderna; dal 
Rinascimento all'età contemporanea. 

2.  I problemi essenziali della filosofia e discipline filosofiche 
fondamentali:  l'ontologia o il problema dell'essere - la gnoseologia 
o il problema della conoscenza - l'etica ossia la questione della 
moralità - le fondamentali teorie dell'educazione nella filosofia 
contemporanea - il rapporto tra filosofia e scienze dell'educazione. 

3.  Ruolo della filosofia nella determinazione del concetto 
dell'educazione i della prassi educativa (la dipendenza dei concetti 
educativi dai problemi filosofici, la filosofia dell'educazione come 
una disciplina filosofica, il rapporto tra filosofia e scienza 
dell'educazione).  

4.  Escursus storico-problematico sulle teorie dell'educazione 
alternative a quelle dominanti.  

5. ,ȭÅÔÉÃÁ ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÔÒÁ ÓÃÉÅÎÚÁ Å ÃÏÓÃÉÅÎÚÁȡ ÄÉÅÃÉ ÐÒÉÎÃÉÐÉ 
essenziali. Premessa: un itinerario nella difficile transizione del 
sistema scolastico.  

6. Dieci punti per evidenziare la visione e la responsabilità etica del 
lavoro di insegnamento. 

7. ,Á ÒÉÃÅÒÃÁ ÄÉ ÕÎȭÅÔÉÃÁ ÎÅÌÌÁ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÅ ÅÄÕÃÁÔÉÖÁȢ $ÁÌ ÃÏÄÉÃÅ 
deontologico alla rivoluzione etica: la responsabilità morale 
ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÎÔÅ ÎÅÌÌÁ ÓÃÕÏÌÁ ÃÏÍÅ ÌÕÏÇÏ ÅÔÉÃÏ Å ÄÅÍÏÃÒÁÔÉÃÏȠ ÕÎÁ 
proposta per il dibattito pubblico; per una rivoluzione etica 
ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÒÅȢ 

8. Conclusione: scienza e coscienza come capisaldi di nuove modalità 
formative 

 

 

Attività degli 
studenti  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % massima 
del voto 
complessivo  

seguire le lezioni 
(L),  

1-5 34 0,5 05 

lavori scritti 
(seminario) 

1-5 30 1 45 

esame (orale) 1-5 48 1,5 50 



totale 112 3 100 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Il lavoro di seminario viene svolto al di fuori delle lezioni e sotto 
forma di lavoro individuale quale approfondimento di un segmento di 
studio a libera scelta degli studenti e coadiuvato da un interscambio 
ÁÔÔÉÖÏ ÃÏÎ ÉÌ ÄÏÃÅÎÔÅȢ ) ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ î ÐÁÒÔÅ ÉÎÔÅÇÒÁÌÅ ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅ 
finale quando gli studenti dovranno dimostrare di aver svolto in 
modo ÁÕÔÏÎÏÍÏ ÉÌ ÌÁÖÏÒÏ ÄÉ ÓÅÍÉÎÁÒÉÏȢ ,ȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȟ ÁÄ ÅÓÃÌÕÓÉÏÎÅ 
di casi particolari, è orale. Il voto complessivo comprende i risultati 
ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌ ÌÁÖÏÒÏ ÄÉ 
ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 

Obblighi degli 
studenti 

1. frequentazione delle lezioni durante le quali sarà richiesta la 
partecipazione attiva alle discussioni 

2. elaborare un breve lavoro di seminario centrato su un tema 
specifico assegnato loro in precedenza e in ottemperanza al 
programma del corso 

3. ÁÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ ÐÏÔÒÁÎÎÏ ÁÃÃÅÄÅÒÅ ÓÏÌÏ Á ÌÅÚÉÏÎÉ 
terminate, e non prima di aver assolto i compiti nelle attività di 
seminario. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Vengono regolarmente pubblicati  sul sito web dell'Università e da 
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Spiegare l'importanza della filosofia e dell'etica nell'educazione 
all'interno della complessità propria agli odierni scenari sociali, 
culturali e produttivi . 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

1. &Ȣ £ÕÒÁÎȟ &ÉÌÏÓÏÆÉÁ ÄÅÌÌͻÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅȟ 0ÕÌÁ ɀ Pola 2014. 
2. &Ȣ £ÕÒÁÎȟ %ÔÉÃÁ ÄÅÌÌÁ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÅ ÄÏÃÅÎÔÅȟ 0ÕÌÁ ɀ Pola 2015. 
3. Letture consigliate: 
4. !ÎÎÁ -ÁÒÉÁ 0ÅÚÚÅÌÌÁȟ ,ÉÎÅÁÍÅÎÔÉ ÄÉ ÆÉÌÏÓÏÆÉÁ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅȟ 

edizione Lateran UniversiÔÙ 0ÒÅÓÓȟ #ÉÔÔÁȭ ÄÅÌ 6ÁÔÉÃÁÎÏȟ ςππψȢ 
5. V. Mascherpa, Oltre i limiti. Superare se stessi, Edea Edizioni, 

Cremona: 2002. 
6. B. M. Mazzara, Stereotipi e pregiudizi, il Mulino, Bologna: 1997. 
7. J. Hillman, Il potere. Come usarlo con intelligenza, Rizzoli Edizioni 

Milano: 2002. 
8. E. Bushanon, I paradigmi fondamentali della formazione, Armando 

Editore, Milano 2002. 
9. M Di Mauro, Comunicare bene per insegnare bene, Armando 

Editore, Milano: 2002. 
10. E. Krippendorff, L'arte di non essere governati, Fazi Editore, Roma: 

2003. 
11. Xodo, C. Capitani di sé stessi La Scuola,Brescia 2003. 
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Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

  Pedagogia generale 

Nome del docente  

.ÏÍÅ ÄÅÌÌȭÁÓÓÉÓÔÅÎÔÅ 
  )ÚÖȢ ÐÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ %ÌÖÉ 0ÉÒĤÌ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

  obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

  scientifico, triennale 

Semestre   invernale  
Anno del corso di 
laurea 

  1. 

Luogo di 
realizzazione  

  aula 12 (Via  
Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

  lingua italiana 

  (lingua croata) 

Valore in CFU 5 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezioni Esercitazioni Seminari 

30 0 30 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Le condizioni da soddisfare per poter iscrivere e superare 
ÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÓÏÎÏ ÄÅÆÉÎÉÔÅ ÎÅÌ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÄÅÌ #ÏÒÓÏ ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÏ 
triennale di Laurea in Educazione Prima e Infanzia Prescolare. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÄÉ 0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÇÅÎÅÒÁÌÅ î ÉÎ ÃÏÒÒÉÓÐÏÎÄÅÎÚÁ ÃÏÎ ÇÌÉ 
insegnamenti di Introduzione alla pedagogia e Pedagogia generale che si 
svolgono presso il Dipartimento di studi interdisciplinari, italiani e 
culturali  ed è in correlazione con gli insegnamenti di Psicologia generale, 
Sociologia dell'educazione, Pedagogia della famiglia, Psicologia evolutiva 
e Giochi e bambini. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

,ͻÏÂÉÅÔÔÉÖÏ ÇÅÎÅÒÁÌÅ ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÁÐÐÒÅÎÄÅÒÅ ÌÅ Îozioni 
fondamentali nel campo della pedagogia ai fini della loro applicazione 
nella vita di tutti i giorni, come pure nel processo formativo della scuola 
dell'infanzia, nonché comprendere il ruolo, l'importanza e la 
responsabilità dell'educatore nell'educazione del bambino.  

http://www.unipu.hr/index.php?id=elvipirsl


Competenze attese 

1. definire correttamente i concetti fondamentali e le caratteristiche 
ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ Å ÄÅÌÌÁ ÐÅÄÁÇÏÇÉÁ ÎÏÎÃÈï ÌÁ ÌÏÒÏ ÁÐÐÌÉÃÁÚÉÏÎÅ ÎÅÌÌÁ ÖÉÔÁ 
ÑÕÏÔÉÄÉÁÎÁȟ ÐÁÒÔÉÃÏÌÁÒÍÅÎÔÅ ÎÅÌÌȭÁÒÅÁ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅȠ  

2. indicare e analizzare criÔÉÃÁÍÅÎÔÅ ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ Å ÉÌ ÒÕÏÌÏ ÄÅÌÌÅ ÖÁÒÉÅ 
ÉÓÔÉÔÕÚÉÏÎÉ ɉÆÁÍÉÇÌÉÁȟ ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁȟ ÓÃÕÏÌÁȟ ÇÒÕÐÐÏ ÄÅÉ ÐÁÒÉȟ ÍÁÓÓ-
media, il mondo del lavoro, ecc.) nello sviluppo di ogni singola 
persona(socializzazione primaria, secondaria e terziaria); 

3. riconoscere, analizzare e interpretare i più importanti fatti culturali e gli 
elementi della cultura e la loro influenza sul processo formativo (valori, 
usanze, credenze, costumi, tradizioni, lingua, simboli); 

4.  paragonare e analizzare criticamente i modelli familiari esistenti nella 
ÃÉÖÉÌÔÛ ÏÃÃÉÄÅÎÔÁÌÅȟ ÌÁ ÌÏÒÏ ÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ Å ÉÌ ÒÕÏÌÏ ÃÈÅ ÈÁÎÎÏ ÎÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ 
e nello sviluppo del bambino; 

5.  ÉÎÄÉÃÁÒÅ Å ÕÓÁÒÅ ÃÏÒÒÅÔÔÁÍÅÎÔÅ É ÃÏÎÃÅÔÔÉ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÉ ÎÅÌÌȭÁÒÅÁ 
ÄÅÌÌȭÉÓÔÒÕÚÉÏÎÅ ɉÐÒÅɊÓÃÏÌÁÒÅ ÃÏÍÅ ÐÕÒÅ ÌÅ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÉ ÆÕÎÚÉÏÎÉ Å ÃÏÍÐonenti 
del sistema istruttivo;  

6.  comprendere e interpretare correttamente le competenze di base degli 
educatori e confrontarle con quelle riconosciute a livello europeo. 

Argomenti del corso 

Il corso comprende i seguenti contenuti: 

1.Introduzione alla pedagogia: concetto di pedagogia, collocazione della 
pedagogia nel sistema scientifico, discipline pedagogiche.  

ςȢ )Ì ÃÏÎÃÅÔÔÏ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ Å ÉÌ ÓÕÏ ÒÕÏÌÏ ÎÅÌÌÁ ÓÏÃÉÅÔÛ ÃÏÍÅ ÎÅÌÌÁ ÖÉÔÁ ÄÉ 
ÏÇÎÉ ÐÅÒÓÏÎÁȡ ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌȭÅÒÅÄÉÔÛ Å ÄÅÌÌȭÁÍÂÉÅÎÔÅ ÎÅÌÌÏ ÓÖÉÌÕÐpo 
ÄÅÌÌÁ ÐÅÒÓÏÎÁÌÉÔÛȠ ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎ ÓÅÎÓÏ ÇÅÎÅÒÁÌÅ Å ÓÐÅÃÉÆÉÃÏȠ ÌÁ 
ÓÏÃÉÁÌÉÚÚÁÚÉÏÎÅ ÐÒÉÍÁÒÉÁȟ ÓÅÃÏÎÄÁÒÉÁ Å ÔÅÒÚÉÁÒÉÁȠ ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ Å ÌÁ 
ÍÁÎÉÐÏÌÁÚÉÏÎÅȠ ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ Å ÉÌ ÔÅÍÐÏ ÌÉÂÅÒÏȢ 

3. Concetto di cultura: I tre aspetti della cultura. Le caratteristiche 
principali. I più importanti elementi della cultura (credenze, tradizioni, 
usanze, valori, norme e sanzioni, simboli, linguaggio, tecnologia). 
Sottoculture (subculture) e controculture: La cultura ideale e reale. 
Cultura esplicita e implicita.  

4. La famiglia. La famiglia tradizionale. I modelli familiari (struttura e 
funzioni della famiglia). I valori familiari. Caratteristiche della famiglia 
moderna. Rapporto tra genitori e figli. Prospettive delle famiglie moderne. 
Cause e conseguenze del divorzio. La violenza in famiglia. Collaborazione 
tra famiglia e le istituzioni prescolari. 

υȢ ,ȭÉÓÔÒÕÚÉÏÎÅȢ #ÏÎÃÅÔÔÉ ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌÉȢ ,Á ɉÄÉÓɊÕÇÕÁÇÌÉÁÎÚÁ ÎÅÌÌȭÉÓÔÒÕÚÉÏÎÅȢ 
Scuola e disuguaglianze sociali (classe sociale, religione, razza, cultura, 
genere, ecc). Le funzioni della scuola. Le componenti del sistema 
ÅÄÕÃÁÔÉÖÏȢ ,ȭÁÂÂÁÓÓÁÍÅÎÔÏ ÄÅÌ ÌÉÖÅÌÌÏ ÓÃÏÌÁÓÔÉÃÏȾÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏȩ )Ì ÆÕÔÕÒÏ 
ÄÅÌÌȭÉÓÔÒÕÚÉÏÎÅ ɉÌȭÉÓÔÒÕÚÉÏÎÅ Å ÌÁ ÎÕÏÖÁ ÔÅÃÎÏÌÏÇÉÁ ÄÅÌÌÅ ÃÏÍÕÎÉÃÁÚÉÏÎÉɊȢ 

φȢ ,Á ÓÃÕÏÌÁ ÄȭÉÎÆÁÎÚÉÁ ɉÁÓÉÌÏɊȢ !ÐÐÒÏÃÃÉÏ ÃÏÍÕÎÉÃÁÔÉÖÏ-umanistico 
ÁÌÌȭeducazione: funzionalità del linguaggio comunicativo e ruolo degli 
ÅÄÕÃÁÔÏÒÉȠ ÐÒÉÎÃÉÐÉ ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌÉ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÕÍÁÎÉÓÔÉÃÁȢ 

χȢ ,ȭÅÄÕÃÁÔÏÒÅȡ ÃÏÍÐÅÔÅÎÚÅ ÐÅÒÓÏÎÁÌÉ Å ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌÉ ÎÅÃÅÓÓÁÒÉÅ ÐÅÒ 
ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ Å ÌȭÉÓÔÒÕÚÉÏÎÅ ÎÅÌÌÁ ÐÒÁÓÓÉ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅȢ 



Attivi tà pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

 

Competenz
e da 

acquisire  
Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

% massima del 
voto complessivo  

seguire le lezioni (L) 
e i seminari (S) 

1 - 6 28 1 10% 

Saggio n. 1 - Scelta e 
descrizione di 
ÕÎȭÕÓÁÎÚÁ 
(argomento: cultura)  

2 - 3 28 1 30% 

Saggio n. 2 ɀ Scelta di 
un modello familiare, 
descriverlo  e 
analizzarlo 
criticamente 
(argomento: 
famiglia) 

2; 4 28 1 30% 

esame (scritto) 1 - 6 46 1,6 25% 

esame (orale)  1 - 6 10 0,4 5% 

totale 140 5 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, allo studente/alla studentessa si 
richiede:  

1. Presenza e attiva partecipazione alle lezioni e ai seminari. Si tollera il 
30% delle assenze. Nel caso in cui gli studenti dovessero avere dal 30% al 
50% di assenze, sarà loro obbligo realizzare dei lavori di seminario 
aggiuntivi. Nel caso in cui le assenze dovessero superare il 50%, non 
potranno essere assegnati i CFU corrispondenti a questo insegnamento e 
gli studenti non potranno ricevere la firma. 

1. Stesura di due saggi su un problema assegnato che gli studenti possono 
esporre o presÅÎÔÁÒÅ ÃÏÎ ÌȭÁÉÕÔÏ ÄÅÌÌÁ ÐÐÔȢ ) ÓÁÇÇÉ ÓÉ ÒÉÆÅÒÉÓÃÏÎÏ ÁÉ ÃÏÎÔÅÎÕÔÉ 
ÓÕÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ɉÓÏÃÉÁÌÉÚÚÁÚÉÏÎÅȠ ÆÁÍÉÇÌÉÁɊȢ ) ÌÁÖÏÒÉ ÓÉ ÃÏÎÓÅÇÎÁÎÏ ÎÅÌÌȭÁÒÃÏ 
di 15 giorni dopo essere stati assegnati e spiegate le modalità della stesura 
del saggio.  

a) Scelta e descrizione ÄÉ ÕÎȭÕÓÁÎÚÁ ÔÉÐÉÃÁ ÄÅÌ ÌÕÏÇÏ ÄÁ ÃÕÉ ÐÒÏÖÉÅÎÅ ÌÁ 
studentessa/lo studente (argomento: cultura) 

b) Scelta di un modello familiare, descriverlo e analizzarlo criticamente 
(argomento: famiglia) 

σȢ 3ÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÓÃÒÉÔÔÏ Å ÏÒÁÌÅȢ 0ÁÒÔÅ ÄÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ finale 
ÆÁÎÎÏ É ÓÅÇÕÅÎÔÉ ÅÌÅÍÅÎÔÉȡ ÐÒÅÓÅÎÚÁ ÁÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ É ÌÁÖÏÒÉ ÓÃÒÉÔÔÉȟ ÌȭÅÓÉÔÏ 
ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÓÃÒÉÔÔÏ Å ÏÒÁÌÅȢ ,Ï ÓÔÕÄÅÎÔÅȾÌÁ ÓÔÕÄÅÎÔÅÓÓÁ ÈÁ ÌÁ ÐÏÓÓÉÂÉÌÉÔÛ ÄÉ 
prepararsi per l'esame orale utilizzando i testi di riferimento indicati e gli 
appunti delle leziÏÎÉȢ ,ȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅ î ÕÎÁ ÓÉÎÔÅÓÉ ÄÅÌ ÃÏÎÔÅÎÕÔÏ ÄÅÌÌͻÅÓÁÍÅ 
finale scritto e prevede spiegazioni sugli argomenti poco chiari, 
ÄÉÓÃÕÓÓÉÏÎÉ Å ÁÐÐÒÏÆÏÎÄÉÍÅÎÔÉ ÓÕÉ ÃÏÎÔÅÎÕÔÉ ÎÏÎ ÓÕÐÅÒÁÔÉ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌȭÅÓÁÍÅ 
scritto finale. 



!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono  all'inizio dell'anno accademico  e si annunciano sulle 
pagine web dell'Università  e nel sistema ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

1. Bertolini, P., Balduzzi, G. (1996). Corso di pedagogia e scienze 
dell'educazione. Bologna: Zanichelli. (Capitolo 1: L'uomo, la cultura, la 
società, AS/11-18 pagg.; Capitolo 10: I mezzi di comunicazione di 
massa,AS/ 85-91 pagg.; Capitolo 1: Educazione e pedagogia, PD/3-18 
pagg.; Capitolo 4: Conoscenza e comprensione della realtà educativa; 
PD/43-54 pagg.) 

2. Gasperoni, G. (1997). Il rendimento scolastico. Bologna: Il Mulino 
(Capitoli: 1. Gli obiettivi della scuola, pagg.11-45; 2. Facilitare 
l'apprendimento: risorse e vincoli, pagg.45-73; 4.  La sfida della 
valutazione, pagg.95-117)   

3. Haralambos, M. (1998). Introduzione alla Sociologia. Bologna: 
Zanichelli. (Capitolo 5: Il controllo sociale, pagg.64-74; Capitolo 7: La 
famiglia pagg.97-119; Capitolo 8: L'istruzione, pagg.121-137) 

4. Pesci, G. (2009). Il maestro unico. (Capitolo 1: Il maestro come singolo 
riferimento per una formazione multidisciplinare, affettivo-emotiva del 
bambino, pagg.15-31 ; Capitolo 2: Una scuola per la persona. Il valore 
ÄÅÌÌͻÁÌÕÎÎÏ ÉÎ ÑÕÁÎÔÏȰÓÏÇÇÅÔÔÏȰ ÕÎÉÃÏ ÁÌÌͻÉÎÔÅÒÎÏ ÄÅÌ ÇÒÕÐÐÏ-classe, pagg. 
31-45; Capitolo 4: La funzione pedagogica dell'insegnante, pagg.63-75) 

5. Robertson, I. (1993). Sociologia. Bologna: Zanichelli (Capitolo 2: I 
metodi della ricerca, pagg.36-81; Capitolo 14: La famiglia, pagg. 374-397; 
Capitolo 15: L'istruzione, pagg.399-425).  

6. Zanatta, A. L. (2003). Le nuove famiglie. Bologna: Il Mulino, pagg.7- 
137  

Letture consigliate: 

1.Arcuri, L. (2008).Crescere con la TV e Internet. Bologna: Il Mulino, 
pagg.7- 119  

2. Giddens, A. (2000). Fondamenti di sociologia. Bologna: Il Mulino. 
(Capitolo XIII: Mass media e cultura popolare, pagg.327-351). 
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Codice e 
denominazione 
dell'insegnament
o 

Psicologia generale 

Nome del docente  
Nome 
ÄÅÌÌȭÁÓÓÉÓÔÅÎÔÅ 

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-Randiç 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnament
o 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo della 
realizzazione  

aula 28/5   

(Via Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ  

italiano 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Nessuna 

Correlazione 
dell'insegnament
o 

,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÒÁÐÐÒÅÓÅÎÔÁ ÕÎÁ ÍÁÔÅÒÉÁ ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌÅ 
ÁÌÌȭÉÎÔÅÒÎÏ ÄÅÌ ÍÏÄÕÌÏ ÅÄÕÃÁÔÉÖÏ ÐÅÒ ÍÁÅÓÔÒÉ Å ÉÎÓÅÇÎÁÎÔÉȟ ÎÏÎÃÈï 
indispensabile per seguire le altre psicologie: Psicologia evolutiva, 
Psicologia dell'età prescolare, Disturbi emozionali in età precoce. 

Obiettivo 
generale 
dell'insegnament
o 

,ȭÏÂÉÅÔÔÉÖÏ ÇÅÎÅÒÁÌÅ del corso è far apprendere agli studenti i 
concetti, le leggi e le caratteristiche fondamentali del 
comportamento umano. 

Competenze 
attese 

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di: 

1. Definire i concetti fondamentali nel campo della psicologia 

ςȢ ÐÁÒÁÇÏÎÁÒÅ  ÌÅ ÖÁÒÉÅ ÓÃÕÏÌÅ Å ÁÐÐÒÏÃÃÉ ÎÅÌÌȭÁÍÂÉÔÏ ÄÅÌÌÁ 
psicologia 

3. Analizzare in modo corretto le caratteristiche fondamentali del 
comportamento umano  



Argomenti del 
corso 

1. Lo sviluppo storico della psicologia, correnti psicologiche e 
scuole, oggetto di studio e metodi di ricerca. 

2. I processi cognitivi: i sensi e le percezioni, l'immaginazione, il 
pensiero, lingua e linguaggio, apprendimento, memoria, 
intelligenza. 

3. Processi affettivo - motivazionali: teorie delle emozioni, 
espressione e riconoscimento delle emozioni, competenza 
emotiva; motivazione, gerarchia dei bisogni, i conflitti. 

4. Gli atteggiamenti ed il comportamento  

5. La personalità: teorie della personalità (psicoanalitiche, 
umanistiche, comportamentali, teorie dei tratti).  Ricerche 
ÍÏÄÅÒÎÅ ÎÅÌÌȭÁÍÂÉÔÏ ÄÅÌÌÁ ÐÅÒÓÏÎÁÌÉÔÛȢ ) ÄÉÓÔÕÒÂÉ ÄÅÌÌÁ 
personalità. 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di 
verifica e 
valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti)  

Attività degli 
studenti  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valor
e 
parzi
ale 
dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessi
vo 

seguire le 
lezioni (L),  1.-3. 

 11,
2 

0,4 0 % 

consegne 
(compiti per 
casa, ricerche 
scritte, 
esecuzione di 
disegni, grafici) 

1.-3. 30,8 1,1 70 % 

esame scritto 1.-3. 42 1,5 30 % 

Totale 84 3 100 % 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve 

(che cosa ed entro quando*):  

1. partecipare attivamente alle lezioni   
2. preparare tre esercitazioni individuali da consegnare nel corso 

delle lezioni in termini prestabiliti  
3. sostenere l'esame finale scritto. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Figurano sulle pg web  

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Le esercitazioni individuali rappresentano un modo di verifica 
continua nel corso delle lezioni. Consistono in tre gruppi di 
compiti scritti da eseguire e consegnare entro i tempi previsti. 
0ÅÒ ÌȭÅÓÅÃÕÚÉÏÎÅ ÄÅÉ ÃÏÍÐÉÔÉ ÁÓÓÅÇÎÁÔÉ ÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ ÄÅÖÏÎÏ 



consultare vari testi consigliati ed in seguito applicare le nozioni 
apprese con un riferimento al contesto di vita quotidiana. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 50% delle 
assenze che non è necessario giustificare. Per poter accedere 
all'esame finale è necessario ottenere una quantità minima di 
punteggio durante le lezioni (almeno 25%). 

 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

Baroni, M.R., D'Urso, V. Psicologia generale. Giulio Einaudi, Torino, 
2004. capit. 1 (3-34), 3 (62-84), 7 (184-224), 10 (293-324), 11 
(325-374)  

 

Letture consigliate:  

1. Anolli, L., Legrenzi, P. Psicologia generale. Il Mulino, Bologna, 
2006. 

2. D'Urso, V., Trentin, R. Psicologia delle emozioni. Il Mulino, Bologna, 
1990. 

3. Goleman, D. L'intelligenza emotiva. Rizzoli, Milano, 1996. 

4. Legrenzi, P. Manuale di psicologia generale, Il Mulino, Bologna, 
1999. 

5. Magro, T., Peron, E., Roncato, S. Introduzione alla psicologia 
generale. Tra teoria e pratica. Il Mulino, Bologna, 2000. 

6. Maslow, A.H. Motivazione e personalità. Armando, Roma, 1995. 

7. Mc Burney, D.H. Metodologia della ricerca in psicologia. Il Mulino, 
Bologna, 1993. 

8. Schmalt, H. Psicologia della motivazione. Il Mulino, Bologna, 1989. 

9. Trentin, B., D'Urso, V. L'espressione delle emozioni. Il Mulino, 
Bologna, 1991. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI  

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Sociologia dell'educazione  

Nome del docente  

Nome 
ÄÅÌÌȭÁÓÓÉÓÔÅÎÔÅ 

0ÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ &ÕÌÖÉÏ £ÕÒÁÎ 

Dr. sc. %ÄÇÁÒ "ÕÒĤÉçȟ lettore superiore 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio 
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione 

aula 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

italiano 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Nessuna condizione. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Pedagogia, Filosofia dell'educazione, Psicologia generale, 
Metodologia della ricerca in educazione, Cultura popolare 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

L'obiettivo generale dell'insegnamento è di far conoscere e 
comprendere agli studenti i termini, i concetti basillari e i 
paradigmi più conosciuti del campo della sociologia 
dell'educazione, e di metterli in grado di riconoscerli e usarli nel 
lavoro quotidiano nelle istituzioni educative. 

Competenze attese 

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di: 

1. riconoscere e definire i concetti basillari della sociologia 
dell'educazione 

2. notare le differenze principali e gli elementi complementari dei 
vari paradigmi legati all'educazione 

http://unipu.hr/index.php?id=edgarbursic


3. implementare i vari paradigmi sociologici nell'analisi dei 
fenomeni educativi 

4. connettere i concetti teorici con i fenomeni quotidiani all'interno 
delle istituzioni educative 

5. riconoscere le influenze della società sui fenomeni educativi e 
quelle dei fenomeni educativi sulla società 

Argomenti del corso 

1. La sociologia dell'educazione: nascita, temi principali. 
2. Gli indirizzi teorici attuali della Sociologia dell'educazione. 
3. L'origine, l'oggetto di studio, le finalità. I concetti fondamentali di 

Sociologia dell'educazione. 
4. L'educazione come fenomeno sociale e il suo ruolo nella 

comprensione dei fenomeni sociali. 
5. La socializzazione, le fasi e i tipi. I fattori della socializzazione: la 

famiglia, il gruppo dei pari, la scuola, la chiesa, i mass media. 
6. L'interazione sociale, la comunicazione, il comportamento 

collettivo. Il controllo sociale e la deviazione. 
7. L'educazione, l'istruzione e la scuola: l'importanza attuale, il 

condizionamento storico, il legame con lo sviluppo della scienza. 
8. La dipendenza sociale del successo scolastico interpretazioni 

sociologiche differenti). L'istruzione e le disuguaglianze sociali. 
9. L'educatore/insegnante e il suo ruolo nella società. 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

Competen
ze  

da 
acquisire  

Ore 

Valor
e 
parzi
ale 
dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessi
vo 

seguire le lezioni  1-5 34 0,5 05 

lavori scritti 
(seminario 

3, 4, 5 30 1 45 

esame (orale) 1-5 48 1,5 50 

Totale 112 3 100 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

L'esame consiste in tre domande tematiche per studente/ssa, ogni 
risposta viene valutata separatamente e il voto finale è la media dei 
voti di ogni domanda. 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve 

(che cosa ed entro quando*): 

1. deve essere presente al 70% delle lezioni e seminari (si 
tollerano 10 ore di assenza per le lezioni e 5 ore per i seminari) 

2. consegnare il lavoro di seminario in forma cartacea e digitale 8 
giorni prima dell'appello d'esame scelto.  

Per il tema gli studenti devono  consultare il docente. Le eventuali 
correzioni dei lavori devono essere effettuate entro una settimana 
dopo l'esame. 



!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Gli appelli d'esame per l'intero anno accademico corrente si 
trovano nel sistema ISVU e sulle pagine web del dr. sc. Edgar 
"ÕÒĤÉçȢ /ÇÎÉ ÃÁÍÂÉÏ ÖÉÅÎÅ ÓÅÇÎÁÌÁÔÏ ÓÕÌÌÅ ÐÁÇÉÎÅ ×ÅÂ 
dell'assistente. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento  

Spiegare l'importanza della sociologia, e specificatamente della 
sociologia dell'educazione all'interno della complessità propria 
agli odierni scenari sociali, culturali e produttivi 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

Besozzi, Elena. 2006. Società, cultura, educazione. Carocci, Roma. 
(o altre edizioni - consultare l'assistente) 

Letture consigliate:  

Siccome non c'è un corso introduttivo alla sociologia gli studenti 
sono invitati a ripassare i concetti basilari usando i seguenti 
manuali presenti in biblioteca: 
Ferrarotti, F., (2006), Manuale di sociologia, Ed. Laterza, Bari 
Giddens, A. (2006) Fondamenti di sociologia, Il Mulino, Bologna 
Izzo, A., Storia del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna, 
2005,vol. 1 e 2 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnament
o 

Lingua italiana 1 

Nome del docente  

Nome 
dell'assistente 

ÄÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ ,ÏÒÅÎÁ ,ÁÚÁÒÉç 

Debora Moscarda, assistente 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnament
o 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ  

(altre lingue 
possibili) 

italiano 

Valore in CFU 4 
Ore di lezione nel 

semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

30 15 15 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

.ÏÎ ÃÉ ÓÏÎÏ ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÉ ÄÁ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ ÐÅÒ ÌȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÄÅÌ ÃÏÒÓÏ ÄÉ 
insegnamento. 

Correlazione 
dell'insegnament
o 

In correlazione con tutti gli altri eventuali corsi che trattano la 
lingua italiana sia sul piano teorico che pratico (in particolare, 
Lingua Italiana 2 e Comunicazione orale nel curricolo integrato). 

Obiettivo 
generale 
dell'insegnament
o 

Obiettivo generale:  far acquisire agli studenti una maggiore 
consapevolezza della struttura della lingua, sistematizzare e 
approfondire la conoscenza della grammatica della lingua italiana 
(morfologia e sintassi della frase semplice e della frase 
complessa), fornendo al contempo materiali di esercitazione 
(scritta e orale). I vari elementi grammaticali saranno trattati in 
modo sistematico e descrittivo con approfondimenti teorici di 
alcuni aspetti problematici, con particolare orientamento a un uso 
corretto della lingua oltre che ai suoi aspetti teorici. 



Competenze 
attese 

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in  grado di : 

1. analizzare un testo spiegandone le caratteristiche e le regole 
morfologiche e sintattiche  

2. riconoscere e manipolare sul piano morfologico e sintattico 
diversi tipi di testo 

3. usare correttamente la lingua italiana relativamente alle sue 
particolar ità grammaticali 

4. spiegare i motivi che impongono determinate scelte morfologiche 
e sintattiche (anche ai fini dell'intervento didattico finalizzato al 
miglioramento/arricchimento della lingua di eventuali  discenti)    

5. preparare materiali didattici ed esercitazioni didattiche  

Argomenti del 
corso 

Morfologia. 

1. Articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo, usi particolari 
ÄÅÌÌȭÁÒÔÉÃÏÌÏȟ ÉÎ ÍÏÄÏ ÐÁÒÔÉÃÏÌÁÒÅ ÄÅÌ ÃÏÓÉÄÄÅÔÔÏ ȰÁÒÔÉÃÏÌÏ ÚÅÒÏȱȟ 
preposizioni articolate);  

2. Nome o sostantivo (aspetti semantici e morfologici) con elementi 
di lessicologia (formazione dei nomi per prefissazione, 
suffissazione, alterazione, composizione);  

3. Aggettivo (aggettivi qualificativi e determinativi o indicativi, 
ÉÎÔÅÒÒÏÇÁÔÉÖÉȟ ÅÓÃÌÁÍÁÔÉÖÉɊȟ ÇÒÁÄÉ ÄÅÌÌȭÁÇÇÅÔÔÉÖÏ Å ÃÁÓÉ ÐÁÒÔÉÃÏlari;  

4. Pronomi o sostituenti (personali, possessivi, dimostrativi, 
indefiniti, relativi, misti, interrogativi ed esclamativi; 
problematiche connesse con le particelle pronominali);  

5. Verbo (genere transitivo o intransitivo; forma attiva, passiva o 
riflessiva; persona, numero, tempo e modo; verbi ausiliari, servili, 
aspettuali, causativi e fraseologici in generale; le diverse 
coniugazioni con approfondimenti sulle irregolarità, correlazione 
dei tempi verbali, forme impersonali ecc.);  

6. Avverbio o modificante del verbo (avverbi qualificativi, 
ÄÅÔÅÒÍÉÎÁÔÉÖÉȟ ÇÒÁÄÉ ÄÅÌÌȭÁÖÖÅÒÂÉÏȟ ÌÏÃÕÚÉÏÎÉ ÁÖÖÅÒÂÉÁÌÉɊȠ  

7. Preposizione o funzionale subordinante (preposizioni proprie e 
improprie, locuzioni prepositive);  

8. Congiunzione o funzionale coordinante o subordinante 
(congiunzioni coordinanti e subordinanti);  

9. Interiezione o esclamazione (interiezioni proprie, improprie, 
locuzioni interiettive e voci onomatopeiche). 

 

Sintassi della frase semplice. 

1. Frase semplice. Frase minima e le sue espansioni. Sintagmi. Analisi 
logica;  

2. Soggetto (gruppo del soggetto, posto del soggetto, soggetto 
sottinteso) e predicato (verbale e nominale, frasi ellittiche);  

3. Altri elementi (attributo e apposizione, predicativi del soggetto);  

4. Complementi (diretti e indiretti)  

 

Sintassi della frase complessa. 



1. Frase complessa o periodo. Analisi del periodo;  

2. Proposizione principale (vari tipi di proposizioni indipendenti); 
proposizione incidentale;  

3. Coordinazione (proposizioni coordinate e diversi tipi di 
coordinazione);  

4. Proposizioni subordinate;  

5. Uso dei modi e dei tempi verbali nelle proposizioni subordinate. 

 

Discorso indiretto e altre particolari problematiche. 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di 
verifica e 
valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

Competen
ze da 
acquisire  

Or
e 

Valor
e 
parzi
ale 
dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessi
vo 

seguire le lezioni 
(L), i laboratori, i 
seminari (S) 

1-5 35 1 10% 

lavori scritti 
(seminario) 1-4 40 2 

60% 

(30% + 
30%) 

esame scritto 1-5 37 1 30% 

totale 11
2 

4 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

L'attività durante le lezioni  viene valutata nel modo seguente: 

       0% = Non frequenta le lezioni. 
       2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni, 
ovvero non esegue i compiti assegnati più di 2 volte.  
       4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a          
correggere.  
       6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.  
       8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori. 
Partecipa           volentieri alle attività didattiche.  
     10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia        
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î ÓÅÍÐÒÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÏȾÁȠ ÐÏÎÅ ÄÏÍÁÎÄÅ Å    
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi 
interessanti per il corso.  
Il lavoro di seminario  si divide in due parti e si valuta nel modo 
seguente: 

      La stesura del seminario (30%):  

      0% = Il seminario non è stato eseguito 

      6% = Il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, 
ma i contenuti non sono focalizzati, mancano le parti della 
struttura di un seminario, la quantità e la qualità delle fonti usate 
è insufficiente.           



       12% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle 
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è 
casuale e accessoria. Inoltre, il seminario contiene molti errori 
linguistici (lessico           impreciso o generico, errori morfosintattici 
Å ÏÒÔÏÇÒÁÆÉÃÉȟ ÅÒÒÏÒÉ ÎÅÌÌȭÕÓÏ ÄÅÌÌÁ ÐÕÎÔÅÇÇÉÁÔÕÒÁɊȢ 

        18% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle 
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è 
incompleta. Il seminario contiene errori linguistici e strutturali 
non trascurabili.  

        24% = Il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le 
informazioni chiave, la documentazione e le fonti usate sono 
soddisfacenti, ma manca di creatività personale. 

        30% = Il seminario è linguisticamente corretto, la scelta delle 
ÆÏÎÔÉ î ÁÃÃÕÒÁÔÁ Å ÒÉÃÃÁ ÅÄ î ÐÒÅÓÅÎÔÅ ÕÎȭÉÍÐÒonta personalizzata.  

 

      La presentazione del seminario (30%):  

 0% = La preparazione della presentazione non è stata eseguita 

        6% = La presentazione dei contenuti manca di organicità e 
coerenza. Nel presentare i contenuti agli studenti si nota una 
scarsa padronanza della lingua e/o mancanza di efficacia 
espositiva.  

     12% = Nella presentazione riporta molti errori linguistici (che 
non si possono attribuire alla disattenzione) e mette poco cura e 
impegno nell'esporre.  

     18% = L'esposizione è accettabile, ma la presentazione dei 
contenuti è disordinata e incoerente. 

     24%= Nella presentazione non ci sono errori linguistici, 
ÌȭÅÓÐÏÓÉÚÉÏÎÅ î ÐÒÅÃÉÓÁȟ ÃÈÉÁÒÁ Å ÃÏÎÃÉÓÁȟ ÍÁ ÓÅÎÚÁ ÁÐÐÏÒÔÉ ÃÒÅÁÔÉÖÉ 
personali. 

     30% = LȭÅÓÐÏÓÉÚÉÏÎÅ î ÐÒÅÃÉÓÁȟ Ãorretta e chiara e contiene 
giudizi personali pertinenti e fondati. 

 

,ȭÅÓÁÍÅ ÓÃÒÉÔÔÏ ÆÉÎÁÌÅ si valuta nel modo seguente: 

 da 0% a 50% del punteggio  =  0% del voto 
 da 51% a 60%   = 6% del voto 
 da 61% a 70%   = 12% del voto 
 da 71% a 80%   = 18% del voto 
 da 81% a 90%   = 24% del voto 
 da 91% a 100%   =  30%  del 
voto 
 

Secondo il Regolamento sulla valutazione  il voto finale si 
ottiene nel modo seguente: 

A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100% 
punteggio 

B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 - 88% 
punteggio 



C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 - 75% 
punteggio 

D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 - 62% 
punteggio 

E = 50 - 59,9% 

 

Obblighi degli 
studenti 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve 
dotarsi del materiale di studio essenziale (una grammatica della 
lingua italiana) e partecipare attivamente alla realizzazione 
dell'insegnamento, preparare un seminario in forma cartacea sul 
tema concordato inerente alla materia e presentarlo durante le 
lezioni. Superare l'esame finale scritto. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

!ÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÖÅÎÇÏÎÏ ÅÓÐÏÓÔÉ ÓÕÌÌÅ ÐÁÇÉÎÅ ×ÅÂ 
ÄÅÌÌȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛȢ 

Informazioni 
ulteriori 
sull'insegnamento   

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle 
assenze (circa 4) che non è necessario giustificare. In caso di 
ÕÎȭÁÓÓÅÎÚÁ ÍÁÇÇÉÏÒÅ ÖÉÅÎÅ Á ÍÁÎÃÁÒÅ ÉÌ ÄÉÒÉÔÔÏ ÁÌÌÁ ÆÉÒÍÁ Å ÄÉ 
conseguenza il corso di insegnamento deve essere iscritto 
ÎÕÏÖÁÍÅÎÔÅȢ 'ÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ ÈÁÎÎÏ ÌȭÏÂÂÌÉÇÏ ÄÉ ÓÖÏÌÇÅÒÅ ÇÌÉ ÅÓÅÒcizi 
ÃÈÅ ÖÅÎÇÏÎÏ ÌÏÒÏ ÁÓÓÅÇÎÁÔÉ Å ÐÒÅÓÅÎÔÁÒÎÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÁÌÌȭÉÎÃÏÎÔÒÏ 
successivo. Gli studenti sono tenuti a eseguire i seminari da 
consegnare alla docente per la correzione. A correzione avvenuta 
i seminari devono essere presentati oralmente davanti agli altri 
ÓÔÕÄÅÎÔÉȢ !ÌÌÁ ÆÉÎÅ ÄÅÌ ÓÅÍÅÓÔÒÅ ÓÉ ÁÃÃÅÄÅ ÁÌÌȭÅÓÁÍÅ ÓÃÒÉÔÔÏ 
(massimo 4 volte) soltanto se nel corso del semestre è stato 
ottenuto il  30% del voto finale. Il voto finale complessivo 
ÃÏÍÐÒÅÎÄÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ 
durante le lezioni, della stesura e della presentazione del lavoro di 
ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÓÃÒÉÔÔÏȢ 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

Sensini, M. (1996)  Il sistema della lingua, Mondadori, Milano 
(pp.2-330). 

Letture consigliate:  

Palazzo, A., Ghilardi, M. (2005) A chiare lettere, Marco Derva, 
Torino 

Sensini, M. (1967) Prove d'ingresso, esercizi e verifiche, 
Mondadori, Milano. 

Sensini, M. (1997) La grammatica della lingua italiana, 
Mondadori, Milano. 

Venturi, C. (2002) Proposte di grammatica italiana, Zanichelli, 
Milano. 



Della Casa, M. (1989) Lingua, testo, significato, Editrice La Scuola, 
Brescia. 

Altieri Biagi, M.L., Heilmann, L. (2001) La lingua italiana, Mursia, 
Milano. 

Esposito, G. (1999) Per un nuovo insegnamento della 
grammatica, SEI, Torino. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Tutela della salute del bambino in età prescolare 

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

0ÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ )ÇÏÒ 0ÒÐÉç 
-ÌÁÄÅÎ *ÁĤÉçȟ ÌÅÔÔÏÒÅ 
3ÉÂÉÌ "ÅÎéÉçȟ ÌÅÔÔÒÉÃÅ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via 
Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezion
i 

Esercitazio
ni 

Seminari 

15 0 30 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Il presapere atteso è in accordo con il programma del corso di 
laurea del primo anno, in particolare nelle materie correlative.  

Correlazione 
dell'insegnamento 

,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÃÏÌÌÅÇÁÔÏ con le materie Psicologia evolutiva, 
Filosofia dell`educazione ed etica della professione docente, Le 
specie degli esseri viventi e l'ecologia, Pedagogia dei bambini con 
difficoltà nello sviluppo. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

,ȭÏÂÉÅÔÔÉÖÏ ÆÏÎÄÁÍÅÎÔÁÌÅ ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÆÁÒ ÁÃÑÕÉÓÉÒÅ ÁÌÌÏ 
studente gli elementi basilari di sviluppo e crescita normali del 
bambino, i principi di base attuali nel campo della tutela sanitaria, 
ovvero gli aspetti specifici della pediatria come professione, gli 
aspetti specifici della tutela sanitaria attiva del bambino, come pure 
i principi di cura del bambino ammalato, i fattori della salute e i 
fattori di rischio della malattia. Il futuro educatore potrà utilizzare 
competenze simili nelle sue attività presso le istituzioni prescolari. 

Competenze attese 

1. Definire correttamente i concetti teorici nel campo della 
pediatria come pure descrivere i concetti e gli indicatori di uno 
sviluppo normale e dei fattori che lo determinano. 

2. Analizzare le malattie infettive più frequenti ÎÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ Å 
descrivere i principi di cura sintomatica delle stesse.    

3. Definire e attuare le misure di pronto soccorso per il bambino 
ÎÅÌÌÁ ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁȠ ÁÎÁÌÉÚÚÁÒÅ ÃÒÉÔÉÃÁÍÅÎÔÅ É ÓÁÐÅÒÉ ÎÅÌ 



campo della pediatria e saperli applicare in situazioni concrete 
nel proprio lavoro.  

4. Partecipare attivamente alla creazione di un programma di 
ÔÕÔÅÌÁ ÓÁÎÉÔÁÒÉÁ ÄÅÌ ÂÁÍÂÉÎÏ ÎÅÌÌÁ ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ Å ÉÎ 
genere nella società. 

5. Individuare e analizzare criticamente i bisogni di tutela 
sanitaria di ciascun bambino.  

Argomenti del corso 

Introduzione alla tutela sanitaria del bambino                                                                    
Basi della pediatria sociale                                                                                      
Crescita fisica e sviluppo del bambino  
Nozioni di base di psicologia clinica 
Allattamento e corretta alimentazione del bambino  
-ÁÌÁÔÔÉÅ ÉÎÆÅÔÔÉÖÅ ÎÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ  
Vaccinazioni                                                                                                                
Bambini disabili ɀ approccio pediatrico                            
Cura sintomatica                                                                                          
Emergenze sanitarie in pediatria e pronto soccorso                                                              
)ÎÃÉÄÅÎÔÉ ÎÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti)  

 
Attività degli 

studenti  
 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L), i seminari (S) 

1-5 30 1 20% 

lavori scritti 
(seminario) 

1-5 11 0,4 20% 

verifiche parziali 
(orali o scritte) 

1-3 15 0,6 30% 

esame (orale, 
scritto, concerto) 

1-5 28 1 30% 

totale 84 3 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
La frequenza delle lezioni si valuta nel modo seguente: 
      0% = Non frequenta le lezioni. 
      5% = Frequenta le lezioni. 
      8% = Si prepara, ma la preparazione è incompleta.  
      10% = Si prepara, ma la preparazione è incompleta ɀ con errori 
lievi. 
      15% = Si prepara regolarmente, la preparazione è corretta, 
partecipa           volentieri alle attività didattiche. 
      20% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia        
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î ÓÅÍÐÒÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÏȾÁȠ ÐÏÎÅ ÄÏÍÁÎÄÅ Å    
problematizza i contenuti trattati; presenta materiali nuovi per il 
corso.  
Il lavoro di seminario si valuta nel modo seguente: 
      0% = Il seminario non è stato eseguito. 
      10% = Il seminario è stato eseguito e presentato, ma con poca 
cura. 
      20% =  Il seminario è stato presentato in modo accettabile.  
      25% = Il seminario è stato scritto e presentato con notevole 
impegno. 



      30% = Il seminario è dettagliato, supportato da fonti 
ÂÉÂÌÉÏÇÒÁÆÉÃÈÅȟ ÁÒÒÉÃÃÈÉÔÏ ÄÁ ÕÎȭÁÔÔÉÖÁ ÉÍÐÒÏÎÔÁ ÐÅÒÓÏÎÁÌÉÚÚÁÔÁȢ  
Le verifiche parziali si valutano nel modo seguente (o in modo più 
dettagliato secondo la percentuale proporzionale: 
     meno di 50% di risposte esatte = 0% del voto 
     da 51% a 60% =   4% del voto 
    da 61% a 70% =   8% del voto 
    da 71% a 80% =  12% del voto 
    da 81% a 90% =  16% del voto 
    da 91% a 100% = 20% del voto 
,ȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ si valuta nel modo seguente (o in modo più 
dettagliato secondo la percentuale proporzionale: 
    meno di 50% di risposte esatte = 0% del voto 
    da 51% a 60% =    6% del voto 
    da 61% a 70% =   12% del voto 
    da 71% a 80% =   18% del voto 
    da 81% a 90% =   24% del voto 
    da 91% a 100% = 30% del voto 
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione  il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100%   
del voto 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 -   88%   
del voto  
C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 -   75%   del voto  
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 -   62%   
del voto  
E = 50 - 59,9% 

Obblighi degli 
studenti 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% di assenze 
giustificate (2 assenze). Nel corso del semestre si scrive una verifica 
parziale. Alla fine del semestre si accede all'esame finale (scritto) 
soltanto se nel corso del semestre è stato ottenuto il 20% del voto 
finale. Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella 
ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȟ ÄÅÌ ÌÁÖÏÒÏ ÄÉ ÓÅÍÉÎÁÒÉÏȟ ÄÅÌÌÁ ÖÅÒÉÆÉÃÁ 
ÐÁÒÚÉÁÌÅ Å ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȢ 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Integrità accademica  
Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme dell'integrità 
accademica definite dal Codice etico dell'Università (documento 
disponibile sulla seguente pagina web: www.unipu.hr ). 
Durante le lezioni bisogna osservare determinati limiti di 
comportamento accettabile o meno, di cui alcuni sono:  
1. A ognuno ci si deve rivolgere con rispetto.  
2. Ognuno ha diritto di essere ascoltato senza interruzioni.  
3. Ognuno ha diritto di sentirsi sicuro.  
4. A nessuno è permesso disturbare gli altri durante le lezioni.  

http://www.unipu.hr/


Contatti con il docente  
Al di fuori delle lezioni i contatti con il docenti si effettuano 
preferibilmente durante l'orario di ricevimento. Eccezionalmente, 
se gli studenti hanno altri impegni di studio, si possono concordare 
altri termini per le consultazioni. La comunicazione quotidiana 
(bidirezionale) è possibile tramite posta elettronica, 
saltuariamente (unidirezionale) le comunicazioni agli studenti si 
realizzeranno nella rubrica Avvisi sulle pagine web della Facoltà.  
Saggio scritto  
Lo studente ha l'obbligo di stendere e presentare un lavoro di 
seminario. Il seminario deve comprendere: la pagina iniziale (che 
ÃÏÎÔÉÅÎÅȡ ÎÏÍÅ ÄÅÌÌȭÕÎÉÖÅÒÓÉÔÛȟ ÄÅÌÌÁ ÆÁÃÏÌÔÛȟ ÄÅÌÌÁ ÓÅÚÉÏÎÅ ɀ in alto; 
nome e cognome dello studente/ssa e titolo del lavoro di seminario 
ɀ in mezzo; JMBAG, corso di laurea, materia, nome e cognome del 
mentore, luogo e data della stesura ɀ in fondo), il contenuto, 
ÌȭÉÎÔÒÏÄÕÚÉÏÎÅȟ ÌÁ ÐÁÒÔÅ ÃÅÎÔÒÁÌÅ ɉÃÈÅ ÓÉ ÉÎÔÉÔÏÌÁ ÌÉÂÅÒÁÍÅÎÔÅɊȟ ÌÁ 
ÃÏÎÃÌÕÓÉÏÎÅȟ ÌȭÅÌÅÎÃÏ ÄÅÌÌÁ ÂÉÂÌÉÏÇÒÁÆÉÁȢ !ÎÃÈÅ ÌÁ ÆÏÒÍÁ ÄÅÌÌÏ ÓÃÒÉÔÔÏ 
viene valutata.  

Bibliografia 

Testi d'esame:  
1. Maglietta V. (2010) Diagnosi e terapia pediatrica pratica. Casa 

Editrice Ambrosiana 
2. Dispensa del docente titolare della materia. 
Letture consigliate:  
1. Promozione e tutela della salute del bambino e 

dell'adolescente: criteri di appropriatezza clinica, tecnologica 
e strutturale, Quaderni del Ministero della Salute, 2012, n. 16 
http://www.quadernidellasalute.it/download/download/16 -
luglio-agosto-2012-quaderno.pdf 

2. Bartolozzi G., (2013) Pediatria. Principi e pratica clinica, Edra 
Masson 

3. -ÁÒÄÅĤÉç $Ȣ É ÓÕÒÁÄÎÉÃÉȡ 0ÅÄÉÊÁÔÒÉÊÁȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ 
2000- 0ÏÇÌÁÖÌÊÁȡ :ÁĤÔÉÔÁ ÍÁÊËÉ É ÄÊÅÃÅȟ 2ÁÓÔ É ÒÁÚÖÏÊȟ -ÅÄÉÃÉÎÓËÁ 
ÐÓÉÈÏÌÏÇÉÊÁ ÄÊÅÔÅÔÁ ɉφφ ÓÔÒȢɊȟ .ÁÓÌÊÅÄÎÅ É ÐÒÅÎÁÔÁÌÎÏ ÓÔÅéÅÎÅ 
bolesti (uvodni dio-ρυ ÓÔÒȢɊȟ0ÏÒÅÍÅçÁÊ ÍÅÔÁÂÏÌÉÚÍÁ ÖÏÄÅ- 
uvodni dio (3 str.), Prehrana ɀ prehrana zdravog djeteta (44 
str ), Bakterijske bolesti- definicije, epidemiologija, 
ÐÁÔÏÇÅÎÅÚÁȟ ËÌÉÎÉéËÁ ÓÌÉËÁ ɉ ψ ÓÔÒɊȟ 6ÉÒÕÓÎÅ ÂÏÌÅÓÔÉ ɉρπ ÓÔÒɊȟ 
Aktivna imunizacija (16 str), Djeca ometena u razvoju, Udesi u 
ÄÊÅéÊÏÊ ÄÏÂÉ ɉω ÓÔÒɊ 

Bibliografia di supporto:  
'ÒÇÕÒÉç *ȟ £ÖÅÌ )Ȣ :ÄÒÁÖÓÔÖÅÎÁ ÚÁĤÔÉÔÁ ÄÊÅÔÅÔÁȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁ 
Zagreb. 2002 

 

 

 

  

http://www.quadernidellasalute.it/download/download/16-luglio-agosto-2012-quaderno.pdf
http://www.quadernidellasalute.it/download/download/16-luglio-agosto-2012-quaderno.pdf


PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 

denominazione 

dell'insegnamento 

Lingua inglese 1 

Nome del docente  

Nome 

dell'assistente 

)ÚÖȢ ÐÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ -ÁÕÒÏ $ÕÊÍÏÖÉç 

!ÄÒÉÁÎÁ "ÅÌÅÔÉçȟ ÁÓÓÉÓÔÅÎÔÅ  

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 

infanzia e prescolare        

Status 

dell'insegnamento 
obbligatorio  

Livello 

dell'insegnament

o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso di 

laurea 
1. 

Luogo di 

realizzazione  

aula (via 

Ronjgov) 

Lingua 

ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

(altre lingue 

possibili) 

lingua inglese 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione nel 

semestre 

Lezioni 
Esercitazio

ni 
Seminari 

15 15 0 

Condizioni da 

soddisfare per 

poter iscrivere e 

superare 

l'insegnamento  

Non ci sono condizioni particolari per l'iscrizione, mentre per 

superare l'esame, è necessario essere capaci di comprendere la 

bibliografia in lingua inglese.  

Correlazione 

dell'insegnamento 

Lingua croata I e II, come pure gli insegnamenti a sfondo 

pedagogico psicologico che gli studenti seguono in lingua materna. 

Obiettivo generale 

dell'insegnamento 

Ampliare la conoscenza acquisita in precedenza (livello scuola 

media superiore) della lingua inglese con l'accento su 

un'esercitazione intensificata di tutte e quattro le abilità 

linguistiche (ascolto, produzione orale, lettura, produzione scritta). 

Competenze attese 1. distinguere le strutture grammaticali di base nella lingua 
inglese, necessarie per una quotidiana comunicazione scritta o 



orale, e applicarle appropriatamente in un determinato 
contesto d'uso della lingua inglese scritta o orale 

2. migliorare l'abilità d'ascolto e d'analisi mediante l'uso di 
materiale audio autentico 

3. esprimere oralmente in modo corretto le proprie opinioni, 
partecipare alle discussioni e alle conversazioni 

4. migliorare le abilità di lettura e la pronuncia 

5. scrivere correttamente diversi tipi di testo 

Argomenti del corso 

1. Who are the British? (present tenses) 
2. Psychometric tests , writing a letter about yourself 

3. Brain power (Modal verbs) 
4. Identity, writing a letter giving advice 
5. Ups and downs of the human race (past tenses) 

6. Reliving the past, writing a description 
7. Jobs in the future (future tenses) 
8. 23rd century twins, wri ting a formal letter of complaint 
9. Fame and the family (Modal verbs for logical conclusions) 
10. Making changes, writing an argument for and against 

Attività pianificate, 

metodi 

d'insegnamento e 

apprendimento, 

modalità di verifica 

e valutazione 

 (citare le forme 

alternative di 
valutazione tra gli 

obblighi degli 

studenti) 

 

Attività degli 

studenti  

 

Competenz

e da 

acquisire  

Ore 

Valore 

parzial

e dei 

CFU 

 % 

massima 

del voto 

complessiv

o 

seguire le lezioni 

(L), le esercitazioni 

(E) 

1. ɀ 5. 22 0.8 0% 

consegne (compiti 

per casa) 
1., 3., 4. 5. 12 0.4 20% 

verifica continuata 

del sapere  
1., 3., 5. 10 0.3 20% 

due verifiche 

parziali  
1. - 5. 40 1.5 2 x 30% 

totale 84 3 100% 

Obblighi degli 

studenti 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:  

1. Frequentare più di 70% delle lezioni.  

2. Portare regolarmente il materiale didattico necessario (libro 
dello studente, libro degli esercizi e grammatica) e fare i 
compiti. 



3. Superare due verifiche parziali (gli studenti che non le hanno 
superate devono notificarsi per l'esame scritto in uno degli 
appelli regolari o straordinari). 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 

delle verifiche 

parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 

pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 

informazioni 

sull'insegnamento   

 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

Gude, K. (2011): New Matrix, Intermediate, Student' book, OUP 

Gude, K. (2011): New Matrix, Intermediate, Workbook book, OUP 

Letture consigliate:  

Murphy, R. (2007): English Grammar in Use, Cambridge University 

Press 

Eastwood, J. (2009): Oxford Learner's Grammar ɀ Grammar Finder 

, OUP 

Eastwood, J. (2009): Oxford Learner's Grammar ɀ Grammar 

Builder , OUP 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Lingua tedesca 1 

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

-ÁÒÉÅÔÁ $ÊÁËÏÖÉçȟ ÌÅÔÔÒÉÃÅ ÓÕÐÅÒÉÏÒÅ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnamen
to 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via 
Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua tedesca /italiana 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezioni 
Esercitazio

ni 
Seminari 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Non ci sono condizioni specifiche per l'iscrizione. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Il programma dell'insegnamento è in correlazione con gli 
insegnamenti Lingua tedesca. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

L'obiettivo fondamentale dell'insegnamento comprende 
l'acquisizione del lessico pedagogico di base e lo sviluppo delle 
competenze linguistiche con l'accento sull'esercitazione 
intensificata di tutte le abilità linguistiche (ascolto, parlato, lettura 
e scrittura).  

Competenze attese 

1. Acquisire il sapere e le abilità linguistiche necessari per la 
professione secondo il livello A2 del QCER 

2. Leggere, comprendere e interpretare oralmente i testi a livello 
A2 

3. Applicare correttamente le norme grammaticali che regolano il 
funzionamento della lingua tedesca nello scritto e 
nell'espressione orale  



4. Sviluppare le abilità linguistiche per la comunicazione orale e 
scritta a livello A2  

5. Applicare il sapere acquisito, presentarlo (oralmente e per 
iscritto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
e discutere sui temi scelti a livello A2  

Argomenti del corso 

1. Sich vorstellen 
2. Berufe- Sozialberufe 
3. Alltag im Kindergarten 
4. Lieder, Spiele  
5. Entdeckendes Lernen  

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

 

Attività degli 
studenti  

 

Competenz
e  da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire e 
partecipare alle 
lezioni (L) e alle 
esercitazioni (E) 

1-5 34 1,2 20 % 

consegne 
individuali (compiti 
per casa, ricerche, 
presentazioni, 
scritto e orale: 
saggio, esposizione, 
schede, portfolio 
linguistico), attività 
didattiche (in aula, 
all'aperto, nei 
laboratori, uscite 
didattiche/lezioni 
fuori sede), 
progetto 

1-5 11 0,4 30 % 

verifiche parziali 
(orali o scritte) 

1-5 11 0,4 20 % 

esame (orale, 
scritto)  

1-5 28 1 30 % 

totale 84 3 100 % 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Le esercitazioni e i compiti  si valutano nel modo seguente: 

     0% = Non partecipa alle esercitazioni. 

     5% = Partecipa alle esercitazioni, ma la preparazione è 
incompleta ɀ compie errori gravi.  

     10% = Partecipa alle esercitazioni, ma la preparazione è 
incompletaɀ compie errori lievi.  

     15% = Si prepara regolarmente, la preparazione è corretta. 



     20% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia        
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î ÓÅÍÐÒÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÏȾÁȢ  

Le verifiche parziali si valutano nel modo seguente: 
     da 0 a 50% di risposte esatte = 0% del voto 
     da 51% a 60% =   4% del voto 
     da 61% a 70% =   8% del voto 
     da 71% a 80% =  12% del voto 
     da 81% a 90% =  16% del voto 
     da 91% a 100% = 20% del voto 
 
,ȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ si valuta nel modo seguente: 
     da 0 a 50% di risposte esatte = 0% del voto 
     da 51% a 60% =    6% del voto 
     da 61% a 70% =   12% del voto 
     da 71% a 80% =   18% del voto 
     da 81% a 90% =   24% del voto 
     da 91% a 100% = 30% del voto 
 

Lo studente può accedere all'esame finale soltanto se ha assolto a 
tutti gli obblighi (esercitazioni, compiti, presentazione, portfolio) e 
ha ottenuto per tali attività una valutazione positiva.  

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Nel corso delle lezioni lo 
studente può conseguire il 70% del voto tramite esercitazioni e 
compiti individuali valutati positivamente.  

Aver superato in modo positÉÖÏ ÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÓÃÒÉÔÔÏ ÐÅÒÍÅÔÔÅ ÁÌÌÏ 
studente di accedere a quello orale in base al quale otterrà il voto 
finale. 

 

Secondo il Regolamento sulla valutazione  il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 

A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100% 
del voto 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 - 88%   
del voto  
C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 - 75%   del voto 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 - 62% del 
voto  
E = 50 - 59,9% 
 

Obblighi degli 
studenti 

Per poter superare l'esame, lo studente/la studentessa deve:  

1. Frequentare le lezioni e le esercitazioni, prepararsi per le lezioni, 
partecipare attivamente al processo di apprendimento realizzando 
presentazioni e partecipando alle discussioni, compilare il portfolio 
linguistico.  

ςȢ 0ÁÒÔÅÃÉÐÁÒÅ ÁÌÌÁ ÖÅÒÉÆÉÃÁ ÐÁÒÚÉÁÌÅ ÎÅÌÌȭÁÍÂÉÔÏ ÄÅÌÌÁ ÖÅÒÉÆÉÃÁ 
continuata del sapere.  

3. Superare l'esame scritto e orale. 



!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Il docente può modificare il syllabus in base al presapere degli 
studenti.  

Bibliografia 

Testi d'esame:  

1. Glas-Peters, S., Prude, A. Reimann, M.: Menschen, Deutsch als 
Fremdsprache, Lehrbuch, Hueber Verlag , Ismaning, 2015 

2. Glas-Peters, S., Prude, A. Reimann, M.: Menschen, Deutsch als 
Fremdsprache, Arbeistbuch, Hueber Verlag , Ismaning, 2015 

3. Eine von der Lehrerin erstellte und laufend 
wechselnde/aktualisierte Sammlung von Texten und Übungen 

4. M. Reimann - Grundstufengrammatik für Deutsch als 
Fremdsprache, Hueber  

Letture consigliate:  

Un articolo legato alla professione a scelta 

Bibliografia di supporto:  

*ÁËÉç-Hurm:  Hrvatsko-ÎÊÅÍÁéËÉ ÒÊÅéÎÉËȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ 
ultima edizione 

*ÁËÉç-Hurm:  .ÊÅÍÁéËÏ-ÈÒÖÁÔÓËÉ ÒÊÅéÎÉËȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ 
ultima edizione 

Indirizzi Internet: www.deutschland-panorama.de, 
www.deutschland.de, www.dw-world.de,  www.vitaminde.de,  
http://www.kindergarten -workshop.de, 
www.entdeckungskiste.de 

  

http://www.deutschland-panorama.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.kindergarten-workshop.de/
http://www.entdeckungskiste.de/


Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Lingua croata 1  

Nome del docente  Izv. prof. ÄÒȢ ÓÃȢ (ÅÌÅÎÁ 0ÁÖÌÅÔÉç 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio       
Livello 
dell'insegnamento 

scientifico, triennale 

Semestre invernale  
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via 
Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua croata 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezioni Esercitazioni Seminari 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Conoscere la lingua croata a livello B1 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Lingua croata II  

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Conoscere le regole grammaticali e ortografiche della lingua standard 
croata e acquisire la coÍÐÅÔÅÎÚÁ ÄÅÌÌȭÕÓÏ ÃÏÒÒÅÔÔÏ ÄÅÉ ÓÁÐÅÒÉ ÁÐÐÒÅÓÉ 
nella comunicazione quotidiana in lingua croata. 

Competenze attese 

1. applicare le regole grammaticali e ortografiche della lingua croata 
2. individuare le forme linguistiche errate  
3. applicare le conoscenze linguistiche assimilate in diverse situazioni 

comunicative 
4. stendere testi scritti coerenti 
5. usare in modo autonomo i manuali (grammatiche, manuali di 

ortografia, dizionari e vocabolari) 

Argomenti del corso 
1. Nozioni base di fonologia, morfologia e sintassi  della lingua croata. 
2. Livello di competenza lessicale della lingua croata standard. 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica e 
valutazione 
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 

Attività degli 
studenti  

Competenze 
da acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % massima 
del voto 
complessivo  

seguire le lezioni (L) 
e le esercitazioni (E) 

1.- 4. 30 1 20% 

esame scritto  1.,2.,5. 28 1 30% 

consegne (compiti 
scritti)  

2.-5. 13 0,5 25% 

verifica parziale 1.,2. 13 0,5 25% 



obblighi degli 
studenti) 

totale 84 3 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
Presenza alle lezioni  
Le frequenza e la partecipazione attiva alle lezioni sono obbligatorie. 
 
,Á ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭ ÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ ÓÃÒÉÔÔÁ: 
       0% = NÏÎ ÈÁ ÅÓÅÇÕÉÔÏ ÌȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅȢ 
       ρυϷ Ѐ ,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ î ÅÓÅÇÕÉÔÁ ÐÁÒÚÉÁÌÍÅÎÔÅȢ  
       ςπϷ Ѐ ,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ î ÉÎ ÇÒÁÎ ÐÁÒÔÅ ÅÓÅÇÕÉÔÁȢ 
       ςυϷ Ѐ ,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ î ÅÓÅÇÕÉÔÁ ÃÏÍÐÌÅÔÁÍÅÎÔÅȢ  
 
La verifica parziale si valuta nel modo seguente: 
      meno di 50% di risposte esatte = 0% del voto 
      da 51% a 60% =   5% del voto 
      da 61% a 70% =   10% del voto 
      da 71% a 80% =   15% del voto 
      da 81% a 90% =   20% del voto 
      da 91% a 100% =  25% del voto 
 
,ȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ɉÓÃÒÉÔÔÏɊ si valuta nel modo seguente: 
      meno di 50% di risposte esatte = 0% del voto 
      da 51% a 60% =    6% del voto 
      da 61% a 70% =   12% del voto 
      da 71% a 80% =   18% del voto 
      da 81% a 90% =   24% del voto 
      da 91% a 100% = 30% del voto 
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione  il voto finale si ottiene nel 
modo seguente: 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100% del 
voto 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 - 88%   del 
voto 
C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 - 75%   del voto 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 - 62%   del 
voto 
E = 50 - 59,9% 

Obblighi degli 
studenti 

0ÅÒ ÓÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌȭÅÓÁÍÅȟ ÌÏ ÓÔÕÄÅÎÔÅȾÌÁ ÓÔÕÄÅÎÔÅÓÓÁ ÄÅÖÅȡ  
ρȢ )ÓÃÒÉÖÅÒÓÉ ÁÌÌÁ ÐÉÁÔÔÁÆÏÒÍÁ ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ Á ÄÉÓÔÁÎÚÁ ɉÅ-learning) 
al più tardi nella seconda settimana di lezione.                 
ςȢ 3ÖÏÌÇÅÒÅ ÌȭÅÓÅÒÃÉÚÉÏ ÓÃÒÉÔÔÏ ÁÓÓÅÇÎÁÔÏȢ 
3. Superare la verifica parziale. 
4. Superare l'esame scritto al termine delle lezioni. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

I materiali per le lezioni, i seminari e le esercitazioni individuali  vengono 
pubblicati sulla piattaforma per l'insegnamento a distanza (e-learning).  
Molte informazioni importanti saranno fornite agli studenti/esse solo 
durante le lezioni. Al di fuori delle lezioni gli studenti saranno informati 
sulla materia di insegnamento attraverso il forum principale del docente 



sul portale per l'insegnamento a distanza. Tali informazioni saranno 
automaticamente inviate alle e-mail degli studenti/esse inclusi/e 
nell'insegnamento a distanza. Le informazioni che non sono specifiche 
solo per questo insegnamento, potranno essere trovate nella bacheca e 
sulle pagine web della Facoltà.  

Bibliografia 

Testi d'esame:  
ρȢ -Ȣ IÉÌÁĤ--ÉËÕÌÉçȟ -Ȣ 'ÕÌÅĤÉç -ÁÃÈÁÔÁ É 3Ȣ ,ÕÃÉÊÁ 5ÄÉÅÒȡ Razgovarajte s 
nama!ȟ ÕÄĿÂÅÎÉË É ÖÊÅĿÂÅÎÉÃÁ ÚÁ ÖÉĤÅ ÐÏéÅÔÎÉËÅ ɉ"ρȾ"ςɊȟ && ÐÒÅÓÓȟ 
Zagreb, 2014.  
ςȢ -Ȣ IÉÌÁĤ--ÉËÕÌÉçȟ -Ȣ 'ÕÌÅĤÉç Machata i S. Lucija Udier: Razgovarajte s 
nama!ȟ ÕÄĿÂÅÎÉË É ÖÊÅĿÂÅÎÉÃÁ ÚÁ ÖÉĤÅ ÐÏéÅÔÎÉËÅ ɉ!ςȾ"ρɊȟ && ÐÒÅÓÓȟ 
Zagreb, 2008.  
3. S. Ham: £ËÏÌÓËÁ ÇÒÁÍÁÔÉËÁ ÈÒÖÁÔÓËÏÇÁ ÊÅÚÉËÁȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ  :ÁÇÒÅÂȟ 
2000. 
4. Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 
2013. 

Letture consigliate:  
1. V. Aniç: Veliki rjeénik hrvatskoga jezika, NL, Zagreb, 2003. 
ςȢ !Ȣ "ÉéÁÎÉç É ÄÒȢ ȡ !Ȣ &ÒÁÎéiç, L. Hudeéek, M. Mihaljeviç: Pregled povijesti, 
gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Croatica, Zagreb, 2013. 
σȢ 3Ȣ 4ÅĿÁËȟ 3Ȣ "ÁÂÉç: Gramatika hrvatskoga jezikaȟ £+ȟ :ÁÇÒÅÂȟ ςπππȢ 
4. M. Cesarec: 5éÉÍÏ ÈÒÖÁÔÓËÉ ɀ ÇÒÁÍÁÔÉéËÁ ÖÊÅĿÂÅÎÉÃÁ I. dio, FF Press, 
Zagreb, 2003.  
υȢ -Ȣ IÉÌÁĤ--ÉËÕÌÉçȟ -Ȣ 'ÕÌÅĤÉç -ÁÃÈÁÔÁȟ $Ȣ 0ÁÓÉÎÉ É 3Ȣ ,ÕÃÉÊÁ 5ÄÉÅÒȡ 
(ÒÖÁÔÓËÉ ÚÁ ÐÏéÅÔÎÉËÅȟ ÕÄĿÂÅÎÉË Ó ÒÊÅéÎÉËÏÍȾÖÊÅĿÂÅÎÉÃÁ Ó ÐÒÅÇÌÅÄÏÍ 
ÇÒÁÍÁÔÉËÅȟ (ÒÖÁÔÓËÁ ÓÖÅÕéÉÌÉĤÎÁ ÎÁËÌÁÄÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ςππφȢ  

 
 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Nozioni di informatica  

Nome del docente  

Nome 
dell'assistente 

$ÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ )ÖÁÎ 0ÏÇÁÒéÉç  

Dott. Tommaso Mazzoli 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula di 
informatica 

(via Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

(altre lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezion
i 

Esercitazio
ni 

Seminari 

15 30 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Non ci sono condizioni particolari per l'iscrizione. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

4)# ÎÅÌÌͻÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÁ ÐÒÉÍÁ ÉÎÆÁÎÚÉÁ Å ÌȭÅÔÛ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅȢ 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire i concetti base dell'informatica e usare gli strumenti del 
personal computer per l'elaborazione del testo, il calcolo tabellare, 
la realizzazione di presentazioni, l'uso della posta elettronica e 
l'uso di Internet.  

Competenze attese 

1. Definire e spiegare correttamente i concetti fondamentali 
dell'informatica.  

2. Differenziare e descrivere i componenti del personal computer e 
usare le unità periferiche. 



3. Utilizzare correttamente i programmi per l'elaborazione del 
testo, il calcolo tabellare, la creazione delle presentazioni, usare la 
rete internet per la ricerca di temi e contenuti.  

4. Valutare le informazioni trovate su Internet.  

Argomenti del corso 

1. Concetti fondamentali dell'informatica (concetti di 
informazione, informatica, cibernetica) 

2. Storia del personal computer 
3. Architettura del Personal Computer  
4. Unità di ingresso e uscita del PC 
5. Programmi di supporto del personal computer 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

 

Attività degli 
studenti  

 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L), le esercitazioni 
(E) 

1-4 
40,
5 

1,45 0 

2 verifiche parziali 
scritte  

1-3 3,5 0,1 20 

2 verifiche parziali 
(pratiche) al 
computer 

4-5 40 1,45 80 

totale 84 3 100 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione):  

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle 
assenze. All'esame finale (scritto/orale) si può accedere in giugno e 
ÌÕÇÌÉÏ ɉÄÕÅ ÁÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅɊ Å ÓÅÔÔÅÍÂÒÅ ɉÄÕÅ ÁÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅɊȢ )Ì 
progetto realizzato in gruppo su tema assegnato deve essere 
ÐÒÅÓÅÎÔÁÔÏ ÄÁÖÁÎÔÉ ÁÌÌÁ ÃÌÁÓÓÅ ÃÏÎ ÌȭÁÕÓÉÌÉÏ ÄÅÌÌÁ ÐÒÅÓÅÎÔÁÚÉÏÎÅ ÉÎ 
PowerPoint. 

Secondo il Regolamento sulla valutazione  dei corsi di laurea 
triennale, specialistica e integrata dell'Università degli studi Juraj 
Dobrila di Pola nell'ambito del sistema europeo di trasferimento dei 
crediti formativi universitari (CFU):  

ρȢ ȵȢȢȢ)Ì ÐÒÏÆÉÔÔÏ ÄÅÌÌÏ ÓÔÕÄente per ogni singolo insegnamento si 
esprime in percentuali che vanno da 0 a 100% corrispondenti a una 
scala di crediti formativi universitari (CFU). Di seguito il voto 
positivo corrisponde alla percentuale comprendente dal 50%-
100%. 

2. L'osservazione e la valutazione degli studenti per ogni 
insegnamento /materia si realizza: nel corso delle lezioni (100% del 
voto complessivo) e la quantità di attività dello studente per ogni 
livello di percentuale del punteggio viene definita dal docente nel 
syllabus. In tal caso lo studente può ottenere il voto finale in base al 
punteggio e ai compiti eseguiti durante le lezioni oppure, se 
ÄÅÓÉÄÅÒÁ ÍÉÇÌÉÏÒÁÒÅ ÉÌ ÖÏÔÏȟ ÐÕĔ ÁÃÃÅÄÅÒÅ ÁÌÌͻÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢȢȢȰ  



La valutazione (secondo il Regolamento sulla valutazione...)  può 
essere: 

1. numerica (scala nazionale) - si calcola in base al profitto finale, 
ovvero in base alla media dei voti ottenuti nel corso delle lezioni o 
di questi più il risultato dell'esame finale, come segue:  

ᴼ υ ɉÏÔÔÉÍÏɊ            ɀ da 89 a 100% del voto,  

ᴼ τ ɉÍÏÌÔÏ ÂÕÏÎÏɊ ɀ da 76 a 88,9% del voto,  

ᴼ σ ɉÂÕÏÎÏɊ             ɀ da 63 a 75,9% del voto,  

ᴼ ς ɉÓÕÆÆÉÃÉÅÎÔÅɊ     ɀ da 50 a 62,9% del voto.  

2. mediante lettere (scala europea) - si calcola in base al profitto 
finale, ovvero in base alla media dei voti ottenuti nel corso delle 
lezioni o di questi più il risultato dell'esame finale, come segue: 

ᴼ ! ɀ da 90 a 100% del voto,  

ᴼ " ɀ da 80 a 89,9% del voto,  

ᴼ # ɀ da 70 a 79,9% del voto,  

ᴼ $ ɀ da 60 a 69,9% del voto,  

ᴼ % ɀ da 50 a 59,9% del voto. 

 

Contatti con il docente:  

Al di fuori delle lezioni i contatti con il docente si svolgono durante 
l'orario dei ricevimenti. Se gli studenti hanno altri impegni di studio, 
si possono concordare anche termini straordinari per le 
consultazioni. La comunicazione quotidiana (bidirezionale) è 
possibile tramite la posta elettronica (tmazzoli@unipu.hr).  

Obblighi degli 
studenti 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve: 

1. Frequentare regolarmente le lezioni e le esercitazioni  

2. Partecipare a un progetto in piccoli gruppi  

3. Superare due verifiche parziali teoriche e due pratiche   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

M. LAZZARI, A. BIANCHI, M. CADEI, C. CHESI, S. MAFFEI,  
Informatica umanistica, McGrraw-Hill Italia, Milano, 2010 

Letture consigliate:  

1. M. Lana, Il testo nel computer, Bollati Boringhieri, Torino, 
2004 

mailto:tmazzoli@unipu.hr


2. M. Calvo - F. Ciotti - G. Roncaglia - M. A. Zela, Internet 2004. 
Manuale per l'uso della rete, Laterza, Roma/Bari, 2003 

3. £ÉÍÏÖÉçȟ 6Ȣȟ -ÁÌÅÔÉçȟ &Ȣȟ !ÆÒÉçȟ 7 ɉςπρπɊȢ Osnove informatike. 
Uvod. Zagreb: Golden marketing. (str.9-str.132).  

4. Preppernau, J., Lambert, J., Frye, C. (2010). Microsoft Office 
2010 Korak po korak. Microsoft Press  

5. Johnson, S. (2010). Microsoft Excel 2010 nÁ ÄÌÁÎÕȟ -ÉĤȡ 
Zagreb.  

6. Cox, J., Lambert, L. (2010). Microsoft® Word 2010 Step by 
Step. Microsoft Press.  

Si possono usare anche altri testi che trattano il sistema operativo 
MS Windows, il programma MS Word, i fogli di calcolo MS Excel e 
il programma per la creazione di presentazioni MS PowerPoint. 

Bibliografia di supporto:  

G. GRANIERI, La società digitale, Laterza, Roma/Bari, 2006 

 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Cultura cinesiologica 1 

Nome del docente  

Nome 
dell'assistente 

)ÚÖȢ ÐÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ )ÖÁ "ÌÁĿÅÖÉç 

:ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃȟ ÌÅÔÔÏÒÅ ÓÕÐÅÒÉÏÒÅ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

palestra (via 
Ronjgov), uscite 
didattiche 

/Lezioni fuori 
sede 

Lingua (altre 
lingue possibili) 

lingua croata 

Valore in CFU 1 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezion
i 

Esercitazio
ni 

Seminari 

0 30 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi 
d'istruzione precedenti e livello di capacità motorie e funzionali 
adeguate all'età. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con la 
Cinesiologia, la Didattica della cinesiologia e la Cultura musicale. 
Contribuisce ad aumentare il livello di qualità professionale degli 
studenti e a rendere più completo il corso di laurea in educazione 
prescolare in accordo con il processo di cambiamento continuo. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Influire sullo sviluppo delle caratteristiche antropologiche 
personali; 

- sviluppare le capacità motorie, funzionali e cognitive,  
- influire sulle caratteristiche conative ovvero sviluppare le 

caratteristiche positive del carattere, 
- aumentare la quantità di conoscenze e informazioni motorie, 
- migliorare il livello di prestazioni motorie. 



Competenze attese 

1. Applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici 
ÁÃÑÕÉÓÉÔÉ ÓÕÌÌȭÅÓÅÃÕÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÓÉÎÇÏÌÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÅȢ  

2. Esibire tutte le forme del movimento naturale e le strutture di 
base per le quattro abilità motorie biotiche (orientarsi nello 
spazio, superare ostacoli, affrontare resistenze e manipolare 
ÁÔÔÒÅÚÚÉɊȠ ÌÅ ÓÔÒÕÔÔÕÒÅ ÄÉ ÂÁÓÅ ÄÅÌÌȭÁÔÌÅÔÉÃÁȟ ÄÅÌÌÁ ÇÉÎÎÁÓÔÉÃÁȟ ÄÅÉ 
giochi sportivi, del nuoto, del ballo, dei vari giochi elementari e 
a staffetta. 

3. Applicare gli elementi di verifica e valutazione dei risultati 
ottenuti nel campo dell'attività motoria (Cultura fisica e 
sanitaria). 

4. Argomentare l'importanza di una costante attività motoria nel 
corso di tutta la vita per il mantenimento della salute. 

Argomenti del corso 

1. Esercizi di riscaldamento generali (stretching dinamico, esercizi 
di forza, stretching statico) attraverso varie forme di attività (con e 
senza attrezzi, con e senza accompagnamento musicale, individuali 
o in coppia).  

2. Contenuti per unità: camminata, corsa, salto, lancio, presa e 
messa a segno, strisciamento, arrampicamento, spinta e tirata, 
rotolamento, ecc.; danze, giochi (elementari, a staffetta). 

3. Giochi sportivi: pallavolo - acquisizione delle tecniche e delle 
regole di gioco, gioco ɀ rinvio della palla con la punta delle dita, 
rinvio con l'avambraccio, palleggi, servizio dal basso, regole del 
gioco, gioco. 

τȢ %ÌÅÍÅÎÔÉ ÄÉ ÁÔÌÅÔÉÃÁȡ ÐÁÒÔÅÎÚÁ ÄÁÌ ÂÁÓÓÏ Å ÄÁÌÌȭÁÌÔÏȟ ÃÏÒÓÁ ɉÃÏÒÓÁ 
veloce a brevi distanze), salti (salto in alto). 

5. Danze: valzer inglese, valzer viennese, polka. 

6. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna. 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

 

Attività degli 
studenti  

 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le 
esercitazioni, le 
attività in palestra e 
la valutazione delle 
stesse 

1.-4. 22 0,8 80% 

uscite didattiche 

/lezioni fuori sede 
1.-4. 6 0,2 20% 

totale 28 1 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione):  

Si valuta l'attività durante le lezioni, gli elementi assegnati delle 
abilità motorie e i risultati dei test (livello) sulle abilità motorie e 
funzionali. 



Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve: 

1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare 
abbigliamento sportivo e calzature puliti: scarpe da ginnastica (da 
usare solo per la palestra), maglietta sportiva bianca, pantaloncini 
sportivi o tuta da ginnastica. 

2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie 
acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non 
assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.  

3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle lezioni 
è vietato portare gioielli di qualsiasi genere (orologio, collana, 
braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte del 
corpo. 

4. partecipare alle uscite didattiche/lezioni fuori sede con 
camminate in natura sia pianeggiante che montana nonché alla 
Giornata sportiva della Facoltà di Scienze della Formazione 
(Scoglio dei frati alla fine dell'anno accademico). 

5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno 
seguiti e valutati in tutte le capacità motorie e devono ottenere per 
ciascuna una valutazione positiva.  

6. Vengono tollerate 4 assenze in tutto che non compromettono il 
diritto alla firma del docente e all'iscrizione del voto.   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Informazioni 
ulteriori 
sull'insegnamento   

- Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità generali 
verranno usati test standardizzati (test di forza esplosiva 
elastica, di attrito statico e massimale, di velocità, 
coordinazione e flessibilità), test di misurazione delle abilità 
funzionali (corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie 
(valutazione di elementi assegnati nel corso delle lezioni) e 
verifica della capacità di nuoto con tecniche di base.  

- L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni 
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione 
dell'orario delle lezioni). 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio. 

Letture con sigliate:  

1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u 
ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωυȢ 

ςȢ 6ÌÁÄÉÍÉÒ &ÉÎÄÁËȟ +ÒÅĤÉÍÉÒ $ÅÌÉÊÁȡ 4ÊÅÌÅÓÎÁ É ÚÄÒÁÖÓÔÖÅÎÁ ËÕÌÔÕÒÁ 
Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕȢ %$)0 ÄȢÏȢÏȢȟ :ÁÇÒÅÂȟ ςππρȢ 

3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog 
ÐÏÄÒÕéÊÁ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕ - Ministarstvo prosvjete, kulture 
É ĤÐÏÒÔÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωρȢ 



τȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÅ ÖÊÅĿÂÅ É ÉÇÒÅ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ 
ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁ :ÁÇÒÅÂȟ ρωψςȢ 

υȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÉ ÏÄÇÏÊ ÄÊÅÃÅ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 
£ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωψψȢ 

φȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ )ÇÒÅ ÚÁ ÍÁÌÅ É ÖÅÌÉËÅȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 
6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 2ÉÊÅÃÉȟ ςππςȢ 

χȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ +ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÅ ÁËÔÉÖÎÏÓÔÉ ÚÁ ÄÊÅÃÕ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ 
É ÒÁÎÅ ĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 
Rijeci, 2005. 

Bibliografia di supporto:  

-ÉÊÏ £ÉÍÕÎÉç - :ÁĤÔÏ ÎÅ ÐÕĤÉÔÉȩ Ⱦ :ÁÇÒÅÂȡ τ0ȟ ρωωφȢ 
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Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Tirocinio professionale 1  

Nome del docente  

Nome 
dell'assistente 

$ÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ -ÏéÉÎÉç 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre invernale 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

scuola 
ÄȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 2 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezioni 
Esercitazio

ni 
Seminari 

0 

2 
settimane 

in 
febbraio 

(50 ore) 

0 

Condizioni da 
soddisfare per 
iscrivere 
l'insegnamento e 
superare l'esame 

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÄÅÆÉÎÉÔÁ ÄÁÌ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÄÅÌ ÃÏÒÓÏ 
di studio. Non sono richieste condizioni specifiche per assolvere 
gli oÂÂÌÉÇÈÉ ÐÒÅÖÉÓÔÉ ÄÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȢ 

Correlazione  
L'insegnamento è in correlazione con tutte le materie del 
programma. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Sviluppare la propria competenza professionale per lavorare nella 
ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁȢ   

Competenze attese 

1. analizzare la normativa scolastica riguardante la scuola 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁȾÎÉÄÏ 

2. analizzare gli aspetti gestionali e organizzativi della scuola 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ  



3. descrivere la documentazione pedagogica della scuola 
dell'infanzia 

4. conoscere e descrivere le forme di collaborazione con i 
genitori e con la comunità locale 

5. seguire e descrivere gli aspetti dell'attività formativa nella 
scuola dell'infanzia 

6. ÐÁÒÔÅÃÉÐÁÒÅ ÁÌÌÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ ÏÒÇÁÎÉÚÚÁÔÅ ÎÅÌÌÁ ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 

Argomenti del 
corso 

1. Conoscere il piano e il programma dell'Istituzione prescolare 
nella quale viene svolto il tirocinio.  

2. Conoscere le principali norme (leggi, regolamenti, decreti...) che 
regolano ÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÅÌÌͻ)ÓÔÉÔÕÚÉÏÎÅ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅȢ 

σȢ #ÏÎÏÓÃÅÒÅ ÌȭÏÒÇÁÎÉÚÚÁÚÉÏÎÅ Å ÉÌ ÓÉÓÔÅÍÁ ÄÉ ÇÅÓÔÉÏne della scuola 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 

4. Forme di collaborazione con i genitori, con le istituzioni 
ÄÅÌÌȭÁÍÂÉÅÎÔÅ ÓÏÃÉÁÌÅ Å ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÔÛ ÌÏÃÁÌÅ ɉÐÉÁÎÉÆÉÃÁÚÉÏÎÅȟ ÔÉÐÉ Å 
modalità di collaborazione) 

5. Conoscere il piano e programma annuale e la programmazione 
trimest rale della sezione. 

6. Conoscere la documentazione pedagogica della scuola 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ Å ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÔÒÉÃÅȢ 

7. Offrire assistenza e aiuto alle educatrici in tutte le attività 
giornaliere. 

8. Prendere parte attiva a tutte le attività degli educatori, riunioni, 
consigli, consultazioni, gruppi di lavoro, laboratori, pianificazione e 
programmazione, collaborazione con i genitori e simili. 

ωȢ /ÓÓÅÒÖÁÒÅ Å ÄÅÓÃÒÉÖÅÒÅ ÌȭÁÍÂÉÅÎÔÅ ÅÄÕÃÁÔÉÖÏȟ É ÇÉÏÃÈÉȟ É ÍÅÚÚÉ 
didattici e tutte le attività (libere e organizzate) realizzate nel 
gruppo educativo.  

 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

consegne (seguire 
le attività delle 
educatrici con i 
bambini, informarsi 
sulla 
documentazione 
pedagogica, aiutare 
le educatrici) 

1-6  42 1,5 70% 

Stesura del diario di 
tirocinio  

1-6 14 0,5 30% 



totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Obblighi degli 
studenti 

L'esame non è previsto, ma lo studente/la studentessa deve:  

1. Realizzare il tirocinio nell'Istituzione prescolare prescelta con 
esito positivo e il numero di ore previsto in questo programma 
operativo 

ςȢ 0ÁÒÔÅÃÉÐÁÒÅ ÁÌÌÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ ÏÒÇÁÎÉÚÚÁÔÅ ÄÁÌÌȭÉÓÔÉÔÕÚÉÏÎÅ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅ 
durante il tirocinio.  

3. Stendere il diario di tirocinio  

 

Informazioni ulteriori:  

1. Lo studente/ssa realizza il tirocinio professionale 
nell'istit uzione prescolare prescelta. In tale istituzione gli/le viene 
assegnato un mentore che lo segue nelle sue attività.  

2. Il regolamento del tirocinio e le indicazioni sulla stesura del 
diario che si consegnano agli studenti/esse, determinano il loro 
livello  di competenza e rappresentano la base per formulare il 
ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÄÉ ÒÅÁÌÉÚÚÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌ ÔÉÒÏÃÉÎÉÏȢ 1ÕÅÓÔȭÕÌÔÉÍÏ ÄÅÖÅ 
essere steso dai direttori e dai collaboratori professionali della 
ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁȟ ÉÎÓÉÅÍÅ ÁÌ ÍÅÎÔÏÒÅ ÄÅÌÌÏȾÁ ÓÔÕÄÅÎÔÅȾÅÓÓÁȟ 
seguendo gli esiti formativi previsti.  

3. Terminato il tirocinio gli/le studenti/esse devono consegnare il 
diario da firmare ai responsabili dell'Istituzione tirocinante 
(direttore o pedagogista, mentore). Al massimo un mese dopo 
aver terminato il tirocinio, il di ario deve essere consegnato al 
Responsabile dei corsi di laurea in lingua italiana. 

τȢ 0ÅÒ ÏÇÎÉ ÓÔÕÄÅÎÔÅȾÅÓÓÁ ÌÁ ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ ÉÎÖÉÁ ÁÌÌÁ ÆÁÃÏÌÔÛ 
ÌȭÁÔÔÅÓÔÁÔÏ ÃÈÅ ÃÏÎÆÅÒÍÁ ÌÁ ÒÅÁÌÉÚÚÁÚÉÏÎÅ ÅÆÆÅÔÔÉÖÁ ÄÅÌ ÔÉÒÏÃÉÎÉÏ 
professionale. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ  Per il Tirocinio professionale non è previsto l'esame. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Il regolamento del tirocinio e le indicazioni sulla stesura del diario 
vengono pubblicati sulla pagina web della Facoltà e sulla 
ÐÉÁÔÔÁÆÏÒÍÁ ÐÅÒ ÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ Á distanza. 

Bibliografia 

Testo obbligatorio:  

Castoldi, M.; Damiano, E.; Mariani A. M., (2007), Il mentore. 
Manuale di tirocinio per insegnanti in formazione. Milano: Franco 
Angeli. 

Letture consigliate:  

1. Schön, D. (2006) Formare il professionista riflessivo. Milano: 
Franco Angeli.  

2. Pellerey, M. (2004), Le competenze individuali e il portfolio, 
Milano: RCS libri. 



3. Nigris, E. (2004), La formazione degli insegnanti. Percorsi, 
strumenti, valutazione, Roma: Carocci. 

4. Bredkamp, S. (1996), Kako djecu odgajati: razvojno primjerena 
ÐÒÁËÓÁ Õ ÏÄÇÏÊÕ ÄÊÅÃÅ ÏÄ ÒÏíÅÎÊÁ ÄÏ ÏÓÍÅ ÇÏÄÉÎÅ. Zagreb: 
Educa. 

5. Hansen, K. A.; Kaufman, R-K.; Walsh, K.B., (2004), Kurikulum 
ÚÁ ÖÒÔÉçÅȢ :ÁÇÒÅÂȡ 0ÕéËÏ ÏÔÖÏÒÅÎÏ ÕéÉÌÉĤÔÅ ËÏÒÁË ÐÏ ËÏÒÁËȢ 

6. Slunjski, E. (2003). Devet lica jednog odgajatelja/roditelja. 
Zagreb: Mali profesor. 

7. £ÁÇÕÄȟ -Ȣ ɉςππσɊȢ /ÄÇÁÊÁÔÅÌÊ Õ ÄÊÅéÊÏÊ ÉÇÒÉȢ :ÁÇÒÅÂȡ £ËÏÌÓËÅ 
novine.    

Bibliografia di supporto:  

Concezione programmatica per la scuola dell'infanzia 

Curricolo nazionale per l'educazione della prima infanzia e 
prescolare 

 

 

  



II SEMESTRE 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Lingua italiana 2 

Nome del docente  

Nome 
dell'assistente 

Doc. dÒȢ ÓÃȢ ,ÏÒÅÎÁ ,ÁÚÁÒÉçȟ ÌÅÔÔÒÉÃÅ ÓÕÐÅÒÉÏÒÅ 

Debora Moscarda, assistente 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo della 
realizzazione (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

aula 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

italiano 

Valore in CFU 4 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

30 15 15 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

0ÅÒ ÉÓÃÒÉÖÅÒÅ ÉÌ ÃÏÒÓÏ ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÏÂÂÌÉÇÁÔÏÒÉÏ ÁÖÅÒ ÓÅÇÕÉÔÏ ÉÌ 
ÃÏÒÓÏ ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ,ÉÎÇÕÁ ÉÔÁÌÉÁÎÁ ρȢ 

Correlazione 
dell'insegnamento 

In correlazione con tutti gli altri eventuali corsi che trattano la 
lingua italiana sia sul piano teorico che pratico (in particolare, 
Lingua Italiana 1 e Comunicazione orale nel curricolo integrato) 
nonché con tutti quei corsi che si propongono lo sviluppo della 
creatività. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Obiettivo generale: far acquisire agli studenti una maggiore 
consapevolezza della struttura della lingua, insieme a una 
soddisfacente padronanza dell'italiano nelle sue forme orali e 
scritte, nonché sviluppare la capacità di esprimere con chiarezza e 
coerenza il proprio pensiero sia oralmente che per iscritto 
insieme allo sviluppo dello spirito critico e del gusto.  



Competenze attese 

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:  

1. definire e analizzare la composizione sillabica delle parole e le 
convenzioni per la divisione in sillabe; gli accenti e la loro 
funzione; i fenomeni e le convenzioni grafiche dell'elisione e 
del troncamento; i segni di interpunzione, le loro funzioni e le 
convenzioni per l'uso delle maiuscole; 

2. definire la teoria della comunicazione, i suoi elementi 
fondamentali e il loro funzionamento; 

3. riconoscere un testo e riuscire a classificarlo secondo la 
tipologia di appartenenza tra quelle oggetto del corso; 

4. analizzare un testo: comprenderne il contenuto di superficie e 
più profondo; individuare la struttura (con particolare 
ÒÉÆÅÒÉÍÅÎÔÉ ÁÉ ÄÉÖÅÒÓÉ ÔÉÐÉ ÄÉ ȰÌÅÇÁÍÉȰ ÉÎÔÒÁÔÅÓÔÕÁÌÉɊȟ É ÐÕÎÔÉ-
chiave, punti di forza e lacune, il livello e/o registro linguistico  
ecc.; 

5. manipolare un testo: redigere una sintesi o un riassunto, 
svilupparlo ulteriormente, saperlo accostare ad altri testi 
simili ecc.; 

6. fornire le istruzioni essenziali per la produzione di un testo ad 
eventuali discenti; 

Argomenti del corso 

- Fonologia e grafia: fonemi, grafemi, sillaba, accento, 
collegamento (elisione, troncamento, rafforzamento), 
punteggiatura, maiuscole; 

- Forme della comunicazione: elementi fondamentali, funzioni di 
Jakobson (emittente, ricevente, messaggio, codice, referente, 
canale), contesto, entropia e ridondanza; 

- Testo: riflessioni su testo scritto e testo orale, lingua scritta e 
lingua parlata; le scelte lessicali; finalità di un testo; 

- Parlare davanti a un uditorio (problemi fonetici, prosodici, 
ecc);  

- Caratteristiche fondamentali di un testo: coesione e coerenza; 
ÖÁÒÉ ÔÉÐÉ ÄÉ ȰÌÅÇÁÍÉȱ ÔÅÓÔÕÁÌÉȠ 

- Organizzazione logico-concettuale di un testo;  

- !ÒÇÏÍÅÎÔÏ ÃÅÎÔÒÁÌÅ Å ȰÆÉÌÏ ÄÅÌ ÄÉÓÃÏÒÓÏȱȠ  

- Diverse problematiche relative a livello e registro linguistico; 

- Struttura del testo; 

- Testo narrativo;  

- Testi a carattere referenziale (descrittivo, argomentativo, 
ecc..); 

- Problema dell'efficacia argomentativa di un testo; 

- Scrittura giornalistica (l'articolo di giornale in tutte le sue 
varianti);  



-      Scrittura accademica (relazione seminariale, saggio breve, 
tesine e tesi).                 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L), i laboratori, i 
seminari (S) 

1-6 35 1 10% 

lavori scritti 
(seminario) 1-5 40 2 

60% 

(30%+30%
) 

esame scritto 1-6 37 1 30% 

totale 112 4 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

 

L'attività durante le lezioni  viene valutata nel modo seguente: 

       0% = Non frequenta le lezioni. 

       2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni, 
ovvero non esegue i compiti assegnati più di 2 volte.  

       4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a          
correggere.  

       6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.  

       8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori. 
Partecipa           volentieri alle attività didattiche.  

     10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia        
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î Óempre preparato/a; pone domande e    
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi 
interessanti per il corso.  

 

Il lavoro di seminario  si divide in due parti e si valuta nel modo 
seguente: 

      La stesura del seminario (30%):  

      0% = Il seminario non è stato eseguito 

      6% = Il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, 
ma i contenuti non sono focalizzati, mancano le parti della 
struttura di un seminario, la quantità e la qualità delle fonti usate è 
insufficiente.           

       12% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle 
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è 
casuale e accessoria. Inoltre, il seminario contiene molti errori 



linguistici (lessico           impreciso o generico, errori morfosintattici 
Å ÏÒÔÏÇÒÁÆÉÃÉȟ ÅÒÒÏÒÉ ÎÅÌÌȭÕÓÏ ÄÅÌÌÁ ÐÕÎÔÅÇÇÉÁÔÕÒÁɊȢ 

        18% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle 
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è 
incompleta. Il seminario contiene errori linguistici e strutturali non 
trascurabili.  

        24% = Il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le 
informazioni chiave, la documentazione e le fonti usate sono 
soddisfacenti, ma manca di creatività personale. 

        30% = Il seminario è linguisticamente corretto, la scelta delle 
ÆÏÎÔÉ î ÁÃÃÕÒÁÔÁ Å ÒÉÃÃÁ ÅÄ î ÐÒÅÓÅÎÔÅ ÕÎȭÉÍÐÒÏÎÔÁ ÐÅÒÓÏÎÁÌÉÚÚÁÔÁȢ  

 

      La presentazione del seminario (30%):  

 0% = La preparazione della presentazione non è stata eseguita 

        6% = La presentazione dei contenuti manca di organicità e 
coerenza. Nel presentare i contenuti agli studenti si nota una 
scarsa padronanza della lingua e/o mancanza di efficacia 
espositiva.  

     12% = Nella presentazione riporta molti errori linguistici (che 
non si possono attribuire alla disattenzione) e mette poco cura e 
impegno nell'esporre.  

     18% = L'esposizione è accettabile, ma la presentazione dei 
contenuti è disordinata e incoerente. 

     24%= Nella presentazione non ci sono errori linguistici, 
ÌȭÅÓÐÏÓÉÚÉÏÎÅ î ÐÒÅÃÉÓÁȟ ÃÈÉÁÒÁ Å ÃÏÎÃÉÓa, ma senza apporti creativi 
personali. 

     30% = LȭÅÓÐÏÓÉÚÉÏÎÅ î ÐÒÅÃÉÓÁȟ ÃÏÒÒÅÔÔÁ Å ÃÈÉÁÒÁ Å ÃÏÎÔÉÅÎÅ 
giudizi personali pertinenti e fondati. 

 

,ȭÅÓÁÍÅ ÓÃÒÉÔÔÏ ÆÉÎÁÌÅ si valuta nel modo seguente: 

 da 0% a 50% del punteggio  =  0% del voto 
 da 51% a 60%   = 6% del voto 
 da 61% a 70%   = 12% del voto 
 da 71% a 80%   = 18% del voto 
 da 81% a 90%   = 24% del voto 
 da 91% a 100%   =  30%  del 
voto 
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione  il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100% 
punteggio 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 - 88% 
punteggio 
C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 - 75% punteggio 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 - 62% 
punteggio 



E = 50 - 59,9% 

 

Obblighi degli 
studenti 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve 
dotarsi del materiale di studio essenziale (una grammatica della 
lingua italiana) e partecipare attivamente alla realizzazione 
dell'insegnamento, preparare un seminario in forma cartacea sul 
tema concordato inerente alla materia e presentarlo durante le 
lezioni. Superare l'esame finale scritto. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

!ÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÖÅÎÇÏÎÏ ÅÓÐÏÓÔÉ ÓÕÌÌÅ ÐÁÇÉÎÅ ×ÅÂ 
ÄÅÌÌȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛȢ 

Informazioni 
ulteriori 
sull'insegnamento   

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle 
assenze (circa 4) che non è necessario giustificare. In caso di 
ÕÎȭÁÓÓÅÎÚÁ ÍÁÇÇÉÏÒÅ ÖÉÅÎÅ Á ÍÁÎÃÁÒÅ ÉÌ ÄÉÒÉÔÔÏ ÁÌÌÁ ÆÉÒÍÁ Å ÄÉ 
conseguenza il corso di insegnamento deve essere iscritto 
ÎÕÏÖÁÍÅÎÔÅȢ 'ÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ ÈÁÎÎÏ ÌȭÏÂÂÌÉÇÏ ÄÉ ÓÖÏÌÇÅÒÅ ÇÌÉ ÅÓÅÒÃÉÚÉ 
ÃÈÅ ÖÅÎÇÏÎÏ ÌÏÒÏ ÁÓÓÅÇÎÁÔÉ Å ÐÒÅÓÅÎÔÁÒÎÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÁÌÌȭÉÎÃÏÎÔÒÏ 
successivo. Gli studenti sono tenuti a eseguire i seminari da 
consegnare alla docente per la correzione. A correzione avvenuta i 
seminari devono essere presentati oralmente davanti agli altri 
ÓÔÕÄÅÎÔÉȢ !ÌÌÁ ÆÉÎÅ ÄÅÌ ÓÅÍÅÓÔÒÅ ÓÉ ÁÃÃÅÄÅ ÁÌÌȭÅÓÁÍÅ ÓÃÒÉÔÔÏ 
(massimo 4 volte) soltanto se nel corso del semestre è stato 
ottenuto il  30% del voto finale. Il voto finale complessivo 
ÃÏÍÐÒÅÎÄÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ 
durante le lezioni, della stesura e della presentazione del lavoro di 
ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÓÃÒÉÔÔÏȢ 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

Sensini, M. (1996)  Il sistema della lingua, Mondadori, Milano 
(pp.330-570). 

Letture consigliate:  

Palazzo, A., Ghilardi, M. (2005)  A chiare lettere, Marco Derva, 
Torino. 

Sensini, M. (1967) Prove d'ingresso, esercizi e verifiche, 
Mondadori, Milano. 

Sensini, M. (1997) La grammatica della lingua italiana, Mondadori, 
Milano. 

Venturi, C. (2002) Proposte di grammatica italiana, Zanichelli, 
Milano. 

Della Casa, M. (1989) Lingua, testo, significato, Editrice La Scuola, 
Brescia. 

Altieri Biagi, M.L., Heilmann, L. (2001) La lingua italiana, Mursia, 
Milano. 



Esposito, G. (1999) Per un nuovo insegnamento della grammatica, 
SEI, Torino. 

Bibliografia di supporto:  

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Lingua inglese 2 

Nome del docente  

Nome 
dell'assistente 

IÚÖȢ ÐÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ -ÁÕÒÏ $ÕÊÍÏÖÉç  

!ÄÒÉÁÎÁ "ÅÌÅÔÉçȟ ÁÓÓÉÓÔÅÎÔÅ  

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via 
Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua inglese 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Non ci sono condizioni particolari per l'iscrizione, mentre per 
superare l'esame, è necessario essere capaci di comprendere la 
bibliografia in lingua inglese. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Lingua inglese I, Lingua croata I e II, come pure gli insegnamenti a 
sfondo pedagogico-psicologico che gli studenti seguono in lingua 
materna. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Ampliare la conoscenza acquisita in precedenza (livello scuola 
media superiore) della lingua inglese con l'accento su 
un'esercitazione intensificata di tutte e quattro le abilità 
linguistiche (ascolto, produzione orale, lettura, produzione 
scritta). 

Competenze attese 

1. distinguere le strutture grammaticali di base nella lingua 
inglese, necessarie per una quotidiana comunicazione scritta 
o orale, e applicarle con proprietà in un determinato contesto 
d'uso della lingua inglese scritta o orale 



2. migliorare l'abilità d'ascolto e d'analisi mediante l'uso di 
materiale audio autentico 

3. esprimere oralmente in modo corretto le proprie opinioni, 
partecipare alle discussioni e alle conversazioni 

4. migliorare le abilità di lettura e la pronuncia 
5. scrivere correttamente diversi tipi di testo 

Argomenti del 
corso 

1. Body language (the present perfect) 

2. Varieties of English, writing a letter of enquiry 

3. New York  (The passive) 

4. Inventing tomorrow, writing a short story  

5. Measuring the risks (relative clauses) 

6. Emergency fitness, writing a message and an informal letter 

7. Into the wild (first and second conditional) 

8. If you were in their shoes, writing a discursive composition 

9. Running out of time (reported speech) 

10. What next, writing a letter of application 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 

(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L), le esercitazioni 
(E) 

1. ɀ 5. 22 0.8 0% 

consegne (compiti 
per casa) 

1., 3., 4. 5. 12 0.4 20% 

verifica continuata 
del sapere  

1., 3., 5. 10 0.3 20% 

due verifiche 
parziali  

1. - 5. 40 1.5 2 x 30% 

totale 84 3 100% 

Obblighi degli 
studenti 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:  

1. Frequentare più di 70% delle lezioni.  
2. Portare regolarmente il materiale didattico necessario (libro 

dello studente, libro degli esercizi e grammatica) e fare i 
compiti. 

3. Superare due verifiche parziali (gli studenti che non le hanno 
superate devono iscriversi all'esame scritto in uno degli appelli 
regolari o straordinari). 



!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

 

Bibliografia 

Testi d'esame:  

Gude, K. (2011): New Matrix, Intermediate,Student' book, OUP 
Gude, K. (2011): New Matrix, Intermediate,Workbook book, OUP 
Letture consigliate:  
Murphy, R. (2007): English Grammar in Use, Cambridge University 
Press 
Eastwood, J. (2009): Oxford Learner's Grammar ɀ Grammar Finder 
, OUP 
Eastwood, J. (2009): Oxford Learner's Grammar ɀ Grammar 
Builder , OUP 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Lingua tedesca 2 

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

-ÁÒÉÅÔÁ $ÊÁËÏÖÉçȟ ÌÅÔÔÒÉÃÅ ÓÕÐÅÒÉÏÒÅ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnamen
to 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via 
Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua tedesca /italiana 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

!ÖÅÒ ÓÅÇÕÉÔÏ ÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ Å ÓÕÐÅÒÁÔÏ ÌȭÅÓÁÍÅ ÄÉ ,ÉÎÇÕÁ ÔÅÄÅÓÃÁ 
1. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

L'insegnamento è in correlazione con Lingua tedesca 1. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

L'obiettivo fondamentale dell'insegnamento comprende 
ÌȭÁÍÐÌÉÁÍÅÎÔÏ ÐÅÒÍÁÎÅÎÔÅ ÄÅÌ ÌÅÓÓÉÃÏ ÐÅÄÁÇÏÇÉÃÏ ÄÉ ÂÁÓÅ Å ÌÏ 
sviluppo delle competenze linguistiche con l'accento 
sull'esercitazione intensificata di tutte le abilità linguistiche 
(ascolto, parlato, lettura e scrittura).  

Competenze attese 

1. Acquisire il sapere e le abilità linguistiche necessari per la 
professione secondo il livello A2 del QCER per le lingue 

2. Leggere, comprendere e interpretare oralmente i testi a livello 
A2 

3. Applicare correttamente le norme grammaticali che regolano il 
funzionamento della lingua tedesca nello scritto e 
nell'espressione orale  

4. Sviluppare le abilità linguistiche per la comunicazione orale e 
scritta a livello A2  

5. Applicare il sapere acquisito, presentarlo (oralmente e per 
iscritto) e discutere sui temi scelti a livello A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Argomenti del 
corso 

1. Frühes Fremdsprachenlernen 
2. Module zum Hören 
3. Module zum Sehen 
4. Module zum Spüren 
5. Module zum Riechen und Schmecken 
 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  
(cancellare le 
opzioni non 
scelte)  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire e 
partecipare alle 
lezioni (L) e alle 
esercitazioni (E) 

1-5 34 1,2 20 % 

consegne 
individuali (compiti 
per casa, ricerche 
scritte o orali, saggi 
scritti e orali, 
schede, portfolio 
linguistico), attività 
didattiche (in aula, 
all'aperto, nei 
laboratori), 
progetto 

1-5 11 0,4 30 % 

verifiche parziali 
(orali o scritte) 

1-5 11 0,4 20 % 

esame (orale, 
scritto)  

1-5 28 1 30 % 

totale 84 3 100 % 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
Le esercitazioni e i compiti  si valutano nel modo seguente: 
       0% = Non partecipa alle esercitazioni. 
       5% = Partecipa alle esercitazioni, ma la preparazione è 
incompleta ɀ compie errori gravi.  
       10% = Partecipa alle esercitazioni, ma la preparazione è 
incompleta ɀ compie errori lievi.  
       15% = Si prepara regolarmente, la preparazione è corretta. 
       20% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia        
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î ÓÅÍÐÒÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÏȾÁȢ  
 
Le verifiche parziali si valutano nel modo seguente: 
      da 0 a 50% di risposte esatte = 0% del voto 
      da 51% a 60% =   4% del voto 
      da 61% a 70% =   8% del voto 
      da 71% a 80% =  12% del voto 
      da 81% a 90% =  16% del voto 
      da 91% a 100% = 20% del voto 
 
,ȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ si valuta nel modo seguente: 
      da 0 a 50% di risposte esatte = 0% del voto 
      da 51% a 60% =    6% del voto 



      da 61% a 70% =   12% del voto 
      da 71% a 80% =   18% del voto 
      da 81% a 90% =   24% del voto 
      da 91% a 100% = 30% del voto 
 
Lo studente può accedere all'esame finale soltanto se ha assolto a 
tutti gli obblighi (esercitazioni, compiti, presentazione, portfolio) e 
ha ottenuto per tali attività una valutazione positiva.  
 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Nel corso delle lezioni lo 
studente può conseguire il 70% del voto tramite esercitazioni e 
compiti individuali valutati positivamente.  
Aver superato ÉÎ ÍÏÄÏ ÐÏÓÉÔÉÖÏ ÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÓÃÒÉÔÔÏ ÐÅÒÍÅÔÔÅ ÁÌÌÏ 
studente di accedere a quello orale quando otterrà il voto finale. 
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione  il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100% 
del voto 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 - 88%   
del voto 
C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 - 75%   del voto 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 - 62%   
del voto  
E = 50 - 59,9% 
 

Obblighi degli 
studenti 

Per poter superare l'esame, lo studente/la studentessa deve:  
1. Frequentare le lezioni e le esercitazioni, prepararsi per le 
lezioni, partecipare attivamente al processo di apprendimento 
realizzando presentazioni e partecipando alle discussioni, 
compilare il portfolio  linguistico.  
2. Partecipare alla verifica parziale nel corso della verifica 
continuata del sapere.  
3. Superare l'esame scritto e orale. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Il docente può modificare il syllabus in base al presapere degli 
studenti.  

Bibliografia 

Testi d'esame :  
1. Glas-Peters, S., Prude, A. Reimann, M.: Menschen, Deutsch als 

Fremdsprache, Lehrbuch, Hueber Verlag , Ismaning, 2015 
2. Glas-Peters, S., Prude, A. Reimann, M.: Menschen, Deutsch als 

Fremdsprache, Arbeistbuch, Hueber Verlag , Ismaning, 2015 
3. Eine von der Lehrerin erstellte und laufend 

wechselnde/aktualisierte Sammlung von Texten und Übungen 
4. M. Reimann - Grundstufengrammatik für Deutsch als 

Fremdsprache, Hueber  
 
Letture consigliate:  



Un articolo legato alla professione a scelta 
Bibliografia di supporto:  
*ÁËÉç-Hurm:  Hrvatsko-ÎÊÅÍÁéËÉ ÒÊÅéÎÉËȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ 
ultima edizione 
*ÁËÉç-Hurm:  .ÊÅÍÁéËÏ-ÈÒÖÁÔÓËÉ ÒÊÅéÎÉËȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ 
ultima edizione 
Indirizzi Internet: www.deutschland-panorama.de, 
www.deutschland.de, www.dw-world.de,  www.vitaminde.de,  
http://www.kindergarten -workshop.de, 
www.entdeckungskiste.de 

 
 
  

http://www.deutschland-panorama.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.kindergarten-workshop.de/
http://www.entdeckungskiste.de/


PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Lingua croata 2  

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

Izv. prof.  dr. sÃȢ (ÅÌÅÎÁ 0ÁÖÌÅÔÉç 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnam
ento 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔ
o (altre lingue 
possibili) 

lLingua croata 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Conoscere la lingua croata a livello B1 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Lingua croata 1 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Conoscere le regole grammaticali e ortografiche della lingua 
ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÃÒÏÁÔÁ Å ÁÃÑÕÉÓÉÒÅ ÌÁ ÃÏÍÐÅÔÅÎÚÁ ÄÅÌÌȭÕÓo corretto dei 
saperi appresi nella comunicazione quotidiana in lingua croata. 

Competenze attese 

1. applicare le regole grammaticali e ortografiche della lingua 
croata 

2. individuare gli errori nella produzione orale e scritta  
3. applicare le conoscenze linguistiche assimilate in diverse 

situazioni comunicative 
4. stendere testi scritti coerenti 
5. usare in modo autonomo il manuale di grammatica e 

ortografia 

Argomenti del 
corso 

1. Nozioni base di fonologia, morfologia e sintassi  della lingua 
croata. 
2. Livello di competenza lessicale della lingua croata standard. 
3. Regole ortografiche 



Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività de gli 
studenti  
(cancellare le 
opzioni non 
scelte)  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L) e le 
esercitazioni (E) 

1-4 30 1 20% 

esame scritto 1.,2.,5. 28 1 30% 

consegne (compiti 
scritti)  

2.-5. 13 0,5 25% 

verifica parziale 1.,2. 13 0,5 25% 

totale 84 3 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
Presenza alle lezioni  
Le frequenza delle lezioni è obbligatoria. 
 
,Á ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭ ÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ ÓÃÒÉÔÔÁ: 
       0% = Non ha eseÇÕÉÔÏ ÌȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅȢ 
       ρυϷ Ѐ ,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ î ÅÓÅÇÕÉÔÁ ÐÁÒÚÉÁÌÍÅÎÔÅȢ  
       ςπϷ Ѐ ,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ î ÉÎ ÇÒÁÎ ÐÁÒÔÅ ÅÓÅÇÕÉÔÁȢ 
       ςυϷ Ѐ ,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ î ÅÓÅÇÕÉÔÁ ÃÏÍÐÌÅÔÁÍÅÎÔÅȢ  
 
La verifica parziale si valuta nel modo seguente: 
      meno di 50% di risposte esatte = 0% del voto 
      da 51% a 60% =   5% del voto 
      da 61% a 70% =   10% del voto 
      da 71% a 80% =   15% del voto 
      da 81% a 90% =   20% del voto 
      da 91% a 100% =  25% del voto 
 
,ȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ si valuta nel modo seguente: 
     meno di 50% di risposte esatte = 0% del voto 
     da 51% a 60% =    6% del voto 
     da 61% a 70% =   12% del voto 
     da 71% a 80% =   18% del voto 
     da 81% a 90% =   24% del voto 
     da 91% a 100% = 30% del voto 
 
Secondo il Regolamento sulla  valutazione  il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100% 
del voto  
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 - 88%   
del voto 
C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 - 75%   del voto 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 - 62%   
del voto 
E = 50 - 59,9% 

Obblighi degli 
studenti 

0ÅÒ ÓÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌȭÅÓÁÍÅȟ ÌÏ ÓÔÕÄÅÎÔÅȾÌÁ ÓÔÕÄÅÎÔÅÓÓÁ ÄÅÖÅȡ  
ρȢ )ÓÃÒÉÖÅÒÓÉ ÁÌÌÁ ÐÉÁÔÔÁÆÏÒÍÁ ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ Á ÄÉÓÔÁÎÚÁ ɉÅ-
learning) al più tardi nella seconda settimana di lezione.                 



ςȢ 3ÖÏÌÇÅÒÅ ÌȭÅÓÅÒÃÉÚÉÏ ÓÃÒÉÔÔÏ ÁÓÓÅÇÎÁÔÏȢ 
3. Superare la verifica parziale. 
4. Superare l'esame scritto al termine delle lezioni. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

I materiali per le lezioni, i seminari e le esercitazioni individuali  
vengono pubblicati sulla piattaforma per l'insegnamento a 
distanza (e-learning).  
Molte informazioni importanti saranno fornite agli studenti/esse 
solo durante le lezioni. Al di fuori delle lezioni gli studenti saranno 
informati sulla materia di insegnamento attraverso il forum 
principale del docente sul portale per l'insegnamento a distanza. 
Tali informazioni saranno automaticamente inviate alle e-mail 
degli studenti/esse inclusi/e nell'insegnamento a distanza. Le 
informazioni che non sono specifiche solo per questo 
insegnamento, potranno essere trovate nella bacheca e sulle 
pagine web della Facoltà. 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
ρȢ -Ȣ IÉÌÁĤ--ÉËÕÌÉçȟ -Ȣ 'ÕÌÅĤÉç -ÁÃÈÁÔÁ É 3Ȣ ,ÕÃÉÊÁ 5ÄÉÅÒȡ 
Razgovarajte s nama!ȟ ÕÄĿÂÅÎÉË É ÖÊÅĿÂÅÎÉÃÁ ÚÁ ÖÉĤÅ ÐÏéÅÔÎÉËÅ 
(B1/B2), FF press, Zagreb, 2014.  
2. S. Ham: £ËÏÌÓËÁ ÇÒÁÍÁÔÉËÁ ÈÒÖÁÔÓËÏÇÁ ÊÅÚÉËÁȟ £ËÏÌÓËÁ knjiga,  
Zagreb, 2000. 
3. Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Zagreb, 2013. 
4. S. L. Udier: Razgovarajte s nama B2 ɀ C1, FF Press, Zagreb, 2014.  
Letture consigliate:  
ρȢ 6Ȣ !ÎÉçȡ Veliki rjeénik hrvatskoga jezika, NL, Zagreb, 2003. 
ςȢ !Ȣ "ÉéÁÎÉç É ÄÒȢ ȡ !Ȣ &ÒÁÎéÉçȟ ,Ȣ (ÕÄÅéÅËȟ -Ȣ -ÉÈÁÌÊÅÖÉçȡ Pregled 
povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Croatica, Zagreb, 
2013. 
σȢ 3Ȣ 4ÅĿÁËȟ 3Ȣ "ÁÂÉçȡ Gramatika hrvatskoga jezikaȟ £+ȟ :ÁÇÒÅÂȟ 
2000. 
4. M. Cesarec: 5éÉÍÏ ÈÒÖÁÔÓËÉ ɀ gramatiéËÁ ÖÊÅĿÂÅÎÉÃÁ I. dio, FF 
Press, Zagreb, 2003.  
υȢ -Ȣ IÕÂÒÉçȟ -ÁÒÉÎÁȟ -Ȣ "ÁÒÂÁÒÏĤÁ-£ÉËÉçȡ 0ÒÁËÔÉéÎÉ ÐÒÁÖÏÐÉÓ Ó 
ÖÊÅĿÂÁÍÁ É ÚÁÄÁÔÃÉÍÁȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ςππτȢ 

 
  



02/'2!--!:)/.% /0%2!4)6! 0%2 ,ͻ).3%'.!-%.4/ $)ȣ 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Pedagogia della famiglia  

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

$ÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ -ÁÒÉÎÁ $ÉËÏÖÉç 
Dott.ssa Elisabetta Madriz 
Dott.ssa Gina Chianese 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio 
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula  
(Via Ronjgov 1) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

italiano  

Valore in CFU 3 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

) ÐÒÅÒÅÑÕÉÓÉÔÉ ÐÅÒ ÌͻÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÉÄÁÔÔÉÃÁ ÓÏÎÏ ÄÅÔÅÒÍÉÎÁÔÉ 
dalle disposizioni del programma del Corso di studio per 
l'ammissione ai successivi anni di studio. Per accedere 
ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÎÏÎ ÃÉ ÓÏÎÏ ÐÒÅÒÅÑÕÉÓÉÔÉȢ 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Pedagogia generale, Psicologia generale, Filosofia dell`educazione 
ed etica della professione docente, Sociologia dell'educazione 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire i concetti fondamentali della famiglia intesa come 
categoria sociale importante per lo sviluppo e l'educazione dei 
bambini 

Competenze attese 

1. definire i vantaggi qualitativi della famiglia contemporanea ed 
essere attivo nell'ambito del ruolo professionale e a livello 
personale  
ςȢ ÐÒÏÍÕÏÖÅÒÅ ÌÅ ÃÏÎÏÓÃÅÎÚÅ ÓÕÌÌͻÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ 
familiare come elemento fondamentale nello sviluppo delle 
persone 
3. analizzare le funzioni educative delle famiglie contemporanee 
in modo da instaurare delle correlazioni e collaborazioni tra le 
istituzioni prescolari e la famiglia 
4. analizzare le recenti conoscenze sull'infanzia cogliendo la 
correlazione interattiva tra i bambini e l'ambiente (l'ambiente 
dell'educazione) nei processi di sviluppo delle correlazioni tra gli 
adulti e i bambini 



Argomenti del corso 

1. I fondamenti teorici dell'Educazione familiare (le finalità, gli 
obiettivi e il campo di studio; la posizione nel sistema delle scienze 
dell'educazione) 2. La famiglia come nucleo sociale fondamentale 
(tipologia delle famiglie; la famiglia contemporanea) 
3. La famiglia come comunità educativa (la funzione fondamentale 
ÄÅÌÌÁ ÆÁÍÉÇÌÉÁ ÎÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅȡ ÉÌ ÒÕÏÌÏ ÄÅÌÌÁ ÍÁÄÒÅ Å ÄÅÌ ÐÁÄÒÅ 
nell'educazione del bambino) 
4. L'apertura della famiglia verso l'ambiente sociale  
5. Il ruolo dei genitori nella preparazione del bambino per la scuola  

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

Competenz
e da 
acquisire  

Or
e 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

Frequenza L, S 1. ɀ 4. 23 0,8 10 % 

Lavoro di seminario 1. ɀ 4. 28 1 40 % 

Esame scritto 1. ɀ 4. 33 1,2 50 % 

Totale 84 3 100 % 

Ulteriori informazioni sui criteri di valutazione:  
Gli studenti/le studentesse dovranno scrivere un lavoro di 
ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ ɉςπϷɊ Å ÐÒÅÓÅÎÔÁÒÌÏ ɉςπϷɊ ÎÅÌÌȭÁÍÂÉÔÏ ÄÅÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉ 
davanti a un gruppo di studenti/studentesse (PPT) secondo 
l'orario delle presentazioni stabilito. 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve: 
1. Presenziare alle lezioni più del 70%. Nel caso in cui gli studenti 
dovessero avere dal 30% al 50% di assenze, sarà loro obbligo 
realizzare dei lavori di seminario aggiuntivi. Nel caso in cui le 
assenze dovessero superare il 50%, non potranno essere 
assegnati i CFU corrispondenti a questo insegnamento e gli 
studenti non potranno accedere all'esame. 
2. Scrivere e presentare un lavoro di seminario. 
3. Superare l'esame finale orale. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Vengono pubblicati all'inizio dell'anno accademico sulle pagine 
web dell'Università e nel sistema ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento  

I materiali delle lezioni e dei seminari saranno pubblicati sulle 
pagine dell'e-learning. 

Testi di riferimento 

Testi d'esame:  
1. Catarsi, E. (a cura di) (2007). Educazione familiare e pedagogia 
della famiglia: quali prospettive? Tirrenia: Edizioni del Cerro. 
1. Milani, P. (ed.) (2001). Manuale di educazione familiare. 
Ricerca, 
intervento, formazione. Trento: Edizioni Erickson. 
2. Simeone, D. (2008). Educare in famiglia. Indicazioni 
pedagogiche per lo sviluppo dell'empowerment familiare. Brescia: 
La Scuola. 
 
Testi consigliati:  



1. Saggi della Rivista Italiana di Educazione familiare 
 
Testi di supporto:  
1. La legge della famiglia della Reppublica di Croazia 

 
  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnament
o 

4)# ÎÅÌÌͻÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÁ ÐÒÉÍÁ ÉÎÆÁÎÚÉÁ Å ÌȭÅÔÛ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅ 

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

ÄÏÃȢ ÄÒȢÓÃȢ )ÖÁÎ 0ÏÇÁÒéÉç 
Dott. Tommaso Mazzoli 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnament
o 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via 
Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezion
i 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Il presapere è definito dal programma del corso di laurea. 

Correlazione 
dell'insegnament
o 

Nozioni di informatica, Pedagogia generale, tutte le didattiche 

Obiettivo 
generale 
dell'insegnament
o 

Acquisire conoscenze di base per l'applicazione delle TIC nel 
proprio lavoro nelle istituzioni prescolari in modo creativo e basato 
ÓÕÌÌȭÁÐÐÒÏÃÃÉÏ ÄÉÄÁÔÔÉÃÏ-metodologico nonché per saper scegliere le 
strategie, i metodi e le forme più innovative (supportate dalle TIC) 
di lavoro educativo-istruttivo con i bambini.  

Competenze 
attese 

1. utilizzare correttamente la terminologia nel campo delle TIC 
nonché sintetizzare le conoscenze e le capacità dell'uso delle 
TIC e utilizzarle in altri insegnamenti 

2. applicare le TIC nel risolvere problemi concreti di carattere 
didattico-metodologico nel processo di apprendimento  

3. usare le TIC nelle attività di comunicazione scritta, orale e non 
verbale nel contesto dello spazio scolastico, organizzato in 
modo funzionale e stimolante per l'apprendimento e il gioco 
dei bambini con il computer in accordo con le regole 
ergonomiche  



4. analizzare i vantaggi e gli svantaggi qualitativi dell'uso del 
computer nell'educazione prescolare per creare (in 
collaborazione con gli esperti di TI) nuovi software didattici ad 
uso dei bambini nel gioco e nell'apprendimento 

5. saper utilizzare i programmi per la creazione di presentazioni 
usando elementi multimediali  

6. valutare correttamente i  contenuti dei programmi 
multimediali per l'infanzia  

Argomenti del 
corso 

Lezioni: 
1. Concetti fondamentali riguardanti il campo delle tecnologie 
informatico-comunicative  
2. Rapporto tra l'informazione e il sapere  
3. Processo di comunicazione, modelli di comunicazione  
4. Vantaggi e svantaggi dell'uso del computer nell'istituzione 
prescolare  
5. Indicazioni pedagogico-didattiche sull'uso delle TIC 
nell'educazione prescolare  
6. Bambino e il computer 
7. Regole ergonomiche dell'uso del computer nella prima infanzia e 
l'età prescolare  
8. Nuove competenze dell'educatore per l'applicazione delle TIC 
nell'educazione prescolare nel contesto delle otto competenze 
chiave necessarie per vivere nella società della conoscenza  
9. Applicazione delle TIC nella creazione della presentazione 
multimediale  
10. Caratteristiche di una presentazione di qualità  
11. Programmi educativi e giochi digitali  
 
Esercitazioni: 
1. Introduzione all'applicazione Prezi 
2. Aggiungere riquadri e creare percorsi in Prezi 
3. Introduzione all'applicazione Pixlr 
4. Strumenti principali di Pixlr 
5. Ritoccare le immagini in Pixlr 
6. Effetti speciali in Pixlr 
7. Introduzione a Weebly. Raccomandazioni per un buon web 
design 
8. Cartellone multimediale digitale/poster - Glogster ɀ introduzione 
9. Cartellone multimediale digitale /poster - Glogster ɀ 
pubblicazione 
10. Cartellone multimediale digitale /poster - Glogster ɀ 
inserimento di oggetti e pubblicazione 
11. Creazione e design di siti Weebly web  
12. Elementi dei siti Weebly web  
13. Elementi multimediali Weebly e pubblicazione del proprio sito 
web 
 

Attività 
pianificate, metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di 

 
Attività degli 
studenti  
 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessi v
o 



verifica e 
valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

seguire le lezioni (L) 
e le esercitazioni (E) 

1. ɀ 6. 23 0,8 10% 

consegne 
individuali  1. ɀ 6. 28 1 

40% 
(20% + 
20%) 

esame (scritto) 1. ɀ 6.  33 1,2 50% 

totale 84 3 100% 

Obblighi degli 
studenti 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve: 
1. Frequentare e partecipare attivamente alle lezioni a le 

esercitazioni.  
2. Creare in modo autonomo e presentare due brevi 

compiti/esercitazioni utilizzando le TIC. 
Nota: (vale per il punto 2) Lo/a studente/studentessa deve 
eseguire in tempo i compiti/esercitazioni individuali assegnati. Se 
non esegue le consegne entro il termine fissato, perde il diritto ai 
ÃÒÅÄÉÔÉ ÐÒÅÖÉÓÔÉ ÐÅÒ ÌÁ ÍÁÔÅÒÉÁ ÎÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÉÎ ÃÏÒÓÏȢ ) 
termini fissati per questo insegnamento vanno rispettati.   
3. Sostenere l'esame scritto. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnament
o   

I materiali per le lezioni e i seminari vengono pubblicati sulla 
piattaforma per l'insegnamento a distanza. 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
1. Rasetti, M., (2001). Il computer nella scuola dell'infanzia. 
Esperienze didattiche con l'aiuto delle nuove tecnologie (con allegato 
CD-Rom), Pisa: Edizioni del Cerro. 
2. Musilli, G. (2013). I software autore per la didattica. Percorsi 
creativi nella scuola primaria. Milano: Ledizioni. 
3. Laschi R., Riccioni, A., (2010). Calcolatori & formazione. I primi 
cinquant'anni, Milano: Franco Angeli Editore. 
 
Letture consigliate:  
1. Roiazzi, C., Burchiellaro, E. (2005). Il computer va in classe, 
Brescia: La scuola.  
ςȢ -ÁÒÉÎËÏÖÉçȟ 2Ȣ ɉςππτɊȟ )ÎÔÅÌÉÇÅÎÔÎÉ ÓÕÓÔÁÖÉ ÚÁ ÐÏÕéÁÖÁÎÊÅȟ :ÁÇÒÅÂȟ 
(ÒÖÁÔÓËÁ ÚÁÊÅÄÎÉÃÁ ÔÅÈÎÉéËÅ ËÕÌÔÕÒÅȢ ɉ/ÄÁÂÒÁÎÁ ÐÏglavlja) 
σȢ .ÊÅÇÏÖÁÎȟ )Ȣ ɉςπππɊȟ )ÎÔÅÒÎÅÔ ȡ ÐÒÉÒÕéÎÉË ÚÁ ÐÒÉÍÊÅÎÕ ÒÁéÕÎÁÌÁȢ 
:ÁÇÒÅÂȡ 0ÕéËÏ ÏÔÖÏÒÅÎÏ ÕéÉÌÉĤÔÅȢ ɉ/ÄÁÂÒÁÎÁ ÐÏÇÌÁÖÌÊÁ υɊ 
τȢ 4ÁÔËÏÖÉçȟ .Ȣȟ -ÏéÉÎÉçȟ 3Ȣ ɉςπρςɊȟ 5éÉÔÅÌÊ ÚÁ ÄÒÕĤÔÖÏ ÚÎÁÎÊÁȢ 
Pedagogijske i tehnologijske paradigme bolonjskog procesa. Pula: 
3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ *ÕÒÊÁ $ÏÂÒÉÌÅ Õ 0ÕÌÉ /ÄÁÂÒÁÎÁ ÐÏÇÌÁÖÌÊÁ ÏÄ ÓÔÒȢ ρπχ-161. 
υȢ 4ÅĿÁËȟ MȢ ɉςππςɊȟ 0ÒÅÔÒÁĿÉÖÁÎÊÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÊÁ ÎÁ )ÎÔÅÒÎÅÔÕȢ :ÁÇÒÅÂȡ 
(ÒÖÁÔÓËÁ ÓÖÅÕéÉÌÉĤÎÁ ÎÁËÌÁÄÁȢ 
 
Bibliografia di supporto:  
1. Barker, L. L. (1997), Communication. New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc., Englewood Cliffs. 



ςȢ "ÁÒÎÅÓȟ +Ȣȟ -ÁÒÁÔÅÏȟ 2Ȣ #Ȣȟ  &ÅÒÒÉÓȟ 3Ȣ 0Ȣȡ 0ÏÕéÁÖÁÎÊÅ É ÕéÅÎÊÅ Ó 
internetskom generacijom 
(http://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/3 ) 
3. CARNet. Nacionalni portaÌ ÚÁ ÕéÅÎÊÅ ÎÁ ÄÁÌÊÉÎÕ ͼ .ÉËÏÌÁ4ÅÓÌÁͼȢ 
(http://www.carnet.hr/nacionalni_portal_za_udaljeno_ucenje_niko
la_tesla.) 
τȢ #!2.ÅÔȢ £ËÏÌÓËÁ ÕéÉÌÉÃÁ ɉhttp://www.carnet.hr/skolska_ucilica . 
Dovedan, Z. Nove tehnologije i obrazovanje, Informatologia, vol. 36, 
1, 2003, str. 54-57. 
υȢ 'ÏÒÄÏÎȟ $Ȣȟ 6ÏÓȟ *Ȣ ɉςππρɊȟ 2ÅÖÏÌÕÃÉÊÁ Õ ÕéÅÎÊÕ - kako promijeniti 
ÎÁéÉÎ ÎÁ ËÏÊÉ ÓÖÉÊÅÔ ÕéÉȢ Zagreb: Educa. 
6. Hargadon, S. Educational Networking: The important role Web 
2.0 will play in education. 
(http://www.stevehargadon.com/2009/12/socialnetworking -in-
education.html.) 
χȢ -ÁÔÉÊÅÖÉçȟ -Ȣ ɉςππχɊȟ )ÎÔÅÒÎÅÔȟ ÏÓÏÂÎÁ ÒÁéÕÎÁÌÁ É ÎÏÖÁ ÏÂÒÁÚÏÖÎÁȟ 
ÓÒÅÄÉÎÁȢ 5ȡ 0ÒÅÖÉĤÉçȟ 6Ȣȟ £ÏÌÊÁÎȟ .Ȣ (ÒÖÁÔÉçȟ .Ȣ ɉÕÒȢɊȟ 0ÅÄÁÇÏÇÉÊÁȡ Ð 
ÒÅÍÁ ÃÊÅÌÏĿÉÖÏÔÎÏÍ ÏÂÒÁÚÏÖÁÎÊÕ É ÄÒÕĤÔÖÕ ÚÎÁÎÊÁȢ :ÁÇÒÅÂȡ :ÁÖÏÄ ÚÁ 
ÐÅÄÁÇÏÇÉÊÕ É £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ ÓÔÒȢρυω-172. 
8. Manuali di informatica per la scuola primaria con CD. 
ωȢ 0ÉÖÅÃȟ -Ȣȡ )ÇÒÁ É ÕéÅÎÊÅȡ0ÏÔÅÎÃÉÊÁÌÉ ÕéÅÎÊÁ ËÒÏÚ ÉÇÒÕ 
(http://www.carnet.hr/casopis/49/clanci/1)  
ρπȢ 0ÉÖÁÃȢ *ȢɉςπππɊȟ )ÎÏÖÁÔÉÖÎÏÍ ĤËÏÌÏÍ Õ ÄÒÕĤÔÖÏ ÚÎÁÎÊÁȢ :ÁÇÒÅÂȡ 
(ÒÖÁÔÓËÉ ÐÅÄÁÇÏĤËÏ-ËÎÊÉĿÅÖÎÉ ÚÂÏÒȢ 
ρρȢ £ÁÖÌÅȟ 3Ȣ ɉςππρɊȟ )ÎÔÅÒÎÅÔȢ 2ÉÊÅËÁȡ !ÄÁÍÉçȢ 

 
 
  

http://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/3
http://www.carnet.hr/nacionalni_portal_za_udaljeno_ucenje_nikola_tesla
http://www.carnet.hr/nacionalni_portal_za_udaljeno_ucenje_nikola_tesla
http://www.carnet.hr/skolska_ucilica
http://www.stevehargadon.com/2009/12/socialnetworking-in-education.html
http://www.stevehargadon.com/2009/12/socialnetworking-in-education.html


PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Cultura musicale 

Nome del docente  
Nome dell'assistente 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin 
-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç "ÒÁÊËÏÖÉçȟ ÌÅÔÔÒÉÃÅ ÓÕÐÅÒÉÏÒÅ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegname
nto 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula, sala da 
concerto 
teatro 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔ
o (altre lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Non ci sono condizioni specifiche per l'iscrizione. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Laboratorio di musica 1 e 2, Didattica della cultura musicale nel 
curriculum integrato 1 e 2, Nozioni di canto orale, Laboratorio 
musicale creativoȢ ,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ #ÕÌÔÕÒÁ ÍÕÓÉÃÁÌÅ î ÉÎ 
correlazione con la Didattica della cultura artistica nel curricolo 
integrato, Didattica della cinesiologia nel curricolo integrato e con 
l'insegnamento Attività con i bambini iperdotati, creando un 
approccio attuale unico all'istruzione di base. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire i concetti fondamentali della cultura musicale come 
pure la rispettiva terminologia basata sulla storia della musica, 
ÎÏÎÃÈï ÓÖÉÌÕÐÐÁÒÅ ÌÅ ÃÏÍÐÅÔÅÎÚÅ ÄȭÁÓÃÏÌÔÏ ÇÅÎerali e specifiche 
(percezione, analisi, comprensione, sistemazione). 

Competenze attese 

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 
1. Riconoscere e analizzare un brano musicale definendone il 

periodo stilistico, la forma e il genere musicali.  
2. Confrontare le caratteristiche di brani musicali diversi in base 

al periodo di nascita e l'esecuzione musicale.  
3. Confrontare e analizzare brani musicali famosi in Croazia, nel 

mondo e quelli attuali dopo averli ascoltati. 
4. Acquisire le basi dell'alfabetizzazione musicale. 

Argomenti del corso ,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ #ÕÌÔÕÒÁ ÍÕÓÉÃÁÌÅ ÉÎÃÌÕÄÅ ÌÅ ÓÅÇÕÅÎÔÉ ÕÎÉÔÛȡ 



1. Elementi del linguaggio musicale (melodia, armonia, ritmo, 
timbro, sequenza) 

2. Generi e le forme musicali 
3. Cultura musicale dell'antica Grecia e Roma  
4. Musica del Medioevo 
5. Rinascimento musicale 
6. Barocco 
7. Classicismo viennese 
8. Romanticismo e i suoi rappresentanti  
9. Impressionismo e l'espressionismo musicali  
10. Correnti musicali del 20o secolo 
11. Musica in Croazia e i rappresentanti della musica artistica 

croata  
12. Musica tradizionale in Croazia  
13. Uscite didattiche/lezioni fuori sede 

Le uscite didattiche/lezioni fuori sede si svolgeranno assistendo a 
rappresentazioni teatrali o concerti dove verrà seguita 
l'esecuzione di una composizione musicale. Non devono 
necessariamente combaciare con l'ultima unità dell'insegnamento, 
ma dipendono dal repertorio della stagione musicale. 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica e 
valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

 
Attività degli 
studenti  
 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L), le esercitazioni 
(E ) 

1.-3. 
 

22 0,80 10 

Uscite didattiche 
/lezioni fuori sede 

1.-2. 6 0,20 0 

diario di ascolto 
della musica 

1.-2. 7 0,25 10 

lavori scritti  
(2 commenti) 

1.-3. 7 0,25 20 

verifica parziale 1 
(scritto)  

1.-3. 7 0,25 15 

verifica parziale 2 
(scritto)  

1.-3. 7 0,25 15 

esame (orale) 1.-2. 28 1 30 

totale 84 3 100 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria . Si tollera il 30% delle 
assenze (4 assenze) che non è necessario giustificare. Durante le 
ÌÅÚÉÏÎÉ ÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ ÈÁÎÎÏ ÌȭÏÂÂÌÉÇÏ ÄÉ ÓÃÒÉÖÅÒÅ ÉÌ $ÉÁÒÉÏ ÄÉ ÁÓÃÏÌÔÏ 
dei brani musicali e di completarlo regolarmente di lezione in 
lezione.  
Le uscite didattiche/lezioni fuori sede sottintendono la 
presenza ai concerti. La conferma della presenza consiste 
nell'allegare il programma del concerto al Diario dell'ascolto 
insieme al commento (recensione) personale del concerto. Nel 
ÃÏÒÓÏ ÄÅÌ ÓÅÍÅÓÔÒÅ ÉÌ ÄÏÃÅÎÔÅ ÏÒÇÁÎÉÚÚÁ ÕÎȭÕÓÃÉÔÁ ÄÉÄÁÔÔÉÃÁȾÌÅÚÉÏÎÅ 



fuori sede, mentre gli altri concerti vengono scelti a discrezione 
degli studenti che vi si recano da soli.   
Il voto finale comprende i risultati ottenuti nella valutazione delle 
ÆÒÅÑÕÅÎÚÅ ÁÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉ ÉÎÃÌÕÓÁ ÌÁ ÓÔÅÓÕÒÁ 
del Diario di ascolto della musica, due verifiche parziali, le 
ÒÅÃÅÎÓÉÏÎÉ ÓÃÒÉÔÔÅ ÄÅÉ ÃÏÎÃÅÒÔÉ Å ÌȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅȢ  
La frequenza delle lezioni  viene valutata come segue: 
0%   = Non frequenta le lezioni e le esercitazioni (da 5 assenze in 
poi)  
10% = Frequenta le lezioni, ma non scrive il Diario di ascolto della 
musica. 
L'attività durante le lezioni  (Diario di ascolto della musica) 
viene valutata come segue: 
2,5 % = ha valutato meno del 25% dei brani musicali ascoltati nel 
Diario di ascolto. 
5 % = ha valutato da 25,1% a 50% dei brani musicali ascoltati nel 
Diario di ascolto.  
7,5 % = ha valutato da 50,1% a 75% dei brani musicali ascoltati nel 
Diario di ascolto.  
10 % = ha valutato il 75,1% e più dei brani musicali ascoltati nel 
Diario di ascolto.  
La valutazione permanente del sapere  ÎÅÌÌȭÁÓÃÏÌÔÏ ÄÅÌÌÁ ÍÕÓÉÃÁ 
si valuta tramite le verifiche parziali. Per ogni verifica parziale si 
può ottenere al massimo 30 risposte esatte. Ogni verifica parziale 
corrisponde al 15% (massimo) del voto. Due verifiche parziali 
corrispondono al 30 % (massimo) del voto finale. 
 
Le verifiche vengono valutate come segue: 
- meno di 50 % delle risposte esatte (cioè 15 risposte esatte) = 0 

% 
- ogni risposta corretta successiva (da 16 a 30) vale 1% in più 

nel voto complessivo (in percentuale proporzionale). 
 
I commenti/le recensioni dei concerti si valutano come segue: 
0% = Non ha partecipato ad alcun evento musicale o scenico-
musicale di musica classica nel corso del semestre. 
10% = Ha partecipato a un evento musicale o scenico-musicale di 
musica classica nel corso del semestre e ha scritto un commento 
ÄÅÌÌȭÅÖÅÎÔÏ ÍÕÓÉÃÁÌÅ ÓÅÇÕÉÔÏȢ  
20% = Ha partecipato a due eventi musicali o scenico-musicali di 
musica classica nel corso del semestre e ha scritto due commenti 
degli eventi di musica classica seguiti.  
Il commento si consegna in forma digitale 
(crncicbrajkovic@yahoo.it) o stampato al massimo 7 giorni  dopo 
aver seguitÏ ÌȭÅÖÅÎÔÏ ÍÕÓÉÃÁÌÅȢ !ÌÌȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅ ÓÉ ÐÏÒÔÁ 
ÌȭÏÐÕÓÃÏÌÏ ÃÏÎ ÉÌ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÄÅÌÌȭÅÖÅÎÔÏ ÍÕÓÉÃÁÌÅ ÓÅÇÕÉÔÏ Å ÓÉ 
discute dello stesso.  
 
Esame orale 
/ÌÔÒÅ Á ÄÉÓÃÕÔÅÒÅ ÄÅÌÌȭÕÓÃÉÔÁ ÄÉÄÁÔÔÉÃÁȾÌÅÚÉÏÎÅ ÆÕÏÒÉ ÓÅÄÅȟ ÁÌÌͻÅÓÁÍÅ 
orale vengono poste tre domande a tre sotto domande collegate 
alle prime (in totale sei) sui periodi stilistici nel campo della 
musica. Le risposte vengono valutate come segue:   
0% = meno di 50% di risposte esatte (3 risposte sbagliate) 

mailto:crncicbrajkovic@yahoo.it


10% = 4 risposte esatte 
       20% = 5 risposte esatte 
       30% = 6 risposte esatte 

Obblighi degli 
studenti 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve: 
1. frequentare le lezioni e partecipare attivamente al processo 
d'insegnamento  
2. tenere il diario di ascolto della musica, 
3. scrivere i commenti per due concerti di musica classica seguiti 
di persona  
τȢ ÒÅÁÌÉÚÚÁÒÅ ÃÏÎ ÓÕÃÃÅÓÓÏ ÄÕÅ ÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÉ ÄȭÁÓÃÏÌÔÏ ÁÔÔÉÖÏ ÄÉ 
musica classica durante le due verifiche parziali che si terranno 
nel corso della 6a e 12a lezione. Nell'ultima settimana di lezione 
(15a ora di esercitazione) si terrà la verifica di riparazione. La 
prova non è eliminatoria per cui si potrà accedere all'esame finale 
anche non avendola superata.  
5. superare l'esame orale dopo aver assolto a tutti gli obblighi 
elencati in precedenza  
oppure  
Aver realizzato durante le lezioni almeno il 50% del punteggio in 
uno dei segmenti di valutazione previsti.  

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Nel semestre si scrivono 2 verifiche parziali  ɉÁÌÌȭÉÎÃÉÒÃÁ Á ÍÅÔÛ 
ÁÐÒÉÌÅ Å ÆÉÎÅ ÍÁÇÇÉÏɊȢ ,ȭÕÌÔÉma settimana  di giugno si terrà un 
appello straordinario dedicato a chi per motivi giustificati non ha 
preso parte alle verifiche parziali precedenti o non ha ottenuto la 
percentuale minima richiesta.  
Alla fine del semestre si accede all'esame finale (orale), al quale 
si può accedere in giugno, luglio o settembre. Un appello 
straordinario si terrà in febbraio. Gli appelli d'esame si pubblicano 
sulle pagine  web dell'Università di Pola, Facoltà di Scienze della 
Formazione (http://www.unipu.hr/index.php?id=120 ). 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Un esempio della verifica con tracce musicali e le domande per 
ÌȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅ ÖÅÒÒÛ ÆÏÒÎÉÔÏ ÁÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ ÁÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȢ  

Bibliografia 

Testi d 'esame:  
1. FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior, 
Bergamo, 2004 
2. Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996 
3. ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 
1993 
Letture consigliate:  

1. Perak-,ÏÖÒÉéÅÖÉç, N. ɀ £éÅÄÒÏÖȟ ,ÊȢ (2008.), Glazbeni susreti 
1., Glazbeni susreti 2., Glazbeni susreti 3., Glazbeni susreti 
4. vrste. Zagreb: Profil International. 

2. 0ÅÔÒÏÖÉçȟ 4Ȣ ɉςπρσȢɊ /ÓÎÏÖÅ ÔÅÏÒÉÊÅ ÇÌÁÚÂÅȢ Zagreb: HDGT. 
3. Andreis, J. (1975.), Povijest glazbe, knjiga I. ɀ III. Zagreb: 

Liber ɀ Mladost. 
4. Andreis, J. (1974.), Povijest glazbe, Povijest hrvatske 

glazbe, knjiga IV. Zagreb: Liber ɀ Mladost. 
5. (ÒÖÁÔÓËÁ ÔÒÁÄÉÃÉÊÓËÁ ËÕÌÔÕÒÁ ÎÁ ÒÁÚÍÅíÕ ÓÖÊÅÔÏÖÁ É ÅÐÏÈÁȟ 

ur. Z. Vitez i A. Muraj, (2001.) Zagreb: Institut za etnologiju 
i folkloristiku.  

http://www.unipu.hr/index.php?id=120


6. Majer-Bobetko, S. (1991.), Osnove glazbene kulture. 
:ÁÇÒÅÂȡ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁ 

7. Michels, U. (2004.), Atlas glazbe, svezak 1: sistematski dio i 
ÐÏÖÉÊÅÓÔ ÇÌÁÚÂÅ ÏÄ ÐÏéÅÔÁËÁ ÄÏ ÒÅÎÅÓÁÎÓÅȢ :ÁÇÒÅÂȡ 'ÏÌÄÅÎ 
marketing-4ÅÈÎÉéËÁ ËÎÊÉÇÁȢ 

8. Michels, U. (2006.), Atlas glazbe, svezak 2: povijest glazbe 
od baroka do danas. Zagreb: Golden marketing-4ÅÈÎÉéËÁ 
knjiga. 

Letteratura di supporto:  
Canzonieri vari. 

 
 
  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Metodologia della ricerca in educazione 

Nome del docente  
Nome dell'assistente 

Doc. dr. sc. Sandra Kadum 
Doc. dr. sc. Catina Feresin 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegname
nto 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso 
di laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula (via Ronjgov) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔ
o (altre lingue 
possibili) 

lingua italiana /inglese 

Valore in CFU 4 
Ore di lezione 
nel semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 15 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Le condizioni per l'iscrizione dell'insegnamento di Metodologia 
della ricerca in educazione sono stabilite dal programma del corso 
ÄÉ ÌÁÕÒÅÁ ÐÅÒ ÌȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÓÕÃÃÅÓÓÉÖÏȟ ÍÅÎÔÒÅ ÐÅÒ ÁÒÒÉÖÁÒÅ 
a superare l'esame di questa materia non sono previste condizioni 
specifiche.   

Correlazione 
dell'insegnamento 

Pedagogia Generale, Psicologia generale, Filosofia dell'educazione 
ed etica della professione docente, Sociologia dell'educazione. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire i principi base sulla metodologia della ricerca nel campo 
ÄÅÌÌͻÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ Å ÌȭÉÓÔÒÕÚÉÏÎÅ ÎÏÎÃÈï ÓÕÌÌÅ ÎÅÃÅÓÓÉÔÛ Å ÌÅ 
possibilità di applicare un approccio di ricerca scientifica nella 
professione di educatore. 

Competenze attese 

1. analizzare i principali concetti relativi alla disciplina 
2. progettare ed eseguire una ricerca scientifica qualitativa e 
quantitativa su un tema specifico  
3. argomentare criticamente i risultati ottenuti dalla ricerca 
4. individuare le possibilità di migliorare la prassi educativa  

Argomenti del corso 

1. Introduzione alla metodologia della ricerca scientifica  
1.1. Basi logico-epistemologiche della metodologia di ricerca  
1.2. Parti costitutive e il campo d'azione della metodologia di 
ricerca  
1.3. Concetti base della metodologia di ricerca  
2. Conoscenza scientifica e non scientifica  
2.1. Struttura della teoria scientifica e il rapporto tra la teoria e la 
ricerca. 
3. Elementi e fasi della ricerca  



3.1. Parte teorica della ricerca: scelta e analisi del problema di 
ricerca  
3.2. Collegamento del problema di ricerca con l'obiettivo e lo scopo 
della ricerca  
3.3. Ipotesi della ricerca scientifica 
3.4. Individuazione e operazionalizzazione delle variabili  
3.5. Scelta dei metodi di ricerca, dei procedimenti e degli strumenti 
di raccolta e rappresentazione dei dati empirici  
4. Caratteristiche specifiche dei progetti di ricerca storica, 
descrittiva, correlativa, comparativo-causale, sperimentale  
5. Esecuzione della ricerca: pianificazione e realizzazione della 
ricerca empirica sul campo  
5.1. Elaborazione e sistemazione dei dati empirici  
5.2. Analisi e interpretazione dati  
5.3. Stesura del resoconto sulla ricerca eseguita  
6. Procedimenti e strumenti di raccolta dei dati empirici: raccolta e 
studio della documentazione  
6.1. Analisi del contenuto  
6.2. Osservazione sistematica  
6.3. Intervista 
6.4. Inchiesta  
6.5. Procedimenti e strumenti per esprimere opinioni e 
atteggiamenti   
6.6. Test e procedimento della sua applicazione 
7. Approcci e tecniche della ricerca: I metodi qualitativi e 
quantitativi  
7.1. Procedimenti di raccolta dei dati empirici   
7.2. Analisi dei dati quantitativi  
8. Ricerca valutativa  
8.1. Storia della ricerca valutativa  
8.2. Disegno della ricerca valutativa  
ψȢσȢ 6ÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÉ ÄȭÉÎÔÅÒÖÅÎÔÏ Å ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ  
ψȢτȢ 2ÉÃÅÒÃÁ ÄȭÁÚÉÏÎÅ 
ψȢυȢ "ÁÓÉ ÄÅÉ ÐÒÏÃÅÄÉÍÅÎÔÉ ÓÔÁÔÉÓÔÉÃÉ ÄÅÌÌȭÅÌÁÂÏÒÁÚÉÏÎÅ ÄÅÉ ÄÁÔÉ  
8.6. Rappresentazione grafica dei dati statistici  
8.7. Misure della tendenza centrale e della dispersione  
8.8. Curva della distribuzione normale e il suo uso in statistica  
8.9. Chi-quadrato  
8.10. Rapporto tra popolazione e campione: definire i parametri di 
una popolazione statistica  
8.12. Test non parametrici di base 
9. Pacchetti statistici di elaborazione dei dati  

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica e 
valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

 
Attività degli 
studenti  
 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L), le esercitazioni 
(E ), i seminari (S) 

1.ɀ 4.  34 1,2 20 % 

esercitazioni 1. 14 0,5 10 % 

ricerca ɀ lavoro di 
gruppo 

1. ɀ 4. 28 1 30 % 



esame scritto 1.ɀ 4. 36 1,3 40 % 

totale 112 4 100% 

Obblighi degli 
studenti 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
Gli studenti/le studentesse presenteranno la ricerca svolta di 
fronte al resto del gruppo. 
Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve:  
1. Frequentare regolarmente e partecipare attivamente alle 

lezioni e alle esercitazioni.  
2. Eseguire le esercitazioni di ricerca quantitativa e qualitativa. 
3. Stendere un progetto di ricerca su un tema scelto e realizzare 

la ricerca quantitativa e qualitativa argomentando 
criticamente i risultati ottenuti ɀ lavoro di gruppo. 

4. Superare l'esame scritto. 
Nota: (vale per i punti 2 e 3) Lo/a studente/studentessa deve 
realizzare le esercitazioni e la ricerca entro il termine stabilito, 
altrimenti per de il diritto ai CFU assegnati a questo insegnamento 
nel corrente anno accademico. I termini fissati in questa materia 
vanno rigorosamente rispettati.  

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

6ÅÎÇÏÎÏ ÆÉÓÓÁÔÉ ÁÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ Å ÓÏÎÏ ÄÉÓÐÏnibili 
sulla pagina web dell'Università Juraj Dobrila e nel sistema ISVU 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

I materiali per le lezioni, i seminari e le esercitazioni vengono 
pubblicati sulla piattaforma per l'insegnamento a distanza. 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
Coggi C., Ricchiardi, (2005). Progettare la ricerca empirica in 
educazione, Roma: Carocci. 
Sclaunich M., (2009). I bambini parlano di ciò che accade nella 
loro mente. Bologna: Edizioni Junior.  
Letture consigliate:  
1. Azzi I., (2002). Bambini e diversità: una ricerca sul campo. 
Firenze: La Nuova Italia Editrice.  
2. Mantovani S. (a cura di), (1995). La ricerca sul campo in 
educazione, in Metodi qualitativi nella ricerca educativa. Milano: 
ed. Mondadori.  
3. Trinchero R., (2002). Manuale di ricerca educativa. Milano: 
Franco Angeli. 
τȢ -ÉÌÁÓȟ 'Ȣ ɉςππυɊȢ )ÓÔÒÁĿÉÖÁéËÅ ÍÅÔÏÄÅ Õ ÐÓÉÈÏÌÏÇÉÊÉ É ÄÒÕÇÉÍ 
ÄÒÕĤÔÖÅÎÉÍ ÚÎÁÎÏÓÔÉÍÁȢ *ÁÓÔÒÅÂÁÒÓËÏȡ .ÁËÌÁÄÁ 3ÌÁÐȢ  
υȢ -ÕĿÉçȟ 6Ȣ ɉςππτɊȢ 5ÖÏÄ Õ ÍÅÔÏÄÏÌÏÇÉÊÕ ÉÓÔÒÁĿÉÖÁÎÊÁ ÏÄÇÏÊÁ É 
obrazovanja (drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje). Zagreb: 
Educa. 
Bibliografia di supporto:  
ρȢ #ÏÈÅÎȟ ,Ȣȟ -ÁÎÉÏÎȟ ,Ȣȟ -ÏÒÒÉÓÏÎȟ +Ȣ ɉςππχɊȢ -ÅÔÏÄÅ ÉÓÔÒÁĿÉÖÁÎÊÁ Õ 
obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap. 
ςȢ -ÁÔÉÊÅÖÉçȟ -Ȣȟ -ÕĿÉçȟ 6Ȣȟ *ÏËÉçȟ -Ȣ ɉςππσɊȢ )ÓÔÒÁĿÉÖÁÔÉ É ÏÂÊÁÖÌÊÉÖÁÔÉȡ 
elementi metÏÄÏÌÏĤËÅ ÐÉÓÍÅÎÏÓÔÉ Õ ÐÅÄÁÇÏÇÉÊÉȢ :ÁÇÒÅÂȡ (ÒÖÁÔÓËÉ 
ÐÅÄÁÇÏĤËÏ-ËÎÊÉĿÅÖÎÉ ÚÂÏÒȢ 
σȢ 6ÕÊÅÖÉçȟ -Ȣ ɉςππφɊȢ 5ÖÏíÅÎÊÅ Õ ÚÎÁÎÓÔÖÅÎÉ ÒÁÄȡ Õ ÐÏÄÒÕéÊÕ 
ÄÒÕĤÔÖÅÎÉÈ ÚÎÁÎÏÓÔÉȢ :ÁÇÒÅÂȡ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȢ 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Psicologia evolutiva 

Nome del docente  
Nome 
ÄÅÌÌȭÁÓÓÉÓÔÅÎÔÅ 

Prof. dr. sc. Neala Ambrosi-2ÁÎÄÉç 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1 

Luogo di 
realizzazione  

aula 28/5 
(Via Ronjgov 1) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

italiano 

Valore in CFU 5 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

30 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Per seguire con profitto questo insegnamento, lo studente deve 
aver seguito il corso di «Psicologia generale» 

Correlazione 
dell'insegnamento 

La psicologia evolutiva è un insegnamento che serve ad 
approfondire le conoscenze acquisite nel corso di «Psicologia 
generale», inserendovi i contenuti sullo sviluppo. E' un corso che 
abilita gli studenti a comprendere le caratteristiche fisiche, 
cognitive, emozionali e sociali specifiche per le singole fasi di 
sviluppo del bambino, come pure a capire le possibilità di azione 
educativa.  

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire le nozioni inerenti i processi psicologici e le 
caratteristiche del bambino nelle varie fasi di sviluppo. 

Competenze attese 

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di: 
- definire correttamente  le caratteristiche essenziali del 

bambino nelle singole fasi dello sviluppo 
- analizzare le differenze individuali tra gli alunni 
- applicare in modo autonomo strategie d'insegnamento 

adeguate  alle caratteristiche del gruppo educativo. 

Argomenti del 
corso 

- Lo sviluppo umano, le caratteristiche dei periodi evolutivi 
- Il ruolo dei fattori ambientali e della maturazione nello sviluppo 
- Lo sviluppo fisico e psicomotorio 



- Lo sviluppo cognitivo: sensi e percezione, la teoria di Piaget; 
sviluppo del linguaggio 

- Lo sviluppo morale  
- Lo sviluppo emotivo e affettivo 
- Lo sviluppo sociale 
-     Lo sviluppo della personalità, la teoria psicosociale di Erickson; 
sviluppo del concetto di sé 
 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  
 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L) 

1. ɀ 3. 11,2 0,4 0 % 

seguire le 
esercitazioni (E) 

1.-3. 28 1 0% 

consegne (compiti 
per casa, ricerche 
scritte, esecuzione 
di disegni, grafici) 

1. ɀ 3. 56 2 70 % 

esame scritto 1. ɀ 3. 44,8 1,6 30 % 

Totale 140 5 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione):  
,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ ÉÎÄÉÖÉÄÕÁÌÅ (verifica continua del sapere) è 
ÆÏÒÍÁÔÁ ÄÁ ρπ ÃÏÍÐÉÔÉ ÄÉÖÅÒÓÉȢ ,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ ÓÉ ÖÁÌÕÔÁ ÎÅÌ ÍÏÄÏ 
seguente: 
0% = L'esercitazione non è stata eseguita  
1%  = L'esercitazione non segue le indicazioni fornite sulla sua 
esecuzione.  
2,5% = L'esercitazione segue le indicazioni date, ma contiene 
molti errori linguistici) e didattici ed è fatta con poca cura per 
l'aspetto estetico e formale.   
5%  = L'esercitazione segue le indicazioni date, ma contiene 
errori linguistici e didattici non trascurabili. La cura per l'aspetto 
estetico e formale è accettabile.   
6,5%  = L'esercitazione segue le indicazioni date, è formalmente 
corretta, ma sÅÎÚÁ ÕÎȭ ÁÐÐÏÒÔÏ ÎÅÌÌȭÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÚÉÏÎÅȢ 
7%  = L'esercitazione segue le indicazioni date, è formalmente 
ÃÏÒÒÅÔÔÁ Å ÃÏÎÔÉÅÎÅ  ÕÎȭÁÄÅÇÕÁÔÁ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÚÉÏÎÅ ÐÅÒÓÏÎÁÌÅȢ 
L'esame finale scritto  è composto da 24 domande a scelta 
ÍÕÌÔÉÐÌÁȢ 0ÅÒ ÓÕÐÅÒÁÒÅ ÌȭÅÓÁÍÅ ÓÃÒÉÔÔo è necessario un minimo del 
51% di risposte esatte 
 
Il voto finale  si forma con la somma delle percentuali ottenute 
1. 10 esercitazioni individuali (mass. 70%) 
2 Esame scritto (mass. 30%) 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  

1. partecipare attivamente alle lezioni (minimo 50%), 
2. preparare dieci esercitazioni individuali da consegnare 
ÁÌÌÁ ÆÉÎÅ ÄÅÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉ Ï ÍÉÎÉÍÏ ρπ ÇÉÏÒÎÉ ÐÒÉÍÁ ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ  



3. sostenere l'esame finale scritto 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Figurano sulle pagine web 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

Tutte le lezioni sono disponibili su e-learning del dipartimento 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
1. Camaioni, L., Di Blasio, P. Psicologia dello sviluppo. Il Mulino, 

Bologna, 2002. Capitoli 1 (11-34), 2 (35-54), 3 (57-84), 4 (85-
117), 5 (119-150),6 (151-183), 7 (185-218) 

Letture consigliate: 
1. Berti, A. E., Bombi, A. S. Psicologia del bambino. Il 

Mulino, Bologna, 1993. 
2. Harris, P.L. Il bambino e le emozioni. Cortina, Milano, 

1989. 
3. Hartup, W.W. Lo sviluppo sociale del bambino. 

Boringhieri, Torino, 1984. 
4. Kagan, J. La natura del bambino. Psicologia e biologia 

dello sviluppo infantile. Einaudi, Torino, 1988. 
5. Miller, P.H. Teorie dello sviluppo psicologico. Il Mulino, 

Bologna, 1993. 
6. Palmonari, A. Psicologia ÄÅÌÌȭÁÄÏÌÅÓÃÅÎÚÁ. Il Mulino, 

Bologna, 1993. 
7. Petter, G. Dall'infanzia alla preadolescenza. Giunti, 

Firenze, 1992. 
8. Vianello, R. Psicologia dello sviluppo. Juvenilia, Firenze, 

1998. 
9. Vianello, R.  Psicologia, sviluppo e educazione. Juvenilia, 

Firenze, 1994. 
Bibliografia di supporto: 

1. Camaioni, L., Manuale di psicologia dello sviluppo. Il Mulino, 
Bologna, 1999. 

2. Craig, G. J., Lo sviluppo umano. Il Mulino, Bologna, 1993. 

 
  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Cultura cinesiologica 2 

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

)ÚÖȢ ÐÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ )ÖÁ "ÌÁĿÅÖÉç 
:ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃȟ ÖȢ ÐÒÅÄȢ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

obbligatorio  
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

palestra 
dell'Università; 
uscite didattiche 
/lezioni fuori 
sede 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua croata 

Valore in CFU 1 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

0 30 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi 
d'istruzione precedenti e livello di capacità motorie e funzionali 
adeguate all'età. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con la 
Cinesiologia, la Didattica della cinesiologia e la Cultura musicale. 
Contribuisce ad aumentare il livello di qualità professionale degli 
studenti e a rendere più completo il corso di laurea in educazione 
prescolare in accordo con il processo di cambiamento continuo.  

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Influire sul lo sviluppo delle caratteristiche antropologiche 
personali; 
- sviluppare le capacità motorie, funzionali e cognitive,  
- influire sulle caratteristiche conative ovvero sviluppare le 

caratteristiche positive del carattere, 
- aumentare la quantità di conoscenze e informazioni motorie, 
- migliorare il livello di prestazioni motorie. 

Competenze attese 

1. Applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici 
ÁÃÑÕÉÓÉÔÉ ÓÕÌÌȭÅÓÅÃÕÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÓÉÎÇÏÌÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÅȢ  

2. Esibire tutte le forme del movimento naturale e le strutture di 
base per le quattro abilità motorie biotiche (orientarsi nello 
spazio, superare ostacoli, affrontare resistenze e manipolare 
ÁÔÔÒÅÚÚÉɊȠ  ÌÅ ÓÔÒÕÔÔÕÒÅ ÄÉ ÂÁÓÅ ÄÅÌÌȭÁÔÌÅÔÉÃÁȟ ÄÅÌÌÁ ÇÉÎÎÁÓÔÉÃÁȟ ÄÅÉ 



giochi sportivi, del nuoto, del ballo, dei vari giochi elementari 
e a staffetta. 

3. Applicare gli elementi di verifica e valutazione dei risultati 
ottenuti nel campo dell'attività motoria (Cultura fisica e 
sanitaria). 

4. Argomentare l'importanza di una costante attività motoria nel 
corso di tutta la vita per il mantenimento della salute. 

Argomenti del corso 

1. Esercizi di riscaldamento generali (stretching dinamico, esercizi 
di forza, stretching statico) attraverso varie forme di attività (con e 
senza attrezzi, con e senza accompagnamento musicale, individuali 
o in coppia).  
2. Contenuti di ginnastica sportiva: 

- ÐÁÒÔÅÒȠ ÃÁÐÏÖÏÌÔÁ ÁÖÁÎÔÉȟ ȵÐÏÎÔÅȰȟ ÖÅÒÔÉÃÁÌÅ  
- sbarra; presa anteriore e capovolta in avanti   
- anelli; capovolta indietro 
- arrampicate; quadro svedese, scale di corda  
- salti della cavallina; salto a gambe divaricate. 

3. Giochi sportivi: pallacanestro - acquisizione delle tecniche 
(palleggi, passaggi, presa della palla, conteggio dei passi/regola dei 
due passi, lancio in canestro), regole del gioco, gioco. 
4. Contenuti di atletica: lancio (lancio della pallina in lungo e nel 
bersaglio), corsa ed esercitazioni sulla pista da jogging. 
5. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna. 
6. Nuoto ɀ 6ÅÒÉÆÉÃÁ ÄÅÌÌȭÁÂÉÌÉÔÛ ÄÉ ÎÕÏÔÏȢ 3ÃÕÏÌÁ ÄÉ ÎÕÏÔÏ ɉÓÅ 
necessario). Contenuti - stili di nuoto: rana, crawl, crawl sul dorso; 
soccorso di nuotatori in difficoltà. 
 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

 
Attività degli 
studenti  
 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le 
esercitazioni, le 
attività in palestra e 
la valutazione delle 
stesse 

1.-4. 22 0,8 80% 

uscite didattiche 
/lezioni fuori sede 

1.-4. 6 0,2 20% 

totale 28 1 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione):  
Si valuta l'attività durante le lezioni, gli elementi assegnati delle 
abilità motorie e i risultati dei test (livello) sulle abilità motorie e 
funzionali. 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve: 
1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare 
abbigliamento sportivo e calzature puliti: scarpe da ginnastica (da 
usare solo per la palestra), maglietta sportiva bianca, pantaloncini 
sportivi o tuta da ginnastica. 



2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie 
acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non 
assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.  
3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle 
lezioni è vietato portare gioielli di qualsiasi genere (orologio, 
collana, braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte 
del corpo. 
4. partecipare alle uscite didattiche/lezioni fuori sede con 
camminate in natura sia pianeggiante che montana nonché alla 
Giornata sportiva della Facoltà di Scienze della Formazione 
(Scoglio dei frati alla fine dell'anno accademico). 
5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno 
seguiti e valutati in tutte le capacità motorie e devono ottenere 
(esclusivamente nel corso delle lezioni) per ciascuna una 
valutazione positiva.    
6. Vengono tollerate 4 assenze in tutto che non compromettono il 
diritto alla firma del docente e all'iscrizione del voto.   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Informazioni 
ulteriori 
sull'insegnamento   

- Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità generali 
verranno usati test standardizzati (test di forza esplosiva 
elastica, di attrito statico e massimale, di velocità, 
coordinazione e flessibilità), test di misurazione delle abilità 
funzionali (corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie 
(valutazione di elementi assegnati nel corso delle lezioni) e 
verifica della capacità di nuoto con tecniche di base.  

- L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni 
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione 
dell'orario delle lezioni). 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio.  
Letture consigliate:  
1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u 
ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωυȢ 
ςȢ 6ÌÁÄÉÍÉÒ &ÉÎÄÁËȟ +ÒÅĤÉÍÉÒ $ÅÌÉÊÁȡ 4ÊÅÌÅÓÎÁ É ÚÄÒÁÖÓÔÖÅÎÁ ËÕÌÔÕÒÁ 
Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏju. EDIP d.o.o., Zagreb, 2001. 
3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog 
ÐÏÄÒÕéÊÁ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕ - Ministarstvo prosvjete, kulture 
É ĤÐÏÒÔÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωρȢ 
τȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÅ ÖÊÅĿÂÅ É ÉÇÒÅ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ 
ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓka knjiga Zagreb, 1982. 
υȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÉ ÏÄÇÏÊ ÄÊÅÃÅ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 
£ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωψψȢ 
φȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ )ÇÒÅ ÚÁ ÍÁÌÅ É ÖÅÌÉËÅȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 
6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 2ÉÊÅÃÉȟ ςππςȢ 
χȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ +ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÅ ÁËÔÉÖÎÏÓÔÉ ÚÁ ÄÊÅÃÕ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ 
É ÒÁÎÅ ĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 
Rijeci, 2005. 

 
  



II semestre (insegnamento opzionale)  

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Comunicazione orale 

Nome del docente  
 
Nome 
dell'assistente 

0ÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 2ÉÔÁ 3ÃÏÔÔÉ *ÕÒÉç 
dott.ssa Giuliana Stecchina 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

opzionale 
Livello 
dell'insegna
mento 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del 
corso di 
laurea 

1. 

Luogo della 
realizzazione (aula, 
Italia)  

aula 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Lingua italiana 

Valore in CFU 2 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminari 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÎÏÎ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ Á ÎÅÓÓÕÎÁ 
condizione specifica.  

Correlazione 
dell'insegnamento 

Didattica della comunicazione orale nel curricolo integrato e Cultura 
multimediale. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Sviluppare la valutazione critica delle caratteristiche specifiche della 
lingua e cultura italiana e migliorare le capacità di comprensione e 
produzione orale e scritta degli studenti.  

Competenze attese 

1. Comprendere e descrivere le caratteristiche delle quattro abilità 
linguistiche,  

2. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
ÉÎÄÉÓÐÅÎÓÁÂÉÌÉ ÐÅÒ ÇÅÓÔÉÒÅ ÌȭÉÎÔÅÒÁÚÉÏÎÅ ÃÏÍÕÎÉÃÁÔÉÖÁ ÖÅÒÂÁÌÅ ÉÎ 
vari contesti, 

3. Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
4. Analizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo 
5. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 

comunicativi, 



6. Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati o letti, 

7. Capire l'importanza del ruolo di opere letterarie e del film nella 
formazione ed educazione, 

 
8. Riconoscere elementi uguali e distintivi tra film e opera 

letteraria, e valutare criticamente le opere letterarie e le 
produzioni cinematografiche (come due diversi tipi di 
comunicazione). 

Argomenti del 
corso 

1. Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo 

2. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
3. Comprendere un messaggio contenuto in un testo orale 
4. Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un 

testo orale 
5. Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi ascoltati 
6. Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
7. Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee  
8. Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario 
tipo 

9. Rielaborare in forma chiara le informazioni 
10. Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 
11. Mezzi di comunicazione: il giornale, la radio, il cinema, la 
ÔÅÌÅÖÉÓÉÏÎÅȟ ÉÌ ÔÅÁÔÒÏȟ ÉÌ ÔÅÌÅÆÏÎÏȟ ÉÌ ÃÏÍÐÕÔÅÒȟ ÌȭÉÎÔÅÒÎÅÔ 

Esercitazioni: Visione di film e trasmissioni televisive (o inserti) 
seguita da discussioni e dibattiti; stesura di tesine su temi assegnati; 
relazioni inerenti ai temi principali della cultura italiana.  
,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÐÒÅÖÅÄÅ ÌÁ ÒÉÃÅÒÃÁ ÓÕÌ ÃÁÍÐÏȟ ÏÖÖÅÒÏ ÉÌ ÖÉÁÇÇÉÏ ÄÉ 
studio in Italia.  

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli studenti  
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % massima 
del voto 
complessivo  

seguire le lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), i 
laboratori, i seminari 
(S) 

da 1 a 8 22 0,5 20% 

consegne (compiti per 
casa, esecuzione di 
preparazioni e materiali 
didattici, esposizioni 
orali)  

da 1 a 8 45 1 50% 

lavoro scritto 
(seminario)  

da 1 a 7 30 0,5 30% 

totale   97 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): Il lavoro di seminario 
(scritto) deve avere almeno dieci (10) cartelle di testo (ogni cartella 
1.800 caratteri) e deve essere presentato almeno 7 (sette) giorni 
prima della data prevista dell'appello d'esame orale. La forma del 



seminario è sottoposta alla valutazione, ed è quindi necessario 
seguire le istruzioni sulla preparazione di tesine. L'accuratezza 
grammaticale è requisito per una valutazione positiva della tesina. 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  
1. frequentare regolarmente le lezioni  
2. eseguire il lavoro pratico  
3. preparare i materiali per la lezione  
4. preparare un lavoro di seminario ed esporlo davanti al gruppo 
oppure  
1. sostenere l'esame finale  

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo di 
studenti si impegna a sostenerle. 

Informazioni 
ulteriori 
sull'insegnamento   

1. ,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÐÒÅÖÅÄÅ ÌÁ ÒÉÃÅÒÃÁ ÓÕÌ ÃÁÍÐÏȟ ÏÖÖÅÒÏ un 
viaggio di studio in Italia 

 

Letture consigliate:  
 
1. BERNARDELLI A., CESERANI R., Il  testo narrativo : istruzioni per 

la lettura e l'interpretazione , Bologna, Il Mulino, 2008. 
2. BERTETTO P. (a cura di), Introduzione alla storia del cinema, 

Torino, UTET, 2012. 
3. BONOMI I, MASINI A., MORGANA S. (a cura di), La lingua italiana 

e i mass-media, Roma, Carocci, 2003. 
4. ELSAESSER T., Ȱ3ÅÒÉÁÌÉÔÛ Å ÃÉÒÃÏÓÔÁÎÚÅ ÐÒÏÄÕÔÔÉÖÅȢ !ÌÃÕÎÅ 
ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÚÉÏÎÉ ÓÕÌÌȭÅÃÏÎÏÍÉÃÏ Å ÉÌ ÔÅÓÔÕÁÌÅ ÎÅÌ ÃÉÎÅÍÁ Å ÎÅÌÌÁ 
ÔÅÌÅÖÉÓÉÏÎÅȱȟ ÉÎ &Ȣ#ÁÓÅÔÔÉ ɉÁ ÃÕÒÁ ÄÉɊȟ ,ȭÉÍÍÁÇÉÎÅ ÁÌ ÐÌÕÒÁÌÅ, 
Marsilio, Venezia, 1984, pp.145-162. 

5. FERRARI A., DE CESARE A.M. (a cura di), Il parlato nella scrittura 
italiana odierna. Riflessioni in prospettiva testuale, Berna, Peter 
Lang, 2010. 

6. -!2!3#()/ .Ȣȟ Ȱ5ÎÁ ÇÉÏÒÎÁÔÁ ÒÁÄÉÏÆÏÎÉÃÁȡ ÏÓÓÅÒÖÁÚÉÏÎÉ 
ÌÉÎÇÕÉÓÔÉÃÈÅȱȟ ÉÎ !!66ȟ Gli italiani trasmessi. La radio, Firenze, 
Accademia della Crusca, 1997,pp.789-837. 

       http://www.viv -it.org/sites/default/files/u80/Maraschio.pdf  
7. MORTARA GARAVELLI B., ,Á ÐÁÒÏÌÁ ÄȭÁÌÔÒÉȢ 0ÒÏÓÐÅÔÔÉÖÅ ÄÉ ÁÎÁÌÉÓÉ 

del discorso,Palermo,Sellerio,1985. 
http://ebookbit.com/book?k=La+parola+d%27altri.+Prospettive
+di+analisi+del+discorso+riportato&lang=it&isbn=9788862741
552&source=sites.google.com#pdf 

8. -/24!2! '!2!6%,,) "Ȣȟ Ȱ)Ì ÄÉÓÃÏÒÓÏ ÒÉÐÏÒÔÁÔÏȱȟ ÉÎ ,Ȣ2ÅÎÚÉȟ 
G.Salvi, A.Cardinaletti (a cura di), , Bologna, Il Mulino, 1995, 
vol.III, pp.426-468.  

9. .%.#)/.) 'Ȣȟ Ȱ0ÁÒÌÁÔÏ-parlato, parlato-scritto, parlato-ÒÅÃÉÔÁÔÏȱȟ 
ÉÎ Ȱ3ÔÒÕÍÅÎÔÉ #ÒÉÔÉÃÉȱȟ 8 ɉρωχφɊȟ ÎȢρȟ ÐÐȢ ρ-56. 
http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni
/1983/S crittoParlato/ScrittoParlato_sette.pdf 

http://www.viv-it.org/sites/default/files/u80/Maraschio.pdf
http://ebookbit.com/book?k=La+parola+d%27altri.+Prospettive+di+analisi+del+discorso+riportato&lang=it&isbn=9788862741552&source=sites.google.com#pdf
http://ebookbit.com/book?k=La+parola+d%27altri.+Prospettive+di+analisi+del+discorso+riportato&lang=it&isbn=9788862741552&source=sites.google.com#pdf
http://ebookbit.com/book?k=La+parola+d%27altri.+Prospettive+di+analisi+del+discorso+riportato&lang=it&isbn=9788862741552&source=sites.google.com#pdf
http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/1983/ScrittoParlato/ScrittoParlato_sette.pdf
http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/1983/ScrittoParlato/ScrittoParlato_sette.pdf


10. PAPUZZI A., Professione giornalista, le tecniche, i media, le regole, 
Roma,Donzelli,2010. 
http://www.academia.edu/11334200/PROFESSIONE_GIORNALI
STA_Le_tecniche_i_media_le_regole_LA_NOTIZIA_GIORNALISTICA
_La_penny_press 

11. PATOTA G. ɀ ROSSI F., a cura di, L'italiano al cinema, l'italiano nel 
cinema, Firenze, goWare, Accademia della Crusca, LA LINGUA 
ITALIANA NEL MONDO, Nuova serie e-book, 2017.  

http://www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/resource/doc/2017/10/xvii_s
li_volume_crusca.pdf 
12. Rondolino G. ɀ Tomasi D., Manuale del film: linguaggio, racconto, 

analisi, Torino, UTET, 1999. 
13. TRIFONE P.,  (a cura di), Lingua e identità, Roma, Carocci, 2009. 
14. PISTOLESI E., )Ì ÐÁÒÌÁÒ ÓÐÅÄÉÔÏȢ ,ȭÉÔÁÌÉÁÎÏ ÄÉ ÃÈÁÔȟ Å-mail e SMS, 

Padova, Esedra,2004  
http://www.academia.edu/12153881/Il_parlar_spedito._Litaliano_di
_chat_e-mail_e_SMS_2004_ 

 
  

http://www.academia.edu/11334200/PROFESSIONE_GIORNALISTA_Le_tecniche_i_media_le_regole_LA_NOTIZIA_GIORNALISTICA_La_penny_press
http://www.academia.edu/11334200/PROFESSIONE_GIORNALISTA_Le_tecniche_i_media_le_regole_LA_NOTIZIA_GIORNALISTICA_La_penny_press
http://www.academia.edu/11334200/PROFESSIONE_GIORNALISTA_Le_tecniche_i_media_le_regole_LA_NOTIZIA_GIORNALISTICA_La_penny_press
http://www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/resource/doc/2017/10/xvii_sli_volume_crusca.pdf
http://www.iicsofia.esteri.it/iic_sofia/resource/doc/2017/10/xvii_sli_volume_crusca.pdf
http://www.academia.edu/12153881/Il_parlar_spedito._Litaliano_di_chat_e-mail_e_SMS_2004_
http://www.academia.edu/12153881/Il_parlar_spedito._Litaliano_di_chat_e-mail_e_SMS_2004_


PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

Strumenti web 2.0 

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

$ÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ )ÖÁÎ 0ÏÇÁÒéÉç  
dott. Tommaso Mazzoli 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

opzionale         
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula di 
informatica (via 
Ronjgov ) 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 2 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Aver seguito l'insegnamento Nozioni di informatica. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

L'insegnamento è in correlazione con le Tecnologie informatico-
comunicative in educazione. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire i concetti base e saper usare le applicazioni web 2.0 
adeguate alle attività professionali quotidiane del futuro 
educatore. 

Competenze attese 

1. Definire e descrivere correttamente la terminologia riguardante 
gli strumenti web 2.0 
2. Spiegare e riconoscere le varie categorie di programmi e 
applicazioni web 2.0  
3. Utilizzare correttamente almeno due applicazioni per ciascun 
gruppo di strumenti web 2.0 

Argomenti del corso 

1. Concetti base nel campo del web 2.0  
2. Categorie di applicazioni web 2.0  
3. Applicazioni per l'elaborazione dell'immagine, dell'audio e del 
video;  
4. Applicazioni per la comunicazione;  



5. Applicazioni per la ricerca di dati, la lettura e la riproduzione di 
contenuti 
6. Applicazioni Blog, Web e wiki e strumenti per la collaborazione;  
7. Applicazioni per presentazioni, documenti e tabelle 
 8. Applicazioni didattiche;  
 9. Altre applicazioni 
 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

 
Attività degli 
studenti  
 

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
comple ssiv
o 

seguire le lezioni 
(L), le esercitazioni 
(E ) 

1-3 27 1,0 0 

lavoro di seminario 2 5 0,2 50 

verifica parziale al 
computer  

1-3 24 0,8 50 

totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 20% delle 
assenze (fino a 3 ore dalle lezioni e 3 dalle esercitazioni). All'esame 
finale (scritto/orale) si può accedere in giugno e luglio (due appelli 
ÄȭÅÓÁÍÅɊ Å ÓÅÔÔÅÍÂÒÅ ɉÄÕÅ ÁÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅɊ ÓÅ ÓÉ ÄÅÓÉÄÅÒÁ 
migliorare il voto.  
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione  dei corsi di laurea 
triennale, specialistica e integrata dell'Università degli studi Juraj 
Dobrila di Pola nell'ambito del sistema europeo di trasferimento 
dei crediti formativi universitari (CFU):  
ρȢ ȵȢȢȢ)Ì ÐÒÏÆÉÔÔÏ ÄÅÌlo studente per ogni singolo insegnamento si 
esprime in percentuali che vanno da 0 a 100% corrispondenti a 
una scala di crediti formativi universitari (CFU). Di seguito il voto 
positivo corrisponde alla percentuale comprendente dal 50%-
100%. 
2. L'osservazione e la valutazione degli studenti per ogni 
insegnamento /materia si realizza: nel corso delle lezioni (100% 
del voto complessivo) e la quantità di attività dello studente per 
ogni livello di percentuale del punteggio viene definita dal docente 
nel syllabus. In tal caso lo studente può ottenere il voto finale in 
base al punteggio e ai compiti eseguiti durante le lezioni oppure, se 
ÄÅÓÉÄÅÒÁ ÍÉÇÌÉÏÒÁÒÅ ÉÌ ÖÏÔÏȟ ÐÕĔ ÁÃÃÅÄÅÒÅ ÁÌÌͻÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢȢȢȰ  
La valutazione (secondo il Regolamento sulla valutazione...)  può 
essere: 
1. numerica (scala nazionale) - si calcola in base al profitto finale, 
ovvero in base alla media dei voti ottenuti nel corso delle lezioni o 
di questi più il risultato dell'esame finale, come segue:  
ᴼ υ ɉÏÔÔÉÍÏɊ            ɀ da 89 a 100% del voto,  
ᴼ τ ɉÍÏÌÔÏ ÂÕÏÎÏɊ ɀ da 76 a 88,9% del voto,  
ᴼ σ ɉÂÕÏÎÏɊ             ɀ da 63 a 75,9% del voto,  
ᴼ ς ɉÓÕÆÆÉÃÉÅÎÔÅɊ     ɀ da 50 a 62,9% del voto.  



2. mediante lettere (scala europea) - si calcola in base al profitto 
finale, ovvero in base alla media dei voti ottenuti nel corso delle 
lezioni o di questi più il risultato dell'esame finale, come segue: 
ᴼ ! ɀ da 90 a 100% del voto,  
ᴼ " ɀ da 80 a 89,9% del voto,  
ᴼ # ɀ da 70 a 79,9% del voto,  
ᴼ $ ɀ da 60 a 69,9% del voto,  
ᴼ % ɀ da 50 a 59,9% del voto. 
 
Contatti con il docente:  
Al di fuori delle lezioni i contatti con il docente si svolgono durante 
l'orario dei ricevimenti. Se gli studenti hanno altri impegni di 
studio, si possono concordare anche termini straordinari per le 
consultazioni. La comunicazione quotidiana (bidirezionale) è 
possibile tramite la posta elettronica (tmazzoli@unipu.hr).  

Obblighi degli 
studenti 

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve: 
1. Frequentare regolarmente le lezioni e le esercitazioni  
2. Partecipare a un progetto in piccoli gruppi  
3. Superare due verifiche parziali teoriche e due pratiche   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno accademico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Informazioni 
ulteriori 
sull'insegnamento   

Lo studente che accumulerà più del 20% delle assenze ammesse, 
non avrà diritto alla firma nel libretto studentesco (index). 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
https://pogledkrozprozor.wordpress.com/category/web -2-0-
alati/   http://c4lpt.co.uk/top100tools/   
http://www.unife.it/areainformatica/organizzazione/portale/we
b2.0/web2.pdf  
Letture consigliate:  
pagine web a seconda del seminario  

 
  

mailto:tmazzoli@unipu.hr
https://pogledkrozprozor.wordpress.com/category/web-2-0-alati/
https://pogledkrozprozor.wordpress.com/category/web-2-0-alati/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
http://www.unife.it/areainformatica/organizzazione/portale/web2.0/web2.pdf
http://www.unife.it/areainformatica/organizzazione/portale/web2.0/web2.pdf
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Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

I giochi e i bambini 

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

$ÏÃȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ -ÏéÉÎÉç 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare        

Status 
dell'insegnamento 

opzionale         
Livello 
dell'insegnament
o 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula, scuola 
tirocinante 

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 2 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÄÅÆÉÎÉÔÁ ÎÅÌ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ÄÉ ÓÔÕÄÉÏȢ 

Correlazione 
dell'insegnamento 

L'insegnamento è in correlazione con i corsi di tutte le materie a 
carattere pedagogico e psicologico, con Cultura musicale, Cultura 
artistica, Cultura cinesiologica e con Cultura multimediale. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Conoscere il ruolo fondamentale del gioco come metodo per 
realizzare il curricolo formativo nella prima infanzia e nell'età 
prescolare, nonché essere in grado di applicarlo in funzione 
formativa con i bambini della scuola dell'infanzia. 

Competenze attese 

1. interpretare correttamente le principali teorie sul gioco  
2. descrivere la struttura e la classificazione del gioco e inserire 

un gioco specifico nella classificazione adatta 
3. argomentare il ruolo del gioco nello sviluppo intellettuale, 

emotivo-affettivo, motorio e sociale del bambino 
4. organizzare i giochi in funzione dello sviluppo integrale del 

bambino  

Argomenti del corso 

1. Introduzione al gioco. Le definizioni e le teorie principali sul 
gioco.  
2. I giochi come parte della cultura. La trasmissione dei giochi da 
generazione a generazione. I giochi nell'ambito di culture diverse. 



3. La funzione pedagogica del gioco e il suo ruolo nello sviluppo di 
tutte le potenzialità del bambino.  
4. La struttura del gioco. 
5. La classificazione dei giochi.   
6. I giocattoli e la loro importanza nelle attività esplorative, 
conoscitive e di ricerca del bambino. Storia dei giocattoli. 
7. Il gioco degli adulti con i bambini. Il ruolo dell'educatore nel 
gioco dei bambini. 
8. La documentazione del comportamento e delle costruzioni 
realizzate dai bambini nel corso del gioco e delle attività di ricerca. 
 

Attività pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di verifica 
e valutazione 
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L) e le 
esercitazioni (E ) 

da 1 a 4 23 0,8 10% 

consegne da 
eseguire in modo 
autonomo (stesura 
e presentazione di 
seminari, 
simulazione di 
giochi) 

da 1 a 4 14 0,5 40% 

esame (scritto, 
pratico) 

da 1 a 4 19 0,7 50% 

totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 

Obblighi degli 
studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve:  
1. partecipare attivamente alle lezioni e ad altre attività 
2. preparare ed esporre un seminario / realizzare un gioco con i 
bambini 
Nota: (Vale per il punto 2) Lo/a studente/ssa deve assolvere gli 
obblighi entro il termine stabilito, altrimenti perde il diritto di 
accedere all'esame scritto e non ottiene i crediti previsti.  
3. sostenere l'esame finale 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnamento   

I materiali per le lezioni e i seminari si pubblicano sulla 
piattaforma per l'insegnamento a distanza. 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
Baumgartner, E., (2006). Il gioco dei bambini. Roma: Carocci 

Letture consigliate:  



1. Ricchiardi, P.; Coggi C. (2011). Gioco e potenziamento cognitivo 
nell'infanzia. Comprensione, memoria, ragionamento, capacità 
critica e creatività. Trento: Centro Studi Erickson 

2. Barilla, G.; Benzo, M.; Porta R., (2001), Così giocano i bambini 
del mondo. Bologna: Editrice Missionaria Italiana (EMI) 

3. Braga, P. (a cura di), (2006) Gioco, cultura e formazione. Temi e 
problemi di pedagogia dell'infanzia. Bergamo: Junior. 

4. %ÉÎÏÎȟ $Ȣ ɉςππτɊȢ )ÇÒÅ ÕéÉÌÉÃÅȢ :ÁÇÒÅÂȡ 0ÒÏÆÉÌ )ÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌȢ 
5. 'ÏÌÄÂÅÒÇȟ 3Ȣ ɉςππσɊȢ 2ÁÚÖÏÊÎÅ ÉÇÒÅ ÚÁ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏ ÄÉÊÅÔÅȢ 

Lekenik: Ostvarenje. 
6. £ÁÇÕÄȟ -Ȣ ɉςππςɊȢ /ÄÇÁÊÁÔÅÌÊ Õ ÄÊÅéÊÏÊ ÉÇÒÉȟ :ÁÇÒÅÂȡ £ËÏÌÓËÅ 

novine. 
7. "ÁÂÉçȟ .ȢȠ )ÒÏÖÉçȟ 3Ȣ ɉ ςππτɊȢ $ÊÅÃÁ É ÏÄÒÁÓÌÉ u igri. 
:ÂÏÒÎÉËͼ2ÁÓÔÉÍÏ ÚÁÊÅÄÎÏͼ /ÓÉÊÅËȡ #ÅÎÔÁÒ ÚÁ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÉ ÏÄÇÏÊȟ 
6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁȠ ρυ-24.  

Bibliografia di supporto:  
Riviste per la scuola dell'infanzia 

 
  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnament
o 

Educazione per il tempo libero  

Nome del docente  
Nome 
dell'assistente 

0ÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ &ÕÌÖÉÏ £ÕÒÁÎ 

Corso di laurea 
Corso universitario triennale di Laurea in educazione della prima 
infanzia e prescolare 

Status 
dell'insegnament
o 

opzionale 
Livello 
dell' insegnamento 

scientifico, triennale 

Semestre estivo 
Anno del corso di 
laurea 

1. 

Luogo di 
realizzazione  

aula  

Lingua 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
(altre lingue 
possibili) 

italiano 

Valore in CFU 2 
Ore di lezione nel 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitazi
oni 

Seminar
i 

15 15 0 

Condizioni da 
soddisfare per 
poter iscrivere e 
superare 
l'insegnamento  

Nessuna in particolare 

Correlazione 
dell'insegnament
o 

Sociologia dell'educazione, Filosofia dell'educazione ed etica del 
docente, Psicologia evolutiva 

Obiettivo 
generale 
dell'insegnament
o 

1. analizzare con successo la comparsa del tempo libero nel 
corso della storia e nella società contemporanea 

2. comprendere e spiegare le conoscenze teorico-
metodologiche fondamentali sul tempo libero 

3. comprendere l'importanza di utilizzare il tempo libero 
secondo criteri qualitativamente alti 

4. .saper individuare gli indicatori di qualità del tempo libero  
Ovvero: pianificare e organizzare con successo il tempo libero dei 
bambini nella scuola elementare e realizzare ricerche sul tempo 
libero 

Competenze 
attese 

1. Comprendere l'importanza della cultura dell'uso attivo del 
tempo libero (componente personale) con accento 
particolare sulla qualità dei modi di trascorrere il tempo 
libero in età prescolare e scolare (componente 
professionale). 



2. acquisire le conoscenze riguardanti l'uso del tempo libero 
all'interno della professione docente 

3. capacità di valutare le dimensioni etiche inerenti l'uso del 
tempo libero 

Argomenti del 
corso 

1. Introduzione all'uso corretto del tempo libero (concetti 
principali, sviluppo del fenomeno del tempo libero e 
situazione attuale) 

2. Rassegna storica sullo sviluppo del fenomeno del tempo 
libero 

3. Aspetti teorico-metodologici del tempo libero 
4. Lavoro e tempo libero 
5. Funzioni del tempo libero e forme del suo uso ( per svago e 

divertimento, per riposarsi, per lo sviluppo della 
personalità, per ampliare la cultura, per lo sport, il turismo, 
l'istruzione ...) 

6. Mass Media, valori morali e tempo libero 
7. Concezione seria del tempo libero (serious leisure) 
8. Volontariato e tempo libero 
9. Principi d'uso efficace del tempo libero 
10. Esempi di risultati positivi ottenuti dall'educazione all'uso 

del tempo libero: prospettive internazionali 
11. Pianificazione e organizzazione istituzionale del tempo 

libero per bambini e giovani 

Attività 
pianificate, metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalità di 
verifica e 
valutazione  
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli 
studenti) 

Attività degli 
studenti  

Competenz
e da 
acquisire  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni 
(L),  

1-2 22 0,3 10 

lavori scritti 
(seminario) 

1-3 12 1 60 

esame (orale) 1-3 22 0,7 30 

totale  56 2 100 

Spiegazioni ulteriori (criteri di valutazione): 
il lavoro di seminario viene svolto al di fuori delle lezioni e sotto 
forma di lavoro individuale quale approfondimento di un 
segmento di studio a libera scelta degli studenti e coadiuvato da un 
interscambio attivo con il docente.  
)Ì ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ î ÐÁÒÔÅ ÉÎÔÅÇÒÁÌÅ ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅ ÆÉÎÁÌÅ ÑÕÁÎÄÏ ÇÌÉ 
studenti dovranno dimostrare di aver svolto in modo autonomo il 
lavoro di seminario.  
Le forme di insegnamento si adeguano agli studenti del corso e ai 
contenuti da svolgere 

Obblighi degli 
studenti 

- Presenza regolare e attiva alle lezioni (preparazione alle lezioni e 
ai seminari, partecipazione attiva alle discussioni, analisi dei 
materiali per le lezioni); 
- realizzazione di un progetto/ programma per migliorare i modi 
di trascorrere il tempo libero (a scuola, nella comunità locale, 
nella società culturale o sportiva, ...) in un lavoro di seminario da 
spiegare durante l'esame orale; 



- pianificare e realizzare una ricerca sui modi di trascorrere il 
tempo libero (es. modalità alternative di trascorrere il tempo 
libero, studio del caso e simili); 
- presentare il programma o i risultati della ricerca; 
- sostenere l'esame orale.  

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali 

Vengono regolarmente pubblicati  sul sito web dell'Università e da 
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico 

Ulteriori 
informazioni 
sull'insegnament
o   

,ȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȟ ÁÄ ÅÓÃÌÕÓÉone casi particolari, è orale. Il voto 
complessivo da una grande rilevanza al lavoro di seminario, parte 
ÉÎÔÅÇÒÁÌÅ ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÏÒÁÌÅȢ  

Bibliografia 

Testi d'esame:  
Suràn, F., Educazione all'uso del tempo libero. (Dispensa ad uso 
interno degli studenti del corso) 
 
Letture consigliate:  
Fragnito R., Educazione, tempo libero e sistemi di formazione 
extrascolastici, Edizioni Scientifiche italiane, 1991; 
Tempo libero: tempo di liberazione, di Guido Contessa (Quaderni di 
animazione sociale 1 - Animatori del tempo libero - Anno IX - 
trimestrale - 1979 
Valeri, M., Tempo libero ed educazione, La Nuova Italia, Firenze, 
1979. 
Morgagni E., Russo A., L' educazione in sociologia. Testi scelti, 
CLUEB, 1997 
Callini Daniele, Società postindustriale e sistemi educativi, Franco 
Angeli, 2006 
Colombo M., E come educazione. Autori e parole-chiave della 
sociologia dell'educazione, Liguori 2006. 
O qualsiasi altro testo al riguardo ed in accordo con il 
portatore del programma di studio.  

 
  



Corso di Laurea professionale in Educazione Prescolare  

(II e III anno di corso)  
 

II ANNO DI CORSO 

III SEMESTRE 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

42095; PPDT Psicologia dell'et à prescolare  

Nome del docente  
Nome dell'assistente 

MÅÎÉ :ÕÌÉÁÎÉȟ ÍÁÇȢÐÓÉÈȢ 

Corso di laurea Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

Obbligatorio   
 

Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 
 

Semestre 
Invernale 
 

Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

Aula 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Italiano 
(croato e inglese) 

Valore in CFU 3 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

15 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Per seguire questo corso bisogna superare gli esami di Psicologia 
generale e Psicologia dello sviluppo. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Psicologia generale,  Psicologia dello sviluppo,  di cui bisogna 
superare l'esame per seguire questo corso. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire le competenze necessarie nel campo della psicologia 
dell'età prescolare 

Competenze attese 

1. descrivere, analizzare e interpretare correttamente le 
caratteristiche psicologiche dei bambini in età prescolare 
2. comparare e valutare criticamente i metodi e le strategie che 
favoriscono lo sviluppo delle varie aree (psicomotricità, 
linguaggio, area affettivo-morale-sociale, personalità) 
3. ideare le attività didattiche atte a stimolare i vari aspetti trattati 
durante il corso  (es. stimolare i bambini dotati e ipodotati, 
favorire lo sviluppo della creatività e l'apprendimento tramite il 
gioco) 

http://www.unipu.hr/index.php?id=381&L=1%25%27


4. riconoscere e interpretare correttamente le difficoltà e i 
disturbi nello sviluppo  

Argomenti del corso  

1. le caratteristiche fisiche e psicomotorie del bambino in età 
prescolare 

2. lo sviluppo del linguaggio e del pensiero 
3. lo sviluppo affettivo, sociale e morale in età prescolare 
4. la personalità in età prescolare 
5. l'apprendimento in età prescolare 
6. i bambini dotati e la creatività in età prescolare 
7. i disturbi dello sviluppo  
8. la maturità per la scuola  

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), 
seminari (S) 

1-4 23 0,8 0% 

lavori scritti 
(seminario) 

1-4 
14 0,5 20% 

esposizioni orali  1-4 8 0,3 20% 

verifiche parziali o 
esame scritto  

1-3 
28 1 30% 

esame orale 1-4 11 0,4 30% 

totale 84 3 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 
Il lavoro di seminario si valuta nel modo seguente: 
a). PARTE SCRITTA 
0%  - il seminario non è stato eseguito.  
4% - il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, ma i 
contenuti non sono focalizzati, la presentazione dei contenuti 
manca di organicità e coerenza, la quantità e la qualità delle fonti 
usate è insufficiente, le citazioni sono ommesse o erronee. 
8% - il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle fonti 
usate è accettabile ma le citazioni sono ommesse o erronee. La 
selezione delle informazioni è casuale e accessoria. Il lavoro 
contiene molti errori linguistici i grammaticali.   
12% - il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle fonti 
usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è incompleta 
e la presentazione dei contenuti è disordinata e incoerente. Il 
lavoro contiene errori linguistici e grammaticali non trascurabili.    
16% - il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le 
informazioni chiave, la documentazione e le fonti usate sono 
soddisfacenti.   
20% - il seminario è adeguato alla consegna, è linguisticamente 
corretto, la scelta delle fonti è accurata e ricca, le citazioni sono 
fatte in modo corretto.   
 
b). PARTE ORALE 
0%  -  il seminario non è stato eseguito. 



4% -   nella presentazione manca l'efficacia espositiva, lostudente 
legge ed è facilmente distraibile.  
8% -   la presentazione è mediocre, lo studente legge. 
12% - la presentazione dei contenuti è soddisfacente, ma lo 
studente legge.  
16% - la presentazione  è precisa, corretta e chiara ma senza 
apporti creativi personali.  
20% - la presentazione  è precisa, corretta e chiara, contiene 
guidizi personali pertinenti e fondati.   
La prova  intermedia o l'esame scritto si valutano nel modo 
seguente: 
 meno di 50% del punteggio  =  0% del voto 
 da 51% a 60%   = 6% del voto 
 da 61% a 70%   = 12% del voto 
 da 71% a 80%   = 18% del voto 
 da 81% a 90%   = 24% del voto 
 da 91% a 100%   =  30%  del 
voto 
L'esame orale si valuta nel modo seguente: 
 0-5 domande                               =  0% del voto 
    6 domande           = 6% del voto 
    7 domande   = 12% del voto 
    8  domande   = 18% del voto 
    9 domande   = 24% del voto 
               10 domande   =  30%  del voto 
Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 
A = 90 -  100%      5 (ottimo)                = 89 - 100% del voto 
B = 80 - 89,9%     4 (molto buono)         = 76 - 88% del voto 
C = 70 - 79,9%     3 (buono)                = 63 - 75% del voto 
D = 60 - 69,9%     2 (sufficiente)              = 50 - 62% del voto 
E = 50 - 59,9% 

Obblighi degli 
studenti  

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  
1. Frequentare più del  70% delle lezioni e seminari.   

Se lo studente/la studentessa ha più del 30% delle assenze non 
avrà diritto  alla firma, non potrà accedere all'esame e dovrà 
seguire nuovamente l'intero corso.  

2. Scrivere e presentare il seminario.  
Se il seminario non viene consegnato in tempo,  non viene 
presentato e  non soddisfa i minimi criteri di valutazione   
scritta e orale, lo studente/la studentessa non avrà diritto alla 
firma, non potrà accedere all'esame finale e dovrà seguire 
buovamente l'intero corso.   

3. Sostenere la prova intermedia oppure l'esame scritto e infine 
l'esame orale.  

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verific he 
parziali  

Si definiscono  all'inizio dell'anno academico  e si annunciano sulle 
pagine web dell'Università e sul portale dell'ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

Gli argomenti dei seminari saranno forniti all'inizio del corso.  Il 
seminario dovrà collegare teoria e pratica (utilizzare attivita 
didattiche per sviluppare  area-argomento del seminario). 



Bibliografia  

Testi d'esame:  
1. Camaioni, L. (1993.). La prima infanzia. Lo sviluppo psicologico 

dalla nascita ai tre anni. Bologna:  Il Mulino, capitoli 1 (11-52), 2 
(53-109), 3 (111- 164), 4 (165- 220) (pg. 209) 

2. Fontana, D. (1999.). Manuale di psicologia per gli insegnanti. 
Trento: Erickson, capitoli  2 (61-73), 5 (119-159), 6 (151-163), 
8 (211-262), 9 (263-274), 10 (275-307). (pg. 164) 

(numero complessivo delle pagine 373) 
 
Letture consigliate:  
1. Berti, A.E. e Bombi, A.S. (1993.). Psicologia del bambino. 

Bologna:  Il Mulino. 
2. Schaffer, H.R.  (1990.). Il bambino e i suoi partner. Milano: 

Agnelli.   
3. Hartup, W.W. (1984.). Lo sviluppo sociale del bambino. Torino: 

Boringhieri.  
4. Camaioni, L., Volterra, V. e Bates, E. (1976.). La comunicazione 

nel primo anno di vita. Torino: Boringhieri.  
5. Oliveiro Ferraris, A. ( 1973.). Il significato del disegno infantile. 

Torino: Boringhieri.  
6. Benelli, B. (1990.). Lo sviluppo dei concetti nel bambino. Firenze: 

Giunti Barbera. 
7. Battacchi, M.W. (a cura di) ( 1989.). Trattato enciclopedico di 
ÐÓÉÃÏÌÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÅÔÛ ÅÖÏÌÕÔÉÖÁȢ Padova: Picci. 

8. Berti, A.E. e Bombi, A.S. (1981.). Il mondo economico del 
bambino. Firenze:  La Nuova Italia. 
 

Letteratura di supporto:  
1. Petter, G. (1997.). Psicologia e scuola dell'infanzia. Il bambino fra 

i tre e i sei anni e il suo ambiente educativo.  Firenze:  Giunti. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

42096; PPT1 
PEDAGOGIA DELL'INFANZIA 1 

Nome del docente  
Nome dell'assistente 
(con collegamento alla 
pagina web) 

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh 
http://unipu.hr/index.php?id=1842&L=2   
adebeljuh@unipu.hr  

Corso di laurea Corso triennale professionale di Laurea in Educazione Prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

 
Obbligatorio 

 

Livello 
dell'insegn
amento 

 
triennale, professionale 

 

Semestre 
 

Invernale 
 

Anno del 
corso di 
laurea 

II  

Luogo della 
realizzazione  

Aula, escursioni 
studio, scuole 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Italiano (inglese, croato) 

Valore in CFU 4 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercita
zioni 

Seminari 

30 /  15  

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÎÏÎ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ ÎÅÓÓÕÎÁ 
ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÅ ÓÐÅÃÉÆÉÃÁ ÁÌÌȭÉÎÆÕÏÒÉ ÄÉ ÅÓÓÅÒÅ ÓÔÕÄÅÎÔÅ ÒÅÇÏÌÁÒÅ ÄÅÌ 
secondo anno di corso e di possedere la padronanza del lessico 
pedagogico 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Pedagogia generale, Pedagogia della famiglia, Filosofia 
ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅȟ 0ÓÉÃÏÌÏÇÉÁ ÄÅÌÌͻÅÔÛ ÅÖÏÌÕÔÉÖÁȟ 3ÏÃÉÏÌÏÇÉÁ 
ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

#ÏÎÏÓÃÅÒÅ É ÐÒÉÎÃÉÐÉ ÄÅÌÌÁ 0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ Å ÁÃquisire 
le competenze per creare una buona relazione con il 
bambino in età prescolare e le altre figure rilevanti per il suo 
sviluppo. 

Competenze attese 

1. Saper riconoscere Conoscere le origini della 
0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁȟ ÅÓÓÅÒÅ ÉÎ ÇÒÁÄÏ ÄÉ 
contestualizzarla alle pratiche educative odierne 

2. !ÎÁÌÉÚÚÁÒÅ ÇÌÉ ÅÌÅÍÅÎÔÉ ÃÏÓÔÉÔÕÔÉÖÉ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎ 
età prescolare 

3. Contestualizzare il proprio intervento educativo in 
ÒÅÌÁÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÅÑÕÉÐÅ ÄÉ ÌÁÖÏÒÏ Å ÁÌÌÅ ÆÁÍÉÇÌÉÅ  

4. Riconoscere i modelli di comportamento genitoriale e 
saper agire di conseguenza 

http://unipu.hr/index.php?id=1842&L=2
mailto:adebeljuh@unipu.hr


5. Essere in grado di costruire una relazione di qualità 
con i bambini, con i propri colleghi e con i propri 
superiori  

Argomenti del corso 

#ÏÎÃÅÔÔÉ ÄÉ ÂÁÓÅ ÄÅÌÌÁ ÐÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 
- 3ÔÏÒÉÁ ÄÅÌÌÁ ÐÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ ɉÃÏÍe nasce la 

disciplina, premesse socioeconomiche e basi 
ÓÃÉÅÎÔÉÆÉÃÈÅ ÄÅÌÌÁ 0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁɊ Å ÓÖÉÌÕÐÐÏ 
delle istituzioni prescolari in Croazia 

- ) ÆÉÎÉȟ É ÍÅÔÏÄÉ Å É ÍÅÚÚÉ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎ ÅÔÛ 
prescolare  

- ,ȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌȭÁÍÂÉÅÎÔÅ ÎÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ 
prescolare 
 

Le aree di sviluppo del bambino 
- Lo sviluppo fisico  
- Lo sviluppo cognitivo e morale del bambino 
- ,ȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌȭÅÍÏÔÉÖÉÔÛȟ ÄÅÌÌÏ ÓÖÉÌÕÐÐÏ ÅÍÏÔÉÖÏ Å 

sociale del bambino. 
- ,ȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÅÓÔÅÔÉÃÁ 
 

Importanza della famiglia e i modelli di comportamento 
genitoriale 
 
- Teorie della comunicazione 
 
,ȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌÁ ÒÅÌÁÚÉÏÎÅȢ ,ȭÁÒÔÅ ÄÉ ÅÄÕÃÁÒÅ ÄÅÌ #ÅÎÔÒÏ 
Studi Podresca 

Attività pianificate, 
metodi d'insegnamento 
e apprendimento, 
modalità di verifica e 
valutazione 
 

Attivit à degli 
studenti  

Compe
t. da 
acquisi
re  

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % massima 
del voto 
complessivo  

Seguire le lezioni 
(L) e le preparazioni 
per i/il seminari/o 
(S) 

 1-5 38 1.4 10% 

Ricerche individuali 
e di coppia ed 
esercitazioni sugli 
argomenti del corso 

 1-5 10  0.3  20% 

Preparazione del 
seminario 

 1-5 20 0.7  30% 

Esame (scritto)    44  1.6  50% 

Totale 112 4 100%   

 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 
 
L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente: 
 
0% = Non frequenta le lezioni. 

  



1% = Frequenta le lezioni, ma è disinteressato/a e spesso 
mentalmente assente.  
2% = Frequenta le lezioni, segue con attenzione, ma non 
partecipa alle discussioni. 
3% = Partecipa alle discussioni, ma, a volte, in modo non 
pertinente all'argomento trattato.   
4% = Partecipa volentieri alle discussioni, fa osservazioni 
interessanti e pertinenti. 
5% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î ÓÅÍÐÒÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÏȾÁȠ ÐÏÎÅ ÄÏÍÁÎÄÅ Å 
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi 
interessanti per il corso.  
 
Le ricerche individuali e di coppia ed esercitazioni sugli 
argomenti del corso vengono valutate nel modo seguente: 
 
0% = Non sono realizzate o non sono pertinenti al tema 
assegnato. 
3%  = Sono realizzate ma non seguono le indicazioni 
fornite per la realizzazione.  
6% = Seguono le indicazioni date, ma contengono molti 
errori (che non si possono attribuire alla disattenzione) e 
sono realizzate con poca cura.   
9%  = Seguono le indicazioni date, ma contengono errori 
non trascurabili. La cura per l'aspetto contenutistico e 
formale è accettabile.   
12%  = Seguono le indicazioni date, sono formalmente 
corrette, ma non espongono un proprio punto di vista. 
15%      = Seguono le indicazioni date, sono formalmente 
corrette e contengono un proprio punto di vista 
 
Il seminario si valuta nel modo seguente: 
 
0% = Non è scritto o non è pertinente al tema assegnato. 
6%  = È scritto ma non segue le indicazioni fornite per la 
sua stesura.  
12% = Il seminario segue le indicazioni date, ma contiene 
molti errori (che non si possono attribuire alla disattenzione) 
ed è fatto con poca cura.   
18%  = Il seminario segue le indicazioni date, ma contiene 
errori non trascurabili. La cura per l'aspetto contenutistico e 
formale è accettabile.   
24%  = Il seminario segue le indicazioni date, è formalmente 
corretto, ma senza un proprio punto di vista. 
30%     = Il seminario segue le indicazioni date, è 
formalmente corretto e contiene un proprio punto di vista. 
 
 
L'esame finale scritto si valuta nel modo seguente: 



  
Da 0% a 50% delle risposte  =  0% del voto 
Da 51% a 60%   = 10% del voto 
Da 61% a 70%   = 20% del voto 
Da 71% a 80%   = 30% del voto 
Da 81% a 90%   = 40% del voto 
Da 91% a 100%   =  50%  del voto 
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si 
ottiene nel modo seguente: 
 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)               = 89 - 100% 
del voto 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)         =  76 - 88% 
del voto 
C = 70 - 79,9%  3 (buono)               = 63 - 75% 
del voto 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)              = 50 - 
62% del voto 
E = 50 - 59,9% 

Obblighi degli studenti 

Per completare il corso, lo studente/la studentessa deve: 
 

1. Partecipare attivamente alle lezioni 
2. Preparare ed esporre i seminari nei termini definiti 

dal docente 
3. Realizzare le ricerche assegnate durante il corso 
4.  Sostenere l'esame finale 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å ÄÅÌÌÅ 
verifiche parziali 

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e 
pubblicati sul sito web dell'Università e da parte dell'ufficio 
ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento   

I titoli dei lavori di seminario verranno definiti nei primi 
incontri. Una volta scritto va effettuata una sintesi di una, 
due pagine che va consegnata agli altri studenti del gruppo 
 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria . Si tollera il 30% 
circa delle assenze (circa 5) che non occorre giustificare. Le 
assenze non giustificano la realizzazione dei lavori 
individuali che vanno recuperati o valutati come nulli. Per 
accedere all'esame finale è necessario ottenere una quantità 
minima di punteggio (almeno 25%), per cui anche la 
frequenza delle lezioni è un elemento importante nella 
somma totale. 
Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti 
ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌÌÅ 
ÒÉÃÅÒÃÈÅȟ ÄÅÌ ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 
 
Metodi didattici  



L'organizzazione del corso prevede la presentazione e 
l'analisi dei contenuti di base attraverso le lezioni frontali, 
con momenti di approfondimento e discussione. Si 
costituiranno gruppi di lavoro all'interno dei quali gli 
studenti e le studentesse frequentanti potranno presentare 
relazioni su tematiche inerenti il corso e concordate a 
lezione. E' previsto l'utilizzo di materiali multimediali che 
saranno disponibili nella sezione e-learning del 
dipartimento. 

Bibliografia 

Testi d'esame:  
C. Desinan.,  Pedagogia prescolare,  dispensa con pagine 
antologiche, parte prima, Pola, 5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛ Ȱ*ÕÒÁÊ $ÏÂÒÉÌÁȱȟ   
Dipartimento per la formazione di maestri ed educatori, 
2010. 
 
5Î ÌÉÂÒÏ ÄÅÌÌÁ ÃÏÌÌÁÎÁ ÌȭÁÒÔÅ ÄÉ ÅÄÕÃÁÒÅȟ 3ÉÌÖÁÎÁ "ÒÕÎÅÌÌÉȟ 
Podresca Edizioni (durante la prima lezione in accordo con il 
docente verranno assegnati i titoli dei libri. 
 
Materiali che verranno analizzati durante le lezioni e 
comprendono legislazione e regolamenti vigenti. 
 
Letture consigliate: 
 
G.Chiosso, L'educazione nell'Europa moderna. Teorie e 
istituzioni dall'Umanesimo al primo Ottocento, Milano, 
Mondadori Università, 2007. 
F. Froebel, L'educazione dell'uomo, qualunque edizione 
R. Agazzi, La lingua parlata, Brescia, La Scuola, 1973. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento  

PEDAGOGIA DEI BAMBINI CON DIFFICOLTÀ NELLO SVILUPPO 

Nome del docente  
Nome del 
collaboratore  

dott.ssa Elena Bortolotti  

Corso di laurea  
Laurea triennale professionale in Educazione 
Prescolare  

Status 
del l'insegnamento  

Obbligatorio  
Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 

Semestre Invernale 
Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

aula, scuola speciale 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili)  

lingua italiana 

Valore in CFU 5 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

30 0 30 

Prerequisiti per 
iscrivere 
l'insegnamento  

Nessuno in particolare.  

Correlazione 
dell'insegnamento  

Pedagogia generale, Psicologia dell'età evolutiva, Didattica,  

Metodiche varie  

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

Conoscere le caratteristiche dell'integrazione/inclusione dei 

bambini con necessità specifiche nelle scuole e le tipologie di 

difficoltà nello sviluppo. Saper trattare  i bisogni educativi e 

formativi speciali  dei bambini e conoscere le principali strategie 

metodologiche e didattiche applicate al sistema scolastico.  

Competenze attese 

1. riconoscere i bambini con bisogni educativi speciali e 
distinguere i bambini con difficoltà nello sviluppo   

2. individuare i deficit visivi, uditivi, il ritardo mentale, la 
sindrome genetica e autistica, i disturbi del linguaggio, i 
disturbi della funzione motoria, i problemi comportamentali   

3. valutare l' importanza dell'integrazione, del lavoro di 
recupero e di sostegno per  favorire lo sviluppo 
dell'autonomia, delle abilità e delle competenze  di base nei 
bambini con difficoltà 



4. applicare in modo idoneo e costruttivo le conoscenze 
didattico-pedagogiche acquisite per operare con competenza 
nel lavoro con i   bambini con difficoltà nello sviluppo 

Argomenti del corso  

1.La pedagogia  speciale e i bambini con bisogni educativi speciali. 

L' integrazione scolastica-  percorso storico, modelli d' 

integrazione, normative legislative,  indicatori statistici, 

terminologia, obiettivi e metodologia nel lavoro educativo-

istruttivo ( l'approccio individualizzato, il  piano educativo 

individualizzato, l'ambiente inclusivo ed altre adeguate 

opportunità educative)  

2. Tipologie   

a)  Disturbi del linguaggio: generalità, eziologia, lo sviluppo del 

linguaggio verbale nei bambini,  classificazione dei disturbi del 

linguaggio (disturbi dell'espressione del linguaggio, disturbi della 

ricezione del linguaggio, disturbi della fonazione,  le balbuzie, 

disturbi della comunicazione,  dislessia, disagrafia, discalculia, altri 

disturbi del linguaggio secondari ad altri deficit), identificazione 

dei disturbi del linguaggio nella Scuola dell'infanzia, trattamento 

educativo dei disturbi del linguaggio, azioni di prevenzione e di 

educazione  

b) Deficit uditivi: generalità, eziologia, l'integrazione del bambino 

sordo e con ipoacusia nella Scuola dell'infanzia, tipologie ɀ il 

sordomutismo, i metodi pedagogici nella cura della sordità, 

l'educazione come comunicazione e importanza del linguaggio 

gestuale , conseguenze psicosociali della sordità , percorsi 

progettuali per l'educazione del bambino sordo, la funzione delle 

attrezzature e degli strumenti informatici nel processo di 

riabilitazione  

c) Deficit  visivi:  generalità- ciechi ed ipovedenti, eziologia, 

principali deficit visivi,  malattie dell'occhio che portano alla cecità, 

inserimento,adeguamento all'ambiente e percorso educativo-

formativo dei bambini  con deficit visivi, evoluzione storica del 

lavoro con i ciechi e integrazione scolastica e sociale. Ausili ɀ 

funzione e necessità delle attrezzature e dei sussidi   

d) Disturbi della funzione motoria  e malattie croniche : 

generalità- definizione e classificazione dei disturbi  della funzione 

motoria e delle malattie croniche, eziologia, particolarità di 

sviluppo dei bambini con disturbi motori o affetti da malattie 

croniche. integrazione educativo-istruttiva dei bambini con 

disturbi motori nelle istituzioni prescolari, nelle scuole e attività  

nei centri di riabilitazione.  

e) Ritardo mentale  e sindr ome autistica: definizione ed 

evoluzione storica,  terminologia, eziologia-  

classificazione,caratteristiche., il bambino con sindrome genetica,  

carenza del funzionamento adattivo, caratteristiche ed esigenze 

speciali,  proposte educative e sistemi di supporto,  integrazione 



scolastica, caratteristiche della programmazione, del lavoro 

individualizzato e di sostegno per raggiungere autonomie, abilità e 

competenze    

f) Disturbi comportamentali : generalità ɀclassificazione, 

caratteristiche; comportamenti a rischio e disturbi 

comportamentali, ipotesi causali e manifestazioni, importanza ed 

influenza dell'ambiente (famiglia, scuola, società),  prevenzione,  
interventi precoci con forme specifiche di trattamento ( lavoro 

educativo ed esercizi comportamentali) 

3. Diagnosi differenziale nel campo della Pedagogia speciale; 

strumenti diagnostici  

4. Obiettivi, metodi  e forme di lavoro con i bambini con esigenze 
particolari, la programmazione individualizzata, mezzi, sussidi 
didattici  e importanza della  tecnologia nel lavoro e per il recupero 
dei bambini con difficoltà nello sviluppo. 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), i 
laboratori, i seminari 
(S) 

1-4 45 1,60 15% 

lezioni all'aperto, gite     

attivit à didattiche 
(attivit à pratica nelle 
scuole e nei centri 
specializzati) 

1-4 35 1,25 35% 

lavori scritti (relazione)  1-4 20 0,4 5% 

esposizioni orali      

esame (orale) 1-4 50 1,75 45% 

totale 140 5 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  
1. Partecipazione attiva alla realizzazione del processo didattico-

pedagogico. 
2. Stesura e presentazione della relazione scritta legata alle 

attività pratiche fuori sede. 
3. Esercitazioni in istituzioni (scuole) e centri specializzati  
4. Esame orale 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Si definiscono  all'inizio dell'anno academico  e si annunciano sulle 
pagine web dell'Università  e all'ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

Presenza alle lezioni ed attività durante le lezioni - la 

frequenza è obbligatoria. Viene tollerato (senza giustificazione) il 



30% di assenze dalle lezioni e dall' attività pratica. Senza la 

presenza alle lezioni  non è possibile accedere all'esame.Qualora 

lo studente dimostri interesse per la materia  (con interventi 

costruttivi ed ulteriori aggiornamenti) può venir gratificato del 

5%  

Lavoro pratico ed elaborato scritto (relazione)  

L'attivit à pratica viene svolta fuori sede con visite ad istituzioni 

(scuole e centri di riabilitazione) strettamente legati agli 

argomenti trattati. In particolar modo verranno svolte attività 

curricolari nella Scuola per l'istruzione ed educazione (scuola di 

tiro cinio). L'attività pratica influisce  sul voto finale con il 35%. 

L'elaborato scritto ( relazione) deve contenere l'analisi dettagliata 

di quanto visto, appreso e svolto nelle attività pratich. Viene 

valutata pure la correttezza della lingua scritta. La relazione deve 

essere consegnata una settimana  prima della fine dell'ascolto 

delle lezioni.  

L'esame  sostenuto in forma  orale  ɀ può essere espletato 

allorchè il candidato abbia presenziato alle lezioni e alle attività 

pratiche con consegna  della relazione. 

 L'esame orale valuta il  sapere globale dello studente sul 

programma della materia,  comprende  risposte  a domande e 

richiede correttezza espositiva, valuta pure l'uso dei testi d'esame   

e l'aggiornamento con le fonti bibliografiche proposte 

Bibliog rafia  

Testi d'esame:  
1. Lascioli, G., Saccomani, R. ɀ curatori (2009)  Un'introduzione 

all'educazione speciale/ Manuale per insegnanti di sostegno 
delle Scuole dell'infanzia, Milano, Raffaello Cortina Editore 

2. A. Canevaro, (a cura di), Un'educazione speciale nella 
prospettiva inclusiva: l'integrazione di bambini e bambine 
disabili nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, Numero monografico 
della Rivista Infanzia n° 11, novembre 2005  

3. Alberto Perdisa Editore Desideri, V.(2005), Uguali ma non 
troppo. I bambini disabili nella scuola di tutti, Ed. Kappa 

4. Soresi, S. (2007), Psicologia della disabilità, Bologna: Il Mulino 
 

Letture consigliate:  
1. Cairo M. T. (2001). Superdotati e dotati. Itinerari educativi e 

didattici , V & P Strumenti, Milano 
2. $ÕÌéÉçȟ !Ȣȟ +ÏÎÄÉç ,ÊȢ ɉςππςɊȟ $ÊÅÃÁ ÏĤÔÅçÅÎÁ ÓÌÕÈÁ. Zagreb: 

Alinea. 
3. Winkler, R. (1996), $ÊÅÃÁ ËÏÊÕ ÊÅ ÔÅĤËÏ ÏÄÇÁÊÁÔÉ. Zagreb: 

Educa. 
4. 2ÉÂÉçȟ +Ȣ ɉρωωρɊȟ 0ÓÉÈÏÆÉÚÉéËÅ ÒÁÚÖÏÊÎÅ ÔÅĤËÏçÅ. Zadar: Forum 
5. Zovko, G. (1996), Odgoj izuzetne djece. Zagreb: Hrvatska 

akademija odgojnih znanosti 



6. Canevaro, A. Le logiche del confine e del sentiero, Erickson, 
Gardolo di Trento, 2006 

7. Colombo, G. Cocever, E. Bianchi, L. Il lavoro di cura. Come si 
impara, come si insegna, Carrocci, Roma, 2004 

8. Xaiz, C. Micheli, E. Gioco e interazione sociale nell'autismo, 
Erickson, Gardolo di Trento, 2001 

9. Appel, G. Tardos, A. Prendersi cura di un bambino piccolo, 
dall'empatia alle cure terapeutiche, Erickson, Gardolo di 
Trento, 2004 

10. Chade, J.J. Il linguaggio del bambino - lo sviluppo, le 
difficoltà, gli interventi -, Erickson, Gardolo di Trento, 2004 

11. Bolondi, M. Terra di silenzi -, Zephyro Edizioni, Milano, 
2008 

12. Viezzer, P. Siamo speciali, storie per aiutare i bambini a 
capire alcune diversità, Gardolo di Trento, Erickson, 2009 

13. Bonomi, M. Pietta, C. Raccontare con le parole e con le mani 
(volume I,II,III), Sinnos Editrice, 2008 

 
Bibliografia di supporto:  

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

                       STRUMENTAZIONE  I, 142099, (SVT1)   

Nome del docente 
Nome dell'assistente 
(indirizzo e-mail) 

-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç-"ÒÁÊËÏÖÉçȟ ÌÅÔÔȢ ÓÕÐȢ 

Corso di laurea Corso di Laurea triennale professionale in  Educazione Prescolare  

Status 
dell'insegnamento 

      Obbligatorio 
Livello 
dell'insegna
mento 

  Professionale, triennale 

Semestre 
         Invernale 
 

Annodelcor
sodilaurea 

                 II  

Luogo della 
realizzazione (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

Aula 34 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 2 
Ore 
dilezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

0 30 0 

Prerequisiti  per poter 
iscrivere 
l'insegnamento 

I prerequisiti sono definiti nel programma del corso di laurea. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

La Strumentazione 1 è in correlazione con la Strumentazione 2 e 
con la Didattica della cultura musicale 1 e 2. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

1. Essere autonomi nell`interpretazione strumentale con  

strumenti a percussione ritmici e melodici, con strumenti a 

tastiera. 

2. Conoscere  il repertorio disponibile per una scelta di canzoni e 

musiche per l`infanzia 

3. Conoscere e applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione 

strumentale 

4. Conoscere le strategie moderne nell`educazione ritmica dei 

piccoli per preparare le basi alla strumentazione con 

strumenti musicali (body percussion, oggetti sonori). 

5. Conoscere e applicare il metodo per armonizzare le stesse e 

ÄÁÒÅ ÕÎȭÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÚÉÏÎÅ ÓÔÒÕÍÅÎÔÁÌÅ ÄÉ ÑÕÁÌÉÔÛ 

6. Conoscere le caratteristiche e le possibilità tecniche di 

strumenti a tastiera e le percussioni adatte al lavoro con 

bambini  della scuola d`infanzia 

Competenze attese 

1. Essere in grado di leggere la musica 
2. Saper scrivere la musica 
3. Essere capaci di strumentare con strumenti a percussione 

ritmici e melodici, con strumenti a tastiera 



4. Applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione strumentale 
5. Interpretare correttamente le musiche scelte (tempo, 

intensità, altro) 
6. Conoscere un repertorio adeguato di canzoni e musiche per 

l`infanzia 

Argomenti del corso  

1. Nozioni di teoria musicale. Scale (maggiori, minori).  
2. Caratteristiche e possibilità tecniche nonché interpretative del 
pianoforte (altri strumenti a tastiera) e di strumenti a percussione 
( strumenti a percussione melodici , ritmici). 
3. Interpretazione corretta del suono legato, portato, staccato. La 
corretta diteggiatura nelle diverse scale maggiori e minori. 
4. L'articolazione del suono nelle diverse intensità. Nozioni di 
armonia, segni armonici, le diverse tonalità e l'armonizzazione. 
5. Interpretazione strumentale di canzoni, melodie da ballo 
popolari, con riferimento al luogo natio. 
6. Adattare l'accompagnamento strumentale (melodico, armonico, 
ritmico) alle canzoni per bambini ed altre musiche. 
7. L` improvvisazione strumentale di frasi ritmiche e melodiche. 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
(citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti  
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
edei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le esercitazioni 
(E) 

 1-4  22  0,8      20% 

         

Esercitazioni di 
strumentazione 1- 4 15 0,5 

     
      30%       
 

esame (orale, pratico)  1-4 1 9  0,7       50% 

      

Totale 56 2     100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  
-seguire regolarmente le lezioni nel corso del semestre 
-apprendere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e   
  strumenti didattici a percussione. 
-conoscere le nozioni teoriche che precedono la strumentazione, 
in   
 riferimento alla scelta dello strumento e le tecniche di 
interpretazione  
 su di esso. 
-mostrare il progresso individuale nell`attività strumentale 
durante le  
 esercitazioni settimanali. 
-essere preparati alla verifica continuata del sapere 
- ÓÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ 
 
Obblighi all`esame: 
 



1. Saper rispondere alle domande inerenti alla teoria legata alla 
strumentazione (lettura, scrittura, scale musicali e tonalità, ecc.) 

2. Strumentare un minimo di cinque (5) canzoni dal programma 
d`insegnamento a libera scelta del docente. La strumentazione 
deve  rispettare le regole della teoria e pratica musicale 
dell`interpretazione strumentale su strumenti a tastiera e 
percussioni.    

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web 
dell'Università e nel sistema ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento  

Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento 
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.  
Lo studente è obbligato di prendere appunti durante la lezione,  
partecipare in modo attivo alla strumentazione individuale e 
collettiva nel corso delle esercitazioni.  
Usufruire della possibilità delle consultazioni per assolvere tutti gli 
obblighi. 
Lo studente è obbligato a sostenere l'esame orale nel corso del 
quale saranno valutate le nozioni teoriche acquisite nel corso delle 
lezioni. Sarà inoltre valutato il livello di preparazione nel campo 
della strumentazione con strumenti a tastiera e strumenti didattici 
a percussione. 
L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni  
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e 
strumentazione. 
Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione 
sostenendo l' esame. 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior, 
Bergamo, 2004 
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996. 
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993 
Letture 
Letture consigliate:  
#ÒÎéÉç-"ÒÁÊËÏÖÉç -Ȣȟ 3ÖÉÒÁÎÊÅ Õ ÇÌÁÚÂÅÎÏÊ ÅÄÕËÁÃÉÊÉ ÄÊÅÔÅÔÁ 

ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȟ :ÂÏÒÎÉË ÒÁÄÏÖÁ ÓÁ ÚÎÁÎÓÔÖÅÎÏÇ É ÓÔÒÕéÎÏÇ 

ÓËÕÐÁ ȵ-ÉÒÉÓÉ ÄÊÅÔÉÎÊÓÔÖÁȰȟ ρφȢ ÄÁÎÉ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÇ ÏÄÇÏÊÁ 3ÐÌÉÔÓËÏ-

ÄÁÌÍÁÔÉÎÓËÅ ĿÕÐÁÎÉÊÅȟ $ÊÅéÊÉ ÖÒÔÉçȰ'ÒÉÇÏÒ 6ÉÔÅÚȰ-  $ÊÅéÊÉ ÖÒÔÉç ȵ#ÖÉÔ 

MÅÄÉÔÅÒÁÎÁȰȟ 3ÐÌÉÔȟ ςπρπȢ ÓÔÒ ρπχ-112.  

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento  

TUTELA DELLA SALUTE DEL BAMBINO IN ETÀ PRESCOLARE 

Nome del docente  
Nome dell'assistente  
(con collegamento alla 
pagina web...) 

-ÌÁÄÅÎ *ÁĤÉçȟ ÌÅÔÔÏÒÅ 
3ÉÂÉÌ "ÅÎéÉçȟ ÌÅÔÔÒÉÃÅ 

Corso di laurea  Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare  

Status 
dell'insegnamento  

Obbligatorio  
 

Livello 
dell'insegna
-mento 

Professionale, triennale 

Semestre Invernale 
Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

aula 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 5 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

30 0 30 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Nessuna condizione in particolare. 

Correlazione 
dell'insegnamento  

Psicologia dello sviluppo, Pedagogia, Cinesiologia 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

Acquisire  il sapere teorico e pratico nel campo della tutela 
sanitaria del bambino per garantire risultati positivi nelle attività 
dei futuri educatori nelle istituzioni prescolari 

Competenze attese 

6. Definire correttamente i concetti teorici nel campo della tutela 
sanitaria dei bambini in età prescolare  

7. Identif icare e riconoscere le necessità di tutela sanitaria dei 
bambini in età prescolare  

8. Saper applicare le conoscenze acquisite nelle concrete 
ÓÉÔÕÁÚÉÏÎÉ ÅÄÕÃÁÔÉÖÅ ÄÅÌÌȭÉÓÔÉÔÕÚÉÏÎÅ  

9. Progettare creativamente un programma di tutela sanitaria 
del bambino nella scÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ  

10. Creare speciali programmi di tutela sanitaria dei bambini con 
disabilit à  

Argomenti del corso  

I. TEORIE PRINCIPALI DELLA TUTELA SANITARIA DEL BAMBINO 
IN ETÀ PRESCOLARE 
1. Dichiarazione sui diritti del bambino 
2. Caratteristiche della crescita e dello sviluppo del bambino 



3. Crescita fisica e sviluppo del bambino 
4. Malformazioni innate e squilibri nello sviluppo fisico 
5. Lo sviluppo neuromotorio del bambino 
6. Disturbi neuromotori del bambino 
7. Lo sviluppo psichico del bambino 
8. Disturbi psichici del bambino 
9. Il bambino disabile 
10. Il bambino maltrattato 
ρρȢ ,Ï ÓÖÉÌÕÐÐÏ ÄÅÌÌȭÕÄÉÔÏ Å ÄÅÌ ÌÉÎÇÕÁÇÇÉÏ 
ρςȢ $ÉÓÔÕÒÂÉ ÄÅÌÌȭÕÄÉÔÏ Å ÄÅÌ ÌÉÎÇÕÁÇÇÉÏ 
13. Integrazione del bambino disabile nella società 
14. Casi di bambini con disagi e carenze  
Situazioni sanitarie critiche dei bambini, riconoscimento e 
procedimenti 
16. La febbre nei bambini (abbassare la febbre con medicinali e 
iniziative fisiche 
17. Le malattie infettive frequenti nei bambini (malattie infettive 
ÄÅÌÌȭÉÎÔÅÓÔÉÎÏ Å ÍÁÌÁÔÔÉÅ ÃÏÎ ÅÒÕzioni) 
ρψȢ ,Å ÉÎÆÅÚÉÏÎÉ ÐÉĬ ÆÒÅÑÕÅÎÔÉ ÔÒÁ É ÂÁÍÂÉÎÉ ɉÄÅÌÌȭÁÐÐÁÒÁÔÏ 
respiratorio, digestivo e urinario) 
19. Malattie contratte dai bambini (diabete, allergie, epilessia, 
asma, celiachia)  
20. Malattie da dipendenza 
21. AIDS 
 
))  ).&,5%.:! $%,,ȭ!-")%.4% 35, BAMBINO 
ρȢ )ÎÑÕÉÎÁÍÅÎÔÏ ÄÅÌÌȭÁÒÉÁ 
ςȢ )ÎÑÕÉÎÁÍÅÎÔÏ ÄÅÌÌȭÁÃÑÕÁ Å ÄÅÌÌÁ ÔÅÒÒÁ 
3. Il rumore e le vibrazioni 
 
III DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA TUTELA SANITARIA DEL 
BAMBINO 
ρȢ !ÔÔÉÖÉÔÛ ÄÅÌÌȭÏÒÇÁÎÉÚÚÁÚÉÏÎÅ ÍÏÎÄÉÁÌÅ ÄÅÌÌÁ ÓÁÎÉÔÛ Å ÄÅÌÌȭ5.)#%& 
2. Legge sulla tutela sanitaria del bambino 
 
IV INDICI DELLO STATO DI SALUTE DEL BAMBINO 
1. Concetti demografici e statistica della popolazione 
2. Statistiche mediche 
3. Documentazione sanitaria 
4. Approccio al piano e programma della tutela sanitaria del 
bambino in età prescolare 
 
V ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA SANITARIA DEL BAMBINO 
1. Consultori prematrimoniali e matrimoniali 
2. Consultori genetici 
3. Consultori per le gestanti 
4. Consultori per lattanti e per bambini di età prescolare 
5. Forme di tutela sanitaria (primaria, secondaria e terziaria) 
6. Istituti per la tutela della salute del bambino 
 
VI IL RUOLO DEI GENITORI NELLA TUTELA DELLA SALUTE DEL 
BAMBINO 
 



VII IL RUOLO DEL PERSONALE SANITARIO NELLA TUTELA DELLA 
SALUTE DEL BAMBINO 
 
VIII IL RUOLO DEGLI EDUCATORI NELLA TUTELA DELLA SALUTE 
DEL BAMBINO 
 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), i 
laboratori, i seminari 
(S) 

 1-5 45 1,6 10% 

consegne (compiti per 
casa, ricerche scritte o 
orali)  

 1-5 10 0,4 10% 

attivit à didattiche (in 
aula, all'aperto, nei 
laboratori ) 

     

lavori scritti (seminario, 
saggio, valutazione, 
schede...) e successiva 
esposizione orale 

 1-5 35 1,25 30% 

esame (orale, scritto, 
pratico) 

 1-5 50 1,75 50% 

totale 140 5 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):  

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  
5. Partecipare attivamente alle lezioni e alle attività 

didattiche 
6. Preparare ed esporre un seminario  
7. 3ÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ 
oppure  
In caso di assenza oltre il limite consentito, il docente può valutare 
di far fare allo studente del lavoro sostitutivo per farlo accedere 
all'esame. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e 
pubblicati sul sito web dell'Università e da parte dell'ufficio 
ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti 
ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌ 
ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÃÏÍÅ ÐÒÅÖÉÓÔÏ ÄÁÌ ÒÅÇÏÌÁÍÅÎÔÏ 
dell'Università. 

Bibliografia  
Testi d'esame:  
1. Dispensa del docente titolare della materia. 



2. Promozione e tutela della salute del bambino e 
dell'adolescente: criteri di appropriatezza clinica, tecnologica 
e strutturale, Quaderni del Ministero della Salute, 2012, n. 16 
http://www.quadernidellasalute.it/download/download/16 -
luglio-agosto-2012-quaderno.pdf  

Letture consigliate:  
Maglietta V. (2010) Diagnosi e terapia pediatrica pratica. Casa 
Editrice Ambrosiana 
'ÒÇÕÒÉç *Ȣȟ £ÖÅÌ )Ȣȟ ɉςππςɊ :ÄÒÁÖÓÔÖÅÎÁ ÚÁĤÔÉÔÁ ÄÊÅÔÅÔÁȟ £ËÏÌÓËÁ 
knjiga. 
-ÁÒÄÅĤÉç É ÓÕÒȢ ɉςππσɊ 0ÅÄÉÊÁÔÒÉÊÁȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁ 
Bibliografia di supporto:  
Bartolozzi G., (2013) Pediatria. Principi e pratica clinica, Edra 
Masson 

 

  

http://www.quadernidellasalute.it/download/download/16-luglio-agosto-2012-quaderno.pdf
http://www.quadernidellasalute.it/download/download/16-luglio-agosto-2012-quaderno.pdf
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#ÏÄÉÃÅ Å ÄÅÎÏÍÉÎÁÚÉÏÎÅ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

#5,452! !24)34)#! 

.ÏÍÅ ÄÅÌ ÄÏÃÅÎÔÅ  ÍÒȢÁÒÔȢ 5ÒÉÁÎÎÉ -ÅÒÌÉÎȟ ÌÅÔÔȢ ÓÕÐȢ 

#ÏÒÓÏ ÄÉ ÓÔÕÄÉÏ Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare 

3ÔÁÔÕÓ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

/ÂÂÌÉÇÁÔÏÒÉÏ 
,ÉÖÅÌÌÏ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍ
ÅÎÔÏ 

tr iennale, professionale 

3ÅÍÅÓÔÒÅ ÅÓÔÉÖÏ 
Anno dello 
studio 

II 

,ÕÏÇÏ ÄÅÌÌÁ 
ÒÅÁÌÉÚÚÁÚÉÏÎÅ  

!ÕÌÁȟ ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌͻÁÐÅÒÔÏ Lingua Italiano  

6ÁÌÏÒÅ ÉÎ #&5 3 
/ÒÅ ÄÉ ÌÅÚÉÏÎÅ 
ÁÌ ÓÅÍÅÓÔÒÅ 

15L ɀ 30E ɀ 0S    

#ÏÎÄÉÚÉÏÎÉ ÄÁ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ 
ÐÅÒ ÐÏÔÅÒ ÉÓÃÒÉÖÅÒÅ Å 
ÓÕÐÅÒÁÒÅ ÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ  

NÏÎ ÓÉ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ Á ÎÅÓÓÕÎÁ ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÅ ÓÐÅÃÉÆÉÃÁȢ 

#ÏÒÒÅÌÁÚÉÏÎÅ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

Cultura teatrale ed animazione dei burattini,  Creatività artistica - 
riproduzione a stampa, Creatività artistica - forma e colore, Didattica 
della cultura artistica 1, Didattica della cultura artistica 2, Musica, 
Didattica della cultura musicale, Lingua italiana. 

/ÂÉÅÔÔÉÖÏ ÇÅÎÅÒÁÌÅ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

¶ Sviluppare le forze creative e ÌȭÁÐÐÒÏÃÃÉÏ individuale. 
¶ Conoscere e usare il  linguaggio artistico, le tecniche artistiche 

e i motivi  artistici  ÎÅÌÌȭÁÎÁÌÉÓÉ delle opere artistiche, visuali 
¶ Sviluppare la sensibilità interiore  per trasportare 
ÌȭÅÓÐÅÒÉÅÎÚÁ vissuta, attraverso il  linguaggio artistico, 
ÎÅÌÌȭÏÐÅÒÁ visuale 

¶ Sviluppare la sensibilità e interiorizzare  le sfumature e i 
valori  del linguaggio visuale per conoscersi meglio come 
individuo  



#ÏÍÐÅÔÅÎÚÅ ÁÔÔÅÓÅ 

1. Saper riconoscere i messaggi delle opere artistiche e 
analizzare il  motivo, la tecnica, il  linguaggio artistico, ÌȭÁÕÔÏÒÅ 
e il  periodo storico 

2. Applicare le conoscenze, le abilità e le capacità nella vita 
quotidiana e professionale 

3. Stabilire un approccio individuale, creativo, collaborativo ed 
empatico verso i lavori  propri  e altrui  

4. Esprimersi autonomamente in modo originale usando le 
tecniche grafiche, pitto riche, di riproduzione a stampa, 
scultoree, le tecniche miste, installazioni, tecniche digitali  con 
variazioni ÄȭÕÓÏ di diversi materiali  

!ÒÇÏÍÅÎÔÉ ÄÅÌ ÃÏÒÓÏ 

1. Introduzione nella storia ÄÅÌÌȭÁÒÔÅȢ 
2. Approccio ÁÌÌȭÁÎÁÌÉÓÉ ÄÅÌÌȭÏÐÅÒÁ ÄȭÁÒÔÅȟ al linguaggio artistico, 

agli elementi visuali e compositivi, alle tecniche artistiche e ai 
motivi  

3. Le principali  epoche di storia ÄÅÌÌȭÁÒÔÅ mondiale: esame del 
contesto storico, degli artisti,  dei motivi, della tecnica e del 
linguaggio artistico  

4. Esercitazioni pratiche sugli argomenti, uso delle diverse 
tecniche e metodi di lavoro 

!ÔÔÉÖÉÔÛ ÐÉÁÎÉÆÉÃÁÔÅȟ 
ÍÅÔÏÄÉ ÄͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
Å ÁÐÐÒÅÎÄÉÍÅÎÔÏȟ 
ÍÏÄÁÌÉÔÛ ÄÉ ÖÅÒÉÆÉÃÁ Å 
ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ 

!ÔÔÉÖÉÔÛ ÄÅÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ  

#ÏÍÐÅÔȢ 
ÄÁ 
ÁÃÑÕÉÓÉÒ
Å 

/ÒÅ CFU 

MÁÓÓÉÍÁ 
ÄÅÌ ÖÏÔÏ 
ÃÏÍÐÌÅÓÓ
ÉÖÏ (%)  

ÓÅÇÕÉÒÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉ ɉ,Ɋȟ ÌÅ 
ÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÉ ɉ% Ɋ 

1. ɀ 4.  34 1,2 20% 

Seminari 
1. ɀ 3.  44 1,6 

50 % 
(3 x 16,6 

%) 

Esame orale 1. ɀ 4. 34 1,2 30% 

Totale 112  4 100 %  

/ÂÂÌÉÇÈÉ ÄÅÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ 

0ÅÒ ÐÏÔÅÒ ÓÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌͻÅÓÁÍÅȟ ÌÏ ÓÔÕÄÅÎÔÅȾÌÁ ÓÔÕÄÅÎÔÅÓÓÁ ÄÅÖÅȡ  

ρȢ ÐÁÒÔÅÃÉÐÁÒÅ ÁÔÔÉÖÁÍÅÎÔÅ ÁÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ 

ςȢ ÐÒÅÐÁÒÁÒÅ ÃÏÎ ÓÕÃÃÅÓÓÏ É ÌÁÖÏÒÉ ÐÒÁÔÉÃÉȟ 

σȢ ÐÒÅÐÁÒÁÒÅ ÃÏÎ ÓÕÃÃÅÓÓÏ ÉÌ ÓÅÍÉÎÁÒÉÏȟ 

τȢ ÓÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌͻÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 
Nota: ,Á ÆÒÅÑÕÅÎÚÁ ÄÅÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉ ÅǮ ÏÂÂÌÉÇÁÔÏÒÉÁȢ 3É ÔÏÌÌÅÒÁ ÉÌ σπϷ ÄÅÌÌÅ 
ÁÓÓÅÎÚÅ ɉÃÉÒÃÁ σɊ ÃÈÅ ÎÏÎ ÅǮ ÎÅÃÅÓÓÁÒÉÏ ÇÉÕÓÔÉÆÉÃÁÒÅȢ !ÌÌÁ ÆÉÎÅ ÄÅÌ 
ÓÅÍÅÓÔÒÅ ÓÉ ÁÃÃÅÄÅ ÁÌÌͻÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÏÒÁÌÅ ÃÈÅ ÓÉ ÔÅÒÒÁǮ ÎÅÌÌÁ ÓÅÓÓÉÏÎÅ 
ÅÓÔÉÖÁ Ï ÁÕÔÕÎÎÁÌÅ ɉÁÌ ÍÁÓÓÉÍÏ τ ÁÐÐÅÌÌÉɊ ÓÏÌÔÁÎÔÏ ÓÅ ÎÅÌ ÃÏÒÓÏ ÄÅÌ 
ÓÅÍÅÓÔÒÅ ÅǮ ÓÔÁÔÏ ÏÔÔÅÎÕÔÏ ÉÌ  σπϷ ÄÅÌ ÖÏÔÏȢ )Ì ÖÏÔÏ ÆÉÎÁÌÅ ÃÏÍÐÌÅÓÓÉÖÏ 
ÃÏÍÐÒÅÎÄÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÁǮ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ 
ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌÌÁ ÃÒÅÁÚÉÏÎÅ ÄÅÉ ÌÁÖÏÒÉ ÐÒÁÔÉÃÉ Å ÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÏÒÁÌÅȢ 



!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å ÄÅÌÌÅ 
ÖÅÒÉÆÉÃÈÅ ÐÁÒÚÉÁÌÉ 

Gli appelli saranno presentati allȭinizio del corso sul sito ufficiale 
dellȭUniversità e sul portale ISVU. 

"ÉÂÌÉÏÇÒÁÆÉÁ 

Testi  d'esame:  
1. Itten, Johannes (2002): Arte del colore, Milano: Il  saggiatore. 

2. Jakubin, Marijan (2001): Likovni  jezik i likovne tehnike, 
Zagreb: Educa.  

3. +ÁÎÄÉÎÓËÙȟ 7ÁÓÓÉÌÙ ɉρωφψɊȢ 0ÕÎÔÏȟ ÌÉÎÅÁȟ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÅȢ -ÉÌÁÎÏȡ 
"ÉÂÌÉÏÔÅÃÁ !ÄÅÌÐÈÉ 

Letture  consigliate:  
1. "ÁÂÉçȟ Antun (1997): Likovna kultura, pregled povijesti 

umjetnosti, Osijek. 
2. *ÁÎÓÏÎȟ (Ȣȟ 7Ȣ ɉρωψρɊȢ 3ÔÏÒÉÁ ÄÅÌÌͻÁÒÔÅȢ -ÉÌÁÎÏȡ 'ÁÒÚÁÎÔÉ 
3. Krajcar, Anton (2007): ¼ÉÖÏÔ je svjetlost duginih boja, Zagreb: 

Profil  d.o.o.  
4. Vecchi, V., Giudici, C. (2004). Bambini arte artisti. I linguaggi 

espressivi dei bambini, il  linguaggio artistico di Alberto Burri . 
Reggio Emilia: Reggio Children s.r.l.  

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI CINESIOLOGIA 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento  

Cinesiologia 

Nome del docente  
 (con collegamento alla 
pagina web...) 

dott. Roberto Marcovich 

Corso di laurea  Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare 

Status 
dell'insegnamento  

Obbligatorio  
Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 

Semestre 
Invernale 
 

Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

Aula 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Italiano 

Valore in CFU 2 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

15 15 0 

Presapere necessario 
per poter iscrivere 
l'insegnamento  

Nessun presapere in particolare. 

Correlazione 
dell'insegnamento  

,ͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÉÎ ÒÅÌÁÚÉÏÎÅ ÃÏÎ ÉÌ ÃÏÒÓÏ ȵ.ÏÚÉÏÎÉ ÔÅÏÒÉÃÈÅ ÄÉ 
ÃÉÎÅÓÉÏÌÏÇÉÁȰ Å ÃÏÎ ÔÕÔÔÅ ÌÅ ÄÉÄÁÔÔÉÃÈÅȟ ÎÏÎÃÈî ÃÏÎ ÌÅ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎÅ 
pedagogiche e psicologiche. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

2ÉÃÏÎÏÓÃÅÒÅ ÌͻÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÁ ÐÅÒ ÓÖÉÌÕÐÐÁÒÅ ÌÅ 

caratteristiche antropologiche, le competenze cognitive e 

ÒÅÌÁÚÉÏÎÁÌÉ ÎÅÉ ÂÁÍÂÉÎÉȠ ÁÕÍÅÎÔÁÒÅ ÉÌ ÓÁÐÅÒÅ ÓÕÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ 

motoria indirizzata al mantenimento della salute; conoscere il 

valore e il significato delle attività motorie giornaliere per lo 

sviluppo corretto dei bambini; acquisire conoscenze e competenze 

di base per la tutela della salute legata al movimento anche per 

ÌȭÅÄÕÃÁÔÏÒÅȢ 

Competenze attese 

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di: 

1. Analizzare e riconoscere gli elementi di base che 
caratterizzano la motricità. 

2. 'ÅÓÔÉÒÅ ÌȭÅÓÅÃÕÚÉÏÎÅ ÄÉ ÅÓÅÒÃÉÚÉ ÍÏÔÏÒÉ Å ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÒÅ 
l'influenza diretta e indiretta che essi hanno 
sull'organismo umano. 



3. Descrivere e analizzare i risultati ottenuti nel campo della 
ÒÉÃÅÒÃÁ ÓÕÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÍÏÔÏÒÉÁȟ ÐÒÉÎÃÉÐÁÌÍÅÎÔÅ ÎÅÌÌÅ ÆÁÓÃÅ 
scolastiche più giovani. 

4. Applicare adeguatamente i risultati della ricerca 
ÓÕÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÍÏÔÏÒÉÁ ÎÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ Ðratico. 

5. Eseguire e interpretare semplici ricerche nel campo 
dell'educazione motoria per migliorare l'insegnamento 
pratico. 

 

Argomenti del corso  

Concetti di base, definizione e argomenti di studio della 

cinesiologia. Leggi cinesiologiche fondamentali. Struttura delle 
scienze cinesiologiche. Autonomia e rapporto della cinesiologia 

con le altre scienze. Oggetti di studio e metodi di ricerca della 

cinesiologia.  

Concetto e costruzione dello schema corporeo: sviluppo delle 

capacità senso-percettive e degli schemi motori e posturali di base: 

strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi. Le 

basi del movimento. Gli schemi motori dinamici. Coordinazione 

oculo-manuale e segmentaria, lo sviluppo della coordinazione 

dinamica generale: progressiva acquisizione della coordinazione 

ÄÅÉ ÍÏÖÉÍÅÎÔÉ Å ÄÅÌÌȭÅÑÕÉÌÉÂÒÉÏ. Organizzazione spazio-temporale: 

ÁÄÅÇÕÁÒÅ ÌȭÁÚÉÏÎÅ ÍÏÔÏÒÉÁ Á ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ ÓÐÁÚÉÁÌÉ ɉÄÉÓÔÁÎÚÅȟ 

traiettorie, orientamento) e a parametri temporali (durata, 

velocità). Relazioni con gli oggetti e con gli altri:  rispettare se stessi 

e gli altri, attuando comportamenti di condivisione e 

collaborazione; capacità di prendere conoscenza e coscienza del sé 

corporeo. 

Il gioco. Obiettivi da raggiungere con le attività motorie. 

Movimento come componente dello sviluppo della persona e come 

fattore della sua educazione: ÃÁÐÁÃÉÔÛ ÄÉ ÒÁÐÐÏÒÔÁÒÓÉ ÃÏÎ ÌȭÁÍÂÉÅÎÔÅ 

circostante interiorizzando i principali concetti spazio-topologici e 

spazio-temporali; ÃÏÎÓÏÌÉÄÁÍÅÎÔÏ ÄÅÌÌȭÅÓÐÒÅÓÓÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÁȠ 

rappresentazione simbolica del corpo e della realtà; rilassamento.  

Lo studente deve imparare a creare progetti educativi con una 

logica curricolare che, distinguendo fra obiettivi, contenuti e 

verifiche, assegni ad ogni età conquiste educative differenziate. 

Egli deve saper gestire esercizi adatti a stimolare il processo di 

maturazione motoria dei bambini; definire gli obiettivi degli 

esercizi motori; conoscere le finalità dirette e indirette degli 

esercizi; conoscere i fattori limitativi endogeni e esogeni alla 

riuscita degli esercizi; conoscere la curva sullo sviluppo delle 

capacità e della personalità; i principi di scelta e distribuzione delle 

attività motorie, il volume dello sforzo e le modalità di lavoro. 

3ÁÐÅÒÅ ÃÏÍÅ ÖÅÒÉÆÉÃÁÒÅ ÌͻÁÐÐÒÅÎÄÉÍÅÎÔÏ ÎÅÌ ÃÁÍÐÏ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ 

motoria Å ÌÅ ÓÕÅ ÐÅÃÕÌÉÁÒÉÔÛȢ #ÏÎÏÓÃÅÒÅ ÌȭÉÎÆÌÕÅÎÚÁ ÄÅÌÌȭÅÓÅÒÃÉÚÉÏ 

ÆÉÓÉÃÏ ÓÕÌÌͻÏÒÇÁÎÉÓÍÏ ÕÍÁÎÏȢ 2ÅÎÄÅÒÓÉ ÃÏÎÔÏ ÃÈÅ ÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÁ 

influisce anche sullo sviluppo cognitivo, la formazione del 



pensiero, il potenziamento delle capacità intellettive e di 

apprendimento. 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), i 
seminari (S) 

1-5 22 0,5 20 

consegne ( ricerche 
scritte o orali,) 

       

lavori scritti (seminario, 
saggio, ...) ed 
esposizioni orali con 
discussione 

1-5 12 0,5 30 

esposizioni orali      

esame (orale, scritto, 
pratico) 

1-5 22 1 50 

     

totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):  

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve: 
1. seguire le lezioni durante i periodi destinati alla didattica che 
sarà in parte frontale e in parte interattiva; 
2. preparare le relazioni scritte (in formato word) sui temi scelti 
in accordo con il docente; 
3. esporre i temi assegnati nei momenti seminariali attraverso una 
presentazione orale con l'ausilio di mezzi audiovisivi idonei (es. 
Ppt) e sostenere la discussione sul lavoro svolto con i colleghi e il 
docente; 
4. sostenere l'esame orale sugli argomenti oggetto del corso 

Appelli  ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Si definiscono  all'inizio dell'anno academico  e si annunciano sulle 
pagine web dell'Università  e all'ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

Parte della attività didattica, in particolare quella relativa alla 
preparazione delle attività seminariali, può essere tutorata a 
distanza dal docente attraverso  lo scambio di materiali, la 
correzione degli elaborati, la discussione in videoconferenza, ... 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
1) J.Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano ɀ 

Armando, Roma  
2) Basi teoriche e didattiche dell'educazione fisica , vol 2 - 

Scuola dell'infanzia, Asef, Ch www.mobilesport.ch  
 

Letture consigliate:  

http://www.mobilesport.ch/


- Basi teoriche e didattiche dell'educazione fisica , vol 1 
Asef, Ch www.mobilesport.ch  

- R.Facheris Ranucci, Lo sviluppo funzionale motorio ɀ 
Servizi Editoriali s.r.l. 

- P. Vayer, Educazione psicomotoria nell'età scolastica ɀ 
Armando, Roma 

Bibliografia di suppor to: materiale fornito dal docente 

 

  

http://www.mobilesport.ch/


PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 

denominazione 

dell'insegnamento  

41517 KINKULT3            

#ÕÌÔÕÒÁ ÃÉÎÅÓÉÏÌÏÇÉÃÁ σ Ⱦ +ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ ËÕÌÔÕÒÁ σ 

Nome del docente  

Nome del 

collaboratore  

(con collegamento alla 

pagina web...) 

:ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃ, lettore superiore 

Corso di laurea  Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare        

Status 

dell'insegnamento  
Obbligatorio  

Livello 

dell'insegna

mento 

Professionale, triennale 

Semestre Estivo 

Anno del 

corso di 

laurea 

II 

Luogo della 

realizzazione  (aula, 

scuola tirocinante, 

ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

palestra, gite e 

camminate a Pola, in 

Istria, in Croazia 

Lingua 

(altre 

lingue 

possibili) 

lingua croata 

Valore in CFU 1 

Ore di 

lezione al 

semestre 

Lezio

ni 

Esercitaz

ioni 
Seminari 

0 30 0 

Prerequisiti per 
iscrivere 

l'insegnamento  

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi 
d'istruzione precedenti e livello di capacità motorie e funzionali 

adeguate all'età.  

Correlazione 

dell'insegnamento  

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con le discipline 

cinesiologiche e con quelle psico-pedagogiche. Contribuisce ad 

aumentare il livello di qualità e rendere più completo e attuale il 

corso di laurea in educazione prescolare. Aumenta la qualità della 

vita e ÐÒÏÍÕÏÖÅ ÌȭÁÕÔÏÓÔÉÍÁ ÄÅÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ Å ÉÌ ÌÏÒÏ ÓÕÃÃÅÓÓÏ ÎÅÇÌÉ 

studi. 

Obiettivo generale 

dell'insegnamento  

Influire in modo positivo sulle caratteristiche antropologiche degli 

studenti, sulle loro capacità motorie e sulle funzioni cognitive, 

mediante una regolare e costante attività motoria. Sviluppare 



ÌȭÁÂÉÔÕÄÉÎÅ a un sereno e consapevole rapporto con il proprio 

corpo e con gli altri, nonché capire la necessità del movimento 

nella vita quotidiana per mantenersi sani e avere un alto livello di 

qualità della vita. 

Competenze attese 

1. applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici 

ÁÃÑÕÉÓÉÔÉ ÎÅÌÌȭÅÓÅÃÕÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÓÉÎÇÏÌÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÅ  

2. Usare i movimenti di base per superare ostacoli, orientarsi nello 

spazio, manipolare gli attrezzi; usare correttamente le strutture 

ÄÉ ÍÏÖÉÍÅÎÔÏ ÄÉ ÂÁÓÅ ÄÅÌÌȭÁÔÌÅÔÉÃÁȟ ÄÅÌÌÁ ÇÉÎÎÁÓÔÉÃÁ ÓÐÏÒÔÉÖÁȟ ÄÅÉ 

giochi sportivi, del nuoto, dei giochi (semplici, a staffetta, di 

squadra). 
3. analizzare e valutare le abilità nel campo dell'attività motoria 
4. conoscere le regole ÄÉ ÕÎȭÁÌÉÍÅÎÔÁÚÉÏÎÅ ÓÁÎÁ ÎÏÎÃÈï 

ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÉ ÅÖÉÔÁÒÅ ÌÅ ÓÏÓÔÁÎÚÅ ÄÁÎÎÏÓÅ ÁÌÌÁ ÐÒÏÐÒÉÁ 

salute (droga, alcool, fumo) 

5. argomentare l'importanza di una costante attività motoria 

nel corso di tutta la vita per il mantenimento della salute e 

del benessere fisico 

Argomenti del corso  

1. Esercizi di riscaldamento generali e specifici attraverso varie 

forme di attività motoria (con e senza attrezzi, con e senza 

accompagnamento musicale).  

2. Unità tematiche: camminare, correre, saltare, lanciare, strisciare, 

arrampicarsi, spingere, tirare, trascinare, rotolare, colpire, flettere, 

piegare, danzare, giocare (giochi semplici, a staffetta, di squadra) 

3. Giochi sportivi: pallavolo (acquisizione delle tecniche e delle 

regole di gioco, tattica, gioco). 

4. Contenuti di atletica: corsa (corsa veloce a brevi distanze), salto 

(salto in lungo, salto in alto), lancio (lancio lungo o per colpire una 

meta). 

5. Danze sociali: Valzer inglese, Valzer viennese, Polka, Foxtrot, 

Slow fox. 

6. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna. 

 

Attività pianificate, 

metodi 

d'insegnamento e 

apprendimento, 

modalità di verifica e 

valutazione  

 (citare le forme 

alternative di 

valutazione tra gli 

obblighi degli studenti) 

Attività degli studenti  

(cancellare le opzioni 

non scelte)  

Compet. 

da 

acquisir

e 

Ore 

Valore 

parzial

e dei 

CFU 

 % 

massima 

del voto 

complessiv

o 

seguire le esercitazioni, 

le attività in palestra e 

la valutazione delle 

stesse 

1.-5. 22 0,8 80% 

lezioni all'aperto, gite 1.-5. 3 0,2 20% 

totale 28 1 100% 



Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 

Si valuta l'attività durante le lezioni, le abilità  motorie e i risultati 

dei test sulle abilità motorie e funzionali. 

Obblighi degli 

studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 

deve: 

 

1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare 

abbigliamento sportivo e calzature pulite: scarpe da ginnastica da 

palestra, calze di cotone, maglietta sportiva bianca, pantaloncini 

sportivi o tuta da ginnastica. 

2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie 

acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non 

assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.  

3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle 

lezioni è vietato portare gioielli di qualsiasi genere (orologio, 

collana, braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte 

del corpo, mentre i capelli lunghi devono essere raccolti e legati). 

4. partecipare alle uscite sia gite che camminate in natura sia 

pianeggiante che montana nonché alla Giornata sportiva della 

Facoltà di Scienze della Formazione (Scoglio dei frati alla fine 

dell'anno accademico). 

5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno 

seguiti e valutati e devono ottenere una valutazione positiva per 

tutti gli elementi per un voto finale positivo.  

6. La frequenza delle lezioni deve essere regolare e attiva. Si 

tollera 4 assenze in tutto che non compromettono il diritto alla 

firma del docente e all'iscrizione del voto.   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 

delle verifiche 

parziali  

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle 

pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Informazioni ulteriori 

sull'insegnamento    

- Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità motorie 
verranno usati test standardizzati (test per la forza, la velocità, 
la coordinazione e la flessibilità), test delle abilità funzionali 
(corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie (nel corso 
delle lezioni) e verifica della capacità di nuotare usando le 
tecniche natatorie di base.  

- Gli studenti/esse che hanno problemi di salute di qualsiasi 
genere, sono tenuti a portare subito all'inizio dell'anno 
accademico la documentazione medica appropriata e il 
giudizio del medico curante che dimostri il loro stato di salute 
e la necessità di un esonero parziale o totale dalle attività 
fisiche. 



- L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni 
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione 
dell'orario delle lezioni). 

Bibliografia  

Testi d'esame:  

Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio. 

Letture consigliate:  

1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u 

ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωυȢ 

ςȢ 6ÌÁÄÉÍÉÒ &ÉÎÄÁËȟ +ÒÅĤÉÍÉÒ $ÅÌÉÊÁȡ 4ÊÅÌÅÓÎÁ É ÚÄÒÁÖÓÔÖÅÎÁ ËÕÌÔÕÒÁ 

Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕȢ %$)0 ÄȢÏȢÏȢȟ :ÁÇÒeb, 2001. 

3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog 

ÐÏÄÒÕéÊÁ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕ - Ministarstvo prosvjete, kulture 

É ĤÐÏÒÔÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωρȢ 

τȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÅ ÖÊÅĿÂÅ É ÉÇÒÅ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ 

ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁ :ÁÇÒÅÂȟ ρωψ2. 

υȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÉ ÏÄÇÏÊ ÄÊÅÃÅ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 

£ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωψψȢ 

φȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ )ÇÒÅ ÚÁ ÍÁÌÅ É ÖÅÌÉËÅȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 

6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 2ÉÊÅÃÉȟ ςππςȢ 

χȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ +ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÅ ÁËÔÉÖÎÏÓÔÉ ÚÁ ÄÊÅÃÕ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ 

É ÒÁÎÅ ĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 

Rijeci, 2005. 

 

Bibliografia di supporto:  

-ÉÊÏ £ÉÍÕÎÉç - :ÁĤÔÏ ÎÅ ÐÕĤÉÔÉȩ Ⱦ :ÁÇÒÅÂȡ τ0ȟ ρωωφȢ 

 

 

 

 

  



INSEGNAMENTI OPZIONALI 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI COMPETENZA E 
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 

Codice e denominazione 
dell'insegnamento 

(158003; TJKD) INTERKULTURALNA KOMPETENCIJA I 
KOMUNIKACIJA /COMPETENZA E COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE  

Nome del docente  
Nome del collaboratore 
(con collegamento alla 
pagina web...) 

 
ÄÒȢ ÓÃȢ %ÌÖÉ 0ÉÒĤÌȟ ÐÒÏÆȢ ÓÔÒÁÏÒÄ  

Corso di laurea Corso professionale triennale di Laurea in Educazione Prescolare 

Status dell'insegnamento 
 

opzionale         
 

Livello 
dell'insegnament
o 

universitario, triennale 

Semestre 
invernale (terzo) 

 
Anno del corso 
di laurea 

II (secondo) 

Luogo della realizzazione 
(aula, scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

aula 12,  
via  I.M. Ronjgov 1 

Lingua (altre 
lingue possibili) 

lingua italiana (croata) 

Valore in CFU 2 
Ore di lezione al 
semestre 

Lezioni 
Esercitaz

ioni 
Seminari 

15 15 0 

Condizioni da soddisfare 
per poter iscrivere e 
superare l'insegnamento  

Le condizioni da soddisfare per poter iscrivere e superare 
ÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÓÏÎÏ ÄÅÆÉÎÉÔÅ ÄÁÌ ÐÒÏÇramma del Corso 
universitario triennale di Laurea in Educazione Prima e Infanzia 
Prescolare. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

,ȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÄÉ #ÏÍÐÅÔÅÎÚÁ Å ÃÏÍÕÎÉÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÅ î ÉÎ 
ÃÏÒÒÉÓÐÏÎÄÅÎÚÁ ÃÏÎ ÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÄÉ #ÏÍÐÅÔÅÎÚÁ Å 
comunicazione interculturale che si svolge presso il Dipartimento di 
studi interdisciplinari, italiani e culturali  ÅÄ î ÉÎ ÃÏÒÒÅÌÁÚÉÏÎÅ ÃÏÎ Ìȭ 
insegnamento Psicologia della comunicazione. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

,ȭÏÂÉÅÔÔÉÖÏ ÇÅÎÅÒÁÌÅ ÄÅÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ î ÄÉ ÄÅfinire la natura della 
competenza interculturale, gli elementi (dimensioni) principali, 
come pure i concetti della comunicazione interculturale, gli effetti 
della cultura sulla comunicazione, i metodi di apprendimento della 
comunicazione interculturale e gli ostacoli alla comunicazione 
interculturale. Altrettanto uno degli obiettivi è di individuare quali 
sono (o dovrebbero essere) le competenze interculturali 
ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÔÏÒÅ ÎÅÃÅÓÓÁÒÉÅ ÐÅÒ ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÁÌÌÁ ÄÉÖÅÒÓÉÔÛ ÎÅÌÌÅ 
istituzioni prescolari . 

http://www.unipu.hr/index.php?id=elvipirsl


Competenze attese 

Gli studenti dopo aver seguito le lezioni in questo semestre saranno 
abilitati a: 

7. definire, distinguere e applicare correttamente i concetti 
fondamentali (cultura, intercultura-multicultura, 
competenza, competenza interculturale, comunicazione 
interculturale, sensibilità interculturale, shock culturale, 
stereotipi, pregiudizi, razzismo, etnocentrismo, relativismo 
etnico, ecc.) nella pratica scolastica e nella vita quotidiana; 

8. indicare e spiegare le dimensioni più importanti della 
competenza interculturale: (cognitiva/metacognitiva, 
emozionale/affettiva, comportamentale, etico-valoriale); 

9. determinare e analizzare criticamente i presupposti 
fondamentali della competenza comunicativa interculturale 
ÎÅÌÌÁ ÑÕÏÔÉÄÉÁÎÉÔÛ ɉÌÉÎÇÕÁ Å ÓÏÇÇÅÔÔÉÖÉÔÛ ÄÅÌÌȭÅÓÐÅÒÉÅnza; 
percezione della realtà; comportamento verbale e non 
verbale; stili comunicativi; adattamento culturale e 
sensibilità culturale); 

10. riconoscere gli ostacoli  nella comunicazione interculturale; 
11. determinare e spiegare quali sono (o dovrebbero essere) le 

caratteristiche principali di un educatore interculturalmente 
competente necessarie per lavorare con bambini diversi 

Argomenti del corso 

2. Concetti fondamentali: cultura; intercultura -multiculura -
transcultura; competenza; competenza interculturale; 
comunicazione; competenza comunicativa interculturale, 
sensibilità interculturale. 

3. La competenza interculturale: problema di una definizione 
unica, generale (la determinazione del concetto dipende da 
ÖÁÒÉ ÃÁÍÐÉ  Å ÁÐÐÒÏÃÃÉ ÄȭÁÎÁÌÉÓÉɊȢ ,Å ÄÉÍÅÎÓÉÏÎÉȾÇÌÉ ÅÌÅÍÅÎÔÉ 
principali della competenza interculturale: analisi delle 
dimensioni/elementi in riferimento alle varie discipline e 
contesti di analisi e ricerca. La sensibilità interculturale. 

4. La cultura e la comunicazione interculturale: definizione 
della comunicazione interculturale; importanza del contesto 
culturale e la sua influenza sulla comunicazione; differenza 
culturale nella comunicazione; comunicazione interculturale 
verbale e non verbale; i concetti della comunicazione 
interculturale (la percezione; lo stereotipo; lo stigma; il 
ÐÒÅÇÉÕÄÉÚÉÏȠ ÌȭÅÔÎÏÃÅÎÔÒÉÓÍÏȠ ÉÌ ÒÁÚÚÉÓÍÏȠ ÌȭÏÒÉÅÎÔÁÌÉÓÍÏɊȠ 
caratteristiche dei codici non verbali; variazioni culturali 
nella comunicazione non verbale; i messaggi non verbali nella 
ÃÏÍÕÎÉÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÅȢ ,ȭÁÓÃÏÌÔÏ ÁÔÔÉÖÏȢ ) ÍÅÔÏÄi di 
ÁÐÐÒÅÎÄÉÍÅÎÔÏ ÄÅÌÌÁ ÃÏÍÕÎÉÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÅȢ ,ȭÅÔÉÃÁ 
nei rapporti interculturali.  

5. Gli ostacoli nella comunicazione interculturale: analisi 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÌÕÅÎÚÁ ÄÅÉ ÖÁÒÉ ÄÉÓÔÕÒÂÉ ÎÅÌÌÁ ÃÏÍÕÎÉÃÁÚÉÏÎÅ 
interculturale. 

6. #ÁÒÁÔÔÅÒÉÓÔÉÃÈÅ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÔÏÒÅ ÉÎÔÅÒÃÕlturalmente 
competente: cognitive, emozionali e comportamentali.  
Strategie di insegnamento che permettono lo sviluppo delle 
competenze comunicative e interculturali da parte dei 
bambini/degli alunni. Condizioni essenziali dalle quali 
dipende una costruttiva interazione interpersonale e un 
clima positivo in gruppo. 



Attività pianificate, 
metodi d'insegnamento e 
apprendimento, modalità 
di verifica e valutazione 
  

Attività degli studenti  
(cancellare le opzioni 
non scelte) 

Compet. 
da 
acquisire 

Ore 
Valore 
parziale 
dei CFU 

 % massima 
del voto 
complessivo 

seguire le lezioni (L) e le 
esercitazionie (E) 

 1. - 5. 14 0.5 20% 

#ÒÅÁÒÅ ÕÎȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ρȡ 
Come 
accogliere/includere un 
bambino  culturalmente 
diverso nel gruppo.  

2. - 4. 14 0.5 25% 

Saggio 2: Le 
caratteristiche 
ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÔÏÒÅ 
interculturamente 
competente 

2. - 4. 14 0.5 25% 

Esame (scritto)  1. - 5. 14 0.5 30% 

Totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 



Obblighi degli studenti 

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve:  
c)  Presenziare alle lezioni e partecipare attivamente. Si tollera 
il 30% delle assenze, dunque gli studenti devono presenziare alle 
lezioni il 70%. Nel caso in cui gli studenti dovessero avere dal 30% 
al 50% di assenze, sarà loro obbligo realizzare dei lavori di 
seminario aggiuntivi. Nel caso in cui le assenze dovessero superare 
il 50%, non potranno essere assegnati i CFU corrispondenti a questo 
insegnamento e gli studenti non potranno ricevere la firma. 
d) Gli studenti devono ÃÒÅÁÒÅ ÕÎȭÁÔÔÉÖÉtà nella quale 
elaboreranno come accogliere/includere nel gruppo il bambino/la 
bambina culturalmente diverso/diversa basandosi sui principi del 
rispetto della diversità, uguaglianza, disponibilità, solidarietà, ecc. 
tenendo conto pure della lingua della cultura (paese) proveniente 
del bambino/della bambina e della sua famiglia (usanze, costumi, 
ÅÃÃȢɊȢ ,ȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÃÏÍÐÒÅÎÄÅ ÌȭÁÒÅÁ ÌÕÄÉÃÁ ɉÅÓÅÍÐÉ ÄÉ ÖÁÒÉ ÇÉÏÃÈÉɊȟ 
educativo-didattica (metodi di lavoro) e comunicativo-relazionale 
(verbale e non verbale).  

e)  Le caÒÁÔÔÅÒÉÓÔÉÃÈÅ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÔÏÒÅȾÅÄÕÃÁÔÒÉÃÅ 
interculturalmente competente: scrivere, esporre e spiegare quali 
sono o dovrebbero essere le competenze (dimensioni) 
ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÉ ÐÉĬ ÉÍÐÏÒÔÁÎÔÉ ÐÅÒ ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÁÌÌÁ ÄÉÖÅÒÓÉÔÛ ÎÅÌÌÅ 
istituzioni prescolastiche. 

f)  Lo studente/la studentessa deve eseguire il compito assegnato 
entro la data stabilita ɀ quindici (15) giorni dalle indicazioni 
ricevute per la stesura dell'esercizio/compito. Nel caso in cui gli 
studenti non consegnino il lavoro assegnato (entro le data 
prestabilita) e non presenziano alle lezioni ed esercitazioni non 
ÐÏÔÒÁÎÎÏ ÁÃÃÅÄÅÒÅ ÁÌÌȭÅÓÁÍÅȢ $É ÃÏÎÓÅÇÕÅÎÚÁ ÎÏÎ ÓÁÒÁÎÎÏ ÐÕÒÅ 
ÒÉÃÏÎÏÓÃÉÕÔÉ É #&5 ÐÅÒ ÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÉÎ ÃÏÒÓÏȢ ,Å ÒÅÇÏÌÅ ÆÉÓÓÁÔÅ 
per questo insegnamento si devono rispettare.  

g)  3ÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌȭÅÓÁme scritto. Il voto conclusivo prende in 
considerazione i seguenti elementi: presenza alle lezioni ed 
esercitazioni, il risultato del compito realizzato e consegnato per 
ÔÅÍÐÏȟ ÅÄ ÉÎÆÉÎÅ ÉÌ ÖÏÔÏ ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÓÃÒÉÔÔÏȢ  

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å ÄÅÌÌÅ 
verifiche parziali 

Vengono pubblicati all'inizio dell'anno accademico sulle pagine 
web dell'Università e nel sistema ISVU.  

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento   

I materiali per le lezioni e per i seminari saranno pubblicati sulle 
pagine dell'e-learning. 



Bibliografia 

Testi d'esame:  
b) Centro Nord-3ÕÄ ÄÅÌ #ÏÎÓÉÇÌÉÏ Äȭ%ÕÒÏÐÁ ɉςπρςɊȢ ,ÉÎÅÅ ÇÕÉÄÁ ÐÅÒ 
ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÅȡ ÍÁÎÕÁÌÅ ÐÅÒ ÅÄÕÃÁÔÏÒÉ ÐÅÒ ÃÏÎÏÓÃÅÒÅ Å 
ÉÍÐÌÅÍÅÎÔÁÒÅ ÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÅȢ !ÃÃÅÓÓÉÂÉÌÅ ÓÕÌÌÁ pagina 
web: nscglobaleducation.org/images/Resource_center/GE... 

c) Councile of Europe Committee of Ministers (2008): Libro bianco 
sul dialogo interculturale ɀ Ȭ6ÉÖÅÒÅ ÉÎÓÉÅÍÅ ÉÎ ÐÁÒÉ ÄÉÇÎÉÔÛȭȢ 
Strasburgo: Lanciato dai Ministri degli Affari Esteri del Consiglio 

Äȭ%ÕÒÏÐÁ ÎÅÌ ÃÏÒÓÏ ÄÅÌÌÁ ÌÏÒÏ ρρψa sessione ministeriale. 
Accessibile alla pagina web: www.coe.int/ dialogue 

d) Giaccardi, C. (2005). La comunicazione interculturale. Bologna: Il 
Mulino 

e) 0ÉÒĤÌȟ %Ȣ ɉςππυȢɊȢ 6ÅÒÂÁÌÎÁ É ÎÅÖÅÒÂÁÌÎÁ ÉÎÔÅÒËÕÌÔÕÒÁÌÎÁ 
komunikacija. U: M. BenjaËȟ 6Ȣ(Ȣ 0ÏĿÇÁÊ ɉÕÒȢɊȢ "ÅÚ ÐÒÅÄÒÁÓÕÄÁ É 
stereotipa. Interkulturalna komunikacijska kompetencija u 
ÄÒÕĤÔÖÅÎÏÍ É ÐÏÌÉÔÉéËÏÍ ËÏÎÔÅËÓÔÕȢ 2ÉÊÅËÁȡ )ÚÄÁÖÁéËÉ #ÅÎÔÁÒ 
Rijeka, 50-91 str. 

f) Stiftung, B. (2008). Competenza interculturale: la competenza 
chiave del 210 secolo? Fondazione Cariplo e Bertelsmann Stiftung, 
Gütersloh/Milano. Accessibile alla pagina web: 
fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/2/ICC%20 Italiano.pdf  
Letture consigliate:  

1. -Ã+ÅÅȟ $Ȣ ɉςππχɊȢ %ÌÍÅÒ ÌȭÅÌÅÆÁÎÔÅ ÖÁÒÉÏÐÉÎÔÏȢ -ÉÌÁÎÏȡ -ÏÎÄÁÄÏÒÉ 
2. 0ÉÒĤÌȟ %Ȣ ɉςππχȢɊȢ )ÎÔÅÒËÕÌÔÕÒÁÌÎÁ ÏÓÊÅÔÌÊÉÖÏÓÔ ËÁÏ ÄÉÏ ÐÅÄÁÇÏĤËÅ 
ËÏÍÐÅÔÅÎÃÉÊÅȢ 5ȡ 6Ȣ 0ÒÅÖÉĤÉçȟ .Ȣ .Ȣ £ÏÌÊÁÎȟ .Ȣ (ÒÖÁÔÉç ɉÕÒȢɊȢ 
Pedagogija ɀ ÐÒÅÍÁ ÃÊÅÌÏĿÉÖÏÔÎÏÍ ÏÂÒÁÚÏÖÁÎÊÕ É ÄÒÕĤÔÖÕ ÚÎÁÎÊÁȢ 
:ÁÇÒÅÂȡ (ÒÖÁÔÓËÏ ÐÅÄÁÇÏÇÉÊÓËÏ ÄÒÕĤÔÖÏȟ ςχυ-292.  

3. 0ÉÒĤÌȟ %Ȣȟ $ÉËÏÖÉçȟ -Ȣ ɉςπρςɊȢ ,ȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌÅȡ ÓÔÉÍÏÌÏ 
per una cittadinanza europea e democratica. Studia Polensia ɀ 
Rivista del Dipartimento di studi in lingua italiana ɀ Università 
Juraj Dobrila di Pola, Anno I, Numero I, 111-122. 

4. 0ÉÒĤÌȟ %Ȣ ɉςπρτɊ ɉ2ÅɊÄÅÆÉÎÉÃÉÊÁ ÐÏÊÍÁ Ëompetencije i interkulturalne 
kompetencije/(Re)definition of the concept competence and 
ÉÎÔÅÒÃÕÌÔÕÒÁÌ ÃÏÍÐÅÔÅÎÃÅȢ 5ȡ .Ȣ (ÒÖÁÔÉç ɉÕÒȢɊ )ÎÔÅÒËÕÌÔÕÒÁÌÎÏ 
obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb-Virovitica: Odsjek za 
pedagogiju - Filozofski fakultet u ZagrebÕȟ 6ÉÓÏËÁ ĤËÏÌÁ ÚÁ 
ÍÅÎÁÄĿÍÅÎÔ Õ ÔÕÒÉÚÍÕ É ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÃÉ Õ 6ÉÒÏÖÉÔÉÃÉ , 47 - 68. 

5. Stilton G. (1972). Il piccolo libro della pace. Milano: ATLANTYCA 
SPA. Accessibile sulla pagina web: http://geronimostilton.com/it  
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#ÏÄÉÃÅ Å 
ÄÅÎÏÍÉÎÁÚÉÏÎÅ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

#2%!4)6)4; !24)34)#!ȡ &/2-! % #/,/2% 

.ÏÍÅ ÄÅÌ ÄÏÃÅÎÔÅ  ÍÒȢÁÒÔȢ 5ÒÉÁÎÎÉ -ÅÒÌÉÎȟ ÌÅÔÔȢ ÓÕÐȢ 

#ÏÒÓÏ ÄÉ ÓÔÕÄÉÏ Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare 

3ÔÁÔÕÓ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

/ÐÚÉÏÎÁÌÅ 
,ÉÖÅÌÌÏ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍ
ÅÎÔÏ 

triennale, 
professionale 

3ÅÍÅÓÔÒÅ )ÎÖÅÒÎÁÌÅ 
Anno dello 
studio 

II 

,ÕÏÇÏ ÄÅÌÌÁ 
ÒÅÁÌÉÚÚÁÚÉÏÎÅ  

!ÕÌÁȟ ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌͻÁÐÅÒÔÏ Lingua Italiano  

6ÁÌÏÒÅ ÉÎ #&5 2 
/ÒÅ ÄÉ ÌÅÚÉÏÎÅ 
ÁÌ ÓÅÍÅÓÔÒÅ 

15L ɀ 15E ɀ 0S    

#ÏÎÄÉÚÉÏÎÉ ÄÁ 
ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ ÐÅÒ ÐÏÔÅÒ 
ÉÓÃÒÉÖÅÒÅ Å ÓÕÐÅÒÁÒÅ 
ÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ  

NÏÎ ÓÉ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ Á ÎÅÓÓÕÎÁ ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÅ ÓÐÅÃÉÆÉÃÁȢ 

#ÏÒÒÅÌÁÚÉÏÎÅ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

Cultura artistica, Creatività artistica - riproduzione a stampa, 
Cultura teatrale ed animazione dei burattini,  Didattica della 
cultura artistica 1, Didattica della cultura artistica 2, Musica, 
Didattica della cultura musicale, Lingua italiana ed altre materie 
nel ruolo del medio della comunicazione. 

/ÂÉÅÔÔÉÖÏ ÇÅÎÅÒÁÌÅ 
ÄÅÌÌͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 

¶ Sviluppare le forze creative ed approccio individuale. 
¶ Conoscere ed usare le tecniche pittoriche  e scultoree e le 

loro combinazioni 
¶ Interpretare  i motivi  propri  con il  linguaggio visuale 

adatto alle tecniche. 
¶ Sviluppare la sensibilità interiore  per trasportare il  

vissuto o visto, attraverso il  linguaggio artistico adatto alla 
tecnica. 



#ÏÍÐÅÔÅÎÚÅ ÁÔÔÅÓÅ 

1. Saper riconoscere i messaggi e la specifica tecnica, 
occorrente materiale ed supporto. 

2. Applicare le conoscenze, abilità ed capacità usando le 
tecniche pittoriche  e scultoree e le loro combinazioni 
usandole nella vita, quotidiana e professionale. 

3. Stabilire un approccio individuale, creativo, collaborativo 
ed empatico verso i lavori  propri  ed altrui.  

4. Esprimersi autonomamente ed individualmente usando 
varie tecniche, tecniche digitali  e diverse combinazioni 
con diverse variazioni del uso dei diversi materiali. 

!ÒÇÏÍÅÎÔÉ ÄÅÌ ÃÏÒÓÏ 

1. Introduzione nella storia ÄÅÌÌȭÁÒÔÅ attraverso lo sviluppo e 
divulgazione delle tecniche ed espressione della 
tridimensionalità  e lo spazio. 

2. Approccio ÎÅÌÌȭÁÎÁÌÉÓÉ ÄÅÌÌȭÏÐÅÒÁ ÄȭÁÒÔÅȟ linguaggio 
artistico, elementi visuali e compositivi, tecniche artistiche 
e i motivi. 

3. Esercitazioni pratiche degli argomenti, uso delle diverse 
tecniche e metodi di lavoro: dal vivo, ÄÁÌÌȭÏÓÓÅÒÖÁÚÉÏÎÅȟ 
ÄÁÌÌȭÉÍÍÁÇÉÎÁÚÉÏÎÅȟ dalla fantasia eseguire con le tecniche 
pittoriche  e sculptoree. 

4. Passaggio nelle principali  epoche della storia ÄȭÁÒÔÅ 
mondiale esaminando il  contesto storico, ÌȭÁÒÔÉÓÔÁȟÉÌ 
motivo, la tecnica e il  linguaggio artistico. 

!ÔÔÉÖÉÔÛ ÐÉÁÎÉÆÉÃÁÔÅȟ 
ÍÅÔÏÄÉ ÄͻÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ 
Å ÁÐÐÒÅÎÄÉÍÅÎÔÏȟ 
ÍÏÄÁÌÉÔÛ ÄÉ ÖÅÒÉÆÉÃÁ Å 
ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ 

!ÔÔÉÖÉÔÛ ÄÅÇÌÉ 
ÓÔÕÄÅÎÔÉ  

#ÏÍÐÅÔȢ 
ÄÁ 
ÁÃÑÕÉÓÉÒÅ 

/ÒÅ CFU 

(%)  
mÁÓÓÉÍÁ 
ÄÅÌ ÖÏÔÏ 
ÃÏÍÐÌÅÓÓÉÖÏ 

SÅÇÕÉÒÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉ  1. ɀ 4.  23 0,8 20% 

Lavori pratici  
1. ɀ 3.  20 0,7 

40 % 
(4 x 10 %) 

Esame orale 1. ɀ 4. 13 0,5 40% 

Totale 56 2 100 %  

/ÂÂÌÉÇÈÉ ÄÅÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ 

0ÅÒ ÐÏÔÅÒ ÓÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌͻÅÓÁÍÅȟ ÌÏ ÓÔÕÄÅÎÔÅȾÌÁ ÓÔÕÄÅÎÔÅÓÓÁ ÄÅÖÅȡ  

ρȢ ÐÁÒÔÅÃÉÐÁÒÅ ÁÔÔÉÖÁÍÅÎÔÅ ÁÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ 

ςȢ ÐÒÅÐÁÒÁÒÅ ÃÏÎ ÓÕÃÃÅÓÓÏ É ÌÁÖÏÒÉ ÐÒÁÔÉÃÉȟ 

σȢ ÃÒÅÁÒÅ É ÌÁÖÏÒÉ ÐÒÁÔÉÃÉȟ 

τȢ ÓÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌͻÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 
Nota: ,Á ÆÒÅÑÕÅÎÚÁ ÄÅÌÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉ ÅǮ ÏÂÂÌÉÇÁÔÏÒÉÁȢ 3É ÔÏÌÌÅÒÁ ÉÌ σπϷ 
ÄÅÌÌÅ ÁÓÓÅÎÚÅ ɉÃÉÒÃÁ σɊ ÃÈÅ ÎÏÎ ÅǮ ÎÅÃÅÓÓÁÒÉÏ ÇÉÕÓÔÉÆÉÃÁÒÅȢ !ÌÌÁ ÆÉÎÅ 
ÄÅÌ ÓÅÍÅÓÔÒÅ ÓÉ ÁÃÃÅÄÅ ÁÌÌͻÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÏÒÁÌÅ ÃÈÅ ÓÉ ÔÅÒÒÁǮ ÎÅÌÌÁ 
ÓÅÓÓÉÏÎÅ ÅÓÔÉÖÁ Ï ÁÕÔÕÎÎÁÌÅ ɉÁÌ ÍÁÓÓÉÍÏ τ ÁÐÐÅÌÌÉɊ ÓÏÌÔÁÎÔÏ ÓÅ ÎÅÌ 
ÃÏÒÓÏ ÄÅÌ ÓÅÍÅÓÔÒÅ ÅǮ ÓÔÁÔÏ ÏÔÔÅÎÕÔÏ ÉÌ  σπϷ ÄÅÌ ÖÏÔÏȢ )Ì ÖÏÔÏ ÆÉÎÁÌÅ 



ÃÏÍÐÌÅÓÓÉÖÏ ÃÏÍÐÒÅÎÄÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ 
ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÁǮ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌÌÁ ÃÒÅÁÚÉÏÎÅ ÄÅÉ ÌÁÖÏÒÉ ÐÒÁÔÉÃÉ Å 
ÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÏÒÁÌÅȢ 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å ÄÅÌÌÅ 
ÖÅÒÉÆÉÃÈÅ ÐÁÒÚÉÁÌÉ 

Gli appelli saranno presentati allȭinizio del corso sul sito ufficiale 
dellȭUniversità e sul portale ÄÅÌÌȭ)365Ȣ 

"ÉÂÌÉÏÇÒÁÆÉÁ 

Testi  d'esame:   
1. )ÔÔÅÎȟ *ÏÈÁÎÎÅÓ ɉςππςɊȢ 4ÅÏÒÉÁ ÄÅÌ ÃÏÌÏÒÅȰȢ -ÉÌÁÎÏȡ 
3ÁÇÇÉÁÔÏÒÅȢ  

2. +ÁÎÄÉÎÓËÙȟ 7ÁÓÓÉÌÙ ɉρωφψɊȢ 0ÕÎÔÏȟ ÌÉÎÅÁȟ ÓÕÐÅÒÆÉÃÉÅȢ 
-ÉÌÁÎÏȡ "ÉÂÌÉÏÔÅÃÁ !ÄÅÌÐÈÉ 

3. Krajcar, Anton (2007): ¼ÉÖÏÔ je svjetlost duginih boja, 

Zagreb: Profil  d.o.o. 
Letture  consigliate:  

1. "ÁÂÉçȟ Antun (1997): Likovna kultura, pregled povijesti 
umjetnosti, Osijek. 

2. Jakubin, Marijan (2001): Likovni  jezik i likovne tehnike, 
Zagreb: Educa.  

3. ¼ÕÐÁÎéÉéȟ T. i Duh, M. (2009). Likovni odgoj i umjetnost 
Pabla Picassa. Opatija: $ÊÅéÊÉ ÖÒÔÉç Opatija. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento  

LINGUA CROATA 1 

Nome del docente  
Nome del 
collaboratore  

izv.prof. dr.sc. Helena PavletÉç 

Corso di laurea  
Corso triennale professionale di Laurea in Educazione 
Prescolare  

Status 
dell'insegnamento  

Opzionale         
Livello 
dell'insegnamen
to 

Professionale, triennale 

Semestre Invernale 
Anno del corso 
di laurea  

2. 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

aula 
Lingua (altre 
lingue possibili)  

lingua croata 

Valore in CFU 2 
Ore di lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

15 15 0 

Prerequisiti per 
iscrivere 
l'insegnamento  

Nessuno  

Correlazione 
dell'insegnamento  

L'insegnamento corrisponde al corso di studio Lingua croata II. 
L'insegnamento è correlato a tutti gli insegnamenti di questo 
corso di laurea.    

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

Conoscere e usare le regole di base della lingua standard croata 

nella comunicazione professionale. 

Competenze attese 

6. identificare e descrivere i cambiamenti sintattici, lessicali e 
stilistici  

7. constatare e confrontare le similitudini e le diversità tra i 
dialetti croati e la lingua standard 

8. analizzare aspetti sintattici, lessicali e stlistici di testi scritti 
9. distinguere e valutare gli scostamenti della produzione orale e 

scritta del parlante dalle norme linguistiche standard.   

Argomenti del corso  

Struttura sintattica della lingua croata. 

Struttura lessicale della lingua croata standard. 

Dialetti croati. Rapporto tra i dialetti croati e  la lingua croata 

standard. 

Storia della lingua croata standard ɀ breve rassegna. 



Analisi sintattica, lessicale e stilistica di testi scritti con stili 

funzionali diversi, in lingua croata standard e in diversi dialetti. 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellar e le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), 
eseguire le attività 
didattiche 

 1-4 23 0,8 10% 

consegne (compiti per 
casa, ricerche scritte o 
orali)  

 1-4 5 0,2 20% 

 verifiche parziali (orali 
o scritte) 

 1-4 11 0,4 20% 

esame (orale, scritto, 
pratico) 

 1-4 17 0,6 50% 

totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve:  
1. Superare una verifica parziale. 

2. Svolgere piccoli esercizi individuali. 

3. Superare l'esame scritto. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

!ÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÖÅÎÇÏÎÏ ÅÓÐÏÓÔÉ ÓÕÌÌÅ ÐÁÇÉÎÅ ×ÅÂ 
dellȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛ Å ÎÅÌ ÓÉÓÔÅÍÁ )365Ȣ 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

La frequenza delle lezioni è obbligatoria . Si tollera il 30% delle 
assenze (circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter 
accedere all'esame finale è necessario ottenere una quantità 
minima di punteggio (almeno 30), eseguire le esercitazioni e 
superare la verifica parziale.  
Alla fine del semestre si accede all'esame finale scritto  che si 
terrà nella sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) 
soltanto se nel corso del semestre è stato ottenuto il  30% del 
voto. Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti nella 
ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌÌÁ ÖÅÒÉÆÉÃÁ ÐÁÒÚÉÁÌÅ Å 
ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
1. Babic, S. , Finka, B. ȟ -ÏÇÕĤȟ -Ȣ ɉςπρπɊȟ Hrvatski pravopis. 

:ÁÇÒÅÂȡ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȢ 

ςȢ 4ÅĿÁËȟ 3Ȣȟ "ÁÂÉÃȟ 3Ȣ ɉςππυɊȟ Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: 

£ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȢ 

σȢ 5ÄĿÂÅÎÉÃÉ ÈÒÖÁÔÓËÏÇÁ ÊÅÚÉËÁ ÚÁ ÏÓÎÏÖÎÅ É ÓÒÅÄÎÊÅ ĤËÏÌÅ ɉÎÏÖÉÊÁ 
izdanja). 

4. Ham, S. (2009), £ËÏÌÓËÁ ÇÒÁÍÁtika hrvatskoga jezika. Zagreb: 
£ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȢ 



Letture consigliate:  
1. Baric, E. i dr. (1995 i sva novija izdanja), Hrvatska gramatika. 

:ÁÇÒÅÂȡ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȢ 

ςȢ -ÏÇÕĤȟ -Ȣ ɉρωωσɊȟ 0ÏÖÉÊÅÓÔ ÈÒÖÁÔÓËÏÇÁ ËÎÊÉĿÅÖÎÏÇÁ ÊÅÚÉËÁ. 

Zagreb: Nakladni zavod Globus. 

3Ȣ $ÕÌéÉçȟ -Ȣ ȟ ÕÒȢ ɉρωωχȟ Govorimo hrvatski. Zagreb: Naprijed. 

τȢ *ÅÚÉéÎÉ ÓÁÖÊÅÔÎÉÃÉȟ ÍÒÅĿÎÅ ÓÔÁÎÉÃÅ ÐÏÓÖÅçÅÎÅ ÊÅÚÉéÎÏÊ ËÕÌÔÕÒÉȟ 46 
É ÒÁÄÉÊÓËÅ ÅÍÉÓÉÊÅ ÐÏÓÖÅçÅÎÅ ÊÅÚÉéÎÏÊ ËÕÌÔÕÒÉȢ 
Bibliografia di supporto:  

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

52210; REPEP 
Disturbi emozionali in età precoce 

Nome del docente  MÅÎÉ :ÕÌÉÁÎÉȟ ÍÁÇȢÐÓÉÈȢ 

Corso di laurea Laurea triennale professionale  in Educazione Prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

Opzionale         
Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 

Semestre 
Invernale 
 

Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

Aula 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Italiano 
(croato e inglese) 

Valore in CFU 2 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

15 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Non ci sono condizioni per poter iscrivere il corso 

Correlazione 
dell'insegnamento 

Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell'eta' 
prescolare 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Acquisire le competenze necessarie per poter  rispondere 
adeguatamente alle esigenze psico-educative specifiche  dei 
bambini con  difficolta' /disturbi emozionali. 

Competenze attese 

1. descrivere e analizzare la sintomatologia e le caratteristiche dei 
vari disturbi  
2. mettere a confronto e valutare i vari approcci, interventi e 
strategie lavorative con bambini con difficoltà/disturbi 
emozionali  
3. ideare le strategie e modalità lavorative  adeguate ai  bisogni ed 
esigenze specifici dei bambini  con difficoltà/disturbi emozionali  

Argomenti del corso  

1. Normalità i patologia del bambino 
2. Disturbi dell'alimentazione  
3. Disturbi di eliminazione 
4. Disturbi dell'alimentazione 
5. Disturbi pervasivi dello sviluppo 
6. Disturbi dell'attenzione  
7. Disturbi dell'apprendimento 
8. Depressione  
9. Disturbi d'ansia 

http://www.unipu.hr/index.php?id=381&L=1%25%27


Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica  e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), 
seminari (S) 
 attivit à didattiche (in 
aula) 

 1-4 23 0,8 10% 

lavori scritti 
(seminario) 

 1-4 11 0,4 20% 

esposizioni orali   1-4 5 0,2 20% 

esame scritto  1-3 17 0,6 50% 

totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 
L'attività durante le lezioni si valuta in modo seguente: 
0% - le assenze superano le 30%  tollerate  
5% - lo studente/la studentessa segue le attività in modo 
concentrato con occasionale coinvolgimento attivo.  
10% -lo studente/la studentessa  attivamnete segue le attività, 
mostra un alto grado motivazionale, consulta la bibliografia 
adeguata, offre le proproste costruttive ed originali ai problemi 
didattici proposti . 
 
Il lavoro di seminario si valuta nel modo seguente: 
a). PARTE SCRITTA 
0%  - il seminario non è stato eseguito. 
4% - il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, ma i 
contenuti non sono focalizzati, la presentazione dei contenuti 
manca di organicità e coerenza, la quantità e la qualità delle fonti 
usate è insufficiente ma le citazioni sono ommesse o erronee 
8% - il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle fonti 
usate è accettabile ma le citazioni sono ommesse o erronee. La 
selezione delle informazioni è casuale e accessoria. Il lavoro 
contiene molti errori linguistici e grammaticali 
12% - il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle fonti 
usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è incompleta 
e la presentazione dei contenuti è disordinata e incoerente. Il 
lavoro contiene errori linguistici i grammaticali non trascurabili    
16% - il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le 
informazioni chiave, la documentazione e le fonti ustae sono 
soddisfacenti. La pewsentazione è chiara e concisa  
20% - il seminario è adeguato alla consegna, è linguisticamente 
corretto, la scelta delle fonti è accurata e ricca, le citazioni sono 
fatte in modo corretto   
b). PARTE ORALE 
0%  -  il seminario non è stato eseguito. 
4% -   nella presentazione manca l'efficacia espositiva, lo studente 
legge ed è facilmente distraibile.  
8% -   la presentazione è mediocre, lo studente legge. 
12% - la presentazione dei contenuti è soddisfacente, ma lo 
studente legge.  



16% - la presentazione  è precisa, corretta e chiara ma senza 
apporti creativi personali.  
20% - la presentazione  è precisa, corretta e chiara, contiene 
guidizi personali pertinenti e fondati.   
 
L'esame scritto si valuta nel modo seguente: 
 meno di 50% del punteggio  =  0% del voto 
 da 51% a 60%   = 10% del voto 
 da 61% a 70%   = 20% del voto 
 da 71% a 80%   = 30% del voto 
 da 81% a 90%   = 40% del voto 
 da 91% a 100%   =  50%  del 
voto 
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 
A = 90 -  100%      5 (ottimo)            = 89 - 100% del voto 
B = 80 - 89,9%     4 (molto buono)     = 76 - 88% del voto 
C = 70 - 79,9%     3 (buono)            = 63 - 75% del voto 
D = 60 - 69,9%    2 (sufficiente)           = 50 - 62% del voto 
E = 50 - 59,9% 

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve:  
1. Frequentare più del  70% delle lezioni e seminari e parteciparvi 

attivamente.   
Se lo studente/la studentessa ha più del 30% delle assenze non 
avrà diritto alla firma, non potrà accedere all'esame e dovrà 
seguire nuovamente l'intero corso.  

2.  Scrivere e presentare il seminario.  
Se il seminario non viene consegnato in tempo,  non viene 
presentato e  non soddisfa i minimi criteri di valutazione   
scritta e orale, lo studente/la studentessa non avrà diritto alla 
firma, non potrà accedere all'esame finale e dovrà seguire 
nuovamente l'intero corso.   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Si definiscono  all'inizio dell'anno academico  e si annunciano sulle 
pagine web dell'Università  e all'ISVU.  

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

Gli argomenti dei seminari saranno forniti all'inizio del corso.  

Bibliografia  

Testi d'esame:  
1. Cornoldi, C. (1999.). Le difficoltà di apprendimento a scuola. Il 

Mulino, Bologna, capitoli  1 (10- 27), 2 (28-50), 3 (51- 72), 4 
(73-89), 6 (105-115). (pag. 89) 

2. Tani, F. (a cura) (2007.). Normalità e patologia nello sviluppo 
psichico. Firenze: Giunti, capitoli 3 (65-88), 4 (89-114), 6 (143-
174), 7 (175-212), 9 (241-274), 10 (275-300) (pag. 179) 

(numero complessivo delle pagine 268) 
 
Letture consigliate:  

1. Cancrini, L. (1989.). "ÁÍÂÉÎÉ ȵÄÉÖÅÒÓÉȰ Á ÓÃÕÏÌÁȢ Torino: Bollati 
Boringhieri. 



2. Canevaro, A. (1996.). 1ÕÅÌ ÂÁÍÂÉÎÏ ÌÛ ȣÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌ΄ÉÎÆÁÎÚÉÁȟ 
handicap e integrazione. Scandicci (FI): La Nuova Italia Editrice.  

3. Cornoldi, C. (a cura di). (2007.). Difficoltà e disturbi 
dell'apprendimento. Bologna: Il Mulino. 

4. Cornoldi, C.(1991.).  ) ÄÉÓÔÕÒÂÉ ÄÅÌÌȭÁÐÐÒÅÎÄÉÍÅÎÔÏȢ Bologna: Il 
Mulino. 

5. Cornoldi, C. e Zaccaria, S. (2011.). In classe ho un bambino 
ÃÈÅȣ,΄ÉÎÓÅÇÎÁÎÔÅ ÄÉ ÆÒÏÎÔÅ ÁÉ $ÉÓÔÕÒÂÉ 3ÐÅÃÉÆÉÃÉ 
dell'apprendimento. Firenze: Giunti.  

6. Di Pietro, M., Bassi, E. e Filoramo, G. (2001.). L'alunno iperattivo 
in classe. Gardolo (TN): Edizioni Erickson.  

7. Faccio, E. (1999.). Il disturbo alimentare. Roma:  Carocci editore. 
8. Laniado, N. (2003.). Bambini irrequieti e genitori disperati. 

Novara: Red edizioni.  
9. Kendall, P.,  e Di Pietro, M. (1995.). Terapia scolastica dell'ansia. 

Trento: Edizioni Erickson. 
10. Prekop, J. e Schweizer, C. (2002.). Bambini iperattivi. 

Novara: Red edizioni.  
11. Schopler, E. (1998.). Autismo in famiglia. Trento: Edizioni 

Erickson.  
12. Soresi, S. (2007.). Psicologia delle disabilità. Bologna: Il 

Mulino.  
13. Surian, L. (2005.). L'autismo. Bologna: Il Mulino.  
14. Treasure, J., Schmidt, U. e van Furth, E. (2008.).  I disturbi 

dell'alimentazione. Bologna: Il Mulino.  
15. Stark, K. (1998.). La depressione infantile. Trento:  Edizioni 

Erickson. 
16. Tressoldi, P.E. e Vio, C. (1996.). Diagnosi dei disturbi 

specifici dell'apprendimento scolastico. Trento: Edizioni 
Erickson. 

17. Tressoldi, P.E. e Vio, C. (1998.). Trattamento dei disturbi 
dell'apprendimento scolastico. Trento: Edizioni Erickson. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento  

TIROCINIO PEDAGOGICO PROFESSIONALE 2 

Nome del docente  ÄÏÃȢ ÄÒȢÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ .ÅÖÉÁ -ÏéÉÎÉç 

Corso di laurea  Laurea triennale profess ionale in Educazione Prescolare        

Status 
dell'insegnamento  

Obbligatorio  
 

Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 
 

Semestre Invernale 
Anno del 
corso di 
laurea 

secondo 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔo...) 

scuola tirocinante 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Lingua italiana 

Valore in CFU 2 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

0 
3 sett. in 
febbraio 

75 
0 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÎÏÎ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ Á ÎÅÓÓÕÎÁ 
ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÅ ÓÐÅÃÉÆÉÃÁ ÁÌÌȭÉÎÆÕÏÒÉ ÄÉ ÅÓÓÅÒÅ ÓÔÕÄÅÎÔÅ ÒÅÇÏÌÁÒÅ ÄÅÌ 
secondo anno di corso. 

Correlazione 
dell'insegnamento  

L'insegnamento è in correlazione con tutte le didattiche nonché con le 

materie a carattere pedagogico e psicologico. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

Applicare le conoscenze e le abilità pedagogico-didattiche in modo 
sempre più autonomo e saper riflettere sull'esperienza vissuta per 
migliorare la propria competenza professionale.   

Competenze attese 

7. descrivere le competenze professionali dell'educatore nelle 
istituzioni prescolari  

8. descrivere le condizioni materiali, professionali e pedagogico-
didattiche necessarie per la realizzazione delle attività 
formative nella scuola dell'infanzia 

9. analizzare le attività formative dell'educatore nella scuola 
dell'infanzia 

10. analizzare percorsi formativi trimestrali integrati in risposta 
ai bisogni di apprendimento dei bambini 

11. valutare la propria esperienza formativa nella scuola 
dell'infanzia 

12. intervenire in modo guidato nelle attività didattiche e ludiche 
del gruppo assegnato 

Argomenti del corso  
Conoscere l'offerta formativa dell'Istituzione prescolare nella quale viene 
svolto il tirocinio  



Collaborazione con il servizio pedagogico-psicologico, il personale 
tecnico-amministrativo e con gli educatori  
Il programma di aggiornamento professionale degli educatori   
Forme di collaborazione con i genitori e altre istituzioni o enti pubblici 
ÄÅÌÌȭÁÍÂÉÅÎÔÅ ÓÏÃÉÁÌÅ 
La programmazione delle attività formative di un gruppo educativo in 
particolare 
Assistenza e aiuto all'educatrice nella realizzazione delle attività 
quotidiane  del suo gruppo educativo  
Osservazione costante delle attività quotidiane dei bambini e 

partecipazione personale alle stesse con l'appoggio dell'educatrice ɀ 

mentore   

Osservazione dei bambini; tecniche di osservazione; i bambini con 
necessità particolari (se ce ne sono nel gruppo)  
Analisi della comunizione e delle interazioni  adulti/o ɀ bambino/i, 

bambini/o -bambini/o nelle situazioni quotidiane  

Prendere parte attiva a tutte le attività degli educatori, riunioni, consigli, 
consultazioni, gruppi di lavoro, laboratori, pianificazione e 
programmazione, collaborazione con i genitori e simili. 
 
Nel diario del tirocinio lo studente deve riportare (per tutta la durata del 
tirocinio):  
-   la programmazione trimestrale, mensile e settimanale dell'educatore  
-   le attività didattiche giornaliere pianificate dall'educatrice con gli 
obiettivi generali e specifici da realizzare  
- tutte le altre attività (libere e organizzate) seguite nel corso di ogni 
giornata lavorativa 
 - Alla fine analizzare e registrare i risultati delle analisi sulla quantità 

complessiva di: 

- attività artistiche, musicali libere e organizzate 
- ricerche, esperimenti realizzati dai bambini sotto la guida 

dell'educatrice 
- attività motorie libere e organizzate 
- attività ludiche libere e organizzate 
- progetti ai quali partecipa il gruppo 

 
Le osservazioni delle attività realizzate nel gruppo educativo devono 
comprendere: 
¶ la denominazione dell'attività o del gioco 
¶ il numero dei bambini presenti e di quelli con esigenze speciali 
¶ metodi e forme di lavoro e la durata delle singole fasi di lavoro  
¶ l'ambiente dell'attività o del gioco, i mezzi didattici, i materiali e i 

giocattoli usati 
¶ nel corso dell'attività osservare e scrivere tutto ciò che fanno i 

bambini e le educatrici  
¶ far attenzione al linguaggio usato e alle domande poste 

dall'educatrice, nonché alle risposte dei bambini  

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendime nto, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 

Attivit à degli studenti  
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessi v
o 

consegne (seguire le 
attivit à delle educatrici 
con i bambini, 

1-6  42 1,5 70% 



valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

informarsi sulla 
documentazione 
pedagogica, aiutare le 
educatrici) 

Stesura del diario di 
tirocinio  

1-6 14 0,5 30% 

totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 

Obblighi degli 
studenti  

L'esame non è previsto, ma lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  

1. Realizzare il tirocinio nell'Istituzione prescolare prescelta 
con esito positivo 

2. Tenere un diario di lavoro  compilato seguendo le indicazioni. 
Terminato la stesura il diario di lavoro deve essere convalidato 
ÃÏÎ ÕÎÁ ÆÉÒÍÁ ÄÁÌ $ÉÒÅÔÔÏÒÅ ÄÅÌÌȭ)ÓÔÉÔÕÚÉÏÎÅ ÏÓÐÉÔÁÎÔÅ Å  
dall'educatrice-mentore e consegnato, entro la fine del mese di 
marzo, alla Caposezione  della Sezione Italiana del Dipartimento 
di Scienze della Formazione.   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Per il Tirocinio pedagogico-professionale non è previsto l'esame. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

Lo studente/ssa realizza il tirocinio professionale nell'istituzione 
prescolare prescelta. In tale istituzione gli viene assegnato un mentore 
che lo segue nelle sue attività e col quale trascorre 3 (tre) settimane 
come membro del gruppo educativo. Il supervisore del tirocinio fornisce 
allo studente istruzioni sullo svolgimento del tirocinio, mentre il 
mentore ha il compito di monitorare le sue esperienze pratiche e le 
riflessioni teoriche sul tirocinio.   

Bibliografia  

Testo da leggere prima di stendere il diario:  
Castoldi M., Damiano E., Mariani A. M., (2007), Il mentore. Manuale di 

tirocinio per insegnanti in formazione, Milano: Franco Angeli 

Letture consigliate:  
8. Schön, Formare il professionista riflessivo, Milano: Franco 

Angeli, 2006 
9. Pellerey M., (2004), Le competenze individuali e il portfolio,  

Milano: RCS libri 
10. Nigris E., (2004), La formazione degli insegnanti. Percorsi, 

strumenti, valutazione, Roma: Carocci 
11. Bredkamp, S. (1996), Kako djecu odgajati: razvojno primjerena 
ÐÒÁËÓÁ Õ ÏÄÇÏÊÕ ÄÊÅÃÅ ÏÄ ÒÏíÅÎÊÁ ÄÏ ÏÓÍÅ ÇÏÄÉÎÅ. Zagreb: 
Educa 

12. $ÏĤÅÎ-Dobud, A. (1995), Malo dijete - ÖÅÌÉËÉ ÉÓÔÒÁĿÉÖÁé. Zagreb. 
Alinea 

13. Hansen, K.A.; Kaufman, R-K.; Walsh, K.B., (2004), Kurikulum za 
ÖÒÔÉçÅȢ :ÁÇÒÅÂȢ 0ÕéËÏ ÏÔÖÏÒÅÎÏ ÕéÉÌÉĤÔÅ ËÏÒÁË ÐÏ ËÏÒÁË 

Bibliografia di supporto:  
Concezione programmatica per la scuola dell'infanzia 

 

  



IV SEMESTRE 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL CORSO 

Codice e 
denominazione del 
corso 

42097; PPT2 
PEDAGOGIA DELL'INFANZIA 2 

Nome del docente  
Nome dell'assistente 
(con collegamento alla 
pagina web) 

doc. dr. sc. Andrea Debeljuh 
http://unipu.hr/index.php?id=1842&L=2   
adebeljuh@unipu.hr 

Corso di laurea 
Corso triennale professionale di Laurea in educazione 
prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

Obbligatorio  
Livello 
dell'insegn
amento 

Professionale  

Semestre Estivo 
Anno del 
corso di 
laurea 

II  

Luogo della 
realizzazione  

Aula, escursioni 
studio, scuole 
ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Italiano (inglese, 
croato) 

Valore in CFU 4 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercita
zioni 

Seminar
i 

30 15 /  

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÅÓÓÅÒÅ ÓÔÕÄÅÎÔÅ 
regolare del secondo anno di corso e di aver seguito le 
ÌÅÚÉÏÎÉ ÄÅÌ ÃÏÒÓÏ ÄÉ 0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚia 1. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ ρȟ 0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÇÅÎÅÒÁÌÅȟ 0ÅÄÁÇÏÇÉÁ 
ÄÅÌÌÁ ÆÁÍÉÇÌÉÁȟ &ÉÌÏÓÏÆÉÁ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅȟ 0ÓÉÃÏÌÏÇÉÁ ÄÅÌÌͻÅÔÛ 
ÅÖÏÌÕÔÉÖÁȟ 3ÏÃÉÏÌÏÇÉÁ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅȟ 0ÅÄÁÇÏÇÉÁ ÄÅÌÌÁ 
famiglia  

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Conoscere le principali tendenze della ricerca pedagogica 
odierna ai fini di una pratica educativa modulata sulle reali 
necessità di ciascun bambino, su una capacità di analisi e di 
valutazione dei processi educativi e sull'analisi riflessiva 
della propria azione educativa e didattica 

Competenze attese 
1. Comprendere il rapporto tra teoria e pratica 
ÐÅÄÁÇÏÇÉÃÁ ÁÉ ÆÉÎÉ ÄÉ ÕÎȭÁÔÔÉÖÁ ÐÁÒÔÅÃÉÐÁÚÉÏÎÅ ÁÌ 
processo di formazione del bambino in età prescolare 

http://unipu.hr/index.php?id=1842&L=2
mailto:adebeljuh@unipu.hr


2. Essere in grado di leggere con comprensione e di 
contribuire alla creazione del curricolo 
ÄÅÌÌȭÉÓÔÉÔÕÚÉÏÎÅ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅ 

3. Coltivare un'alleanza pedagogica tra istituzioni 
educative sulla base della cultura dei diritti 
umani/diritti dei bambini;  

4. Comunicare in modo chiaro e argomentato a diversi 
interlocutori moti vazioni, ragioni e scopi del proprio 
agire educativo. 

5. Comprendere ed interpretare i documenti 
fondamentali della formazione dei bambini in età 
prescolare 

Argomenti del corso  

- La nuova concezione del rapporto teoria-pratica, la 
riflessività dell'educatore.  

- $ÁÌÌÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁÚÉÏÎÅ ÖÉÎÃÏÌÁÎÔÅ ÁÌÌÁ ȵÐÒÏÇÅÔÔÁÚÉÏÎÅ 
ÆÌÅÓÓÉÂÉÌÅȰ Å  ȵÎÅÇÏÚÉÁÌÅȰ 

- )Ì ÃÕÒÒÉÃÏÌÏ ÎÅÌÌÁ ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁ 
- La pianificazione del curricolo per la scuola dell'infanzia  
- La documentazione, il portfolio, la continuità educativa 
- Tecniche di osservazione in quanto supporto per una 

metodologia flessibile e negoziale 
- La Convenzione sui diritti dell'infanzia 
- Documenti fondamentali dell'educazione e istruzione 

prescolare in Croazia 
- Contenuti e competenze richieste per l'esame 
ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌÅ ɉ3ÔÒÕéÎÉ ÉÓÐÉt)  

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica 
e valutazione  
  

Attivit à degli 
studenti  

Compe
t. da 
acquisi
re  

Ore 

Valore 
parzia
le dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessi
vo 

Seguire le lezioni (L) e 
le preparazioni per le 
esercitazioni (E) con 
attività didattiche  

1-5  38  1.4  10% 

Ricerche individuali e 
di coppia ed 
esercitazioni sugli 
argomenti del corso 

1-5  10 0.3 15% 

Esercitazione (lavoro 
pratico, laboratorio, 
ecc.) 

1-5 20 0.7  25% 

Esame (scritto) 1-5 44 1.6 50% 

Totale 112 4 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 
Considerazioni: 
L'attività durante le lezioni viene valutata nel modo seguente: 
0% = Non frequenta le lezioni. 



2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle 
esercitazioni, ovvero non esegue i compiti assegnati più di 3 
volte.  
4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a 
correggere.  
6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.  
8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori. 
Partecipa volentieri alle attività didattiche.  
10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia 
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î ÓÅÍÐÒÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÏȾÁȠ ÐÏÎÅ ÄÏÍÁÎÄÅ Å 
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi 
interessanti per il corso.  
 
Le ricerche individuali e di coppia ed esercitazioni sugli 
argomenti del corso vengono valutate nel modo seguente: 
 
0% = Non sono realizzate o non sono pertinenti al tema 
assegnato. 
3%  = Sono realizzate ma non seguono le indicazioni 
fornite per la realizzazione.  
6% = Seguono le indicazioni date, ma contengono molti 
errori (che non si possono attribuire alla disattenzione) e 
sono realizzate con poca cura.   
9%  = Seguono le indicazioni date, ma contengono errori 
non trascurabili. La cura per l'aspetto contenutistico e 
formale è accettabile.   
12%  = Seguono le indicazioni date, sono formalmente 
corrette, ma non espongono un proprio punto di vista. 
15%      = Seguono le indicazioni date, sono formalmente 
corrette e contengono un proprio punto di vista 
 
,ȭÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÅ ÓÉ ÖÁÌÕÔÁ ÎÅÌ ÍÏdo seguente: 
0% = L'esercitazione non è stata eseguita più di 3 volte. 
5%  = L'esercitazione non segue le indicazioni fornite sulla 
sua esecuzione.  
10% = L'esercitazione segue le indicazioni date, ma 
contiene molti errori linguistici (che non si possono 
attribuire alla disattenzione) ed è fatta con poca cura per 
l'aspetto estetico e formale.   
15%  = L'esercitazione segue le indicazioni date, ma 
contiene errori linguistici non trascurabili. La cura per 
l'aspetto estetico e formale è accettabile.   
20%  = L'esercitazione segue le indicazioni date, è 
formalmente corretta, ma senza apporti creativi personali. 
25%     = L'esercitazione segue le indicazioni date, è 
formalmente corretta e contiene elementi creativi personali. 
 
L'esame finale scritto si valuta nel modo seguente: 
  



Da 0% a 50% delle risposte  =  0% del voto 
Da 51% a 60%   = 10% del voto 
Da 61% a 70%   = 20% del voto 
Da 71% a 80%   = 30% del voto 
Da 81% a 90%   = 40% del voto 
Da 91% a 100%   =  50%  del voto 
 
       Secondo il Regolamento sulla valutazione il voto finale si 
ottiene nel modo seguente: 
 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)               = 89 - 100% 
del voto 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)          = 76 - 88% 
del voto 
C = 70 - 79,9%  3 (buono)               = 63 - 75% 
del voto 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)              = 50 - 
62% del voto 
E = 50 - 59,9% 

Obblighi degli 
studenti  

Per completare il corso, lo studente/la studentessa deve: 
 

8. Partecipare attivamente alle lezioni 
9. Realizzare le ricerche e le esercitazioni assegnate 

durante il corso 
10. Sostenere l'esame finale  

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Vengono formulati all'inizio dell'anno accademico e 
pubblicati sul sito web dell'Università e da parte dell'ufficio 
ISVU. 

Informazioni 
ulteriori 
sull'insegnamento    

I titoli e i temi delle esercitazioni verranno definiti nei primi 
incontri.  
La frequenza delle lezioni è obbligatoria . Si tollera il 30% 
circa delle assenze (circa 5) che non occorre giustificare. Le 
assenze non giustificano la realizzazione dei lavori 
individuali che vanno recuperati o valutati come nulli. Per 
accedere all'esame finale è necessario ottenere una quantità 
minima di punteggio (almeno 25%), per cui anche la 
frequenza delle lezioni è un elemento importante nella 
somma totale. 
Il voto finale complessivo comprende i risultati ottenuti 
ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌÌÅ 
ÒÉÃÅÒÃÈÅȟ ÄÅÌÌÅ ÅÓÅÒÃÉÔÁÚÉÏÎÉ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 
 
Metodi didattici  
L'organizzazione del corso prevede la presentazione e 
l'analisi dei contenuti di base attraverso le lezioni frontali, 
con momenti di approfondimento e discussione. Si 
costituiranno gruppi di lavoro all'interno dei quali gli 



studenti e le studentesse frequentanti potranno presentare 
relazioni su tematiche inerenti il corso e concordate a 
lezione. E' previsto l'utilizzo di materiali multimediali che 
saranno disponibili nella sezione e-learning del 
dipartimento. 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
 
N. Paparella, Pedagogia dell'infanzia. Principi e criteri, Roma, 
Armando, 2005. 
 
3Ȣ "ÒÕÎÅÌÌÉȟ ,Å ÁÂÉÌÉÔÛ ÐÅÒÓÏÎÁÌÉ ÎÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅȟ Fondamenti 
teorici e metodologici, Podresca Edizioni, Podresca, 2014. 
$ÒĿÁÖÎÉ ÐÅÄÁÇÏĤËÉ ÓÔÁÎÄÁÒÄ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÇ ÏÄÇÏÊÁ É ÎÁÏÂÒÁÚÂÅȟ 
Narodne novine, 63/08 i 90/10 
.ÁÃÉÏÎÁÌÎÉ ËÕÒÉËÕÌÕÍ ÚÁ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÉ ÏÄÇÏÊ É ÏÂÒÁÚÏÖÁÎÊÅȟ 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Zagreb, 2014. 
0ÒÁÖÉÌÎÉË ÐÏÌÁÇÁÎÊÁ ÓÔÒÕéÎÏÇ ÉÓÐÉÔÁ ÚÁ ÐÒÉÐÒÁÖÎÉËÅ Õ 
ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕ É ÉÚÏÂÒÁÚÂÉȟ   
#ÏÎÃÅÚÉÏÎÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁÔÉÃÁ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ Å ÆÏÒÍÁÚÉÏÎÅ ÄÅÉ 
bambini in età prescolare, (traduzione del documento) 
Ȱ0ÒÏÇÒÁÍÓËÏ ÕÓÍÊÅÒÅÎÊÅ ÏÄÇÏÊÁ É ÏÂÒÁÚÏÖÁÎÊÁ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ 
djece, Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, 7-ψȾωρȱ 
:ÁËÏÎ Ï ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕ É ÏÂÒÁÚÏÖÁÎÊÕȟ .ÁÒÏÄÎÅ ÎÏÖÉÎÅ 
10/97 
 
Num 139, Progetto tre ɀ ÓÅÉȣ Å ÄÉÎÔÏÒÎÉȟ Ȱ'ÕÌÌÉÖÅÒȱ 2ÉÖÉÓÔÁ 
Settembre 2014, Ancona, 2014. 
 
Letture consigliate: 
 
F. Pulvirenti (a cura), Pratiche narrative per la formazione, 
Roma,  Aracne, 2008.  
D.G. Singer, J.L. Singer, Nel regno del possibile, Gioco infantile, 
ÃÉÖÉÌÔÛ Å ÓÖÉÌÕÐÐÏ ÄÅÌÌȭÉÍÍÁÇÉÎÁÚÉÏÎÅȟ Firenze, Giunti, 1995. 
D. Schön, Il professionista riflessivo, Bari, Dedalo, 2006. 
Letture consigliate: 
 
F. Pulvirenti (a cura), Pratiche narrative per la formazione, 
Roma,  Aracne, 2008.  
D.G. Singer, J.L. Singer, Nel regno del possibile, Gioco infantile, 
ÃÉÖÉÌÔÛ Å ÓÖÉÌÕÐÐÏ ÄÅÌÌȭÉÍÍÁÇÉÎÁÚÉÏÎÅȟ Firenze, Giunti, 1995. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVAPER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

STRUMENTAZIONE  2, 42100 (SVT2)   

Nome del docente 
Nome dell'assistente 
(indirizzo e-mail) 

-ÁÒÉÊÁ #ÒÎéÉç-"ÒÁÊËÏÖÉçȟ ÌÅÔÔȢ ÓÕÐȢ 

Corso di laurea               Corso di laurea professionale in  Educazione  Prescolare  

Status 
dell'insegnamento 

                           
    Obbligatorio 
 

Livellodell'i
nsegnamen
to 

Professionale, triennale 

Semestre 
 
          Estivo 
 

Annodelcor
sodilaurea 

                 II  

Luogo della 
realizzazione (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

Aula 34 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

lingua italiana 

Valore in CFU 2 
Ore 
dilezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

0 30 0 

Prerequisiti  per poter 
iscrivere 
l'insegnamento 

Superare l`esame della materia Strumentazione 1. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

La Strumentazione 2 è in correlazione con la Didattica della 
cultura musicale 1 e 2. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Possedere le conoscenze teoriche e pratiche di base nel campo 

della teoria musicale, della strumentazione, del canto e saperle 

ÅÌÁÂÏÒÁÒÅ ÄÉÄÁÔÔÉÃÁÍÅÎÔÅ ÉÎ ÆÕÎÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÍÕÓÉÃÁÌÅ ÄÅÉ 

bambini in età prescolare. 

Competenzeattese 

1. Saper leggere la musica 
2. Essere capaci di scrivere la musica 
3. Conoscere e applicare le nozioni teoriche nell`interpretazione 

strumentale 

4. Saper strumentare con strumenti a tastiera e strumenti 
didattici a percussione 

5. Conoscere un repertorio ampio di canzoni e musiche per 

l`infanzia. 

6. #ÏÎÏÓÃÅÒÅ ÌÅ ÓÔÒÁÔÅÇÉÅ ÍÏÄÅÒÎÅ ÄÅÌ ȰÂÏÄÙ ÐÅÒÃÕÓÓÉÏÎȱ Å ÌȭÕÓÏ 

di oggetti sonori nell`educazione ritmica dei piccoli, come 

supporto alla strumentazione con strumenti musicali. 

7. Conoscere e applicare il metodo per armonizzare le stesse e 

ÄÁÒÅ ÕÎȭÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÚÉÏÎÅ ÓÔÒÕÍÅÎÔÁÌÅ ÄÉ ÑÕÁÌÉÔÛ 



8. Conoscere le tecniche di arrangiamento armonico del 
materiale didattico  

9. Conoscere e applicare le tecniche di trasposizione di musiche 
per bambini in tonalità diverse.  

 

Argomenti del corso  

1. Utilizzo del potenziale timbrico di un oggetto per produrre  
suoni e rumori. Strumenti Orff, percussioni a suono 
indeterminato/determinato  
2. L`invenzione ritmica, timbrica e melodica. Tonalità, come 
riconoscere la tonalità, tonalità diverse e armonizzazione. La 
modulazione. 
3. L'interpretazione strumentale di canzoni, melodie da ballo 
popolari, con riferimento al luogo natio. 
4. Eseguire l'accompagnamento strumentale (melodico, 
armonico, ritmico) alle melodie (canzoni). 
5. Improvvisazione strumentale di frasi ritmiche e melodiche. 
6. Come adoperare i strumenti musicali per sviluppare le 
potenzialità ritmiche, quelle espressive e musicali dei 
bambini. 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
(citare le forme 
alternative di 
valutazionetra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti  
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
edei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), 
le esercitazioni (E ),  

     1-9  22    0,8      20% 

         

Esercitazioni di 
strumentazione 

     1-9  15    0,6      30% 

esame (orale, pratico)      1- 9  1 9     0,6       50% 

     

Totale   56       2     100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 

Obblighi degl i 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve 
(che cosa ed entro quando*):  
-Superare l`esame della materia Strumentazione 1 
-Seguire regolarmente le lezioni 
-Conoscere la pratica di strumentare con strumenti a tastiera e 
strumenti didattici a percussione. 
-Apprendere regolarmente le nozioni teoriche che precedono la  
strumentazione 
-Dimostrare il progresso nelle attività strumentali nel corso delle 
lezioni 
-Essere preparati alla verifica continuata del sapere 
-3ÏÓÔÅÎÅÒÅ ÌȭÅsame 
 
L'esame consiste: 
1. Nell'interpretazione strumentale di canzoncine e melodie con 

accompagnamento armonico e melodico, con 
accompagnamento ritmico. 



2. Nel rispondere alle domande inerenti alla teoria della musica 
3. Nello strumentare un minimo di cinque (5) canzoni dal 

programma d`insegnamento a libera scelta  del docente, 
rispettando le regole della teoria e pratica musicale della 
strumentazione su strumenti a tastiera e idiofoni.    

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Il calendario degli appelli d'esame è disponibile sulla pagina web 
dell'Università e nel sistema ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento  

L`insegnamento consiste nell`alternarsi di lezioni ed esercitazioni  
le quali includono le tre attività musicali: canto, ascolto e 
strumentazione. 
Al termine delle lezioni lo studente può conseguire la valutazione 
sostenendo l' esame. 
Le condizioni da soddisfare e superare il corso d`insegnamento 
comprendono una regolare e attiva partecipazione alle lezioni.  
Lo studente è obbligato seguire le lezioni,  partecipare in modo 
attivo alla strumentazione individuale e collettiva nel corso delle 
esercitazioni.  
Inoltre si consiglia di usufruire della possibilità delle consultazioni 
per assolvere tutti gli obblighi e ottenere ulteriori chiarimenti sul 
programma d`insegnamento. 
Lo studente è obbligato a sostenere l'esame orale nel corso del 
quale saranno valutate le nozioni teoriche acquisite nel corso 
delle lezioni. Verrà inoltre valutato il livello di preparazione nel 
campo della strumentazione con strumenti a tastiera e strumenti 
didattici a percussione. 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
FALSETTI F., Educazione al suono e alla musica, Edizioni Junior, 
Bergamo, 2004 
xxxxxx, Il canzoniere dei piccoli, Casa Musicale ECO; Monza, 1996. 
ZANE M., Come leggere la musica, De Vecchi Editore, Milano 1993 
 
Letture consigliate: 
E' sempre festa, Editrice La Scuola ,Brescia, 1980 
Letteratura di supporto: 
£6%2+/ /Ȣȟ #anti popolari regionali dell'area Istriano-veneta 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e denominazione 
dell'insegnamento  

42279; LSKT  
CULTURA TEATRALE E ANIMAZIONE DEI BURATTINI 

Nome del docente  
Nome dell'assistente  
(con collegamento alla pagina 
web...) 

 mr.art. Urianni Merlin, lett. sup. 

Corso di laurea   Laurea professionale in Educazion e Prescolare 

Status 
dell'insegnamento  

Obbligatorio  
 

Livello 
dell'insegnamento 

Professionale, triennale 
 

Semestre 
Estivo 
 

Anno del corso di 
laurea 

II  

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

aula 
Lingua (altre 
lingue possibili) 

Lingua italiana 

Valore in CFU 5 
Ore di lezione al 
semestre 

Lezioni Esercitazioni Seminari 

 3 30 30 0 

Condizioni da soddisfare per 
poter iscrivere e superare 
l'insegnamento  

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÎÏÎ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ Á 
nessuna coÎÄÉÚÉÏÎÅ ÓÐÅÃÉÆÉÃÁ ÁÌÌȭÉÎÆÕÏÒÉ ÄÉ ÅÓÓÅÒÅ ÓÔÕÄÅÎÔÅ 
regolare del secondo anno di corso.  

Correlazione 
dell'insegnamento  

L'insegnamento è in correlazione con il corso di Cultura artistica 
e Didattica della cultura artistica. 

Obiettivo generale 
dell'insegnam ento 

3ÖÉÌÕÐÐÁÒÅ ÌȭÁÂÉÌÉÔà di ideare, riconoscere e creare vari tipi di 
burattini, creare il canovaccio e manipolare un burattino. 

Competenze attese 

12. descrivere correttamente il teatro dei burattini e i tipi di 
burattini,  

13. dare esempi creativi per creare i burattini, il canovaccio, e 
mettere in scena un testo,  

14. applicare le nozioni teoriche nel lavoro pratico 
15. mettere in relazione le nozioni della storia del teatro con il 

teatro per i bambini d'età prescolare, 
16. ideare creativamente le attività artistico - didattiche per i 

bambini dell'età prescolare con il tema della costruzione dei 
burattini,  

17. valutare criticamente le messe in scena  e le strategie 
didattiche. 

Argomenti del corso  

Le principali fasi della storia del teatro (il teatro antico, il teatro 
nel MedioeÖÏȟ ÉÌ ÔÅÁÔÒÏ ÒÉÎÁÓÃÉÍÅÎÔÁÌÅȟ ÌÁ #ÏÍÍÅÄÉÁ ÄÅÌÌȭÁÒÔÅȟ ÉÌ 
teatro contemporaneo). 
Il teatro in classe (uso didattico del teatro). Uso didattico 
ÃÏÎÓÁÐÅÖÏÌÅ ÄÅÇÌÉ ÓÔÒÕÍÅÎÔÉ ÄÅÌÌȭÁÎÉÍÁÚÉÏÎÅ Å ÄÅÌ ÔÅÁÔÒÏ ÎÅÌÌÁ 
ÓÃÕÏÌÁ ÄÅÌÌȭÉÎÆÁÎÚÉÁȢ 
Scelte estetico ideali in base ad un testo dato.  
Recitazione, stesura di un canovaccio, scelta della musica.  
Costruire un burattino di cartapesta ed uno di gommapiuma.  



Conoscere i movimenti del burattino, coordinare voce e 
movimento, costruire una scena. 

Attivit à pianificate, metod i 
d'insegnamento e 
apprendimento, modalit à di 
verifica e valutazione  
 (citare le forme alternative di 
valutazione tra gli obblighi degli 
studenti) 

Attivit à degli 
studenti  
(cancellare le 
opzioni non 
scelte)  

Compet. da 
acquisire  

Ore 

Valore parziale dei 
CFU e % massima 
del voto 
complessivo  

seguire le 
lezioni (L), le 
esercitazioni (E 
), i laboratori 

 da 1 a 6 45 0,25 CFU - 25% 

attivit à 
didattiche (in 
aula, all'aperto, 
nei laboratori)  

 da 1 a 6 25 0,25 CFU - 25% 

consegne 
(compiti per 
casa, ricerche 
scritt e o orali) 

da 1 a 6 25 0,25 CFU - 25% 

esame (orale)  da 1 a 6 45 0,25 CFU - 25% 

totale  140 5 - 100,00% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della 
valutazione): 

  

Obblighi degli studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve 
(che cosa ed entro quando*):  
1. partecipare attivamente alle lezioni  
2. preparare con successo i burattini e le scene teatrali   
3. sostenere l'esame finale 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å ÄÅÌÌÅ 
verifiche parziali  

!ÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÖÅÎÇÏÎÏ ÅÓÐÏÓÔÉ ÓÕÌle pagine web 
ÄÅÌÌȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛȢ 
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo 
di studenti accetta di sostenerle. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

7. La frequenza delle lezioni è obbligatoria . Si tollera il 30% delle 
assenze (circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter accedere 
all'esame finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio 
(almeno 10), eseguire i compiti di creazione dei burattini e animarli 
davanti e con gli studenti.  
Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale  che si terrà 
nella sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel 
corso del semestre è stato ottenuto il  30% del voto. Il voto finale 
complessivo comprende i risultati ottenuti nella valutazione 
ÄÅÌÌȭÁÔÔÉvità durante le lezioni, della creazione ed animazione dei 
ÂÕÒÁÔÔÉÎÉ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
Giacobuzzi, L., De Mezzo, M., Scaperrotta G., Teatro delle ombre e dei 
burattini , La Scuola, Brescia, 1999. 

Letture consigliate:  
Broggini W., La magia del burattino, Edizioni Junior, Bergamo, 1995. 

Carosella M.E.., Il libro segreto per fare uno spettacolo, Armando 
Edizioni, Roma, 1999. 



Savoia M. ɀ Scaramuzzino G., Tutti giù dal palco. Fare teatro a scuola 
dalla materna alle medie, Salani Editore, Firenze, 1999. 

Bibliografia di supporto:  

Povrika V., Dijete i scenska lutkaȟ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωρȢ 
Zavalloni G. ɀ Tontini F., Burattini ɀ Tecniche di costruzione e di 
animazione, Macro Edizioni, Cesena, 1999. 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI  

Codice e denominazione 
dell'insegnamento 

 NOZIONI DI ECOLOGIA 
 

Nome del docente   dott. Stefano Martellos  

Corso di laurea  Laurea triennale in Educazione Prescolare   

Status dell'insegnamento 
Obbligatorio  

 
Livello 
dell'insegnamento 

Professionale, triennale 
 

 

Semestre 
 

Estivo 
 

Anno del corso di 
laurea 

Secondo 
 

Luogo della realizzazione 
(aula, scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

Aula 
Lingua (altre lingue 
possibili) 

 Lingua italiana 
 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione al 
semestre 

Lezioni 
Esercitaz

ioni 
Semina

ri  

30 0 0 

Condizioni da soddisfare 
per poter iscrivere e 
superare l'insegnamento  

Frequenza obbligatoria delle lezioni. Sostenere la parte orale 
dell'esame. 

 

Correlazione 
dell'insegnamento 

L'insegnamento è in correlazione con Didattica ambientale e 
protomatematica 

 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Possedere adeguate conoscenze generali di ecologia di base e 

capacità di divulgare queste conoscenze in una forma adeguata 

all'età prescolare. 

 

Competenze attese 

Gli obiettivi del corso sono:   

1. riflettere sull'Ecologia quale scienza biologica che studia le 
condizioni di esistenza degli esseri viventi e le diverse 
interazioni tra questi e l'ambiente circostante 

2. descrivere i fattori di inquinamento dell'ambiente, le cause, 
le conseguenze e i rimedi possibili 

3. spiegare i temi dell'ecologia secondo un approccio olistico  

4. interiorizzare nuovi valori di fronte ai problemi ecologici  

5. pianificare attivit à nel campo dell'azione e dell'educazione 
ecologica 

 

Argomenti del corso  

I concetti generali dell'ecologia ɀ Ecologia, il suo oggetto di 

studio, le diverse specie di esseri viventi, le popolazioni, la nicchia 

ecologica, il biotopo, la biocenosi, l'ecosistema. 

I fattori ecologici -  i fattori biotici e abiotici e la valenza ecologica. 

I fattori ecologici e l'ambiente. 

Le caratteristiche fondamentali della biocenosi e 

dell'ecosistema ɀ Gli ecosistemi e la biosfera. La composizione, la 

distribuzione e i cambiamenti della biocenosi e dell'ecosistema. 

 



Le reti alimentari nella biocenosi ɀ Le catene alimentari. La 

produzione di sostanze organiche nell'ecosistema. Il flusso 

circolare della materia; il flusso unidirezionale dell'energia. I cicli 

biogeochimici. 

Le catastrofi ecologiche ɀ Le catastrofi naturali. Le catastrofi 

ecologiche causate dall'azione dell'uomo. Le distruzioni causate 

dalla guerra e l'ambiente. 

L'uomo e la biosfera ɀ Gli squilibri degli ecosistemi causati 

dall'uomo. La distruzione dei boschi. Gli interventi di protezione 

dell'ambiente. I rifiuti industriali e urbani.  

Elementi dell'ambiente in pericolo ɀ L'inquinamento dell'aria, 
dell'acqua e del terreno. Il riciclaggio dei rifiuti. Le piante e gli 

animali in pericolo. I pericoli per la salute dell'uomo. 

La protezione della natura ɀ Le categorie degli ambienti protetti 

nella Repubblica di Croazia. Alcune curiosità biologiche. 

Lo sviluppo sostenibile  

'ÌÉ ÁÐÐÒÏÃÃÉ Å ÌÅ ÂÁÓÉ ÄÅÌÌȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÐÅÒ ÌÏ ÓÖÉÌÕÐÐÏ ÓÏÓÔÅÎÉÂÉÌÅȢ 

,ȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÁÍÂÉÅÎÔÁÌÅ ÔÒÁ ÓÁÐÅÒÅȟ ÁÂÉÌÉÔÛȟ ÁÔÔÅÇÇÉÁÍÅÎÔÉ Å 

comportamenti. 

La situazione attuale e i problemi nel campo della formazione per 

lo sviluppo sostenibile nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole 

primarie. 

Gli elementi del curriculum scolastico nello sviluppo della 

sensibilità dei bambini verso lo sviluppo sostenibile. 

Attività ecologiche in collaborazione con istituzioni educative e 
sociali e aziende economiche. 
 

Attivit à pianificate, 
metodi d'insegnamento e 
apprendimento, modalit à 
di verifica e valutazione  
 (citare le forme alternative 
di valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studen ti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisire  

Ore 
Valore 
parziale 
dei CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessi
vo 

seguire le lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), i labor., i 
seminari (S)  

1-5 30 1,1 50% 

esposizioni orali 
(Relazione in classe su una 
tematica di rilevante 
interesse ecologico a scelta 
dallo studente) 

1-5 20 0,7 25% 

verifiche parziali (orali o 
scritte) 

    

esame (orale, scritto, 
pratico)  

1-5 34 1,2 25% 



Capacità di esporre in 
modo chiaro le tematiche 
principali del corso. 
Conoscenze di base di 
ecologia, capacità di 
divulgazione. 

totale 84 2 100%  

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):  

Obblighi degli studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve:  
1. Frequentare le lezioni 
2. Presentare una relazione davanti agli altri studenti su una 
tematica scelta durante il corso 
3. Sostenere l'esame finale 

 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å ÄÅÌÌÅ 
verifiche parziali  

Vengono regolarmente pubblicati  sul sito web dell'Università e da 
parte dell'ufficio ISVU, all'inizio dell'anno accademico 

 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento      

Bibliografia  

Testi d'esame:  
Pierluigi Malavasi, Pedagogia verde - Educare tra ecologia 
dell'ambiente ed ecologia umana, La Scuola, Brescia, 2008  
Mortari Luigina, Per una pedagogia ecologica. Prospettive teoriche e 
ricerche empiriche sull'educazione ambientale, La Nuova Italia, 
Firenze, 2001 
 
Letture consigliate :  
'ÌÁÖÁéȟ 6Ȣ 5ÖÏÄ Õ ÇÌÏÂÁÌÎÕ ÅËÏÌÏÇÉÊÕȢ :ÁÇÒÅÂȡ (ÒÖÁÔÓËÁ ÓÖÅÕéÉÌÉĤÎÁ 
ÎÁËÌÁÄÁȟ -ÉÎÉÓÔÁÒÓÔÖÏ ÚÁĤÔÉÔÅ ÏËÏÌÉĤÁ É ÐÒÏÓÔÏÒÎÏÇ ÕÒÅíÅÎÊÁȟ 0ÕéËÏ 
ÏÔÖÏÒÅÎÏ ÕéÉÌÉĤÔÅȟ ςππρȢ  
"ÌÁÔÁÒÉçȟ :Ȣ "ÉÏÌÏĤËÉ ÌÅËÓÉËÏÎ ςȟ !ÌÆÁȟ ςππωȢ  
2ÏÇÅÒÓȟ %Ȣ +Ȣ :ÅÌÅÎÉ ÐÒÉÒÕéÎÉË ȡ ÓÖÁËÉ ÄÁÎ ÚÁ ÚÄÒaviji planet. 
Planetopija. Zagreb, 2008. 
3ÐÒÉÎÇÅÒȟ /Ȣ %ËÏÌÏĤËÉ ÌÅËÓÉËÏÎȢ -:/05Ȣ "ÁÒÂÁÔȟ :ÁÇÒÅÂȟ ςππρȢ 
3ÐÒÉÎÇÅÒȟ /Ȣ /ÔÒÏÖÁÎÉ ÍÏÄÒÏÚÅÌÅÎÉ ÐÌÁÎÅÔȡ ÐÒÉÒÕéÎÉË ÉÚ ÅËÏÌÏÇÉÊÅȟ 
ÅËÏÔÏËÓÉËÏÌÏÇÉÊÅ É ÚÁĤÔÉÔÅ ÐÒÉÒÏÄÅ É ÏËÏÌÉĤÁȢ -ÅÒÉÄÉÊÁÎÉȢ 3ÁÍÏÂÏÒȟ 
2008. Uzelac V. i StaÒéÅÖÉç )Ȣ $ÊÅÃÁ É ÏËÏÌÉĤȢ !ÄÁÍÉçȢ 2ÉÊÅËÁȟ ρωωω 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento  

42125 TOMGKT   
Nozioni teoriche di didattica della comunicazione orale  

Nome del docente  
Nome dell'assistente  
(con collegamento alla 
pagina web...) 

 
doc. ÄÒȢÓÃȢ ,ÏÒÅÎÁ ,ÁÚÁÒÉç 

Corso di laurea  Corso professionale triennale di Laurea in Educazione Prescolare 

Status 
dell'insegnamento  

Obbligatorio  
 

Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale triennale  

Semestre 
Estivo 
 

Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

Aula 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

italiano 

Valore in CFU 4 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

15 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

.ÏÎ ÃÉ ÓÏÎÏ ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÉ ÄÁ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ ÐÅÒ ÌȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÄÅÌ ÃÏÒÓÏ ÄÉ 
insegnamento. 

Correlazione 
dell'insegnamento  

L'insegnamento è la base per i corsi successivi Didattica della 
comunicazione orale I e II ed è in correlazione con tutte le altre 
didattiche nonché con le materie di carattere pedagogico e 
psicologico. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

L'obiettivo generale  del corso è far apprendere agli studenti le 
nozioni teoriche di base sulla didattica della comunicazione orale, 
farli diventare consapevoli dell'importanza del loro lavoro nello 
sviluppo linguistico e cognitivo di un bambino e abilitarli a saper 
agire in tutte le fasi tipiche di un processo lavorativo. 

Competenze attese 

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:  
1. riconoscere i bisogni dei bambini di diverse età 
2. sapersi destreggiare in tutte le situazioni in modo 

opportuno con responsabilità, autonomia e  controllo 
3.    osservare e ascoltare i bambini per cogliere e analizzare i 
loro  
       segnali verbali e non verbali 
4.    stendere un seminario  
5.    esporre a voce davanti ad un uditorio 



Argomenti del corso  

- Lo sviluppo linguistico e comunicativo del bambino nella scuola 
dell'infanzia 

- Il linguaggio non verbale dei bambini 
- Le forme di comunicazione tra i bambini nella scuola dell'infanzia 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attiv it à degli studenti  
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), i 
laboratori, i seminari 
(S) 

1-5 22,5 0,5 10% 

lavori scritti 
(seminario) 

4 40 1 30% 

esposizioni orali  5 25 1 30% 

esame orale 1-3 24,5 1,5 30% 

totale 112 4 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 
 
L'attività durante le lezioni  viene valutata nel modo seguente: 
       0% = Non frequenta le lezioni. 
       2% = Frequenta le lezioni, ma non partecipa alle esercitazioni, 
ovvero non esegue i compiti assegnati più di 2 volte.  
       4% = Esegue le esercitazioni, ma con molti errori che stenta a          
correggere.  
       6% = Esegue le esercitazioni con errori di lieve entità.  
       8% = Esegue regolarmente le esercitazioni senza errori. 
Partecipa           volentieri alle attività didattiche.  
     10% = Dimostra un alto grado di interesse per la materia        
ÄȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏȟ î ÓÅÍÐÒÅ ÐÒÅÐÁÒÁÔÏȾÁȠ Ðone domande e    
problematizza i contenuti trattati; porta materiali nuovi interessanti 
per il corso.  
 
Il lavoro di seminario  si divide in due parti e si valuta nel modo 
seguente: 
      La stesura del seminario (30%):  
      0% = Il seminario non è stato eseguito 
      6% = Il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, ma i 
contenuti non sono focalizzati, mancano le parti della struttura di un 
seminario, la quantità e la qualità delle fonti usate è insufficiente.           
       12% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle 
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è casuale 
e accessoria. Inoltre, il seminario contiene molti errori linguistici 
(lessico           impreciso o generico, errori morfosintattici e ortografici, 
ÅÒÒÏÒÉ ÎÅÌÌȭÕÓÏ ÄÅÌÌÁ ÐÕÎÔÅÇÇÉÁÔÕÒÁɊȢ 
        18% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle 
fonti usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è 
incompleta. Il seminario contiene errori linguistici e strutturali non 
trascurabili.  
        24% = Il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le 
informazioni chiave, la documentazione e le fonti usate sono 
soddisfacenti, ma manca di creatività personale. 



        30% = Il seminario è linguisticamente corretto, la scelta delle 
ÆÏÎÔÉ î ÁÃÃÕÒÁÔÁ Å ÒÉÃÃÁ ÅÄ î ÐÒÅÓÅÎÔÅ ÕÎȭÉÍÐÒÏÎÔÁ ÐÅÒÓÏÎÁÌÉÚÚÁÔÁȢ  
 
      La presentazione del seminario (30%):  

 0% = La preparazione della presentazione non è stata eseguita 
        6% = La presentazione dei contenuti manca di organicità e 
coerenza. Nel presentare i contenuti agli studenti si nota una scarsa 
padronanza della lingua e/o mancanza di efficacia espositiva.  
     12% = Nella presentazione riporta molti errori linguistici (che non 
si possono attribuire alla disattenzione) e mette poco cura e impegno 
nell'esporre.  
     18% = L'esposizione è accettabile, ma la presentazione dei 
contenuti è disordinata e incoerente. 
     24%= Nella presentazione non ci sono errori linguistici, 
ÌȭÅÓÐÏÓÉÚÉÏÎÅ î ÐÒÅÃÉÓÁȟ ÃÈÉÁÒÁ Å ÃÏÎÃÉÓÁȟ ÍÁ ÓÅÎÚÁ ÁÐÐÏÒÔÉ creativi 
personali. 
     30% = LȭÅÓÐÏÓÉÚÉÏÎÅ î ÐÒÅÃÉÓÁȟ ÃÏÒÒÅÔÔÁ Å ÃÈÉÁÒÁ Å ÃÏÎÔÉÅÎÅ ÇÉÕÄÉÚÉ 
personali pertinenti e fondati. 
 
L'esame finale orale  si valuta nel modo seguente: 
         da 0 a 5 risposte esatte               =  0% del voto 
 6 risposte esatte  = 6% del voto 
 7 risposte esatte  = 12% del voto 
 8 risposte esatte                = 18% del voto 
 9 risposte esatte  = 24% del voto 
 10 risposte esatte               =  30%  del voto 
 
Secondo il Regolamento sulla valutazione  il voto finale si ottiene 
nel modo seguente: 
A = 90 - 100%   5 (ottimo)                = 89 - 100% 
punteggio 
B = 80 - 89,9%  4 (molto buono)  = 76 - 88% 
punteggio 
C = 70 - 79,9%  3 (buono)                = 63 - 75% punteggio 
D = 60 - 69,9%  2 (sufficiente)               = 50 - 62% 
punteggio 
E = 50 - 59,9% 
 

Obblighi degli 
studenti  

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve 
partecipare attivamente alla realizzazione dell'insegnamento, 
preparare un seminario in forma cartacea sul tema concordato 
inerente alla didattica della comunicazione orale e presentarlo 
durante le lezioni. Superare l'esame finale orale. 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

!ÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÖÅÎÇÏÎÏ ÅÓÐÏÓÔÉ ÓÕÌÌÅ ÐÁÇÉÎÅ ×ÅÂ 
ÄÅÌÌȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛȢ 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnam ento    

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle 
assenze (circa 4) che non è necessario giustificare. In caso di 
ÕÎȭÁÓÓÅÎÚÁ ÍÁÇÇÉÏÒÅ ÖÉÅÎÅ Á ÍÁÎÃÁÒÅ ÉÌ ÄÉÒÉÔÔÏ ÁÌÌÁ ÆÉÒÍÁ Å ÄÉ 
conseguenza il corso di insegnamento deve essere iscritto 
nuovamente. Gli studenti sono tenuti a eseguire i seminari da 



consegnare alla docente per la correzione. A correzione avvenuta i 
seminari devono essere presentati oralmente davanti agli altri 
studenti. Alla fine del semestre si accede all'esame finale orale 
(massimo 4 appelli) soltanto se nel corso del semestre è stato 
ottenuto il  30% del voto finale. Il voto finale complessivo comprende 
É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ 
della stesura e della presentazione del lavoro di seminario e 
ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅ ÏÒÁÌÅȢ  

Bibliografia  

Testi d'esame:  
De Bartolomeis, F. (1990) Il bambino dai tre ai sei anni e la nuova 
scuola infantile, La Nuova Italia, Firenze (pp.39-350) 

AA.VV. (2001) Entrare al nido a piccoli passi, Edizioni junior, 
Bologna (5-156)  

Letture consigliate:  
Bonfiglioli, R., Volpicella, A. (1992) Manuale di didattica per la 
scuola materna, Editori Laterza, Bari. 

-ÁÔÔÉÏÌÉȟ 3Ȣȟ 0ÒÁÔÅÌÌÉȟ -Ȣ ɉςπππɊ ,ȭÉÎÓÅÇÎÁÎÔÅ ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÚÁÔÏȟ ) ÓÁÐÅÒÉ 
editrice, Chiaravalle (AN). 

Orsolini, M., Pontecorvo, C. (a cura di) (1991) La costruzione del 
testo scritto nel bambino, La Nuova Italia, Firenze. 

Boschini, T., Fassini, C., Taglioretti, I. Milani, D., Caccia, M. (1992) 
Progettare e ricercare nella scuola dell'infanzia ɀ guida didattica, 
Carlo Signorelli Editore, Milano. 

Serallegri Radi, I. (1988) Progetto guida (Guida didattica per la 
scuola d'infanzia con progetti e percorsi integrati), vol.1, Raffaello 
Editrice, Ancona. 

Bronckart, Malrieu, Siguan Soler, Sinclair de Zwart, Slama-Cazacu, 
Tabouret-Keller, (1979) Genesi della parola, Armando Editore, 
Roma. 

Vianello, R. (1995) Psicologia dello sviluppo, Edizioni Junior, 
Bergamo. 

Bibliografia di supporto:  

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamen to 

NOZIONI TEORICHE DI DIDATTICA 

AMBIENTALE E PROTOMATEMATICA 

Nome del docente  
Nome dell'assistente  
(con collegamento alla 
pagina web...) 

ÄÏÃȢ ÄÒȢÓÃȢ 3ÎÊÅĿÁÎÁ .ÅÖÉÁ -ÏéÉÎÉç 

Corso di laurea  Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare  

Status 
dell'insegnamento  

Obbligatorio  
Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 

Semestre Estivo 
Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

aula 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Lingua italiana 

Valore in CFU 4 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezion
i 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

15 0 15 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

,ȭÉÓÃÒÉÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÉÎÓÅÇÎÁÍÅÎÔÏ ÎÏÎ ÒÉÃÈÉÅÄÅ ÄÉ ÓÏÄÄÉÓÆÁÒÅ Á ÎÅÓÓÕÎÁ 
ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÅ ÓÐÅÃÉÆÉÃÁ ÁÌÌȭÉÎfuori di essere studente regolare del 
secondo anno di corso. 

Correlazione 
dell'insegnamento  

L'insegnamento è in correlazione con il corso  di Didattica 
ambientale e protomatematica, con tutte le altre didattiche nonché 
con le altre materie a carattere pedagogico e psicologico. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

Conoscere, comprendere e analizzare l'importanza delle attività 
logico-matematiche e di ricerca per lo sviluppo del bambino in età 
prescolare e acquisire gradualmente autonomia nell'applicazione di 
metodologie didattiche di insegnamento adeguate al contesto e 
all'età del bambino. 

Competenze attese 

1. interpretare correttamente i contenuti riguardanti 
l'apprendimento dei concetti protomatematici e ambientali 
nell'età prescolare 

2. analizzare correttamente le nozioni psicologiche acquisite sullo 
sviluppo del pensiero logico-matematico del bambino 

3. analizzare criticamente i concetti di numero, misura e  tempo in 
vista della loro presentazione ai bambini 

4. comprendere e analizzare criticamente le operazioni logiche 
utili nella formazione dei concetti 

5. comprendere il concetto di curricolo integrato 



6. svolgere ricerche bibliografiche di minore portata  

Argomenti del corso  

- Concezioni attuali sull'apprendimento di concetti 
protomatematici e ambientali dei bambini 

- Le teorie psicologiche sullo sviluppo dei concetti 
protomatematici nell'età prescolare 

- Lo sviluppo del pensiero logico-matematico nell'età 
prescolare 

- Gli argomenti del curricolo protomatematico: aspetti  e 
problematiche 

- Il concetto di numero: aspetto ricorsivo, cardinale, ordinale, 
numero codice, numero misura, numero cifra 

- Le misure e la misurazione 
- La formazione dei concetti in età prescolare 
- Le attività logiche utili nella formazione dei concetti: unione, 

classificazione, corrispondenza, seriazione, ordinamento 
- Il concetto di tempo: orientamento, strutturazione, relazioni 

temporali 
- Il gioco come strategia fondamentale nell'apprendimento di 

concetti protomatematici e ambientali. 
 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifi ca e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % massima 
del voto 
complessivo  

seguire attivamente le 
lezioni (L), le 
esercitazioni (E ), i 
laboratori, i seminari 
(S) 

1.-6. 28 1 10% 

consegne (compiti e 
attivit à didattiche in 
aula, nei laboratori) 

1.-6. 16 0,6 10% 

lavori scritti 
(seminario) + 
esposizione orale 

1.-6. 28 1 30% 

esame scritto 1.-6. 40 1,4 50% 

totale 112 4 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 
Il lavoro di seminario  si valuta nel modo seguente: 

0% =  Il seminario non è stato eseguito. 

6%  = Il seminario è stato eseguito in lieve ritardo o in tempo, ma i 
contenuti non sono focalizzati, la presentazione dei contenuti 
manca di organicità e coerenza, la quantità e la qualità delle fonti 
usate è insufficiente. Nel presentare i contenuti ai compagni si 
nota una scarsa padronanza della lingua e/o mancanza di 
efficacia espositiva. 

12% = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle fonti 
usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è casuale e 
accessoria. Inoltre, il seminario contiene molti errori linguistici 
(lessico impreciso o generico, errori morfosintattici e ortografici, 



errori nell'uso della punteggiatura).  La presentazione è 
mediocre. 

18%  = Il seminario è stato eseguito in tempo, la quantità delle fonti 
usate è accettabile, ma la selezione delle informazioni è 
incompleta, la presentazione dei contenuti è disordinata e 
incoerente. Il seminario contiene errori linguistici e strutturali 
non trascurabili. L'esposizione orale è sufficiente.   

24%  = Il seminario è stato eseguito in tempo, presenta le informazioni 
chiave, la documentazione e le fonti usate sono soddisfacenti, 
l'esposizione è precisa, corretta e chiara, ma senza apporti 
creativi personali. La presentazione è chiara e concisa. 

30%  = Il seminario è adeguato alla consegna, è linguisticamente 
corretto, la scelta delle fonti è accurata e ricca, l'esposizione è 
precisa, corretta e chiara e contiene giudizi personali pertinenti 
e fondati. 

 

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa deve:  
1. partecipare attivamente alle lezioni  
2. preparare ed esporre con successo un seminario  
3. sostenere l'esame finale. 
oppure  
1. portare all'esame un libro in più  rispetto ai testi obbligatori 
indicati dalla docente 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e sul portale dell'ISVU. 
Le verifiche parziali possono essere concordate se tutto il gruppo di 
studenti si impegna a sostenerle. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

La frequenza delle lezioni è obbligatoria . Si tollera il 30% delle assenze 
(circa 3) che non è necessario giustificare. Per poter accedere all'esame 
finale è necessario ottenere una quantità minima di punteggio (almeno 
30), per cui anche la frequenza delle lezioni è un elemento importante 
nella somma totale. Gli studenti/esse sono tenute ad eseguire il seminario 
da consegnare alla docente per la correzione. A correzione avvenuta il 
seminario deve essere presentato oralmente agli altri studenti/esse. 

Alla fine del semestre si accede all'esame finale scr itto  che si terrà nella 
sessione estiva o autunnale (al massimo 4 appelli) soltanto se nel corso 
del semestre è stato ottenuto il  30% del voto. Il voto finale complessivo 
ÃÏÍÐÒÅÎÄÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ 
lezioni, dÅÌ ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ  

Bibliografia  

Testi d'esame:  
L. Cannizzaro, P. Crocini, P. Mazzoli, (2000), Numeri: conoscenze e 
competenze, edizioni junior, Bologna 

Letture consigliate:  
1. A. M. Bontempi, (1990), Il pensiero logico del bambino, proposte 

operative e attività di sviluppo,  Editrice La Scuola, Brescia 
2. Battista Quinto Borghi, Crescere con i laboratori, ed. Junior 
3. R. Green, V.J. Laxon, Lo sviluppo del concetto di numero, Ed. La 

Scuola, Brescia 
Bibliografia di supporto:  



Gli orientamenti programmatici del 1991 
Le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia 
Riviste per la scuola dell'infanzia 

 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI... 

Codice e denominazione 
dell'insegnamento 

NOZIONI TEORICHE DI DIDATTICA DELLA CINESIOLOGIA  

Nome del titolare della 
materia 
Nome dell'assistente 

dott. Francesco D'Angelo 
Sandra Vido, assist. 

Corso di laurea Laureaprofessionale in Educazione Prescolare 

Status dell'insegnamento Obbligatorio  
Livello 
dell'insegnamento 

Professionale, 
triennale 

Semestre Estivo 
Anno del corso di 
laurea 

2° 

Luogo della realizzazione 
(aula, scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

AULA 
Lingua (altre lingue 
possibili) 

ITALIANO 

Valore in CFU 3 
Ore di lezione al 
semestre 

Lezioni Seminari 

15 15 

Condizioni da soddisfare per 
poter iscrivere e superare 
l'insegnamento  

 Essere iscritti regolarmente al secondo anno di corso. 

Correlazione 
dell'insegnamento 

L'insegnamento è in stretta correlazione con il corso di 
ȵ#ÉÎÅÓÉÏÌÏÇÉÁȰ Å ÃÏÎ ÔÕÔÔÅ ÌÅ ÄÉÄÁÔÔÉÃÈÅȟ ÎÏÎÃÈî ÃÏÎ ÌÅ ÄÉÓÃÉÐÌine 
pedagogiche e psicologiche. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Sviluppare le competenze professionali necessarie per 

l'applicazione di metodologie esecutive e di forme organizzative nel 

campo della cultura cinesiologica. Stendere un progetto per 

l'educazione motoria del bambino rispettando le regole dello 

sviluppo fisico. 

Competenze attese 

1) Spiegare e analizzare il movimento dei bambini negli anni della 
scuola dell'infanzia 

2) Descrivere e analizzare i risultati della scienza del movimento 
per un'adeguata educazione motoria 

3) Conoscere le basi didattiche e metodologiche in campo 
cinesiologico per l'età prescolare  

4) Argomentare l'applicazione degli esercizi nell'insegnamento 
pratico 

5) Programmare le attività nel campo dell'educazione motoria 
per i bambini in età prescolare 

Argomenti del corso  

,ȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÅÌÌͻÁÚÉÏÎÅ ÍÏÔÏÒÉÁ ÐÅÒ É ÂÁÍÂÉÎÉ ÉÎ ÅÔÛ ÐÒÅÓÃÏÌÁÒÅȢ )Ì 

movimento come componente dello sviluppo della persona e come 

fattore della sua educazione. 

Concetto e costruzione dello schema corporeo.  

Le unità di base del movimento, gli schemi motori dinamici, la 

coordinazione oculo-manuale e segmentaria, lo sviluppo della 

coordinazione dinamica generale.  

L'organizzazione spazio-temporale, le relazioni con gli oggetti e con 

gli altri. Interiorizzazione spaziale e spazio-temporale.  

 Elaborazioni motorio-ritmico -musicali. Il gioco motorio e la sua 

funzione educativa.  



Definizione degli obiettivi da raggiungere con gli esercizi motori. 

 Verifica degli apprendimenti nel campo dell'educazione motoria. 

Influenza degli esercizi fisici sull'organismo del bambino.  

 Le indicazioni ministeriali croate per i curricoli scolastici della 
scuola dell'infanzia  

Attività pianificate, metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, modalità di 
verifica e valutazione  
 (citare le forme alternative di 
valutazione tra gli obblighi 
degli studenti) 

Attività degli studenti   
 

Compet. 
da 

acquisire  
Ore 

Valore 
parziale 
dei CFU 

% massima 
del voto 

complessivo  

seguire le lezioni (L) 1-5 22 0,8 20 

esposizioni orali 
(Esposizione pertinente 
e linguisticamente 
corretta di seminari) 

1-5 10 0,4 10 

verifiche parziale scritta 1-3 12 0,5 20 

esame scritto 1-5 40 1,3 50 

totale 84 3 100 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 
8. pertinenza delle risposte scritte 
9. livello dell'analisi, sintesi, eventualmente della riflessione ed 

elaborazione 
10. uso della terminologia specifica 
11. interpretazione didattico-metodologica degli esercizi motori 

Obblighi degli studenti  

Per ottenere la valutazione finale bisogna: 
a.partecipare alle lezioni, ponendo domande di chiarimento ed 

approfondimento, esprimendo osservazioni e pareri, 
collaborando e dialogando in modo pertinente con il docente e 
gli altri studenti  

b.preparare ed esporre un lavoro di seminario 
c.sostenere una verifica parziale 
d.sostenere l'esame scritto 

!ÐÐÅÌÌÉ Äȭesame e delle 
verifiche parziali  

!ÌÌȭÉÎÉÚÉÏ ÄÅÌÌȭÁÎÎÏ ÁÃÃÁÄÅÍÉÃÏ ÖÅÎÇÏÎÏ ÅÓÐÏÓÔÉ ÓÕÌÌÅ ÐÁÇÉÎÅ ×ÅÂ 
ÄÅÌÌȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛȢ 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
Silvio Dorigo. Appunti di Nozioni di Didattica della Cinesiologia in 
età prescolare, Trieste, 2015  
Letture con sigliate : 
3ÉÌÖÉÏ $ÏÒÉÇÏȢ 0ÅÒ ÕÎȭÅÄÕÃÁÚÉÏÎÅ ÍÏÔÏÒÉÁ Å ÃÏÒÐÏÒÅÁ ÄÁÉ σ ÁÇÌÉ ρρ 

anni tra scuola e istituzioni motorio pre sportive. Battello 

Stampatore. Trieste. 2012 

Giuliana Pento (a cura di), Muoversi per...piacere, Edizioni Junior, 

Azzanoi San Paolo (BG), 2003 

Bibliografia di supporto : 

Elena Conti- Bruno Mongiat, Schemi motori di base, CONI Friuli 

venezia Giulia, Trieste, 2004 

Lorenza Milani (a cura di) A Corpo libero. Mondadori Università, 

Milano, 2010  

J.Le Boulch, Verso una scienza del movimento umano ɀ Armando 

ed., Roma 

P.Vayer, Educazione psicomotoria nell'età scolastica ɀ Armando ed., 

Roma 

  



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO DI 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento  

51876 KKULT4            
#ÕÌÔÕÒÁ ÃÉÎÅÓÉÏÌÏÇÉÃÁ τ Ⱦ +ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÁ ËÕÌÔÕÒÁ τ 

Nome del docente  :ÌÁÔËÏ 4ËÁÌéÅÃ, lettore superiore 

Corso di laurea  Laurea triennale professionale in Educazione Prescolare        

Status 
dell'insegnamento  

Obbligatorio  
Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 

Semestre Invernale 
Anno del 
corso di 
laurea 

I 

Luogo della 
realizzazione  (aula, 
scuola tirocinante, 
ÌÅÚÉÏÎÅ ÁÌÌȭÁÐÅÒÔÏȢȢȢɊ 

palestra, lezioni 
all'aperto nei campi 
della città di Pola, sui 
percorsi in natura 
dell'Istria e della 
Croazia 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

lingua croata 

Valore in CFU 1 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

0 30 0 

Prerequisiti per 
iscrivere 
l'insegnamento  

Conoscenze motorie di base acquisite nel corso dei gradi d'istruzione 
precedenti e livello di capacità motorie e funzionali adeguate all'età.  

Correlaz ione 
dell'insegnamento  

La cultura cinesiologica è in correlazione diretta con le discipline 
cinesiologiche e con quelle psico-pedagogiche. Contribuisce ad 
aumentare il livello di qualità e rendere più completo e attuale il corso di 
laurea in educazione prescolare. Aumenta la qualità della vita e 
ÐÒÏÍÕÏÖÅ ÌȭÁÕÔÏÓÔÉÍÁ ÄÅÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ Å ÉÌ ÌÏÒÏ ÓÕÃÃÅÓÓÏ ÎÅÇÌÉ ÓÔÕÄÉȢ 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento  

Obiettivo generale del corso è sviluppare e mantenere uno stato di 

salute e benessere fisico e psichico qualitativamente alto e influire in 

modo positivo sulle caratteristiche antropologiche degli studenti, sulle 

loro capacità motorie e sulle funzioni cognitive, mediante una regolare e 

ÃÏÓÔÁÎÔÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÁȢ 3ÖÉÌÕÐÐÁÒÅ ÎÅÇÌÉ ÓÔÕÄÅÎÔÉ ÌȭÁÂÉÔÕÄÉÎÅ a un 

sereno e consapevole rapporto con il proprio corpo e con gli altri, 

nonché la necessità del movimento nella vita quotidiana. 

Competenze attese 

Dopo aver seguito il corso gli studenti saranno in grado di:  

6. applicare le conoscenze teoriche e i principi metodologici 

ÁÃÑÕÉÓÉÔÉ ÎÅÌÌȭÅÓÅÃÕÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÓÉÎÇÏÌÅ ÁÔÔÉÖÉÔÛ ÍÏÔÏÒÉÅ  

7. Usare i movimenti di base per superare ostacoli, orientarsi nello 

spazio, manipolare gli attrezzi; usare correttamente le strutture 

ÄÉ ÍÏÖÉÍÅÎÔÏ ÄÉ ÂÁÓÅ ÄÅÌÌȭÁÔÌÅÔÉÃÁȟ ÄÅÌÌÁ ÇÉÎÎÁÓÔÉÃÁ ÓÐÏÒÔÉÖÁȟ ÄÅi 

giochi sportivi, del nuoto, dei giochi (semplici, a staffetta, di 

squadra). 
8. analizzare e valutare le abilità nel campo dell'attività motoria 



9. ÃÏÎÏÓÃÅÒÅ ÌÅ ÒÅÇÏÌÅ ÄÉ ÕÎȭÁÌÉÍÅÎÔÁÚÉÏÎÅ ÓÁÎÁ ÎÏÎÃÈï 

ÌȭÉÍÐÏÒÔÁÎÚÁ ÄÉ ÅÖÉÔÁÒÅ ÌÅ ÓÏÓÔÁÎÚÅ ÄÁÎÎÏÓÅ ÁÌÌÁ ÐÒÏÐÒÉÁ 

salute (droga, alcool, fumo) 

10. argomentare l'importanza di una costante attività motoria 

nel corso di tutta la vita per il mantenimento della salute e 

del benessere fisico- usare gli schemi motori statici e dinamici 

ÉÎÄÉÓÐÅÎÓÁÂÉÌÉ ÁÌ ÃÏÎÔÒÏÌÌÏ ÄÅÌ ÃÏÒÐÏ Å ÁÌÌȭÏÒganizzazione dei 

movimenti  
 

Argomenti del corso  

1. Esercizi di riscaldamento generali e specifici attraverso varie 

forme di attività motoria (con e senza attrezzi, con e senza 

accompagnamento musicale).  

2. Contenuti riguardanti la ginnastica sportiva: esercizi a corpo 

libero sui tappeti, esercizi sul cavallo con e senza maniglie, sugli 

anelli, sulle parallele, alla trave, alla sbarra, ecc.  

3. Giochi sportivi: pallacanestro (acquisizione delle tecniche e delle 

regole di gioco, tattica, gioco). 

4. Contenuti di atletica: corsa (corsa veloce a brevi distanze), corsa 

campestre. 

5. 6ÅÒÉÆÉÃÁ ÄÅÌÌȭÁÂÉÌÉÔà di nuoto. Contenuti - stili di nuoto: stile rana, 
stile libero, stile crawl, crawl sul dorso, soccorso di nuotatori in 
difficoltà ). 

6. Passeggiate in natura e arrampicate in montagna. 

 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  
 (citare le forme 
alternative di 
valutazione tra gli 
obblighi degli studenti) 

Attivit à degli studenti   
(cancellare le opzioni 
non scelte)  

Compet. 
da 
acquisir
e 

Ore 

Valore 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le esercitazioni, 
le attivit à in palestra e 
la valutazione delle 
stesse 

1.-6. 22 0,8 80% 

lezioni all'aperto, gite 1.-6. 3 0,2 20% 

totale 28 1 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione):  
Si valuta l'attività durante le lezioni, le abilità  motorie e i risultati dei 

test sulle abilità motorie e funzionali. 

Obblighi degli 
studenti  

Per ottenere la valutazione finale, lo studente/la studentessa 
deve: 
 
1. frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali, usare 
abbigliamento sportivo e calzature pulite: scarpe da ginnastica da 
palestra, calze di cotone, maglietta sportiva bianca, pantaloncini 
sportivi o tuta da ginnastica. 
2. essere attivi/e durante le lezioni, migliorare le abilità motorie 
acquisite e colmare le lacune nelle conoscenze motorie non 
assimilate durante i gradi dell'istruzione precedente.  



3. per sicurezza personale e dei compagni/e, nel corso delle 
lezioni è vietato portare gioielli  di qualsiasi genere (orologio, 
collana, braccialetto, anello, orecchini o piercing su qualsiasi parte 
del corpo, mentre i capelli lunghi devono essere raccolti e legati). 
4. partecipare alle uscite sia gite che camminate in natura sia 
pianeggiante che montana nonché alla Giornata sportiva della 
Facoltà di Scienze della Formazione (Scoglio dei frati alla fine 
dell'anno accademico). 
5. Durante il processo di apprendimento gli studenti/esse saranno 
seguiti e valutati e, per un voto finale positivo, devono ottenere 
una valutazione positiva di tutti gli elementi.  
6. La frequenza delle lezioni deve essere regolare e attiva. Si tollerano 4 
assenze in tutto che non compromettono il diritto alla firma del docente 
e all'iscrizione del voto.   

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
dell e verifiche 
parziali  

Si definiscono all'inizio dell'anno academico e si pubblicano sulle 
pagine web dell'Università e nell'ISVU. 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

- Per la verifica del grado di sviluppo delle abilità motorie 
verranno usati test standardizzati (test per la forza, la velocità, 
la coordinazione e la flessibilià), test delle abilità funzionali 
(corsa dei 1200 m), test delle conoscenze motorie (nel corso 
delle lezioni) e verifica della capacità di nuotare usando le 
tecniche natatorie di base.  

- Gli studenti/esse che hanno problemi di salute di qualsiasi 
genere, sono tenuti a portare subito all'inizio dell'anno 
accademico la documentazione medica appropriata e il 
giudizio del medico curante che dimostri il loro stato di salute 
e la necessità di un esonero parziale o totale dalle attività 
fisiche. 

- L'orario delle consultazioni sarà fissato all'inizio di ogni 
semestre dell'anno accademico (dopo la pubblicazione 
dell'orario delle lezioni). 

Bibliografia  

Testi d'esame:  
Lo studio di una bibliografia specifica non è obbligatorio. 

Letture consigliate:  
1. Vladimir Findak: Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u 
ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωυȢ 
ςȢ 6ÌÁÄÉÍÉÒ &ÉÎÄÁËȟ +ÒÅĤÉÍÉÒ $ÅÌÉÊÁȡ 4ÊÅÌÅÓÎÁ É ÚÄÒÁÖÓÔÖÅÎÁ ËÕÌÔÕÒÁ 
Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇoju. EDIP d.o.o., Zagreb, 2001. 
3. Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog 
ÐÏÄÒÕéÊÁ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ ÏÄÇÏÊÕ - Ministarstvo prosvjete, kulture 
É ĤÐÏÒÔÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωωρȢ 
τȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÅ ÖÊÅĿÂÅ É ÉÇÒÅ Õ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÏÍ 
ÏÄÇÏÊÕȢ £ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁ :ÁÇÒÅÂȟ ρωψςȢ 
υȢ !ÕÒÅÌÉÊÁ )ÖÁÎËÏÖÉçȡ 4ÊÅÌÅÓÎÉ ÏÄÇÏÊ ÄÊÅÃÅ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 
£ËÏÌÓËÁ ËÎÊÉÇÁȟ :ÁÇÒÅÂȟ ρωψψȢ 
φȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ )ÇÒÅ ÚÁ ÍÁÌÅ É ÖÅÌÉËÅȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 
6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 2ÉÊÅÃÉȟ ςππςȢ 



χȢ !ÌÅËÓÁÎÄÒÁ 0ÅÊéÉçȡ +ÉÎÅÚÉÏÌÏĤËÅ ÁËÔÉÖÎÏÓÔÉ ÚÁ ÄÊÅÃÕ ÐÒÅÄĤËÏÌÓËÅ 
É ÒÁÎÅ ĤËÏÌÓËÅ ÄÏÂÉȢ 3ÖÅÕéÉÌÉĤÔÅ Õ 2ÉÊÅÃÉ - 6ÉÓÏËÁ ÕéÉÔÅÌÊÓËÁ ĤËÏÌÁ Õ 
Rijeci, 2005. 
Bibliografia di supporto:  
-ÉÊÏ £ÉÍÕÎÉç - :ÁĤÔÏ ÎÅ ÐÕĤÉÔÉȩ Ⱦ :ÁÇÒÅÂȡ τ0ȟ ρωωφȢ 

 

  



INSEGNAMENTI OPZIONALI 

 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA PER L'INSEGNAMENTO 

Codice e 
denominazione 
dell'insegnamento 

118715 
Bilinguismo e plurilinguismo precoce 

Nome del docente  
Nome dell'assistente 

0ÒÏÆȢ ÄÒȢ ÓÃȢ 2ÉÔÁ 3ÃÏÔÔÉ *ÕÒÉç 

Corso di laurea Corso di Laurea professionale in Educazione Prescolare 

Status 
dell'insegnamento 

Opzionale         
Livello 
dell'insegna
mento 

Professionale, triennale 

Semestre Estivo 
Anno del 
corso di 
laurea 

II 

Luogo della 
realizzazione 

Aula 30/1  
(Via I. M. Ronjgov 1) 

Lingua 
(altre 
lingue 
possibili) 

Italiano (croato e 
inglese) 

Valore in CFU 2 
Ore di 
lezione al 
semestre 

Lezio
ni 

Esercitaz
ioni 

Seminari 

30 0 0 

Condizioni da 
soddisfare per poter 
iscrivere e superare 
l'insegnamento  

Non ci sono condizioni da soddisfare per poter iscrivere 
l'insegnamento.  

Correlazione 
dell'insegnamento 

Sociolinguistica, Psicolinguistica, Glottodidattica, Pianificazione e 
politica linguistica, Teoria delle lingue in contatto. 

Obiettivo generale 
dell'insegnamento 

Apprendere i concetti fondamentali e gli approcci teorici basilari 
nell'ambito dell'educazione e dell'acquisizione bilingue e 
plurilingue precoce. 

Competenze attese 

1. Definire e spiegare i concetti fondamentali, le forme e i 
metodi dell'educazione e dell'acquisizione bilingue e 
plurilingue precoce. 

2. Definire e spiegare gli approcci teorici contemporanei per 
lo studio del bilinguismo e plurilinguismo precoce. 

3. Riconoscere e spiegare le fasi dell'acquisizione linguistica 

e gli aspetti del processo di  pianificazione linguistica. 

4. Riconoscere e spiegare le specificità del bilinguismo 

croato-italiano in Istria, con particolare riferimento al 

bilinguismo e plurili nguismo precoce.  

Argomenti del corso  1. Introduzione concettuale e basi teoriche.  



2. Tipologie sociolinguistiche e psicolinguistiche del 
bilinguismo/plurilinguismo, con particolare riferimento al 
bilinguismo e plurilinguismo precoce. 

3. Sviluppo psicosociale, cognitivo e linguistico nell'ambito 
dell'acquisizione precoce di due o più codici linguistici. 

4. Metodi dell'educazione e dell'acquisizione/apprendimento 
bilingue/plurilingue.  

5. Approccio sociopsicologico allo studio del 
bilinguismo/plurilinguismo precoce.  

6. Approccio linguistico allo studio dei fenomeni 
sociolinguistici del contatto linguistico, con particolare 
riferimento al bilinguismo e plurilinguismo precoce. 

7. Bilinguismo e plurilinguismo nel territorio istriano, con 
particolare riferimento al bilinguismo e plurilinguismo 
precoce. 

8. Teoria delle funzioni linguistiche e comunicazione 
plurilingue e interculturale. 

Attivit à pianificate, 
metodi 
d'insegnamento e 
apprendimento, 
modalit à di verifica e 
valutazione  

Attivit à degli studenti   

Compet. 
da 

acquisir
e 

Ore 

Valor e 
parzial
e dei 
CFU 

 % 
massima 
del voto 
complessiv
o 

seguire le lezioni (L) 
1-4 

22,
5 

0,8 0% 

lavoro scritto 
(seminario) ed 
esposizione orale 

3-4 11 0,4 30% 

esame  
1-4 

22,
5 

0,8 70% 

totale 56 2 100% 

Spiegazioni ulteriori (i criteri della valutazione): 

Obblighi degli 
studenti  

Per poter sostenere l'esame, lo studente/la studentessa deve: 
1. Essere presente e partecipare attivamente alla lezione. La 
frequenza delle lezioni è obbligatoria. Si tollera il 30% delle 
assenze (4) che non è necessario giustificare.  
2. Preparare un lavoro di seminario, su temi scelti in accordo con 
il docente, da consegnare entro la data prestabilita per la 
correzione. A correzione avvenuta, i seminari devono essere 
presentati oralmente agli altri studenti/studentesse (esposizione 
di 15 minuti).  
3. Accedere e superare l'esame finale. Il voto finale complessivo 
ÃÏÍÐÒÅÎÄÅ É ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÏÔÔÅÎÕÔÉ ÎÅÌÌÁ ÖÁÌÕÔÁÚÉÏÎÅ ÄÅÌÌȭÁÔÔÉÖÉÔÛ 
ÄÕÒÁÎÔÅ ÌÅ ÌÅÚÉÏÎÉȟ ÄÅÌ ÌÁÖÏÒÏ ÄÉ ÓÅÍÉÎÁÒÉÏ Å ÄÅÌÌȭÅÓÁÍÅ ÆÉÎÁÌÅȢ 

!ÐÐÅÌÌÉ ÄȭÅÓÁÍÅ Å 
delle verifiche 
parziali  

Verranno indicati all'inizio dell'anno accademico (pagine web e 
ISVU). 

Informazioni ulteriori 
sull'insegnamento    

I materiali necessari per le lezioni e i lavori di seminario vengono 
pubblicati sulla piattaforma per l'e-learning. 




