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Introduzione
Abbiamo vissuto un periodo storico con la sfida della pandemia globale COVID-19. L'epidemia di COVID-19 
avrà un impa�o profondo e a lungo termine sulla salute e sul benessere dei più anziani. L'isolamento sociale e 
la solitudine sono i principali fa�ori di rischio che sono sta� collega� ad uno stato di salute fisica e mentale 
scadente. Gli esper� indicano che l'Arteterapia può svolgere un ruolo cruciale per prevenire le disfunzioni 
menzionate. L'arteterapia prevede l'uso di tecniche crea�ve come il disegno, la pi�ura, il collage, la 
colorazione o la scultura per aiutare le persone ad esprimersi ar�s�camente. Aiuta gli adul� più anziani ad 
esplorare le loro emozioni, migliorare l'autos�ma, alleviare lo stress, migliorare i sintomi di ansia e depressione 
e far fronte a mala�e fisiche o disabilità.Il proge�o Erasmus+ "ELISTAT: Arricchire la vita degli anziani 
a�raverso l'arteterapia",è stato sviluppato nell'ambito delle succitate circostanze e il proge�o è finanziato 
dalla Commissione europea e dall'Agenzia nazionale turca. E' a�uato da un consorzio di partner provenien� da 
5 paesi - Turchia, Romania, Italia, Portogallo e Francia.

Alla luce dei fa� cita�, il proge�o mira a facilitare l'applicazione delle tecniche di Arteterapia sugli adul� più 
anziani e sui loro assisten�, per garan�re il loro benessere mentale sopra�u�o durante i tempi di lockdown ed 
isolamento sociale.

Il proge�o mira anche ad aumentare le competenze ar�s�che e crea�ve degli educatori adul�, per renderli 
competen� nella pra�ca dell'arte terapia al fine di garan�re la salute emo�va e mentale degli anziani e dei 
caregivers a casa, nelle case di cura e negli ospizi.In questo ambito, il proge�o produrrà risulta� intelle�uali tra 
cui il curriculum e i moduli di formazione, la pia�aforma di e-learning e una serie di video e podcast. Il materiale 
di formazione, che è un altro risultato del proge�o, sosterrà i formatori adul� nell' a�uare il programma di 
formazione sviluppato. Questo documento, La guida del tutor, è la prima parte di ques� documen� 
gius�fica�vi.

In questo documento, troverai i seguen� elemen�.
Questo documento aiuterà i formatori a fornire una formazione per adul� di alta qualità, fornendo:
- strategie dida�che specifiche per i discen� adul�
- istruzioni de�agliate per ciascuna a�vità
- informazioni sulle a�rezzature necessarie
- strategie di controllo e di valutazione.
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Sezione 1 

Come iniziare
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e l'intervento corre�vo per gli studen� che 

sono troppo indietro. Nessuno si aspe�a che 

tu faccia l'impossibile, solo il tuo meglio.

2.A�ribu� efficaci per I tutor

Affinché le sessioni di tutoraggio siano efficaci, 

è essenziale stabilire una buona relazione tra il 

tutor e lo studente. Di solito, questa relazione 

viene creata rapidamente. Il successo di 

questa relazione rivela la personalità di ogni 

persona, ma mostra anche le qualità educa�ve 

del tutor. Alcune di queste qualità sono 

elencate di seguito:

Si pongono domande valide e aperte

Fare domande può essere efficace per 

formare una connessione, aumentare la 

fiducia, scoprire la conoscenza di un gruppo 

target e condividere esperienze; 

“Non puoi svolgere questa a�vità?”

“Sei molto bravo nell'arte, cosa ne pensi delle 

applicazioni ar�s�che?”

* I tutor efficaci bilanciano la conoscenza 

completa di un argomento specifico tramite il 

desiderio di aiutare gli altri, l'empa�a, il 

rispe�o proa�vo, crea�vo, paziente, l'onestà, 

l'entusiasmo e il senso dell'umorismo.

* Buoni Ascoltatori:

Un buon tutor dovrebbe avere grandi capacità 

di comunicazione per conne�ersi con i loro 

�rocinan� e condividere informazioni 

complesse in base alle loro esigenze. Hanno 

anche bisogno di avere una forte conoscenza 

1. Obie�vi e responsabilità del tutoraggio

Gli obie�vi sono dichiarazioni specifiche di 

inten� che focalizzano la nostra a�enzione e 

guidano i nostri sforzi. L'obie�vo della guida 

del tutor è quello di aiutare i gruppi target a 

superare le sfide della formazione e condurli 

a d  u n  a p p r e n d i m e n t o  a u t o n o m o  o 

indipendente. 

Nel corso delle nostre sessioni di tutoraggio, ci 

si aspe�a di:

1 .  p r o m u o v e r e  l ' i n d i p e n d e n z a 

nell'apprendimento

L'apprendimento indipendente comporta 

imparare come imparare. Ciò implica la 

responsabilizzazione dei gruppi target nel 

superare autonomamente i propri problemi di 

apprendimento.

2. sostenere gli studen� nel personalizzare il 

loro processo di apprendimento

Tu�e le persone imparano in modo diverso, 

m a  l e  m i g l i o r i  p ra � c h e  d i  s t u d i o  e 

comprensione possono essere ada�ate in 

base alle differenze individuali. I tutor efficaci 

sviluppano una "Teoria della mente" nei loro 

processi di pensiero e guidano il gruppo target 

nell' ado�are le strategie che preferiscono.

3. riconoscere ed onorare le nostre difficoltà e 

i nostri limi� come tutor 

Sostenere i gruppi target sui metodi di 

insegnamento alterna�vi, sulle risorse di 

supporto, trovare una nuova corrispondenza, 

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
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in�mo. Insieme alla storia medica, c'è bisogno 

di una storia sociale approfondita in grado di 

iden�ficare i  potenziali  problemi con 

l'ambiente familiare, il sistema di supporto, le 

risorse finanziarie e i vari stress che possono 

contribuire al problema medico. Una storia 

d iete�ca accurata è  par�colarmente 

importante se la persona deve seguire 

qualsiasi forma di dieta. Con l'età, c'è un 

naturale declino delle funzioni sensoriali, tra 

cui la vista, l'udito e il ta�o. Due terzi delle 

persone anziane fragili hanno problemi di 

vista e di udito. Inoltre, vi è un normale declino 

della destrezza e della resistenza fisica. 

L'o�anta per cento delle persone di età 

superiore ai 65 anni ha qualche forma di 

mala�a cronica.

- Strategie dida�che da considerare per gli 

anziani

S i  cons idera  l 'u�l izzo  d i  tecniche d i 

insegnamento specifiche quando si insegna la 

salute agli anziani. Alcuni di loro hanno 

sempre più difficoltà a capire frasi complesse, 

sono meno abili a ragionare e hanno problemi 

con la motricità. Bisogna fornire nuove 

informazioni ad un ritmo più lento rispe�o a 

quello per i pazien� più giovani; bisognerebbe 

parlare a bassa voce e lasciare tempo al 

paziente di assimilare e integrare il materiale 

co n c e � u a l e ;  t ra s co r re re  p i ù  te m p o 

ass imi lando  e  integrando  mater ia le 

conce�uale e so�olineando il concreto 

piu�osto che l'astra�o. È importante ridurre al 

minimo le distrazioni ambientali, sia per 

compensare eventuali perdite udi�ve legate 

delle diverse materie per garan�re che i 

�rocinan� imparino durante le loro sessioni.

* Mo�vatore/Incoraggiatore

* Conne�ersi con gli studen� e rassicurarli sul 

loro sviluppo, richiede un rafforzamento e un 

incoraggiamento posi�vi. Un piccolo elogio 

ben scelto può fare molto per stabilire la 

fiducia tra insegnante e allievo.

* Valutazione

Se un �rocinante sta per ricevere l'aiuto di cui 

ha bisogno, una linea aperta di comunicazione 

tra tutor e �rocinante è essenziale. Bisogna 

incoraggiarli ad essere sinceri e trasparen� 

sulle loro esigenze di apprendimento in modo 

che la divisione tra fiducia e abilità possa 

essere valutata. Una valutazione efficace delle 

loro richieste e sfide consen�rà a un istru�ore 

di iniziare con la strategia appropriata.

3.Preparazione e pianificazione

Consigli pra�ci per il tutoraggio

Valutare i bisogni di apprendimento per gli 

anziani

- Durante tu�e le fasi del processo di 

insegnamento-apprendimento (inclusa la 

v a l u t a z i o n e ,  l a  p i a n i fi c a z i o n e , 

l'implementazione e l'esaminazione), il tutor 

dovrebbe concentrare la sua a�enzione non 

solo sull'a�uale problema medico, ma anche 

sui problemi funzionali e psicosociali di fondo 

comunemente incontra� in età avanzata.  Una 

storia de�agliata è la parte essenziale della 

valutazione. Se gli anziani non possono essere 

informatori affidabili, è necessaria la presenza 

di un membro della famiglia o un amico 

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
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all'età sia per aiutare i pazien� a rimanere vigili 

e concentra�. L'apprendimento di gruppo può 

aiutare alcuni pazien� anziani ad aumentare le 

loro capacità di risoluzione dei problemi lega� 

a l la  sa lute .  Quando s i  sug ger iscono 

cambiamen� di s�le di vita, bisogna essere 

consapevoli del fa�o che mol� pazien� 

anziani sono cau� e non possono cambiare 

c o s ì  f a c i l m e n t e .  L ' i m p l i c a z i o n e 

dell'insegnamento paziente risiede nel 

dedicare più tempo all'insegnamento e fornire 

il materiale dida�co a piccoli step, in modo 

che il materiale possa essere integrato. 

Affinché un  p iano  d i  insegnamento-

apprendimento sia efficace, deve essere 

svolto per soddisfare i bisogni e gli s�li di vita 

dell'adulto più anziano, e affinché gli obie�vi 

siano reciprocamente acce�abili, la persona 

d e v e  e s s e r e  a � v a m e n t e  c o i n v o l t a 

nell'impostazione di ques� ul�mi. La capacità 

di aderire ai cambiamen� comportamentali 

previs�, dipende fortemente dai cambiamen� 

che il paziente considera importan�, da quelli 

che possono essere ada�a� al suo s�le di vita 

e  d a l l a  d i s p o n i b i l i t à  d i  r i s o r s e 

appropriate.Quando si pianifica l'educazione 

del paziente adulto- anziano, gli obie�vi 

dovrebbero essere individualizza� non solo in 

base alle esigenze della persona, ma anche su 

ciò che lui o lei sceglie di fare.

4. A�vità introdu�ve – Rompighiaccio 

1. I giochi rompighiaccio sono semplici a�vità 

che riscaldano i gruppi aiutando tu� a 

conoscersi, alleviare le ansie sociali e 

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
the commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

promuovere il legame di squadra. L'aspe�o 

ludico di ques� rompighiaccio perme�e alle 

persone di rilassarsi e diver�rsi mentre 

comunicano e collaborano.

2. Scultura Umana– Un modo per iniziare è 

parlare di spazio nega�vo e posi�vo. Chiedi ad 

un partecipante di creare una grande forma 

con molto spazio nega�vo.  Mostra cosa puoi 

costruire su quello spazio usandone uno 

nega�vo, in modo da conne�er� a quello 

studente  senza realmente toccarlo.  

Consen�re ai partecipan� di iniziare a 

costruire quella forma fino a quando non si 

considerano 'pron�'.  Ricorda loro di creare 

una forma in cui contenere il proprio peso e 

scegliere una posizione del corpo che possono 

mantenere per un certo numero di minu�, 

mentre altri costruiscono la scultura.  

Chiunque non sia coinvolto in questa scultura 

umana può suggerire un nome per essa.  

Ripe� questo processo più volte di seguito per 

consen�re a coloro che sono più �tuban�, di 

riscaldarsi e iniziare a sen�rsi al sicuro con 

essa.

3. Coro di Animali – Scegli una canzone 

popolare che tu� gli studen� potrebbero 

conoscere e falli cantare usando i versi degli 

animali.  Immaginate "Rema, Rema, Rema la 

tua barca" cantata da polli.  Si potrebbe anche 

fare un round con ciascun nuovo gruppo che 

inscena un animale diverso!

4. A�accato a te –Dì ai partner che devono 

muoversi collega� tra loro in qualche modo e 

non possono staccarsi. Dì loro il modo preciso 

in cui devono collegarsi (unendo i  
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gomi�,toccandosi i palmi, le spalle, le dita, la 

schiena ecc). Potres� lasciarli sperimentare il 

movimento comune o si potrebbe con�nuare 

la sfida, cambiando i livelli, aggiungendo un 

turno, facendo un par�colare movimento 

locomotore come saltellare, saltare, scivolare, 

ecc. o un movimento assiale (non locomotore) 

come fondere, allungarsi, agitarsi, torcersi ecc.

5. Disegno Collabora�vo– Questo può essere 

svolto tra partner o in piccoli gruppi. Lasciate 

lavorare i partecipan�  per un tempo limitato 

(ci si regola a seconda delle dimensioni dei 

gruppi, ma 2-5 minu� dovrebbero essere 

sufficien�).  Ogni partecipante sceglie un 

colore di pennarello, pastello o ma�ta 

colorata.  Il primo partecipante fa un segno di 

qualunque �po sulla carta - un punto, una 

linea, una forma (organica o geometrica).  Il 

partecipante successivo usa il proprio colore e 

aggiunge un altro segno al disegno.  Chiedi al 

partecipante di dare un nome all'opera e di 

prepararsi a spiegarne il nome. Si potrebbe 

desiderare di estendere questa a�vità per 

u�lizzare ulteriormente le opere d'arte create.

6. Stabilire aspe�a�ve o regole di base 

- Fissare e stabilire obie�vi specifici e 

misurabili. Sarete in grado di u�lizzare questo 

per stabilire una valutazione sull'avanzamento 

dei vostri �rocinan� e sul programma. Scopri 

cosa è già pronto parlandone con gli altri 

partecipan�.

- Prima di iniziare l'a�vità one-to-one di 

gruppo, indica  g l i  obie�vi .  Spiega a i 

partecipan� cosa an�cipare dalla sessione di 

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
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formazione. Tenete sempre a mente che 

quando si ha a che fare con i �rocinan�, si 

vuole avere sempre una guida. Dichiarate 

l'obie�vo e cosa significa per loro capire i 

conce� prima di iniziare qualsiasi a�vità.

- Avere un piano sessione per sessione, con 

una stru�ura basata sul tempo. Che si lavori in 

gruppo o uno contro uno, è fondamentale 

creare una strategia per le a�vità durante la 

sessione. Anche se non è richiesto un 

calendario documentato, imparare quanto 

tempo richiedono le a�vità comuni � aiuterà 

a preparare le lezioni in modo più efficiente.

- Essere affidabili. Rendilo un punto di 

comprensione, supporto e ada�abile durante 

ogni sessione.
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* In termini di competenze, gli obie�vi del 

modulo sono basa� su:

f. Essere abili nell'u�lizzare le conoscenze 

acquisite sull'arte, sulla terapia e nelle 

pra�che di arteterapia.

5. Contenuto e stru�ura del modulo 

Il contenuto del modulo sarà diviso in tre 

unità:

Unità 1: Introduzione all'Arteterapia

L'Arteterapia è un intervento sviluppato a 

metà degli anni quaranta per il tra�amento 

della mala�a mentale in adul� e bambini. È 

ampiamente usato in Europa e negli Sta� 

Uni�, ma la pra�ca della terapia ar�s�ca è 

ancora agli inizi in Australia.L'Arteterapia è un 

approccio legato alla salute mentale che 

arricchisce la vita di individui, famiglie e 

comunità a�raverso la produzione ar�s�ca 

a�va, i processi crea�vi, le teorie psicologiche 

applicate e l'esperienza umana nelle relazioni 

psicoterapeu�che. E' un servizio umano 

professionale. Fornita da terapis� ar�s�ci 

professionis�,  l 'arteterapia supporta 

efficacemente le persone, gli obie�vi 

relazionali e le preoccupazioni della comunità. 

L'Arteterapia migliora le funzioni cogni�ve e 

sensoriali, l'autos�ma, l'autoconsapevolezza 

e sviluppa la resilienza emo�va, promuove 

intuizioni, migliora le abilità sociali, riduce e 

risolve i confli�, il disagio e le società; viene 

u � l i z za t o  p e r  p ro m u o v e re  t a rg e t  e 

cambiamen� ambientali. A�raverso un 

metodo integrato, l'arteterapia lavora sulla 

mente, sul corpo e sullo spirito in modo 

diverso dall'ar�colazione puramente verbale. 

Modulo 1 –ARTE E ARTETERAPIA

1.Conce� ed informazioni sui moduli

2.Il Modulo 1 spiega cosa significa arte, 

movimen� ar�s�ci, come l'arte viene usata 

nella terapia, il suo uso a scopo terapeu�co, 

come l'arte influisce sul benessere e come 

l'arte contribuisce alla guarigione. Allo stesso 

tempo, le a�vità pra�che sono offerte come 

esempi che possono essere appl ica� 

esa�amente come descri�o, ada�a� a 

situazioni specifiche, o semplicemente ispira� 

a sviluppare altri esercizi e a�vità con un 

effe�o simile. Esso comprende anche 

materiali da u�lizzare durante la terapia 

d'arte.

3.Parole chiave: arte, arteterapia, terapia 

d'arte medita�va, benessere, guarigione, 

materiali.

4. Obie�vi dei moduli

* In termini di conoscenza, il modulo ha lo 

scopo di aiutare gli studen� a :

a.Definire l'arte e i suoi movimen�.

b.Imparare come l'arte può essere u�lizzata 

per scopi terapeu�ci, come contribuisce alla 

guarigione,  come influisce sul benessere e sui 

materiali generalmente u�lizza� nella terapia 

ar�s�ca.

* In termini di abilità, gli obie�vi dei moduli 

sono:

c. Spiegare come l'arte possa essere usata per 

scopi terapeu�ci;

d. Essere consapevoli dell'effe�o dell'arte sul 

benessere ed essere in grado di u�lizzare il suo  

effe�o cura�vo.

e. Conoscere le terapie d'arte medita�ve.

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
the commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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d'arte tramite danze o modi di dire/proverbi. 

La pi�ura, la fotografia e l'azione ar�s�ca 

saranno u�lizzate come tecniche. Una 

categoria di arte terapia applicata è la 

creazione di segni.

Obie�vi:Far capire al  gruppo target 

l'importanza della temporaneità, valorizzando 

il lavoro conce�uale nell'arte e rafforzando gli 

argomen� di le�eratura e poesia in modo 

ricrea�vo. 

Dire�ve:

1.Vengono commentate immagini di arte e 

arte della terra tramite libri o Internet.

2.In una sessione di riflessione, al gruppo 

viene chiesto di elaborare idee per proge� 

ar�s�ci.

3.Alcuni proge� possono essere realizza� per 

strada dove i disegni sono espos� alle 

intemperie e gradualmente si deteriorano fino 

a scomparire.

4.Si possono fare disegni nel bosco marcando 

le linee sugli alberi a�raverso l'uso dei 

gesse�.

5.Il legno diventa così una tela immensa dove i 

disegni o�ci possono essere visiona� a 

seconda della posizione dello spe�atore.

6.I disegni possono essere fa� sul pavimento 

del parco giochi di una scuola, u�lizzando I 

gesse�.

7.Possono intervenire con una performance 

basata su una semplice danza.

8.Possono realizzare una micro-poesia (lunga 

una o due righe) per rafforzare le figure 

retoriche. Così possono creare una so�o-

a�vità legata alla memoria.

Le possibilità di cineste�ca, le sensazioni, 

percezioni e i simboli portano a forme 

alterna�ve di comunicazione rice�va ed 

espressiva, in grado di superare i limi� del 

linguaggio. Le espressioni visive e simboliche 

potenziano l'esperienza e trasformano 

individui, comunità e società.

-Tecniche

● L'obie�vo dell'Arteterapia è quello di 

u�lizzare i processi crea�vi per consen�re alle 

persone di esprimersi,acquisendo intuizioni 

personali e trovare nuovi modi per sviluppare 

nuove competenze e abilità. La creazione o 

l'apprezzamento dell'arte viene u�lizzata per 

aiutare le persone ad esplorare le emozioni, 

sviluppare la consapevolezza di sé, ges�re lo 

stress, aumentare l'autos�ma, e impegnarsi in 

competenze sociali. Le tecniche u�lizzate 

nell'Arteterapia sono:

●Collage

●Colorare

●Scarabocchiare

●Disegnare 

●Pi�urare con le dita

●Dipingere

●Fotografare

●Scolpire

●Lavorare con l'argilla

A�vità 1 – Tele di alberi

Descrizione:In questa a�vità il gruppo target 

realizza disegni temporanei u�lizzando 

sopra�u�o alberi come fossero delle tele e 

completa successivamente la propria opera 

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
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2.Mostrare come applicare questo approccio 

in relazione all'Arteterapia e nel farlo,o�enere 

le loro opinioni sulla ques�one.

3.Dividere il gruppo target in tre gruppi: 

le�ori, musicis� e creatori.

4.I le�ori leggeranno una poesia o una storia 

che si sceglie per tu� i gruppi, mentre i 

mus ic i s�  partec iperanno sceg l iendo 

s t r u m e n �  c h e  r a p p r e s e n � n o  u n 

personaggio,una parola o una poesia nella 

storia.

5.Mentre la storia o la poesia viene rile�a dai 

le�ori, al gruppo di musicis� viene chiesto di 

scegliere gli strumen� Orff. Gli strumen� Orff 

saranno crea� dai partecipan� con materiali 

o�enu� dall'ambiente. (Ad esempio, usando 

una piastra invece di un tamburo a mano, ecc.) 

Aggiungono effe� sonori suonando gli 

strumen� Orff a loro scelta.

6.Successivamente chiedere ai creatori di 

u�lizzare materiali naturali come 

Monitoraggio e valutazione:Si pongono 

domande correlate per valutare l'impa�o 

dell'a�vità sul gruppo target e per assicurarsi 

che gli obie�vi dell'a�vità siano raggiun�. 

Bisogna perme�ere loro di  r ifle�ere 

sull'esperienza e sui loro pensieri.

A�vità 2 – Approccio di Orff-Schulwerk 

(Online)

Obie�vi:  insegnare al  gruppo target 

l'approccio Orff e l'arteterapia in modo 

armonizzato, introducendo un approccio 

innova�vo e ar�s�co che può essere ada�ato 

a varie s ituazioni  come l 'arteterapia 

nell'insegnamento e nell'apprendimento; 

infine incoraggiarli ad ampliare i loro pun� di 

vista a riguardo.

Dire�ve:

1.Viene creata una classe per consen�re a tu� 

i  partecipan� onl ine di  parteciparvi .  

Presentare l'approccio di Orff Schulwerk e 

assicurarsi che il gruppo target comprenda 

l'essenza e la base di questo approccio 

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
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Equipaggiamento:Gessi, macchina fotogra�ca e videocamera.
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Unità  2 .  I l  potere  cura�vo/  Aspe� 

dell'Arteterapia

La terapia e la medicina sono i pilastri 

convenzionali dell'assistenza sanitaria 

mentale. Il regime di tra�amento di un 

paziente viene sempre più integrato con 

l'Arteterapia. In mol� casi in cui i metodi di 

tra�amento convenzionali non bastano, 

l'Arteterapia può essere u�le facilitando le 

emozioni che sono spesso difficil i  da 

esprimere a parole, migliorando il benessere 

fisico, emo�vo e mentale. Le opere d'arte di un 

paziente possono essere u�lizzate da un 

terapeuta ar�s�co per aiutarlo ad o�enere 

intuizioni, sviluppare le abilità sociali, 

aumentare la consapevolezza di sé e costruire 

la propria autos�ma. Questo aiuta a ridurre lo 

stress e l'ansia, ad alleviare il dolore e creare 

una solida base per il processo di guarigione o 

di ada�amento alle limitazioni permanen�.

Le ar� cura�ve sono varie pra�che crea�ve 

che possono aiutare le persone a guarire e 

migliorare il loro benessere. Le ar� cura�ve 

tradizionali includono musica, arte, danza/ 

movimento, poesia/ scri�ura e terapie 

teatrali.

L'Arteterapia è una terapia di supporto 

significa�va e u�le per ogni individuo che 

vuole esprimere i propri sen�men� ed 

esprimersi meglio nella vita quo�diana.

L'arteterapia è un metodo individuale che 

mira a ridurre i problemi esprimendo i silenzi 

rumorosi che l'individuo ha dentro di sè. Il 

fa�o che le transizioni siano molto tenui, 

include il processo di esprimersi con l'este�ca 

dell'arte facendo grandi passi avan�.
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foglie, cio�oli, terra, rami d'albero ecc. per 

creare opere emozionali ispirandosi alle 

le�ure e alla musica eseguita.

7.Avviare una discussione di gruppo che 

perme�erà ai partecipan� di commentare le 

performance che hanno esposto. Chiedere 

loro come ci si sente fare arte.

8.So�olineare che possono fare la stessa 

a�vità con il gruppo target dopo aver 

apportato le modifiche necessarie.

9.Chiedere loro di preparare un piano di lavoro 

per applicare questo approccio e l'a�vità da 

svolgere con il gruppo target.

10.Rivedere e commentare ques� piani e 

chiedere il loro parere complessivo su questa 

esperienza.

Equipaggiamento:Computer, materiali 

necessari per le presentazioni, fogli e penne, 

ogge� naturali, colla, forbici e altri materiali 

per l'a�vità ar�s�ca, strumen� Orff crea� 

come tamburi a mano o percussioni.

Monitoraggio e valutazione:Chiedete al 

g r u p p o  t a rg e t  c o s a  n e  p e n s a  d e l l e 

informazioni fornite, come possono me�ere 

in relazione l'a�vità con il loro campo di 

lavoro, cosa faranno diversamente mentre 

lavoreranno con il gruppo target sulla terapia 

dell'arte in futuro. Se lo ritenete necessario, 

richiedete un ques�onario di valutazione.

(Strumenti Orff)
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li aiuterà nel visualizzare ciò che hanno in 

mente in modo organizzato e ar�s�co. Una 

categoria di arte applicata è il collage-

arrangiamento

Dire�ve:

1.Introdurre loro il conce�o di mandala e il 

modo di applicare mandala con ogge� e 

diversi conce�.

2.Chiedere loro di preparare il loro cerchio in 

un'area che perme�erà alla loro opera d'arte 

di crescere. Ad esempio una spiaggia, un 

campo, una colline�a erbosa o uno spazio sul 

pavimento.

3.Una volta determinata la propria area, 

raccogliere i materiali nelle vicinanze in modo 

da averli subito a disposizione.

4.Scelgono il pezzo centrale per la loro opera 

d'arte e si siedono al centro della loro area di 

lavoro. Selezionano un grande ogge�o come 

un pezzo di roccia o di legno alla deriva.

5.Scelgono un'altra raccolta e formano un 

anello intorno alla zona centrale,molto simile 

a un anello di albero.  Questo può essere un 

cerchio di conchiglie che circondano il pezzo di 

corallo centrale, o pigne che circondano il 

grande fiore.  L'obie�vo principale qui è 

assicurarsi che facciano un anello completo 

intorno al primo pezzo; quindi, il pezzo interno 

è completamente contenuto all'interno del 

cerchio esterno.

6.Con�nuano questo modello aggiungendo 

nuovi cerchi fa� di elemen� diversi fino a 

quando non credono che il loro pezzo è 

completo.  Un minimo di 5 anelli è di solito 

richiesto per l'impa�o visivo.

7.Fare foto per ricordare il loro mandala e 

condividerlo con famiglia e amici.
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-Come contribuisce l'arte nella guarigione?

Poiché � costringe a stabilire una connessione 

tra la tua mente e il tuo corpo, l'arte è 

terapeu�ca. Fare arte impegna sia la mente sia 

il corpo per migliorare la guarigione ed è in 

contrasto con l'esercizio, che invece u�lizza il 

corpo o addiri�ura la meditazione, che calma 

la mente. Ogni volta che � siedi a scrivere una 

canzone o dipingere un quadro, ci si impegna 

un compito fisicamente impegna�vo mentre 

si u�lizza il cervello.

-Come può l'arte aiutare le persone ad 

affrontare la mala�a?

Quando si lavora su un'opera d'arte, può 

capitare di essere consuma� da ansia e ca�ve 

e m o z i o n i .  S e  �  s e n �  a  t e r r a 

momentaneamente, puoi riconne�er� a te 

stesso con gra�tudine. Si può anche imparare 

a comunicare e interagire con il proprio lavoro 

ponendo richieste, avendo una conversazione 

e capendo maggiormente se stessi. Anche se 

inizialmente sembra banale, il collegamento 

con se stessi in questo modo può essere 

davvero u�le.

A�vità 1 – Arte Mandala

Descrizione: La creazione di mandala è 

un'intrigante e facile a�vità che tu� possono 

fare quasi ovunque e in qualsiasi momento. Gli 

ogge� naturali saranno u�lizza� in questa 

a�vità per dar vita a forme circolari e uniche di 

mandala.

Obie�vi: Si u�lizza la logica circolare e 

calmante dei mandala concentrandosi sugli 

effe� del gruppo target all'interno del 

conce�o di arte. Questa a�vità perme�erà 

loro di creare opere d'arte e allo stesso tempo 

sperimentare tecniche di mandala; 
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Dire�ve:

1 .Reg ist rare  le  loro  voc i  usando un 

programma come GarageBand, dove sono 

visibili le onde sonore. Questo potrebbe 

essere su un computer, uno smartphone o un 

tablet.

2.Ascoltare le loro registrazioni vocali e 

mentre lo fanno cercare di aggiungere le voci, 

disegnando onde sonore sui vetri delle 

finestre usando vernici per le dita facili da 

lavare.

Successivamente essi sono spin� ad osservare 

i rispe�vi disegni.

Equipaggiamento:Computer, smartphone o 

tablet con un programma di registrazione, 

auricolari, pi�ura con le dita, finestre o un 

pezzo di vetro.

Monitoraggio e valutazione: Chiedere al 

gruppo target come si sono sen�� durante 

l'ascolto delle loro registrazioni e come 

abbiano deciso di disegnare linee su e giù. 

Osservare se hanno trovato una connessione 

tra la temporalità dei suoni e quella dei disegni 

che hanno creato, tramite una vernice a base 

d ' a c q u a .  S m a r t p h o n e  o  fo to ca m e ra 

serviranno per sca�are foto.
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Equipaggiamento: Ogge� naturali come 
foglie d'autunno, piccole rocce, pigne, piccoli 
pezzi di legno ecc. Smartphone o fotocamera 
per sca�are foto.
Monitoraggio e valutazione: Porre domande 
correlate per valutare l'impa�o dell'a�vità sui 
bambini e per assicurarsi che gli obie�vi 
dell'a�vità siano raggiun�. Consen�re ai 
bambini di rifle�ere sulla loro esperienza e 
pensieri.

A�vità 2 – Ritra� di onde sonore (Online)
Descrizione:In questa a�vità il gruppo target 
effe�ua una registrazione della propria voce 
u�lizzando un programma e quindi imita i 
suoni registra� creando onde sonore e 
disegnandole a�raverso la pi�ura con le dita 
sulle finestre; usano la loro registrazione per 
creare opere d'arte. Questa a�vità è un modo 
divertente per esplorare l'idea del ritra�o 
a�raverso la voce. La categoria di arte effimera 
applicata è la produzione di segni.
Obie�vi: Insegnare al gruppo target come 
vengono crea� i suoni e cosa sono l'ampiezza, 
la frequenza e la lunghezza d'onda in modo 
d i v e r t e n t e  e  i n n o va � v o,  a � rav e rs o 
l'ada�amento dell'arte alla fisica.
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noi, come ad esempio i carrelli della spesa in 
erba, piccole foreste e terrari.

Partendo dal punto di vista di Bell, il gruppo 
target trasformerà un ogge�o di uso 
quo�diano che può essere trasportato in 
ambien� ecologici,aggiungendo un significato 
a ciò che si crea. Essi potranno anche 
confrontarsi su come ada�are questa a�vità 
ai bambini, al fine di consen�re loro di 
conoscere l'arte sperimentandola.
Obie�vi: Per consen�re al gruppo target di 
me�ere in discussione la propria vita 
quo�diana tramite il loro punto di vista, 
bisogna perme�ergli di conoscere l'arte 
effimera aggiungendo vitalità ad un semplice 
ogge�o inanimato. Bisognerà fornire loro 
mo�vazione, informazioni ed esperienza da 
u�lizzare durante l'insegnamento dell'arte 
effimera agli anziani in modo crea�vo. 
Dire�ve:
1. Fare una presentazione sull'arte effimera, 
comprese le informazioni sulla sua origine e la 
sua logica, facendo esempi. Poi discutere su 
come applicare l'arte effimera, mentre la si 
insegna ai bambini.
2. Definire un ogge�o di uso quo�diano che 
possa essere spostato in modo da poter essere 
trasformato in un contesto abita�vo. Questo 
ogge�o può essere un cesto di uova, un 
cappello, un bidone della spazzatura.
3. Chiedere al target di riferimento quale sia 
l'importanza dell'ogge�o definito e portate 
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Unità3: Materiali usa� nell'Arteterapia
Il potere dell'arte di creare e approfondire le 
connessioni, è una delle sue cara�eris�che più 
interessan�. Questo è par�colarmente vero 
quando s i  par la  d i  come le  persone 
interagiscono con materiali naturali e 
ar�ficiali.
Metallo, legno e pi�ura ad olio sono solo 
alcuni esempi di materiali con una lunga storia 
di u�lizzo. Siamo interessa� a saperne di più 
sui vari materiali che gli ar�s� a�uali u�lizzano 
per  creare le  loro  opere d 'arte.  P iù 
specificamente, come un materiale può 
essere u�lizzato in tan� modi diversi. In che 
anno è stato creato? Quali funzioni fornisce in 
vari contes�? Chi u�lizza questo contenuto?
La capacità di impegnarsi in una varietà di 
esperienze sensoriali durante il processo 
crea�vo è uno dei principali vantaggi dell'arte 
terapia. Tu� e qua�ro i sensi, vista, olfa�o, 
ta�o e suono, sono coinvol� nella creazione 
dell'arte. I materiali scel� per la loro creazione 
ar�s�ca hanno un significato profondo.
Il modo in cui qualcuno lavora con i materiali 
ar�s�ci, può evocare emozioni provocate 
dall'esperienza sensoriale. Per coloro che non 
si sentono a proprio agio con materiali umidi o 
fluidi, modellare l'argilla potrebbe essere un 
compito difficile. Questa persona potrebbe 
essere avvantaggiata tramite l'u�lizzo di una 
sostanza più durevole, ad esempio una ma�ta 
colorata. L'argilla si lavora più facilmente, 
quindi per qualcun altro, la ma�ta colorata 
può sembrare una costrizione.
A�vità 1 – Ambiente porta�le
Nome dell'a�vità: Ambiente porta�le
Descrizione:Questa a�vità si ispira alle opere 
di Vaughn Bell, in par�colare alla sua mostra 
'Portable Environment'. Ha sos�tuito ogge� 
di uso quo�diano che usiamo e por�amo con 
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opere d'arte applicando un approccio ar�s�co 
effimero. La categoria di arte effimera 
applicata è la costruzione e l'assemblaggio.
Obie�vi: Sviluppare l'interpretazione e 
l'interiorizzazione delle opere d'arte da parte 
degli anziani, creando nuove opere e 
aggiungendo qualcosa di se stessi. Imparare a 
sperimentare l'arte effimera, migliorando la 
loro cultura generale e vedendo le connessioni 
tra arte e vita.
Dire�ve:
1. Se possibile, organizzare una visita ad un 
museo o galleria d'arte dove gli anziani 
possano guardare i dipin�; se questo non è 
possibile, fare una presentazione composta da 
alcuni dipin� famosi.
2. Selezionare un dipinto tramite votazione 
degli anziani e distribuire le versioni a colori 
del dipinto a ciascun signore.
3. Chiedere agli anziani di immaginare cosa 
vedrebbero, sen�rebbero, odorerebbero, 
assaggerebbero e toccherebbero se fossero 
all'interno del dipinto.
4. Chiedere loro di u�lizzare materiali naturali 
che possono trovare all'esterno o fornire loro 
una varietà di materiali nell'ambiente-classe.
5.Essi selezioneranno e u�lizzeranno i 
materiali che ritengono ada� al conce�o di 
pi�ura.
6. Dopo averli combina� a modo loro 
rifle�eranno su quello che hanno fa�o uno 
alla volta.
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avan� una discussione che perme�erà loro di 
essere dire� mentre creano le loro opere 
d'arte.
4. Fornire loro tu� i materiali possibili come 
terra, semi, pian�ne ecc.
5.Ricordare loro che possono u�lizzare 
materiali ar�ficiali come cartelli, carte e penne 
ecc. per completare l'approccio e persino 
trasme�ere un messaggio.
6. Dopo che tu� hanno finito, chiedere loro di 
spiegare la loro opera agli altri, uno per uno, e 
incoraggiare una discussione di gruppo.
7. Chiedere loro di pensare a come applicare 
questa a�vità con i bambini e crearne un 
piano di lavoro.
8.Rivedere i piani di lavoro e,tu� insieme, 
esporre il proprio pensiero.
Equipaggiamento:Computer, materiali 
necessari per le presentazioni, fogli e penne, 
ogge� naturali, colla, forbici e altri materiali 
per l'a�vità ar�s�ca effimera, terra, semi e 
pian�ne.
Monitoraggio e valutazione:Chiedere al 
g r u p p o  t a rg e t  c o s a  n e  p e n s a  d e l l e 
informaz ion i  forn i te ,  come possono 
collegarel'a�vità nel loro campo di lavoro, 
cosa faranno in modo diverso quando 
lavoreranno con gli anziani sull'arte effimera 
nel prossimo futuro. Se lo ri�eni necessario, 
u�lizza il ques�onario di valutazione.
A�vità 2 – La personalizzazione dei dipin� 
(Online)
Descrizione: In questa a�vità un gruppo di 
anziani visita una galleria d'arte, se possibile, o 
analizza dipin� seleziona� altrove rifle�endo 
se tu�o all'interno del dipinto sia reale. 
Ognuno di loro associa i materiali che hanno 
creato o trovato con il dipinto, tenendo a 
mente come se i de�agli del dipinto fossero 
concre�. In questo modo creeranno le proprie 
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istruzioni sull'a�vità e il materiale.

4. I benefici del modulo
L'arte è un'esperienza piacevole nella natura e 
può essere un potente strumento nel se�ore 
del tra�amento. Può dare alle persone 
l'opportunità di esprimere i loro pensieri 
interiori mentre li aiuta a capire meglio le 
proprie emozioni e la salute mentale.  I 
benefici dell'arteterapia sono uno strumento 
prezioso per adul� e adolescen� nel 
tra�amento di mala�e e disturbi. Le persone 
possono trovare sollievo da emozioni 
travolgen�, crisi o traumi. Acquisiscono una 
visione di se stessi, aumentano la felicità e 
arricchiscono la loro vita quo�diana a�raverso 
l'espressione crea�va. Possono sperimentare 
la trasformazione personale. La salute umana 
in generale è mul�forme e i risulta� posi�vi 
richiedono un approccio integrato mentale, 
fisico, sociale, emo�vo e ambientale. 
L 'Arteterapia è un approccio che ha 
dimostrato di essere u�le sia per la salute 
mentale, sia per la fisica. Negli ul�mi anni, i 
r icercator i  hanno studiato i  benefici 
dell'Arteterapia per contrastare i problemi di 
salute fisica. Alcuni dei loro risulta� indicano 
che: aiuta ad alleviare il dolore, ridurre i 
sintomi dello stress e migliorare la qualità 
della vita nei pazien� adul� con cancro. Si 
migliora la capacità di ges�re il dolore e altri 
sintomi dolorosi negli anziani con il cancro. 
Meno stress e ansia negli anziani asma�ci. 
Viene s�molata la funzione mentale negli 
anziani con demenza. Ha mostrato una 
diminuzione della depressione nei pazien� 
con mala�a di Parkinson. I moduli di 
Arteterapia sono sta� prepara� facendo 
riferimento a ques� benefici. Inoltre, il 
modulo stabilisce alcuni obie�vi per il gruppo 
target e in questo modo, i tutor possono 
organizzare la loro formazione sia online che in 
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E q u i p a g g i a m e n t o :  P r e s e n t a z i o n e 
powerpoint, computer, stampante, fogli, 
ogge� trova� in natura, forbici, colla, 
smartphone o fotocamera ecc.
Monitoraggio e valutazione:Porre domande 
correlate per valutare l'impa�o dell'a�vità 
sugli anziani e per assicurarsi che gli obie�vi 
dell'a�vità siano raggiun�. Consen�re agli 
anziani di rifle�ere sulla loro esperienza e 
pensieri.

3.1. Durata totale del modulo
La durata totale del modulo sarà di 9 ore, 
divise in 3 per ciascuna unità.

3.2. Strumen� e materiali
La stru�ura forma�va prevede che siano 
necessarie le seguen� a�rezzature per 
insegnare questo modulo:
*presentazioni powerpoint
*porta�le, videoproie�ore, schermo di 
proiezione
*lavagna a fogli mobile
*fogli di lavoro, fotografie, video educa�vi
*il curriculum e ulteriori risorse di le�ura
*forum di discussione per l'ambiente online, 
G o o g l e  D r i v e  o  s i m i l i  s t r u m e n �  d i 
collaborazione.
Le a�rezzature e le forniture necessarie per 
s v o l g e r e  e ffi c a c e m e n t e  l e  a � v i t à 
precedentemente esposte,dipendono da 
come vengono svolte e modificate.Controlla le 
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emo�va fornendo un ambiente di tra�amento 
sicuro e affidabile in cui è possibile sviluppare 
intuizioni e creare e u�lizzare immagini per 
o�enere cambiamen� personali.

5.1. Precauzioni e valutazione dei rischi
- Questo modulo copre l'inizio dell'intero 
processo. Per questo mo�vo, le conoscenze di 
base devono essere solide per poter 
comprendere bene gli altri moduli. Chiunque 
non capisca il potere cura�vo dell'Arterapia, 
avrà alcune difficoltà negli altri moduli. 
Pertanto, questo modulo deve essere 
elaborato in modo completo e comprensibile.
- È importante considerare la sensibilità delle 
persone quando si applica l'arteterapia. 
Assicura� di avere uno spazio sicuro e 
confortevole per fare tu�e le a�vità in questo 
modulo prima di iniziare a pra�carle. Per 
favore, non giudicate le persone vulnerabili, 
ma proteggetele e sostenetele. 
Non abbiate paura di discutere con altri 
partecipan� al corso, il team dida�co, o altri 
professionis� (il team pedagogico o altri 
terapis�) nel vostro sistema di supporto, al 
fine di ridurre il pericolo.

5.2. Suggerimen� per l'applicazione dei 
moduli
- Il suggerimento più importante che possiamo 
dare è legato al fa�o che gli anziani, come 
abbiamo visto nel modulo, sono un gruppo 
eterogeneo con una varietà di richieste, 
esperienze di vita, problemi di salute e 
condizioni sociali. Gli argomen� sensibili 
possono venire a galla durante la terapia 
dell'arte, innescando risposte emo�ve. Diversi 
sta� emo�vi dovrebbero essere canalizza� in 
modo da dare spazio solo alle emozioni 
posi�ve.
- Questo modulo può essere u�lizzato sia 
online che offline, in gruppo o da soli. Tieni

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
the commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

presenza. Di seguito, le competenze e le 
conoscenze:

4.1. Competenze
Gli allievi saranno in grado di:
* descrivere la psicoterapia dell'arte
* spiegare come l'arte possa essere usata per 
scopi terapeu�ci
* spiegare come l'arte contribuisca alla 
guarigione
* spiegare come l'arte influisca sul benessere
* descrivere le terapie di arte medita�va

4.2. Conoscenze
Gli allievi:
* Sapranno cos'è l'arte
* Conosceranno i principali movimen� ar�s�ci
* Sapranno cos'è l'arteterapia
* Conosceranno l'arte della psicoterapia
*Conosceranno come l'arte possa essere 
usata per scopi terapeu�ci
*Sapranno come l'arte contriuisca alla 
guarigione
* Sapranno come l'arte influisca sul benessere
* Conosceranno le terapie dell'arte medita�va
*Conosceranno i materiali generalmente 
u�lizza� nell'arteterapia

4.3. Competenze
Gli studen� saranno in grado di me�ere in 
pra�ca tu�e le conoscenze teoriche sull'arte e 
Arteterapia, in un vero e proprio programma.

5. Istruzioni sul programma
I tutor di Arteterapia aiutano le persone ad 
accedere alla loro immaginazione. Lo fanno 
esplorando insieme il significato delle loro 
immagini alla luce delle relazioni e delle 
esperienze personali che hanno vissuto. Il 
grande vantaggio del tutor è che può facilitare 
l'espressione dei loro mondi interiori che 
trovano difficile esprimere a parole. I tutor 
guidano il processo di integrazione e crescita 
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sta facendo questa persona / animale / 
personaggio?" E "Cosa stai facendo?" 
7 . I d e n� fi ca re  e  u � l i z za re  m etafo re , 
impegnandosi con loro per scavare più a 
fondo. 
8. Fare domande sull'opera d'arte. 
9. Rispe�are le loro opere d'arte e includerli in 
tu�e le decisioni. Ciò significa che se vogliono 
tenerle, possono farlo tramite autorizzazione.

6. Suggerimen� per lo sviluppo e l'ulteriore 
applicazione dei moduli
Le persone non devono essere ar�s�che, non 
devono avere capacità ar�s�che o talen� 
speciali per partecipare all'Arteterapia e 
quindi possono parteciparvi persone di tu�e 
le età: bambini, adolescen� e adul�. Tu� ne 
p o s s o n o  b e n e fi c i a r e .  A l c u n i  s t u d i 
suggeriscono che la mera esistenza dell'arte 
abbia un ruolo nella promozione della salute 
mentale. Non è la stessa cosa di una classe 
ar�s�ca. La gente spesso si chiede come una 
sessione di Arteterapia differisca da un corso 
d'arte. Mentre le lezioni d'arte si concentrano 
sulle tecniche di insegnamento e sulla 
creaz ione d i  prodo� final i  spec ific i , 
l'arteterapia mira ad aiutare i clien� a 
concentrarsi sulla loro esperienza interiore. 
Quando si crea arte, le persone possono 
concentrarsi sulle loro percezioni, idee ed 
emozioni. Le persone sono incoraggiate a 
creare arte che rappresen� il mondo interiore, 
piu�osto che fare qualcosa che rappresen� 
quello esteriore.

Modulo 2 –Arteterapia per anziani

1.Conce� e informazioni sui moduli
Il modulo 2 dà un'introduzione generale per 
lavorare con gli anziani nell'Arteterapia. Dà 
alcuni consigli mentre si crea la stanza di 
Arteterapia per le pra�che individuali e di 
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 presente che le pra�che online e quelle faccia 
a faccia sono diverse.
1.Per la formazione online, è necessario 
essere in un luogo tranquillo e calmo con una 
buona connessione internet sul computer.
2. Per la formazione faccia a faccia, assicurarsi 
che le risorse siano pronte e che i materiali 
siano ada� per la pra�ca.

5.3. Note per il tutor
Questo modulo può essere u�lizzato sia online 
che offline, in gruppo o da soli. Bisogna 
ada�are le a�vità e le procedure ai talen� e 
alle esigenze delle persone, tenendo conto 
delle circostanze par�colari in cui si sta 
lavorando.  Inoltre,  questo modulo è 
proge�ato per essere auto-percorso;sarà 
interessante interagire con altri tutor di 
Arteterapia. 
S u g g e r i m e n �  s u l l a  c o n d u z i o n e 
dell'Arteterapia:
1.Dopo aver assegnato i compi� ar�s�ci al 
gruppo target, bisogna farli funzionare. Non 
disturbare o porre domande. Osservali 
mentre creano il compito ar�s�co. Se dicono 
che non possono farlo, incoraggiarli a 
con�nuare a provare per almeno 2 minu�. 
2.Quando il tempo di implementazione è 
finito, iniziare con una domanda: c'è qualcosa 
di cui si desidera parlare? (cose che piacciono 
e non piacciono, cambiamen�, ecc.) 
3.Rimanere centra� sulla persona. In altre 
parole, concentrarsi sulle condizioni e sulle 
aspe�a�ve dei gruppi target. 
4.Fare un'osservazione neutra dell'immagine, 
non elogiare o cri�care (ad esempio forma, 
dimensione, u�lizzo dello spazio, centro di 
gravità, cosa c'è sul bordo, colori usa�, ecc.). 
5.Enfa�zzare il contenuto emo�vo e il 
processo e concentrarsi su come il prodo�o è 
stato lanciato o il suo contenuto specifico.
6.Usare un linguaggio in terza persona "Cosa 
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loro sviluppo personale; prevenire gli 
stereo�pi di età mentre si lavora con gli 
anziani.A�vità faccia a faccia: post-it per 
comba�ere l'invecchiamento
Distribuisci al gruppo dei post-it di due colori 
diversi: ci possono disegnare o scrivere. In un 
colore scrivono o disegnano uno stereo�po 
sulle persone anziane, mentre nell'altro 
pubblicano o disegnano un modo per 
comba�ere questo stereo�po. Il gruppo può 
quindi discutere su:
Quali sono i principali stereo�pi sulle persone 
anziane? Quali sono i peggiori da dover 
sopportare? 
Come comba�ere ques� stereo�pi? Quali 
modi sono i più efficaci per educare la società?

A�vità online: Supereroe anziano
Questa a�vità online ci fa rifle�ere sulla 
nostra percezione dell'invecchiamento in 
modo posi�vo e intraprendente. In primo 
luogo, disegna come � immagineres� ad 80 
anni. Poi disegna un supereroe anziano. 
La tua percezione dell'invecchiamento è 
piu�osto posi�va o nega�va? Perché?
Guarda il tuo supereroe: quali sono i suoi 
poteri principali?
Come fa questo supereroe a confortare la tua 
percezione di invecchiamento?
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gruppo. Inoltre, fornisce consigli concre� su  
come pianificare una sessione di arteterapia 
individuale e di gruppo con gli anziani. Data la 
natura stessa di queste sessioni che mirano a 
fornire un ambiente accogliente e fiducioso in 
cui le persone possono sen�rsi a proprio agio 
nel parlare di sè, il modulo 2 dà suggerimen� 
per aiutare a raggiungere questo �po di cura.

2.Obie�vi del modulo
Gli obie�vi del Modulo 2 potrebbero essere 
suddivisi in tre gruppi principali: "sapere", 
" s a p e r e  c o m e "  e  u n a  s i n t e s i  t r a 
conoscenze,abilità e "competenze". Il modulo 
2 si propone di insegnare agli studen� come 
creare un ambiente di apprendimento ada�o 
agli anziani, come comunicare con loro 
durante le a�vità di Arteterapia, come 
organizzare la stanza/ posto di lavoro per 
queste a�vità individuali e di gruppo, e come 
pianificarle e implementarle. Inoltre, il 
Modulo 2 mira a fornire agli studen� alcune 
competenze sui metodi di valutazione 
d e l l ' a r te te ra p i a ,  p s i c o te ra p i a  e  s u i 
componen� e requisi� della terapia ar�s�ca di 
qualità.

3.Contenu� e stru�ura del modulo
Il modulo 2 è formato da 5 unità, vale a dire:
Lavorare con gli anziani nell'Arteterapia;
Proge�azione della stanza di Arteterapia per 
le pra�che individuali e di gruppo; 
Pianificazione di una sessione di Arteterapia 
individuale e di gruppo; 
Ges�one di gruppo nell'Arteterapia;
Valutazione nell'Arteterapia;
La prima unità analizzerà il profilo generale, le 
esigenze e le capacità degli anziani. Si 
discuterà sulle capacità di comunicazione 
necessarie per il lavoro con gli anziani e 
l'importanza di creare uno spazio sicuro per il 
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A�vità online: Regole per la stanza di 
Arteterapia
Rifle�ete su alcune regole che vorreste 
a p p l i c a r e  n e l l a  v o s t r a  s t a n z a  d i 
Arteterapia,compilando la tabella qui so�o. 
Pensate ai modi in cui potreste formularle e 
successivamente visualizzarle nella stanza di 
Arteterapia.

La terza unità fornirà alcune informazioni sulla 
pianificazione di una sessione AT, ad esempio 
cara�eris�che speciali del lavoro con gli 
anziani e la scelta di tecniche e materiali 
ar�s�ci-ar�gianali appropria�. Fornirà anche 
alcuni approcci e metodi di lavoro per le 
sessioni individuali e di gruppo con gli anziani. 
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La seconda unità prenderà in considerazione 
lo spazio di  Arteterapia,  i l  deposito, 
l'organizzazione, l'atmosfera, l'accessibilità, la 
sicurezza e alcune regole di studio.A�vità 
faccia a faccia: Trarre ispirazione per la propria 
stanza di Arteterapia
Se s i  a l le�sce da zero una stanza di 
Arteterapia, bisogna creare una scheda con le 
immagini di ispirazione, con il design, citazioni, 
e altre idee per la futura stanza. Cerca esempi 
su Pinterest o su altre banche di immagini e poi 
stampale con le idee che si  desidera 
implementare o ada�are:poi a�accale alla tua 
lavagna. 

Copyright: https://nestingstory.ca/created-vision-
board-home-digging-us-survival-mode-series/

Quali semplici 
azioni dei 
partecipan� 
nelle sessioni 
faciliterebbero 
il tuo lavoro?

Quali semplici 
azioni dei 
partecipan� 
nelle sessioni 
faciliterebbero il 
lavoro degli altri 
partecipan�?

Quali regole di 
comunicazione 
faciliterebbero il 
processo di 
Arteterapia?
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La quarta unità si concentra sulla ges�one di 
gruppo nell'Arteterapia, in par�colare nella 
creazione del gruppo, i suoi limi� e le regole di 
base; le dimensioni del gruppo, i ruoli di 
mediatore, le introduzioni, il 'riscaldamento' e 
l'impegno nell'opera d'arte. A�vità faccia a 
faccia : Disegno Raffinato
Questa a�vità faccia a faccia si basa sul gioco 
"cadavere raffinato". Per non urtare nessuno, 
puoi chiamarlo: "disegno raffinato". Qui, il 
gruppo disegna un animale con una faccia, un 
corpo e delle gambe. Avrai bisogno di un foglio 
di carta e di dividere il tuo gruppo in 
so�ogruppi di tre persone. La prima persona 
disegna la testa e piega il pezzo di carta 
nascondendo tu�o il disegno tranne alcune 
linee. Il secondo disegna il corpo appena so�o 
la testa e piega il pezzo lasciando alcune linee. 
L'ul�ma persona disegna le gambe e procede 
alla grande rivelazione. Per maggiori de�agli 
potete vedere il seguente video dell'ar�sta 
c a n a d e s e  S a n d e e p 
Johal:h�ps://youtu.be/0VjuP8ScVf

A�vità online : Vero o falso
Una buona a�vità di riscaldamento per il 
gruppo online è il "Vero o Falso";i partecipan� 
devono presentarsi e dire due fa� veri su di 
loro e uno falso. Gli altri devono indovinare 
quale delle affermazioni sia falsa. 
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A�vità faccia a faccia: Pianificare la tua 
sessione di gruppo
In questa a�vità si prevede una session di 
gruppo per rifle�ere su:
Che tema�ca affronterai con il gruppo? 
Quale tecnica saranno in grado di u�lizzare? 
Di quale material avrai bisogno? 

A�vità online: Pianificare una sessione 
individualeIn questa a�vità online, dovres� 
seguire il modello e pianificare due sessioni 
individuali: una per un anziano che si sente 
apa�co e un po' giù, senza la forza di uscire di 
casa o pianificare a�vità. Un'altra per un 
anziano nostalgico, a cui mancano gli amici e la 
famiglia che potrebbe aver perso o non vedere 
più.

Copyright: Art erapy Resources
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della linea, allo spazio u�lizzato. 
Per la valutazione DDS, gli anziani dovranno 
fare tre disegni avendo a disposizione 15 
minu� per ciascuno: avranno un foglio di carta 
per disegno. Nel primo dovranno realizzare un 
quadro u�lizzando questo materiale; nel 
secondo dovranno disegnare l'immagine di un 
albero e nel terzo un disegno su come si 
sentono, u�lizzando linee, forme e colori. Nel 
valutare i l  lavoro, bisognerà prestare 
a�enzione al  colore,  ai  de�agl i ,  a l la 
precisione, al realismo, alla logica, alla qualità 
della linea e dello spazio u�lizzato. 

Copyright: DS on Prezi

A�vità online: Tabella compara�va
●Leggi più informazioni sulle tecniche PPAT e 
DDS nelle slides (numeri TBC), valutando i 
pun� di forza e di debolezza di ogni tecnica. 
Una di loro è più ada�a a certe situazioni 
rispe�o ad altre? 
●A quale situazione può essere più ada�a il 
PPAT? Perché? 
●A quale situazione può essere più ada�a il 
DDS? Perché?
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La quinta unità prende in considerazione la 
valutazione nell 'Arteterapia,ovvero la 
valutazione psicopatologica, l'analisi,l'uso di 
indagini e le tecniche di test u�lizza�.
A�vità faccia a faccia: Il disegno (u�lizzando i 
metodi PPAT & DDS) 
Per la valutazione PPAT, dovres� dare agli 
anziani le seguen� istruzioni: "Disegna una 
persona che raccoglie una mela da un albero". 
È possibile valutare il lavoro una volta che è 
finito e non è necessario alcun colloquio o 
osservazione. Nel valutare il lavoro, bisogna 
prestare a�enzione al colore, ai de�agli, alla 
precisione, al realismo, alla logica, alla qualità 

Copyright: 8photo 
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-organizzare la stanza/il posto di lavoro per le 
singole a�vità di Arteterapia;
-pianificare e realizzare una sessione 
individuale di Arteterapia;
-pianificare e a�uare una sessione di 
Arteterapia di gruppo;
- ges�re un gruppo nell'Arterapia;
-valutare i  risulta� di apprendimento 
ne l l ' ambi to  de l l 'Ar teterap ia  e  de l la 
psicoterapia;
- u�lizzare indagini generali e metodi di analisi;
- creare un ambiente di apprendimento ada�o 
agli anziani;
- prevenire gli stereo�pi lega� all'età.

4.2. Conoscenze
Dopo aver studiato il Modulo 2, gli studen� 
conosceranno:
- I profili generali e le esigenze dei partecipan� 
senior;
- Come comunicare con gli anziani durante le 
a�vità di Arteterapia;
- Come organizzare la stanza/luogo di lavoro 
per le a�vità individuali di Arteterapia,
- Come organizzare la stanza/luogo di lavoro 
per le a�vità di arteterapia di gruppo,
- Come pianificare e realizzare una sessione di 
Arteterapia individuale;
- Come pianificare e realizzare una sessione di 
Arteterapia di gruppo;
- La capacità di ges�one del gruppo in 
Arteterapia;
- I metodi di valutazione in Arteterapia e 
psicoterapia;
- L'uso di indagini generali e metodi di analisi;
-  Prove e metodi di valutazione nell ' 
Arteterapia;
- Le componen� e requisi� dell'arteterapia di 
qualità;
- Come creare un ambiente di apprendimento 
ada�o agli anziani;
- Come prevenire l'età e i suoi stero�pi.
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3.1. Durata totale del modulo
Ogni so�oargomento richiede in media 4 ore, 
quindi, data la modalità del corso, le lezioni 
online e offline richiederanno 20 ore ciascuna.  

3.2. Strumen� e Materiali
4. I corsi organizza� in aula richiederanno i 
seguen� strumen� e materiali: curriculum in 
formato PDF, presentazione PowerPoint, fogli 
di lavoro, fotografie per esercizi, laptop, 
videoproie�ore e schermo di proiezione, 
lavagna a fogli mobili. Per i corsi online, invece, 
il  tutor avrà bisogno di presentazioni 
PowerPoint con o senza voce fuori campo, 
forum discussione, Google Drive e strumen� 
simili, video educa�vi e ulteriori link di le�ura.

5.Benefici del modulo
I vantaggi di questo modulo sono pra�ci; 
consentono ai terapis� ar�s�ci di ges�re sia 
l 'o rgan izzaz ione  de l le  a�vi tà  s ia  la 
comunicazione con gli anziani in maniera 
individuale o come gruppo. Ci perme�e di 
capire i veri bisogni e le condizioni degli 
anziani. infine,ci consente di superare gli 
stereo�pi sull'invecchiamento, sulla cosìde�a 
età.

4.1. Abilità
Alla fine di questo modulo, ci si aspe�a che gli 
studen� siano in grado di:
- comunicare con gli anziani durante le a�vità 
di Arteterapia,
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incontrare è, come abbiamo de�o, la difficoltà 
nel ges�re la diversità delle emozioni e delle 
reazioni che potrebbero sorgere durante le 
sessioni. Per mi�gare il rischio, non esitate a 
scambiare opinion con gli altri partecipan� al 
corso, con il team pedagogico o con altri 
terapis� del vostro entourage.

5.2. Suggerimen� per l'applicazione dei 
moduli
Il nostro modulo può essere applicato da un 
punto di vista terapeu�co individuale o di 
gruppo. Assicura� di dis�nguere entrambe le 
situazioni poiché la preparazione per 
entrambi i �pi di sessioni varia notevolmente.
Per l'applicazione faccia a faccia del nostro 
modulo, assicura� di avere stampato la nostra 
guida, per aiutar� durante la pianificazione e 
l'impostazione della sessione.
Per le applicazioni online, assicura� di avere 
un buon computer, tablet o smartphone. E' 
preferibile stare comodamente sedu�, in un 
ambiente piacevole e calmo evitando 
distrazioni.
Per entrambi i moduli, puoi prendere appun� 
individual i  evidenziando gl i  elemen� 
principali che dovres� ricordare sia su carta, 
sia nelle note del computer.

5.3. Appun� per il tutor
Questo modulo può essere applicato sia 
o n l i n e  c h e  o ffl i n e  i n  g r u p p o  o 
individualmente. La varietà del materiale 
proposto (video, presentazioni, manuali) 
consente di ada�arci alla varietà di esigenze 
dei  profess ionis� del l 'arteterapia .  È 
accessibile a qualsiasi ora del giorno, anche 
negli orari più affolla�. L'obie�vo di questo 
modulo è arricchire le pra�che professionali e 
condividere le conoscenze; dovrebbe essere 
a p p l i c a t o  i n  m o d o  fl e s s i b i l e  e  n o n 
rappresentare un onere per gli arteterapeu�.
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4.3. Competenze
Come sintesi tra le conoscenze e le abilità, 
grazie a questo modulo, gli studen� saranno in 
grado di prendere tu� gli accordi necessari, 
inclusa l'organizzazione del luogo di lavoro e 
delle fasi della sessione e di eseguire sessioni 
di arteterapia in base alle esigenze e ai 
requisi� dei partecipan� senior.

1.Istruzioni per l'applicazione
Le seguen� istruzioni riguardano entrambe le 
modalità del nostro modulo, in presenza o 
online. Inoltre sollevano i principali rischi e le 
azioni di riduzione, nonché le precauzioni da 
ado�are in merito agli elemen� presenta� ed 
esplora� in questo modulo.

5.1. Precauzioni e valutazione dei rischi
In  questo  modulo  esp lor iamo come 
organizzare sessioni di Arteterapia individuali 
e di gruppo concentrandoci sui bisogni e sulle 
aspe�a�ve degli anziani. Le principali 
accortezze che possiamo avere riguardano il 
fa�o che gli anziani, come si vede nel modulo, 
sono una categoria eterogenea con bisogni, 
background di vita, condizioni sociali e di 
salute differen�. Durante l'Arteterapia 
possono insorgere sogge� sensibili che 
provocano reazioni emo�ve. La diversità degli 
sta� emo�vi dovrebbe essere canalizzata in 
modo che non rimangano emozioni nega�ve. 
Per assicurarsi che le emozioni siano 
incanalate, avere uno spazio di espressione 
sicuro è fondamentale e i tutor dovrebbero 
usare le loro capacità di ascolto a�vo 
assicurandosi di essere in grado di rispondere 
a qualsiasi problema sollevato dagli anziani. 
Alla fine, si può pianificare di avere uno spazio 
separato che consenta una discussione faccia 
a faccia con gli anziani in caso di necessità. La 
valutazione del rischio è la chiave del nostro 
modulo. Il rischio principale che si potrebbe 
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e iden�ficare gli  obie�vi specifici da 
raggiungere in ciascuna sezione.
Inoltre, sarà importante creare le condizioni 
più favorevoli per l'a�vità, senza tensioni e 
ansie per l'anziano, il quale, invece, dovrebbe 
sen�rsi completamente libero di esprimersi e 
relazionarsi con il terapeuta e gli altri (se in 
gruppo), senza �more di condizionamen� o 
giudizi.
Il professionista responsabile delle sessioni di 
arteterapia sarà in grado di comprendere:
*quali metodi sono più appropria� in base agli 
obie�vi terapeu�ci da raggiungere;
*quali modalità u�lizzare per implementare le 
sessioni di arteterapia;
*quali strumen� u�lizzare;
*come accompagnare l 'anziano nello 
svolgimento delle a�vità proposte.
Il modulo con�ene anche le descrizioni delle 
giuste pra�che da a�uare in arteterapia, 
ovvero i migliori modelli di sedute di 
arteterapia nel mondo.
Scopi e obie�vi delle Applicazioni di 
Arteterapia sugli Anziani:
Ognuna di queste �pologie è finalizzata al 
miglioramento di una par�colare condizione 
di salute dell'anziano:
- riduce significa�vamente i sintomi lega� alla 
depressione e alla perdita di memoria;
- contrasta il processo di invecchiamento 
neuropsicologico;
- limita le complicanze a livello funzionale, 
�piche dell'Alzheimer e di altre forme di 
demenza.I vantaggi di un intervento di 
arteterapia risiedono nella possibilità di 
recuperare sen�men� e ricordi di esperienze 
passate, percorrendo canali alterna�vi a quelli 
tradizionali; inoltre, l'anziano ha l'opportunità 
di crearsi un nuovo ruolo, rafforzando la 
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1.Suggerimen� per lo sviluppo e l'ulteriore 
applicazione dei moduli
Questo modulo è concepito per una modalità 
di autoapprendimento, ma sarà interessante 
scambiarlo con altri tutor di arteterapia. 
Questa opportunità sarà offerta durante i 
workshop ELISTAT: costruire una forte 
comunità di apprendimento e s�molare 
l'apprendimento tra pari è il nostro obie�vo. 
Offriamo una prospe�va paneuropea e i 
nostri partner sono a conoscenza dei casi e 
delle esigenze specifiche nei loro paesi (Italia, 
Francia, Portogallo, Romania e Turchia) ma 
non esitate ad ada�are le a�vità alle vostre 
esigenze locali se provieni da un paese diverso 
dal nostro.

MODULO - 3 ARTETERAPIA PER SENIOR IN 
PRATICA

1.Conce� e informazioni sui moduli
Perché è necessario conoscere le applicazioni 
di arteterapia per gli anziani?
Per valorizzare le a�tudini crea�ve ed 
espressive di ciascuno e per individuare nuovi 
orizzon� espressivi, consentendo all'anziano 
di tornare protagonista della propria 
esistenza: questo è l'obie�vo dei proge� di 
laboratorio di arteterapia individuale e di 
gruppo.
Informazioni sul modulo 3
I l  Modulo  int roduce  le  Appl i caz ion i 
dell'Arteterapia, in termini di Metodi per ar� 
specifiche:
*Disegnare e pi�urare
*Altre ar� visive
*Danza e Movimen�
*Musica
*Teatro
Come eseguire le applicazioni di Arteterapia
All'interno delle sezioni di arteterapia, sarà 
fondamentale per il professionista conoscere i 
partecipan�, le loro capacità, abilità e bisogni  
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*Le competenze su come applicare metodi e 
processi di arteterapia in almeno due rami 
d'arte specifici
*Le competenze sulla conduzione di sessioni 
di arteterapia in almeno due rami d'arte 
specifici in base alle esigenze e ai requisi� dei 
partecipan� senior.
Gli obie�vi di questo modulo servono a:
● Sviluppare la consapevolezza dei pun� di 
forza e di debolezza degli anziani e delle loro 
restan� competenze da migliorare.
● Imparare a sfru�are i propri pun� di forza e 
c o n t r o l l a r e  l e  p r o p r i e  d e b o l e z z e 
nell'esprimersi, a�raverso le applicazioni di 
arteterapia.
● Imparare a ges�re i sen�men� a�raverso le 
applicazioni di arteterapia.
● Padroneggiare la definizione degli obie�vi e 
i metodi proge�a� per implementare sessioni 
di arteterapia.
● Scoprire come creare un ambiente crea�vo 
per gli anziani e come mo�varli ad esprimere il 
proprio potenziale.I risulta� che vogliamo 
o�enere con questo modulo sono dire� ai 
professionis� dell'arteterapia e sono:
● Esercizi per svolgere sessioni crea�ve e non 
giudican� con gli uten�.
● Suggerimen� su come creare ambien� di 
lavoro sicuri, mo�van� e inclusivi per individui 
e gruppi.
● A�vità a sostegno della competenza e della 
fiducia degli anziani.

3. Contenuto e stru�ura del modulo
Il Modulo 3 è stru�urato in 6 argomen�:

A. APPLICAZIONI DI ARTETERAPIA
L'obie�vo dell'arteterapia è u�lizzare il 
processo crea�vo per aiutare le persone ad 
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propria iden�tà e autos�ma, a�raverso 
prodo� e manufa� che res�tuiscono un 
senso di controllo sulla realtà e a�ribuiscono 
un nuovo significato alle esperienze. Ciò 
consente la s�molazione di diverse funzioni 
cogni�ve oltre la memoria, vale a dire 
a�enzione, pianificazione, scelta e pensiero 
astra�o.
Altro aspe�o importante è quello del 
relazionarsi con gli altri: i  proge� di 
arteterapia coinvolgono più persone, creando 
così occasioni di condivisione tra gli ospi�, che 
si sentono parte a�va di qualcosa di bello e 
importante.
In generale,  tu�e sono final izzate al 
miglioramento della salute psicofisica degli 
uten� e, quindi, ad un miglioramento del loro 
s�le di vita. Questo modulo descriverà le 
tecniche e le applicazioni per ciascuna delle 
seguen� aree, applicabili sia in presenza che 
online. A�raverso questo modulo, quindi, i 
le�ori avranno una maggiore consapevolezza 
di cosa sia l'arteterapia e delle sue pra�che e 
potranno condurre sessioni di terapia per 
anziani.

2.Obie�vi del modulo
Lo scopo del modulo è che gli studen� 
acquisiscano
*La conoscenza dei metodi e dei processi di 
Arteterapia in almeno due rami d'arte 
specifici,defini� di seguito:
o disegno;
o ar� visive;
o scri�ura e poesia
o musica;
o danza;
o teatro.
*La conoscenza di buone pra�che e sessioni 
del modello di arteterapia
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spesso maggiore o più immediata.
Rientra nel contesto dell'arteterapia perché 
s�mola la persona a esternare liberamente e 
s p o n ta n e a m e n te  i  p ro p r i  c o n te n u � 
psicologici. Infa�, in mol� individui, si rivela 
un importante metodo comunica�vo che 
facilita l'espressione di quelle par� di sé che, 
generalmente conosciamo e tra�amo meno o 
che rendiamo difficile esternare in altri modi.

B.1.1 I benefici della terapia del disegno
Disegnare, secondo recen� studi,è il modo 
migliore per favorire il benessere e diminuire 
lo stress a qualsiasi età. In effe�, la psicologia 
ha confermato l'u�lità di a�vità manuali 
come il colorare, quando la mente è sollevata 
dalle preoccupazioni e dai pensieri che ci 
affliggono. L'a�vità di colorare e disegnare 
s�mola la parte del cervello che si occupa delle 
emozioni. La stessa area si occupa del 
movimento e della vista, quindi colorare è un 
allenamento totale per la mente e il corpo.
Proprio per ques� mo�vi, il disegno viene 
u�lizzato nel tra�amento di varie mala�e e 
può apportare notevoli benefici agli anziani. 
Sopra�u�o per i pazien� affe� da demenza o 
mala�e neurologiche, consente una migliore 
c o o r d i n a z i o n e  p s i c o m o t o r i a  e 
un'organizzazione dello spazio. Gli anziani, 
invece, che soffrono di depressione vengono 
aiuta� dal disegno ad entrare in conta�o con 
se stessi. Viene anche usato come terapia nei 
pazien� oncologici e terminali che hanno 
bisogno di calmare la mente dalla depressione 
che peggiorerebbe la loro già fragile 
situazione.
La terapia del disegno è quella di u�lizzarlo 
come una forma di coping e cura di sé. Il 
disegno, come altre forme di arteterapia, 
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esplorare l'espressione di sé e, così facendo, 
trovare nuovi modi per acquisire una visione 
personale e sviluppare nuove capacità di 
coping.
L'arteterapia u�lizza metodi ar�s�ci per 
tra�are i disturbi psicologici e migliorare la 
salute mentale. Si basa sull'esperienza 
empirica  secondo cui l 'espressione 
crea�va può favorire la guarigione e il 
benessere mentale.
Secondo uno studio del 2016 pubblicato sul 
'Journal of the American Art Therapy 
Associa�on', meno di un'ora di a�vità crea�va 
può ridurre lo stress e avere un effe�o posi�vo 
s u l l a  s a l u t e  m e n t a l e :  q u e s t o 
indipendentemente dall'esperienza ar�s�ca o 
dal talento. L'età non gioca un ruolo.
L'arteterapia è un buon modo per aiutare 
l'utente a rilassarsi.
Il professionista dell'arteterapia deve avere in 
mente questo come obie�vo centrale nelle 
sessioni di arteterapia con gli anziani.
In questo modulo vengono presentate le 
diverse emozioni su cui il professionista può 
lavorare a�raverso l'arteterapia con metodi 
diversi: tra i tan�, affrontare la rabbia e la 
tristezza, il rilassamento, concentrarsi sul bene 
e sulla felicità, superare il trauma e l'infelicità.

B. TERAPIA DEL DISEGNO E DELLA PITTURA

B.1. Terapia del disegno
Il disegno nasce come un insieme di ges� 
grafici figura�vi o astra�, ed è importante 
perché trasforma in immagine i contenu� 
interni ed esterni del sogge�o. Proprio come 
la parola ogge�va un sen�mento, lo stesso è il 
caso del disegno. La differenza sta nel fa�o che 
per la sua cara�eris�ca figura�va, essendo 
un'immagine, diventa una consapevolezza 
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disegnare e colorare u�lizzando diversi �pi di 
strumen� (ma�te, penne, colori, pastelli, 
pennarelli, ecc.). Consen�re loro di dare sfogo 
alle proprie emozioni a�raverso mix di parole, 
forme, disegni di diverso �po, che consentono 
loro di esprimere al meglio la situazione 
sogge�va di ogni persona. Si può anche 
aggiungere della musica facendogli riprodurre 
brani che possano aiutare la loro migliore 
espressione.
Esempio di esercizio pra�co: disegna un 
ricordo felice
Scopo: risvegliare le emozioni posi�ve.
Materiali: un foglio di carta e ma�te colorate.
Istruzioni: chiedere al paziente di o�enere i 
materiali di cui sopra e ricordare un momento 
in cui si è sen�to veramente felice. Poi chiedi al 
paziente di raccontare quel momento e le 
emozioni provate. In questo modo, il paziente 
si concentrerà sulle emozioni posi�ve e si 
sen�rà sollevato.

B.2. Terapia della pi�ura
Uno strumento di arteterapia che si dis�ngue 
dal disegno è la pi�ura. La terapia pi�orica 
u�lizza il processo crea�vo di creazione e 
produzione d'arte per migliorare il benessere 
fisico, mentale ed emo�vo di individui di tu�e 
le età.
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consente alle persone di alleviare lo stress e 
l'ansia. Pertanto, non è il contenuto del 
disegno ad assumere significato, ma piu�osto 
le emozioni che con esso si esprimono o si 
sprigionano.

B.1.2 Le tecniche di terapia del disegno
La stessa terapia del disegno comprende varie 
pra�che, come ad esempio:
1. Scarabocchi: consegnare al paziente un 
foglio di carta o tela bianca e lasciarlo 
scarabocchiare a suo piacimento. E' una sorta 
di flusso di coscienza che prende forma 
a�raverso scarabocchi, parole, forme e colori.
2. Forme di disegno: chiedere al paziente di 
disegnare forme specifiche, come quadra�, 
triangoli, linee, ecc.
3. Disegnare le proprie emozioni: chiedere al 
paziente di creare schizzi dei suoi pensieri 
posi�vi e nega�vi, chiedendo di disegnare 
prima uno e poi l'altro. Dei primi, potres� 
chiedere di disegnare ciò per cui sono gra�, ciò 
che sognano o ricordi posi�vi della loro vita. 
Dei secondi, potres� chiedere di disegnare 
dando sfogo allo stress, depressione, 
frustrazione per una certa condizione di salute 
fisica o mentale.
4. Mandala: questo �po di disegno è 
raccomandato dalla psicologia, in par�colare 
dal fondatore della psicologia anali�ca Carl 
Jung. I mandala sono simboli spirituali, spesso 
cerchi con forme geometriche, la cui 
complessità e ripe�zione può promuovere la 
propria consapevolezza. Disegnare o colorare 
mandala aiuta a ridurre le emozioni nega�ve e 
migliorare la spiritualità.
6. Colorare: questa forma d'arte consente al 
paziente di alleviare lo stress e l'ansia.
7. Mescolare i mezzi: perme�ere al paziente di 
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fa�ore esterno su di loro, nonché le loro 
ques�oni interiori e sogge�ve. Tale terapia 
consente agli individui di esprimere i propri 
pensieri e sen�men� a�raverso la proiezione, 
stabilendo così la compa�bilità emo�va e 
sociale.

B.2.2 Le tecniche di terapia pi�orica
Come per il disegno, ci sono varie tecniche 
u�lizzate nella pi�ura, come:
1.Dipingere e colorare la cornice conma�te 
colorate: ai pazien� viene chiesto di disegnare 
una cornice su un foglio di carta bianco e ogni 
persona collega un punto da un lato all'altro di 
essa, completando così le forme e disegnando 
delle linee.
2.Pi�ura l ibera:  i  pazien� dipingono 
liberamente.
3.Pi�ura con forme geometriche: leforme 
geometriche vengono disegnate su fogli 
colora� e ai pazien� viene chiesto di dipingere 
le forme.
4.Dipingere il loro posto preferito: ai pazien� 
viene chiesto di dipingere il loro posto 
preferito e di parlarne alla fine della sessione.
5.Dipingere il ricordo più bello: ai pazien� 
viene chiesto di dipingere il loro ricordo più 
bello e dolce e di parlarne alla fine della 
seduta.
6.Pi�ura su strumen�: vengono forni� 
strumen� (ad es. bicchieri, bo�glie, ecc.) su 
cui dipingere.
7.Dipingere la natura e raccontare storie: ai 
pazien� viene chiesto di dipingere la loro 
natura preferita e di raccontarne una storia.
8.Confrontarsi con un ogge�o e dipingerlo: ai 
pazien� viene chiesto di confrontarsi con un 
ogge�o e di dipingerlo e, quindi, di spiegare il 
confronto.

is project has been funded with support from the European Commission. is presentation re�ects the views only of the authors, 
the commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

B.2. Terapia della pi�ura
Uno strumento di arteterapia che si dis�ngue 
dal disegno è la pi�ura. La terapia pi�orica 
u�lizza il processo crea�vo di creazione e 
produzione d'arte per migliorare il benessere 
fisico, mentale ed emo�vo di individui di tu�e 
le età.

B.2.1 I benefici della terapia della pi�ura
La terapia pi�orica, come il disegno, consente 
ai pazien� di esprimersi, comprendere se 
stessi, ridurre l'ansia e lo stress e migliorare le 
proprie abilità e sociali. La terapia pi�orica 
mira a migliorare la salute mentale delle 
persone nelle varie fasi della prevenzione, del 
tra�amento e della riabilitazione. È un �po di 
terapia alterna�va e naturale che può avere 
molteplici benefici, sopra�u�o per gli anziani. 
In par�colare esso:
●Migliora la comunicazione;
●Aumenta l'autos�ma;
●Migliora le capacità motorie;
●Man�ene il cervello in movimento;
●Aumenta la concentrazione;
●Intelligenza emo�va.
Oltre ai vantaggi di cui sopra, gli studi hanno 
dimostrato che la terapia pi�orica può aiutare 
a controllare e curare l'aggressività. In effe�, 
gli arteterapeu� credono che il processo 
ar�s�co sia u�le per aumentare le interazioni 
e ridurre le tendenze aggressive.
La pi�ura è uno strumento a�raente e 
�picamente espressivo che può portare a un 
forte aumento delle capacità degli individui e a 
una buona espressione e interazione. 
A�raverso la terapia della pi�ura è possibile 
comprendere gli sta� d'animo, le tendenze e le 
cara�eris�che dell 'anziano. In effe�, 
consente di comprendere l'influenza del 
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l'espressione di sé, il ricordo, il pensiero 
a s t r a � o ,  i l  c o n t r o l l o  e s e c u � v o ,  l a 
soddisfazione e l'auto-espressione fiducia.
3.I meccanismi di s�molazione sociale si 
verificano a�raverso l'interazione con altri 
partecipan�, la condivisione di abilità e opere 
d ' a r te  e  i l  fe e d b a c k  re c i p ro co,  co n 
conseguente riduzione della solitudine, 
m a g g i o r e  c o n n e � v i t à  s o c i a l e  e 
miglioramento dell'umore.
Le terapie di ar� visive sono state ampiamente 
u�lizzate tra gli anziani con cognizione 
normale e quelli con demenza, con l'obie�vo 
di ritardare il declino cogni�vo e/o migliorare 
la  funz ione cogni�va e  i l  benessere 
psicologico.

C.1 I benefici della terapia dell'arte visiva
La terapia dell'arte visiva consente il 
c o i n v o l g i m e n t o  d e i  p a z i e n �  n e l l a 
p i a n i fi c a z i o n e ,  n e l l a  c r e a � v i t à , 
nell'espressione verbale, nel processo 
decisionale, nel controllo cogni�vo e nel 
pensiero astra�o. Consente inoltre la 
creazione di una relazione sociale posi�va con 
il terapeuta e gli altri pazien�, favorendo così il 
benessere psicosociale dell'individuo. Il 
processo di creazione dell'opera d'arte, a 
seconda del metodo u�lizzato, può portare 
anche alla riesperienza spontanea, alla 
risoluzione e alla reintegrazione delle 
emozioni e dei confli� interiori del paziente.
L'applicazione della terapia dell'arte visive si è 
rivelata molto u�le nella prevenzione e nella 
ges�one del declino cogni�vo, sopra�u�o nei 
casi di demenza. In generale, se u�lizzata in 
combinazione con l'esercizio fisico, consente 
di promuovere il benessere e l'umore nella 
popolazione anziana in generale.
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9.Desideri di pi�ura: i propri desideri vengono 
dipin� e discussi alla fine della sessione.

C. TERAPIA DELL'ARTE VISIVA
La terapia dell'arte visiva è definita come un 
"processo terapeu�co basato sull'espressione 
crea�va spontanea o mo�vata che u�lizza vari 
materiali e tecniche ar�s�che come pi�ura, 
disegno, scultura, modellazione dell'argilla e 
collage".
Le terapie di ar� visive sono interven� ar�s�ci 
proge�a� per  offr i re  a i  partec ipan� 
un'opportunità di espressione crea�va 
a�raverso compi� visivi, come collage, 
modellazione dell'argilla e analisi dell'arte 
visiva/valutazione cogni�va, con l'obie�vo di 
m i g l i o r a r e  i l  p r o p r i o  b e n e s s e r e 
mentale/cogni�vo e psicologico. Una �pica 
sessione IVA si svolge in un gruppo e include 
socializzazione, educazione/istruzione 
ar�s�ca, reminiscenza, elaborazione ar�s�ca, 
condivisione dell'arte/presentazione plenaria 
e analisi dell'arte/valutazione cogni�va.
I meccanismi con cui si ri�ene che l'IVA migliori 
le  funz ioni  cogni�ve e  ps icologiche, 
potrebbero essere spiega� in 3 processi:
1.S�molazione della memoria episodica, della 
funzione esecu�va, del pensiero astra�o e 
della memoria di lavoro.
2.Meccanismi di s�molazione cogni�va 
a � r a v e r s o  l a  c o n c e n t r a z i o n e 
dell'apprendimento, l'ascolto a�ento e il 
c o i n v o l g i m e n t o  n e l  p r o c e s s o  d i 
apprendimento. Inoltre, la pra�ca ar�s�ca 
s�mola le capacità motorie, la coordinazione, 
la memoria visiva spaziale, il pensiero astra�o 
e le funzioni esecu�ve, mentre la condivisione 
plenaria di storie rela�ve alla propria opera 
d'arte s�mola le abilità linguis�che e 
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D. TERAPIA DELLA DANZA E DEL MOVIMENTO
La terapia della danza e del movimento, o 
DMT, è l'uso psicoterapeu�co del movimento 
per promuovere l'integrazione emo�va, 
sociale, cogni�va e fisica. La DMT è infa� 
definita dalla European Dance Movement 
Therapy Associa�on come "l'uso terapeu�co 
del movimento per promuovere il benessere 
emo�vo, cogni�vo, fisico, spirituale e sociale" 
dell'individuo.
La danza/terapia motoria si rivolge non solo al 
corpo, ma anche alla mente e allo spirito, ed è 
quindi un modo potente ed efficace per 
aiutare le persone anziane ad accedere a un 
senso vitale di sé. La danza, in questo caso, non 
riguarda la forma, la tecnica o i passi corre�. 
Piu�osto, si tra�a di un'esperienza condivisa 
di umanità e connessione, manifestata in 
movimen� piccoli come un tocco delle dita dei 
piedi, un'oscillazione delle spalle o un leggero 
cambiamento di a�eggiamento.
Alcune delle maggiori sfide che gli anziani 
devono affrontare sono l'isolamento, l'inerzia 
fisica e la perdita di indipendenza. Sebbene sia 
importante onorare il naturale rallentamento 
e i l  decl ino fisico che si  verifica con 
l'invecchiamento, a volte è anche u�le 
interrompere rispe�osamente questa inerzia 
c o n  a � v i t à  c h e  p r o m u o v o n o  u n 
coinvolgimento significa�vo.

D.1 I benefici della terapia della danza e del 
movimento
La DMT può dare alle persone:
- benefici fisici, come l'aumento della forza, il 
m i g l i o ra m e n t o  d e l l a  fl e s s i b i l i t à ,  l a 
diminuzione della tensione muscolare e il 
miglioramento della coordinazione, che 
possono essere tu� di par�colare beneficio 
per gli anziani.
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L'obie�vo della terapia è u�lizzare il processo 
crea�vo per aiutare le persone a esplorare 
l'espressione di sé e, così facendo, trovare 
nuovi modi per acquisire conoscenze 
personali e sviluppare nuove capacità di 
coping. La creazione o l'apprezzamento 
dell'arte viene u�lizzata per aiutare le persone 
a esplorare le emozioni, sviluppare la 
consapevolezza di sé, affrontare lo stress, 
aumentare l'autos�ma e lavorare sulle abilità 
sociali.

C.2 Le tecniche di arteterapia visiva
Le tecniche u�lizzate nell'arteterapia visiva 
possono includere:
●Collage
●Scarabocchi 
●Pi�ura con le dita
●Fotografia
●Scolpire
●Lavorare con l'argilla
Esempio di esercizio pra�co: realizzare una 
scultura con materiale riciclabile
Scopo: perme�ere al paziente di esprimere 
ciò che sente.
Mater ia l i :  og ge� di  uso  quo�diano 
riu�lizzabili in casa, come bo�glie di plas�ca, 
rotoli di carta da cucina, cartoni per le uova, 
ecc.
Istruzioni: chiedere al paziente di creare un 
piccolo ogge�o a casa, una scultura, con 
ques� materiali ed esprimere come si sente 
riguardo qualcosa che è successo. Questo è un 
buon modo per consen�re al paziente di 
far"uscire" ciò che ha dentro: tristeza, rabbia o 
frustrazione.
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essere un modo per aiutare le persone a 
sen�rsi più connesse agli altri e creare 
sen�men� di empa�a. Un terapeuta può 
rispecchiare i movimen� di un paziente o far sì 
che essi si rifle�ano a vicenda, consentendo ai 
partecipan� di vedere un riflesso di se stessi.
- Metafore del movimento. L'uso di una 
metafora del movimento o di un sostegno può 
aiutare una persona ad affrontare fisicamente 
ed espressivamente una sfida o un risultato 
terapeu�co. Ad esempio, un terapeuta può 
dare a una persona in cura una bandiera 
bianca per celebrare la resa emo�va.
- Ritmi saltellan�. I terapeu� possono 
incorporare il salto in una danza per i pazien� 
che soffrono di depressione, poiché una 
ricerca ha mostrato livelli rido� di movimento 
ver�cale nelle persone con depressione.

E. LA MUSICOTERAPIA
Gli interven� musicali possono essere di diverso 

�po: ascolto di musica dal vivo o registrata, 

partecipazione al canto o all'esecuzione di 

strumen�, musicoterapia e combinazione di 

musica e movimento. Alcuni dei problemi più 

comuni degli anziani sono la comprensione del 

parlato in presenza di rumore di so�ofondo e il 

declino della memoria udi�va con l'età. È stato 

dimostrato che la formazione e la partecipazione 

musicale possono essere un rimedio per entrambi 

i problemi. In effe�, è stato osservato che i 

musicis� non solo possono ascoltare più 

facilmente il parlato in presenza di rumore in età 

avanzata, anche se l'udito diminuisce, ma hanno 

anche una memoria migliore. Per l'esecuzione 

musicale, infa�, è necessario memorizzare 

schemi e sequenze sia udi�ve che motorie. 

Pertanto, si può sostenere che approcciarsi alla 

musica promuove un migliore udito.
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- benefici per la salute mentale, inclusa la 
riduzione dello stress e persino l'alleviamento 
dei sintomi di ansia e depressione, che sono 
molto prevalen� negli anziani.
Gli effe� terapeu�ci della terapia danza-
movimento, sono sta� comprova� per le 
persone con gravi mala�e mentali. Mol� studi 
hanno esaminato l'applicazione della DMT 
come tra�amento terapeu�co per una serie di 
condiz ioni,  tra cui  cancro,  demenza, 
depressione e schizofrenia.
Esercizi di natura cardiovascolare come corsa, 
camminata e aerobica hanno dimostrato di 
migliorare le capacità cogni�ve e le funzioni 
esecu�ve e motorie negli anziani.
La danza, come l'esercizio cardiovascolare, 
sembra essere benefica per gli anziani. Si 
differenzia dall'esercizio perché fornisce un 
ambiente più ricco per la riabilitazione e la 
terapia. Gli interven� di danza, infa�, non 
comprendono solo l'a�vità o l'esercizio fisico, 
ma anche l'apprendimento, l'a�enzione, la 
memoria, l'emozione, la coordinazione 
ritmica, la coordinazione motoria, l'equilibrio, 
l'andatura, le abilità visuo-spaziali, la 
s�molazione udi�va, l' immaginazione, 
l'improvvisazione e l'interazione sociale. I 
miglioramen� in tu�e queste aree portano 
natura lmente  un  mig l ioramento  ne l 
benessere generale di un individuo. Inoltre, è 
stato dimostrato come la danza possa essere 
un mezzo di promozione dell'interazione 
sociale per gli anziani.

D . 2  L e  t e c n i c h e  d e l l a  t e r a p i a  d i 
danza/movimento
Alcune delle tecniche di  danza che i 
danzaterapeu� possono u�lizzare sono:
- Specchiare, che implica l'abbinamento e 
l'eco dei movimen� di un'altra persona. Può 
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(CBMT),che combina la terapia cogni�vo 
comportamentale (CBT) con la musica. Nella 
CBMT, la musica viene u�lizzata per rafforzare 
alcuni comportamen� e modificarne altri. 
Questo approccio è  stru�urato,  non 
improvvisato e può includere ascoltare 
musica, ballare, cantare o suonare uno 
strumento.
- Musicoterapia comunitaria,che si concentra 
sull'uso della musica come un modo per 
facilitare il cambiamento a livello di comunità. 
Viene eseguito in un ambiente di gruppo e 
richiede un alto livello di coinvolgimento da 
parte di ciascun membro.
- Musicoterapia Nordoff-Robbins (chiamata 
anche musicoterapia crea�va),che implica 
suonare uno strumento (spesso un pia�o o un 
tamburo) mentre il terapeuta accompagna 
usando un altro strumento. Il processo di 
improvvisazione u�lizza la musica come un 
modo per consen�re l'espressione di sé.
- Il metodo Bonny di immagini e musica 
guidate (GIM),per cui la musica classica è 
u s a t a  c o m e  m e z z o  p e r  s � m o l a r e 
l'immaginazione. In questo metodo, il 
paziente spiega i sen�men�, le sensazioni, i 
ricordi e le immagini che sperimenta mentre 
ascolta la musica.
- Psicoterapia vocale,per cui il paziente u�lizza 
vari esercizi vocali, suoni naturali e tecniche di 
respirazione per conne�ersi con le sue 
emozioni e impulsi. Questa pra�ca ha lo scopo 
d i  c reare  un  p iù  profondo senso  d i 
connessione con se stessi.
Come visto, la musicoterapia può comportare:
● Fare musica
● Scrivere canzoni
● Cantare
● Ballare
● Ascoltare la musica
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E.1 I benefici della musicoterapia
La musicoterapia, quindi, è finalizzata ad 
aiutare gli anziani nelle aree dell'udito e della 
memoria, ma anche a migliorare le capacità 
comunica�ve, la funzione cogni�va e la salute 
fisica.
La musicoterapia si è anche rivelata molto 
u�le nell'aiutare i pazien� con demenza, in 
par�colare nella ges�one di determina� 
comportamen�, come ridurre l'agitazione o 
l'aggressività e aumentare la vigilanza.
Numerosi studi hanno anche dimostrato che i 
mala� di Alzheimer conservano le capacità 
musicali e la memoria molto più a lungo 
rispe�o ad altre capacità comunica�ve e 
cogni�ve.
In generale, hanno dimostrato di essere u�li 
nel ridurre alcuni comportamen� nega�vi 
associa� alla demenza, tra cui aggressività, 
a g i t a z i o n e ,  a n s i a ,  d e p r e s s i o n e  e 
vagabondaggio. A volte hanno anche portato a 
miglioramen� nelle facoltà cogni�ve (in 
par�colare memoria e linguaggio).

E.2 Tecniche della musicoterapia
Alcuni esempi di tecniche di musicoterapia 
sono:
- Musicoterapia anali�ca, che incoraggia il 
paziente a u�lizzare un "dialogo" musicale 
improvvisato cantando o suonando uno 
strumento per esprimere i pensieri inconsci, 
su cui il paziente può rifle�ere e discutere con 
il suo terapeuta in seguito.
- Musicoterapia Benenzon,che unisce alcuni 
conce� di psicoanalisi con il processo di fare 
musica. La musicoterapia Benenzon include la 
ricerca della propria "iden�tà sonora 
musicale", che descrive i suoni esterni che più 
si avvicinano allo stato psicologico interno.
- Musicoterapia cogni�vo comportamentale 
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F. TEATROTERAPIA
La teatroterapiau�lizza tecniche teatrali e/o 
dramma�che, combinandole con metodi 
psicoterapeu�ci, per offrire nuovi modi di 
esprimere ciò che si pensa o si sente, per 
affrontare in modo più efficace problemi 
comportamentali ed emo�vi.
La teatroterapia è una delle terapie delle ar� 
crea�ve (CAT), è a�va ed esperienziale e 
prevede l'uso intenzionale e sistema�co di 
processi teatrali e dramma�ci come mezzo 
pr imario per raggiungere la  crescita 
psicologica e il cambiamento all'interno di una 
relazione psicoterapeu�ca. Nelle sessioni di 
teatroterapia, gli individui esplorano in 
profondità le loro esperienze di vita a�raverso 
tecniche di teatralizzazione, fantasia e 
immaginazione per entrare in un personaggio 
e raccontare una storia. La teatroterapia 
avvantaggia l'intera popolazione anziana, 
coloro che vivono con difficoltà fisiche, 
emo�ve e cogni�ve, ed è stato anche 
riscontrato che aumenta il coinvolgimento del 
gruppo e le relazioni posi�ve durante 
l'invecchiamento, promuovendo una migliore 
comunicazione e un senso di fiducia tra le 
persone con demenza. Si tra�a di una forma 
a�va ed esperienziale di terapia crea�va che 
può aiutare le persone ad acquisire fiducia in 
se stessi ed esplorare nuove capacità di 
problem solving.

F.1 Benefici della teatroterapia
È stato scoperto che la teatroterapia migliora 
vari aspe� della salute mentale durante 
l'invecchiamento. Fornisce opportunità di 
crescita personale ed espressione crea�va e 
m i g l i o ra  l e  re l a z i o n i  d i  g r u p p o .  L a 
teatroterapia è un modo ampiamente 
riconosciuto per esplorare le storie di vita in 
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● Discutere di musica
Questa forma di tra�amento può essere u�le 
per le persone con depressione e ansia e può 
aiutare a migliorare la qualità della vita delle 
persone con problemi di salute fisica. 
Chiunque può dedicarsi alla musicoterapia; 
non è necessario un so�ofondo musicale per 
sperimentarne gli effe� benefici. Durante una 
sessione di musicoterapia, potres� ascoltare 
diversi  ,  suonare uno generi  musical i
strumento musicale o addiri�ura comporre le 
tue canzoni. Ti potrebbe essere chiesto di 
cantare o ballare. Il tuo terapeuta potrebbe 
incoraggiar� ad improvvisare o potrebbe 
avere una stru�ura prestabilita da seguire.

Esempio di esercizio pra�co: disegna ciò che 
sen�
Scopo: suscitare determinate emozioni nel 
paziente e convincerlo ad esprimere ciò che 
sta provando.
Materiali: un foglio di lavoro fornito dal tutor e 
una penna o una ma�ta.
Istruzioni: il terapeuta presenta diversi brani 
musicali al paziente e gli chiede di prestare 
a�enzione a ciascuno di essi. Nella fase 
successiva, al paziente viene consegnato un 
foglio di lavoro (illustrato di seguito), dove può 
scrivere o disegnare ciò che l'ascolto dei vari 
can� suscita in lui. Quindi chiedigli di parlare di 
quello che ha scri�o o disegnato, quindi delle 
emozioni che ha provato ascoltando ogni 
canzone.
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G. BUONE PRATICHE NELL'ARTETERAPIA
L'arteterapia segue diversi orientamen� e 
teorie, come la psicodinamica; umanis�ca 
(fenomenologica, gestalt, centrata sulla 
persona); psicoeduca�va (comportamentale, 
cogni�vo comportamentale, evolu�vo); 
sistemica (terapia familiare e di gruppo); così 
come approcci integra�vi ed ecle�ci. Ci sono 
anche  variazioni nelle preferenze individuali e 
nell'orientamento degli arteterapeu� (Van 
Lith, 2016). L'arteterapeuta può facilitare un 
ca m b ia m ento  p o s i� vo  n e i  p ro b lem i 
psicosociali sia a�raverso il coinvolgimento 
con il terapeuta che con i materiali ar�s�ci in 
un ambiente giocoso e sicuro.
In effe�, l 'uso dell 'arteterapia per i l 
tra�amento delle condizioni di salute mentale 
rappresenta un campo di crescente interesse 
(es. Van Lith, 2016; Haeyen et al., 2018). La 
revisione delle pra�che mostra alcuni pun� 
comuni che è necessario considerare nella 
proge�azione e realizzazione di sessioni di 
arteterapia:
▪ È un'a�vità di gruppo?
È importante iniziare con a�vità energizzan� 
e mo�vazionali
▪Quale metodo u�lizzare?
Esistono diverse a�vità e tecniche a seconda 
degli obie�vi da raggiungere e dei benefici 
per il paziente
Le migliori pra�che possono indirizzare il 
professionista verso la scelta più appropriata.
Il modello diArteterapia Polysign Artea,ad 
esempio, è un intervento-tra�amento 
terapeu�coo una prevenzione che u�lizza 
mezzi ar�s�ci come pi�ura, disegno, scultura, 
fotografia, video e in genere qualsiasi 
espressione di arte figura�va come mezzo di 
c o m u n i c a z i o n e  e  n e g o z i a z i o n e 
terapeu�ca.L'immagine creata da 
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tarda età. Porta diversi vantaggi, come ad 
esempio:
●Ridurre i sen�men� di isolamento
●Imparare a risolvere I problemi
●Esprimere I sen�men�
●Definire gli obie�vi
●Relazionarsi meglio con le altre persone
●Comprendere meglio se stessi e le proprie 
esperienze
●Migliorare l'autos�ma 
●Sviluppare migliori capacità di coping
●Ampliare la gamma di espressione delle 
emozioni
●Usare la crea�vità, l'immaginazione e il gioco 
per esercitare la risposta a situazioni difficili
●Affrontare rapidamente I problemi
●Fuggire per un po' dalle pressioni della vita e 
rifugiarsi nell'immaginazione
●Interagire con gli altri in un ambiente sicuro e 
confortevole.
A�raverso la teatroterapia, si ha l'opportunità 
di raccontare la propria storia e cambiarla, 
nonché di guardare ai problemi da una 
prospe�va diversa, esprimere le proprie 
emozioni o affrontare emozioni legate a 
determina� ricordi o situazioni in corso.

F . 2  T e c n i c h e  d i  t e a t r o t e r a p i a
A seconda degli obie�vi terapeu�ci, la 
teatroterapia può assumere forme diverse e 
includere una varietà di tecniche, tra cui:

● Esercizi teatrali
● Recitazione
● Improvvisazioni
● bura�ni
● Giochi di ruolo
● Narra�va
● Giochi teatrali



una persona perme�e, a�raverso una 
specifica procedura di  decodifica,  d i 
visualizzare la stru�ura del pensiero e 
dell'immaginario di quella persona: lavorare 
sulla resa e modellatura delle immagini create 
da qualcuno, quindi, significa accedere al suo 
immaginario e a�raverso esso sostenerlo in un 
processo evolu�vo.
Il Modello Polysign sviluppato dal Maestro 
A c h i l l e  D e  G r e g o r i o ,  p r e s i d e n t e 
dell'Associazione Artea - Arteterapeu� 
Associa�, si compone di tre fasi:
1.Prima fase, denominata Osservazione: 
l'utente sperimenta tecniche e materiali fino a 
trovare quello più ada�o alle sue esigenze 
espressive.
2.Seconda fase, denominata Tra�amento: una 
volta individuato il problema  della persona e 
t rovata  l a  s u a  m o d a l i tà  e s p re s s i va , 
l'arteterapeuta indirizza l'anziano verso 
un'espressione originale del Sé.
3.Terza fase, denominata Verifica: è l'analisi 
completa delle produzioni, della relazione 
creata e dei contenu� affronta� nel corso, tu� 
monitora� e decodifica� nella Cartella 
Arteterapia.
Il presupposto da cui parte l'arteterapia è che 
l ' a � v a z i o n e  d e l  p r o c e s s o  c r e a � v o 
n e l l ' i n d i v i d u o  co m p o r �  a  s u a  vo l ta 
un'a�vazione di importan� processi psichici e 
psicologici, affinché ad ogni cambiamento del 
potenz ia le  crea�vo corr isponda una 
trasformazione nella sfera cogni�va, emo�va 
e comportamentale.
Compito dell'arteterapeuta è accompagnare 
l'utente alla scoperta del “fare” ar�s�co e 
sostenere con la verbalizzazione, in un 
contesto appropriato, la consapevolezza di 
quanto si esprime nella forma ar�s�ca. 
Fondamentale è il mezzo ar�s�co che 
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perme�e la realizzazione di un prodo�o 
duraturo. L'arteterapeuta decodifica il 
messaggio che l'utente trasme�e a�raverso il 
lavoro, che con�ene informazioni su vari 
aspe�: della relazione, del contenuto 
psicologico, dell'esperienza emo�va e della 
realizzazione formale. Il modulo presenta 
anche esempi  d i  efficac i  sess ion i  d i 
arteterapia.

3.1 Durata totale del modulo
La durata del Modulo è diversa per:
•Formazione in aula: 32 ore distribuite in:
oModalità di applicazione dell'arteterapia per 
ar� specifiche: 24 ore (3 campi)
oBuone pra�che in Arteterapia: 8 ore
•Formazione Online: 48 ore distribuite in:
oModalità di applicazione dell'arteterapia per 
ar� specifiche: 40 ore
oBuone pra�che in Arteterapia: 8 ore

3.2. Strumen� e materiali
Strumen� e materiali cambiano a seconda dei 
diversi metodi di arteterapia u�lizza�.
È importante considerare, in ogni sessione, 
l'elenco specifico di strumen� e materiali 
richies�.
Un punto importante è riferito anche a:
▪Alcuni esempi di materiali ar�s�ci che 
possono essere u�lizza� una sola volta, 
conserva� dal cliente o ge�a� via, sono:
Tessili, Tela, Argilla confezionata monouso, 
Carta, Bastoncini di cotone, Colori, Bastoncini 
ar�gianali, Steli di ciniglia, Gomitoli
▪Esempi di forniture che possono essere 
u�lizzate ripetutamente ma devono essere 
disinfe�ate sono:
Pennarelli, forbici, ma�te colorate, pennelli, 
aghi, a�rezzi per maglieria/uncine�o
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4.Benefici del modulo
Al termine del modulo, lo studente conoscerà:
•I benefici dell'arteterapia, in par�colare per 
gli anziani;
•I vari �pi di arteterapia (di disegno e pi�ura, 
ar� visive, danza e movimento, musica e 
teatro), le loro applicazioni, tecniche e metodi 
e i loro benefici specifici;
•alcune a�vità (una per ogni area di 
arteterapia) da svolgere online o in aula, in 
par�colare con i senior, compreso il materiale 
necessario, il suo scopo e le fasi da seguire 
passo dopo passo;
•buone pra�che necessarie per diventare un 
arteterapeuta esperto e per pianificare e 
implementare una sessione efficace.

4.1. Abilità
Le competenze acquisite al termine del 
modulo saranno:
- capacità di eseguire tecniche di arteterapia, 
nelle sue diverse forme (disegno, pi�ura, ar� 
visive, musica, danza e movimento, teatro), su 
pazien� anziani. In par�colare, gli studen� 
saranno in grado di riprodurre gli esercizi 
propos� nel modulo e avranno le conoscenze 
necessarie per applicare nuove tecniche.

4.2. Conoscenze
Le conoscenze acquisite al termine del modulo 
saranno:
- c o n o s c e r e  i  f o n d a m e n �  t e o r i c i 
dell'arteterapia, le sue tecniche e i suoi 
benefici, in par�colare per gli anziani;
- conoscere i fondamen� teorici delle varie 
forme di arteterapia (disegno, pi�ura, ar� 
visive, musica, danza e movimento, teatro), i 
loro specifici benefici per l'anziano e le varie 
tecniche che possono essere applicate;
- conoscere le applicazioni pra�che delle varie 
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forme di arteterapia per gli anziani;
- conoscere alcune regole e accortezze da 
seguire nell'applicazione dell'arteterapia per 
gli anziani.

4.3. Competenze
Le competenze che lo studente acquisirà al 
termine del modulo sono:
- Intervenire nei molteplici ambi� della 
psicopatologia u�lizzando la metodologia e le 
tecniche più ada�e all'anziano;
-  Valor izzare  i l  lavoro  de l  paz iente , 
predisponendo un momento finale di 
confronto e condivisione dell'esperienza;
- Saper u�lizzare i contenu� emersi nel lavoro 
ar�s�co del paziente;
- Saper rispe�are norme e regolamen�;
- Saper entrare in relazione con i familiari al 
fine di facilitare la comunicazione in caso di 
momen� di difficoltà per il paziente;
- Proge�are gli interven� da a�uare al fine di 
personalizzare l'a�vità in funzione della 
�pologia di utenza, della patologia e delle 
eventuali cara�eris�che ed esigenze del 
paziente;
- Preparare l'ambiente e i materiali ar�s�ci in 
modo da favorire il processo crea�vo e la 
relazione terapeu�ca, predisponendo 
apposi� tavol i  e stru�ure anche per 
conservare e proteggere cartelle contenen� il 
  lavoro del paziente.

5.Istruzioni per l'applicazione
Oltre al suo u�lizzo nel tra�amento della 
salute mentale, l'arteterapia è u�lizzata in 
modo complementare nella medicina 
tradizionale per il tra�amento di mala�e e 
condizioni di origine biologica. La correlazione tra 

salute mentale e salute fisica è ormai ben nota e 

l'arteterapia può giovare ad entrambe. In effe�, è 
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stata u�lizzata nel processo di guarigione per 
alleviare lo stress e sviluppare meccanismi di 
coping nel tenta�vo di tra�are i bisogni fisici e 
mentali del paziente. Sebbene l'arteterapia si 
sia tradizionalmente concentrata sui media 
visivi (dipin�, sculture, disegni, ecc.), il 
conce�o si è ampliato per includere  musica, 
danza, scri�ura e teatro.
I benefici che le diverse forme di arteterapia 
possono apportare, nella vita di tu� i pazien� 
e, nel nostro caso, degli anziani, sono:
- Miglioramento della funzione cogni�va. 
L'arteterapia sfida gli anziani a creare arte e 
quindi a s�molare i sensi e ad acuirli. Ciò 
migliora la capacità di pensiero e facilita la 
creazione di connessioni neurali rapide che 
potrebbero essere andate perse a causa 
dell'invecchiamento.
- Umore migliorato. L'arteterapia può ridurre i 
sen�men� di ansia, depressione e stress negli 
anziani. Tali sen�men� possono anche 
derivare dalla naturale perdita graduale della 
vista e dell'udito dovuta all'invecchiamento. 
Concentrarsi sul disegno aiuta coloro che 
stanno lo�ando, a rilassarsi e concentrarsi sui 
s e n � m e n �  p o s i � v i .  I m p e g n a r s i 
nell'arteterapia può aiutare gli anziani a far 
fronte a ques� problemi e dare sfogo alla loro 
frustrazione.
- Abilità motorie migliorate. Quando le 
persone esercitano abilità come, ad esempio, 
dipingere, disegnare o ballare in arteterapia, 
esercitano fisicamente le mani e le braccia 
a�raverso il movimento. In questo modo, 
possono migl iorare la  coordinazione 
muscolare e aumentare il flusso sanguigno.
- Maggiore interazione sociale. Le sessioni di 
arteterapia consentono agli anziani di 
incontrare persone con cui possono interagire 
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e stabilire connessioni. Queste connessioni 
possono aiutarli a comba�ere la solitudine e 
l'isolamento e migliorare la loro salute 
emo�va.
- Aumento dell'autoespressione. Le persone 
anziane hanno spesso difficoltà con la 
co m u n i ca z i o n e  ve r b a l e  a  ca u s a  d e l 
deterioramento mentale o fisico. L'arteterapia 
è un metodo alterna�vo di espressione per i 
propri sen�men� e pensieri.
- Alleviare il dolore. L'arteterapia può anche 
aiutare nei disturbi associa� al dolore cronico. 
I n  e ffe � ,  c o n s e n te  a l l e  p e rs o n e  d i 
concentrarsi maggiormente sulla crea�vità e 
meno sul dolore. L'arteterapia promuove 
anche il rilassamento, che può aiutare ad 
alleviare il dolore emo�vo.
- Nuovi processi di pensiero. L'arteterapia può 
anche aiutare le persone a pensare in modo 
diverso alla vita. In effe�, esplorare nuovi 
movimen� e pensieri può aiutare le persone 
anziane a rivedere le loro prospe�ve e trovare 
nuove gioie.
- Miglioramento della memoria. La pra�ca 
delle ar� crea�ve può aiutare gli anziani che 
soffrono di perdita di memoria dovuta a 
demenza o Alzheimer. La pi�ura e la musica 
possono anche aiutare a scoprire ricordi 
dimen�ca� e offrire, a chi soffre di perdita di 
memoria, un momento di chiarezza e la 
capacità di funzionare in modo o�male.
L'arteterapia può essere molto gra�ficante 
per gli anziani: può promuovere sen�men� 
sani e posi�vi, migliorare le capacità fisiche e 
avere un effe�o calmante. A�raverso il 
diver�mento e la creazione, gli anziani 
godranno di una migliore qualità della vita.
Conoscere il tuo ruolo e i tuoi doveri prima di 
iniziare a insegnare è un passo molto 
importante.
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I compi� comuni per un tutor includono:
* S e s s i o n i  d i  t u t o r i a l  p r i n c i p a l i
* Conduzione di sessioni di laboratorio
*  S e g n a re  i n ca r i c h i  o  a l t re  a� v i tà .
Sulla base del feedback degli studen�, un 
buon tutor può essere descri�o come 
q u a l c u n o  c h e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- è  e n t u s i a s t a ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- è disponibile per chiarimen� o consigli;
- è molto umano e crea un ambiente 
a c c o g l i e n t e ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- è sicuro di sé, organizzato e ben informato;
- trasme�e posi�vità e fiducia agli studen�;
- è pra�co sugli argomen� del corso, i de�agli e 
l e  q u e s � o n i  o r g a n i z z a � v e ;
-  p u ò  e s s e r e  c h i a r o  e d  e s p l i c a � v o 
sull'argomento del corso, sui materiali, sui 
criteri di valutazione e sulle aspe�a�ve ed è 
disponibile a fornire chiarimen� ai singoli 
s t u d e n � ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-  u � l i z z a  u n a  v a r i e t à  d i  m e t o d i  d i 
insegnamento e apprendimento, ada�andoli 
a l l e  e s i g e n z e ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- sa scegliere le a�vità più indirizzate per la 
s e s s i o n e ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- sa u�lizzare al meglio le conoscenze e le 
e s p e r i e n ze  d e i  s i n g o l i  n e l  g r u p p o ;
-  sa ges�re le  d inamiche di  gruppo;
- facilita la comunicazione tra e con I 
p a r t e c i p a n � ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- sa porre le domande giuste per innescare una 
d i s c u s s i o n e ,  m a  s e n z a  d o m i n a r l a ;
- non presuppone che le persone abbiano una 
conoscenza preliminare dell'argomento, e 
quindi le incoraggia a porre domande per 
capirlo meglio, anche le più semplici;
- è vicino ad ogni persona, si interessa ai 
progressi di ogni studente e fornisce un 
f e e d b a c k  c o s t r u � v o ;
- rifle�e sull'andamento del proprio lavoro, su 
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cosa ha fa�o bene e cosa ha fa�o male, 
adoperandosi per il miglioramento con�nuo.

5.1 Precauzioni e valutazione dei rischi
La pianificazione di una sessione di arteterapia 
con gli anziani deve tenere conto di alcuni 
potenziali rischi lega� a:
*Strumen� e materiali pericolosi
*Limitazioni mentali e fisiche dell'anziano
È quindi necessario, come sopra so�olineato, 
avere un quadro chiaro del contesto in cui 
l'a�vità, individuale o di gruppo, viene 
svolta,tenendo conto di:
*Spazi disponibili
*Presenza di personale di supporto o 
caregiver
*Adeguatezza delle a�vità alle capacità dei 
des�natari
*Grado di sicurezza degli strumen� e dei 
materiali u�lizza�
A volte, le persone con demenza possono 
avere difficoltà ad avviare un'a�vità e, se le 
aiu� ad iniziare, saranno in grado di 
con�nuare da sole per un po'.
È importante ricordare che, quando si 
incoraggia l'impegno crea�vo, il focus è sul 
diver�mento e sul processo, non sul 
raggiungimento. Spesso chiedere l'aiuto di 
qualcuno, essere consapevoli di non imporsi 
eccessivamente su una persona, può colmare 
un vuoto importante e fornire un mo�vo per 
impegnarsi. Inoltre, la creazione di opere 
d'arte può essere rilassante, ridurre i 
sen�men� di stress o ansia e può essere di 
beneficio sia alle persone che ai caregiver.

5.2. Suggerimen� per l'applicazione dei 
moduli
Ci sono alcuni suggerimen� che possono 
essere segui� nell'applicazione dei vari 
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metodi e a�vità di arteterapia. Ques� 
suggerimen� provengono dalle migliori 
pra�che prevalen� nel mondo e sono u�li per 
o�enere i l  massimo dalle sessioni di 
arteterapia (in qualsiasi campo di arteterapia) 
aumentando così i benefici che da esse il 
paziente può trarre.
Quindi, come si vede nel modulo 1,ecco alcuni 
suggerimen� importan�:
1.Dopo aver assegnato al paziente un compito 
ar�s�co, è importante lasciare che lavori 
liberamente, senza interruzioni o domande. 
Osservare semplicemente il paziente durante 
il processo di esecuzione del compito ar�s�co.
2.Se il paziente dice che non può fare 
qualcosa, incoraggialo a provare per almeno 
altri cinque minu�.
3.Una volta scaduto il tempo del proge�o, 
inizia chiedendo al paziente se c'è qualcosa 
che vorrebbe condividere sul suo lavoro, il 
processo per realizzarlo, cosa gli piace o non gli 
piace o cambierebbe, ecc.
4.Rimani centrato sulla persona, quindi 
concentra� sulle sue associazioni e sulle 
proiezioni.
5.Prestare a�enzione alle associazioni del 
terapeuta, evitandole a tu� i cos� a meno che 
non aggiungano valore o alimen�no la vita del 
materiale.
6.Fai osservazioni neutre sul lavoro, piu�osto 
che lodi  o cr i�che (ad es.  su forma, 
dimensione, uso dello spazio, punto focale, 
cosa c'è nel bordo, quali colori vengono 
u�lizza�).
7.Enfa�zzare il contenuto e il processo emo�vi 
piu�osto che concentrarsi su come è uscito il 
lavoro o sul suo contenuto specifico.
8.Usa un linguaggio in terza persona come 
" c o s a  s t a  f a c e n d o  q u e l l a 
persona/animale/personaggio?" piu�osto 
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che "cosa stai facendo?”
9.Iden�fica le metafore e usale, gioca con esse 
per approfondire le emozioni del paziente.
10.Poni domande che possano aiutare il 
paziente a raccontare la storia da cui deriva il 
suo lavoro. Ad esempio, "Se dovessi u�lizzare 
questa immagine, dove andres�? Cosa 
fares�?”
11.Evita domande come "Perché l'hai fa�o?" È 
molto probabile che il paziente abbia difficoltà 
a rispondere a questo �po di domande. È 
meglio chiedersi se ciò che ha fa�o ha un 
significato specifico.
12.Chiedere al paziente di guardare ciò che ha 
creato alla fine del lavoro e se soddisfa le sue 
aspe�a�ve. In caso contrario, chiedigli in che 
modo è diverso da quello che intendeva fare. 
Questo è importante perché a volte il 
significato di queste differenze tra ciò che � 
aspe�avi di creare e ciò che hai effe�vamente 
c r e a t o ,  p u ò  e s s e r e  u n  m e s s a g g i o 
dall'inconscio.
13.Rispe�a il lavoro del paziente e coinvolgilo 
in tu�e le decisioni. Quindi, se il paziente 
desidera conservare il suo lavoro, è giusto 
tenerlo al sicuro ed esporlo solo con il suo 
permesso.

5.3. Note per il tutor
Cose da considerare
Se tu o qualcuno che ami state pensando 
all'arteterapia, ci sono alcune idee errate ed 
esperienze comuni che dovres� conoscere.
Non devi essere ar�s�co
Le persone non hanno bisogno di avere 
capacità ar�s�che o talen� speciali per 
partecipare all'arteterapia e persone di tu�e 
le età, compresi bambini, adolescen� e adul�, 
possono trarne beneficio. Alcune ricerche 
suggeriscono che la presenza dell'arte può 
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svolgere un ruolo importante nel migliorare la 
salute mentale.
Uno studio del 2017 ha rilevato che l'arte 
esposta negli ambien� ospedalieri ha 
contribuito a creare un ambiente in cui i 
pazien� si sen�vano al sicuro. Ha anche svolto 
un ruolo nel migliorare la socializzazione e nel 
m a n t e n e r e  u n ' i d e n � t à  a l  d i  f u o r i 
dell'ospedale.
Non è la stessa cosa di una lezione d'arte
Le persone spesso si chiedono in che modo 
una sessione di arteterapia differisca da una 
lezione d'arte. Laddove una lezione d'arte si 
concentra sull'insegnamento della tecnica o 
sulla creazione di un prodo�o finito specifico, 
l'arteterapia consiste più nel lasciare che i 
pazien� si concentrino sulla loro esperienza 
interiore.
Nel creare arte, le persone sono in grado di 
concentrarsi sulle proprie percezioni, 
immaginazione e sen�men�. I clien� sono 
incoraggia� a creare un'arte che esprima il 
loro mondo interiore più che creare qualcosa 
che sia un'espressione del mondo esterno.
L'arteterapia può aver luogo in una varietà di 
contes�
Gli studi dei pazien�,gli uffici priva�   di salute 
mentale, le scuole e le organizzazioni 
comunitarie, sono possibili stru�ure valide 
per  i  ser v iz i  d i  ar teterapia .  Ino l t re , 
l'arteterapia può essere disponibile in altri 
contes� come:
●Studi d'arte
●Collegi e università
●Centri comunitari
●Stru�ure penitenziarie
●Scuole elementari e superiori
●Case di gruppo
●Rifugi per senzate�o
●Ospedali
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●Uffici di terapia priva�
●Centri di cura residenziali
●Centri anziani
●Centri benessere
●Rifugi per donne
Tu�av ia ,  se  sono necessar i  mezz i  o 
apparecchiature specializzate, trovare un 
ambiente ada�o può diventare difficile.
L'arteterapia non è per tu�
L'arteterapia non è per tu�. Sebbene al� 
livelli di crea�vità o abilità ar�s�ca non siano 
necessari per il successo dell'arteterapia, 
mol� adul� che credono di non essere crea�vi 
o ar�s�ci potrebbero essere sce�ci nei 
confron� del processo.
Inoltre, l'arteterapia non è efficace per tu� i 
�pi di condizioni di salute mentale. Ad 
esempio, una meta-analisi ha rilevato che 
l'arteterapia non è efficace nel ridurre i 
sintomi posi�vi o nega�vi della schizofrenia.

6. Suggerimen� per lo sviluppo e l'ulteriore 
applicazione dei moduli
Al giorno d'oggi, le persone sono sempre alla 
ricerca di nuovi modi per alleviare lo stress. 
L'arteterapia sta emergendo come uno 
strumento u�le per migliorare la salute 
mentale, in quanto coinvolge mente, corpo e 
spirito e consente alle persone di esprimere i 
propri pensieri e le proprie difficoltà in modi 
alterna�vi. Alcuni dei mo�vi principali del il 
suo u�lizzo includono la necessità di 
m i g l i o r a r e  l e  f u n z i o n i  c o g n i � v e  e 
sensomotor ie  e  le  abi l i tà  soc ia l i ,  la 
p r o m o z i o n e  d e l l ' a u t o s � m a  e 
dell'autoconsapevolezza, la col�vazione della 
r e s i l i e n z a  e m o � v a ,  l a  p r o m o z i o n e 
dell'intuizione e la riduzione e risoluzione di 
confli� e angoscia.
Secondo una ricerca condo�a sull'arteterapia, 
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l'impegno a�vo nella creazione ar�s�ca aiuta 
effe�vamente i pazien� a raggiungere 
obie�vi sociali, emo�vi, educa�vi e di salute 
mentale. Tu�avia, devono essere compiu� 
ancora mol� passi nelle cure mediche 
tradizionali all'uso più ampio dell'arte 
nell'assistenza sanitaria. In effe�, il processo 
crea�vo e l'espressione personale possono 
entrare in gioco, nelle sale d'a�esa, negli atri, 
negli ascensori e persino nei parcheggi.
L'arteterapia è quindi uno strumento che 
merita ancora ulteriori ricerche, u�lizzi ed 
esplorazioni.
Ha infa� dimostrato, oltre ai benefici sinora 
elenca�, di riuscire anche a favorire la 
collaborazione mul�disciplinare. L'arteterapia 
porta quindi alla collaborazione tra diverse 
p r o fe s s i o n i  c h e  ge n e r a l m e n t e  n o n 
collaborerebbero (infermieris�ca, medicina, 
terapia occupazionale, scienze) al fine di 
proge�are il miglior piano per il paziente e i 
suoi caregiver. Altre opzioni si riferiscono 
all'implementazione di sessioni di arteterapia 
per i caregiver anziani nell' aiutarli ad 
esprimere i propri sen�men�, rilassarsi e 
superare il trauma della perdita.

Modulo 4 – Applicazioni specifiche di 
Arteterapia
Conce� e informazioni sui moduli
Il modulo 4 spiega come l'arteterapia può 
essere u�lizzata con determina� disturbi o 
patologie affe�ve per r ipr is�nare la 
funzionalità di una persona e offrire nuove 
modalità di ges�one delle emozioni e 
riflessioni interiori per ristabilire l'omeostasi. 
Inoltre, le a�vità pra�che sono offerte come 
e s e m p i  e  p o s s o n o  e s s e re  a p p l i cate 
esa�amente come descri�o, ada�ate per i 
casi specifici o possono semplicemente servire 
da ispirazione per sviluppare altri esercizi e 
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a�vità con un impa�o simile.
P a r o l e  c h i a v e :  c o n o s c e n z a  d i  s é , 
autocoscienza, trauma, ansia, lu�o, perdita.
- Obie�vi del modulo
- In termini di conoscenza, il modulo mira ad 
aiutare gli studen� a:
- definire i conce� di conoscenza di sé, 
trauma, ansia, dolore e perdita;
- conoscere la specificità delle emozioni.
- In termini di competenze, gli obie�vi del 

modulo sono:
o  a v v i a r e  l ' a u t o r i fl e s s i o n e  e 

approfondire la conoscenza di sé;
o riorganizzare traumi, ansia e altre 

emozioni opprimen�.
- In termini di competenze, gli obie�vi del 

modulo sono fissa� su:
o pra�ca di arteterapia specifica per 

affrontare i traumi;
o pra�ca di arteterapia specifica per 

affrontare l'ansia;
o pra�ca di arteterapia specifica per 

affrontare il dolore e la perdita.

1.Contenuto e stru�ura del modulo
Il contenuto del modulo sarà suddiviso in 4 
unità:
1.Studio della conoscenza di sé
2.Arteterapia focalizzata sul trauma
3.Arteterapia focalizzata sull'ansia
4.Arteterapia per il dolore e la perdita
Unità 1. Studio della conoscenza di sè
In termini di psicologia e psicoterapia, la 
conoscenza di sé o la consapevolezza di sé è 
spesso definita come la capacità di impegnarsi 
in una sorta di consapevolezza riflessiva. 
Quando si sviluppa un certo livello di 
autocoscienza, quella persona inizierà a 
conne�ersi con la propria iden�tà unica, avrà 
una prospe�va più accurata delle proprie 
risorse e dei propri limi�, sarà in grado di 
valutare meglio il proprio comportamento in 
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confronto con standard e valori interni e 
diventerà più consapevole. Una persona con 
un alto livello di conoscenza di sé sarà in grado 
di impegnarsi in a�vità adeguate, sarà più 
decisa su quando assumersi dei rischi e 
quando dime�ersi, avvierà relazioni più 
funzionali con gli altri e sarà in grado di ges�re 
e comunicare le proprie emozioni in modo più 
funzionale.
La mol�tudine di a�vità di conoscenza di sé 
u�lizzate in contes� diversi, può u�lizzare 
tecniche differen� e e non si limita a quelle di 
a r t e t e r a p i a ,  m a  d a r à  a g l i  s t u d e n � 
l ' o p p o r t u n i tà  d i  i m p e g n a rs i  i n  ta l e 
autoriflessione e conoscere meglio se stessi. 
Tu� gli esercizi pra�ci e le a�vità rilevan� per 
il gruppo possono essere inclusi qui, purché 
por�no una nuova prospe�va sul sé e li 
aiu�no a scoprire chi sono veramente. 
Abbiamo incluso qui alcuni esempi che 
possono essere u�lizza� o ada�a� di 
conseguenza.
A�vità 1 – Crea una pagina di rivista d'arte che 
rifle�a chi sei
L'art-journaling è un'a�vità che consente allo 
studente di u�lizzare qualsiasi tecnica di arte 
visiva (disegno, pi�ura, collage ecc.), ma 
anche di scrivere, per creare pagine su un dato 
argomento (vedi so�o alcuni esempi di pagine 
di art journal).
In questo caso, l'argomento è di cara�ere 
generale, ma può anche essere riformulato in 
modo più specifico (vedi so�o l'elenco delle 
domande/argomen� che possono innescare 
la conoscenza di sè.
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Domande:
- Che aspe�o ha il tuo "tu" ideale?
- Quali sono i tuoi sogni e obie�vi?
- Che aspe�o ha il tuo "coraggio"?
- Quali sono le tue convinzioni/valori 
fondamentali?
- Cosa � rende una persona unica/un buon 
amico?
-  Qual  è  i l  tuo  p iù  grande punto d i 
forza/debolezza?
A�vità 2 – Crea un gioco di ruolo dramma�co 
per rifle�ere sul ruolo che hai avuto/hai nella 
tua famiglia
Il dramma e il gioco di ruolo sono tecniche 
terapeu�che in cui le persone coinvolte 
sperimentano sen�men�, pensieri, azioni che 
possano innescare intuizioni personali. In 
questo caso, l'esperienza dramma�ca può 
essere u�lizzata per guidare la conoscenza di 
sé. Ai partecipan� viene chiesto di scegliere 
alcune persone dal gruppo che li aiu�no a 
ricreare una scena della loro vita familiare 
presente o passata, che rifle�a al meglio il 
ruolo che avevano/hanno ancora nella loro 
famiglia di origine. Dovrebbero rimanere fuori 
dalla scena, come regista all'inizio, e scegliere 
qualcun altro per recitare la loro parte. Il 
mediatore del gruppo potrebbe chiedere alla 
persona di scambiare posto a turno con diversi 
altri membri della famiglia e poi spiegare al 
gruppo quali sono i sen�men�, i pensieri ecc. 
di quella persona – questo esercizio è molto 
u�le per acquisire nuove prospe�ve su una 
situazione e pra�care l'empa�a.
A�vità 3 – Usando i colori per il corpo, disegna 
le risorse personali che vedi negli altri Ci sono 
sempre cose che una persona sa di se stessa e 
che gli altri non vedono, ma ci sono anche cose 
che gli altri vedono della persona e che la 
persona non può riconoscere. A questo 
proposito, questo esercizio si concentra sulle 
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cose che gli altri vedono e possono indicare su 
una persona, al fine di aiutarla a raggiungere 
un livello più alto di conoscenza di sé. 
L'esercizio può essere svolto in piccoli gruppi o 
in coppia. Ai partecipan� viene chiesto di 
usare pi�ure per il corpo e disegnare sulla 
pelle dell'altra persona una risorsa personale 
(un punto di forza) che hanno notato. La 
persona che riceve il “tatuaggio” sul corpo è 
quindi invitata ad interpretarlo e spiegare cosa 
pensa che significhi e, successivamente, 
l'autore della body art spiegherà anche cosa 
ha fa�o e perché crede che il "tatoo" sul corpo 
sia rappresenta�vo dell'altra persona

Unità 2. Arteterapia focalizzata sul trauma
Il trauma è un'esperienza o una catena di 
esperienze ripetute di forte stress emo�vo, 
che destabilizza il normale equilibrio del sé 
rifle�endo l'incapacità e l'inadeguatezza di 
una persona a impegnarsi in a�vità e relazioni 
regolari. Trauma è spesso un termine generico 
u�lizzato per esperienze dannose o dolorose 
eccezionali, come abusi fisici o sessuali, 
abbandono dell'infanzia, disastri naturali o 
inciden�, morte di una persona cara, guerra 
ecc., ma non è limitato a quelli e non sempre 
ovvio che solo ques� avvenimen� creino un 
trauma. Spesso, le esperienze trauma�che di 
una persona potrebbero non essere così 
eccezionali e potrebbero non sembrare così 
trauma�che per un altro individuo. Ad 
esempio, possono essere trauma�ci anche la 
perdita del gioca�olo preferito, i pe�egolezzi 
dei bambini o l'innamoramento di un altro che 
non risponde con lo stesso affe�o. Così,
Il trauma è spesso divorante e può avere un 
impa�o su ogni aspe�o della vita di una 
persona, inclusa la carriera, le relazioni, 
l'autos�ma, i modelli di sonno, la salute fisica e 
la capacità di essere nella società. Se non 
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a ff r o n t a t o  a d e g u a t a m e n t e  e 
tempes�vamente, può anche portare a 
disturbi più gravi, come disturbi da stress 
acuto, disturbo da stress post-trauma�co, 
a�acchi di panico, ansia, depressione, 
disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi 
alimentari, dipendenze da alcol o droghe ecc.
L'arteterapia applicata nei casi di trauma offre 
il vantaggio alle persone di esprimersi senza 
dover verbalizzare le proprie emozioni, 
possono guarire il proprio dolore anche se non 
lo riconoscono consapevolmente o non si 
sentono abbastanza responsabili per riviverlo.
A�vità 1 – Disegna/dipingi una barca in mare, 
una tempesta e un faro e poni� come 
passeggero della barca
I tre elemen� del disegno sono simbolici e 
l'effe�o terapeu�co emerge non solo dal 
processo di disegno/pi�ura stesso, ma anche 
dalla discussione che dovrebbe seguire e dal 
riflesso della persona sull'essere il passeggero 
della barca. Ecco alcune idee su come 
condurre la discussione:
- Che aspe�o ha la tempesta? Come � fa 
sen�re?
- Ti sen� solo? C'è qualcun altro con te sulla 
stessa barca?
- Quali risorse hai che potrebbero portare la 
tua barca a riva?
- Chi � guida o ha il potenziale per guidar� al 
faro al fine di raggiungere la riva? A chi 
chiederes� di aiuto?
- Quali azioni devi intraprendere per me�er� 
in salvo? Sarà difficile o facile arrivare a riva? 
Cosa � faciliterebbe?
A�vità 2 – Scegli una canzone che � ispiri a 
essere forte e sicuro di te ballandola con forza 
e sicurezza
La musica e la danza sono di per sé 
terapeu�che, ma usare il corpo per esprimere 
un certo stato mentale o emozione ha un forte 
effe�o sulla mente e può indurre a provare 
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quella sensazione. Le persone che affrontano 
un trauma spesso si sentono sconfi�e e 
mancano di fiducia, quindi convincerle a 
sperimentare l'empowerment e la fiducia con 
il proprio corpo in una danza ha il potenziale 
per cambiare la loro prospe�va e aiutarle a 
superare la loro vulnerabilità causata 
dall'esperienza trauma�ca.

Unità 3. Arteterapia focalizzata sull'ansia
L'ansia è una sensazione di preoccupazione, 
disagio o paura che può manifestarsi in una 
s i t u a z i o n e  n o n  b e n  d e fi n i t a ,  f u o r i 
dall'ordinario e di cui non si può ancora 
prevedere l'esito. Tu� possono sen�rsi 
ansiosi in tali situazioni.
Il disturbo d'ansia d'altra parte è una 
condizione in cui le persone possono provare 
preoccupazioni e paure intense, eccessive e 
persisten� nelle situazioni quo�diane. In 
ques� casi, la risposta emo�va di una persona 
è sproporzionata rispe�o alla situazione.
Le tecniche di arteterapia possono essere 
u�lizzate per aiutare ad esprimere e alleviare i 
sen�men� ansiosi e col�vare calma e 
tranquillità. Quando uno è concentrato sulla 
creazione, la sua a�enzione si allontana dalle 
preoccupan� rimuginazioni. Così, il sistema 
nervoso inizierà a regolare e farà spazio ad 
altre emozioni e pensieri. Inoltre, poiché 
l'arteterapia supporta l'espressione non 
verbale delle emozioni, aiuta la persona 
ansiosa ad allontanarsi dai pensieri interiori e 
contribuisce ad avere una visione più generale 
della situazione.
A�vità 1 – L'ansia che si esprime
Chiedi ai partecipan� di chiudere gli occhi, 
respirare profondamente alcune volte ed 
entrare in conta�o con la sensazione di ansia 
che provano nel loro corpo. Poi, dopo aver 
afferrato la sensazione, con gli occhi ancora 
chiusi e senza pensare troppo, dovrebbero 
iniziare a scarabocchiare su un foglio bianco 
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a�accato al tavolo un disegno con�nuo senza 
sollevare la ma�ta dal foglio, proprio come 
l'ansia si esprimerebbe sulla carta. I l 
movimento dovrebbe interrompersi quando 
l'espressione del sen�mento si ferma. I 
partecipan� sono quindi invita� a guardare il 
disegno, voltando anche pagina se necessario, 
e a cercare di trovarne un significato, 
con�nuando a sviluppare il disegno.
Non appena i l  disegno è completo, i 
partecipan� sono invita� a immaginare un 
dialogo con l'ansia sul foglio. Questo li aiuta a 
capirlo meglio, poiché il più delle volte l'ansia 
è solo un meccanismo difensivo che protegge 
la persona.
L'a�vità può essere ada�ata anche alla 
lavorazione dell'argilla anziché al disegno.
A�vità 2 – Crea un collage di calma e sicurezza
Lo scopo dell'esercizio è quello di creare un 
promemoria visivo di un "luogo sicuro". Ai 
partecipan� viene chiesto di chiudere gli 
occhi, fare alcuni respiri profondi e ricordare 
un momento e un luogo in cui si sono sen�� al 
sicuro e rilassa�. Sono quindi invita� a crearne 
un collage con vari materiali a portata di 
mano. Al termine del collage, possono 
presentarsi al gruppo immaginando di essere 
in quel luogo.

Unità 4. Arteterapia per il lu�o e la perdita
Il lu�o è la risposta naturale alla perdita di una 
persona cara. Anche se le persone elaborano 
la perdita in modo diverso, alcuni sintomi del 
dolore sono comuni nella maggior parte dei 
casi: tristezza, solitudine, paura, pianto, 
pensieri e ricordi invaden�, disperazione, 
intorpidimento. La maggior parte delle 
persone tende a isolarsi dagli altri durante il 
l u � o ,  q u i n d i  i  s e n � m e n �  p o s s o n o 
effe�vamente essere amplifica� da ciò.
Proprio come negli altri casi di emozioni 
travolgen�, l'arteterapia ha il potenziale di 
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facilitare l'espressione delle emozioni e riduce 
la loro intensità, innescando l'esplorazione dei 
sen�men� so�ostan� associa� alla perdita. 
Può anche aiutare le persone a conne�ersi tra 
loro e comba�ere insieme la disperazione e la 
solitudine, sopra�u�o se condo�a in gruppo.
A�vità 1 – Conversa con la persona che hai 
perso (la tecnica della sedia vuota)
Accade spesso che la persona in lu�o senta 
che ci siano ancora cose non de�e alla persona 
p e r d u t a .  Q u e s t a  t e c n i c a  u � l i z z a 
l'improvvisazione dramma�ca per aiutare la 
persona che soffre a scaricare il peso delle 
cose non de�e e trovare sollievo. La tecnica è 
più ada�a per un approccio individuale, ma 
può anche essere ada�ata al lavoro di gruppo, 
se condo�a come esercizio di immaginazione, 
senza esporre la persona in lu�o al gruppo.
Chiedi alla persona di ricordare l'aspe�o della 
persona perduta e immagina che la persona 
smarrita si sieda di fronte a lui/lei (con una 
sedia vuota lì) in questo momento. Guida una 
conversazione immaginaria con la persona 
perduta:
- Cosa vorres� dire al tuo caro? C'è qualcosa 
che vorres� chiedere? Cosa vorres� che lui/lei 
sapesse?
- Cosa pensi che direbbe il tuo caro? Quali 
pensi che sarebbero le sue parole in risposta 
alla tua domanda?
- Cosa vorres� che il tuo caro ricordasse di 
questa conversazione? Cosa � porterai con te 
da questa conversazione?
A�vità 2 – Fai un regalo per il defunto
Per questo può essere u�lizzata qualsiasi 
tecnica di arteterapia, in quanto lo scopo 
dell'a�vità è aiutare la persona in lu�o ad 
affrontare la perdita e dire addio in modo 
ar�s�co e non verbale: può essere un disegno, 
un ritra�o, un collage, una rappresentazione 
in argilla, un'opera realizzata con perline o 
sabbia, una composizione musicale o una 
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danza ecc. - non esiste una tecnica ar�s�ca 
sbagliata per questo.
Se il compito è affidato ad un gruppo, si 
potrebbe aggiungere un passaggio in cui la 
persona in lu�o descriva il dono e spieghi agli 
altri perché ha scelto di farlo in quel modo 
specifico.

3.1. Durata totale del modulo
La durata complessiva del modulo sarà di 16 
ore, suddivise in 4 ore per unità.

3.2. Strumen� e materiali
A seconda della stru�ura della formazione, gli 
strumen� e i materiali necessari per esporre 
questo modulo sono:
●laptop, videoproie�ore, schermo di 
proiezione;
●lavagna, lavagna a fogli mobili;
●Presentazioni PowerPoint, fogli di lavoro, 
fotografie, video dida�ci;
●il curriculum, ulteriori risorse di le�ura;
●forum e forum di discussion online, Goggle 
Drive o strumen� di collaborazione simili.
Gli strumen� e i materiali necessari per 
me�ere a fru�o le a�vità esemplificate in 
precedenza dipendono dal modo in cui 
vengono implementate e ada�ate, ma in 
generale avrai bisogno di:
●ma�te colorate, pennarell i  colora�, 
materiali per pi�ura (colori, pennelli, 
tavolozze ecc.);
●carte, cartoni, tela;
●colla e una varietà di materiali per collage;
●vernici per il corpo;
●ogge� di scena per il teatro;
●musica;
●argilla, sabbia, perline, semi.

1. Vantaggi del modulo
L'Arteterapia ha una gamma molto versa�le di 
tecniche che possono essere u�lizzate per 
tan� scopi. 
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Comprendere almeno alcune delle sue u�lità 
offre agli studen� una prospe�va piu�osto 
accurata su questo insieme di metodi. Inoltre, 
imparare come u�lizzare l'arteterapia in 
determina� casi specifici aiuta gli studen� a 
stabilire connessioni e trasferire le conoscenze 
ad altri �pi di casi, se necessario.

4.1. Abilità
Gli studen� di questo modulo in conclusion 
saranno in grado di:
o avviare l'autoriflessione e approfondire la 
conoscenza di sé;
o riorganizzare traumi, ansia e altre emozioni 
opprimen�.

4.2. Conoscenza
Gli studen� di questo modulo al termine 
saranno in grado di:
o definire i conce� di conoscenza di sé, 
trauma, ansia, dolore e perdita; 
o conoscere la specificità delle emozioni.

4.3. Competenze
Gli studen� di questo modulo al termine 
saranno in grado di:
o applicare specifiche tecniche di arteterapia 
per affrontare I traumi;
o applicare specifiche tecniche di arteterapia 
per affrontare l'ansia;
o applicare tecniche di arteterapia specifiche 
per affrontare il dolore e la perdita.

5. Istruzioni per l'applicazione
Questo modulo può essere eseguito sia online 
che offline, in gruppo o individualmente. Le 
varie a�vità e tecniche esemplificate offrono 
l'opportunità di ada�arsi ad una varietà di 
esigenze e casi specifici.

5.1. Precauzioni e valutazione dei rischi
Tieni presente che tu� gli argomen� 
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affronta� in questo modulo sono delica� e le 
persone sono più vulnerabili in queste 
situazioni rispe�o ad altre sessioni in cui può 
essere applicata l'arteterapia. Bisogna 
garan�re uno spazio emo�vo sicuro per tu�e 
le a�vità in questo modulo prima di me�erle 
in pra�ca. Istruire il gruppo non a giudicare, 
ma a proteggere e sostenere le persone 
vulnerabili.

5.2. Suggerimen� per l'applicazione dei 
moduli
La prima unità del modulo è esperienziale. I 
partecipan� dovrebbero essere coinvol� in 
esercizi  di  autoconoscenza per poter 
comprendere appieno le loro dinamiche e 
imparare ad applicarle. Le altre unità possono 
anche essere tra�ate a�raverso lo studio 
p e r s o n a l e ,  m a  � e n i  p r e s e n t e  c h e 
sperimentare tecniche diverse in casi specifici 
aiuta a raccogliere esperienze ed una 
prospe�va più ampia sull'argomento.
Il modulo può essere ada�ato anche allo 
svolgimento online, scegliendo a�vità digitali 
al posto di quelle analogiche o considerando 
modalità digitali di condivisione delle 
produzioni ar�s�che dei partecipan�.

5.3. Appun� per il tutor
Prendi in considerazione i casi specifici con cui 
stai lavorando e ada�a le a�vità e le tecniche 
alle capacità e ai bisogni delle persone.

6.Suggerimen� per lo sviluppo e l'ulteriore 
applicazione dei moduli
Il modulo dovrebbe seguire le esigenze 
specifiche del gruppo di formazione e può 
essere ulteriormente sviluppato includendo 
variazioni delle a�vità al fine di raggiungere 
gli obie�vi di apprendimento propos� e 
soddisfare meglio le esigenze di formazione 
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del gruppo. Più gruppi lo eseguiranno, più 
informazioni potranno essere raccolte per 
ulteriori ada�amen� e applicazioni.
La cooperazione mul�disciplinare tra esper� 
può anche portare a un ulteriore sviluppo del 
modulo.
Sebbene il modulo sia stato proge�ato per 
educatori di adul� che lavorano con gli anziani, 
può anche essere incluso in programmi di 
formazione sviluppa� per altre categorie di 
educatori, poiché la conoscenza di sé, il 
trauma, l'ansia e la perdita sono argomen� 
ada� a un'ampia gamma di gruppi vulnerabili.
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Sezione 3  
Conclusione e feedback
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1.Ricevere e dare feedback

Training, whether formal, non-formal or 

informal, is a systema�c, planned and 

controlled process aimed at changing 

concepts, skills and a�tudes in individuals and 

groups. It is intended, in educa�onal terms, 

that the trainees learn something that is taken 

as useful and it is expected that they are the 

ones  to  find use for  the learning.La 

formazione, formale, non formale o informale, 

è un processo sistema�co, pianificato e 

controllato volto a trasformare conce�, 

abilità e a�eggiamen� negli individui e nei 

gruppi. Si intende, in termini educa�vi, che i 

�rocinan� imparino qualcosa considerato 

u�le e ci si aspe�a che siano loro a trovare un 

impiego all'apprendimento.

Questa dimensione, in cui il �rocinante trova 

impiego all'apprendimento ricevuto, ha un 

impa�o dire�o sul suo grado di mo�vazione, 

che, in posi�vo o in nega�vo, determina la sua 

forza e volontà di conoscere. A sua volta, la 

mo�vazione è determinata, in parte, dalla 

soddisfazione che prova in relazione alla 

formazione e allo stesso formatore.

Pertanto, è indispensabile che venga 

effe�uata una Valutazione del Grado di 

Soddisfazione dei �rocinan�, che consenta di 

capire se le loro aspe�a�ve sono state 

soddisfa�e e di concludere se gli obie�vi  

forma�vi precedentemente stabili� sono in 

linea con quanto previsto.La valutazione del 

grado di soddisfazione dei �rocinan� funge 

anche da strumento per il formatore  al fine di 

iden�ficare i pun� deboli e migliorare le azioni 

nella formazione in ques�one.

In questo contesto, i ques�onari di valutazione 

rappresentano lo strumento più u�lizzato, 

essendo la scala di �po Likert (5 pun�) la più 

comune sarà quella che u�lizzeremo nei nostri 

ques�onari.

Le aree di valutazione a cui si rivolgerà il 

ques�onario saranno

- Il grado di raggiungimento degli obie�vi,

- La rilevanza dei contenu�;

- Il livello di intervento del formatore;

- La qualità della relazione pedagogica 

instaurata;

- L'efficacia dei metodi dida�ci ado�a�;

- L'idoneità dei materiali u�lizza�.

Il ques�onario sarà breve, semplice e obie�vo in 

modo da garan�re che i �rocinan� rispondano 

senza obiezioni e con onestà.

Al fine di facilitare l'analisi dei da�, lo stesso 

ques�onario sarà u�lizzato per tu� i moduli per 

evitare difficoltà di comprensione, sia da parte del 

�rocinante che del formatore. Al termine, dopo 

che tu� i �rocinan� avranno completato il 

percorso forma�vo, verrà somministrato anche un 

altro ques�onario per valutare il grado di 

soddisfazione, trasversale a tu� i moduli. Sarà 

però di stru�ura simile a tu� gli altri e di eguale 

riempimento. In pra�ca, il ques�onario di 

valutazione sarà messo a disposizione del 

formatore e dovrà essere compilato da ciascun 

�rocinante al termine di ogni modulo. Il formatore 

dovrà spiegare ai �rocinan�  il mo�vo per cui il 

ques�onario viene u�lizzato, ossia consen�re al 

formatore di capire il modo migliore per aiutarli a 

sviluppare le proprie abilità in modo efficace.
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Il tempo s�mato necessario per completare il 
ques�onario sarà di 5-7 minu� e i �rocinan� 
dovranno esserne informa�. Si dovrebbe fare 
appello all'onestà delle risposte, rafforzando 
l ' idea che saranno una risorsa per i l 
m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  f o r m a z i o n e .
P a r l i a m o  o r a  d e l l ' i m p o r t a n z a 
dell'apprendimento svolto dai �rocinan�, 
ch iamato Valutaz ione somma�va . La 
valutazione somma�va indica che i formatori 
procedono alla valutazione delle conoscenze e 
dell'apprendimento al fine di comprendere il 
grado di apprensione di nuove conoscenze, 
abilità o comportamen� acquisi� durante la 
formazione dai �rocinan�.Si chiude così una 
fase di apprendimento, a�raverso la verifica 
delle conoscenze acquisite, analizzando i 
risulta� o�enu� - in modi diversi - e rifiutando 
l ' e r ro re  ( c o n s i d e ra n d o l o  c i o è  s o l o , 
nega�vamente, come un dife�o). Il suo scopo 
principale è determinare il punto a cui il 
�rocinante giunge in base agli obie�vi fissa� 
all'inizio.La formazione è efficace quando 
induce comportamen� desidera� nella 
popolazione/target e questo, a sua volta, si 
traduce in un risultato desiderato nelle loro 
prestazioni. Non esiste un modello di 
valutazione universalmente acce�ato, né 
modalità opera�ve o regole di condo�a 
acce�ate da tu�. Tenendo presente che tale 
formazione può essere impar�ta in aula o 
on l ine ,  ado�eremo una  va lutaz ione 
somma�va di un test a risposta mul�pla al fine 
di facilitare la verifica dei risulta� o�enu� dal 
�rocinante.

R I S P O S T A  A  S C E L T A  M U L T I P L A
Sono cos�tui� da affermazioni ad una 
domanda o un'affermazione incompleta (di  

solito chiamata tronco o radice), seguite da 
diverse risposte alterna�ve. Delle varie 
risposte fornite, solo una è corre�a (la 
cosidde�a risposta, le altre sono note come 
distra�ori). Il formatore deve me�ere a 
disposizione dei �rocinan� la prova al termine 
di ogni modulo insegnato, informando che 
non c'è un limite di tempo per lo svolgimento 
della prova, ma che devono completarla senza 
ricorrere ad ausili di memoria, essere ones� 
con se stessi e con il formatore. L'obie�vo di 
questa valutazione è che il �rocinante 
acquisisca consapevolezza della qualità del 
proprio lavoro e valu� lo sforzo da spendere. 
Rende il �rocinante consapevole del proprio 
apprendimento, trasformando gli errori in 
momen� di problem solving. Per il formatore, 
è un punto chiave che aiuta a comprendere, in 
base ai risulta�, le abilità dei �rocinan�, 
aiutandoli così nel loro orientamento futuro.

2.Valutazione del feedback e del successo
de l�rocinante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopo aver valutato il grado di soddisfazione 
dei �rocinan� in merito alla formazione e la 
valutazione somma�va di ques� �rocinan�, è 
necessario me�ere ordine in entrambi. 
Pertanto, al formatore verrà fornita una 
tabella con 2 voci che gli consen�rà di 
i d e n � fi c a r e ,  p e r  c i a s c u n  m o d u l o , 
rispe�vamente l'idoneità della formazione e 
dell'apprendimento svolto.Valutazione del 
G r a d o  d i  S o d d i s f a z i o n e
Il Formatore avrà accesso ad una tabella a 
doppia entrata in cui dovrà segnare il 
punteggio di ciascun �rocinante per ogni 
parametro valutato. Dopo aver completato la 
tabella, il formatore aggiungerà i pun� 
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assegna� da ciascun �rocinante alla somma 
dei pun� per parametro. In questo modo potrà  
iden�ficare facilmente quale �rocinante è 
meno mo�vato o per chi la formazione non 
corrisponde alle aspe�a�ve. Sarà inoltre in 
grado di iden�ficare i parametri di valutazione 
che devono essere migliora�.

Valutazione somma�va dei �rocinan�
Dato che questa valutazione viene effe�uata 
a�raverso un test a scelta mul�pla, il 
formatore avrà accesso a una griglia con le 
risposte corre�e per ogni item. Il formatore 
controllerà ogni test eseguito da ciascun 
�rocinante e contrassegnarà se la risposta è 
corre�a o sbagliata. Nel caso in cui la risposta 
sia sbagliata, e per i mo�vi già indica� al punto 
1 di questa sezione, al �rocinante dovrebbe 
essere consen�to ripetere sia il modulo di 
apprendimento sia il test in modo che diven� 
un'opportunità e non un fallimento.Come 
nella precedente valutazione, anche il 
formatore avrà accesso ad una tabella a 
d o p p i a  e n t r a t a ,  n e l l a  q u a l e  d o v r à 
contrassegnare le risposte corre�e o sbagliate 
di ciascun �rocinante per ogni domanda, 
consentendo l'individuazione del punteggio 
finale. Il �rocinante potrà passare al modulo 
forma�vo successivo solo nel caso in cui abbia 
risposto corre�amente ad almeno il 50% delle 
domande.

3 .  M i g l i o r a r e  l a  t u a  f o r m a z i o n e
L'evoluzione nella formazione negli ul�mi anni 
ha accresciuto la domanda di corsi e azioni 
forma�ve, nonché l'ampiezza del contesto per 
lo sviluppo dell'a�vità del Formatore.La 
crescente differenziazione in termini di 
Modalità di Intervento Forma�vo (b-learning 

ed e-learning) indirizza il formatore verso re� 
forma�ve sempre più complesse. In questo 
senso, è impera�vo prestare par�colare 
a�enzione al quadro dell'a�vità dei futuri 
formatori; i contes� in cui intervengono; le 
nuove sfide a cui sono espos� (es. azioni di 
formazione più crea�ve e imprenditoriali); si 
stru�urano i programmi di formazione 
secondo un modello; e si sviluppa un a 
formazione basata sulle competenze.
Le azioni di formazione sono stru�urate 
u�l izzando alcuni  metodi  e  tecniche 
frequentemente u�lizza� negli ambien� 
pedagogici. Al fine di effe�uare una corre�a 
selezione e ada�amento all'azione forma�va 
al target di riferimento, è necessario 
comprendere lo spazio a disposizione per 
sviluppare le azioni, il feedback dei �rocinan� 
durante lo sviluppo della formazione e le 
interazioni che si creano tra loro. La richiesta 
della società odierna in merito all'u�lizzo di 
prodo� mul�mediali porta il formatore ad 
ada�are e sviluppare le proprie conoscenze al 
fine di essere in grado di rispondere a una 
varietà di richieste, che spesso esulano 
dal l 'ambito del la propria formazione 
accademica e professionale. Pertanto, è 
importante che sviluppino nuove abilità e 
padroneggino un insieme di tecniche che 
consentano, nel contesto della formazione, di 
trasme�ere in modo acca�vante tu�e le 
informaz ion i  su i  temi  che  s i  stanno 
sviluppando. Le presentazioni mul�mediali 
oggi occupano un posto di primo piano nella 
trasmissione dei contenu�, mo�vo per cui è 
necessario fornire ai formatori nuove 
competenze in questo se�ore.Un altro punto 
da considerare è la Comunicazione e la 
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Promozione dei Gruppi di Formazione, poiché 
ques� non sono sempre compi� facili per I 
formatori.

È necessario preparare ques� processi 
pensando non solo al contesto tema�co della 
formazione, ma anche prestando par�colare 
a�enzione al gruppo di lavoro presente 
nell'azione forma�va. Sempre più spesso, i 
formatori devono fare i con� con la diversità, 
con i confli� tra i �rocinan� e i confli� con il 
formatore. Acquisire e apprendere le tecniche 
e le strategie che possono cara�erizzare i 
gruppi e i fa�ori che accrescono le situazioni di 
disuguaglianza sono strategie per il formatore 
al fine di an�cipare i problemi, risolverli e, allo 
stesso tempo, salvaguardare il proprio ruolo. 
I n  q u e s t o  s e n s o ,  l ' a p p r o c c i o  a l l a 
Comunicazione e le sue varian� insite nella 
formazione (come la mediazione, le strategie 
di azione, la mo�vazione,ges�one dei confli�, 
ges�one della diversità e altri) si configurano 
come un punto importante nella crescita dei 
formatori. L'obie�vo è quello di formare 
individui innova�vi e crea�vi con un senso di 
sviluppo mul�funzionale e, come tale, 
l'aspe�o comunica�vo non può essere 
trascurato. Tu�a la comunicazione, verbale o 
non verbale, è importante ed essenziale per 
l'efficacia e l'efficienza dei processi, in questo 
caso la formazione. È inoltre essenziale 
ins�llare nei �rocinan� conce� di crea�vità, 
i m p re n d i t o r i a l i t à  e  a p p re n d i m e n t o 
differenziato,  offrendo loro anche la 
prospe�va pedagogica di interconne�ere 
ques� conce� con l 'apprendimento. 
L ' int roduz ione  de l la  c rea�v i tà  ne l la 
proge�azione/sviluppo di metodi e tecniche 

pedagogiche e l'importanza della relazione tra 
il gruppo di formazione e il formatore aprono 
le porte a nuovi contenu� da introdurre. 
Insomma, è necessario sensibilizzare i 
formatori sulle tecniche e le risorse più 
appropriate da applicare nelle loro sessioni di 
formazione, inoltre bisogna fornire loro le 
conoscenze  più appropriate per selezionarle 
in base alle varie cara�eris�che  talvolta 
avverse dei  gruppi  e  dei  contes� d i 
formazione.
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