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Esercizio: La mappa della rete per il diritto – dovere
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per l’Orientamento e la Formazione - per favorire esperienze di studio, formazione 
e lavoro nei paesi dell’Unione Europea. Il Centro fa parte del network europeo 
Euroguidance62 e coordina in Italia la Rete Nazionale di Diffusione che raccoglie 
strutture ed esperti di orientamento allo scopo di diffondere in modo capillare l’in-
formazione sulla mobilità europea. Il sito è il principale strumento d’informazione 
del Centro Euroguidance Italy. Offre, in percorsi strutturati, tutti i contenuti dei 
prodotti informativi realizzati ed è rivolto sia agli operatori del settore interessati 
all’acquisizione d’informazioni sull’Italia sia alle persone che intendono realizzare 
un’esperienza di studio o lavoro all’estero. 

Oltre alle reti ed ai siti sopra indicati, da ricordare anche i siti e la documentazione 
online dedicata ai singoli programmi comunitari  per la mobilità come Gioventù in 
azione, Lifelong learning azione Leonardo da Vinci o Comenius, Grundtvig e tutti 
i siti dedicati al volontariato e al servizio civile in Europa e nel mondo.

Il laboratorio ha evidenziato come tra gli insegnanti, e anche tra coloro che si oc-
cupano di orientamento, non sia frequente l’accesso a queste reti e a queste in-
formazioni che invece possono essere molto utili, anche dal punto di vista della 
costruzione attiva di un percorso di orientamento, per gli utenti e soprattutto per gli 
studenti che devono poter guardare a tutte le potenziali opportunità di formazione 
e di crescita professionale attualmente disponibili.
Inoltre, questo laboratorio promuove l’integrazione attiva anche a livello locale tra 
scuole e altri servizi territoriali per l’orientamento, essendo, ad esempio, il Centro 
per l’Impiego un punto attivo sia della rete Eures, sia della rete Eurodesk e sia della 
rete Euroguidance.

62 http://www.euroguidance.net/index.htm.
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Questionario individuale

Nome e cognome ___________________________________________________

Ente di appartenenza  ________________________________________________

Note per un diario di apprendimento...

Racconta ciò che più ti ha sopreso del percorso...1. 

Quale sensazione ti è rimasta impressa?2. 

Descrivi un’emozione che hai provato...3. 

Riformula un pensiero che ti è sembrato interessante e 4. 
stimolante...

Allegati
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Valuta i tuoi apprendimenti con l’aiuto di questa scheda:5. 

Schema di autovalutazione degli apprendimenti

Segnare con una X le caselle corrispondenti
1 = per nulla; 2 = poco; 3 = abbastanza; 4 = molto; 5 = moltissimo

PRIMA SAPERI ORA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Conoscere le teorie su cui si 
fondano le azioni 
di orientamento

Capacità di lavorare 
in gruppo e in rete

Progettare interventi integrati 
rispetto ai bisogni 
di orientamento

Comprendere come la teoria 
interagisce con la pratica

Capacità di condividere e 
valorizzare buone prassi 

ed esperienze

Accedere a documenti ed inte-
ragire attraverso l’aula virtuale 

(Moodle)

Le tue osservazioni...
(altri eventuali elementi di apprendimento e/o argomenti da approfondire)

Alla luce dell’esperienza personale e al termine di questo percorso 6. 
formativo:

Quali sono i “saperi” per l’insegnante per sviluppare attività di orientamento 
all’interno della scuola? Cosa deve sapere e saper fare?

Quali sono i “saperi” utili all’insegnamento per inserirsi efficacemente all’interno 
del sistema integrato provinciale di orientamento? Cosa deve sapere e saper 
fare per operare nel sistema locale di orientamento?

Tre idee per migliorare il sistema territoriale per l’orientamento...7. 

...1. 

...2. 

...3. 
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