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Nota introduttiva 

La  presente  guida  intende  contribuire  agli  obiettivi  di  apprendimento  del  progetto  SE4A,  che

promuove  l'idea  che  gli  artisti  possano  trasformarsi  in  imprenditori  creativi,  responsabili  “di

guadagnarsi  da  vivere” in  modi  che  le  professioni  tradizionali  non  incontreranno  mai.  Grazie

all'utilizzo della tecnologia e degli strumenti digitali, i professionisti dei settori creativi otterranno

un accesso e delle opportunità senza precedenti per raggiungere direttamente il proprio pubblico.

Sfidando  la  formazione  e  l'educazione  all'imprenditorialità  tradizionali  e  introducendo  un

ambiente di e-learning, i giovani artisti saranno in grado di intraprendere iniziative innovative per

promuovere il proprio lavoro.

La proposta sostiene che un corso di imprenditorialità sociale basato sulla creatività digitale può

fornire un ambiente favorevole per coltivare e migliorare le loro capacità imprenditoriali  senza

compromettere la loro creatività e il  loro pensiero critico.  Le attività del  progetto dovrebbero

stimolare e consentire ai giovani artisti di acquisire le necessarie abilità imprenditoriali (soft e hard

skills),  come le competenze per commercializzare il  proprio lavoro,  gestire le finanze,  stabilire

collaborazioni commerciali e introdurre strumenti creativi che miglioreranno ulteriormente la loro

mentalità imprenditoriale attraverso una piattaforma online unificata. L'obiettivo generale è quello

di  offrire  opportunità  di  imprenditorialità  creativa  multiforme al  gruppo  target,  utilizzando  la

tecnologia  TIC,  potenziando  e  sostenendo  il  loro  processo  di  inclusione  sociale  nelle  società

ospitanti.

Il progetto prevede di introdurre un efficace sistema di formazione all'imprenditorialità sociale,

dotando il gruppo target di conoscenze tacite, virtù e pensiero critico per rafforzare l'autonomia,

l'autoefficacia, la fiducia in se stessi e le capacità cognitive. Inoltre, fornirà conoscenze commerciali

sulle  opportunità  di  mercato.  Il  gruppo target  è  costituito  da  giovani  artisti e  studenti senior

dell'istruzione terziaria, specializzati in discipline creative come arte, design, musica e altro.

La guida è stata progettata per essere utilizzata insieme ai  riferimenti bibliografici  forniti sulla

piattaforma SE4A. È composta da sei (6) unità, ognuna delle quali comprende un sommario, un

campo  di  applicazione,  i  risultati  di  apprendimento  attesi,  le  parole  chiave,  la  bibliografia  e

l'autovalutazione formativa. Le attività alla fine di ogni modulo mirano a verificare il processo di
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apprendimento  dei  partecipanti  e  ad  assisterli  nella  comprensione  pratica  dei

contenuti del materiale. Inoltre, queste attività contribuiscono all'autovalutazione dei discenti per

tutta la durata del corso.

Il processo di accreditamento ECTS

ECTS  è  l'acronimo  di  "European  Credit  and  Accumulation  System"  (Sistema  Europeo  di

Accumulazione  Crediti)  e  costituisce  uno  strumento  di  accreditamento  ufficiale  utilizzato  per

riconoscere le competenze e conoscenze acquisite, seguendo un processo sistematico. Per questo

motivo, le persone che frequentano moduli accreditati con l'ECTS (nell'educazione non formale

degli adulti) possono  indicarli nei loro CV e/o  presentarli nei loro posti di lavoro come ulteriori

conoscenze, competenze e abilità acquisite nell'ambito della formazione permanente.

I  moduli  SE4A  sono  stati  progettati  e  sviluppati  per  soddisfare  il  processo  standard  di

accreditamento ECTS. Ai fini di questo progetto, i giovani artisti avranno l'opportunità di iscriversi

ai  corsi  online  come discenti autonomi  e  di  completare  gli  esami  (facoltativi)  per  acquisire  e

certificare un certo livello di conoscenza. 

Inoltre, come parte del piano di sostenibilità, e in relazione alla necessità generale di ottenere

conoscenze certificate, il materiale di contenuto sarà sottoposto all'Agenzia Nazionale per l'EQF

per  riconoscere  e  approvare  i  contenuti  di  qualità  dei  materiali  (a  seguito  di  una  revisione

approfondita  dei  dettagli  dei  moduli  e  del  materiale presente)  verso  il  riconoscimento  del

certificato per tutti i paesi dell'UE. 
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Unità 1 - Costruire una serie di competenze per l'impresa sociale

Sintesi

Il modulo mira a fornire ai discenti una serie di competenze (sia hard che soft skills) necessarie per
l'avvio  di  un'impresa  sociale.  È  stato  progettato  per  fornire  le  conoscenze  tacite  ed  esplicite
necessarie per  aiutare i  discenti a  diventare  imprenditori  efficienti.  In  particolare,  fornirà loro
conoscenze su come gestire e dare priorità alle attività, rispettare le scadenze, dimostrare capacità
di comunicazione aziendale e valutare le esigenze della propria azienda. Il materiale selezionato,
inoltre, incoraggerà gli studenti a sviluppare il  pensiero critico e la gestione delle  difficoltà per
superare compiti complessi.

Ambito di applicazione

Lo scopo dell'Unità 1 è quello di introdurre e dotare gli studenti di competenze (sia hard che soft
skills) necessarie  per  lanciare  e  gestire  efficacemente  un'impresa  sociale.  Si  concentra  sulla
definizione  delle  priorità  delle  attività,  sul  rispetto  delle  scadenze,  sulla  comunicazione,  sulle
competenze  commerciali  e  sul  pensiero  critico.  Inoltre,  i  discenti  svilupperanno  capacità  di
gestione delle difficoltà per superare compiti complessi.

Risultati di apprendimento attesi

Al completamento di questa unità, i discenti saranno in grado di:

● Pianificare e dare priorità alle attività in modo efficiente e produttivo.
● Organizzare lo spazio di lavoro e il flusso di lavoro per ottimizzare il tempo a disposizione.
● Superare la procrastinazione. 
● Gestire efficacemente le crisi. 
● Dimostrare capacità di comunicazione commerciale. 
● Promuovere ed esporre il proprio lavoro in modo innovativo.
● Identificare e valutare le loro esigenze aziendali.
● Risolvere problemi e formulare potenziali soluzioni.
● Utilizzare gli strumenti TIC pertinenti per organizzare e gestire in modo efficiente la propria 

impresa sociale.

Parole chiave
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Soft Skills, Hard Skills, Artisti, Creativi, Gestione del tempo, Obiettivi SMART,
Imprenditorialità sociale, Definizione delle priorità delle attività, Rispetto delle scadenze, Abilità 
comunicative, Abilità commerciali, Pensiero critico, Gestione delle difficoltà, Compiti complessi, 
Efficienza, Start-up.
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 Autovalutazione formativa

Quiz, piccoli esercizi, esame finale. 

Carico di lavoro suggerito per gli studenti

10-15 ore
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Unità  2  -  Come  commercializzare  il  valore  e  l'impatto  sociale  della

vostra impresa

Sintesi

Questa  unità  mira  a  supportare  i  discenti  nell'acquisizione  di  conoscenze  sui  principi,  le
caratteristiche e gli  elementi chiave del  marketing sociale e del  marketing digitale e sui  social
media per promuovere gli scopi sociali e i valori fondamentali della loro azienda. Introducendo il
concetto di valori sociali nel business, l'unità mira a fornire ai discenti metodi, strumenti pratici e
competenze per commercializzare efficacemente la loro attività e promuovere l'impatto sociale
della loro azienda.

Ambito di applicazione

Lo scopo dell'Unità 2 è quello di  insegnare ai  partecipanti i  termini  e il  significato di  base del
marketing  sociale,  dei  media  digitali  e  di  come promuovere i  valori  sociali  nella  loro  attività.
Fornirà  loro  strumenti pratici  per  commercializzare  efficacemente  la  loro  attività  e  migliorare
l'impatto sociale.

Risultati attesi

Al termine di questa unità, i discenti saranno in grado di comprendere:

● l'importanza dei valori sociali della propria attività e le loro caratteristiche come pietre miliari 

di una strategia di marketing 

● la relazione tra i valori fondamentali dell'azienda e il pubblico/clienti di riferimento

● come applicare i principi di base del marketing sociale per promuovere l'impatto sociale della 

propria attività e comunicare i propri valori. 

● le caratteristiche e le tipologie principali del marketing digitale 

● come costruire una strategia efficace per commercializzare online il proprio marchio e la 

propria missione aziendale. 

● i principi di base, i passaggi chiave e gli strumenti pratici per pianificare e sviluppare una 

strategia di social media.
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Parole chiave

Marketing sociale, piattaforme di social media, media digitali, social media marketing, scopi sociali,
promozione aziendale, impatto sociale.
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 Autovalutazione formativa

Lettura e studio di presentazioni online, letture e studi indipendenti, buone pratiche, presentazioni
video asincrone, quiz, piccoli esercizi, esame finale. 

Carico di lavoro suggerito per gli studenti

10-15 ore
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Unità 3 - Creativo, sociale e retributivo: come distinguersi con il proprio
CSE e navigare con successo nel mercato

Gli artisti saranno dotati di preziose competenze nella gestione e nella creazione di un'impresa
sociale creativa. Il modulo mira a fornire le conoscenze di base per la costruzione e la gestione di
un'impresa creativa nell'economia di mercato. L'unità spiega i meccanismi del mercato e come
possono essere utilizzati a vantaggio della CSE. Questa unità fornisce agli aspiranti imprenditori
sociali le conoscenze necessarie sulla gestione per orientarsi nella giungla del mercato. I discenti
svilupperanno competenze preziose per costruire e mantenere la loro attività e per garantire una
crescita  sostenibile  e  matura per  l'ESS.  Impareranno come iniziare il  processo sviluppando un
modello di business e un business plan e proseguiranno con altre fasi importanti. Lo sviluppo di
una serie di strumenti pratici li aiuterà a prendere decisioni importanti. Lo scopo dell'Unità 3 è
quello  di  fornire  all'imprenditore  una  linea  guida  su  come  iniziare  e  su  cosa  considerare  per
mantenere  la  propria  attività  competitiva  sul  mercato,  padroneggiando  allo  stesso  tempo  la
missione sociale del CSE. 

Ambito di applicazione

Lo scopo dell'Unità 3 è quello di dotare gli artisti di preziose competenze di gestione e creazione di
impresa  per  un  progetto sociale  creativo.  Si  tratta  di  costruire  e  guidare  un'impresa  creativa
nell'economia di mercato, spiegando i meccanismi di mercato vantaggiosi per l'ESS. Gli aspiranti
imprenditori sociali acquisiscono conoscenze gestionali per muoversi efficacemente nel mercato.
Gli  studenti  sviluppano  competenze  per  una  crescita  sostenibile,  a  partire  da  un  modello  di
business e da un piano d’azione, tenendo conto della missione sociale della CSE.

Risultati attesi

Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:

● Scrivere un business plan e proporre le proprie idee a potenziali finanziatori.
● Trasmettere le competenze per guidare un'attività creativa emergente.
● Utilizzare le competenze e gli strumenti di gestione per guidare un'impresa sociale.
● Condurre un'analisi di mercato per comprendere le parti interessate.
● Applicare il design incentrato sull'uomo per creare un prodotto sociale.
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Parole chiave

Imprenditoria sociale, business plan,  competenze manageriali,  analisi  di  mercato,  CSE,  impresa

creativa,  artisti,  management,  creazione  di  impresa,  impresa  sociale  creativa,  economia  di

mercato, meccanismi di  mercato,  aspiranti imprenditori  sociali,  crescita sostenibile,  modello di

business, missione sociale.
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Unità  4  -  Energizzare  “Dare  un  po'  di  pepe” alle  finanze:  Acquisire
competenze di gestione finanziaria CSE e arricchire l'esperienza di raccolta fondi e
di creazione di profitti.

Sintesi

L'imprenditorialità sociale è un concetto che consente la creazione di modelli alternativi per fare
business, orientati al mercato e che allo stesso tempo integrano tutte le parti del libero mercato -
lavoratori  e  dipendenti,  datori  di  lavoro,  investitori,  consumatori  e  altri.  La  promozione  del
concetto di imprenditorialità sociale apre la discussione su un'attività imprenditoriale orientata
non solo alla massimizzazione del profitto, ma al raggiungimento di risultati legati al benessere
dell'intera comunità e di  alcuni gruppi socialmente svantaggiati.  Tutte le imprese, comprese le
imprese sociali artistiche, hanno bisogno di dati accurati e tempestivi sulle prestazioni finanziarie e
operative per prendere decisioni sulle operazioni e sulla crescita dell'impresa. Le imprese sociali
sono entità ibride uniche nel loro genere, con esigenze di gestione e rendicontazione monetaria
che  non  sono  adeguatamente  soddisfatte  dai  sistemi  e  dalle  pratiche  di  contabilità  e
rendicontazione finanziaria del settore non profit o delle imprese. 

Ambito di applicazione

Lo scopo dell'Unità 4 è quello di affrontare le questioni e le esigenze uniche delle competenze di
gestione  finanziaria  per  sostenere  le  imprese  sociali  artistiche  e  le  sfide  di  alfabetizzazione
finanziaria  dei  giovani  imprenditori  sociali,  aiutandoli  a  valutare  le  prestazioni  passate,  a
identificare i rischi per la posizione finanziaria dell'impresa e a trovare opportunità per migliorare
le prestazioni e creare un cambiamento sociale.

Risultati attesi

Al termine del modulo, i discenti saranno in grado di:

● Conoscere le basi legali per la creazione di un'impresa sociale nella rispettiva contea.
● Sviluppare la comprensione del ruolo delle imprese sociali artistiche nella vita economica

delle comunità locali.
● Acquisire  un'alfabetizzazione  finanziaria  sulle  imprese  sociali:  definizione  degli  obiettivi

aziendali, sviluppo di un business plan, mantenimento della sostenibilità finanziaria. 
● Comprendere  gli  aspetti  specifici  della  gestione  finanziaria  di  un'impresa  sociale,

distinguendoli dalle competenze finanziarie necessarie per la gestione di un'azienda o di
una ONG.
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● Aumentare la consapevolezza che le imprese sociali artistiche possono creare
valore  e  successo  se  attuano  strategie  che  rispondono  alle  opportunità  del  mercato
esplorando le proprie risorse.

Parole chiave

Mercato  del  lavoro,  imprenditorialità  sociale,  imprenditorialità,  competenze  di  gestione

finanziaria,  imprese  sociali  basate  sull'arte,  sfide  di  alfabetizzazione  finanziaria,  giovani

imprenditori  sociali,  risultati  passati,  rischi,  posizione  finanziaria,  opportunità,  cambiamento

sociale 
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Unità 5 - Valutazione e gestione del rischio. Sviluppo delle competenze
per le imprese sociali creative

Sintesi

Essere un imprenditore sociale può essere davvero appagante. Tuttavia, allo stesso tempo, ci sono
molti rischi e sfide associati al diventare un imprenditore sociale a tutti gli  effetti, che devono
essere riconosciuti prima che qualcuno decida di intraprendere questo viaggio. Una solida base di
rischio può aiutare a focalizzare l'attenzione. Quando vengono comprese e le strategie preventive
vengono integrate nelle pratiche operative e nella cultura, si prevede un livello di successo più
elevato. L'Unità 5 illustra i rischi principali e il modo in cui possono essere gestiti. 

 
Ambito di applicazione

L'unità 5 mira a  introdurre i  principi  e  gli  standard di  gestione del  rischio dell'impresa sociale
basata sulle arti, coinvolgendo i discenti in un processo educativo che migliorerà le loro capacità
decisionali  nell'ambito  dell'imprenditoria  sociale.  In  particolare,  l'unità  è  stata  progettata  per
potenziare le capacità di gestione del rischio dei giovani artisti imprenditori.

Risultati attesi

Al termine del modulo, i discenti saranno in grado di:

● Identificare in modo proattivo i rischi, mitigare le minacce ed essere competitivi nel settore
in cui sono coinvolti.

● Sviluppare il giusto set di soft skills, ovvero le competenze personali, emotive e sociali che
consentono  ai  manager  di  operare  efficacemente  come  leader  e  di  contribuire  al
cambiamento sociale.

● Costruire  le  competenze trasversali  per aiutare a  gestire il  rischio nelle  imprese sociali
artistiche e non solo a misurarlo.

Parole chiave

Principi di gestione del rischio, processo educativo, capacità decisionale, bilanciamento del rischio,

forza trainante, imprenditorialità sociale, giovani artisti, competenze e sensibilità organizzativa.
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Unità 6 - Muoversi con disinvoltura nel mercato finanziario e del lavoro

Sintesi

L'unità mira a supportare i discenti nell'acquisizione di conoscenze sulle competenze chiave che
devono  essere  sviluppate  per  diventare  professionisti  competenti  all'interno  degli  ambienti
economici  e  lavorativi  attuali  o  previsti.  Inoltre,  farà  conoscere  ai  partecipanti  i  metodi  e  gli
strumenti  pratici  per  sviluppare  le  capacità,  stabilire  le  priorità,  i  traguardi  e  gli  obiettivi  e
progettare piani d'azione su di essi. 

Ambito di applicazione

Lo scopo dell'Unità 6 è quello di migliorare le competenze dei discenti e consentire loro di navigare
con facilità nel mercato finanziario e del lavoro, fornendo conoscenze, informazioni e competenze
rilevanti.

Risultati attesi

Al termine del modulo, i partecipanti saranno in grado di capire:

● cosa è l'impresa sociale e l'imprenditoria sociale.

● l'importanza dell'economia sociale e come questa possa variare da Paese a Paese.

● le peculiarità dell'imprenditoria sociale nelle Arti 

● quali sono i finanziamenti e le altre forme di sostegno disponibili per le piccole imprese e le
opportunità per le imprese sociali

Parole chiave

Mercato  del  lavoro,  Occupazione,  Imprenditoria  sociale,  Imprenditorialità,  Economia  sociale,

Supporto agli studenti, Competenze chiave, Professionisti competenti, Economia attuale, Ambienti

di  lavoro  previsti,  Familiarizzare  con  i  partecipanti,  Metodi,  Strumenti  pratici,  Sviluppare  le

capacità, Stabilire priorità, Obiettivi, Progettare piani d'azione.

Bibliografia

Impresa  sociale  101,  a  cura  di  Common  Good  solutions:  https://www.youtube.com/watch?
v=9_g5RqwW51I 
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Che cos'è un'impresa sociale? Spiegazione rapida di Investshift: 
https://www.youtube.com/watch?v=EpmBTDeTSHg

 Cos'è un'impresa sociale? A cura della Fondazione DBS: https://www.youtube.com/watch?
v=kBhwDjoWEcg 

 Cos'è un'impresa sociale?A cura di SAW-B asbl (SOLO IN FRANCESE): 
https://www.youtube.com/watch?v=brwW_KmfwYs

 Cos'è l’economia sociale? di CFAmeriques (SOLO IN FRANCESE): 
https://www.youtube.com/watch?v=k5nEI0bMMdc

Piano d'azione per l'economia sociale: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1537&langId=en 

Iniziativa per il business sociale: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14583/attachments/3/translations/en/
renditions/pdf

Che cos'è l'imprenditoria sociale? A cura di CEDRA Split: https://www.youtube.com/watch?
v=aTo0qtdVMpM

Che cos'è l'imprenditoria sociale? Di SENS MREŽA: https://www.youtube.com/watch?
v=1ecKK3S8DOE

Imprenditoria sociale: The Case for Definition di Roger L. Martin e Sally Osberg: 
https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition

https://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm

Imprenditoria sociale, quello che tutti devono sapere di David Bornstein e Susan Davis: 
https://www.researchgate.net/publication/265091813_Social_Entrepreneurship_What_Every
one_Needs_to_Know 

È possibile verificare le caratteristiche del settore dell'economia sociale nel proprio Paese 
scaricando la relazione sul proprio Paese prodotta dalla Commissione europea a questo link: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
advSearchKey=socentercountryreports&mode=advancedSubmit&catId=1307&doc_submit=&p
olicyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0

Commissione Europea, Le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa, 2020 (le parti che più vi 
interessano): https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=738&langId=en&pubId=8274&furtherPubs=yes 

Commissione Europea, Una mappa delle imprese sociali e dei loro ecosistemi in Europa Relazione 
di sintesi, 2015 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12987&langId=en 

L'economia sociale nell'Unione europea, a cura del Comitato economico e sociale europeo: 
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2015/12/resume_CESE2012_en.pdf 
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Evoluzioni recenti dell'economia sociale nell'Unione europea, a cura del Comitato
economico e sociale europeo: 
https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2017/10/RecentEvolutionsSEinEU_Study20
17.pdf

Cultura e settori creativi nell'Unione europea - Principali sviluppi futuri, sfide e opportunità del 
Parlamento europeo (almeno la sintesi): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629203/IPOL_STU(2019)62920
3_EN.pdf

(163) social market economy (explainity® explainer video) - YouTube     

(163) Capire: Incubatori e acceleratori - YouTube

(163) Cos'è l'imprenditoria sociale? - YouTube

(163) Potresti essere un imprenditore sociale - YouTube

(163) Misurate il vostro impatto con il ritorno sociale sugli investimenti - YouTube

(163) Economia sociale in Europa - YouTube

Autovalutazione formativa

Lettura e studio di presentazioni online, letture e studi indipendenti, buone pratiche, presentazioni
video asincrone, quiz, piccoli esercizi, esame finale. 

Carico di lavoro suggerito per gli studenti

10-15 ore
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