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Maltreatment, Performance, and Well-being and our Duty of Care for 
Safe Sport Experiences 
Stiliani “Ani” Chroni 

 
Inland Norway University of Applied Sciences, Norway 
 
 
Research evidence suggests that athletes of all ages, 
levels, genders, sexualities, abilities, ethnic and racial 
backgrounds can experience maltreatment in the sport 
environment. Maltreatment can be psychological, 
physical, sexual or in the form of neglect and it means 
treating or handling someone badly, cruelly, roughly or 
ignoring them. Such treatment has the potential to 
impact an athlete’s physical, mental, and social well-
being (short- and long-term), sport performance as well 
as their continued sport participation. Mistreating 
people, especially young ones, can contribute to 
revictimization as it grooms individuals into accepting 
wrongful, hurtful behaviors occuring within deceiving 
relationships. The presentation will touch on what is the 
problem and why it occurs before shifting into how can 
we fight it; will start with addressing the different forms 
of interpersonal violence occurring in sport, the prevalence of these in the world and Italy 
in particular, the mechanisms behind, the risk factors pertinet to sport with the national 
societal culture as one of them, followed by the role and responsibilities of sport 
psychology organizations and professionals on safeguarding all people in sport, 
including themselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

The Power to Speak: Allyship, Advocacy and Change 
Michael Kehler 
 
Werklund School of Education, The University of Calgary 
 

We are witness to a troubling socio-political 
landscape that is fraught with tensions that 
both elevate and silence athletes, coaches, 
and sport associations who speak out against 
racial and gender injustices. As an advocate 
and ally disrupting normative masculinity, Dr. 
Kehler considers the current social landscape 
surrounding sport and advocacy.  
This conversation provides moments of 
reflection on sport activism while inviting us to 
also consider the silences within and around 

sport that impact athlete mental health and well-being.  With an eye to recent events 
including the resignation of the Spain’s Soccer President, and the tensions of activism 
by men’s soccer teams during FIFA 2022, Dr. Kehler examines some of the problems 
and possibilities for promoting allyship and advocacy in and through sport particular in 
relation to gender arrangements and diverse masculinities as an arena for reflecting on 
and engaging with issues of social justice. In addition, Dr. Kehler considers the impacts 
of allyship and advocacy in professional, recreational, and physical education settings 
both formally and informally. 
While not providing answers, Dr. Kehler provokes us to listen to the silence, the 
unspoken, and embrace these as opportunities to create change for equity, diversity and 
inclusion.  Attendees will leave this session with an understanding of the allyship 
potential of sport and the ways that we can contribute to safer and more inclusive 
spaces, as well as an awareness of the complicating factors. Dr. Kehler both challenges 
the restrictive and damaging views of masculinity, men in sport culture while considering 
the potential and possibilities to mobilize and engage men as change agents.  
 
 
Keywords: allyship, masculinity, gender, sport activism, voice, inclusion 
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Unpacking Caster Semenya's Legacy: Scrutinizing the evidence, values 
and norms of the World Athletics criteria for eligibility in the female 
category 
Silvia Camporesi 

University of Vienna 
 
In Mokgadi Caster Semenya v. 
International Association of Athletics 
and Athletics South Africa v. 
International Association of Athletics 
(CAS 2018/O/5794), the Court of 
Arbitration for Sport (CAS) ruled that 
World Athletics’ Differences of Sex 
Differentiation (DSD) regulations are 
appropriate measures to level the 
playing field in sport. In this keynote, I 
will historically contextualize the rules 
and regulations that have been applied 
to limit athletes with DSD conditions’ eligibility to compete in women’s sporting events. 
Recognizing that fairness and unfairness remain contested and selectively used 
constructs in sport, by both policymakers and arbitrators, I argue that fairness in 
competition could be operationalized on the basis of the principle of fair equality of 
opportunity and attainability of advantage within a given category. To apply and test this 
conception of fairness, I will present a review the evidence regarding the attainability of 
the advantage associated with women with known DSD conditions compared to female 
athletes without any known DSD. My conclusions will be twofold. First, the available 
evidence suggests that the degree of advantage athletes with DSD conditions may 
experience is attainable by other female athletes, who do not have the same condition, 
hence the advantage of athletes with DSD cannot be considered unfair to fellow athletes 
based on the fair equality of opportunity principle. Second, the exceptionally low, and in 
my opinion unjustifiable, standard of admissibility of evidence of a “reasonable person 
in good faith,” which CAS allowed World Athletics in CAS 2018/O/5794, contributes to 
ongoing clashes in evidence and values, stemming from conflicting conceptions of what 
counts as unfair advantage in sport, and from conflicting conceptions about the degree 
of discretion which should be accorded to World Athletics in regulating female athletic 
bodies. 
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E-sport e training mentale: ricerca sulla prestazione e-sportiva 
Caputo Andrea, Biagioni Andrea, Sandretto Riccardo, Vercelli Giuseppe, Cortese 
G. Claudio 

PRESENTATO DA: Andrea Caputo  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Poster  
 
INTRODUZIONE 
Gli e-sport sono un’importante ramificazione del business del gaming e una rivoluzione 
sportiva attuale in continua evoluzione. Il dibattito sul loro riconoscimento come "sport" 
cresce con l'inclusione nel panorama olimpico (IOC agenda 2020+5). 
La psicologia degli e-sport si concentra sul benessere e l’allenamento mentale, 
esaminando aspetti individuali come il goal setting e il self-talk, e dinamiche di squadra 
come la coesione del team (Zuluev et al., 2021; Daubert, 2021). Questa ricerca 
contribuisce al filone di miglioramento della prestazione e-sportiva, studiando le 
percezioni degli e-atleti dopo un training basato sul modello S.F.E.R.A. (Vercelli, 2005), 
mirando a migliorare aspetti mentali legati alla performance. 
 
METODO 
Un campione di giocatori di e-sport ha partecipato ad un protocollo di ricerca 
sperimentale, compilando tre volte nell’arco di un mese un questionario self-report che 
indaga alcuni aspetti mentali legati a una prestazione ottimale (i.e., questionario e-
S.F.E.R.A.; Caputo et al., 2023) e alcuni aspetti più stabili nel tempo, come il tratto 
competitivo e l’autoefficacia. Tra le compilazioni, i partecipanti hanno seguito un video-
training ideato dagli autori per allenare ogni giorno uno dei cinque fattori mentali del 
modello S.F.E.R.A., ovvero Sincronia, punti di Forza, Energia, Ritmo e Attivazione. 
Lo studio ha come obiettivo di valutare se il training influisce sull'efficacia percepita della 
prestazione e-sportiva nel tempo e quali fattori mentali sono coinvolti. 
 
RISULTATI 
Il campione partecipante è formato da 28 e-atleti che hanno completato tutto il protocollo 
di ricerca (mentre è ancora in corso il reclutamento di nuovi partecipanti). Questo 
campione è formato da soli partecipanti di genere maschile, età media 26,21 anni (DS 
= 7,55; minimo = 18, massimo = 50), di cui il 78,6% di livello PRO (ovvero dichiara di 
possedere un rank elevato nel proprio e-sport) e il restante 21,4% di livello Amatoriale. 
I soggetti competono in videogiochi di genere “sparatutto”, “di ruolo” e “corsa 
automobilistica” e l’82,1% dei partecipanti è parte di un team e-sportivo che partecipa a 
competizioni ufficiali. 
Sono state svolte analisi di ANOVA a misure ripetute con il software SPSS. Le analisi 
hanno reso evidenti dei miglioramenti nei soggetti, sia in ciascuno dei cinque fattori 
S.F.E.R.A. sia nella percezione della propria prestazione nel tempo; risultati riscontrati 
eseguendo confronti post-hoc tra ciascuna compilazione con le altre due. 
In particolare, per il fattore Attivazione, il cui contenuto fa riferimento ad aspetti di 
motivazione intrinseca e di piacere, si riscontrano differenze significative tra coloro che 
presentano livelli alti di atteggiamento competitivo e il resto del campione. 
 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Il contributo presenta risultati preliminari ed esplorativi di un protocollo di ricerca avviato 
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e a oggi in fase di ulteriore reclutamento per acquisire nuovi partecipanti. 
Questi primi risultati nel contesto italiano mostrano che l’allenamento degli aspetti 
mentali sembra contribuire in maniera efficace ad un miglioramento della soddisfazione 
circa la performance e-sportiva di questa tipologia di atleti, evidenziato maggiormente in 
individui che presentano alti livelli di competitività e di motivazione nel partecipare a 
competizioni e- sportive. 
Considerando che la ricerca è ancora in corso e in continuo aggiornamento, possiamo 
elencare alcuni degli iniziali limiti riscontrati, tra cui un campione parziale, l’assenza di 
campione di controllo e l’assenza di partecipanti di genere femminile. 
 
 
TAKEOVER 
Partecipando alla sessione, gli uditori avranno la possibilità di parlare con il relatore, 
nonché uno degli autori della presente ricerca che illustrerà più nel dettaglio gli esercizi 
proposti nel training intrapreso dai partecipanti e fornirà chiarimenti sui risultati. 
Questa ricerca esprime, infatti, che accanto all'allenamento pratico anche un appropriato 
training degli aspetti mentali, strutturato secondo un appropriato modello di protocollo, 
sembra portare dei benefici nella soddisfazione circa la performance e-sportiva. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

• International Olympic Committee, (2021). Olympic Agenda 2020+5: 15 
Recommendations. 

• Caputo, A., Drivet, S., Sandretto, R., Vercelli, G., & Cortese, C. G. (2023). The 
Open Psychology Journal, 16(1). http://dx.doi.org/10.2174/18743501-v16-
230301- 2022-105 

• Zuluev, E. G. (2021). Using A Team-Based Approach to Psychological Skills 
Training With An Esports Team. Doctoral dissertation, University of Windsor 
(Canada). 

• Daubert, C. (2021). Esports mental performance. In Handbook of Esports 
Medicine: Clinical Aspects of Competitive Video Gaming (pp. 201-211). Cham: 
Springer International Publishing. 

• Vercelli, Giuseppe. Vincere con la mente. Ponte alle Grazie, Milano (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

Allenare la generazione Z: mental skills tra ideale e reale 
Arborini Silvia, Chirico Marzio, Gramegna Sara, Gallazzi Marta, Olivari Paolo 
Jesus 

 
PRESENTATO DA: Silvia Arborini  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Poster  
 
INTRODUZIONE 
Allenare la Generazione Z rappresenta oggi una sfida. I Nativi Digitali possiedono abilità 
personali e relazionali specifiche, preferendo le interazioni sui social media (SM) 
piuttosto che le relazioni interpersonali (1). L'obiettivo dello studio, che fa seguito ad uno 
pilota che ha coinvolto 63 allenatori della generazione Z, è comprendere la relazione tra 
le rappresentazioni ideali degli allenatori verso 10 abilità mentali necessarie nel proprio 
sport e quanto tali competenze siano ritenute dagli stessi allenatori realmente presenti 
nei propri atleti. Inoltre, lo studio indaga la tipologia del mezzo di comunicazione tra 
allenatore e atleta tramite social e la frequenza d’utilizzo. 
 
METODO 
Sono stati coinvolti 454 allenatori (77 F, 376 M, 1 “non specificato”) di atleti della Gen Z. 
È stato somministrato un questionario self-report online suddiviso in tre parti. 
Un'indagine anamnestica sull’allenatore. Una parte di analisi delle abilità mentali ritenute 
essenziali nella propria disciplina sportiva e ritenute presenti nei propri atleti (scala Likert 
0-4). Infine, è stata indagata la frequenza d’utilizzo dei SM a livello personale e nella 
comunicazione con gli atleti (scala Likert 0-4). Il campione è stato suddiviso per fasce 
d'età: 10-12 aa (n = 150), 13- 15aa (n = 125), 16-18aa (n = 128) e >18aa (n = 51). 
 
RISULTATI 
I test di Wilcoxon hanno mostrato differenze significative in tutte le abilità mentali 
indagate (p 
< .001) tra l’importanza attribuita dall’allenatore e la sua valutazione relativa agli atleti. 
Per quanto riguarda le abilità mentali che gli allenatori hanno dichiarato di aver valutato 
negli atleti, i test di Kruskal-Wallis hanno mostrato differenze significative nella 
collaborazione (p < 
.001), spirito di sacrificio (p < .001), capacità di comunicare (p = .011) e il rispetto dei 
ruoli (p 
< .001) tra le diverse fasce di età. La collaborazione e il sacrificio aumentano 
significativamente dai 13 ai 18 anni, mentre la capacità di comunicare aumenta 
significativamente solo dai 16 anni in poi. Il riconoscimento dei ruoli è maggiore in tutti 
gli altri gruppi rispetto alla fascia più giovane. Infine, gli allenatori preferiscono utilizzare 
Whatsapp (81%) per la comunicazione con gli atleti, utilizzandolo anche con gli atleti 
prima dei 14 anni (27,1%). 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I dati rilevati dimostrano che gli allenatori valutano che i propri atleti abbiano basse 
competenze mentali per il proprio sport in tutte le dimensioni analizzate e per ogni fascia 
di età, sebbene alcune skills aumentino in adolescenza. È quindi opportuno 
programmare interventi specifici per supportare gli allenatori nel promuovere le mental 
skills ritenute carenti negli atleti. L’utilizzo di Whatsapp come social di messaggistica 
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risulta proficuo per gli obiettivi comunicativi e logistici a partire dai 14 anni, sebbene gli 
atleti già lo usino in precedenza. Gli allenatori potrebbero essere supportati 
nell’ampliamento degli strumenti di comunicazione. 
 
 
TAKEOVER 
Scopri le mental skills ritenute necessarie da parte degli allenatori e ritenute presenti nei 
propri atleti della generazione Z. 
Impara la tipologia di social media usata come mezzo di comunicazione dagli allenatori 
con gli atleti della generazione Z. 
Avrai spunti per ulteriori ricerche che hanno come oggetto la generazione Z. 
 
BIBLIOGRAFIA 

• Gould, D., Nalepa, J., & Mignano, M. (2020). Coaching generation Z athletes. 
Journal of Applied Sport Psychology, 32(1), 104-120. 
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Come ti senti? Un protocollo di monitoraggio multidimensionale e 
innovativo per due giovani atleti di karate 
Tomaselli Valentina, Di Maria Emanuele, Cavalletto Giulia, Leo Irene 

 
PRESENTATO DA: Valentina Tomaselli  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Poster 
 
INTRODUZIONE 
Il monitoraggio multidimensionale degli atleti è diventato una parte fondamentale nella 
preparazione sportiva. Esso consente di prevenire numerose problematiche come la 
Sindrome di Overtraining (OTS), definita come una condizione caratterizzata da un calo 
delle prestazioni prolungato dell’atleta dovuto a numerosi fattori, quali un aumento del 
carico di allenamento senza un recupero adeguato. L’obiettivo di questo lavoro è 
valutare 
l’adattamento ai carichi di allenamento di un due atleti di karate per un ciclo di 
preparazione di due competizioni di livello regionale, la prima nella categoria cadetti 
(Under 15), la seconda nella categoria juniores (Under 17). 
 
METODO 
Il campione è composto da 2 atleti di karate non professionisti di sesso femminile (Atleta 
1) e maschile (Atleta 2) di 15 anni. La ricerca prevedeva una sessione di monitoraggio 
settimanale dell’HRV attraverso il Biofeedback prima e in risposta a 3 diversi tipi di prove, 
ovvero un test di attenzione concentrata (d2-R), un compito con luci Blazepods e 
l’allenamento di karate. Gli atleti hanno compilato dei questionari settimanali per il 
monitoraggio dell’ansia (CSAI-2R), stress e recupero (RESTQue-36), tono dell’umore 
(PANAS) e tenuto dei diari di monitoraggio giornalieri della fatica percepita, del sonno e 
del consumo di caffeina e alcolici. 
 
RISULTATI 
Sono stati eseguiti un test di Mann-Whitney U e un controllo post hoc con il metodo di 
Bonferroni sui valori della deviazione standard di tutti gli intervalli R-R (SDNN) e della 
radice quadratica media di differenze successive (RMSSD) dell’HRV prima 
dell’allenamento dei due atleti. Il livello di significatività è stato posto a p<0.025 sulla 
base del metodo di Bonferroni.). Inoltre, un test di Mann-Whitney U e un controllo post 
hoc con il metodo di Bonferroni hanno mostrato una differenza significativa nella 
percezione della fatica misurata con il RESTQue-36 tra i due partecipanti (p<0.025). 
Rispetto alla baseline (T0), si nota che per entrambi i partecipanti l’RMSSD diminuisce 
nella settimana di pre-gara (T1) e nella settimana della prima gara (T2) per poi 
aumentare durante la settimana della seconda gara (T3). 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
L’Atleta 1 mostra un valore di SDNN pre-allenamento maggiore dell’Atleta 2 e quindi una 
maggiore capacità di autoregolazione. Gli atleti percepiscono uno stress generale 
crescente dalla fase T0 alla T3. Tuttavia, nelle settimane T1 e T2 gli atleti mostrano un 
aumento di RMSSD, indicante maggiore attività parasimpatica. Gli atleti percepiscono 
un aumento della fatica da T1 a T3. La percezione dello stress e della fatica risulta 
discordante rispetto a quanto mostrato da RMSSD, che denota invece un buon tono 
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vagale in fasi T1 e T2. La discordanza tra dati soggettivi e strumentali potrebbe essere 
spiegata da una bassa capacità autoregolazione. 
 
TAKEOVER 
Scopri un protocollo innovativo per il monitoraggio multidimensionale dello stress e del 
recupero di due atleti di karate. Grazie ai dati forniti in tempo reale dalle nuove 
tecnologie, è possibile conoscere meglio le condizioni degli atleti e delle atlete nelle fasi 
di preparazione delle competizioni, salvaguardandone primariamente la salute psico-
fisica. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

• Di Fronso, S., Nakamura, F. Y., Bortoli, L., Robazza, C., & Bertollo, M. (2013). 
Stress and recovery balance in amateur basketball players: Differences by 
gender and preparation phase. International Journal of Sports Physiology and 
Performance, 8(6), 618-622. 

• Heidari, J., Beckmann, J., Bertollo, M., Brink, M., Kallus, K. W., Robazza, C., & 
Kellmann, M. (2019). Multidimensional monitoring of recovery status and 
implications for performance. International journal of sports physiology and 
performance, 14(1), 2-8. 

• Jimenez Morgan, S., & Molina Mora, J. A. (2017). Effect of heart rate variability 
biofeedback on sport performance, a systematic review. Applied 
psychophysiology and biofeedback, 42, 235-245. 

• Laborde, S., Mosley, E., & Thayer, J. F. (2017). Heart rate variability and cardiac 
vagal tone in psychophysiological research–recommendations for experiment 
planning, data analysis, and data reporting. Frontiers in psychology, 8, 213. 

• Meeusen, R., Duclos, M., Foster, C., Fry, A., Gleeson, M., Nieman, D., ... & 
Urhausen, A. (2013). Prevention, diagnosis and treatment of the overtraining 
syndrome: Joint consensus statement of the European College of Sport Science 
(ECSS) and the American College of Sports Medicine (ACSM). European Journal 
of Sport Science, 13(1), 1-24. 

• Morales, J., Garcia, V., García-Massó, X., Salvá, P., & Escobar, R. (2013). The 
use of heart rate variability in assessing precompetitive stress in high-standard 
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Esperienze emozionali degli Accompagnatori di escursionismo e 
ricadute applicative 
Morsiani Mabel 

 
PRESENTATO DA: Mabel Morsiani 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Poster  
 
INTRODUZIONE 
L’escursionismo è un’attività fisica che si svolge in natura e che sta diventando sempre 
più popolare. In Italia, alcune associazioni, quali Il Club Alpino Italiano (CAI), da anni, 
organizzano escursioni di varia difficoltà, grazie ad accompagnatori volontari, il cui ruolo 
è cruciale nel garantire ai partecipanti esperienze piacevoli e sicure. Lo studio qui 
presentato mirava ad analizzare alcuni aspetti delle esperienze emozionali degli 
accompagnatori, anche allo scopo di ricavare ricadute applicative in ambito 
organizzativo e formativo. 
 
METODO 
Sono stati coinvolti 47 accompagnatori maschi, di età 38-74 anni (M = 58), con qualifiche 
professionalizzanti rilasciate dal CAI, e con esperienza media di 11 anni, perlopiù 
coinvolti con gruppi con meno di 15 partecipanti in escursioni di bassa difficoltà. È stato 
utilizzato il questionario Psychobiosocial Experience Semantic Differential scale in sport 
(PESD-Sport) (Robazza, Ruiz e Bortoli, 2021), che consta di 10 scale che misurano: 
emozioni, fiducia, ansia, assertività, aspetti cognitivi, somatici, motori, prestativi, 
comunicazione, supporto sociale. 
Procedura: i partecipanti hanno completato il questionario online, con consenso 
informato e dati demografici, con riferimento alla tipologia di accompagnamento per loro 
più impegnativa. 
 
RISULTATI 
Dall'analisi delle correlazioni fra le diverse scale, è emersa una forte relazione degli 
aspetti cognitivi con quelli somatici (,765** ), con quelli motori (,715**) e con quelli 
prestativi (,801**). Correlazione significativa è emersa anche fra aspetti prestativi e 
fiducia (,732), aspetti somatici (,832**) e aspetti motori (,846**). 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Le forti correlazioni evidenziate supportano raccomandazioni pratiche rispetto alla 
formazione di chi pratica escursionismo, ma soprattutto degli accompagnatori (visto il 
ruolo cruciale ricoperto anche in termini di sicurezza), specificamente focalizzata sugli 
aspetti cognitivi (es.: controllo dell'attenzione, controllo dei pensieri, self-talk) per 
migliorare la gestione della fatica, degli aspetti motori e, più in generale, incrementare 
la prestazione. Un altro importante risvolto applicativo riguarda la gestione graduale 
delle difficoltà delle escursioni, in modo da aumentare costantemente la fiducia e la 
prestazione. 
 
TAKEOVER 
Entra in contatto con la complessa ed affascinante realtà degli accompagnatori di 
escursionismo, il cui ruolo è cruciale nel garantire al gruppo dei partecipanti alle 
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escursioni esperienze piacevoli e sicure. Ricava spunti di riflessione e ricadute 
applicative, utili anche per orientare la formazione psicologica. 
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Esplorare il burnout sportivo: il ruolo dei tratti di personalità, fattori 
psicologici e aspetti situazionali in atleti e atlete d'élite 
Valdesalici Alice, Ghisi Marta, Borella Erika 

 
PRESENTATO DA: Alice Valdesalici 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Poster  
 
INTRODUZIONE 
Atlete e atleti sono quotidianamente esposti a diversi fattori di stress che possono 
potenzialmente minare il loro benessere causando conseguenze negative, tra cui il 
burnout. Il burnout sportivo (Raedeke & Smith, 2001) è una sindrome multidimensionale 
caratterizzata da esaurimento fisico-emotivo, svalutazione dell’ambiente sportivo e 
ridotto senso di realizzazione atletica. Nonostante la sua natura multidimensionale, 
l'associazione e l'interazione tra il burnout e diversi fattori individuali, psicologici e 
situazionali rimangono da approfondire. Questo studio si propone di indagare il burnout 
in atlete/i d’élite, esplorando il suo legame con i tratti di personalità, la resilienza, il 
distress emotivo, e gli aspetti motivazionali. 
 
METODO 
Nello studio sono stati coinvolti 107 atlete e atleti d’élite (età: M=22,99, SD=4,06; genere 
femminile: n=60) che praticano sport individuali o di squadra come basket, rugby, 
pallavolo, atletica e scherma, e che competono a livello regionale, nazionale e 
internazionale. Lo studio prevedeva la compilazione di diversi questionari online che 
indagano i tratti di personalità (Big Five Inventory-10, BFI-10), la resilienza (Connor-
Davidson Resilience Scale-10, CD-RISC-10), il distress emotivo (Depression Anxiety 
Stress Scales-21, DASS-21), l’orientamento e il clima motivazionale (Task and Ego 
Orientation in Sport Questionnaire, TEOSQ; Perceived Motivational Climate in Sport 
Questionnaire, PMCSQ) e il burnout sportivo (Athlete Burnout Questionnaire, ABQ). 
 
RISULTATI 
Diverse variabili risultano correlare con il burnout sportivo e le sue dimensioni. Per 
quanto riguarda i tratti di personalità, l’amicalità correla positivamente con l’esaurimento 
fisico-emotivo (r=0,2; p=0,038) mentre la stabilità emotiva correla negativamente con il 
ridotto senso di realizzazione atletica (r=-0,24; p=0,015). La resilienza correla 
negativamente con il ridotto senso di realizzazione atletica (r=-0,35; p<0,001). Il distress 
emotivo correla positivamente con l’esaurimento fisico-emotivo (r=0,27; p=0,003), con il 
ridotto senso di realizzazione atletica (r=0,35; p<0,001) e con il punteggio totale di 
burnout (r=0,32; p<0,001). In relazione agli aspetti motivazionali, il clima motivazionale 
orientato al risultato correla positivamente con l’esaurimento fisico-emotivo (r=0,2; 
p=0,042), mentre l’orientamento motivazionale al sé correla negativamente con la 
svalutazione dell’ambiente sportivo (r=-0,29; p=0,002). Alla luce di quanto emerso dalle 
correlazioni sono state effettuate delle analisi di regressioni, mostrando che l’amicalità, 
il distress e il clima motivazionale orientato al risultato spiegano il 15% di varianza 
dell’esaurimento fisico-emotivo, di cui l’amicalità (b=0,089; p=0,046) e il distress emotivo 
(b=0,025; p=0,003) risultano essere predittori significativi; inoltre, la stabilità emotiva, il 
distress emotivo e la resilienza spiegano il 19% della varianza del ridotto senso di 
realizzazione atletica di cui la resilienza (b=-0,023; p=0,03) e il distress emotivo (b=0,02; 
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p=0,012) risultano essere predittori significativi. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Il burnout sportivo risulta essere una sindrome multidimensionale particolarmente 
complessa, dove una serie di fattori individuali e situazionali possono avere un impatto 
sullo sviluppo e la progressione di tale sindrome. Dai risultati emerge che i tratti di 
personalità, nello specifico amicalità e stabilità emotiva, insieme ad aspetti psicologici 
come il distress emotivo, la resilienza, l’orientamento motivazionale e aspetti situazionali 
come il clima motivazionale influenzano in diversi modi le dimensioni che rappresentano 
il burnout, introducendo la necessità di assessment multidimensionali in cui è 
imprescindibile considerare le specificità di ogni atleta al fine di gestire efficacemente 
tale problematica. 
 
TAKEOVER 
Psicologhe/gi dello sport, allenatrici/tori e atlete/i potranno comprendere il ruolo che 
diverse variabili psicologiche possono avere sul burnout sportivo e sulle sue dimensioni, 
per implementare strategie per gestire il distress, aumentare la resilienza e promuovere 
un ambiente sportivo positivo in cui esprimere il pieno potenziale atletico. 
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Crocevia di esperienze: Nuove Soluzioni e Prospettive esplorando 
ogni passo 
Botindari Lucia, Barcellona Emanuela, Zanni Sara 
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INTRODUZIONE 
Camminare favorisce una maggiore esplorazione degli spazi e del tempo presente 
favorendo la lenta e consapevole naturalezza del movimento, attraverso il contatto con 
se stessi, determinando, così, cambiamenti fisiologici e influenzando i processi cognitivi 
(es. embodied cognition). Partendo dalla letteratura scientifica è dimostrato come il 
camminare regoli la memoria associativa potenziando la connessione tra le regioni 
prefrontali e parietali, favorendo il flusso di idee e la ricerca di nuove soluzioni. In questa 
prospettiva si presenta il primo intervento pilota , in forma di cammino itinerante, 
effettuato in due tempi da quattro giorni ciascuno nel mese di settembre 2023 e di marzo 
2024. 
 
 
METODO 
Al progetto “In cammino” hanno partecipato nove donne di età compresa fra i 35 e i 70 
anni provenienti dalle seguenti regioni italiane: Lombardia, Emilia Romagna, Campania, 
Sicilia, accompagnate da due psicologhe-psicoterapeute e una guida ambientale 
escursionistica. Il gruppo ha intrapreso un viaggio a piedi attraverso la Sicilia, dal Vallo 
di Noto verso Palermo –per il momento, per un totale di 77km con zaino in spalla – 
combinando il camminare con alcune attività attentamente progettate per stimolare la 
creatività, la riflessione, l’espressione di sé e la condivisione fra le partecipanti (es. 
psicodramma, compilazione di un diario individuale, gruppi di discussione), in un 
costante richiamo fra le esperienze vissute durante il viaggio, l’esplorazione del Sé e dei 
propri confini, la Storia e la propria storia personale. 
 
RISULTATI 
L’analisi tematica dei dati qualitativi finora raccolti ed analizzati ha messo in evidenza 
come 
l’attività di camminare abbia avuto sulle partecipanti un impatto sia sulla dimensione 
individuale attraverso l’incremento di processi creativi e dell’attività di progettazione 
individuale - sia sulla dimensione di gruppo - con il superamento di limiti e conflitti 
interpersonali attraverso il rispecchiamento Ad ogni passo sono emerse esperienze che, 
incrociate, hanno esplorato e condiviso nuove soluzioni e prospettive. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I risultati preliminari dell’intervento pilota, di cui è previsto l’ampliamento e la 
prosecuzione, sono quindi in linea con i principali studi di riferimento, mettendo in luce 
le grandi potenzialità 
dell’attività del cammino itinerante nell’attivazione di processi cognitivi e nella 
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facilitazione di dinamiche di gruppo funzionali. 
 
TAKEOVER 
Scopri una metodologia applicabile per l’attivazione di processi cognitivi di creatività, 
problem solving, esplorazione di Sé e dei propri confini 
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Psicomotricità, attività motoria multilaterale e ginnastica artistica 
nell’età pre-scolare. Tre analisi metodologiche a confronto a livello 
motorio e comportamentale. 
Senarega Daniela 
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INTRODUZIONE 
Si è voluto mettere a confronto gli effetti di tre diverse realtà, la psicomotricità, l’attività 
motoria multilaterale e la ginnastica artistica, su bambine in età prescolare, per capire 
l’approccio più adatto per migliorare le loro capacità motorie e salvaguardare il loro 
benessere psicofisico; in sintesi, comprendere se sia più giusto far vivere al bambino 
situazioni più simili possibile a un'attività libera, come nella pratica psicomotoria di 
Aucouturier, semiguidata e multilaterale come deve essere l'attività motoria nell'infanzia 
secondo le neuroscienze o strettamente guidata e focalizzata sulla corretta esecuzione 
dei gesti motori come avviene nei corsi di specifici sport. 
 
METODO 
Il campione che si è osservato consiste in diciotto bambine in età prescolare, ciascuno 
formato da sei bambine dell’età di cinque anni, suddivise in tre gruppi: gruppo di 
psicomotricità, di attività motoria multilaterale, di ginnastica artistica, ai primi mesi di 
attività. Si è utilizzata una griglia di osservazione, tratta e adattata anche sul motorio, da 
precedenti griglie per la valutazione dei futuri insegnanti, che ha permesso di osservare 
sia le capacità motorie, sia l’atteggiamento verso l’attività motoria e verso l’insegnante. 
L’osservazione è 
stata effettuata anche da esterni, per obiettività, all’inizio e dopo due mesi di attività. Si 
è scelta un’osservazione qualitativa per non interferire con i diversi metodi. 
 
RISULTATI 
Dalle griglie di osservazione del gruppo psicomotricità è emerso che il 50% delle 
bambine ha migliorato l’equilibrio statico e la motricità grossa, il 67% l’equilibrio 
dinamico, l’83% la motricità fine e il rapporto con l’adulto e il 100% ha ottenuto un 
miglioramento nel comportamento. 
Nel gruppo di Attività motoria multilaterale il miglioramento delle caratteristiche delle 
bambine derivanti dalle griglie, dopo due mesi di attività, è stato: 67% riguardo 
all’equilibrio dinamico, alla motricità fine e al rapporto con l’adulto e 83% riguardo 
all’equilibrio statico, alla motricità grossa e al loro comportamento e rapporto con 
l’adulto. 
Nel gruppo di ginnastica artistica dopo due mesi di attività, è stato riscontrato un 
miglioramento dell’83% delle bambine riguardo all’equilibrio statico, del 67% per quanto 
concerne l’equilibrio dinamico e la motricità grossa, del 50% riguardo la motricità fine, 
del 33% in relazione al loro rapporto con l’adulto e del 16% per quanto riguarda il loro 
comportamento: 
Mettendo a confronto i tre gruppi per verificare gli effetti delle tre diverse attività sulle 
capacità motorie specifiche e comportamentali osservate si evince che l’attività in cui 



 

20 

globalmente si sono riscontrati maggiori e più armonici miglioramenti in tutti gli aspetti 
analizzati (motorio e psicologico) è l’attività motoria multilaterale. 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Secondo molti autori a cinque anni il bambino deve sperimentare attività sportive 
multilaterali, in un clima sereno. Dal nostro lavoro è emerso che le attività multilaterali 
hanno portato miglioramenti a livello motorio e relazionale, la psicomotricità è stata la 
migliore a livello relazionale, lo sport precoce ha dato i maggiori risultati a livello motorio 
e i più scarsi a livello relazionale. Un limite è stato il numero esiguo del campione, ma la 
difficoltà è stata soprattutto trovare un corso che lavorasse con un’attività guidata in 
modo misto e multilaterale e mettere insieme tre gruppi che fossero in partenza 
omogenei. Un lavoro sicuramente da ampliare nei prossimi anni. 
 
TAKEOVER 
Imparare e riflettere sulle strategie migliori per l'attività motoria nell'infanzia 
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Progetto Diamoci una mossa: corso di atletica leggera adattato a 
persone con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) 
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INTRODUZIONE 
Il progetto nasce nel 2010 grazie alla collaborazione con la società Atletica Roma 
Acquacetosa, con il patrocinio del Gruppo Asperger Onlus e la convenzione con 
l'Università di Roma Tor Vergata. L’obiettivo è l’inserimento all’interno dei corsi di atletica 
leggera di bambini e adulti con sindrome di Asperger e autismo con bisogno di supporto 
non intensivo, consentendo loro di condurre attività sportiva in modo continuativo e 
adatto alle proprie esigenze, facilitando l’accesso all’interno di nuovi contesti relazionali 
e ampliando le possibilità di successo nel processo di inclusione sociale. 
 
METODO 
I partecipanti sono bambini, giovani e adulti con Diagnosi di Disturbo dello Spettro 
Autistico (DSA) i quali svolgono un percorso progressivo di apprendimenti sia tecnici 
delle discipline dell’atletica leggera, sia sociali, emotivi e relazionali riguardanti l’essere 
parte di un’equipe sportiva, interagire con i membri, condividerne valori e obiettivi. Gli 
allenamenti si svolgono tutti i sabato mattina a Roma. Si svolgono inoltre incontri con 
professionisti della salute a cui partecipano anche gli atleti (es. nutrizionista) e si 
incentiva la partecipazione a gare e manifestazioni dove si incontrano atleti di diverse 
società e si promuovono esperienze sociali (uscite, partecipazione a eventi, etc). 
 
RISULTATI 
Dalla sua nascita il corso ha contato decine di iscritti e il numero dei partecipanti è 
cresciuto progressivamente. Allo stato attuale il gruppo è composto da circa 20 persone 
tra adulti e bambini che frequentano gli allenamenti con regolarità. Tutti gli iscritti sono 
monitorati attraverso schede di valutazione e test effettuati con lo scopo di ottenere un 
riscontro oggettivo sull’andamento dei risultati durante la stagione. I familiari 
documentano un miglioramento tangibile dello stile e della qualità della vita. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Qualunque sia la disciplina praticata, lo sport si caratterizza come un’attività di notevole 
impatto educativo - formativo e riabilitativo. Il progetto documenta gli evidenti benefici 
derivanti dalla pratica costante di una disciplina sportiva sia per i partecipanti che per gli 
stessi familiari, i quali approfittano del tempo di allenamento per svolgere attività sportiva 
all'aria aperta. Perché l’attività sportiva si riveli un’esperienza in grado di incidere in 
modo positivo e gratificante è necessario che sia proposta nel modo opportuno, che 
tenga conto di una serie di bisogni e motivazioni e che sia adattata il più possibile a 
quelle che sono le caratteristiche e le esigenze del singolo e del gruppo, senza tuttavia 
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creare indici di disparità ne criteri di esclusione ma che sia al contrario orientata verso 
un’integrazione pianificata delle individualità. 
 
TAKEOVER 
La conoscenza di un progetto, delle metodologie applicate e degli strumenti impiegati 
che ha coinvolto negli anni molte persone, consentendo loro di migliorare la salute e la 
qualità della propria vita da diversi punti di vista; spunti di riflessione e stimoli rispetto ad 
iniziative analoghe in contesti differenti. 
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Sprint Start Project: il fenomeno dell’ego depletion negli atleti 
velocisti 
Moretti Ilaria, Rossi Camilla, Leo Irene 
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INTRODUZIONE 
Lo scopo del presente studio pilota è stato quello di indagare come alcuni fattori 
psicologici possano influenzare le partenze dai blocchi nell’atletica leggera. Il modello di 
riferimento è la teoria di Baumeister (1994), che concettualizza l’autocontrollo come una 
risorsa esauribile dopo uno sforzo iniziale, dando luogo al fenomeno dell’ego depletion, 
inteso come un fallimento autoregolativo. L’obiettivo principale è stato indagare come 
esso potesse influenzare i tempi di reazione degli atleti, ipotizzando che in tale 
condizione, le partenze potessero rallentare. Inoltre, sono state misurate l’intelligenza 
emotiva, la motivazione situazionale e l’ansia competitiva, presupponendo che 
potessero mitigare gli effetti dell’ego depletion. 
 
METODO 
Il campione è costituito da 40 atleti velocisti, 21 femmine e 19 maschi, di età compresa 
tra i 18 e i 28 anni (M= 20.6, sd ±2.91). È stato condotto un disegno misto tra soggetti e 
all’interno dei soggetti. 
Sono state svolte tre prove di partenza in momenti diversi (T1-T2), tra le quali il GS è 
stato indotto a una condizione di ego depletion attraverso il d2-R, un test di attenzione 
concentrata. Prima di svolgere le prove sono stati somministrati questionari 
sull’intelligenza emotiva (TEIQue-SF), la motivazione (SIMS) e l’ansia competitiva (CSAI 
2). Infine, è stato somministrato il PANAS a entrambi i gruppi per valutarne gli stati 
affettivi. I tempi di reazione sono stati ricavati tramite analisi video. 
 
RISULTATI 
L’ANOVA 2 x 2 non ha fatto emergere interazioni significative (es., Tempo x Gruppo, F 
(1, 38) = 2.51, p = .12). È risultato significativo un effetto all’interno del fattore tempo: i 
tempi di reazione sono diminuiti in entrambi i gruppi da T1 a T2 (F (1, 38) = 5.36, p = 
.026). Tale diminuzione è risultata più rilevante nel gruppo sperimentale (t (19) = 2.09, 
p = .05; d = 0.36). 
L’analisi correlazionale ha evidenziato una significatività tra i tempi di reazione (T1-T2) 
e l’ansia somatica (r (38) = - 0.26, p = 0.11). Inoltre, gli atleti con migliori prestazioni alle 
gare hanno avuto un miglioramento maggiore dai tempi di reazione iniziali (T1) ai tempi 
di reazione successivi (T2), solo per il gruppo sperimentale (r (18) = .35; p = .133). Infine, 
è emersa una significatività tra i partecipanti con un minor tempo di reazione e i punteggi 
più elevati nella sottoscala Benessere del TEIQue-SF (r (38) = -.33, p = .04) e nella 
sottoscala Regolazione Esterna del SIMS (r (38) = -.31, p = .05). 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
In conclusione, i risultati non sono in linea con l’effetto atteso dell’ego depletion. Nello 
specifico il gruppo sperimentale ha evidenziato un miglioramento significativo dei tempi 
di partenza da T1 a T2, invece che un rallentamento. Inoltre, non sono emerse relazioni 
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significative tra i tempi di reazione e i costrutti psicologici indagati, contrariamente a 
quanto ipotizzato. 
Saranno discusse possibili spiegazioni rispetto ad un effetto dell’ego depletion inverso, 
il possibile ruolo del test d2-R e la partenza come automatismo tecnico. Infine, saranno 
considerati i possibili sviluppi futuri all’interno di questo importante filone di ricerca. 
 
TAKEOVER 
I risultati e le conclusioni derivanti da questo progetto “Sprint Start Project” forniscono 
importanti spunti per la comprensione di come alcuni meccanismi psicologici possano 
influenzare un momento cruciale, come la partenza dai blocchi nelle gare di velocità 
dell’atletica leggera. 
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Smart Mental Training: partire dal campo con l'allenamento informale 
delle Mental Skill 
Gramaccioni Gianfranco 

 
 
PRESENTATO DA: Gianfranco Gramaccioni 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Workshop  
 
INTRODUZIONE 
I classici programmi di preparazione mentale si basano in genere su esercizi che 
richiedono un’applicazione costante (mediamente dai 15/ai 30 minuti due o più volte 
volte al giorno con esercizi specifici (tecniche corporee, meditazioni, visualizzazioni, self- 
talk, ecc.), che verranno gradatamente integrati nell’allenamento fisico e tecnico e 
successivamente utilizzati anche durante le competizioni. Questa procedura tradizionale 
di allenamento mentale, se correttamente eseguita, faciliterà l'ottimizzazione della 
prestazione e potrà contribuire anche allo sviluppo della "Mental Toughness". 
Il presupposto su cui si basa l'allenamento mentale è che le abilità mentali vanno 
allenate al pari delle abilità tecniche e fisiche. Purtroppo l’allenamento tecnico e quello 
fisico richiedono già un tempo considerevole, per cui, anche se molti allenatori ed atleti 
ne riconoscono l’importanza, è realmente difficile per essi trovare ulteriore tempo a 
disposizione da dedicare ad una pratica aggiuntiva, e questa è forse una delle cause 
più importanti del suo scarso utilizzo o dell’abbandono della pratica mentale. In questo 
workshop verrà presentato un programma "SMART" di allenamento mentale, che invece 
è basato (inizialmente) su esercizi che già fanno parte della routine quotidiana e di 
allenamento dell'atleta e che quindi non richiedono un tempo aggiuntivo, purché 
vengano eseguiti con atteggiamento diverso da quello abituale, cioè con 
consapevolezza. Infatti in ogni routine ed esercizi di allenamento fisico e tecnico si 
possono trovare elementi utili per allenare l'imagery, il self-talk, il goal-setting, la 
modulazione dell'arousal, l'autoregolazione delle emozioni e la concentrazione 
 
METODO 
Verranno proposte brevi esperienze pratiche finalizzate ad individuare negli esercizi che 
compongono una abituale routine di allenamento, elementi e strategie utilizzabili per 
avviare un allenamento "informale" ma consapevole delle Mental Skill. 
 
TAKEOVER 
Al termine del workshop I partecipanti potranno iniziare a proporre ad atleti ed allenatori 
una "lettura" diversa e consapevole della routine di allenamento, favorendo interesse e 
motivazione alla pratica mentale. 
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Pensare con le mani: un approccio LEGO© 
Morgilli Luana 

 
PRESENTATO DA: 
Luana Morgilli 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Workshop  
 
INTRODUZIONE 
Essere introdotti alla metodologia LEGO © Serious Play © attraverso una semplice 
attività che permetta di sperimentare in prima persona le potenzialità del lavoro 
attraverso il gioco strutturato con i mattoncini LEGO ©, una metodologia volta a 
stimolare il pensiero divergente e l'espressione di idee attraverso l'utilizzo di metafore. 
 
METODO 
Il workshop ha inizio con una presentazione delle premesse teoriche e delle modalità di 
erogazione ed uso della metodologia LEGO © Serious Play ©, una metodologia 
innovativa ed efficace che attraverso l’utilizzo dei mattoncini LEGO®, in grado di 
coinvolgere i partecipanti nella costruzione di cose/modelli che rappresentano 
metaforicamente i loro pensieri e le loro idee. Si tratta di un approccio apparentemente 
ludico, capace di sbloccare e aprire le menti, stimolare la condivisione e il confronto, 
risolvere problemi complessi, introdurre elementi di discontinuità che lasciano spazio 
alla parte più creativa e costruttiva insita in ognuno di noi. Questa metodologia 
alternativa permette di sviluppare le attività psicomotorie all’interno di un concetto di 
gruppo che si basa sul rispetto tra i suoi membri. Si pratica inoltre il pensiero 
divergente, lo storytelling per l’espressione delle idee, e il pensiero convergente inteso 
come una forma di pensiero collettivo e democratico. Grazie all’empatia si svilupperà 
una sensibilità ai problemi capace di insegnarci a ragionare in un’ottica di problem 
solving. 
I partecipanti potranno provare in prima persona le potenzialità della metodologia 
attraverso un'attività pratica introduttiva che rientra tra quelle utilizzate solitamente in 
fase di "warm-up". 
 
TAKEOVER 
Scopri la metodologia LEGO © Serious Play © e la potenza di pensare attraverso le 
mani per trovare situazioni creative e conoscere meglio i propri e gli altrui pensieri, 
emozioni e vissuti. 
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Autoregolazione: laboratorio motorio per promuovere il benessere 
nei giovani 
Melinda Pellizzari 

 
PRESENTATO DA: 
Pellizzari Melinda 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Workshop 
 
INTRODUZIONE 
In questi ultimi tempi si assiste ad un forte aumento dei disturbi del neurosviluppo e 
dell’umore con un’ansia generalizzata senza precedenti nei bambini e negli adolescenti 
che si trovano a vivere in ambienti altamente stressanti, con alte aspettative da parte 
dell’adulto e difficoltà quotidiane da risolvere, proiettati verso un futuro incerto e 
preoccupante (Lucangeli, 2019; Montano e Villani, 2016; Pietropolli Charmet, 2018) e 
con un corpo posto sotto sequestro che deve stare fermo per tranquillizzare (Lancini, 
2023). 
In questo workshop si vuole riflettere su come l’ambito motorio, con proposte 
interessanti e stimolanti, possa diventare mezzo di promozione del benessere; studi, 
infatti, dimostrano come le attività motorie siano in grado di promuovere oltre che 
benessere fisico anche processi di tipo autoregolativo andando proprio a stimolare le 
funzioni esecutive (Fedeli, 2022). L’ obiettivo di questo workshop è quello di presentare 
alcune attività motorie pensate come mezzo per stimolare consapevolezza e 
autoregolazione nei ragazzi dai 10 ai 14 anni di età. La proposta nasce da esperienze 
pregresse con circa 200 soggetti, tra maschi e femmine di questa fascia di età, di cui 
alcuni con problemi di comportamento, irrequietezza e disattenzione. 
 
METODO 
Le attività motorie che si proporranno prendono spunto da svariate fonti tra cui: a) 
programmi di mindfulness per bambini e adolescenti; b) programmi di educazione 
emotivo-sociale; c) attività per la stimolazione delle funzioni esecutive nello sport d) 
attività senso-percettive, e) prove motorie del test MOVIT (Cottini, 2015). Verranno 
anche presentati alcuni semplici strumenti di autovalutazione da utilizzare per verificare 
e monitorare il grado di benessere dei partecipanti con riferimento agli stati 
psicobiosociali (Hanin, 2000) e si rifletterà infine sulle modalità e strategie da 
implementare per rendere le varie proposte interessanti ed allettanti per soggetti di 
questa fascia di età. 
 
 
TAKEOVER 
I partecipanti avranno modo di sperimentare in prima persona alcune proposte 
operative, riflettendo sull’ impatto che possono avere sulla consapevolezza e 
sull’autoregolazione. Avranno anche modo di riflettere su alcune buone prassi da 
seguire per relazionarsi con i/le giovani. 
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L’Intelligenza Artificiale spiegata agli Psicologi dello sport 
Di Gruttola Francesco 

 
PRESENTATO DA: 
Francesco Di Gruttola  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Workshop  
 
INTRODUZIONE 
L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia entrata prepotentemente a far parte dei 
protocolli di allenamento degli atleti e ampiamente utilizzata dallo staff tecnico e medico 
delle società sportive. Infatti, nel 2022 il mercato dell’AI nello sport ha toccato la 
considerevole cifra di 2,2 miliardi di dollari nel mondo e si stima un'ulteriore crescita di 
circa il 30% nei 10 anni a seguire (Allied Market Research, 2022). Per questo, emerge 
un bisogno di formazione sempre maggiore che tocca gli Psicologi dello sport oltre agli 
atleti e lo staff di una società sportiva, al fine di sfruttare al massimo questa tecnologia, 
cogliendone sia le opportunità che i potenziali rischi. A tal proposito, questo workshop 
si pone come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza riguardo all’Intelligenza 
Artificiale applicata al mondo sportivo, oltre a dimostrarne un suo tipico e pratico utilizzo 
volto ad aumentare le performance atletiche. 
 
METODO 
Nella prima parte del seminario l’Intelligenza Artificiale “prenderà vita” attraverso un 
approccio formativo esperienziale e teatrale (Malan, 2023). Infatti, utilizzando la 
metafora sportiva che prevederà l’utilizzo di attività pratiche e giochi di gruppo, i 
partecipanti impareranno attivamente alcuni dei concetti chiave come ad esempio cos’è 
un algoritmo, com’è fatto un modello di Machine Learning e come funziona. La seconda 
parte prevede una dimostrazione pratica di come viene effettivamente utilizzata da un 
professionista l’Intelligenza Artificiale per aumentare le performance degli atleti. Questa 
esperienza servirà a stimolare le domande e le curiosità dei partecipanti rispetto alle 
ricadute psicologiche, etiche e sociali, oltre che alle opportunità e ai rischi portati da 
questa tecnologia. Infine, durante la chiusura dell’esperienza, verranno dati ulteriori 
spunti e riferimenti per un approfondimento futuro dell’argomento. 
 
TAKEOVER 
Scopri come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando l’allenamento sportivo, imparando a 
coglierne le opportunità e i rischi. Impara i concetti chiave dell’Intelligenza Artificiale e 
una terminologia comune da condividere con gli atleti e lo staff multidisciplinare con cui 
lavori ogni giorno. 
 
BIBLIOGRAFIA 
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Oltre interviste e survey: espandere i confini della ricerca qualitativa 
Cavallerio Francesca 

 
PRESENTATO DA: Francesca Cavallerio 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Workshop  
 
INTRODUZIONE 
L'obiettivo di questo workshop, dedicato all'area tematica "Ricerca in psicologia dello 
sport e dell'esercizio", e' di equipaggiare i ricercatori con metodi di raccolta dati per la 
ricerca qualitativa che vanno oltre le classiche interviste e survey, in linea con le 
raccomandazioni di McGannon et al. (2021). Il focus verra' spostato sull'utilizzo di metodi 
legati alla tradizione narrativa (Papathomas, 2017), quali "story completion" (Braun et 
al., 2019) e "letters to self" (Day et al., 2022), e a quella di "art-based research" (Leavy, 
2020), con l'obiettivo di aumentare gli strumenti nella "cassetta degli attrezzi" dei 
ricercatori per poter investigare nuovi e vecchi ambiti cogliendo differenti aspetti. 
Verranno discussi aspetti legati alle nuove possibilita’ che questi metodi e metodologie 
offrono, in particolare per condurre studi in ambiti delicati – ma estremamente attuali – 
quali, ad esempio, abuso nello sport, infortuni, disabilita’. 
 
METODO 
Ai partecipanti verra’ data l’opportunita’ di esplorare dati originali raccolti con questi 
nuovi metodi di ricerca, per poi ricostruire insieme i concetti filosofici legati al paradigma 
di ricerca delle metodologie in oggetto. Gli aspetti pratici della raccolta dati, suggerimenti 
per possibili approcci di analisi dei dati adatti e idee per la rappresentazione dei risultati 
andranno a completare l’overview proposta. Il workshop si concludera’ con la possibilita’ 
per i partecipanti di sperimentare l’utilizzo di uno dei metodi presentati in prima persona. 
 
 
TAKEOVER 
Ebbene si’, la ricerca qualitativa non si fa solo con le interviste! Scopri nuovi metodi per 
raccogliere dati, che permettono di investigare ambiti legati alla psicologia dello sport 
considerati difficili ed estremamente delicati, quali “story completion”, “letters to self”, e 
“art-based research”. 
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L’influenza di ottimismo e resilienza sul livello di attività fisica in 
adulti mattutini 
Gallazzi Marta 

 

PRESENTATO DA: 
Marta Gallazzi  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
PS5  
 
INTRODUZIONE 
L’attività fisica comporta conseguenze positive sulla qualità della vita. Lo studio è stato 
condotto nel periodo post-pandemico, dove sono emerse diverse effetti sulle abitudini 
delle persone, tra cui l'attività fisica (PA). L’abitudine all’PA dipende da costrutti 
psicologici, come ottimismo e resilienza e biologici, come il cronotipo. Coloro che hanno 
alti livelli di resilienza e di ottimismo tendono ad avere il cronotipo di tipo mattutino ed a 
mantenere un livello di PA adeguato. Lo studio ha come obiettivo quello di comprendere 
l’influenza di ottimismo, resilienza e cronotipo sul livello di PA in una popolazione di 
giovani adulti nel periodo post- pandemico. 
 
 
METODO 
Sono stati reclutati 24 soggetti di età compresa tra i 21 ed i 30 anni e normopeso. Sono 
stati somministrati tre questionari self-report online: il Revised Life Orientation Test 
(LOT-R) per indagare l’ottimismo, il Resilience Scale (RS-14) per osservare la resilienza 
e il Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) per identificare il cronotipo. Inoltre, 
per indagare l’intensità e la durata dell’attività fisica è stato chiesto ai soggetti 
partecipanti di indossare per almeno 7 giorni un accelerometro mono-assiale allo stato 
solido (LifeCorder, Kenz, Japan). L’accelerometro ha permesso di osservare la media 
dei passi giornalieri e la media settimanale del Moderate and Vigourous Physical 
Activity. 
 
RISULTATI 
La popolazione mostra buone qualità resilienti (M=76; DS=8.5) ma valori di ottimismo 
(M=14.8; DS= 4.6) piuttosto bassi. L’analisi effettuata mediante l’unpaired t-test non ha 
permesso di cogliere differenze significative tra i due gruppi. Dall’analisi di correlazione, 
anche se non sono emerse correlazioni significative, è da sottolineare che coloro che 
hanno alti livelli di ottimismo, compiono in media più passi rispetto a coloro che hanno 
livelli di ottimismo più bassi (r=0.24; p=0.25). Similmente, la resilienza correla in maniera 
positiva con la media dei passi giornalieri anche se non significativamente (r=0.44; 
p=0.83). Le analisi di regressione stepwise a due modelli separati con procedura 
backward non hanno mostrato dati significativi. Prendendo in analisi la media giornaliera 
degli step come variabile indipendente, la variabile che influisce di più su di essa è 
l’ottimismo, anche se la loro dipendenza non raggiunge una soglia di significatività 
(p=0.25). Per quanto riguarda, invece, l’MVPA, la variabile che influisce di più è il 
cronotipo, anche se non significativamente (p=0.73). Infine, sono state svolte analisi di 
regressione semplice lineare circa le relazioni più significative emerse nell’analisi di 
regressione. L’unico dato significativo individuato riguarda il cronotipo che spiega il 19% 
della varianza in maniera significativa circa l’attività fisica moderata (MPA) (p=0.034). 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
L’associazione tra PA, ottimismo, resilienza e cronotipo è poco studiata; di fatti solo uno 
studio ha preso in analisi tutte le variabili sopracitate. Nello studio non emergono 
evidenze significative, ma si può osservare che coloro che hanno alti livelli di ottimismo, 
compiono in media più passi rispetto a coloro che hanno livelli di ottimismo più bassi. 
Coloro che sono più attivi hanno punteggi alti in ottimismo, resilienza e cronotipo, quindi 
tendono ad essere mattutini. Perciò per incrementare il livello di MPA degli individui è 
necessario prendere in considerazione le differenze interindividuali nella ritmicità 
circadiana. 
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Costruzione e validazione della prima scala al mondo per rilevare la 
resilienza trasfromativa di squadra 
Monti Federico 

 
PRESENTATO DA: 
Federico Monti  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
PS5  
 
INTRODUZIONE 
La resilienza ha attirato l’attenzione di molte discipline, ma nella psicologia dello sport 
l’interesse su questo costrutto è maturata solo di recente. Le sfide sorgono nel definire 
e applicare strumenti di resilienza allo specifico contesto sportivo, soprattutto a livello di 
squadra. La letteratura ha esplorato limitatamente la resilienza negli sport di squadra, 
senza studi che approfondiscano la dimensione trasformativa in maniera specifica. 
Questa tesi ha cercato di sondare le connessioni tra resilienza individuale e resilienza 
trasformativa del team. L’obiettivo primario è stato quello di individuare le dimensioni 
individuali prodromiche allo sviluppo della resilienza trasformativa di squadra nel 
contesto del basket. 
 
METODO 
Lo studio ha coinvolto sette squadre di basket semiprofessionali del territorio toscano, 
ottenendo un campione di 70 soggetti con un'età media di 25,70 anni. La costruzione 
dello strumento ha previsto una serie di focus group che hanno analizzato, estratto ed 
adattato gli items relativi alla sola dimensione della resilienza trasformativa esistenti in 
letteratura. In linea con la ricerca, è stata effettuata una prima analisi fattoriale 
esplorativa per confermare la struttura unifattoriale del costrutto, la valutazione della 
consistenza interna, della validità convergente con altri strumenti quali la resilienza 
individuale e di squadra, l’autoefficacia, l’autostima, il benessere e l’energia mentale. 
 
RISULTATI 
Nell'analisi statistica inferenziale, la Transformative Resilience Scale (TRS) ha mostrato 
una adeguata struttura monofattoriale, una ottima consistenza interna, ed una 
correlazione positiva con le due dimensioni del CREST per la resilienza di squadra; in 
particolare una forte correlazione positiva con la CREST-Demonstrating resilience 
characteristics (r = 0.730) e una correlazione negativa con CREST-Vulnerabilities shown 
under pressure (r = -0.587). Ciò ha confermato la validità interna della TRS nel rilevare 
la resilienza trasformativa di squadra. Molto interessante è risultata essere l’assenza di 
una correlazione tra la TRS e le misure di resilienza individuale (RES), supportando 
l’ipotesi che la resilienza della squadra differisca dalla somma delle resilienze dei singoli 
giocatori, configurandosi quindi come una proprietà emergente del gruppo squadra. 
Ulteriori correlazioni hanno evidenziato, come atteso dalla letteratura, le associazioni 
significative tra la TRS e le variabili psicologiche legate alla self-efficacy, competitive 
excitement, relatedness/satisfaction, cooperative learning, and effort/improvement. Al 
contrario, sono emerse correlazioni negative per la punishment for mistakes e unequal 
recognition, contribuendo a un profilo completo soggiacente alla resilienza trasformativa 
nelle squadre di basket. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
In linea con la letteratura la TRS risulta essere un buon predittore per rilevare la 
resilienza di squadra. L’assenza di correlazione con la resilienza individuale mostra 
come tale costrutto rappresenti una misura non direttamente connessa ad una 
composizione lineare delle singole resilienze dei giocatori. La resilienza trasformativa di 
squadra è dunque più della somma delle singole resilienze individuali, dimostrandosi 
un’entità emergente. Le relazioni con le singole variabili psicologiche prese in 
considerazione hanno permesso lo sviluppo di un modello evidence based basato su un 
profilo dettagliato dei fattori di promozione, fornendo preziose indicazioni per la 
progettazione di interventi di empowering di squadra. 
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del burnout negli atleti. 
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PS5  
 
 
INTRODUZIONE 
Praticare attività fisica risulta essere una strategia efficace nel migliorare la salute 
globale e la qualità della vita. Tuttavia, praticare eccessivamente attività fisica può 
portare a conseguenze negative come il sovrallenamento, il burnout, e l’abbandono 
precoce della pratica. L’obiettivo della ricerca è valutare se persone che praticano diversi 
livelli di attività fisica mostrino differenze in termini di benessere psicologico e identificare 
i correlati psicofisiologici in relazione alle variabili cliniche e i livelli di attività fisica. Inoltre, 
lo studio indaga i sintomi di burnout e i livelli di autostima in un sottogruppo di atleti 
agonisti esaminando i rispettivi correlati psicofisiologici. 
 
METODO 
Il campione è composto da 89 partecipanti divisi in tre gruppi secondo il livello di attività 
fisica (bassa, moderata, alta). Ogni partecipante è stato intervistato per raccogliere i dati 
demografici e l’anamnesi; e gli è stato chiesto di indossare un dispositivo per 24 ore per 
misurare gli indici fisiologici (conduttanza cutanea, frequenza cardiaca, variabilità della 
frequenza cardiaca) e di completare una serie di questionari che indagano i sintomi 
clinici (PHQ-9; GAD-7; PSS-10) e i livelli di attività fisica (IPAQ). Ad un sottogruppo di 
14 atleti è stato chiesto di completare due questionari aggiuntivi su burnout e autostima 
(ABQ; SES). 
 
RISULTATI 
Dalle analisi statistiche svolte è emerso che la conduttanza cutanea e la frequenza 
cardiaca sono più alte nelle persone con sintomi di depressione, ansia, e stress; mentre 
la variabilità della frequenza cardiaca è risultata più bassa (ps<0.05). La conduttanza 
cutanea e la frequenza cardiaca sono risultate più basse negli individui che praticano 
maggiori livelli di attività fisica; mentre la variabilità della frequenza cardiaca è risultata 
più alta (ps<0.05). Le variabili fisiologiche differiscono significativamente nei diversi 
momenti della giornata (ps<0.05); inoltre, è stato possibile riscontrare alcune interazioni 
tra i diversi fattori. In aggiunta, la conduttanza cutanea e la frequenza cardiaca sono 
risultate più alte negli atleti con alti livelli di burnout, mentre la variabilità della frequenza 
cardiaca è risultata più bassa (ps<0.05). Negli atleti con bassi livelli di autostima si sono 
riscontrati una più alta frequenza cardiaca e più bassi livelli di conduttanza cutanea e di 
variabilità della frequenza cardiaca (ps<0.05). Nessuna differenza statisticamente 
significativa è emersa nei punteggi alle scale cliniche in relazione al livello di attività 
fisica (ps>0.05). 
 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 



 

38 

Le persone con sintomi clinici hanno mostrato risposte psicofisiologiche alterate 
collegate al sistema nervoso autonomo. Inoltre, praticare attività fisica a livelli 
gradualmente maggiori sembra produrre differenti pattern fisiologici che suggeriscono 
una regolazione più efficace del sistema nervoso autonomo. Infine, gli atleti che 
presentano un ridotto livello di benessere psicologico (i.e., alto burnout e bassa 
autostima), mostrano un’alterazione dei parametri fisiologici durante il giorno. L'utilizzo 
di indici psicofisiologici rilevati in contesti ecologici e non invasivi sembra essere una 
strategia opportuna da includere per promuovere l'identificazione e il trattamento degli 
effetti negativi che possono scaturire dalla pratica sportiva ad alto livello. 
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INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni è emerso l’interesse per le influenze sociali e i processi interpersonali 
all'interno di squadre e/o tra atleti e allenatori. Tuttavia, la ricerca ha riportato ancora 
pochi risultati relativi all’influenza delle espressioni emotive degli allenatori sugli sportivi. 
Perciò, tale studio nasce con l’intento di estendere i risultati ottenuti dagli studi 
precedenti, analizzando ulteriormente questo tema sulle squadre sportive. In particolare, 
l’obiettivo principale della ricerca è valutare se le espressioni emotive di rabbia e felicità 
degli allenatori influenzino l'affetto e la successiva performance degli atleti, contribuendo 
così ad una migliore comprensione delle dinamiche sociali delle emozioni in ambito 
sportivo. 
 
METODO 
Lo studio ha coinvolto 17 atlete di una squadra di pattinaggio sincronizzato sul ghiaccio, 
due allenatori del team e due allenatori esterni. Alle atlete è stato chiesto di esibire una 
performance, spiegata dall’allenatore in maniera neutra. Sulla base della prova, il coach 
ha fornito un feedback esprimendo l’emozione di rabbia o felicità (in ordine sono state 
espresse rabbia-felicità-rabbia-felicità associate alle quattro prestazioni esibite in ogni 
giornata). Le atlete hanno poi compilato due questionari (Affect Grid e PANAS) e hanno 
mostrato nuovamente la prestazione richiesta. Le performance sono state registrate e i 
video analizzati dai coach tramite una griglia di valutazione. 
 
RISULTATI 
Dall’analisi della varianza con i punteggi del PANAS e la tipologia di feedback, sono 
emersi punteggi di positività più alti dopo il feedback positivo (positivo: M= 3.35,DS= 
0.56; negativo: M= 2.84, DS = 0,71; t(16) = -3.93; p= 001) e maggiormente negativi dopo 
il feedback negativo (negativo: M= 1.64,DS= 0.79; positivo: M= 1.3,DS= 0.48; t(16) = 
1.9; p = .08). Per l’Affect Grid, utilizzando punteggi attribuiti alla dimensione 
dell’attivazione e della piacevolezza/spiacevolezza e la tipologia di feedback, emerge 
una differenza significativa per l'attivazione (F(1,13)= 13.08, p = .003, n2G = .24) e 
piacevolezza (F(1,13)= 8.47, p = 
.01, n2G = .32) dopo entrambi i feedback. I punteggi incrementano nell'attivazione 
successivamente al feedback positivo rispetto a quello negativo (M=6.52, DS=0.72 vs 
M=5.65, DS=0.96); la dimensione della piacevolezza evidenzia maggiori miglioramenti 
con espressioni positive piuttosto che negative (M=6.24,DS=0.95 vs 
M=5.09,DS=0.85M). Per le performance emerge una differenza significativa rispetto al 
feedback negativo: t(7) = -3.15, p 
= .012; pre-feedback negativo: M = 4.9, DS = 0.74; post-feedback negativo: M = 5,6, DS 
= 0,98. Contrariamente, questo non emerge di fronte al feedback positivo: t(7) = .69; p 
= .51; pre-feedback positivo vs post: M= 5,4,DS = 1,08 vs M= 5,4,DS = 0,64. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Le espressioni emotive degli allenatori possono evocare emozioni simili negli sportivi:di 
fronte alla visualizzazione della felicità,le atlete hanno riportano punteggi di positività 
maggiori;in presenza della rabbia l’influenza è risultata meno efficace.Tale effetto è 
coerente con il lavoro di Van Kleef et al.(2019).Rispetto alle prestazioni, la 
visualizzazione della felicità non ha avuto effetto;al contrario,le espressioni di rabbia 
hanno migliorato la prestazione. Il risultato benefico delle espressioni negative non è 
nuovo nella letteratura sulla leadership ma ancora insolito nel mondo sportivo.Questo 
studio ha importanti implicazioni sulla comprensione delle espressioni di rabbia 
dell’allenatore e l'impatto che ha sulle emozioni e sul successivo comportamento. 
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INTRODUZIONE 
Lo sport di élite sottopone le giovani atlete a pressioni notevoli, che possono sia essere 
di stimolo verso grandi traguardi, ma anche inficiare sul benessere psicologico delle 
atlete e sul loro stato di salute psicofisico. Per questo studio, che rimane di tipo 
esplorativo, si è dunque scelto di indentificare come l’indice di massa corporea, un 
parametro recentemente incriminato nelle cronache dei giornali nazionali che hanno 
parlato di ginnastica (si vedano, fra gli altri, “ChietiToday”, “Corriere della Sera”, “Il Resto 
del Carlino”). L’indice di massa corporea delle ginnaste è infatti stato messo in 
correlazione con aspetti motivazionali, aspetti relativi all’ansia da prestazione e 
prestazioni più recente nei due attrezzi/esercizi preferiti. 
 
METODO 
Questo studio ha investigato 312 giovani ginnaste di élite (di livello nazionale, 89,4%, o 
internazionale, 10,6%) comprese in un range di età fra i 12 e i 30 anni. Di queste atlete, 
una parte praticavano ginnastica artistica (GAF; n = 119) e una parte ritmica (GR; n = 
193). Le atlete hanno risposto a questionari self-report volti ad esplorare motivazione 
(Sport Motivation Scale -SMS-28) e situazioni di ansia nello sport (Competitive State 
Anxiety Inventory – 2 revised). È inoltre stato chiesto alle atlete di riportare il proprio 
peso e la propria altezza al fine di ricavare l’indice di Massa Corporea (IMC) e sono state 
raccolti i punteggi ottenuti nelle più recenti prestazioni individuali. 
 
RISULTATI 
Le prime analisi hanno esplorato le correlazioni fra le variabili considerate (tipo di 
motivazione, forme d’ansia, punteggi agli attrezzi), facendo emergere come alla 
demotivazione delle ginnaste corrispondessero alti livelli d’ansia (maggiore ansia 
cognitiva, maggiore ansia somatica, maggiore mancanza di fiducia), ma senza una 
corrispondenza significativa sulle prestazioni. In un secondo step si sono osservate le 
differenze fra Atlete GAF e GR attraverso dei T-Test. Per le GR sono emersi alcuni valori 
significativamente più alti riguardo alla motivazione intrinseca a conoscere e alla 
regolazione identificata. In un terzo step, le ginnaste sono state classificate in base in 
base al loro IMC in sottopeso, normopeso, e sovrappeso. Mentre per le atlete GAF, solo 
il 3,5% è risultato sottopeso (rispetto al 5% di media mondiale), per le GR la percentuale 
in sottopeso è risultata essere del 39,9%. Infine, attraverso dei nuovi T-Test sul gruppo 
delle atlete GR, sono state valutate possibili differenze statistiche fra le atlete in 
sottopeso e le atlete in normopeso. L’unica differenza significativa è emersa fra le GR 
in normopeso (n = 112) e quelle in sottopeso (n = 75) (6 casi avevano valori mancanti), 
con la demotivazione (cioè “assenza di motivazione”) più alta nelle atlete GR 
normopeso. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Come emerso dalle correlazioni di Pearson sul campione complessivo, al crescere della 
demotivazione aumentavano anche le tre dimensioni dell’ansia. Differenze fra GAF e 
GR misurate attraverso dei T-test hanno suggerito come gli aspetti identitari possano 
essere più importanti per le atlete GR, che hanno una maggiore motivazione intrinseca 
a conoscere e una maggiore regolazione identificata. Questo aspetto meriterebbe 
ulteriore approfondimento in studi futuri. 
Infine, dei T-test sul solo gruppo delle atlete GR ha mostrato come per quelle sottopeso 
l’assenza di motivazione non fosse affatto un problema. È vero, infatti, che la magrezza 
può essere un requisito ambito in tale sport. Tuttavia, l’assenza di differenze nelle 
prestazioni e i possibili risvolti sulla salute psicofisica mettono in guardia dal perseguire 
una magrezza eccessiva. 
 
TAKEOVER 
Lo studio ha messo in luce come la magrezza fosse una caratteristica prevalente nelle 
atlete GR di élite. Questo potrebbe apparire legato ad aspetti di motivazione identificata 
e introiettata, per questo ulteriori studi dovrebbero indagare aspetti come l’identità 
atletica e correlati di salute psico-fisica. 
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INTRODUZIONE 
Benché indagato prevalentemente negli atleti, l’orientamento motivazionale (compito vs 
io) è un costrutto focale anche per allenatori e allenatrici, specialmente in relazione ai 
suoi risvolti educativi (Duda et al., 2014). 
Boardley e Kavussanu (2010) hanno identificato una relazione negativa tra motivazione 
al compito e comportamento antisociale in giovani calciatori; tuttavia, la relazione tra 
l’orientamento motivazionale degli allenatori e le loro intenzioni educative è meno 
esplorata. Per colmare questa lacuna, abbiamo studiato la relazione tra motivazione, 
comportamento prosociale e antisociale nello sport e intenzione di intervenire in caso di 
bullismo in un campione di allenatori di calcio giovanile. 
 
METODO 
Mille e quaranta allenatori e allenatrici di calcio giovanile (NF=100; Metà=42.07 anni) 
provenienti da Croazia, Finlandia, Grecia, Portogallo e Svizzera hanno compilato un 
questionario comprendente il Task and Ego Orientation in Sports Questionnaire (Duda, 
1989), un adattamento della Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale 
(Kavussanu & Boardley, 2009) e una scala sviluppata ad hoc sulle loro intenzioni di 
intervenire in caso di episodi di bullismo. 
 
RISULTATI 
Dall’ANOVA a una via emerge che gli allenatori e le allenatrici con più elevata 
specializzazione (Diploma UEFA A, B e PRO) sono significativamente più orientati all’io 
e più propensi a condonare comportamenti antisociali nei confronti di avversari e 
avversarie (ps<.01) rispetto a colleghi e colleghe con una formazione di taglio più 
educativo (es: corsi nazionali di 1° e 2° livello). 
Dall’analisi di mediazione emergono effetti indiretti positivi dall’orientamento al compito 
all’intenzione di intervenire in caso di bullismo, mediati dall’indesiderabilità attribuita ai 
comportamenti antisociali verso compagni di squadra e avversari (-.11 <B<-.12, p<.001). 
L’orientamento all’io è invece associato negativamente all’intenzione di intervenire, sia 
direttamente (B=-.06, SE=.03, p<.01), sia indirettamente attraverso maggiore 
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desiderabilità attribuita a comportamenti antisociali e minore desiderabilità attribuita a 
comportamenti prosociali. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Lo studio si allinea con la precedente letteratura che individua nell’orientamento 
motivazionale un costrutto-chiave per quanto concerne il comportamento prosociale e 
antisociale in contesti sport-specifici (e.g., Kavussanu, 2005), ed estende tali evidenze 
ad allenatori e allenatrici in relazione al fenomeno del bullismo. 
I risultati indicano che allenatori orientati prevalentemente all’io possono perdere di vista 
gli aspetti educativi della professione, ritenendo meno prioritario agire in caso di 
bullismo. Da un punto di vista applicativo, ciò rimarca l’importanza di offrire loro training 
psicoeducativi che li supportino nell’allenare al successo sportivo nella tutela del 
benessere socio-affettivo dei propri atleti, specialmente i più giovani. 
Quest’esplorazione offre così una frontiera innovativa sull'importanza della promozione 
di un clima di rispetto e collaborazione all'interno dell'ambiente sportivo giovanile. 
 
TAKEOVER 
Apprendere informazioni rilevanti per riconoscere e promuovere il ruolo educativo 
dell’allenatore in contesti sociali complessi, come gli episodi di bullismo nel contesto 
sportivo. 
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Lo zen del tiro libero: L’integrazione di costrutti psicologici e 
parametri elettromiografici per il successo nella prestazione 
agonistica giovanile 
Cavalletto Giulia, Romanato Marco, Spolaor Fabiola, Sawacha Zimi, 
Tomaselli Valentina, Leo Irene 

 
PRESENTATO DA: 
Giulia Cavalletto  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Nella pallacanestro, una delle situazioni di gioco più importanti è il tiro libero. Esso può 
essere influenzato dalla gestione delle emozioni, dalla concentrazione, dall’autoefficacia 
e dalla fiducia in sé. Essendo connesso alle abilità tecniche e fisiche dei giocatori, 
permette di comprendere il contributo dei diversi distretti motori coinvolti per una 
prestazione ottimale. Lo scopo di questo studio pilota è stato quello di valutare: - 
l’influenza favorevole/ostacolante dei costrutti psicologici sopracitati; - il contributo delle 
co-contrazioni muscolari rilevate con elettromiografia di superficie (EMG) in addome e 
arti inferiori; - l’esistenza di una relazione integrativa psico-fisica per il successo nel tiro 
libero giovanile agonistico. 
 
METODO 
Il campione è costituito da 11 giocatori di basket d’élite di età compresa tra i 16 e i 17 
anni (m= 16.4; ds= 0.5) con una media d’esperienza di gioco di 7.8 anni (ds= 3.6). Il 
disegno di ricerca ha previsto una prima fase per la compilazione di questionari self-
report generali, sui costrutti psicologici di tratto e di stato. La seconda fase pratica è stata 
composta da quattro prove da 15 tiri liberi ciascuna, in cui l’EMG è stato utilizzato nelle 
due centrali. Un test di attenzione concentrata è stato utilizzato prima, e ripetuto a metà, 
delle prove di tiro. 
 
RISULTATI 
Le analisi statistiche hanno mostrato correlazioni positive tra prestazione ed emozioni 
positive (r = .65; p = .029), fiducia sportiva di stato (r = .68; p = .022) e orientamento alla 
performance (r = .51; p = .110). Non è emersa nessuna correlazione tra il test di 
attenzione concentrata e la prestazione di tiro. Nella ripetizione al test, gli atleti hanno 
prodotto più risposte corrette (r = -5.59; p < .001; d = -1.69) e una migliore prestazione 
di concentrazione (r = -3.89; p = .003; d = -1.17, nonostante sia emersa una correlazione 
positiva tra ansia cognitiva e percentuale di errori (r = .65; p = .031). 
Relativamente al contributo delle co-contrazioni rilevate con EMG di arti inferiori e 
addome nella prestazione di tiro libero, la regressione logistica ha evidenziato una 
maggiore possibilità di successo dall’attivazione dell’arto inferiore destro (B = 0.41; p = 
.058; OR = 1.51; 95% CI [.99, 2.31]), indipendentemente dall’arto dominante. Infine, tra 
i fattori psico- fisici e successo nella prestazione di tiro libero è emersa una correlazione 
negativa con l’intelligenza emotiva sociale (r = -.69; p = .020) e una positiva con la fiducia 
sportiva di tratto (r = .67; p = .024). 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 



 

46 

In accordo con la letteratura, una performance di successo al tiro libero potrebbe essere 
sostenuta dalle emozioni positive, dalla percezione di autoefficacia e fiducia in sé stessi, 
e da un orientamento ad obiettivi di prestazione. Questo permetterebbe anche una 
riduzione degli effetti indesiderati dell’ansia e della mancata regolazione emotiva nel tiro 
libero. 
Concordi alla letteratura più recente, anche gli esiti sul contributo congiunto di arti 
inferiori e addome per il successo realizzativo, sottolineando l’importanza di evitare 
disequilibri tra i distretti coinvolti. Contrariamente invece, sembrerebbe che a minori 
livelli di intelligenza emotiva, gli atleti tendono ad avere migliori percentuali realizzative. 
 
 
TAKEOVER 
Scopri modi per un insegnamento del tiro libero che, oltre agli aspetti tecnico-tattici, 
tenga conto equamente sia della corretta preparazione fisica globale, sia dell’importanza 
dei fattori psicologici coinvolti. Inoltre, possa indirizzare la Psicologia dello Sport verso 
l’implementazione di strumenti multidisciplinari applicativi per il miglioramento prestativo 
ed il benessere psico-fisico dell’atleta. 
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L’impatto delle variazioni di peso nel powerlifting femminile: 
implicazioni cliniche 
Ghisi Marta, Valdesalici Alice, Pontalto Hillary, Ortis Selly, Cerea Silvia 

 
PRESENTATO DA: 
Marta Ghisi 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Gli atleti e le atlete che praticano sport con categorie di peso, come il sollevamento pesi 
(i.e., “powerlifting”), sono alla costante ricerca del peso ideale per gareggiare e avere un 
vantaggio competitivo, con conseguenti fluttuazioni del proprio peso durante, e al di 
fuori, della stagione agonistica (Moore et al., 2019). Questo fenomeno può provocare 
diverse conseguenze negative come l’adozione di comportamenti alimentari 
disfunzionali e insoddisfazione corporea (Vargas & Winter, 2021). L’obiettivo del 
presente studio è dunque indagare in un campione di atlete di powerlifting l’impatto che 
lo stress derivante dalle variazioni di peso ha su diversi sintomi clinici e relativi fattori 
protettivi. 
 
METODO 
Un campione di 43 atlete di powerlifting (Età: M= 23.77, SD=4.58) ha compilato alcuni 
questionari online che indagavano diversi sintomi clinici (i.e., rischio di disturbo 
alimentare, ansia da competizione, sintomi del disturbo di dismorfismo muscolare) e i 
relativi fattori protettivi (i.e., immagine corporea positiva, consapevolezza enterocettiva, 
alimentazione intuitiva, embodiment), aspetti socio-demografici e sportivi. Il campione è 
stato suddiviso in due gruppi, in base alla percezione di stress legata alle variazioni di 
peso, con 20 atlete che non hanno riportato di percepire come stressante le variazioni 
di peso e 23 atlete che le hanno percepite come stressanti. 
 
RISULTATI 
Dai risultati non sono emerse differenze in termini di livello competitivo tra i due gruppi 
(p = .887) e nemmeno differenze in termini di anni di esperienza nella pratica del 
powerlifting, ore di allenamento e numero di gare svolte tra i due gruppi (ps > .05). Sono 
emerse invece alcune differenze significative tra i due gruppi rispetto alle variabili 
psicologiche indagate. Per quanto riguarda i sintomi clinici, le atlete che percepiscono 
le variazioni di peso come stressanti hanno riportato un maggiore rischio di sviluppo di 
disturbo alimentare (p=.006), minori livelli di alimentazione intuitiva (p=.001), di 
apprezzamento del proprio corpo (p=.02), di consapevolezza enterocettiva (self-
regulation: p=.003; body listening: p=.024; trusting: p=.047) e di embodiment (p=.008) 
in confronto a chi percepisce le variazioni di peso come non stressanti. Non sono emerse 
altre differenze statisticamente significative tra i due gruppi (ps > 0,05). 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Il presente studio evidenzia come le atlete di powerlifting che percepiscono stressanti le 
continue variazioni di peso volte a favorire la performance dimostrano un aumentato 
rischio di sviluppo di disturbi dell’alimentazione e, allo stesso tempo, un ridotto 
apprezzamento del proprio corpo, una minore capacità di fare affidamento sui segnali 
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provenienti dal proprio corpo per decidere quanto mangiare e minore consapevolezza, 
ascolto e connessione con le proprie sensazioni corporee. Professionisti/e, come 
allenatori/trici e psicologi/ghe, dovrebbero considerare gli effetti negativi delle continue 
variazioni di peso tra gli atleti e le atlete, proponendo interventi psicologici mirati a 
promuovere i fattori protettivi per il benessere, come un’immagine corporea positiva, 
un’alimentazione intuitiva e, in generale, una maggiore consapevolezza e fiducia nelle 
sensazioni corporee. 
 
TAKEOVER 
Riconoscere i rischi legati alle variazioni di peso nel powerlifting femminile, apprendendo 
su quali fattori intervenire per ottimizzare le prestazioni e mantenere il benessere fisico 
e psicologico delle atlete. 
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Alti livelli di lattato ematico sono in grado di influenzare l’attività 
EEG? 
Perillo Nicole, Bonanno Valerio, Pennisi Alessia, Naso Grazia, Alagona 
Giovanna, Di Maria Giulia, Bellomo Maria, Monaca Roberta, Di Corrado 
Donatella, Buscemi Andrea, Coco Marinella 

 
PRESENTATO DA: Nicole Perillo, Valerio Bonanno  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Nella letteratura scientifica contemporanea è ancora aperto il dibattito sull’influenza che 
la fatica ha sulle funzioni cognitive. Si trovano risultati eterogenei a riguardo. E' noto che 
l’attività corticale cerebrale venga influenzata dal protocollo di esercizio a cui un soggetto 
viene sottoposto. Sono state riscontrate, a riposo, differenze nei ritmi 
elettroencefalografici (EEG) tra atleti e soggetti non allenati che indicano come le 
funzione cerebrali siano sensibili all’esercizio fisico regolare. Lo scopo del presente 
studio è stato quello di indagare se e come la pratica di un esercizio esaustivo 
massimale possa incidere sui ritmi EEG. 
 
METODO 
40 giocatori di calcio volontari (20 maschi e 20 femmine), età media 22,3 anni, hanno 
preso parte alla ricerca. L’attività elettrica cerebrale è stata registrata utilizzando un 
apparecchio EEG, attraverso le 21 posizioni elettrodiche standard 
(Fp2,F4,F8,C4,P4,T4,T6,O2 a destra; Fp1,F3,F7,C3,P3,T3,T5,O1 a sinistra; Fz,Cz,Pz 
lungo la linea mediana), un sistema facile e veloce di registrazione che permette di 
posizionare gli elettrodi in maniera corretta e per ridurre al minimo gli artefatti da 
posizione. L’esercizio fisico proposto è di tipo incrementale da eseguire al 
cicloergometro (Monark) secondo il protocollo messo a punto da Green e collaboratori 
nel 2005. Il lattato ematico è stato misurato utilizzando utilizzando l’analizzatore portatile 
“Lactate Pro”, (FACT Canada Consulting, Quesnel, BC, Canada). La sperimentazione è 
stata divisa in tre momenti pre (a riposo), end (subito dopo la sessione di allenamento) 
e post (dopo 15 minuti dalla fine). 
 
RISULTATI 
Si osserva che nella fase pre (a riposo) i valori di lattacidemia sono di 1,0 mmol/l, mentre 
nella fase end (subito dopo la sessione di allenamento) i valori della lattacidemia sono 
di 10 mmol/l, nella fase post (dopo 15 minuti dalla fine) i valori di lattacidemia sono di 
1,5 mmol/l. Si osserva un cambiamento delle onde EEG, nella fase end, all’aumentare 
dei valori della lattacidemia (10mmol/l) si verifica un miglioramento delle onde beta in 
zona frontale, con una migliore strutturazione antero-posteriore dell’attività elettrica 
cerebrale. I valori registrati sia dei ritmi EEG che la lattacidemia ritornano ai livelli basali 
dopo 15 minuti dalla fine dell’esercizio fisico esaustivo. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I risultati ottenuti mostrano come ad un aumento del lattato ematico si associ ad un 
miglioramento delle onde beta in corteccia frontale. Una migliore strutturazione significa 
che c’è una più netta definizione di ritmi rapidi sulle regioni anteriori e più lenti 
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mediovoltati e armonici sulle regioni posteriori (beta anteriore, alfa posteriore). Il ritmo 
beta più organizzato significa che è più omogeneo a morfologia regolare mediovoltato 
costante non interrotto da ritmi più lenti o da artefatti muscolari. Si può ipotizzare che 
questo meccanismo sia strettamente connesso alla capacità propria del SNC che, nel 
regolare il processo di 
omeostasi, garantisca l’attività di alcune aree rispetto ad altre. 
 
TAKEOVER 
Gli uditori partecipando alla sessione verranno avranno l'opportunità di aggiornarsi sui 
risultati più attuali inerenti alla psicofisiologia dello sport. 
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L'impatto dell’esercizio fisico sul dolore da arto fantasma 
Di Gruttola Francesco, Russo Cristina, Umiltà Alberto Massimiliano, Ottoboni 
Giovanni, Tessari Alessia 

 
PRESENTATO DA: Francesco Di Gruttola  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
La sindrome dell’arto fantasma è una condizione comune in caso di amputazione a cui 
sono spesso associate percezioni dolorose a livello dell’arto mancante. Alla base del 
fenomeno vi sono meccanismi di plasticità legati alla riorganizzazione della corteccia 
somatosensoriale primaria. Fattori come l’età e il livello dell’amputazione sono spesso 
correlati a questa condizione, mentre l'esercizio fisico potrebbe alleviarne i sintomi e 
migliorare le capacità di forza, equilibrio e flessibilità. Tuttavia, tali evidenze sono ancora 
scarse, per cui l’obiettivo di questo studio è indagare l’impatto dell’esercizio fisico sul 
dolore da arto fantasma negli amputati. 
 
METODO 
Un campione di 83 partecipanti adulti con amputazione eterogenea è stato sottoposto 
ad un’intervista strutturata in cui sono state raccolte variabili demografiche e 
informazioni 
sull’amputazione, come l’utilizzo di protesi, oltre che la frequenza e il dolore percepito 
durate gli episodi di arto fantasma. Inoltre, sono state fatte domande riguardanti la 
pratica sportiva e l’utilizzo di protesi durante l’esercizio fisico. In seguito abbiamo usato 
due modelli di Machine Learning per predire il dolore percepito sulla base delle variabili 
raccolte durante l’intervista: un regressore lineare (LASSO) per identificare l'importanza 
delle variabili indipendenti e un meta-modello (Bagging Classifier) per predire la variabile 
dipendente. 
 
RISULTATI 
In base ai risultati del modello LASSO, le variabili con maggiore valore predittivo sono 
state la frequenza dell’arto fantasma, il motivo dell’amputazione, ma soprattutto la 
pratica sportiva e l’uso di protesi durante l’esercizio fisico. In particolare, praticare 
esercizio fisico sembra essere associato alla percezione di dolore durante gli episodi di 
arto fantasma, mentre utilizzare una protesi durante l’esercizio risulta mitigare questa 
sensazione negativa. Inoltre, sulla base delle variabili raccolte, il modello Bagging 
Classifier riesca a raggiungere un’accuratezza di almeno il 69% e un F1 score maggiore 
del 70% nel predire la sensazione di dolore durante episodi di arto fantasma. Dunque, 
l'esercizio fisico sembra aumentare il livello di dolore da arto fantasma mentre l’utilizzo 
di protesi risulta essere benefico per gli amputati. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
L’esercizio fisico potrebbe non essere sempre efficace nell’alleviare il dolore da arto 
fantasma. Infatti, durante questa attività è frequente l’utilizzo di abilità mentali come 
l’immaginazione motoria e l’osservazione delle azioni che potrebbero stimolare le aree 
sensorimotorie appartenenti all’arto amputato amplificandone le sensazioni dolorifiche. 
L’utilizzo di una protesi potrebbe modulare questo effetto fornendo una 
rappresentazione dell’arto mancante. I modelli di Machine Learning che proponiamo 
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potrebbero essere utili sia per comprendere le cause del dolore durante episodi di arto 
fantasma, che un efficace strumento per i professionisti della riabilitazione e gli Psicologi 
dello sport che lavorano con questa popolazione di atleti. 
 
TAKEOVER 
Scopri come l’esercizio fisico possa incidere sulle sensazioni di dolore da arto fantasma 
percepite da un’atleta con amputazione. Scopri i modelli di Machine Learning che ti 
aiutino a predire i fattori che scatenano questa spiacevole condizione. 
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L’immaginazione motoria spontanea: una compagna o 
un’avversaria? 
Di Gruttola Francesco, Russo Cristina, Umiltà Alberto Massimiliano, Ottoboni 
Giovanni, Tessari Alessia 

 

PRESENTATO DA: Francesco Di Gruttola  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Gli atleti possono utilizzare l’Immaginazione Motoria (Motor Imagery – MI) 
deliberatamente o spontaneamente, rispettivamente con o senza istruzioni o volontà 
precisa. Alcuni studi evidenziano come la stimolazione della corteccia motoria con 
strumenti psicofisiologici (es. tDCS) possa aumentare la frequenza di episodi di MI 
spontanea. Allo stesso modo è ragionevole ipotizzare che anche una tecnica 
comportamentale come l’Osservazione delle Azioni (Action Observation – AO), spesso 
utilizzata nel mental training insieme alla MI, possa portare allo stesso risultato. Di 
conseguenza, l’obiettivo della ricerca è duplice: Comprendere se l’AO contribuisca a 
stimolare l’utilizzo della MI spontanea e le caratteristiche psicologiche dei partecipanti 
che la utilizzano. 
 
METODO 
La ricerca avrà una durata di 40 minuti e si svolgerà online. Si prevede un campione di 
atleti giovani adulti di 600 partecipanti. Preliminarmente, verrà chiesto di guardare con 
attenzione 5 video che ritrarranno un attore intento a produrre azioni senza senso 
compiuto con oggetti di vita quotidiana. Dopodiché, si chiederà ai partecipanti se l’azione 
di senso compiuto eseguita in un ulteriore sesto video, fosse simile ad almeno una delle 
azioni precedentemente osservate. In seguito, verrà effettuata un’intervista per 
raccogliere informazioni sull’eventuale esperienza di MI spontanea durante AO e 
saranno somministrati i questionari IPPS-48, VMIQ-2-R, TIPI e MAIA. 
 
RISULTATI 
Lo studio partirà a Marzo 2024 e i risultati saranno fruibili durante il congresso. Verrà 
allenato un modello di Machine Learning che sulla base delle anagrafiche e dei risultati 
ai questionari di abilità immaginativa deliberata, di consapevolezza interocettiva e di 
personalità, sarà in grado di predire se e quanto un partecipante possa incorrere in 
un’esperienza di MI spontanea. L’importanza di ogni singola variabile che emergerà dal 
modello ci permetterà di comprendere meglio il profilo psicologico degli immaginatori 
motori spontanei e non. In linea con le precedenti ricerche che hanno trovato variabilità 
interindividuale nell’utilizzo della MI spontanea, ci aspettiamo che circa la metà dei 
partecipanti possa incorrere spontaneamente in questa tipologia di MI dopo AO e che 
queste persone abbiano profili di personalità, di abilità immaginativa e di 
consapevolezza interocettiva in parte differenti rispetto a chi non utilizza 
spontaneamente la MI. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
L’utilizzo concomitante di AO e MI deve avvenire in maniera temporalmente 
sincronizzata per agire positivamente a livello corticale e comportamentale. Tuttavia, 
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qualora l’AO evocasse esperienze di MI spontanea, caotiche e disordinate, il training di 
AO potrebbe risultare meno efficace. In letteratura, infatti, si evidenzia come l’esperienza 
di MI spontanea avvenuta durante AO possa ridurre l'eccitabilità corticale nei muscoli 
coinvolti nel movimento osservato. Il modello di Intelligenza Artificiale proposto, 
potrebbe quindi essere utile ai professionisti per cercare preliminarmente gli atleti 
predisposti ad incorrere in questo tipo di esperienza e attraverso tecniche specifiche, 
come l’inserimento di guide visive durante l’AO, moderare gli effetti interferenti. 
 
TAKEOVER 
Scopri cos’è l’Immaginazione Motoria spontanea e quali effetti psicofisiologici può avere 
sull’apprendimento motorio. Scopri un modello di Intelligenza Artificiale che può indicarti 
gli atleti più predisposti ad andare incontro a questo tipo di esperienza. Impara a gestire 
l’effetto interferente dell’Immaginazione Motoria spontanea durante il mental training 
utilizzando delle guide visive. 
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TOT-FV e la relazione tra stile esplicativo, ottimismo e performance 
Litti Mauro 

 
PRESENTATO DA: Mauro Litti  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Le ricerche sullo stile esplicativo e su come questo sia in grado di determinare i propri 
effetti sulla performance degli atleti e sul rendimento delle squadre, finendo per 
condizionarne nel lungo periodo risultati e persino tipo di carriera, offrono una 
prospettiva assai stimolante per i tecnici e gli allenatori non solo del settore giovanile. 
Questo studio permette di osservare la relazione tra stile esplicativo, livello di ottimismo 
e alcuni indici della prestazione nei giovani calciatori e presenta un questionario 
innovativo per la misurazione del livello di ottimismo secondo una versione dedicata in 
modo specifico alla disciplina (TOT-Football Version). 
 
METODO 
La ricerca ha coinvolto 77 giovani atleti delle categorie U14/U17 dei campionati elitè 
giovanili. Gli atleti sono stati testati attraverso un questionario studiato per valutare il 
livello di ottimismo appositamente costruito e composto da 6 sottoscale (TOT-FV). Per 
la validazione del questionario è stata condotta un’analisi dell'alpha di cronbach per 
ciascuna delle sei sottoscale ed effettuata una correlazione con i punteggi ottenuti al 
Lot-R (Life orientation test) somministrato insieme al TOT-FV. Agli allenatori è stato 
chiesto di valutare alcuni indici della prestazione durante il girone di ritorno dei 
rispettivi campionati (variabile dipendente) i cui dati sono stati messi in relazione 
attraverso regressione lineare con i dati raccolti tramite i questionari e altri parametri 
raccolti prima del periodo di monitoraggio. 
 
RISULTATI 
L'analisi dello strumento (TOT-FV) mediante alpha di cronbach e correlazione con i 
punteggi del LOT-R ha evidenziato l'affidabilità dello stesso per la misurazione del livello 
di ottimismo negli atleti. Inoltre l'analisi condotta attraverso il metodo della regressione 
lineare ha messo in evidenza come il Coefficiente di Ottimismo (CO) ottenuto attraverso 
somministrazione del TOT-FV abbia un effetto statisticamente significativo (p<0,05) 
sulla media di alcuni indici raccolti attraverso le valutazioni fornite dai tecnici. Alcuni di 
questi raccolti ad inizio stagione come: Età, Categoria, Ruolo, Competenza tecnico-
tattica, Qualità fisico-atletiche, Adattamento e spirito di squadra, Senso agonistico e 
attitudine alla leadership, mentre altri raccolti dopo ogni partita come partite giocate, 
titolare, riserva, percezione dello sforzo e soprattutto gli indici D1 (Quanto pensi che la 
prestazione dell’atleta abbia favorito la squadra nel corso della partita), D2 (Quanto 
pensi che l’atleta abbia dimostrato tenacia e costanza nell’impegno durante la gara) e 
D3 (Quanto pensi che l’atleta abbia sostenuto e aiutato la squadra nelle fasi più difficili 
o cruciali della gara). Ciò che è emerso dall’analisi effettuata attraverso regressione 
lineare è che i punteggi ottenuti al TOT incidevano sulla media degli indici D1, D2 e D3 
(impiegati nel modello statistico come variabile dipendente). In particolare un aumento 
di 1 punto del suo punteggio migliorava la prestazione sportiva, in riferimento ai 
parametri oggetto di studio, nella misura di 0,034, ottimizzandone in maniera così 
tangibile gli effetti sul campo. In tal modo è dunque documentato sotto il profilo 
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sperimentale quanto uno stile esplicativo orientato all’ottimismo sia in grado di produrre 
anche un evidente vantaggio in termini competitivi: questo non riguarda solo una 
persistenza nell'intensità della risposta ma alcuni aspetti qualitativi della performance, 
carica agonistica, spirito di gruppo ed esercizio della leadership evidente soprattutto nei 
momenti cruciali della gara. Il dato interessante riguardava il fatto che mentre era 
possibile osservare una chiara correlazione statisticamente significativa tra i pp al TOT 
e gli indici D1, D2 e D3 non vi era invece tra questi ultimi e le valutazioni che gli stessi 
tecnici avevano fornito all’inizio del periodo di monitoraggio degli stessi calciatori in 
merito a fattori tecnico/tattici e fisico/atletici, svincolando le caratteristiche studiate 
dall’incidenza dei valori riguardanti in senso stretto l’abilità nella disciplina ma in grado 
di incidere in modo rilevante sugli effetti della performance. Altre interessanti 
osservazioni sono emerse dall'analisi dei dati. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
In modo analogo a quanto evidenziato dagli studi di Seligman (1996) lo stile esplicativo 
può avere un importante carattere predittivo circa il rendimento dei singoli atleti e più in 
generale di una squadra, indipendentemente dalle effettive capacità di gioco, soprattutto 
in situazioni di maggiore criticità o forte tensione. Le implicazioni sono davvero di 
notevole impatto per i tecnici, poiché la loro conoscenza, soprattutto nelle categorie 
professionistiche, può rivelarsi un attributo fondamentale in grado di orientare nella 
scelta dei giocatori più adatti da impiegare nelle varie situazioni e nei diversi momenti 
della competizione. Diventa soprattutto determinante ricorrere precocemente, durante il 
percorso di formazione dei giovani atleti, a specifici programmi al fine di ottimizzare le 
potenzialità legate ad uno stile esplicativo orientato all’ottimismo, aumentando le risorse 
per gestire le pressioni ed affrontare efficacemente le sfide. 
 
 
TAKEOVER 
 
La conoscenza di un valido strumento per misurare lo stile esplicativo e il conseguente 
livello di ottimismo nei giovani calciatori. L'evidenza di una relazione basata su dati 
sperimentali tra ottimismo e prestazione che offre prospettive assai interessanti s per 
favorire non solo il benessere ma anche il talento e la prestazione degli atleti. 
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La Formazione Psicologica in Tecnici ed Allenatori di Ginnastica 
Artistica 
Modenese Michele 

 
PRESENTATO DA: Michele Modenese  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Con il direttivo di una importante società sportiva Veneta con oltre 400 iscritti, si è 
concordato un intervento formativo rivolto a tutti i tecnici ed allenatori del settore 
ginnastica artistica. Come società legata alla relativa federazione, sono previsti continui 
aggiornamenti anche a carattere psicologico, ma più raramente è previsto un 
coinvolgimento diretto dei partecipanti (p.e. giochi di ruolo). Sono stati affrontati durante 
gli incontri i seguenti temi : la comunicazione tra tecnici, tra tecnici ed atlete e tra tecnici 
e genitori, le principali dinamiche di leadership nel lavoro con atleti in età evolutiva, e la 
relazione con i genitori degli atleti. La proposta prevalente è stata quella di lavorare sulle 
dinamiche di gruppo dello staff, sui fattori emozionali e sui non detto tra allenatori stessi 
che andavano ad esacerbare un conflitto silente. 
 
METODO 
Tra marzo e maggio 2023 in presenza ed in orario serale si sono svolti tre incontri di due 
ore ciascuno. Gli incontri erano considerati obbligatori da delibera del consiglio direttivo 
della società. I partecipanti sono stati 24 tra tecnici ed allenatori della società . Tutti gli 
incontri sono stati condotti da uno psicologo, psicoterapeuta, esperto in psicologia dello 
sport. Gli obiettivi generali sono stati due: motivare il gruppo a mettersi in gioco e creare 
i presupposti per avere un traguardo comune relativo alla Società di appartenenza, 
anche se con la possibilità di perseguirlo con cammini diversi. Sono state proposte 
alcune slides sulla psicologia in età evolutiva e sulle dinamiche di gruppo come stimolo 
di partenza, dal momento che la prevalenza degli atleti non superava i 14 anni di età. Al 
termine del ciclo sono stati consegnati dei questionari anonimi di valutazione degli 
incontri. 
 
RISULTATI 
La risposta del gruppo, in modo abbastanza omogeneo, è stata positiva riguardo 
l'intervento. Dopo un primo momento di sorpresa, non essendo abituati ad un 
coinvolgimento diretto nell'esperienza di corsi precedenti, la maggior parte dei 
partecipanti è stata in grado di esprimersi e portare al centro alcune problematiche e 
differenze di visione che creavano da anni demotivazione e disinvestimento nel 
considerare il gruppo come risorsa. I dati del questionario indicano un apprezzamento. 
Il questionario presentava cinque domande con la possibilità di scegliere una risposta 
su una scala Likert da 1 a 5. Dove 1 era il punteggio più sfavorevole e 5 il più favorevole 
(Le medie per ogni quesito sono risultate tutte superiori al 4) Inoltre, veniva data la 
possibilità di aggiungere delle note riguardanti il lavoro svolto o altre tematiche ritenute 
importanti. E’ stato significativo il fatto che molti allenatori abbiano voluto firmare il 
questionario per manifestare un ‘assunzione di responsabilità e uno stimolo a 
condividere senza timori il proprio pensiero con il resto del gruppo 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
L'esperienza è stata positiva con il desiderio di svolgere un nuovo ciclo di lavoro nel 
2024.Questo grazie non solo ai feedback orali dei partecipanti, ma anche sulla base 
delle risposte date al questionario anonimo e al confronto successivo con la direttrice 
tecnica della società. È stato utile soprattutto condividere le proprie emozioni, i propri 
dubbi e cercare un confronto con i colleghi. Tutto questo non veniva più visto con 
sospetto o prova di indesiderata vulnerabilità. La psicologia dei gruppi e le relative 
dinamiche hanno lunga storia. In questo caso, per l'analisi fatta relativa alla tipologia dei 
partecipanti, agli obiettivi posti e all'arco temporale dell'intervento, si è scelta una 
modalità vicina al T- group ed al modello aggiornato di Tuckman ampiamente utilizzati 
in ambito organizzativo e nelle risorse umane. 
 
TAKEOVER 
Avranno una visione di un intervento costruito sul campo, in particolare: 
Una modalità di costruzione di un progetto per il gruppo in PdS 
L'esposizione di alcune dinamiche relazionali comprese le resistenze al cambiamento 
Le ricadute sul lavoro con gli atleti, soprattutto se in cosi giovane età come nella 
ginnastica artistica 
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Come la pratica sportiva migliora la nostra vita 
Casti Roberta Benedetta e Cupperi Stefania 

 

PRESENTATO DA: Roberta Benedetta Casti e Stefania Cupperi  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale 
 
INTRODUZIONE 
Il presente lavoro ha indagato la promozione dell'esercizio fisico e dello sport rivolto al 
genere femminile di età compresa dai 15 ai 65 anni, afferente all'Associazione Sportivo 
Dilettantistica Chieri Rugby. Lo studio ha fatto capo al progetto Europeo "Insieme per lo 
sport" indetto da Sport e Salute al quale l’Associazione ha partecipato. Gli obiettivi sono 
stati: incrementare la partecipazione alle attività sportive; divulgare i benefici psico-
fisiologici e sociali della pratica; divulgare la cultura sportiva in contrapposizione 
all'abbandono. Lo scopo generale è stato quello di incentivare la pratica fisica e sportiva 
estendendolo al genere femminile. 
 
METODO 
Il progetto ha visto in una prima fase, l’avviamento di corsi in attività fisica e sportiva 
organizzate dalla ASD Chieri Rugby. Nella seconda fase si sono svolti due incontri con 
le psicologhe: il primo inerente la promozione del benessere psicofisico e sociale 
derivante dalla pratica; il secondo sull’abbandono sportivo attraverso un’intervista semi-
strutturata proposta a giovani atleti/e professionisti/e e amatoriali . 
Nella terza fase è stato somministrato un questionario auto-valutativo creato ad hoc 
utilizzando la scala likert, tramite il quale si sono indagati l'aspetto relativo al benessere 
psicofisico percepito e il grado di soddisfazione derivante dalla partecipazione alle 
attività fisiche e sportive. 
 
RISULTATI 
L’analisi statistica condotta ha rilevato, in generale, un riscontro positivo al progetto. Dal 
questionario si evince che il 40% prima di questo progetto non svolgeva attività fisica o 
sportiva, il 100% ha acquisito nuove abilità e si sente più capace nell'affrontare l'attività 
fisica svolta, il 45,7% si posiziona nel valore massimo della scala likert per gli item fiducia 
e sicurezza in sé stesse, il 51% ha trovato giovamento nel migliorare il proprio stile di 
vita, aumentando la rete dei rapporti sociali (42,9%). Il 57,1% ha percepito un 
miglioramento del suo stato di benessere psico-fisico. L’88,6% si sente motivata a 
proseguire il progetto qualora fosse riproposto in futuro dall’ASD Chieri Rugby. L’ultima 
parte del questionario ha previsto un campo da compilare con suggerimenti da proporre; 
dalle risposte emerge una conferma riguardo una partecipazione futura, e un elevato 
livello di gradimento. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Dai dati raccolti è emerso che per incentivare l’interesse al movimento e favorire la 
partecipazione alle attività promosse dall’ASD, sia stato utile avere una parente, 
un’amica già iscritta ad un loro corso, e la possibilità di accedere gratuitamente. 
Dalla letteratura scientifica si evince che le cause dell’abbandono sportivo sono varie 
come per esempio carenza di divertimento nello sport, tempo per lo studio, altri interessi, 
lavoro, famiglia, sedentarietà, ecc.. Per diminuire l’abbandono sportivo a livello 
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agonistico è stato evidenziato che esistono progetti Ministeriali specifici che permettono 
di studiare, lavorare e praticare lo sport nel migliore dei modi. Mentre a livello amatoriale 
gli aspetti rilevanti risultano quello socializzante e il benessere percepito. Le attività 
fisiche e sportive, quindi incrementano la qualità di vita nel target di età considerato in 
questo progetto. 
 
TAKEOVER 
Gli uditori potranno prendere spunto su come partecipare ai bandi esistenti, in modo che 
le Società possano farsi conoscere e promuovere le proprie iniziative. Verrà suggerito 
come costruire un progetto valido, che renda conto di obiettivi raggiungibili, descrizione 
dei partecipanti e risultati ottenuti da condividere con chi ne è promotore. 
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Tempo nello sport: uno studio sperimentale sulla percezione del 
tempo in atleti closed-skill 
Perrone Simona, Rinaldi Luca, Gatti Daniele, Girelli Luisa 

 

PRESENTATO DA: Simona Perrone 
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experimental study on expert swimmers and runners. Psychology of Sport and Exercise, 69, 102500. 

Presentato al XXIX Congresso AIP 2023 - Sezione Sperimentale, Lucca 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Nella pratica sportiva l’abilità di percepire il tempo è cruciale. Qualsiasi sport richiede 
una pianificazione motoria precisa potenziando l’abilità di decodificare le informazioni 
spazio- temporali. Tuttavia, tali benefici cognitivi nella pratica sportiva closed-skill sono 
stati fino ad ora scarsamente investigati. Pertanto, il presente studio ha l’obiettivo di 
indagare in che modo la pratica agonistica di nuoto e corsa - due discipline altamente 
basate sul monitoraggio temporale - influenzi l’abilità di percepire e stimare il tempo. 
Inoltre, i nuotatori si allenano in un contesto acquatico con ridotti stimoli sensoriali 
esterni, creando le condizioni per un orologio interno maggiormente sviluppato. 
 
METODO 
Nello studio sono stati coinvolti 84 partecipanti: due gruppi di atleti esperti, nuotatori e 
corridori, e un gruppo di non atleti. Ciascun partecipante è stato coinvolto in una 
sessione sperimentale di 50 minuti. Al fine di misurare l’abilità di elaborazione 
dell’informazione temporale nell’ordine dei millisecondi e secondi sono stati 
somministrati il time reproduction task e il finger-tapping task. Inoltre, è stato adottato il 
paradigma della Motor Imagery (MI) per valutare la stima e produzione temporale di 
intervalli specifici relativi alla performance sportiva. Infine, è stato proposto il Vividness 
of Movement Imagery Questionnaire. 
 
RISULTATI 
Le analisi sono state svolte applicando il modello lineare misto e il modello lineare. I 
risultati hanno mostrato un vantaggio dei nuotatori nella riproduzione dell’intervallo di 
1500 ms, in 
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termini di accuratezza, e nel finger-tapping task, in termini di maggior costanza 
esecutiva. Per quanto riguarda il questionario di vividezza i risultati hanno mostrato una 
maggior vividezza da parte degli atleti, in particolar modo i corridori, sebbene non sia 
emersa una differenza significativa tra i non atleti e i nuotatori. 
Nelle prove di MI i risultati hanno mostrato una maggior accuratezza e precisione, e una 
omogeneità nelle stime, da parte degli atleti rispetto al gruppo di controllo. Infine, 
abbiamo voluto indagare se le differenze individuali nell’abilità di vividezza mentale 
potessero avere un effetto sulla produzione temporale con la MI. I risultati hanno 
suggerito che i partecipanti più accurati fossero coloro con un livello di vividezza medio, 
quindi né troppo elevato (associato ad una sovrastima), né troppo basso. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I risultati indicano che le discipline basate sul dato temporale potenziano la percezione 
del tempo e la MI. I nuotatori, in particolare, mostrano maggiore precisione e costanza 
nella percezione temporale rispetto ai corridori, probabilmente grazie all’ambiente di 
allenamento caratterizzato da una riduzione di stimoli sensoriali esterni. I dati 
confermano il noto vantaggio degli atleti nelle abilità di MI, la cui accuratezza avvalora 
l'efficacia del suo utilizzo nei programmi di allenamento. La ricerca enfatizza i vantaggi 
delle discipline closed-skills sulle abilità temporali, mettendo in evidenza la loro relazione 
con il dato temporale. 
 
TAKEOVER 
Scopri i benefici della pratica sportiva closed-skill: nuoto e corsa a confronto nel 
migliorare la propria percezione del tempo. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale 
 
INTRODUZIONE 
In sport and physical activity, enjoyment can be described as a positive affective 
response to the experience which gives pleasure, liking, and fun (Scanlan & Simons, 
1992). Enjoyment of physical activity can also be important in promoting active lifestyles 
and regular physical activity among youths, with positive consequences for health and 
well-being (Molt, Dishman, Saunders, Dowda, Felton, & Pate, 2001). 
Peer victimization is a common phenomenon during school years and reaches a peak 
during middle school. The consequences of peer victimization are detrimental to 
psychological well-being (Young & Sweeting, 2004; Pottinger & Stair, 2009; Felix, 
Sharkey, Green, Furlong, & Tanigawa, 2011; Diaz Herraiz & 
Gutierrez, 2010). A replication study is presented here with a more solid sample and 
after eleven years, also marked by a pandemic event (see Scarpa et a.l. 2012). 
 
METODO 
This study examined the relations between peer-victimization during sport practice and 
physical activity enjoyment. 634 students (311 boys, 323 girls) from a middle school, 
ages 12 to 13 years (M = 12.2; SD = .56), were surveyed. 
 
RISULTATI 
Most of the correlations between peer-victimization during sport practice and physical 
activity enjoyment variables did not reach statistical significance. Linear regression 
analysis was also conducted on significant correlation, highlighting an almost non-
existent influence of peer-victimization during practice of sports on enjoyment of physical 
activity. At the end of the study we believe it is possible to argue that peer-victimization 
during practice of sports does not influence in any way enjoyment during physical 
activity. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
The results of this study appear to confirm and improve the conclusions of the replicated 
study, in which peer-victimization during practice of sports seemed to be a poor predictor 
of low enjoyment of physical activity. Probably because the pleasure of playing sport is 
not an exogenous variable, but something intrinsic to the sport itself, which needs more 
investigation. 
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Protocollo di analisi dei bisogni per atlete e staff della Nazionale 
Femminile Italiana di Rugby: razionale, strumenti e obiettivi per un 
intervento psicologico triennale 
Vitali Francesca, Pecchini Alessia, Pacini Daniele, Robazza Claudio 

 
PRESENTATO DA: Alessia Pecchini 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Per massimizzare la performance e il benessere degli atleti e dello staff è necessario 
partire da un’analisi dei bisogni (Kelly et al., 2018; Thelwell et al., 2017). Tuttavia, la 
letteratura evidenzia una carenza di procedure standardizzate per l’analisi dei bisogni 
finalizzate a migliorare l’adesione e l’efficacia degli interventi (Taylor, 2017). Inoltre, gran 
parte degli studi ha finora preso in considerazione atleti maschi e interventi individuali 
piuttosto che di squadra (Murata et al., 2023). Questo studio presenta un protocollo di 
analisi dei bisogni per atlete e staff, finalizzato ad un intervento psicologico triennale per 
la Nazionale Femminile Italiana di Rugby. 
 
METODO 
Motivational Climate Observation System (MMCOS; Smith et al., 2015). Infine, la 
fattibilità del protocollo sarà valutata attraverso un questionario sviluppato da Donisi e 
colleghi (2021). 
 
RISULTATI 
Dopo la trascrizione letterale delle interviste, verrà condotta un’analisi tematica sui 
contenuti emersi, utilizzando il metodo proposto da Braun e Clarke (2006). Il protocollo 
SIP consentirà di raccogliere risultati per atlete e staff su (a) eventuale esperienza 
pregressa con la psicologia dello sport, (b) obiettivi professionali e sportivi, (c) bisogni 
psicologici, (d) background familiare e supporto sociale, (e) salute fisica, e (f) salute 
mentale. Come suggerito dalla letteratura (Moore, 2003; Taylor, 2017), i risultati 
dell’analisi qualitativa delle interviste saranno poi associati ai dati quantitativi emersi 
dall’osservazione con lo strumento MMCOS. Sulla base dei risultati complessivi, verrà 
pianificato intervento psicologico triennale articolato in tre fasi: (1) stesura del protocollo; 
(2) pianificazione e attuazione; (3) valutazione dell’efficacia. Questo studio descrive la 
prima fase, ovvero la revisione della letteratura per la stesura del protocollo per l’analisi 
dei bisogni di atlete e staff. Nello specifico sono presentate le procedure e i metodi più 
utilizzati presenti in letteratura per l’analisi dei bisogni e l’assessment quantitativo (es. 
questionari) e qualitativo (es. interviste), con esempi di protocolli esistenti. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
La stesura del protocollo di analisi dei bisogni di atlete e staff rappresenta il punto di 
partenza per la pianificazione dell’intervento psicologico triennale. L’obiettivo principale 
dell’intervento sarà il miglioramento della performance, con altrettanta attenzione al 
benessere di atlete e staff. Nell’interpretazione dei risultati dell’analisi dei bisogni, si terrà 
conto della specificità di genere. Ad esempio, gli uomini tendono ad esternare meno 
stress ed ansia rispetto alle donne che, al contrario, sono più propense a manifestare le 
proprie emozioni (Abualsaud, 2019). 
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TAKEOVER 
Vi è carenza in letteratura di protocolli strutturati ed evidence-based per l’analisi dei 
bisogni, in particolare nello sport femminile. Questo primo step, che rappresenta l’avvio 
di un percorso d’intervento psicologico triennale, potrebbe fungere da esempio per chi 
si approccia al mondo sportivo femminile con l’obiettivo di promuoverne la crescita. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Presentazione di nuovi prodotti operativi sul territorio supportati da slide di dati 
esplicativi. Sviluppo del corso avviato in sede Università Statale di Milano. I prodotti a 
cui ci riferiamo sono stati sviluppati in forma di tre poster dagli studenti del corso in 
Benessere sociale attraverso il movimento fisico ed hanno lo scopo di sviluppare spazi 
in sintonia con la crescita della persona che fa sport in ambiente aperto. Le tipologie 
osservate sono varie come la durata del periodo di applicazione. I dati sono supportati 
da metodologie di osservazione clinica diretta e test di grafoanalisi o tecniche di lettura 
del disegno. 
 
METODO 
La metodologia usata è quella clinica di osservazione diretta e dello sviluppo e gestione 
di una corretta comunicazione nei vari contesti operativi e coinvolge soggetti di varia 
tipologia di disagio giovanile o di malessere. 
 
RISULTATI 
Durante il corso sono emerse queste esperienze esposte nei tre posters di lavoro dai 
tre gruppi omogenei di studenti con operatività inclusiva e relazionale di alto impatto 
sociale per un ... 
Welfare dello sport. Facendo riferimento agli studi precedenti sulla psicologia clinica 
dello sport si sono proposti sviluppi ulteriori in chiave preventiva in varie forme di disagio 
giovanile (ad esempio ADHD) 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I risultati emersi dalle discussioni di lavoro correlati dalle nozioni intraprese durante il 
corso hanno fatto emergere la possibilità di svilupparli con successo nei vari contesti 
operativi intercettati. 
 
TAKEOVER 
Gli astanti uditori hanno così avuto la possibilità di verificare il potenziale di ricerca e di 
operatività applicata per l'inclusione e la prevenzione del disagio giovanile in una formula 
preventiva di Welfare dello sport. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
METODO 
The study collected data from a sample of professional musicians who filled out an online 
questionnaire. This included the SFERA questionnaire as well as quantitative measures 
of MPA, playing-related pain, and coping strategies for MPA. The Central Ethics 
Committee at the Leibniz University Hannover approved the present study.Participation 
was open to all classical musicians with a formal degree in music, regardless of their 
instrumental specialization: 77 professional musicians with an average age of 
32.14years 
(SD=10.04) took part in the study. Participants were 50.6% males and 49.4% females. 
 
RISULTATI 
Strong negative correlations were identified between MPA and SFERA scores, 
suggesting that improving the SFERA factors might be helpful to reduce MPA. Moreover, 
strong negative 
correlations were found between SFERA factors and several K-MPAI subscales, 
especially proximal somatic anxiety, negative cognitions, psychological vulnerability, 
and anxious apprehension. with the remaining K-MPAI subscales parental empathy, 
memory, generational transmission of anxiety and biological vulnerability were weaker. 
In addition, the weak correlation between SFERA factors and memory might be due to 
its marginal relevance to music performance quality, as orchestra and chamber 
musicians -which composed in part our sample- often perform by reading scores. 
Therefore, the quality of their performance does not depend on their memorization skills. 
Furthermore, linear mixed effects regression models indicated that Energy was the 
strongest predictor of MPA scores among the five SFERA factors. In addition, the 
analyses revealed that 36% of the sample suffered from musculoskeletal pain related to 
practicing their instrument in the 2 months preceding the experiment, namely in the first 
months of 2021, during the COVID-19 pandemic. this indicates a high incidence of 
musculoskeletal injuries in musicians even in presence of a drastic reduction of music-
related activities. Musicians who experienced musculoskeletal pain related to practicing 
music reported higher levels of MPA. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
This study confirms the potential of training programs inspired by the 
sport psychology literature for the management and improvement of the psychological 
factors underlying music performance within the curricula of music academies and 
universities not only to improve performance quality but also to safeguard musicians’ 
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well- being. 
 
TAKEOVER 
Perché talvolta i musicisti vengono chiamati "Atleti dei piccoli muscoli", comuni 
denominatori e differenze tra Musicisti e Atleti, Ansia da prestazione a confronto, 
Modello SFERA, Rapporto tra dolore e ansia, Fattori preventivi e strategie di coping 
utilizzate, applicazioni future per la psicologia della prestazione all'interno dei percorsi 
curriculari artistici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

Validazione in lingua italiana del Group Environment Questionnaire: 
caso di studio su un campione di squadre di rugby d’Italia 
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INTRODUZIONE 
Il Group Environment Questionnaire è lo strumento più utilizzato per la misurazione della 
coesione in ambito sportivo. In letteratura, infatti, sono presenti vari studi di validazione 
con lo scopo di misurarne le proprietà psicometriche, e numerose ricerche utilizzano 
questo strumento per misurare la coesione in vari tipi di sport. Per questo motivo, questo 
studio si pone l’obiettivo di effettuare una validazione in lingua italiana del Group 
Environment Questionnaire, esplorando la validità fattoriale e validità convergente, con 
l’obiettivo di fornire uno strumento valido da essere utilizzato per la misurazione della 
coesione di squadra in contesti sportivi italiani. 
 
METODO 
Il campione comprendeva squadre maschili di rugby (N=479) con un’età compresa tra 
18 e 69 anni (M=31,71 SD=11,87), presenti nella squadra da un minimo di 1 a un 
massimo di 48 anni (M=7,51 SD=6,02). Le scale utilizzate sono il Group Environment 
Questionnaire e le versioni validate e adattate in italiano delle scale Collective Efficacy 
Questionnaire for Sports (Santi e colleghi, 2021) e il Questionario sul Clima di Squadra 
(Giovannini e Savoia, 2002). Per analizzare la validità fattoriale della scala è stata 
utilizzata l’analisi fattoriale confermativa, affiancata da analisi correlazionali per 
esplorare la validità convergente; è stata esplorata anche la relazione tra coesione e 
tempo di permanenza nella squadra. 
 
RISULTATI 
Dalle analisi emerge come tutti gli item presentano una distribuzione normale, 
presentando adeguati livelli di Asimmetria e Curtosi. Per quanto riguarda l’analisi 
fattoriale confermativa, è stata individuata una struttura a 4 fattori e ogni item risulta 
saturare su un fattore latente, individuati nelle quattro sottodimensioni del GEQ, come 
indicato nel modello originale di Carron. Per testare la validità della scala, sono stati 
ipotizzati e testati modelli di misurazione alternativi, al fine di confrontare la bontà di 
adattamento ai dati di diverse soluzioni fattoriali: il Modello 1, corrispondente con il 
modello originale proposto da Carron, presentava gli Indici Fit migliori, mostrando una 
adeguata operazionalizzazione della coesione. Per valutare l’accuratezza della 
validazione, sono state utilizzate delle misure di validità convergente, attraverso analisi 
correlazionali tra coesione, efficacia collettiva e clima di squadra: si evidenzia una forte 
relazione tra le variabili, avvalorando la validità psicometrica della scala. Inoltre, l’analisi 
di affidabilità è stata condotta per verificare la coerenza interna della scala proposta nel 
Modello 1, analizzando i valori alpha e omega delle sue 4 dimensioni. La struttura 
fattoriale confermata nella presenta ricerca presenta 4 fattori divisi per 18 item, 
confermando la struttura teorica proposta da Carron nel modello originale. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Sia la validità fattoriale sia la validità convergente suggeriscono che la presente versione 
in lingua italiana del Group Environment Questionnaire sia uno strumento valido per la 
misurazione della coesione all’interno di squadre sportive in contesto italiano. 
Implicazioni pratiche sono la possibilità di poter utilizzare la presente versione per la 
misurazione della coesione o utilizzare una singola scala somma degli item o di ogni 
dimensione. Prospettive future sono la possibilità di utilizzare il presente strumento per 
analizzare la coesione in altri tipi di sport e livelli di competizione, coinvolgendo anche 
squadre femminili. 
 
TAKEOVER 
La possibilità di utilizzare uno strumento validato per la misurazione della coesione in 
ambito sportivo che preserva la struttura del modello originale di Carron, aprendo quindi 
possibilità per ricerche e studi futuri. 
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Barefooting, connessione con la natura e recupero psicofisico: primi 
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Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Questo studio presenta i dati preliminari del progetto ALCOTRA SENS’ACTION, svolto 
presso i parchi La Mandria e Gesso. L’obiettivo è esplorare la relazione tra camminata 
a piedi nudi, senso di connessione con la natura e dimensione ristorativa del benessere 
psico- fisico. La connessione con la natura riguarda il legame emotivo di un individuo 
con la natura (Capaldi et al., 2014); mentre il recupero psicofisico consiste nella capacità 
degli ambienti naturali di ripristinare risorse psicofisiche esaurite (Kaplan & Berman, 
2010). Il barefooting, camminata a piedi nudi, comporta benefici per la salute fisica 
(Franklin et al., 2015) e psicologica (Grigoletto et al., 2023). 
 
METODO 
Hanno preso parte allo studio 249 partecipanti a percorsi di barefooting all’interno dei 
suddetti parchi, con un’età media di 45 anni ed una percentuale del 57% di donne. Per 
la raccolta dati è stato creato un questionario in modalità online e cartaceo che includeva 
domande socio-demografiche e relative alla familiarità con la natura, oltre a scale 
validate quali: l’indice di connessione con la natura (Rickard & White, 2021), il Warwick-
Edinburgh Mental Well-Being (Gremigni & Stewart-Brown, 2011) e il recupero psicofisico 
(Korpela et al., 2008). 
 
RISULTATI 
Dalle analisi, condotte con SPSS8, sono emerse differenze di genere statisticamente 
significative per quanto riguarda la connessione con la natura [t(247)=3.15;p<.05] e il 
recupero psicofisico[t(247)=4.04;p<.001] a favore delle donne, mentre non si rilevano 
differenze per il benessere [t(247)=.05;p=.956]. Un modello di regressione gerarchica 
multipla conferma il ruolo predittivo della connessione e del recupero nei confronti del 
benessere [R2=.10; F(4, 244)= 8.48; p < .001], controllando per genere ed età. Emerge, 
inoltre, il ruolo di mediatore totale del recupero psico-fisico nella relazione tra 
connessione con la natura e benessere mentale [sobel test: z=3.66; p<.05]. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I risultati confermano la relazione tra barefooting e benessere mentale, individuando gli 
effetti ristorativi della natura come più importanti della connessione stessa con la natura 
(Mayer et al., 2009). Alla luce della scarsa letteratura a livello internazionale, questi primi 
risultati lasciano spazio ad approfondimenti in merito ad altre risorse associate al 
barefooting, con attenzione alle differenze individuali in termini di esperienze pregresse 
in contesti naturali. Aumentare il numero di evidenze scientifiche a favore del barefooting 
come attività che promuove il benessere psico-fisico è auspicabile per la diffusione di 
un numero crescente di percorsi in natura sul territorio, regionale e nazionale. 
TAKEOVER 
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Attraverso questo studio è possibile avvicinarsi al mondo del barefooting, scoprendo 
dove è possibile praticare la camminata a piedi nudi in Piemonte, in che cosa consiste 
il percorso nel parco e quali sono i giovamenti in termini di benessere psico-fisico. 
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Il programma Dual Career in Università Cattolica tra numeri e 
riflessioni metodologiche 
D'Angelo Chiara, Gozzoli Caterina, Ferraboli Alessia 

 
PRESENTATO DA: Chiara D'Angelo, Alessia Ferraboli  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Le Linee Guida Europee sulla dual career degli atleti enfatizzano scambio, diffusione di 
buone pratiche e apprendimento dalle esperienze in questo campo. 
Il costrutto indica la possibilità per atleti d’élite e professionisti di costruire, 
parallelamente alla carriera sportiva, un percorso professionale e educativo di qualità. 
Considerando le disposizioni nazionali a livello educativo e sportivo e la modalità italiana 
laissez-faire (Aquilina & Henry, 2010) per programmi di DC, tale lavoro si propone di: 
Analizzare in profondità il Programma proposto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
dopo le sue prime 5 edizioni; 
Identificare punti di forza e di migliorabilità della proposta. 
 
METODO 
I partecipanti alle prime sei edizioni del programma sono in totale 169. L’analisi delle 
informazioni raccolte nel database costruito e condiviso dallo staff di lavoro del 
Programma fornisce una panoramica generale del Programma DC (numero di studenti-
atleti per edizione, numero di facoltà frequentate, numero di studenti-atleti laureati, 
numero di drop- out). 
20 studenti-atleti che hanno terminato il percorso, insieme a 3 tutor del programma DC, 
sono stati coinvolti in interviste semi-strutturate, audioregistrate e trascritte verbatim, che 
mediante un approccio interpretativo fenomenologico hanno esplorato le loro 
rappresentazioni e vissuti riguardanti il percorso di DC in Università. 
 
RISULTATI 
Dall’analisi del database si registra un trend di crescita positiva di candidature e 
ammissioni al Programma DC nelle varie edizioni. La sesta edizione (aa. 2023/2024) 
conta un totale di 76 studenti-atleti iscritti al programma, di cui 25 nuovi, a fronte dei 25 
ammessi nella prima edizione (aa 2018/2019). Sono in totale 63 gli studenti-atleti che 
negli anni hanno concluso il loro percorso di studi (triennale e/o magistrale). Nell’attuale 
edizione, la Facoltà che conta il maggior numero di studenti-atleti è Economia (N=23) 
seguita da Scienze della Formazione – Medicina e Chirurgia (N=20). 
Lo staff del Programma è composto da 4 tutor psicologi dello sport e un coordinatore 
supervisore e due referenti amministrativi. La collaborazione nello staff e la supervisione 
emergono come punti di forza. 
È prevista una tutorship individuale di accompagnamento, orientamento e monitoraggio 
del percorso accademico, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza degli studenti-
atleti sulla loro futura identità professionale. L’analisi dei dati qualitativi in corso fa 
emergere che questo elemento è riconosciuto essere un fattore distintivo, sia dai tutor 
che dagli studenti-atleti. 
Altre azioni identificate come punti di forza sono il contatto continuo tra studenti-atleti e 
tutor e la relazione e mediazione di questi ultimi con i Professori. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I risultati suggeriscono un maggiore interesse nel mondo degli studenti-atleti verso la 
DC ed evidenziano i fattori che rendono efficace la proposta. 
La tutorship one to one e la supervisione dello staff di lavoro rendono il Programma in 
continua evoluzione e costantemente alla ricerca degli strumenti che possano 
supportare le necessità e le ambizioni degli studenti-atleti; ne è un esempio la nuova 
formula Dual Career Flex, che permetterà a 21 di loro di usufruire di alcuni servizi DC. 
La sfida oggi è comprendere se e come queste pratiche supportano la DC quale 
occasione di sviluppo di occupabilità per questo target. 
 
TAKEOVER 
Conoscere e condividere buone pratiche dei percorsi dual career attraverso l’analisi del 
Programma DC dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È proposta una panoramica 
dell’offerta, ripercorrendo le sei edizioni e identificando i punti di forza della proposta a 
partire dalle rappresentazioni delle figure chiave che vivono il percorso. 
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Mental Toughness, Percezione della Competizione ed Esperienze 
Psicobiosociali degli Atleti Secondo la Teoria Multi-States 
Robazza Claudio, Bortoli Laura 

 

PRESENTATO DA: 
Claudio Robazza 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
La teoria multi-states (MuSt; Ruiz et al., 2021) è stata sviluppata con l’obiettivo di 
comprendere le esperienze sportive e i loro effetti sulla prestazione e sul benessere, e 
per fornire agli atleti strategie di autoregolazione efficaci. La prestazione è vista come 
un processo dinamico e multidimensionale che coinvolge l'interazione tra tratti individuali 
stabili (antecedenti, ad es. mental toughness), la valutazione delle risorse percepite per 
gestire le richieste del compito (mediatori, ad es. percezione di sfida e minaccia) e le 
esperienze legate alle emozioni (outcome). Lo scopo dello studio era esaminare 
l’interazione tra questi fattori. 
 
METODO 
Hanno preso parte alla ricerca 140 atleti (70 donne e 70 uomini), di età compresa fra 18 
e 34 anni (M = 21.60, DS = 3.60), praticanti sport individuali o di squadra a diversi livelli 
(regionale, nazionale o internazionale). Agli atleti è stato chiesto di compilare un 
questionario online per valutare i seguenti costrutti associati alla competizione: mental 
toughness (5 item; Madrigal et al., 2013), percezione di sfida (3 item) e minaccia (3 item; 
Adie et al., 2008), esperienze psicobiosociali (12 item; Robazza et al., 2021). 
 
 
RISULTATI 
L’esplorazione preliminare dei dati attraverso analisi multivariata della varianza 
(MANOVA) e follow-up univariato ha evidenziato differenze significative per genere, 
Pillai’s trace = .106, F(4, 135) = 3.986, p = .004, ηp2 = .106. Gli uomini hanno riportato 
punteggi di percezione di sfida rispetto alla competizione più elevati in confronto alle 
donne. Correlazioni significative positive sono emerse fra mental toughness, percezione 
di sfida ed esperienze psicobiosociali, mentre correlazioni negative sono emerse fra 
percezione di minaccia e le altre variabili. L’analisi principale è stata condotta attraverso 
path analysis inserendo la mental toughness come variabile antecedente le esperienze 
psicobiosociali, e le valutazioni di sfida e minaccia come variabili di mediazione in 
parallelo. Gli effetti indiretti della mental toughness sulle esperienze psicobiosociali, 
attraverso le valutazioni di sfida e minaccia, sono stati esaminati utilizzando maximum 
likelihood estimator (ML) e bootstrap basato su 10000 campionamenti. I risultati hanno 
evidenziato un effetto indiretto positivo fra mental toughness ed esperienze 
psicobiosociali attraverso le valutazioni di sfida (β = .118; SE = .052; 95% CI =.025 – 
.230). 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
La presente ricerca contribuisce alla letteratura sugli antecedenti delle emozioni legate 
alla prestazione. I risultati sono in accordo con le predizioni della teoria MuSt (Ruiz et 
al., 2021) e ne confermano i presupposti concettuali. I risultati suggeriscono che la 
mental toughness, come caratteristica di tratto dell’atleta, sia alla base di esperienze 
emozionali funzionali alla prestazione. Questa relazione appare essere mediata, almeno 
in parte, dalla percezione della competizione come sfida positiva mentre, al contrario, la 
percezione della competizione come minaccia sembra agire negativamente sulle 
esperienze emozionali funzionali. Le differenze di genere nella percezione di sfida sono 
verosimilmente collegate ad aspetti culturali. 
 
TAKEOVER 
I risultati evidenziano l’importanza di sviluppare interventi mirati ad aiutare l’atleta ad 
innalzare il proprio livello di mental toughness e a valutare la competizione come una 
sfida positiva anziché una minaccia. 
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Valutare le abilità di attenzione spaziale negli sport da 
combattimento: evidenze comportamentali ed elettrofisiologiche su 
un task ecologico 
Crivelli Davide, Balconi Michela 

 
PRESENTATO DA: Laura Angioletti 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Le pratiche di assessment funzionale sono uno strumento prezioso per profilare atleti e 
adattare i metodi di allenamento alle esigenze individuali. Un aspetto cruciale ma, ad 
oggi, ancora in via di sviluppo riguarda la valutazione delle abilità neurocognitive 
necessarie per ottimizzare la performance sportiva (Aidman, 2017; Memmert, 2009; 
Park et al., 2015). 
Secondo l’ipotesi dell’efficienza neurale (Li & Smith, 2021), l’efficienza nell'esecuzione 
del gesto atletico si accompagnerebbe a un incremento specifico della connettività, della 
sincronizzazione e/o della specializzazione delle strutture neurali coinvolte nella sua 
pianificazione, implementazione e gestione. A partire da tale premessa, abbiamo testato 
un compito ecologico dedicato alla valutazione delle abilità di attenzione spaziale in atleti 
di sport da combattimento, utilizzando una metodologia di neuroassessment integrato 
(Crivelli & Balconi, 2022). 
 
METODO 
Per lo studio sono stati reclutati 40 atleti agonisti non-professionisti, di cui 20 praticanti 
sport da combattimento (SC; boxe, kick-boxing) e 20 praticanti altri sport (AS; tra cui 
pallacanestro, tennis, orienteering). I partecipanti hanno completato un protocollo di 
neuroassessment in cui sono state testate le funzioni attentive tramite compiti 
computerizzati integrati con registrazioni elettrofisiologiche, in particolare 
elettroencefalografia (EEG) e potenziali evento-relati (ERPs). Nello specifico, per le 
abilità di attenzione spaziale è stato utilizzato un compito cueing ecologico e 
digitalizzato, in cui i partecipanti dovevano bloccare colpi di mano e di piede provenienti 
da varie posizioni, preceduti da cue valide o non valide. 
 
RISULTATI 
L'analisi dei dati ha rivelato, nel gruppo di atleti SC, tempi di risposta ridotti, 
accompagnati da una diminuzione dell'ampiezza del componente ERPs P3 parietale, 
per i trial con cue valida rispetto trial con cue non valida. Inoltre, si è riscontrato, per i 
trial con cue non valida, un incremento della latenza picco-picco per il componente ERPs 
P3 centrale nel gruppo di atleti SC rispetto a quello degli atleti AS. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
In linea con l'ipotesi dell'efficienza neurale, i risultati evidenziano la coerenza interna dei 
profili di performance che emergono dall’integrazione dei dati comportamentali ed 
elettrofisiologici, connotati da una sistematica diminuzione dei tempi di risposta e delle 
risorse attentive allocate per identificare ed elaborare gli stimoli ecologici. Quanto 
osservato suggerisce il potenziale della metodologia presentata nell’esplorare i correlati 
cognitivi delle performance atletiche negli sport da combattimento. 
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TAKEOVER 
Scopri le potenzialità di un approccio di neuroassessment integrato per la valutazione 
delle abilità neurocognitive a supporto della performance sportiva. Affiancandosi alle 
pratiche di assessment funzionale e fisiologico, tale approccio può fornire informazioni 
preziose nel delineare il profilo dell’atleta e personalizzare training e preparazione. 
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Il ruolo delle emozioni positive e del savoring nello sport: riflessioni 
teoriche e implicazioni pratiche 
Pancini Elisa, Villani Daniela 

 
PRESENTATO DA: 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni le emozioni positive stanno acquisendo sempre più importanza 
nell’ambito della psicologia dello sport. Secondo la Broaden and Build Theory of Positive 
Emotions, esse possono ampliare le potenzialità cognitive degli atleti e permettono di 
costruire un bagaglio duraturo di risorse personali fisiche e psicologiche dal quale gli 
atleti possono attingere in caso di situazioni future di difficoltà, generando quindi una 
spirale positiva del benessere. In questo contesto, il savoring, ovvero l’abilità che 
permette di generare, prolungare o intensificare volontariamente le emozioni e le 
esperienze positive, è un dispositivo della psicologia positiva ancora poco studiato 
all’interno del contesto sportivo. 
 
 
METODO 
Questo contributo si propone quindi di analizzare il ruolo e gli effetti sia delle emozioni 
positive maggiormente studiate all’interno dell’ambito sportivo come lo sport enjoyment, 
sia delle emozioni cosiddette autotrascendenti ad esempio la gratitudine, la 
compassione e la meraviglia, che stanno ricevendo sempre più attenzione nell’ambito 
della letteratura scientifica internazionale relativa alla psicologia dello sport. Questo 
contributo si propone anche di analizzare il ruolo del savoring nella promozione del 
benessere degli atleti, i benefici che possono derivare dalla sua pratica e i protocolli 
specifici in contesti sportivi esistenti finalizzati alla sua promozione. 
 
RISULTATI 
Le emozioni positive permettono di lavorare su diversi aspetti all’interno dello sport come 
evidenziato dalla letteratura scientifica. Poiché ampliano il repertorio momentaneo di 
pensiero- azione degli atleti e promuovono la creatività, l’apprendimento e la memoria, 
esse possono avere un’influenza diretta positiva sulla prestazione sportiva aiutandoli a 
gestire meglio le situazioni difficili e a trovare soluzioni migliori. Inoltre, grazie al loro 
potere di disinnescare gli effetti delle emozioni negative e costruire risorse positive 
durature, ricoprono un ruolo importante nel promuovere la crescita personale e la fiducia 
in se stessi, nell’accettare i propri limiti, nel facilitare la costruzione di relazioni positive 
e, di conseguenza, la connessione con gli altri. In questo contesto, il savoring, grazie a 
protocolli specifici di intervento, può aiutare gli atleti ad adattarsi psicologicamente e ad 
affrontare meglio le avversità attraverso un coping positivo e può essere una risorsa per 
aiutare gli atleti a regolare al meglio le emozioni in risposta ad eventi negativi. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Questo contributo intende quindi sottolineare l’importanza della promozione delle 
emozioni positive e del savoring all’interno del contesto sportivo. Tali dispositivi della 
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psicologia positiva permettono infatti di agire su diversi livelli dato che contribuiscono sia 
al benessere psico-fisico dell’atleta, poiché alimentano la crescita personale e le 
relazioni positive con gli altri, sia al miglioramento della prestazione sportiva. In questo 
modo, le emozioni positive e il savoring possono essere considerati strumenti che 
consentono di lavorare sia sulla “persona” sia sull’”atleta” e diventa quindi importante il 
loro utilizzo all’interno dei percorsi di preparazione mentale degli atleti. 
 
TAKEOVER 
Scopri il ruolo delle emozioni positive e del savoring (e.g., l’abilità che permette di 
generare, prolungare o intensificare volontariamente le emozioni e le esperienze 
positive) nello sport e come promuoverli per incrementare il benessere degli atleti. 
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La resilienza: come gli sportivi affrontano l'infortunio 
De Gregorio Eugenio, Di Blasi Margherita, Santi Giampaolo 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
L'infortunio è un evento molto comune nello sport che influisce sul successo e la carriera 
degli atleti. Sebbene grande attenzione sia diretta ad aiutare gli atleti a comprendere ed 
affrontare gli aspetti fisici della loro riabilitazione, soltanto poco interesse è rivolto agli 
atleti infortunati per affrontare le sfide psicologiche ed emotive legate al recupero 
dall'infortunio. 
 
METODO 
Questo studio si propone di esplorare, attraverso strumenti qualitativi (es. interviste), la 
percezione degli atleti del loro processo di infortunio a partire dai primi momenti fino al 
ritorno all'attività, passando per il periodo di riabilitazione e recupero. 
Tutti gli sportivi partecipanti avevano ripreso gli allenamenti dopo l'infortunio, al momento 
dell'intervista dieci erano ancora in attività mentre due avevano abbandonato l'attività 
agonistica. 
L'interesse della ricerca è quello di comprendere l'esperienza di resilienza degli atleti 
attraverso l'analisi delle modalità di gestione dell'infortunio sportivo. 
A questo studio hanno preso parte dodici atleti agonisti (7 femmine e 5 maschi) di età 
compresa tra 19 e 64 anni (età media = 30,4 anni). 
Gli atleti provengono da una varietà di sport sia di squadra (calcio, rugby, danza sportiva) 
che individuali (ginnastica artistica e ritmica, canoa, nuoto, atletica leggera, scherma). I 
dati sono stati raccolti mediante intervista semi-strutturata la cui traccia è stata elaborata 
a partire dall'analisi della letteratura riguardante l'infortunio sportivo, da esperienze 
personali e ha preso spunto da tracce d'intervista utilizzate in studi precedenti (Galli & 
Vealey, 2008; Podlog & Eklund, 2010). Sulle interviste è stata svolta un’analisi tematica 
con il software ATLAS.ti. 
 
RISULTATI 
I risultati emersi dalle interviste hanno messo in luce quattro fasi nel modo di affrontare 
l’infortunio sportivo:  

- (Fase 1) Desiderio di continuare nonostante il rischio di infortunio;  
- (Fase 2 ) Istinto a continuare nonostante l'infortunio (con dolore e possibili 

implicazioni);  
- (Fase 3) Imparare dall'esperienza (accettare e salvaguardarsi);  
- (Fase 4) Dare importanza al supporto medico valido (di fiducia).  

I soggetti intervistati hanno inoltre sottolineato l'importanza degli aspetti psicologici e in 
particolare degli aspetti sociali legati al contesto sportivo di appartenenza per favorire il 
recupero dall'infortunio. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
In conclusione, Questo studio porta a spostare l'attenzione dal singolo soggetto che vive 
il momento di difficoltà legato all’infortunio sportivo, all'intero contesto che lo circonda. 
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In quest’ambito lo psicologo dello sport può accrescere, in tutti i componenti di una 
società sportiva, la consapevolezza riguardo determinati processi intrapsichici ed 
interpersonali. 
 
TAKEOVER 
Gli uditori comprenderanno alcune dinamiche motivazionali ed emotive che sottostanno 
allo sviluppo di una personalità resiliente a seguito di esperienze di infortunio sportivo. 
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Sport e stereotipi di genere in Italia: stiamo progredendo? Un follow-
up allo studio di Lauriola e collaboratori (2004), vent’anni dopo 
Vitali Francesca, Pecchini Alessia, Lucarini Alice, Cadamuro Alessia, Bisagno 
Elisa 

 
PRESENTATO DA: Francesca Vitali  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale (dovrai compilare la sezione 3 di questo form) 
 
INTRODUZIONE 
La partecipazione sportiva femminile aumenta (Eime et al., 2020), ma gli stereotipi di 
genere restano (Fink, 2016). “Appropriatezza” (Matteo, 1988; Koivula, 1995) e 
“percezione” di genere degli sport (Walker & Sartore-Baldwin, 2013) sono state studiate. 
Lauriola e collaboratori (2004) valutarono percezioni e stereotipi di genere nello sport di 
studenti universitari italiani. Sebbene molti sport furono percepiti neutri, la maggior parte 
furono percepiti maschili, soprattutto se di contatto (es: calcio) o combattimento (es: 
rugby). 
Vent’anni dopo, scopo dello studio è replicare la ricerca sugli adulti estendendola anche 
ai giovani (bambine/i e ragazze/i) per valutare se percezione e stereotipi di genere nello 
sport siano mutati. 
 
METODO 
Un totale di 1244 (F: 736) partecipanti sono stati coinvolti nello studio. Di questi, 792 
sono studentesse e studenti di età compresa tra 7 e 19 anni (Nprimaria=150; 
NsecIgrado=273; NsecIIgrado=369; NF=463). Hanno tutti compilato la Sport Rating 
Checklist (Lauriola et al., 2004), i più giovani in versione adattata, che valuta in termini 
di percezione di genere (femminilità-neutralità-mascolinità), su scala Likert da 1 a 5 
gradi, 50 specialità olimpiche, estive e invernali, opportunamente selezionate tra le più 
diffuse in Italia e comprensibili anche per persone in età evolutiva. 
 
RISULTATI 
Sul modello di Lauriola e colleghi (2004), sono state eseguite statistiche descrittive e tre 
Gender*Cohort ANOVA per confrontare le percezioni di genere degli sport a distanza di 
vent’anni. Sono stati impiegati confronti a coppie (contrasti) delle medie marginali 
stimate per valutare l’effetto di interazione. Rispetto al 43% di sport percepiti neutri nello 
studio di Lauriola e collaboratori (2004), i rispondenti in età evolutiva del presente studio 
ne categorizzano come tali il 42% - una percentuale pressoché invariata; un altro 42% 
è categorizzato come prototipicamente maschile (contro il 50% del precedente studio), 
e il restante 16% come prototipicamente femminile (contro l’8%). Similmente a Lauriola 
e colleghi (2004), gli sport percepiti come femminili sono quelli estetici, mentre quelli 
percepiti maschili sono quelli di combattimento (es: arti marziali), motoristici (es: 
automobilismo), di precisione (es: tiro a segno) e la maggior parte degli sport di squadra. 
Non emergono differenze significative tra coorti, se non su singole discipline, mentre le 
rispondenti che si identificano con il genere femminile tendono ad assegnare punteggi 
più neutrali alle discipline tradizionalmente maschili come calcio (F(2,787) = 12.02, 
p<.001) o body building (F(2,787) = 12.78, p<.001), rispetto ai coetanei maschi. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
A vent’anni di distanza dallo studio di Lauriola e collaboratori (2004) e nonostante 
l’aggiunta di un campione diversificato per età, i risultati suggeriscono che ancora lo 
sport sia percepito come un ambito prevalentemente maschile, in cui le donne sono per 
lo più relegate agli sport estetici. Dal punto di vista applicativo, questi risultati dovrebbero 
promuovere una riflessione sui modelli educativi e di socializzazione di genere proposti 
dallo sport stesso, sul ruolo dei media nel rappresentare la figura femminile e, più in 
generale, nel rafforzare o meno gli stereotipi di genere nello sport (Walker & Sartore-
Baldwin, 2013; Vezzali et al., 2023; Bonato et al., 2024). 
 
TAKEOVER 
Lo studio analizza l’attuale percezione di genere dello sport, discutendo il (non) 
progresso degli ultimi vent’anni e le sfide attuali e per il futuro per contrastare gli 
stereotipi di genere. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
L'espressione emotiva nell'ambiente atletico è influenzata da fattori biologici centrali e 
periferici, attivando meccanismi neurologici, immunitari ed endocrini. Il calcio, sport 
globale e altamente competitivo, impone notevoli richieste mentali e fisiche agli atleti. Le 
competizioni calcistiche possono generare stress e ansia, correlati alle fluttuazioni del 
cortisolo (C). 
Attualmente, numerosi studi scientifici indagano su come l'ossitocina (OT) possa 
influenzare l'ansia in risposta a sfide sportive. Scopo dello studio è stato esaminare la 
risposta allo stress psicofisiologico in giovani calciatori 96 e 24 ore prima di un torneo, 
cercando differenze nei livelli di cortisolo e ossitocina tra atleti vincitori e perdenti. 
 
METODO 
Cinquanta sei giovani calciatori della River '65 Elite Soccer School di Chieti, suddivisi in 
due squadre da 28 giocatori ciascuna, con età media di 17,57 anni (SD = 0,49), hanno 
partecipato allo studio. La valutazione è stata svolta durante una settimana di 
allenamento, coincidendo con la prima partita del torneo. I partecipanti hanno 
completato il test per l'ansia competitiva (Competitive State Anxiety Inventory-2- CSAI-
2) e fornito campioni salivari. Le valutazioni sono state effettuate simultaneamente 30 
minuti prima dell'allenamento, 96 e 24 ore prima della partita ufficiale di calcio. 
 
RISULTATI 
I risultati evidenziano significative disparità negli stati d'ansia e nei livelli ormonali tra le 
squadre prima di una competizione. Coloro che hanno perso mostrano punteggi più 
elevati di ansia cognitiva (CA) e punteggi inferiori di autostima (Self-C) rispetto ai 
vincitori, nelle 24 ore precedenti alla competizione. Simultaneamente, hanno 
manifestato un notevole decremento nei livelli salivari di OT, 24 ore prima della 
competizione ufficiale rispetto al tempo precedente e rispetto alla squadra vincente nello 
stesso periodo. Al contrario, i vincitori hanno mostrato livelli significativamente inferiori 
di C, 24 ore prima della competizione rispetto ai perdenti. Inoltre, la squadra vincente 
non ha manifestato variazioni temporali significative nei livelli di C salivare, mentre è 
stato osservato un aumento significativo nei perdenti rispetto a 96 ore prima. Una 
correlazione negativa significativa è emersa tra le variazioni nei livelli salivari di OT e C 
(r = -0,570, p <0,01). I punteggi di CA erano correlati negativamente correlati alle 
variazioni nei livelli salivari di OT (r = -0,601, p 
<0,01). Inoltre, i punteggi ΔSelf-C erano positivamente correlati alle variazioni nei livelli 
salivari di OT (r = 0,538, p < 0,01) e negativamente correlati alle variazioni nei livelli 
salivari di C (r = −0,537, p < 0,01). 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Attualmente, pochi studi hanno esaminato il ruolo di OT nelle sfide sportive. Nella nostra 
ricerca, la correlazione negativa tra OT, C e CA supporta l'ipotesi di un effetto protettivo 
dell'OT sotto stress, particolarmente evidente in compiti stressanti come una partita 
sportiva. Inoltre, abbiamo riscontrato una correlazione positiva tra i livelli di OT e il 
punteggio di Self- C, indicando che l'OT potrebbe influenzare scelte di affiliazione 
sociale. Questo fenomeno è rilevante nel contesto atletico, poiché l'OT aumenta in 
risposta al supporto sociale, facilitando la relazione da parte di allenatori, compagni di 
squadra e pubblico, in situazioni di sfida. 
 
TAKEOVER 
Partecipando alla sessione, gli uditori avranno l'opportunità di essere aggiornati sui 
marcatori biologici e sugli stati emotivi associati alle prestazioni ottimali. Questo 
conoscimento può aiutare gli atleti a gestire situazioni stressanti, consentendo la 
progettazione di programmi e allenamenti mirati a replicare risposte psicofisiologiche 
simili. 
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Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Per un atleta, lo stress accademico consiste in una condizione di stress sociale ad alto 
impatto emotivo e cognitivo che si aggiunge allo stress atletico (Lopes Dos Santos et 
al., 2020). In letteratura, livelli più elevati di attività fisica sono stati associati a una 
migliore risposta allo stress psicosociale evocato da un Social Stress Test (SST; Mücke 
et al., 2018). Tuttavia, questa evidenza non è ancora stata testata in atleti professionisti. 
L’obiettivo di questo studio pilota è quello di testare la capacità di studenti universitari-
atleti professionisti, confrontati a studenti-non atleti, nel gestire una condizione di stress 
sociale-accademico. 
 
METODO 
Un campione di studenti universitari-atleti professionisti è stato confrontato ad un gruppo 
di studenti universitari non atleti professionisti nell’esecuzione di un SST. L’SST 
consisteva nella preparazione ed esposizione di discorsi di fronte ad una commissione 
che li avrebbe valutati per inserirli in una posizione lavorativa da loro ambita. Prima e 
dopo l’SST, i partecipanti sono stati sottoposti ad un test di Stroop computerizzato per 
verificare l’impatto dello stressor sulla performance cognitivo-comportamentale. Durante 
l’intera procedura sperimentale sono stati rilevati i dati comportamentali e autonomici 
(quali attività elettrodermica e cardiovascolare) dei partecipanti. 
 
RISULTATI 
I punteggi al SST suggeriscono che nel gruppo di atleti, rispetto ai controlli, si osserva 
una minore capacità sia di regolazione dello stress (Matleti = 6,70; Mcontrolli 7,13) che 
di tolleranza allo stress (Matleti = 5,50; Mcontrolli 6,64). I risultati comportamentali al test 
di Stroop rivelano performance a tetto per entrambi i gruppi nel post- e pre- SST sia in 
termini di accuratezza che di tempi di reazione. Rispetto agli indici autonomici raccolti 
durante il test di Stroop, il livello di conduttanza cutanea nella fase post-SST diminuisce 
nel gruppo di atleti (Matleti PRE = 1,005; Matleti POST = 0,460) rispetto ai controlli 
(Mcontrolli PRE = 1,191; Mcontrolli POST = 2,838), così come la risposta di conduttanza 
cutanea nella fase post-SST diminuisce nel gruppo di atleti (Matleti PRE = 3,781; Matleti 
POST = 2,861) rispetto ai controlli (Mcontrolli PRE = 4,845; Mcontrolli POST = 7,109). 
A fronte di un’assenza di variazioni nella media del battito cardiaco per entrambi i gruppi 
in entrambe le fasi, si osserva invece una marcata diminuzione della variabilità del battito 
cardiaco nella fase post- SST nel gruppo di atleti (Matleti PRE = 6,074; Matleti POST = 
2,986) rispetto ai controlli (Mcontrolli PRE = 2,188; Mcontrolli POST = 1,476). 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Complessivamente, i risultati di questo studio pilota suggeriscono i punti di forza e di 
debolezza degli studenti universitari-atleti professionisti sia nella regolazione che nella 
tolleranza di uno stressor sociale di carattere accademico. I risvolti applicativi consistono 
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nell’identificazione di specifici target d’intervento ̶ quali ad esempio le fasi di 
preparazione e performance comportamentale durante uno stressor sociale e 
accademico, e la capacità di recupero psicofisiologico (segnalata dalla variabilità del 
battito cardiaco) in seguito ad uno stressor sociale ̶  su cui lavorare in ottica di 
prevenzione e potenziamento. 
 
TAKEOVER 
Il presente contributo intende sensibilizzare i professionisti rispetto ai diversi tipi di 
stressor cui sono sottoposti gli studenti universitari-atleti professionisti e stimolare la 
riflessione su suggerimenti per assistere gli atleti nello sviluppo di strategie di coping 
efficaci per ridurre i potenziali impatti fisiologici e psicologici negativi dello stress. 
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Prima il terreno e poi la pianta: lo psicologo dello sport in campo 
come attivatore di risorse. L’esperienza Sport Education. 
Francolini Lucia 

 

PRESENTATO DA: Lucia Francolini 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
L’obiettivo di questo intervento è quello di esplorare le particolarità del ruolo dello 
psicologo dello sport all’interno di una nuova realtà sportiva. Sport Education è una 
iniziativa no profit nata nel 2021 a Bologna che ha al suo interno due progetti diversi e 
al tempo stesso collegati tra loro: Gymnasium (percorso di avviamento allo sport 
multidisciplinare) e la Tennis Academy. La scelta dei due imprenditori che hanno voluto 
e creato questa realtà è stata di mettere al centro del progetto gli aspetti educativi 
coinvolti nel percorso sportivo di bambini/e e ragazzi/e. Per questo motivo, il disegno 
organizzativo ha previsto fin dall’inizio la presenza di uno psicologo dello sport stabile 
all’interno del team nel ruolo di Responsabile dell’Area Valori, Mentalità e Atteggiamento 
con l’obiettivo di essere il punto di contatto tra staff tecnico, atleti, famiglie e scuole. 
 
METODO 
Nel definire gli obiettivi di questo ruolo si è partiti da un presupposto: il percorso di 
crescita umana e sportiva di una persona parte ed è stimolato dal contesto e dagli adulti 
che diventano i punti di riferimento. Per questo motivo, all’interno di Sport Education, lo 
psicologo dello sport ha come obiettivo principale quello di supportare, alimentare, 
accompagnare la crescita del contesto e in primo luogo degli allenatori come persone e 
come professionisti. Ed è qui la particolarità del ruolo in questa realtà: è in campo tutti i 
giorni accanto ai Maestri di tennis con il ruolo di osservatore e coach. 
Nello specifico, lo psicologo dello sport si interfaccia quotidianamente con la regia 
tecnica (team composto da 6 maestri di tennis e 3 preparatori fisici - età compresa tra i 
21 e i 35 anni), partecipa a 5 sessioni di allenamento settimanali (in campo circa 20 
giocatori/trici tra i 14 e i 19 anni) e realizza colloqui individuali con ogni componente del 
team con regolarità. 
 
RISULTATI 
Dai colloqui realizzati con tutti i componenti del team e dai feedback raccolti da atleti e 
famiglie coinvolti nella Tennis Academy sono emerse alcuni considerazioni in merito al 
ruolo dello psicologo dello sport all’interno di questa realtà. 
La presenza costante in campo è stata considerata particolarmente utile perché da una 
parte ha permesso la creazione di un legame con i Maestri/preparatori improntato sulla 
conoscenza reciproca e la fiducia, dall’altra “esserci” dà la possibilità di osservare in 
tempo reale le dinamiche e fornire strumenti ad hoc. 
Integrare la presenza quotidiana con colloqui individuali realizzati a cadenza regolare 
con ogni componente del team ha permesso di creare uno spazio di confronto e 
feedback continuo utile per portare avanti un percorso personalizzato sulle esigenze di 
crescita di ciascuno. 
La presenza in campo ha facilitato anche la relazione con gli atleti che hanno apprezzato 
la possibilità di confrontarsi durante l’allenamento con lo psicologo dello sport. 
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Infine le famiglie hanno considerato utile la possibilità di confrontarsi con costanza con 
lo psicologo dello sport in modo da rimanere allineate e avere, in caso di necessità, 
supporto per gestire dinamiche specifiche. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Gli spazi di riflessione che emergono da questi primi tre anni di esperienza hanno a che 
fare con la necessità di comprendere come agire in modo sempre più efficace il ruolo 
all'interno del contesto, comprendendo come fare evolvere le attività e come rendere il 
tutto sostenibile nel tempo. 
Il principale spunto di riflessione è legato alla necessità di mantenere nel tempo il 
principale punto di forza rappresentato dalla presenza costante in campo e di individuare 
modalità e strumenti ulteriori per continuare a far crescere il team. Sarà inoltre utile 
capire come integrare ancor di più l’allenamento degli aspetti mentali con le attività in 
campo e in preparazione. 
 
TAKEOVER 
La condivisione di questa esperienza metterà in luce:  

- Le condizioni di contesto che permettono allo psicologo dello sport di agire questo 
“ruolo al servizio del sistema”;  

- Il gap tra aspettative iniziali e vita vera, con un focus sulle principali criticità 
incontrate; 

- Il valore aggiunto generato da questa tipologia di ruolo e gli spazi di crescita 
ulteriore 
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Total movement of a kinematic chain;  
Mazzoli Mirko 

 
PRESENTATO DA: 
Mirko Mazzoli  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale (dovrai compilare la sezione 3 di questo form) 
 
INTRODUZIONE 
Clinicamente è comprovato che gli atleti tendono a parlare in modo generico della 
propria performance motoria. Esempio: “devo essere più aggressivo/a in virata, devo 
passare più forte, devo tornare più veloce.” 
In realtà queste informazioni non danno nessuna indicazione esecutiva e concreta a 
livello motorio. 
La performance motoria è il frutto del susseguirsi di tante catene esecutive, che, una 
dopo l'altra, producono la prestazione. 
Partendo dai modelli del Prof. Schack, verrà presentato un modello grafico intuitivo per 
agevolare tecnici e atleti ad individuare le componenti esecutive sulle quali è prioritario 
lavorare. 
Il fine ultimo di riuscire a descrivere in maniera concreta ed esecutiva i concetti generici 
riferiti alla propria prestazione. 
 
METODO 
In concreto, possiamo identificare i suguenti steps nella sessione di lavoro: 

- Step 1: Chiedo all’atleta il “main goal”, ad esempio “fare 65’’50 nei 100 rana ai 
mondiali di nuoto di Doha febbraio 2024”. 

- Step 2: Chiedo all’atleta quali sono le componenti esecutive/motorie, che, se 
eseguite tutte correttamente, ti consentono di ottenere il main goal. 

- Step 3: Chiedo all’atleta, quali, di tutte queste componenti esecutive/motorie, 
sono quelle che, se ci si lavora in modo costante-accurato-prioritario, offrono più 
possibilità di raggiungere l’obiettivo? 

- Step 4: co-costruire insieme all’atleta le esercitazioni più efficaci per 
implementare le componenti esecutive sui cui lavorare in modo prioritario. 

 
RISULTATI 
Risvolti applicativi: Una volta svolto il modello, può essere letto al contrario; cioè parto 
dal fondo lavorando sulle esercitazioni pratiche più consistenti per arrivare al main goal. 
Il senso in cui vanno le frecce delle “parentesi”, rende più intuitivo il senso del lavoro 
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Disequità e sottorappresentazione femminile nello sport: il 
contributo del Gender Impact Assessment 
Pecchini Alessia, Vitali Francesca 

 

PRESENTATO DA: Alessia Pecchini e Francesca  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Disequità e sottorappresentazione femminile nello sport sono datate e diffuse. La minore 
presenza di donne (atlete, allenatrici, arbitre, dirigenti) rispetto agli uomini (Eime et al., 
2020; Walker & Bopp, 2011), accompagnata alla mancanza di visibilità (Cooky et al., 
2013), ha contribuito a perpetuare il gender-gap, ovvero il divario culturale, 
rappresentativo ed economico delle donne nello sport. Molti studi si concentrano sulle 
differenze fisiologiche, mentre la prospettiva di genere è raramente usata nelle scienze 
motorie e sportive (Bonato et al., 2024). Questo studio presenta il Gender Impact 
Assessment (GIA) come strumento per colmare disequità e sottorappresentazione di 
genere. 
 
METODO 
Lo studio è una rassegna della letteratura che utilizza il GIA, uno strumento evidence-
based, per esaminare l'impatto delle differenze di genere e suggerire interventi per 
ripristinare l'equità (EIGE, 2019). Il GIA si compone di cinque step: il primo definisce il 
focus della valutazione, ovvero la partecipazione delle donne nello sport (atlete, 
allenatrici, arbitre, dirigenti e studiose/consulenti). La parte centrale (step 2-3) analizza 
la situazione italiana alla luce della letteratura per valutare l’equità di genere e l’accesso 
alle risorse. Lo step 4 valuta quali aspetti rinforzino/riducano le disuguaglianze e 
identifica raccomandazioni per azioni correttive e progetti di ricerca futuri (step 5). 
 
RISULTATI 
Dallo step 1 emerge che i concetti di sesso (differenze genetiche, biologiche, 
fisiologiche) e genere sessuale (per brevità, genere; differenze culturali), pur essendo 
diversi, sono spesso usati in modo intercambiabile e ciò porta ad ambiguità concettuali. 
Step 2-3 fanno emergere come in Italia il predominio degli uomini nelle posizioni di 
leadership (81,9% dei dirigenti), allenatori (79,3%), arbitri (81%) e presidenti federali 
(87,3%; Coni, 2020) sia netto. Anche negli sport più praticati dalle atlete (ginnastica, 
pallavolo, sport rotellistici) il 100% dei presidenti federali e l’85,7% dei coach delle prime 
serie/leghe sono uomini. Nel 2020, gli atleti erano netta maggioranza (M: 71,8%; F: 
28,2%; Coni, 2020). Il 68,3% degli studenti italiani di scienze motorie sono maschi, 
rappresentando la tendenza per cui le donne scelgono in misura minore le discipline 
STEM. Anche nelle scienze motorie esiste uno squilibrio retributivo di genere (gender 
pay gap): gli uomini guadagno il 12,2% in più rispetto alle donne, nonostante le 
studentesse abbiano una miglior riuscita sia in termini di voti che di regolarità negli studi 
(AlmaLaurea, 2023). Da diverse rassegne (Cowley et al., 2021; Murata et al., 2023) 
emerge disequità e sottorappresentazione femminile anche nel numero di articoli 
scientifici e di partecipanti. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Lo step 4 mostra la ragione primaria di disequità e sottorappresentazione femminile: lo 
sport è percepito come prettamente maschile (Burton, 2015; Pape, 2020; Vitali et al., 
2024). La partecipazione delle donne è rallentata da discriminazioni, violenze e 
stereotipi di genere (Walker & Satore-Baldwin, 2013), con un più alto rischio di burnout 
e abbandono (Murata, 2023). Suggeriamo azioni correttive e progetti di ricerca futuri per 
contrastare discriminazioni, violenze e stereotipi di genere, colmando il gender gap 
attraverso politiche pubbliche in favore dell’equità di genere. Auspichiamo che le scienze 
motorie e sportive adottino la prospettiva di genere come mainstream (step 5). 
 
TAKEOVER 
Gli studi di genere nello sport richiedono sistematicità e approcci basati sull'evidenza. Il 
GIA è uno strumento utile per definire obiettivi e interventi per fare ricerca e pianificare 
azioni. In sintesi, studiosi e professionisti della psicologia dello sport e dell'esercizio 
devono aumentare la sensibilità e l'attenzione all'equità di genere. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

• AlmaLaurea. Focus Gender Gap 2023. Disponibile su: 
www.almalaurea.it/sites/default/files/2023-03/FOCUS-GENDER-GAP_2023.pdf 
Coni (2020). Rapporto Istituto Nazionale dello Sport, 2019-20. Disponibile su: 
www.coni.it/images/numeri_dello_sport/Rapporto_INDS_2019-2020.pdf 

• Bonato, M., Banfi, G., Pecchini, A., Vitali, F.*, & Tomaiuolo, R.* (2024). Gender 
Impact Assessment of biopsychosocial factors in physical activity. Journal of 
Environmental Research and Public Health (in preparation) [*Co-last authorship]. 

• Cowley, E. S., Olenick, A. A., McNulty, K. L., & Ross, E. Z. (2021). “Invisible 
sportswomen”: the sex data gap in sport and exercise science research. Women 
in Sport and Physical Activity Journal, 29(2), 146-151. 

• European Institute for Gender Equality. Gender mainstreaming Toolkits (2019). 
Disponibile su: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits 

• Eime, R., Harvey, J., Charity, M., & Westerbeek, H. (202). Longitudinal Trends in 
Sport Participation and Retention of Women and Girls. Frontiers in Sports and 
Active Living, 16;2:39. 

• Murata, A., McGuire, C. S., Robertson, M., KurtzFavero, M., Coletti, J. T., 
Simpson, P. B., ... & Côté, J. (2023). Girls, Women, and Female Athletes in Sport 
Psychology: A Decade-Long Review of the Literature. Women in Sport and 
Physical Activity Journal, 32(1). 

• Pape, M. (2020). Gender segregation and trajectories of organizational change: 
The underrepresentation of women in sports leadership. Gender & Society, 34(1), 
81-105. Vitali, F., Lucarini, A., Pecchini, A., Cadamuro, A., & Bisagno, E. (2024). 
Is the ball still in men’s court? Examining the gender perception of sports in Italy 
by comparing genders and age cohorts. Psychology of Sport and Exercise (in 
preparation). 

• Walker, N. A., & Bopp, T. (2011). The underrepresentation of women in the male-
dominated sport workplace: Perspectives of female coaches. Journal of 
Workplace Rights, 15(1). 

• Walker, N.A., and M.L. Sartore-Baldwin. 2013. “Hegemonic Masculinity and the 
Institutionalized Bias toward Women in Men’s Collegiate Basketball: What Do 
Men Think?” Journal of Sport Management 27 (4). 

 



 

97 

La corsa di Lip: un passo alla volta tra integrazione, relazione e 
prestazione 
Roberta Caruso 

 

PRESENTATO DA: Roberta Caruso  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale  
 
INTRODUZIONE 
Nel Gennaio 2021 vengo contattata da una società di atletica per iniziare un percorso di 
Mental Training con un gruppo di atleti considerati dall’allenatore tra i più talentuosi 
dell’associazione sportiva. Il progetto include seminari teorici di gruppo e sedute 
individuali, in modalità mista (online e in presenza). Questi incontri mirano a creare un 
ambiente inclusivo favorendo la cooperazione dei membri del team, la costruzione di 
relazioni solide con l’allenatore attraverso una comunicazione funzionale ed il 
miglioramento delle competenze degli atleti attraverso la pianificazione di obiettivi 
individuali. 
Tra questi ragazzi c’è Lip, atleta di mezzofondo di 23 anni, di origine africana, arrivato 
in Sicilia all’età di 10 anni insieme alla sorella e alla madre. 
Lip si appassiona all’atletica dopo che ha conosciuto il suo futuro allenatore, di nome 
Luca. Presto diventa il suo punto di riferimento e Lip, a sua volta, diventa l’allievo ideale 
con caratteristiche individuali specifiche, per essere un potenziale campione nelle 
lunghe distanze (1500, 3000, 5000 metri); sicché a causa di una gravidanza non 
programmata, Lip diventa padre a 18 anni e, in difficoltà, viene aiutato economicamente 
da Luca che gli affida un lavoro presso la stessa società sportiva. 
 
METODO 
L’intervento richiesto mira a migliorare la performance di Lip. La fase iniziale avviata 
attraverso l’assessment dell’atleta con l’utilizzo di alcuni test per indagare ansia (CSAI-
2, SCAT), locus of control, concentrazione e resilienza (resilience scale) procede, 
successivamente, alla costruzione di una routine di preparazione alla gara, attraverso 
l’apprendimento di alcune tecniche di mental training. Questa fase di pura ottimizzazione 
della performance ci accompagna fino alla fine della stagione agonistica 2021 con un 
miglioramento dell'approccio alla gara da parte di Lip. 
In seguito, messi da parte i test e le tecniche, ci siamo concentrati maggiormente sugli 
aspetti relazionali tra Lip e Luca, attraverso colloqui individuali e congiunti, per mediare 
il rapporto dell’atleta verso l’allenatore e viceversa. Per tutta la durata della stagione 
agonistica 2022, quindi, si lavora per rendere più funzionale la loro relazione 
modificando gli obiettivi da raggiungere. 
Infine, nell’arco della stagione 2023, si può integrare il lavoro dei due anni precedenti, 
alternando il focus tra prestazione (mental training) e relazione (colloqui) insieme 
all’atleta. 
 
RISULTATI 
Nella prima fase di lavoro, è possibile riscontrare una partecipazione attiva ed un 
miglioramento della relazione interna alla triade Atleta/Allenatore/Psicologo. 
Nei mesi successivi, alcune complicazioni di natura relazionale hanno coinvolto Lip, 
un’altra atleta della stessa società ed il loro allenatore Luca. Questo attrito, insieme alla 
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sensazione di mancanza di comprensione e di fiducia, ha influito negativamente sulla 
prestazione agonistica della stagione 2022. 
Per cui nella seconda fase del progetto risulta necessario intervenire, un passo alla volta 
nel procedere del programma e dei mesi, sul rapporto atleta-allenatore che ha acquisito 
caratteristiche di marcata conflittualità, con scontri, allontanamenti e riconciliazioni che 
influiscono sulla sfera sportiva e personale. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Lip, prima dell’intervento dello psicologo, ha già ottenuto successi a livello nazionale nel 
2019 e nel 2020, vincendo alcuni titoli sia indoor che cross in differenti categorie, 
individuali e di squadra, che si confermano nel 2021 durante l’attivazione del progetto. 
In seguito, nella stagione 2022, la sua prestazione subisce un calo a causa di alcune 
dinamiche sorte tra lui, l’allenatore e un’altra atleta della società seguita individualmente. 
Al termine della stagione 2022 quando la situazione relazionale è stabilizzata, è 
possibile riprogrammare gli obiettivi della stagione 2023, in modo tale che Lip si qualifica 
per i campionati assoluti a Molfetta, gareggiando tra i big. 
Un percorso formativo e supportivo che ha migliorato il valore della collaborazione e 
dell’impegno personale nel raggiungere gli obiettivi comuni. 
 
TAKEOVER 
Questo lavoro, molto complesso, mi ha permesso di sperimentare in prima persona 
come la prestazione sportiva possa essere un catalizzatore per il superamento di limiti 
personali e la costruzione di connessioni più profonde con tutti i partecipanti, oltre alla 
necessità di un’adeguata capacità ed impegno professionale nel gestire triangolazioni, 
alleanze e segreti, cercando di mantenere sempre l’attenzione alla prestazione e alla 
richiesta. 
Per chi affronta casi per complessità simili a questo, può rivelarsi di grande aiuto riuscire 
a comprendere le dinamiche emotivo-affettive e relazionali, rinforzando la capacità di 
saper guardare alla persona che c’è dietro l’atleta. 
Correre attraversando, un passo alla volta, concetti ed obiettivi chiave di integrazione, 
relazione e prestazione può essere un traguardo raggiungibile con l’ausilio di un 
supporto professionale adeguato: un potete strumento come veicolo per la costruzione 
di legami solidi che vanno oltre le differenze e che possono esplorare terre di confine 
per rintracciare aspetti comuni di condivisione e comprensione reciproca. 
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La tutela di bambini e giovani nello sport: il format del Settore 
Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC-SGS) 
Landi Sara, Costantino Domenico, Di Gioia Vito, Neroni Massimo 
 
PRESENTATO DA: Sara Landi 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale 
 
INTRODUZIONE 
La tutela del benessere di bambini e giovani in ambito sportivo è una responsabilità che 
ci coinvolge tutti in prima persona. Si tra di un tema delicato, spesso ignorato o trattato 
ancora in modo parziale. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a partire dal 2020, 
intrecciando la propria esperienza col percorso tracciato da FIFA e UEFA, si è dotato di 
una estesa progettualità capace di agire lungo tre direzioni complementari: Prevenzione, 
Formazione e Supporto. L'obiettivo primario è far sì che i giovani calciatori e le giovani 
calciatrici possano vivere esperienze positive e sicure, in ambienti stimolanti, 
professionali e competenti. 
 
METODO 
In questo lavoro vengono approfonditi e condivisi strumenti, buone prassi e informazioni 
utili sul tema. L'approccio alla tutela promosso da FIGC-SGS ha natura sistemica ed 
integrata: comprende azioni preventive e di risposta, prende in esame e collega aspetti 
organizzativi, tecnici e psicologico-relazionali. Oltre a questo, nella presentazione 
vengono illustrati i dati raccolti attraverso le segnalazioni ricevute in questi anni 
attraverso il portale dedicato. 
 
RISULTATI 
Il programma dei lavori ha preso avvio nel 2020 attraverso la messa in atto delle prime 
azioni a fondamento dell’intero percorso: la realizzazione di policy e codici di condotta 
specifici e di una piattaforma digitale dedicata al tema (www.figc-tutelaminori.it). Ciò ha 
permesso la diffusione di strumenti gestionali costruiti ad hoc, un corso di formazione 
base interattivo, contenuti formativi e informativi a disposizione di addetti ai lavori, un 
modulo di segnalazione di facile utilizzo. A oggi, sono circa 60 le risorse formate e 
impiegate dal Settore Giovanile e Scolastico su tutto il Territorio nazionale, con diversi 
ruoli nella tutela dei minorenni: dai delegati regionali, agli esperti di natura giuridico-
regolamentare, ai referenti di area psico-pedagogica, coordinati da un ufficio nazionale 
dedicato e da una specifica commissione federale prevista all’interno del Settore 
Giovanile e Scolastico. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Prevenzione, Formazione e Supporto le tre parole chiave. L’augurio è che, in tempi 
stretti, tutte le Federazioni si uniscano in questo importantissimo impegno di 
salvaguardia verso il benessere dei loro piccoli e giovani atleti. 
 
TAKEOVER 
La recente Riforma del Lavoro Sportivo (D. Lgs. 36/2021 e D. Lgs 39/2021), 
ufficialmente entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023, ha messo al centro della 
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propria azione il massimo interesse dei minori ed espressamente disciplinato, a carico 
degli enti sportivi, diversi obblighi in materia di tutela dei minori. Grazie a questa 
presentazione sarà possibile acquisire strumenti e informazioni utili in tale ambito così 
da poter essere di supporto per le realtà sportive in questa delicata fase di transizione 
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Gioco di squadra fuori campo: valutare "l'allenabilità" in equipe 
Fazzalari Stefano, Bagnato Andrea, Finocchio Davide 

 

PRESENTATO DA: Andrea Bagnato, Davide Finocchio, Irene Raimondi 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale 
 
INTRODUZIONE 
Il calcio accompagna la costruzione dell’identità personale e sociale attraverso 
l’esercizio fisico ed il confronto. Può diventare un contesto in cui limitare le 
discriminazioni tra soggetti normotipici e soggetti con disabilità. L’obiettivo è presentare 
alcuni risultati per una futura validazione metodologica di valutazione dell’allenabilità. Il 
modello presentato è realizzato sugli atleti degli Insuperabili ssdrl e si caratterizza per 
l’utilizzo di un test costruito ad hoc che consente di misurare l’allenabilità nel calcio, 
colloqui individuali e di squadra svolti dal team agli atleti. L’identikit dell’atleta è 
composto da tre dimensioni che sottopongono all’attenzione la valutazione delle 
capacità calcistiche, motorie ed emotivo-cognitivo-sociali. Il protocollo operativo 
presentato è utilizzato a inizio e fine stagione da allenatori, psicologi ed educatori per 
una valutazione delle funzionalità individuali (nelle aree sopra citate) di un atleta oltre la 
sua disabilità. 
 
METODO 
Lo strumento utilizzato si basa su 31 item (Abilità Specifiche -13 item-; Capacità Motorie 
-9 e Capacità Cognitivo-Emotivo-Sociali -9 item). I dati sono stati raccolti nelle ultime 
stagioni sportive (2020-2021/2021-2022/2022-2023) su tutti gli atleti (766) delle 17 sedi 
degli Insuperabili presenti in tutta Italia. L’obiettivo è poter valutare l’atleta nella sua 
complessità, tenendo conto anche delle dimensioni emotive e relazionali, della sua 
autonomia e del supporto della sua rete, per questo motivo l’approccio individuato è 
multiprofessionale: sportivo, psicologico, ed educativo. 
 
RISULTATI 
Gli atleti sono stati assegnati a due diversi gruppi con diversa allenabilità: Gold (alta) e 
Silver (bassa). In generale i punteggi medi dei Gold sono più alti rispetto ai Silver. I 
risultati dell’analisi fattoriale esplorativa e confermativa, dimostrano la struttura 
tridimensionale dello strumento per gli atleti del calcio pur mantenendo il focus 
sull’allenabilità e l’età, oltre ad una soddisfacente affidabilità interna. 
Esempi di successo sono stati: 
il passaggio di atleti in gruppi che rispecchiano maggiormente le loro caratteristiche 
attuali e il loro sviluppo psicofisico; 
la creazione di relazioni amicali tra atleti nelle prime squadre, settore giovanile ed attività 
di base. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
I risultati suggeriscono l’utilità dell’identikit dell’atleta che permette la creazione di gruppi 
piuttosto omogenei basati sulla funzionalità individuale e non esclusivamente sulla 
diagnosi, come da nostra metodologia. Nella pratica sportiva questo permette di 
impostare meglio la didattica e favorire la socializzazione tra gli atleti con abilità psico-
fisiche diverse, inoltre, il percorso ha ricadute anche sull’identità dell’individuo e sulla 
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creazione di rapporti sociali solidi con gli altri. La valutazione di un atleta impatta sulla 
sua vita quotidiana e sulla sua rete amicale, familiare e sociale, per questo è necessaria 
una rielaborazione e una restituzione della valutazione in un’ottica multiprofessionale 
specifica ed individualizzata, indicando ancora una volta la necessità di un approccio 
sportivo, psicologico, ed educativo complesso, ma accessibile se ben strutturato. 
 
TAKEOVER 
Scoprire come la multi professionalità possa trasformare un approccio sportivo standard, 
abbattendo le distanze nel campo dello sport per gli atleti con disabilità. Esplorare un 
nuovo strumento che permetta di sostenere un modello e una pratica funzionale ed 
integrativa, con influenze sulla didattica sportiva e sulle prassi di intervento psicologico 
e pedagogico, che mostri nuove frontiere trasformative del panorama sportivo: lo sport 
come strumento per superare barriere e pregiudizi, creando connessioni e riducendo le 
disparità. 
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Allenamento Consapevole nel Tiro a segno: un Caso di studio basato 
sul Modello MuSt 
Di Liborio Massimiliano 

 
PRESENTATO DA: Massimiliano Di Liborio 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale 
 
INTRODUZIONE 
Introduzione: Questo studio esplora l’impatto di un programma di allenamento 
consapevole basato sul modello MuSt (Ruiz, Bortoli & Robazza, 2021) su un atleta di 
tiro di élite appartenente ad un gruppo di 11 atleti della nazionale italiana di carabina. 
L' obiettivo è sviluppare un allenamento focalizzato su consapevolezza e controllo dei 
punti chiave tecnici, al fine di ottimizzare la prestazione. Il modello MuSt identifica 
quattro quadranti di prestazione, definiti dall’interazione tra stato emotivo e controllo 
dell’azione: (1) Funzionale-Ottimale, (2) Disfunzionale-Ottimale, (3) 
Funzionale-Subottimale, e (4) Disfunzionale-Subottimale. Questi quadranti aiutano gli 
atleti a identificare e migliorare le loro condizioni psicologiche e tecniche durante a 
prestazione. 
 
METODO 
Con l’atleta coinvolto è stata analizzata in dettaglio la prestazione relativa a 
60 colpi, per identificare e valutare le percezioni di sfida/minaccia e piacevolezza (prima 
del tiro), insieme al controllo percepito sui punti chiave del gesto tecnico 
(dopo l’esecuzione). Sono stati anche utilizzati i questionari IPPS-24 (Inventario 
Psicologico della prestazione) MT ( tenacia mentale ) C ( Sfida/minaccia); T e PESD ( 
Esperienze Psicobiosociali Associate alla Prestazione) , insieme a scale di Borg 
modificate per una valutazione più ampia. Questi strumenti hanno permesso una 
comprensione approfondita di come le percezioni pre-azione e il controllo percepito del 
gesto influenzano la capacità dell'atleta di orientarsi tra i quadranti di prestazione del 
modello MuSt, promuovendo un allenamento focalizzato sulla consapevolezza e sulla 
prestazione ottimale. 
 
DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
allenamento basato sul modello MuSt, insieme all’uso di specifici strumenti di 
valutazione, si rivela un approccio efficace per migliorare la consapevolezza della 
prestazione sportiva di precisione, fornendo indicazioni utili sia per atleti che per tecnici 
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PRESENTATO DA: Sara Arrigoni 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Presentazione Orale 
 
INTRODUZIONE 
I fattori dello stile di vita sono tradizionalmente utilizzati negli interventi di sanità pubblica 
mirati alle malattie non trasmissibili. Negli ultimi anni, questi fattori hanno cominciato ad 
essere indagati anche per la loro relazione con la salute mentale e hanno ricevuto 
attenzione nelle linee guida di politiche pubbliche per i disturbi mentali. Tuttavia, è 
limitata la conoscenza riguardo all'associazione tra i fattori dello stile di vita e il 
benessere mentale, costrutto cruciale per plasmare politiche di promozione della salute 
mentale nella popolazione generale. Inoltre, dato il peggioramento della salute mentale 
registrato tra studenti universitari, è d’interesse investigare questa sottopopolazione. 
 
METODO 
 
 
Un questionario è stato somministrato nel febbraio 2024; 915 adulti italiani sono stati 
inclusi 
sedentarietà, qualità del sonno, consumo di alcol e nicotina. Inoltre, questi fattori sono 
stati integrati per costruire un indice di stile di vita. Gli esiti di salute mentale sono stati 
valutati in termini di benessere mentale, stress, ansia e depressione. Per tutte le variabili 
sono stati utilizzati questionari validati. 
 
RISULTATI 
Il 74% dei partecipanti presentava bassa aderenza alla dieta mediterranea, 70% 
rientrava nel range normale per l'IMC, 35.5% era sufficientemente attivo, 56% aveva 
una buona qualità del sonno, 74% non fumava e 68.4% era a basso rischio per consumo 
di alcol. 
L'indice di stile di vita ha mostrato correlazioni deboli con depressione, ansia, stress e 
benessere mentale (r = -.17; -.17; -.18; .18). 
Un'analisi della varianza (ANOVA) ha rivelato differenze nelle medie degli esiti di salute 
mentale tra studenti e lavoratori; gli studenti hanno mostrato punteggi più alti di stress, 
più alti e clinicamente significativi di ansia e depressione e più bassi di benessere 
mentale. Non sono emerse disparità significative riguardo allo stile di vita. 
I dati trasversali sono stati analizzati utilizzando una regressione lineare multipla per 
determinare associazioni tra stile di vita e salute mentale. Qualità del sonno e attività 
fisica sono risultati significativi predittori positivi del benessere mentale. Il modello è 
rimasto robusto anche dopo l'aggiustamento per SES e stress. L'associazione ha perso 
significatività quando controllata per ansia e depressione. Tuttavia, in un'altra 
regressione lineare multipla, qualità del sonno e attività fisica sono emersi significativi 
predittori negativi di depressione e ansia, anche dopo l'aggiustamento per SES e stress. 
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DISCUSSIONE/CONCLUSIONE 
Questo studio trasversale ha mostrato che la qualità del sonno e l’attività fisica sono 
predittori significativi di benessere mentale, ansia e depressione tra adulti italiani; inoltre, 
gli studenti universitari hanno registrato punteggi medi clinicamente significativi per 
ansia e depressione. Dato il carattere trasversale dei dati, i risultati possono solo essere 
suggerimenti di potenziali relazioni causali; inoltre, le caratteristiche socio-demografiche 
del campione non permettono la generalizzabilità dei risultati. Tuttavia, i risultati attuali 
potrebbero fornire indicazioni preliminari per considerare politiche mirate alla qualità del 
sonno e all'attività fisica per la promozione della salute mentale, concentrandosi in 
particolare sulla sottopopolazione degli studenti universitari. 
 
TAKEOVER 
Verrà esaminata l’influenza dello stile di vita sulla salute mentale, secondo le attuali 
evidenze scientifiche. Questa relazione sarà inoltre analizzata in relazione al contesto 
italiano, attraverso il nostro studio. Infine, verrà approfondito il ruolo dello stile di vita 
nella promozione della salute mentale, con specifica attenzione agli studenti universitari. 
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