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* Art. 1 punto 4 del Regolamento in Materia di Corsi di Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione, Corsi 

Intensivi D.R. 915/2018 

• per Corso di Alta Formazione (CAF) il corso post - lauream professionalizzante di perfezionamento o approfondimento 
specialistico istituito in base alla L. 341/1990 art. 6.  Vi si accede con la laurea, ha durata inferiore all’anno, consente 
l’acquisizione di massimo 20 Cfu e alla sua conclusione è rilasciato un attestato di frequenza; 

• per Corso di Formazione (CF), il corso di aggiornamento professionale di durata inferiore all’anno che conferisce fino a un 
massimo di 10 Cfu. Vi si accede anche con il solo diploma di scuola media superiore e alla sua conclusione è rilasciato un 
attestato di frequenza; 

• per Corsi Intensivi Summer/Winter School) i corsi, di norma residenziali, destinati a soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 29 del presente regolamento, della durata da una a quattro settimane, connotati internazionalmente che conferiscono 
fino a un massimo di 10 Cfu e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza 

 

Anno Accademico 2024-2025 

Dipartimento  Economia e diritto 

Data Delibera 
approvazione di 
attivazione del corso in 
Dipartimento 

09/04/2025 

Direttore del Corso Silvia Coretti 

Numero minimo di 
ammessi 

10 

Numero massimo di 
ammessi 

50 

Requisiti di ammissione Laurea Triennale 

Obiettivi formativi 

Il CAF si pone l’obiettivo di fornire ai 
professionisti che operano nell’industria dei 
dispositivi medici le competenze economiche 
e manageriali alla base dei processi 
decisionali secondo diverse prospettive. La 
prima parte del corso, partendo da un 
approccio microeconomico e sperimentale 
approfondisce il tema delle scelte individuali 
in condizioni di rischio economico e sanitario, 
affronta il tema delle scelte aziendali nel 
settore dei dispositivi medici e le scelte 



collettive operate dai sistemi sanitari moderni. 
La seconda parte del corso approfondisce gli 
aspetti giuridico-itituzionali che interessano il 
settore dei medical device, incluse le relazioni 
tra l’industria e il servizio sanitario nazionale. 
La terza parte del corso è incentrata su temi 
di management sanitario, inclusa la 
responsabilità sociale delle imprese e 
approfondisce la definizione di appropriati 
modelli di business, gli strumenti per 
l’accountability e i per il miglioramento 
continuo, la gestione dei rapporti con i 
portatori di interessi. 

Risultati di 
apprendimento attesi 

Alla fine del corso, il discente sarà in grado di: 
apprezzare criticamente i fenomeni economici 
che interessano il settore del dispositivo 
medico; comprendere gli elementi istituzionali 
e normativi che regolano il settore; 
interpretare e valutare le strategie aziendali 
poste in essere in risposta ai fenomeni esterni 
e ai vincoli interni; leggere criticamente e 
disegnare le evidenze necessarie ad 
informare le decisioni. 

Data di inizio delle lezioni 09/06/2025 

Calendario didattico Allegare o linkare 

Stage Non previsto 

Modalità di erogazione 
della didattica 

mista 

CFU assegnati 10 

Docenti Sapienza 
responsabili degli 
insegnamenti e relativi 
curricula brevi (max 
mezza pagina) 

 Area Economica 
 Silvia Coretti –  Referente Scientifico del Corso di Alta 
Formazione - (economia sanitaria) è Ricercatrice di 
Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Economia 
e Diritto della Sapienza Università di Roma. Ha insegnato 
presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ha 
collaborato con la Health Economics Research Unit 
dell’Università di Aberdeen e con l’Alta Scuola di 
Economia e Management dei Sistemi Sanitari – UCSC , 
attività nell’ambito della quale ha lavorato come 
consulente esterno dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Ha 
conseguito il Master in Health Economics presso 
l’Università di York e il Dottorato di Ricerca presso 



l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Marco Di Pietro è ricercatore presso l’Università degli 
Studi di Roma, “La Sapienza”, dove insegna i corsi di 
Economia Finanziaria ed Economia Monetaria. I suoi 
interessi di ricerca si focalizzano sulle politiche 
macroeconomiche ed il ruolo delle frizioni finanziarie 
nell’influenzare i cicli economici. 
Giuseppe Attanasi è Professore Ordinario di Economia 
presso il Dipartimento di Economia e Diritto della 
Sapienza Università di Roma e Direttore del Laboratorio 
di Economia Sperimentale del CIMEO presso la stessa 
università. In precedenza è stato professore all'Université 
Côte d'Azur di Nizza (2018-2021), dove ha diretto il 
Cocolab (Complexity and Cognition Lab), e all'Université 
de Lille (2016-2018). È stato professore associato presso 
l'Università di Strasburgo (2012-2016), dove ha diretto il 
LEES (Laboratoire d'Economie Experimentale de 
Strasburgo). È stato Research Fellow presso la Paris 
School of Economics - Centre d'Economie de la 
Sorbonne (2011-2012), la Toulouse School of Economics 
(2007-2011), dove ha co-diretto il Laboratorio di 
Economia Sperimentale, e l'Universitat Jaume I a 
Castellon (2006-2007). Ha conseguito il Dottorato di 
Ricerca in Economia presso l'Università Bocconi di 
Milano nel 2006. 
Francesco Bloise è ricercatore di Politica economica 
presso la Sapienza Università di Roma. I suoi interessi di 
ricerca includono la mobilità intergenerazionale, le pari 
opportunità, la disuguaglianza di reddito e ricchezza e i 
metodi di previsione e identificazione dell'apprendimento 
automatico. Collabora come consulente economico con la 
Banca Mondiale e il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze italiano. 
Marco Di Pietro è ricercatore presso l’Università degli 
Studi di Roma, “La Sapienza”, dove insegna i corsi di 
Economia Finanziaria ed Economia Monetaria. I suoi 
interessi di ricerca si focalizzano sulle politiche 
macroeconomiche ed il ruolo delle frizioni finanziarie 
nell’influenzare i cicli economici. 
Luca Panaccione (Economia dell’Organizzazione 
Industriale) è Professore Associato presso presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza 
Università di Roma. È stato ricercatore presso l'Università 
degli Studi "Tor Vergata" di Roma. Ha conseguito la 
laurea con lode in Economia e Commercio presso la 
Luiss Guido Carli nel 1998. Ha ottenuto il Master of Arts 
in Economics (1999) e il Ph.D. in Economics (2006) 
presso l'Université Catholique de Louvain (Belgio). E' 
stato titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento 
di Economia Pubblica dell'Università "La Sapienza" di 
Roma (2005-2006) e presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali della Luiss Guido Carli (2007-
2008). E' stato Visiting Student presso la London School 
of Economics (a.a 2000/2001) e Visiting Scholar presso il 
Department of Economics dell'Università di Harvard 
(Spring Term 2008). 
Michele Raitano è Professore Ordinario in Politica 
Economica, presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
della Sapienza Università di Roma dal 2021. Dal 2021 è 
presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Economia Politica/Economics (EPOS). Da novembre 
2022 è Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto 



della Sapienza Università di Roma. È anche membro di 
ESPN (European Social Policy Network), un network di 
esperti indipendenti sulle politiche di welfare, finanziato 
dalla Commissione Europea. 
Silvia Fedeli è Professore ordinario di Scienza delle 
finanze dal 2002 presso la Facoltà di Economia della 
Sapienza - Università di Roma, dove lavora dal 1994. 
E' Direttore del del Master in Economia Pubblica dal 
2020. 
Luisa Giuriato è professore associato di Scienza delle 
finanze presso la Facoltà di Economia. È esperta dei temi 
del federalismo fiscale e delle partnership pubblico 
privato in sanità.  
Flaviana Palmisano è professore associato in Scienza 
delle Finanze presso la Facoltà di economia. I suoi temi 
di ricerca riguardano le diseguaglianze nella distribuzione 
della ricchezza e dell’accesso alle cure.  
 
 
Area giuridico istituzionale 
Francesca Angelini è professore associato confermato di 
Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di 
Economia e Diritto della Facoltà di Economia 
dell'Università di Roma “La Sapienza”. Dal novembre 
2020 è abilitata alle funzioni di professore ordinario. Dal 
1° marzo 2002 al 26 dicembre 2012 è stata ricercatore di 
istituzioni di diritto pubblico presso lo stesso dipartimento. 
 
Area Aziendale 
Francesco Mercuri è Assistant Professor in Supply Chain 
Management, Dipartimento di Management, Facoltà di 
Economia, Sapienza Università di Roma. Presso la 
stessa Università è ricercatore in Economia e Gestione 
delle Imprese. Dopo la laurea in Economia, Finanza e 
Diritto d'impresa, nel 2017 ha conseguito il dottorato di 
ricerca in "Ingegneria della Produzione Industriale". Nel 
campo del management, ha lavorato alla definizione e 
all'implementazione di nuovi sistemi riguardanti il 
processo di pianificazione strategica, le attività di Ricerca 
e Sviluppo, la pianificazione e il controllo operativo e la 
gestione finanziaria. Ha inoltre partecipato, in qualità di 
coordinatore o esponente, a diversi progetti di ricerca 
scientifica di valore internazionale e nazionale, incentrati 
su tematiche di gestione aziendale e ambientale. È 
membro di organismi di ricerca di medie/grandi imprese. 
Bernardino Quattrociocchi, è Professore Ordinario in 
Management, presso la Sapienza Università di Roma, 
Dip.to di Management, Facoltà di Economia. È titolare 
degli insegnamenti di: Economia e gestione delle imprese 
e Corporate Social Responsibility, presso la Facoltà di 
Economia e di Management sanitario e Diritto e 
organizzazione dei sistemi sanitari, Facoltà di Farmacia e 
Medicina.E' Direttore del Corso di Alta Formazione  in 
“Antiriciclaggio” e in “Codice degli appalti e contratti 
pubblici” Dip.to di Management. Ricopre l'incarico di 
Delegato per la Didattica e di Referente per la Terza 
Missione della Facoltà di Economia per la Facoltà di 
Economia, è inoltre Coordinatore della Commissione 
sulla Terza Missione del Dipartimento di Management; E' 
Componente del Comitato del Centro InfoSapienza come 
Rappresentante della Macroarea F. 
Sabrina Restante è dottoranda in "Ingegneria industriale 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

e gestionale" presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale (DIMA) - Sapienza Università 
di Roma, 37° ciclo PON, Supervisor Scientifico del 
dottorato è il Prof. Bernardino Quattrociocchi.  

Eventuali partner 
convenzionati 

Nessuno 

Sede di svolgimento 
Sapienza o sedi esterne 
(obbligo di Convenzione) 

Online 

Quota di iscrizione 
prevista ripartita 
massimo in due rate 

1500 

Eventuali quote di 
esenzioni parziali o totali 
dal pagamento della parte 
di quota di pertinenza del 
Dipartimento espresse in 
percentuali rispetto alla 
quota di iscrizione (max 
due tipi di esenzioni) 

Fare clic qui per immettere testo. 

Contatti di Segreteria cristina.pintarelli@uniroma1.it  



  
Piano delle Attività Formative 

(Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale) 
 

Denominazione attività formativa 
Responsabile 
insegnamento 

Settore 
scientifico 
disciplinar

e 

ORE CFU Tipologia Lingua 

Area Economica 

Attività I:Fondamenti economici. Questo 
insegnamento mira a far comprendere le 
principali dinamiche macroeconomiche e 
la natura dell'interazione tra le principali 
grandezze macroeconomiche e la tutela 

della salute. 

Prof. Michele 
Raitano 

SECS-P02 4 

6 

Lezioni frontali Italiano 

Attività II. Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Il corso mira a fornire una 

panoramica del PNRR e di come la sua 
efficiente implementazione mira a 

migliorare la produttività delle imprese 
italiane e di conseguenza il PIL. Un focus 
speciale sarà dedicato agli investimenti 

nel settore sanitario. 

Prof.ssa Marco di 
Pietro 

SECS-P02 4 Lezioni frontali Italiano 

Attività III. Economia 
dell’organizzazione industriale. Questo 

insegnamento mira ad introdurre le 
nozioni elementari di teoria 

dell’economia industriale intesa come 
analisi dei mercati non concorrenziali, 
attraverso lo studio delle strategie che 

le imprese possono adottare per 
ottenere e mantenere potere di 

mercato e degli interventi 
dell’operatore pubblico nell’ambito 
delle politiche per la concorrenza. 

Prof. Luca 
Panaccione 

SECS-P02 4 Lezioni frontali Italiano 



Attività IV: Misurazione sperimentale del 
rischio economico e del rischio sanitario. 
Questo insegnamento fornisce le basi per 
la lettura critica e il disegno degli studi di 

economia sperimentale sempre più 
utilizzati nell'ambito dell'economia 

sanitaria, dallo studio dell'effetto delle 
tecniche di nudging sull'adesione a stili di 

vita sani o al consumo di determinate 
prestazioni sanitarie, allo studio 

dell'avversione alle diseguaglianze 
nell'accesso ai servizi, alla relazione tra 
attitudine al rischio e valutazione della 

desiderabilità degli stati di salute. Alterna 
lezioni frontali e attività di laboratorio. 

Prof. Giuseppe 
Attanasi 

SECS-P01 8 
Lezioni frontali; 

applicazioni 
pratiche. 

Italiano 

Attività V. Economia sanitaria ed HTA. 
Questo insegnamento mira ad illustrare le 
peculiarità che caratterizzano il mercato 

sanitario e i fattori che influenzano le 
decisioni dei vari agenti. Approfondisce, 
dunque, il tema delle determinanti della 

domanda di prestazioni sanitarie, il 
peculiare rapporto di agenzia che 

pervade il settore sanitario, le criticità che 
caratterizzano l'assicurazione sanitaria. 
Larga parte del modulo è dedicata agli 

strumenti di supporto alle decisioni degli 
assicuratori pubblici e privati in merito 

all’introduzione delle tecnologie. 

Prof.ssa Silvia 
Coretti 

SECS-P03 8 
Lezioni frontali; 

applicazioni 
pratiche. 

Italiano 

Attività VI. Temi di Economia pubblica. 
Questo insegnamento mira ad 

approfondire i temi di economia pubblica 
più strettamente connessi al tema della 

tutela della salute: le politiche per la 
concorrenza, la partnership pubblico -

privato, i sistemi decentrati e le 
diseguaglianze.  

Prof.ssa 
Fedeli/Prof.ssa 

Giuriato/Prof.ssa 
Palmisano 

SECS-P03 12   

Attività VII. Policy Evaluation. Questo 
insegnamento trasmette le basi per la 
lettura critica e il disegno degli studi di 

valutazione ex post delle politiche 
sanitarie. Allo studio dei metodi 

econometrici più tradizionali (two way 
fixed effect/regression discontinuity) 

seguirà la presentazione delle tecniche 
più innovative (machine learning). Alterna 

Prof. Francesco 
Bloise 

SECS-P/02 4 
Lezioni frontali; 

applicazioni 
pratiche. 

Italiano 



lezioni frontali e presentazione di lavori 
empirici. 

Attività VII: Questo insegnamento mira a 
dare i fondamenti del diritto sanitario, 
attraverso l’analisi delle tre riforme del 

SSN (1978, 1992, 1999) e della riforma 
del Titolo V della Costituzione, 

dell’evoluzione del finanziamento del 
SSN e della determinazione dei LEA 

Prof.ssa Francesca 
Angelini/ 

IUS/09 4  
Lezioni frontali; 

applicazioni 
Italiano 

Area aziendale 

Attività IX: La responsabilità sociale delle 
imprese nella definizione dei modelli di 
business. Il modulo si propone di fornire 

una comprensione approfondita della 
responsabilità sociale delle imprese e 
come questa possa essere integrata in 

modo efficace nella definizione dei 
modelli di business. 

Prof.Bernardino 
Quattrociocchi 

Prof. Francesco 
Mercuri 

Prof.ssa Sabrina 
Restante 

SECS-P/08 32 4 

Lezioni frontali; 
analisi di casi 

studio di aziende 
che hanno 

adottato modelli 
di business 

responsabili; 
applicazione 
pratica dei 

concetti appresi 
nel corso (24 

ore) 
Studio 

individuale (16 
ore) 

Italiano 

 

Prova finale  
SSD non 
previsto 

  
Elaborato, tesi, project work 
ecc..  

Altre attività  
SSD non 
previsto 

  
Seminari, convegni ecc… 
 

TOTALE CFU 10 
 

Il numero minimo di Cfu assegnabili ad una attività è 1 (ai sensi dell’ art. 23 del Regolamento didattico d’Ateneo si precisa che 1 CFU corrisponde 6 – 10 ore di 
lezione frontale, oppure 9 - 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure 20 - 25 ore di formazione professionalizzante a piccoli gruppi o di studio assistito). 

 


