
PIANO DI LAVORO consuntivo – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe 3°BL Anno scolastico 2020/21                                                                               

docente: Lorella STORANI 

Competenze disciplinari da raggiungere al termine del 3° anno (in grassetto quelle imprescindibili) 

• esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della 
lingua: riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in termini essenziali un 
fenomeno storico, culturale, scientifico;  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; 

• redigere relazioni scientifiche e documentare attività individuali e di gruppo, relative anche a situazioni di alternanza scuola-lavoro. 
• riconoscere l’interdipendenza (nell’ambito letterario) fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i modi della 

rappresentazione; 

• avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle origini a metà XIX secolo, cogliendone la dimensione 
storica, utilizzando le linee di sviluppo del patrimonio letterario–artistico italiano e straniero nonché gli strumenti per comprendere e 

contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro Paese e di 
altri popoli 

• essere in grado di sostenere e argomentare in maniera adeguata una posizione su una questione storica, culturale, scientifica, di attualità, con relativi 
argomenti a sostegno, anche all’interno di una discussione orale strutturata (Debate) 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

 
 

 

 

 

 

 



Definizione degli obiettivi essenziali in termini di Conoscenze e Abilità che devono essere acquisite per ottenere il livello di sufficienza al termine del 3° anno 

(in grassetto quelle imprescindibili) 

CONOSCENZE ABILITA’ 
• Concetto di registro linguistico e di linguaggio settoriale; 

caratteristiche dei tipi di testo. 

• Tipologie testuali dei generi letterari 

• Strumenti di lettura e di analisi del testo poetico, 
narrativo-letterario. scientifico, storico  

• Generi, testi, contenuti e tematiche della letteratura 
italiana ed europea del periodo fra inizio XIII e metà XIX 
secolo 

• Notizie biografiche, di poetica e di ideologia, relative 
agli autori più significativi.  

• Temi e caratteri generali delle opere principali. 

• Metodologia di produzione di diversi tipi di testo: testo 
argomentativo e di analisi letteraria, relazione storica, 
comunicazione scientifica, (tipologie d’esame A, B, C) 

• Contenuti e caratteristiche di opere di narrativa e saggistica 
contemporanea proposte 

• Individuare il genere di un testo e spiegarne gli elementi 
identificativi. 

• Collocare l’opera letteraria nel contesto storico-culturale e 
all’interno dell’itinerario artistico dell’autore. 

• Leggere direttamente un testo letterario individuandone 
significato letterale e senso complessivo anche attraverso una 

parafrasi, un riassunto o un testo interpretativo 

• Individuare i principali elementi metrico-retorici in un testo 
poetico. 

• Analizzare e schematizzare i testi non letterari individuandone le strutture 
formali e logiche, fornendone una sintesi orale e scritta  

• Argomentare in maniera adeguata utilizzando i relativi argomenti a sostegno 
(Debate) 

• Esporre oralmente con sufficiente chiarezza  le conoscenze acquisite. 

• Produrre testi scritti relativi alle tipologie testuali previste dall’Esame 
di Stato 

Competenze chiave di cittadinanza 
Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

Comunicare • Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 

• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e m/m). 

Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri 

Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

  

 



Materiale da utilizzare 
Luperini, Cataldi,Marchiani, Marchese - “Liberi di interpretare” – vol.1, Tomo A e B  - ed. Palumbo 
Luperini, Cataldi,Marchiani, Marchese - “Liberi di interpretare” – Antologia della Commedia - ed. Palumbo 

Romanzi di autori italiani e stranieri consigliati dall’insegnante (lettura domestica e relazione/discussione in classe) 
John Steinbeck””Le gesta di Re Artù e dei suoi nobili cavalieri”, Jostein Gaarder “La ragazza delle arance” saranno i primi testi da affrontare, quelli che 
seguiranno sono ancora in fase di decisione 

Piattaforma Google suite della scuola 
Piattaforma della casa editrice Palumbo, Zanichelli e/o di altre case editrici considerate utili 
Video significativi reperibili in rete 

 
Scansione del piano di lavoro   

Unità Tematica 1.  Espressioni letterarie italiane ed europee dall’inizio del XII secolo all’inizio del XIV 
ARGOMENTI 

 

A Sviluppi della 

letteratura in volgare 
in Italia. Lo Stil Novo 

• origini e sviluppo dei diversi generi della letteratura europea medievale  
• i legami fra testo e contesto 

•  i fattori storico-culturali che interagiscono con i ruoli intellettuali 
• generi, testi, contenuti e tematiche della letteratura italiana del XIII - inizio XIV secolo 

• strumenti di lettura e di analisi del testo poetico 

B. Incontro con un 
autore e un’opera: 
Dante Alighieri e la 

Commedia  

• rapporto con ideologie contemporanee 

• elementi significativi della biografia per la formazione culturale dell’autore  

• contesto storico di trasformazione in cui le sue opere si collocano  
• struttura e alcuni temi della Vita nova  

• la struttura e i principali temi della Commedia 

• caratteristiche, tematiche ed elementi retorico-stilistici di 6-12 Canti delle 3 Cantiche 

• rapporti con ideologie contemporanee nelle opere politiche, filosofiche e linguistiche 

Materiale utilizzato  

Luperini, Cataldi,Marchiani, Marchese - “Liberi di interpretare” – vol.1, Tomo A - ed. Palumbo 
Luperini, Cataldi,Marchiani, Marchese - “Liberi di interpretare” – Antologia della Commedia - ed. Palumbo 

 
Il contesto socio-culturale dell’Alto Medioevo 
Origini della letteratura; ruolo della chiesa, lingue romanze   

Origini e sviluppo della letteratura in Francia: lingua d’oc e d’oil, le chansons de geste, il ciclo carolingio e il ciclo bretone, la lirica cortese.  
Il concetto di amor cortese secondo Andra Cappellano 
la lirica provenzale e il rapporto di vassallaggio  

giullari e clerici vagantes, università e laicizzazione della cultura 
La letteratura in Italia tra il XIII e il XIV secolo   
sviluppo dei volgari in Italia. I primi esempi di testi in volgare in Italia: indovinello veronese e placito capuano 

letteratura religiosa nel centro Italia: l’esperienza biografica di San Francesco d’Assisi e l’uso del volgare umbro 



Francesco d’Assisi: Cantico delle creature  

Jacopone da Todi e la lauda drammatica: Donna de Paradiso 
La scuola siciliana: : la corte e la politica culturale di Federico II, caratteristiche della poesia siciliana, i poeti, differenze e similarità tra  poesia siciliana e 

trobadorica, strutture metriche, il sonetto  
Jacopo da Lentini: Meravigliosamente 
lirica toscana: continuità e differenze rispetto alla lirica siciliana; Bonagiunta Orbicciani e Guittone d'Arezzo 

Il dolce stilnovo novità tematiche e stilistiche, il concetto di “cuor gentile”, la “donna angelo”, il saluto  
Guido Giunizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore,  
Guido Cavalcanti, Perch’io non spero di tornar giammai 

Confronto: Eugenio Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
La lirica comico- realistica: la parodia della poesia stilnovistica, maggiori esponenti 
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco – “Becchin’amor!”  

La storiografia e Dino Compagni; la narrativa e il Novellino; la letteratura di viaggio: il Milione 
Dante Alighieri fisionomia culturale e poetica, principi ideologici, impegno politico, opere principali  
La Vita nova, Struttura, temi e trama  

Cap. I, Il “proemio”  
Cap. III, Il saluto di Beatrice 
Cap. XXVI, la lode di Beatrice; Tanto gentile e tanto onesta pare 

Rime giovanili e dall'esilio, "tenzone con Forese Donati", rime pietrose; 
la difesa del volgare Convivio e De Vulgari eloquentia: struttura, contenuto, destinatari   

De Monarchia: la visione politica di Dante struttura, contenuto  
Epistole, Egloghe, Quaestio de aqua et terra: contenuto e destinatari 
La Divina Commedia: significato del titolo, genesi, struttura, trama, complessità ed organicità, poema didattico, visione, profezia, allegoria, pluristilismo e 

plurilinguismo, la "Danteide"  
Inferno: Canto I (integrale) Canto III (integrale) Canto V (integrale) Canto X vv 1-93 Canto XXVI (integrale)  
Purgatorio Canto I (integrale)  

PowerPoint: la letteratura romanza, la società cortese, la letteratura religiosa, scuola siciliana, poesia giullaresca, lirica siculo-toscana, 
Video: cavalleria e cultura cortese http://www.raiscuola.rai.it/articoli/cavalleria-la-cultura-cortese/7631/default.aspx, cavalleria e investitura del cavaliere 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/cavalleria-linvestitura-del-cavaliere/7630/default.aspx , Donna de Paradiso (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1nfWd8kHG6vLkLmBccgRK0sYvS7lrj0kn/view?usp=drive_web&authuser=1, Lo Stilnovo 
https://www.youtube.com/watch?v=MxHGsv9vLAM; Tanto gentile- analisi https://biblioteca.scuola.zanichelli.it/lessons/tanto-gentile-3, documenti di 
approfondimento su Dante vita, opera, letture critiche   https://biblioteca.scuola.zanichelli.it/lessons/dante-copia;A.  

Barbero: Alighieri Durante, detto Dante 6879a919-d770-47f3-8bfe-55be7583eda9.html, Benigni legge Dante, Inferno, V https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-
radio/2021/03/25/news/benigni_legge_il_quinto_dell_inferno_in_replica_lo_show_su_dante-293726743/    
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Unità Tematica 2. Esempi di letteratura del XIV secolo in Italia dopo Dante  

ARGOMENTI CONOSCENZE 
A  Petrarca – la 
poetica e il 

pensiero. Nascita di 
una ‘tradizione 
lirica’  

• elementi significativi della biografia per la formazione artistico/culturale degli autori 
• contesto storico di trasformazione in cui  le loro opere si collocano  
• struttura e alcuni temi del Canzoniere 
• l'argomento e la struttura di alcuni dei suoi testi 
• strumenti di analisi di un testo in prosa 
• caratteristiche del nuovo genere letterario (novellistica) 
• struttura, rapporti con il contesto e principali temi del Decameron 

B  Boccaccio - un 
genere letterario: la 

novella 
Materiale utilizzato  
Luperini, Cataldi,Marchiani, Marchese - “Liberi di interpretare” – vol.1, Tomo A - ed. Palumbo 

Francesco Petrarca fisionomia culturale e poetica, ambiente storico sociale: evoluzione dal comune alla signoria, cultura preumanistica, gli studi latini, la 
psicologia dell'autore, il conflitto esistenziale e le sue motivazioni, stile e arte petrarchesca, confronto tra Dante e Petrarca 
Epistolario, suddivisione e contenuti 

Dalle Familiares: "Ascensione al monte Ventoso"  
Il Secretum, struttura, contenuto, significato, interlocutori, l’accidia 

Africa e l’spirazione al poema epico e le altre opere in latino  
Canzoniere struttura, temi, stile – confronti concettuali con stilnovismo e Dante  
- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

- Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
- Solo et pensoso,  
- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi  

- Movesi il vecchierel canuto e biancho  
- Chiare, fresche et dolci acque 
I Trionfi un poema allegorico 

Giovanni Boccaccio fisionomia culturale e poetica, ambiente storico sociale, collegamenti con l’Umanesimo, lo sperimentalismo prima del Decameron,  
principali opere del periodo napoletano e del periodo fiorentino 
Il Decameron: composizione, datazione, titolo, la struttura generale, la funzione della cornice, la peste, il realismo e la comicità, l’amore, al fortuna, l’ingegno, 

l’onestà, il Decameron e il mondo mercantile 
- la descrizione della peste 
- Lisabetta da Messina  

- Federico degli Alberighi 
- Chichibio e la gru  

- Calandrino e l’Elitropia 
Video: I grandi della letteratura: Petrarca https://www.youtube.com/watch?v=FHCF4Hrf3Wc, Francesco Petrarca, storia di un’anima 
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Francesco-Petrarca-storia-di-unanima-7b40feb4-fe6d-4406-ade1-5a094b8646ea.html,    

https://www.youtube.com/watch?v=FHCF4Hrf3Wc
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Francesco-Petrarca-storia-di-unanima-7b40feb4-fe6d-4406-ade1-5a094b8646ea.html


Petrarca https://www.youtube.com/watch?v=Zn6xlYADQXI  
 

Unità Tematica 3. Manifestazioni artistiche e letterarie in Italia e in Europa dal XV al XVI secolo   
ARGOMENTI 

 

A Caratteristiche 
dell’Umanesimo e del 

Rinascimento 

• caratteristiche generali dell’Umanesimo e del Rinascimento in Italia e in Europa nella cultura e nell’arte  

•  (v. anche relativa UT di Storia, Storia dell’Arte e Lingua Inglese) 

• testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana 

• caratteri essenziali della questione della lingua 

B  Letteratura politica 
dell'eta' umanistico-
rinascimentale: 

Machiavelli e Guicciardini  

• caratteristiche generali del Principe   
• il pensiero di Machiavelli sulla Storia e sui rapporti fra la politica e la morale 

• caratteristiche generali dell’opera di Guicciardini  

• caratteri fondamentali della questione della lingua 

C Il romanzo epico-
cavalleresco in Italia 

• Caratteristiche dell’epica rinascimentale e dei suoi rapporti con strutture sociopolitiche del tempo 

• Contenuti dell’ Orlando Furioso e/o della Gerusalemme Liberata 

Materiale utilizzato  
Luperini, Cataldi,Marchiani, Marchese - “Liberi di interpretare” – vol.1, Tomo B - ed. Palumbo 

Umanesimo e Rinascimento: Umanesimo latino, Umanesimo volgare, Rinascimento, limiti temporali, condizioni storiche e sociali, la riscoperta dei classici latini 
e greci, la filologia, il riconoscimento del valore dell'uomo, l'arte, il mecenatismo, le accademie, l’invenzione della stampa a caratteri mobili 

Orazione sulla dignità dell'uomo di Pico della Mirandola 
Lorenzo de’ Medici politico, mecenate, letterato 
Canzona di Bacco 

Angelo Poliziano un modello di intellettuale 
Luigi Pulci un poeta controcorrente, il poema eroicomico 
La tradizione cavalleresca a Ferrara  

Boiardo e l’Orlando innamorato: la fusione dei cicli bretone e carolingio 
Ludovico Ariosto fisionomia culturale e poetica, ambiente storico sociale, le esigenze della corte, liriche in latino e in volgare 
Satire modello oraziano e buonsenso 

- Satira III vv. 40-66 
Commedie originalità ed innovazione 
Orlando Furioso: contenuto, struttura, stile, varietà ed organicità, la concezione della vita, la donna, la corte, armonia ed ironia 

- Proemio, I, ottave 1-4 
- La fuga di Angelica, I, ottave 5-23; 32-45 
- Il secondo castello di Atlante, XII, ottave 4-22 

- La pazzia di Orlando, XXIII, ottave 100-136 
- Astolfo sulla luna, XXXIV, ottave 70-87,4 

La corte e la lirica femminile – cenni a Gaspara Stampa, Veronica Gambaro, Vittoria Colonna 
La letteratura politica e innovazione 
Niccolò Machiavelli  fisionomia culturale ed esperienza politica, gli scritti politici minori 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn6xlYADQXI


I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio e il Principe: convergenze e divergenze  

 - Lettera a Francesco Vettori (sintesi) 
Il Principe: struttura, etica e politica, realismo e utopia, lingua e stile, ideologia politica 

- lettera dedicatoria 
- Cap. I, tipi di principato e modi per acquistarli 
- Cap. VI, il ruolo della violenza storica 

- Cap. XV, la “verità effettuale” 
- Cap. XVIII, il leone e la volpe: animalità e lotta politica 
- Cap. XXV, la fortuna 

le opere letterarie: La Mandragola visione pessimistica della società, denuncia del degrado morale e della crisi sociale italiana 
Francesco Guicciardini fisionomia culturale ed esperienza politica, opere, la “discrezione” e il “particulare”,  confronto con Machiavelli 
I Ricordi  struttura e contenuti 

- 6 la “discrezione”, 7 la prudenza nel parlare, 8 ingiuriare un uomo solo, non molti, 9 leggere spesso i ricordi, 10 saggezza innata ed esperienza, 11 il fare del 
bene e l’ingratitudine umana, 12 universalità dei proverbi 
La Storia d’Italia struttura, contenuti, lingua e stile, ideologia 

- Il sacco di Roma 
La questione della lingua : dibattito sull’uso del volgare e affermazione del monolinguismo di Bembo 
Bembo Le prose della volgar lingua  

Castiglione Il Cortegiano,  
Machiavelli Discorso intorno alla nostra lingua 

La trattatistica rinascimentale: Il Galateo di Giovanni Della Casa 
 
PowerPoint: Umanesimo e Rinascimento, Temi e protagonisti dell’Umanesimo, Machiavelli 

Video: l’Umanesimo https://www.youtube.com/watch?v=4K0JmjhDLqI, Umanesimo e Rinascimento https://www.youtube.com/watch?v=yZ6_wQoERnw,  
Il Rinascimento https://www.youtube.com/watch?v=OtqaxWnTZDk, la musica del Rinascimento https://www.youtube.com/watch?v=8zZeSrMbLMU, Leonardo da 
Vinci https://www.youtube.com/watch?v=khjTU8Eah6g, Massimo Cacciari e l’Umanesimo https://www.raiplay.it/video/2019/02/Quante-storie---Massimo-

Cacciari-e-l-umanesimo-cb50f321-4ab4-417f-bc43-52bb650a9e1c.html, A. Barbero, la rivoluzione della stampa 
https://www.youtube.com/watch?v=xRY55RR7Sec; Ariosto https://www.youtube.com/watch?v=yMFHBBbruFo, I grandi della letteratura: Ariosto 
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura---I-grandi-della-letteratura-Ludovico-Ariosto-3b97dd73-6be7-4615-9728-09621e9a33ba.html,  

Machiavelli https://www.youtube.com/watch?v=j-SSnzi3jnY,  
In viaggio con N. Machiavelli https://drive.google.com/file/d/1QvFGxXPFv74jzlpExDMckt3unhoHuDlB/view?usp=drive_web&authuser=1  
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Unità Tematica 4 Produzione di testi espositivo-informativi e argomentativi (Classe 3a e 4a) 
ARGOMENTI 

 

A Analisi e Produzione di 
testi espositivo-informativi 

e argomentativi. Produzione 
di testi di tipol. A, B, C 

• le caratteristiche di un testo efficace 

• caratteristiche specifiche dei testi informativi  

• metodi e tecniche per produrre diversi tipi di testo adeguati alla traccia, alla situazione comunicativa, al 
destinatario; 

• caratteristiche del testo argomentativo 

• caratteristiche del testo di analisi letteraria 

• caratteristiche delle 3 tipologie d’esame 

• modalità della ricerca documentale 

• le caratteristiche di una relazione scientifica e di un testo di divulgazione 

• struttura di una relazione compilativa 

Unità Tematica 5. Lettura individuale testi contemporanei   
ARGOMENTO CONOSCENZE ABILITÀ 

Lettura individuale di testi (o di parte di testi) di narrativa, 
teatro, saggistica, attualità anche per affrontare tematiche 
contemporanee     

• principali generi della letteratura 
italiana e straniera 

contemporanea 

• i contenuti e lo stile dei testi letti 
• le caratteristiche delle opere lette in 

relazione alla tematica scelta  

• affrontare, come lettore autonomo e consapevole, 
testi di vario genere 

• mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e 
la propria sensibilità e formulare un proprio motivato 

giudizio critico 

• mettere in rapporto il testo con altre caratteristiche 
della tematica affrontata 

In corso d’anno sono stati letti i seguenti libri e sono state svolte relazioni e commenti su schemi forniti dall’insegnante 

John Steinbeck””Le gesta di Re Artù e dei suoi nobili cavalieri” 

Jostein Gaarder “La ragazza delle arance” 
Testi liberamente scelti dagli alunni riguardanti la shoah (tra cui  Se questo è un uomo, La variante di Lüneburg, Rosa Bianca, Il sospetto, Stelle di cannella, Maus, 
Il pianista) 

Per il corrente A.S. la classe ha partecipato all’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” con il libro di John Steinbeck ”Le gesta di 
Re Artù e dei suoi nobili cavalieri” (16/20 novembre 2020) 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Durante le ore di LLI è stato affrontato un percorso di approfondimento di Diritto, in compresenza con la Prof.ssa Guadagnuolo, che ha coinvolto le materie 
Italiano e Storia e al termine del quale è stata svolta verifica scritta. 

Argomenti affrontati durante le ore di LLI: 
- La Costituzione come legge fondamentale dello Stato 

- Analisi dell’art. 1 Cost.: significato di Repubblica, di democrazia indiretta e diretta 
- Il referendum abrogativo e costituzionale 
- Il diritto al lavoro (art, 1 e 4 Cost.) 

- I diritti dei lavoratori (art. 36-38 Cost.) 



- Il diritto al mantenimento e alla assistenza previdenziale; la tutela del lavoro minorile, i sindacati, il diritto allo sciopero 
- Differenze tra lavoro subordinato ed autonomo- visione di un video 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Valutazione scritta in presenza/DDI: verifiche nel corso e alla fine di ogni Unità Tematica, comprendenti produzione scritta, comprensione e analisi di testi di 
vario genere (letterari, informativi, argomentativi), questionari scritti; prove scritte secondo le varie tipologie (A. B, C) 

Valutazione orale in presenza/DDI : comprensione e analisi orale di testi letterari e non letterari; verifica conoscenze indicate nelle singole Unità Tematiche 
e loro applicazione anche in contesti nuovi, presentazioni digitali su argomenti definiti  
Valutazione esercitazioni a casa/DDI: comprensione, analisi e produzione di testi di vario genere, costruzione di presentazioni digitali su argomenti definiti  
La valutazione delle performances degli alunni è stata compiuta tenendo in considerazione, oltre al risultato nei relativi parametri, anche la partecipazione 
attiva al dialogo didattico educativo, il progresso rispetto ai livelli di partenza, l’impegno individuale, il rispetto delle regole e la precisione nelle consegne. 

La metodologia ha rigorosamente rispettato la programmazione illustrata nel piano di lavoro preventivo sia per quanto riguarda le lezioni in presenza che quelle 

a distanza; la disponibilità e la collaborazione degli alunni hanno permesso di procedere nello sviluppo degli argomenti fino ad esaurire i contenuti programmati 

ad inizio anno scolastico.  

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DSA  
In riferimento alla legge 170/2010, agli alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento (DSA),  sono state proposte  le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi, elencati di seguito, in relazione alla certificazione medica presentata. Per le verifiche e la valutazione si è tenuto conto delle modalità e 

dei criteri sotto esplicitati  

MISURE DISPENSATIVE STRUMENTI COMPENSATIVI  

 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

L’alunno verrà dispensato:  
- dalla lettura ad alta voce;  
- dal prendere appunti;  

- dai tempi standard ;  
- dal copiare dalla lavagna;  
- dalla dettatura di testi/o appunti;  

- dalla effettuazione di più prove valutative in tempi 
ravvicinati;  
- dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni  

L’alunno usufruirà dei seguenti 
strumenti compensativi:  
- libri digitali  

- tabelle, schemi e mappe  
- computer con videoscrittura,  
(qualora esplicitato dalla diagnosi nel 

Piano Didattico Personalizzato)  
  

Si concordano:  
- verifiche orali programmate  
- compensazione con prove orali di compiti scritti  

- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
(mappe mentali, mappe cognitive…)  
- valutazioni più attente alle conoscenze, alle competenze di 

analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni 
personali, piuttosto che alla correttezza formale  
- valutazione dei progressi in itinere. 

  

 Genova, 10 giugno 2021                                                                                                Lorella Storani        

                                                                                                                                                                                


