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PLaQR IQFOXVLRQH

PDUWH I ± DQDOLVL GHL SXQWL GL IRU]D H GL FULWLFLWj

A. RLOHYD]LRQH GHL BES SUHVHQWL ( LQGLFDUH LO GLVDJLR
SUHYDOHQWH ) :

Q�

1. GLVDELOLWj FHUWLILFDWH (LHJJH 104/92 DUW. 3, FRPPL 1 H 3) 57
� MLQRUDWL YLVWD 0

� MLQRUDWL XGLWR 1

� PVLFRILVLFL 56

� AOWUR 78

2. GLVWXUEL HYROXWLYL VSHFLILFL 73
� DSA 5

� ADHD/DOP 0

� BRUGHUOLQH FRJQLWLYR 0

� AOWUR 28

3. VYDQWDJJLR 2
� SRFLR-HFRQRPLFR 10

� LLQJXLVWLFR-FXOWXUDOH 16

� DLVDJLR FRPSRUWDPHQWDOH/UHOD]LRQDOH 0

� AOWUR 1

TRWDOL 164
% VX SRSROD]LRQH VFRODVWLFD

N� PEI UHGDWWL GDL GLO 56
N� GL PDP UHGDWWL GDL CRQVLJOL GL FODVVH LQ SUHVHQ]D GL FHUWLILFD]LRQH VDQLWDULD 79
N� GL PDP UHGDWWL GDL CRQVLJOL GL FODVVH LQ DVVHQ]D GL FHUWLILFD]LRQH VDQLWDULD 27

B. RLVRUVH SURIHVVLRQDOL VSHFLILFKH PUHYaOHQWHPHQWH XWLOL]]aWH LQ« Su / NR
IQVHJQDQWL GL VRVWHJQR AWWLYLWj LQGLYLGXaOL]]aWH H GL

SLFFROR JUXSSR
SI

AWWLYLWj OabRUaWRULaOL LQWHJUaWH
(FOaVVL aSHUWH, OabRUaWRUL SURWHWWL,
HFF.)

SI

AEC AWWLYLWj LQGLYLGXaOL]]aWH H GL
SLFFROR JUXSSR

SI

AWWLYLWj OabRUaWRULaOL LQWHJUaWH
(FOaVVL aSHUWH, OabRUaWRUL SURWHWWL,
HFF.)

SI



AVVLVWHQWL DOOD FRPXQLFD]LRQH AWWLYLWj LQGLYLGXaOL]]aWH H GL
SLFFROR JUXSSR

NO

AWWLYLWj OabRUaWRULaOL LQWHJUaWH
(FOaVVL aSHUWH, OabRUaWRUL SURWHWWL,
HFF.)

NO

FXQ]LRQL VWUXPHQWDOL / FRRUGLQDPHQWR SI / 2 Fun]ioni
Strumentali

RHIHUHQWL GL IVWLWXWR SI
PVLFRSHGDJRJLVWL H DIILQL HVWHUQL/LQWHUQL SI

DRFHQWL WXWRU/PHQWRU SI

C. CRLQYROJLPHQWR GRFHQWL FXUULFRODUL AWWUaYHUVR« Su / NR

CRRUGLQDWRUL GL FODVVH H VLPLOL

PaUWHFLSa]LRQH a GLI SI
RaSSRUWL FRQ IaPLJOLH SI
TXWRUaJJLR aOXQQL SI
PURJHWWL GLGaWWLFR-HGXFaWLYL a
SUHYaOHQWH WHPaWLFa LQFOXVLYa SI
AOWUR:

DRFHQWL FRQ VSHFLILFD IRUPD]LRQH

PaUWHFLSa]LRQH a GLI SI
RaSSRUWL FRQ IaPLJOLH SI
TXWRUaJJLR aOXQQL SI
PURJHWWL GLGaWWLFR-HGXFaWLYL a
SUHYaOHQWH WHPaWLFa LQFOXVLYa SI
AOWUR:

AOWUL GRFHQWL

PaUWHFLSa]LRQH a GLI SI
RaSSRUWL FRQ IaPLJOLH SI
TXWRUaJJLR aOXQQL SI
PURJHWWL GLGaWWLFR-HGXFaWLYL a
SUHYaOHQWH WHPaWLFa LQFOXVLYa SI
AOWUR:

D. CRLQYROJLPHQWR
SHUVRQDOH ATA

AVVLVWHQ]a aOXQQL GLVabLOL SI
PURJHWWL GL LQFOXVLRQH / OabRUaWRUL LQWHJUaWL NO
AOWUR:

E. CRLQYROJLPHQWR IDPLJOLH

IQIRUPa]LRQH /IRUPa]LRQH VX JHQLWRULaOLWj
H SVLFRSHGaJRJLa GHOO¶HWj HYROXWLYa SI
CRLQYROJLPHQWR LQ SURJHWWL GL LQFOXVLRQH SI
CRLQYROJLPHQWR LQ aWWLYLWj GL SURPR]LRQH
GHOOa FRPXQLWj HGXFaQWH SI
AOWUR:

F. RDSSRUWL FRQ VHUYL]L
VRFLRVDQLWDUL WHUULWRULDOL H
LVWLWX]LRQL GHSXWDWH DOOD
VLFXUH]]D. RDSSRUWL FRQ
CTS / CTI

AFFRUGL GL SURJUaPPa / SURWRFROOL GL LQWHVa
IRUPaOL]]aWL VXOOa GLVabLOLWj NO
AFFRUGL GL SURJUaPPa / SURWRFROOL GL LQWHVa
IRUPaOL]]aWL VX GLVaJLR H VLPLOL NO
PURFHGXUH FRQGLYLVH GL LQWHUYHQWR VXOOa
GLVabLOLWj SI
PURFHGXUH FRQGLYLVH GL LQWHUYHQWR VX
GLVaJLR H VLPLOL

SI

PURJHWWL WHUULWRULaOL LQWHJUaWL SI
PURJHWWL LQWHJUaWL a OLYHOOR GL VLQJROa VFXROa NO
RaSSRUWL FRQ CTS / CTI SI



AOWUR:

G. RDSSRUWL FRQ SULYDWR
VRFLDOH H YRORQWDULDWR

PURJHWWL WHUULWRULaOL LQWHJUaWL SI
PURJHWWL LQWHJUaWL a OLYHOOR GL VLQJROa VFXROa SI
PURJHWWL a OLYHOOR GL UHWL GL VFXROH SI

H. FRUPD]LRQH GRFHQWL

SWUaWHJLH H PHWRGRORJLH
HGXFaWLYR-GLGaWWLFKH / JHVWLRQH GHOOa
FOaVVH

SI

DLGaWWLFa VSHFLaOH H SURJHWWL
HGXFaWLYR-GLGaWWLFL a SUHYaOHQWH WHPaWLFa
LQFOXVLYa

SI

DLGaWWLFa LQWHUFXOWXUaOH / LWaOLaQR L2 SI
PVLFRORJLa H SVLFRSaWRORJLa GHOO¶HWj
HYROXWLYa (FRPSUHVL DSA, ADHD, HFF.)

SI

PURJHWWL GL IRUPa]LRQH VX VSHFLILFKH
GLVabLOLWj (aXWLVPR, ADHD, DLV. IQWHOOHWWLYH,
VHQVRULaOL«)

NO

AOWUR:
SLQWHVL GHL SXQWL GL IRU]D H GL FULWLFLWj ULOHYDWL*: 0 1 2 3 4
AVSHWWL RUJaQL]]aWLYL H JHVWLRQaOL FRLQYROWL QHO FaPbLaPHQWR LQFOXVLYR X
PRVVLbLOLWj GL VWUXWWXUaUH SHUFRUVL VSHFLILFL GL IRUPa]LRQH H aJJLRUQaPHQWR
GHJOL LQVHJQaQWL

X

AGR]LRQH GL VWUaWHJLH GL YaOXWa]LRQH FRHUHQWL FRQ SUaVVL LQFOXVLYH X
OUJaQL]]a]LRQH GHL GLYHUVL WLSL GL VRVWHJQR SUHVHQWL aOO¶LQWHUQR GHOOa VFXROa X
OUJaQL]]a]LRQH GHL GLYHUVL WLSL GL VRVWHJQR SUHVHQWL aOO¶HVWHUQR GHOOa VFXROa,
LQ UaSSRUWR aL GLYHUVL VHUYL]L HVLVWHQWL

X

RXROR GHOOH IaPLJOLH H GHOOa FRPXQLWj QHO GaUH VXSSRUWR H QHO SaUWHFLSaUH
aOOH GHFLVLRQL FKH ULJXaUGaQR O¶RUJaQL]]a]LRQH GHOOH aWWLYLWj HGXFaWLYH

X

SYLOXSSR GL XQ FXUULFROR aWWHQWR aOOH GLYHUVLWj H aOOa SURPR]LRQH GL SHUFRUVL
IRUPaWLYL LQFOXVLYL

X

VaORUL]]a]LRQH GHOOH ULVRUVH HVLVWHQWL X
AFTXLVL]LRQH H GLVWULbX]LRQH GL ULVRUVH aJJLXQWLYH XWLOL]]abLOL SHU Oa
UHaOL]]a]LRQH GHL SURJHWWL GL LQFOXVLRQH

X

AWWHQ]LRQH GHGLFaWa aOOH IaVL GL WUaQVL]LRQH FKH VFaQGLVFRQR O¶LQJUHVVR QHO
VLVWHPa VFROaVWLFR, Oa FRQWLQXLWj WUa L GLYHUVL RUGLQL GL VFXROa H LO VXFFHVVLYR
LQVHULPHQWR OaYRUaWLYR

X

AOWUR:
AOWUR:
* = 0: SHU QLHQWH 1: SRFR 2: abbaVWaQ]a 3: PROWR 4 PROWLVVLPR
AGaWWaWR GaJOL LQGLFaWRUL UNESCO SHU Oa YaOXWa]LRQH GHO JUaGR GL LQFOXVLYLWj GHL VLVWHPL VFROaVWLFL



PDUWH II ± OELHWWLYL GL LQFUHPHQWR GHOO¶LQFOXVLYLWj SURSRVWL SHU LO
SURVVLPR DQQR

PREMESSA

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 estende il diritto alla personali]]a]ione, anche

con misure temporanee, a tutti gli studenti in fragilitj, non solo a coloro che presentano una

certifica]ione ai sensi delle leggi 104/92 e 170/10. Essa ridefinisce e completa il tradi]ionale

approccio all¶inclusione scolastica, estendendo il campo di intervento e di responsabilitj di tutta

la comunitj educante all¶intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

NRUPDWLYD GL ULIHULPHQWR:

Legge quadro 104/1992 per l¶assisten]a, l¶integra]ione sociale e i diritti delle persone disabili.

DPR. N. 275/99 (norme in materia di autonomia delle istitu]ioni scolastiche, ai sensi dell¶art. 21

della legge 15 mar]o 1997, n. 59).

Art. del DPR n 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglien]a).

Legge Quadro 170/2010 ³Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in

ambito scolastico´.

DM 12 luglio 2011 ´Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici di

apprendimento´.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ´Strumenti di intervento per alunni con bisogni

educativi speciali e organi]]a]ione territoriale per l¶inclusione scolastica´.

Circolare Ministeriale 06 mar]o 2012 ³Strumenti d¶intervento per alunni con bisogni educativi

speciali e organi]]a]ione territoriale per l¶inclusione scolastica ± indica]ioni operative.

Circolare Ministeriale 8 del 6 mar]o 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni

educativi speciali (BES).

D.lgs. 66/2017

D.lgs. 96/2019

Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020 e Linee Guida.

Decreto Interministeriale n. 182/2020 RIPORTATO IN VIGORE DOPO LA SENTENZA DEL

CONSIGLIO DI STATO 26/04/2022.



AVSHWWL RUJDQL]]DWLYL H JHVWLRQDOL FRLQYROWL QHO FDPELDPHQWR LQFOXVLYR.

L¶impegno profuso, a livello di Istituto, q quello di promuovere buone prassi che siano il pi�

possibile condivise dalla collettivitj, qui intesa come scuola, reti di territorio e famiglie, parti di

un processo di integra]ione teso a soddisfare i bisogni di tutti gli studenti, utili]]ando al meglio

le risorse strutturali ed umane a disposi]ione.

Le finalitj educative che si intende promuovere sono:

● Incentivare un ambiente volto alla rela]ione positiva ed efficace fra studenti, genitori e

docenti, come me]]o utile alla preven]ione del disagio.

● Predisporre a]ioni di progetta]ione e migliori condi]ioni di accoglien]a dei percorsi

formativi individuali]]ati rivolti a studenti in fragilitj.

● Agevolare gli studenti stranieri nell¶apprendimento della lingua italiana, in un'ottica di

integra]ione sociale e promo]ione dello sviluppo personale.

Al fine di incrementare i livelli di inclusivitj, si intende predisporre un protocollo di

accoglien]a per tutti gli studenti con BES ed un protocollo per la gestione delle emergen]e.

L¶Area BES q interessata da:

● SWXGHQWL FHUWLILFDWL DL VHQVL GHOOD LHJJH 104/1992 per i quali si prevede la delinea]ione

delle attivitj didattiche ed educative mediate attraverso il supporto dei docenti di

sostegno, degli assistenti per l¶autonomia e la comunica]ione, di tutto il personale

docente ed ATA. La scuola, con la famiglia, lo studente e gli operatori e specialisti

facenti parte di Comune e ASL, sono membri attivi del GLO ed hanno il compito di

redigere/approvare/verificare il PEI (Piano Educativo Individuali]]ato).

● SWXGHQWL FRQ GLVWXUEL HYROXWLYL VSHFLILFL, GLYHUVL GDL GLVWXUEL VSHFLILFL GL

DSSUHQGLPHQWR (D.M. 12/12/2012; C.M. Q.8 GHO 06/03/2013), e precisamente: deficiW

del lingXaggio, delle abiliWj non YeUbali, della cooUdina]ione moWoUia, UicompUendendo ²

peU la comXne oUigine nell·eWj eYolXWiYa ² anche TXelli dell·aWWen]ione e

dell·ipeUaWWiYiWj. Se LQ SRVVHVVR GL GRFXPHQWD]LRQH FOLQLFD, per questi alunni si

procederj alla reda]ione di un PDP. Laddove la FHUWLILFD]LRQH FOLQLFD QRQ VLD SUHVHQWH,

il Consiglio di classe decide se redigere un piano didattico personali]]ato. Le

motiva]ioni sono calibrate sulla base di considera]ioni pedagogiche e didattiche, previo

comunica]ione alla famiglia ed allo studente.



● AOXQQL FRQ VYDQWDJJLR VRFLR-HFRQRPLFR H FXOWXUDOH. La comunica]ione o delinea]ione

dello svantaggio socio-economico e culturale avviene tramite aspetti oggettivi indicati

dagli operatori dei servi]i sociali, dalla famiglia o da considera]ioni psicopedagogiche e

didattiche a carico dei CDC. Gli interventi messi in atto possono avere carattere

transitorio ed q compito del Consiglio di Classe decidere se sottoscrivere, in accordo con

la famiglia e con lo studente, un piano didattico personali]]ato.

● SWXGHQWL FRQ VYDQWDJJLR OLQJXLVWLFR. E¶ premura del Consiglio di Classe (anche

mediante osserva]ione e valuta]ione delle prove d'ingresso somministrate), delineare gli

alunni con svantaggio linguistico e/o culturale. Esso avrj cura di guidare tali studenti

verso attivitj volte al poten]iamento e al raggiungimento del successo formativo,

predisponendo misure didattiche personali]]ate, con obiettivi delineati attraverso la

reda]ione dei PDP per studenti stranieri. Potrj inoltre essere proposta la partecipa]ione

ai corsi L2 organi]]ati dall¶Agen]ia Formativa, che q parte integrante dell¶Istituto. Tali

corsi sono condotti da personale interno od esterno la scuola, che abbiano specifica

forma]ione.

● SWXGHQWL FRQ DSA-DLVWXUEL SSHFLILFL GL ASSUHQGLPHQWR (LHJJH 170/2010). Sono

redatti i PDP da monitorare nel corso dell¶anno scolastico e da aggiornare ogni anno.

Nella predisposi]ione del documento q fondamentale il coinvolgimento della famiglia e

dell¶alunno interessato.

● AOXQQL DGRWWDWL ( LLQHH GL LQGLUL]]R, WUDVPHVVH FRQ QRWD 18 GLFHPEUH 2014 SURW. Q.

7443). Se ritenuto opportuno, la stesura del PDP q possibile in ogni momento dell¶anno.

Se lo studente dovesse essere inserito verso il termine dell¶a.s. in corso, l¶istitu]ione

scolastica avrj la responsabilitj di prevedere misure didattiche di accompagnamento che

verranno formali]]ate nel PDP nell¶anno scolastico successivo. L¶eventuale elabora]ione

del PDP persegue lo scopo di attivare percorsi personali]]ati che tengano conto della

speciale atten]ione richiesta nei casi di alunni adottati, ma ad essa non q necessariamente

correlato l¶utili]]o di misure dispensative o di strumenti compensativi.



L¶inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali prevede una rete di collabora]ione tra

diversi soggetti quali:

IO DLULJHQWH SFRODVWLFR:

● Cura i contatti con i vari soggetti coinvolti nell¶a]ione didattico-educativa, interni o

esterni all¶istituto;

● Partecipa alle riunioni del GLI e dei GLO;

● Ê messo a conoscen]a dalla F.S. Inclusione o dai coordinatori di classe, del percorso

scolastico degli studenti con Bisogni Educativi Speciali;

● Interviene direttamente nel caso in cui si presentino particolari difficoltj nell¶attua]ione

delle previste progettualitj;

● Garantisce l¶applica]ione della normativa e della legisla]ione vigente.

LD VFXROD:

● Organi]]a una struttura interna che coordina gli interventi riguardanti l¶inclusione dei

raga]]i in fragilitj (GLI);

● Si prodiga affinchp la rete tutta (es. ASL e servi]i sociali) e la famiglia in particolar

modo, svolgano un ruolo attivo, concependo il progetto educativo come un obiettivo

condiviso tra le parti.

GLI (GUXSSR GL ODYRUR SHU O¶IQFOXVLRQH)

Ha il compito di reali]]are pienamente il diritto all¶apprendimento per tutti gli alunni in

situa]ione di difficoltj. Il GLI svolge i seguenti compiti:

● Supporto ai colleghi nell¶individua]ione delle strategie/metodologie di gestione delle

classi e/o delle singole situa]ioni;

● rileva]ione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;

● raccolta e documenta]ione degli interventi educativo-didattici;

● rileva]ione del livello di inclusivitj della scuola;

● elabora]ione di un ³Piano Annuale per l¶Inclusione´;

● predisposi]ione dei protocolli di emergen]a e di accoglien]a per l¶inclusione;

● promo]ione e monitoraggio di specifici progetti contenuti nel PTOF;



● organi]]a]ione degli incontri formativi per studenti con DSA e genitori/insegnanti di

alunni con DSA;

GLO: q un acronimo che indica il gruppo di lavoro operativo composto dalla fun]ione

strumentale inclusione (e/o dal dirigente scolastico), dal Consiglio di Classe (insegnanti

curricolari e di sostegno), dagli operatori ASL che seguono il percorso educativo dell¶alunno

interessato alla L.104/92 (ed eventualmente dall¶educatore e dall¶assistente sociale), dai genitori

e dall¶alunno. I soggetti coinvolti contribuiscono, in base alle loro conoscen]e e competen]e

specifiche, all¶elabora]ione ed alla verifica del Piano Educativo Individuali]]ato (PEI).

Il GLO, o parte di esso, q tenuto a verificare per un numero non inferiore alle tre volte, che gli

obiettivi descritti all¶interno del PEI di ogni singolo studente siano coerenti con il processo

educativo-didattico in atto.

La partecipa]ione degli specialisti esterni che collaborano con la famiglia in forma privata q

consentita, secondo la vigente normativa (Dl 182/20 art. 3 c. 6), con l¶approva]ione del D.S.,

nella forma di non pi� di un professionista, il quale intervenga con valore consultivo e non

decisionale, previa dichiara]ione che attesti di non essere retribuito dalla famiglia per tale

incarico.

DLSDUWLPHQWR IQFOXVLRQH

Nelle riunioni del Dipartimento Inclusione vengono proposti sino a tre momenti di forma]ione

ini]iale, finali]]ati alla defini]ione delle diverse conoscen]e necessarie alla reda]ione dei

dispositivi scolastici ed alla promo]ione di una didattica speciale. Nel corso dell¶anno, inoltre,

sono organi]]ati gli incontri di coordinamento e monitoraggio delle attivitj educativo-didattiche.

LD FDPLJOLD:

● Tiene i contatti con il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, per eventuali

comunica]ioni che necessitano di interventi specifici.

● Prende parte agli incontri con la rete (scuola e servi]i del territorio).

● Prende parte attiva alla stesura del PDP o del PEI, all¶interno del proprio ruolo e della

propria fun]ione.



CRQVLJOLR GL FODVVH

Svolge un ruolo centrale per l¶individua]ione e gestione degli studenti con bisogni educativi

speciali.

● RHODWLYDPHQWH DL PEI: definisce le attivitj che lo studente svolge in modo differente

rispetto alla classe, le modalitj di raccordo con le discipline in termini di contenuti e

competen]e; individua le modalitj di verifica dei risultati raggiunti, stabilisce livelli

essen]iali di competen]a che consentano di valutare la possibilitj del passaggio alla

classe successiva.

● RHODWLYDPHQWH DJOL VWXGHQWL FRQ BLVRJQL EGXFDWLYL SSHFLDOL QRQ LQWHUHVVDWL GDOOD

L.104/92, a seguito di eventuale documenta]ione clinica presentata dalla famiglia o di

valuta]ioni psicopedagogiche e didattiche: sottoscrive e verbali]]a i Piani Didattici

Personali]]ati, motivando le rileva]ioni effettuate e le decisioni intraprese, collaborando

con la famiglia e il territorio e monitorando l¶efficacia degli interventi pianificati.

IO DRFHQWH GL SRVWHJQR:

● E¶ contitolare della classe di cui fa parte lo studente.

● Garantisce un reale supporto nell¶assun]ione di strategie pedagogiche, metodologiche e

didattiche inclusive.

● Concorda con ciascun docente curricolare i contenuti per la relativa disciplina.

● Conduce direttamente interventi con lo/gli studenti, sulla base della conoscen]a di

metodologie particolari.

● Affianca l¶alunno in sede di esame e in sede di prove INVALSI, secondo le modalitj

previste dal PEI.

● Facilita l¶integra]ione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo

classe.



Gli interventi condotti dalle FLJXUH SWUXPHQWDOL SHU O¶IQFOXVLRQH H SHU L PC7O si definiscono

in:

● coordinamento delle attivitjҒ del Dipartimento;

● gestione, aggiornamento e monitoraggio delle certifica]ioni e della documenta]ione

didattica afferente i fascicoli personali degli studenti;

● partecipa]ione e coordinamento delle riunioni del Dipartimento dell¶Inclusione;

● partecipa]ione agli incontri del GLI;

● gestione della continuitjҒ educativa tra i diversi ordini di scuola, attraverso

l¶organi]]a]ione delle attivitjҒ di orientamento e di accoglien]a, in collabora]ione con le

Figure Strumentali specifiche;

● consulen]a e supporto ai Consigli di Classe e alle famiglie che ne facciano richiesta;

● attiva]ione di tutte le procedure utili ai fini dell¶accesso ai PCTO degli studenti

certificati ai sensi della L.104/¶92;

● reda]ione di progetti specifici per l¶inclusione;

● partecipa]ione alle attivitj di aggiornamento e ai Tavoli di Lavoro promossi in

collabora]ione con gli Enti Locali e Provinciali;

● monitoraggio delle proposte inerenti i corsi di aggiornamento per le tematiche

dell¶inclusione;

● svolgimento delle attivitjҒ di collegamento tra la nostra istitu]ione scolastica, gli enti

locali e le agen]ie formative presenti sul territorio.

PRVVLELOLWj GL VWUXWWXUDUH SHUFRUVL VSHFLILFL GL IRUPD]LRQH H DJJLRUQDPHQWR GHJOL LQVHJQDQWL

Si prevede l'attiva]ione di interventi di forma]ione destinati a tutti i docenti e focali]]ati

principalmente sui seguenti temi ed ambiti d'a]ione:

ā metodologie didattiche e nuovi strumenti inclusivi;

ā strumenti compensativi e dispensativi;

ā strumenti di intervento per la gestione dei bisogni;

ā strumenti per la valuta]ione.



Altri momenti formativi potranno essere previsti su temi specifici, in rela]ione a bisogni definiti

successivamente.

AGR]LRQH GL VWUDWHJLH GL YDOXWD]LRQH FRHUHQWL FRQ SUDVVL LQFOXVLYH

La valuta]ione deve poter restituire uno sguardo reale delle competen]e effettive dello studente.

Essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico

complessivo degli alunni. Si devono promuovere interventi didattici capaci di valori]]are le

diversitj e i bisogni educativi speciali degli studenti come risorse e non come ostacoli

all¶apprendimento. La valuta]ione, vista in quest¶ottica, puz dunque essere assunta come uno

strumento teso ad assicurare l¶individuali]]a]ione e la personali]]a]ione dei differenti percorsi

formativi. Valutare un alunno in difficoltj coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente

che l¶intero consiglio di classe.

Modalitj di valuta]ione:

● Viene attuata una regolare e puntuale valuta]ione dei traguardi raggiunti dagli alunni

(regolarmente annotata sul registro della classe);

● Le principali fasi valutative sono programmate in entrata, in itinere e in uscita;

● Ê prevista la trasmissione di documenta]ione specifica ai fini della continuitj degli

studenti da un ordine di scuola all¶altro.

● Per tutti gli studenti si tenderj a privilegiare una valuta]ione formativa che prenda in

considera]ione i progressi compiuti, l¶impegno, la motiva]ione e le poten]ialitj

osservate.

● Per gli alunni con certifica]ione ai sensi della Legge 104/92 sarj redatto il PEI nel quale

verranno riportati i progetti didattici, educativi e sociali prevedendo specifiche modalitj

di valuta]ione.

● Per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell¶Apprendimento) e altri BES verrj stilato

un Piano Didattico Personali]]ato (PDP), sulla base di un modello impiegato

nell¶istituto, che prevede percorsi didattici e valutativi ad hoc e il ricorso eventuale a

strumenti compensativi e misure dispensative.

● Perseguendo il principio di autodetermina]ione, verranno impiegati strumenti di

autovaluta]ione (ad es. questionari, tabelle, narra]ione) con lo scopo di migliorare le

capacitj decisionali, gestionali e metacognitive.



OUJDQL]]D]LRQH GHL GLYHUVL WLSL GL VRVWHJQR SUHVHQWL DOO¶LQWHUQR GHOOD VFXROD

Per mettere in atto percorsi e laboratori che favoriscano il recupero e/o il poten]iamento nelle

diverse discipline, potranno essere impiegate le competen]e specifiche di ciascun docente.

Inoltre il GLI condivide informa]ioni e strategie idonee, interne ed esterne la scuola, con le varie

componenti (N.P.I./famiglia /Servi]i Sociali/staff del DS/ insegnanti coordinatori e curricolari).

L¶istituto infine propone agli studenti, ai docenti ed agli operatori scolastici, un servi]io di

accompagnamento psicologico reali]]ato da una persona speciali]]ata, finali]]ato a sostenere e

mediare le rela]ioni tra i vari componenti dell¶a]ione educativa.

LR VSRUWHOOR q JHVWLWR GDOOD FLJXUD SWUXPHQWDOH SWXGHQWL.

OUJDQL]]D]LRQH GHL GLYHUVL WLSL GL VRVWHJQR SUHVHQWL DOO¶HVWHUQR GHOOD VFXROD, LQ UDSSRUWR DL

GLYHUVL VHUYL]L HVLVWHQWL.

Il nostro Istituto partecipa agli incontri del tavolo di lavoro sulla tematica dei percorsi per le

competen]e trasversali e per l'orientamento, dedicato a studenti con bisogni educativi speciali

(L.104/¶92). Si tratta di un percorso sperimentale, finali]]ato a creare una rete tra le scuole e la

realtj lavorativa dei territori di appartenen]a dell¶istituto e/o del territorio di provenien]a degli

alunni coinvolti. Il capofila del progetto q l¶USL Toscana Nord Ovest, mentre come partner di

progetto si configurano le scuole secondarie di secondo grado, territori della Val di Cecina e della

Valdera, il Comune di Pisa e provincia.

Ad oggi le fasi di sviluppo del tavolo di lavoro sono state:

o Incontri ini]iali di coordinamento e progetta]ione;

o Individua]ione dei beneficiari di progetto;

o Compila]ione delle griglie di valuta]ione per le competen]e degli studenti protagonisti

del progetto;

o Ricerca di enti, associa]ioni, attivitj lavorative per la crea]ione di un elenco di

riferimento, sia da parte dei servi]i che delle scuole stesse.



o Attua]ione dei progetti di Orientamento e di PCTO

o Verifica finale e progetta]ione per il successivo anno scolastico

L¶Istituto collabora inoltre con i servi]i esistenti sul territorio: ASL (per confronti periodici in

occasione degli incontri relativi ai Piani Educativi Individuali]]ati di Inclusione Scolastica), Enti

locali (USP), AID se]ione di Pisa (Associa]ione Italiana Dislessia), facilitatori linguistici,

associa]ioni e cooperative (Mondo Nuovo, Ideal Coop, Noi e[ del Niccolini, Altramente, Arnera,

Misericordia) ed enti culturali per acquisire opportunitj di forma]ione e risorse.

La finalitj q quella di concreti]]are le progettualitj a seguire:

o CAA_Uno strumento per scegliere, in collabora]ione con Ideal Coop: progetto di

personali]]a]ione del percorso scolastico che prevede la frequen]a di centri educativi tesi

a promuovere l¶autonomia, le capacitj sociali e della rela]ione.

o Progettiamo Autonomia, in collabora]ione con Ass. Mondo Nuovo: vengono previste tre

differenti modalitj di uscita dall¶Istituto che interessano il percorso scuola-casa e

prevedono la possibilitj di essere accompagnati da studenti in conven]ione con i PCTO,

da tutor dell¶Ass. sopra indicata o in semi autonomi previo accordi congiunti con la

famiglia e la rete di operatori che agiscono sul territorio (autisti di autobus ecc...).

o Doposcuola Noi e[ del Niccolini in partnership con l¶Ass. omonima: dedicato a tutti gli

studenti della scuola che necessitano di momenti di approfondimento allo studio in

modalitj individuali]]ata o in piccoli gruppi, online o in presen]a.

o Doposcuola di Associa]ione Mondo Nuovo: specialmente dedicato a studenti con DSA o

pi� in generale con BES, questo doposcuola viene fatto in presen]a, in modalitj piccolo

gruppo, e garantisce l¶assisten]a di tutor speciali]]ati nei Disturbi Specifici di

Apprendimento.

o Orientamento al PCTO: capofila di progetto USL Toscana Nord Ovest, partner di

progetto scuole secondarie di secondo grado, territori della Val di Cecina e della Valdera,

Comune di Pisa e provincia. Esso si costituisce all¶interno di una progettualitj pi� ampia

e vede la partecipa]ione di studenti delle classi seconde i quali necessitano di fare

esperien]a di orientamento, prima di accedere ai pi� classici percorsi di PCTO del

triennio.

o Progetti DSA in collabora]ione con Coop Altramente di Montecatini Terme, AID Pisa,

USR Toscana. Oltre alla tradi]ionale riunione di apertura dedicata a genitori di studenti



con DSA, possono essere previsti convegni, corsi di forma]ione specifici e percorsi

all¶interno delle classi.

o Progetti sportivi: si prevedono tornei fra studenti, anche di diverse scuole del territorio,

gite sulla neve, trekking sportivi di una o pi� giornate, corse campestri ecc... In caso di

studenti certificati ai sensi della L. 104/92 oltre al coach sportivo o formatore, ed

all¶insegnante di Scien]e Motorie, viene prevista anche la partecipa]ione di un docente di

sostegno preferibilmente formato in discipline sportive.

o Progetto di Teatro: con le]ioni svolte al pomeriggio nell¶ambiente della scuola,

promuovono la rela]ione e l¶autostima e veicolano l¶acquisi]ione di competen]e quali

l¶analisi di sp, la competen]a comunicativa, l¶espressione corporea, la capacitj

immaginativa ecc... In caso di studenti certificati ai sensi della L. 104/92 oltre al coach di

teatro, al formatore ed all¶insegnante tutor viene prevista anche la partecipa]ione di un

docente di sostegno preferibilmente speciali]]ato in tecniche teatrali.

Sono previsti inoltre due ulteriori progetti finali]]ati alla preven]ione dell¶abbandono scolastico:

o Doposcuola speciali]]ati collocati sul territorio in collabora]ione con Coop. Altramente.

Si prevede l¶intervento di formatori speciali]]ati in DSA che possano garantire l¶apertura

di doposcuola nei comuni di provenien]a degli studenti, anche se diversi dal comune nel

quale q sito l¶Istituto.

o Laboratori di accompagnamento e analisi delle emo]ioni mediante tecniche di

approfondimento del sp, Coop. Arnera. Da strutturare con la collabora]ione di esperti,

questi laboratori sono specialmente finali]]ati a prevenire l¶abbandono scolastico

fornendo agli studenti in fragilitj gli strumenti necessari ad affrontare le differenti

proposte di carattere formativo.



RXROR GHOOH IDPLJOLH H GHOOD FRPXQLWj QHO GDUH VXSSRUWR H QHO SDUWHFLSDUH DOOH GHFLVLRQL FKH

ULJXDUGDQR O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj HGXFDWLYH

Le famiglie rappresentano un punto di riferimento per la corretta inclusione scolastica dello

studente con BES. Queste saranno coinvolte sia in fase di progetta]ione che di reali]]a]ione

degli interventi inclusivi attraverso la condivisione delle scelte effettuate.

Saranno svolti incontri finali]]ati a monitorare i processi ai fini della costru]ione di un Progetto

Vita per ciascun alunno, oltre che ad individuare a]ioni di miglioramento.

In generale si vuole promuovere:

● la crea]ione di rapporti educativi sereni e costruttivi mediante la collabora]ione

tra operatori scolastici e famiglie;

● l¶avvicinamento dei genitori alla realtj scolastica;

● il sostegno alle famiglie nel difficile compito educativo;

● l¶aiuto ai genitori nel prendere consapevole]]a del loro ruolo educativo.

La finalitj q dunque un ampliamento degli spa]i di collabora]ione scuola-famiglia. Essa q intesa

come valido strumento per migliorare l¶istru]ione e contrastare il disagio e la dispersione

scolastica. Tutto ciz puz dunque costituire un¶occasione di confronto e di scambio per cercare di

individuare buone pratiche a supporto della genitorialitj.

SYLOXSSR GL XQ FXUULFROR DWWHQWR DOOH GLYHUVLWj H DOOD SURPR]LRQH GL SHUFRUVL IRUPDWLYL

LQFOXVLYL

Per ciascuno studente con Bisogni Educativi Speciali viene reali]]ato un percorso formativo

coerente al "Progetto di Vita" formulato dai vari soggetti che operano con lo studente nei diversi

contesti. Si ritiene condi]ione prioritaria e indispensabile garantire un¶osserva]ione attenta del

singolo studente, posto al centro del proprio percorso formativo in un¶ottica di

autodetermina]ione della persona. Per tale ragione l¶alunno stesso concorre, nelle modalitj che

gli sono possibili, alla delinea]ione dei suoi bisogni, delle sue aspira]ioni e risorse personali.

Per reali]]are concretamente un percorso formativo che pone la centralitj della persona, come

condi]ione necessaria allo sviluppo individuale di ogni studente, occorre definire un progetto

finali]]ato a:

● rispondere ai bisogni individuali;



● monitorare la crescita dell¶individuo ed i cambiamenti in rela]ione all'intero percorso

didattico educativo;

● favorire, con a]ioni mirate, il successo della persona, nel rispetto della propria

specificitj;

● fornire, laddove possibile, gli strumenti necessari all¶intera]ione sociale, alla conoscen]a

degli ambienti di apprendimento ed alla lettura di sp.

9DORUL]]D]LRQH GHOOH ULVRUVH HVLVWHQWL

Le risorse saranno assegnate in modo tale da garantire un accompagnamento inclusivo per gli

studenti con bisogni educativi speciali, valori]]ando le competen]e dei docenti di sostegno e

curriculari, i quali potranno essere coinvolti nell¶attiva]ione di percorsi e laboratori specifici.

A seguire alcune delle progettualitj in essere, che si intende promuovere in continuitj o

prevedendo un¶evolu]ione delle stesse.

IQ-GLIIHUHQ]D.

Il progetto, in collabora]ione con il Mus-E di Parma e Citi]en Scien]e, si q rivolto nel c.a. agli

studenti della scuola secondaria di II grado delle classi prime e seconde agrario ed ha avuto,

come obiettivo, l¶introdu]ione allo studio e all¶applica]ione del metodo scientifico. Lo scopo q

stato quello di trasmettere ai raga]]i il significato ed il valore di Biodiversitj attraverso

l¶osserva]ione e lo studio degli ecosistemi urbani presenti nei pressi dell¶Istituto e la

reali]]a]ione di un orto-laboratorio. Nel successivo anno scolastico si prevede un¶evolu]ione

della progettualitj in atto, con un¶a]ione educativa che vuole rispondere a specifici bisogni,

mediante interventi personali]]ati ed individuali]]ati, al fine di evitare il rischio di abbandono e

dispersione scolastica. L¶attivitj didattica sarj organi]]ata scorporando qualche ora dal piano

settimanale delle classi, creando occasioni di intervento fra un piccolo gruppo di studenti verso il

quale verrj osservato che l¶avvicinamento ad un¶esperien]a concreta possa aiutarli ad integrare i

concetti pi� teorici della materia. La flessibilitj dell¶orario, l¶incontro e la sociali]]a]ione con

raga]]i di altre classi, potrj garantire agli studenti l¶opportunitj di interagire in situa]ioni di

apprendimento innovative, destrutturate rispetto alla le]ione frontale, e di usufruire in tal modo di

percorsi di apprendimento pi� rispondenti agli stili cognitivi di ciascuno.

LDERUDWRUL L2.

L¶istituto offre, in orario e[tracurricolare, attivitj e laboratori di facilita]ione linguistica per

l¶alfabeti]]a]ione, destinati ad alunni non italofoni, con diversi livelli linguistici. Le attivitj si



svolgono, di norma, nella seconda parte dell¶anno e sono organi]]ate in moduli di 24 o 30 ore

ciascuno, affidati a docenti curricolari con specifica forma]ione nell¶insegnamento dell¶Italiano

come L2. I destinatari di questi laboratori sono individuati dagli insegnanti curricolari nei

consigli di classe ed organi]]ati all¶interno dell¶Agen]ia Formativa appartenente alla scuola.

LD VFXROD LQ RVSHGDOH H O¶LVWUX]LRQH GRPLFLOLDUH.

I servi]i di istru]ione ospedaliera e domiciliare coniugano due diritti fondamentali garantiti dalla

Costitu]ione, ai sensi degli articoli 3, 34 e 38: il diritto alla salute e quello all¶istru]ione, per

raga]]i ricoverati e impossibilitati alla frequen]a scolastica.

L¶LVWUX]LRQH RVSHGDOLHUD persegue un progetto di tutela globale del raga]]o in situa]ione di

ricovero, che viene preso ³in carico´, non solo come pa]iente o semplice alunno, ma in modo

globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui viene in contatto, secondo il principio

dell¶allean]a terapeutica, gra]ie al quale lo studente q al centro dell¶a]ione sanitaria ed educativa,

svolgendovi parte attiva.

L¶IVWUX]LRQH DRPLFLOLDUH tutela il diritto allo studio per gli studenti che, per avverse condi]ioni

di salute, sono impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni,

anche non continuativi. Tale progetto prevede un intervento, da parte dei docenti dell¶istitu]ione

scolastica, presso il domicilio dello studente, per un monte ore variabile a seconda della classe di

appartenen]a, della situa]ione in cui vertono le condi]ioni dello studente e delle valuta]ioni

poste in essere dalla Scuola. Nei casi in cui gli studenti dovessero sostenere gli Esami di Stato

conclusivi del secondo ciclo, essi saranno gestiti secondo la normativa vigente. Per gli alunni con

disabilitj certificata e[ lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l¶istru]ione

domiciliare potrj essere garantita dall¶insegnante di sostegno, assegnato in coeren]a con il

progetto individuale ed il piano educativo individuali]]ato (PEI).

L¶attiva]ione del percorso d¶istru]ione domiciliare q possibile seguendo le diverse fasi previste:

− Contestualmente alla presenta]ione della certifica]ione medica, la famiglia richiede la

possibilitj di attivare l¶istru]ione domiciliare.

− L¶istitu]ione scolastica, in modo congiunto ai Servi]i Sociali, se presenti, valuta la

proposta, i tempi e modi per la sua attiva]ione.

− La Scuola predispone un progetto formativo ad hoc, che indichi fra l¶altro i docenti



coinvolti, i tempi e le principali modalitj di svolgimento.

− Il percorso formativo svolto tramite l¶istru]ione domiciliare, nella misura dei progressi

reali]]ati, delle attivitj svolte, delle conoscen]e e competen]e acquisite, andrj a

costituire un portfolio di competen]e individuali che accompagnerj l¶allievo durante

tutto il percorso scolastico.

CRUVR GL LWDOLDQR.

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado ed ha come obiettivo il

recupero e il consolidamento delle competen]e di base nella disciplina di lingua italiana. L¶a]ione

progettuale vuole rispondere ai bisogni educativi speciali, con interventi personali]]ati ed

individuali]]ati, al fine di evitare il rischio, negli anni successivi, di abbandono e dispersione

scolastica. L¶attivitj didattica si svolge in orario e[trascolastico ed q stata condotta nel c.a. da una

docente di sostegno. La presente progettualitj potrj declinarsi in laboratori specifici dedicati agli

studenti certificati ai sensi della L.104/92 e finali]]ati al recupero delle competen]e necessarie

alla costru]ione delle mappe concettuali ed al poten]iamento della comprensione del testo.

8WLOL]]R GL DWWUH]]DWXUH WHFQRORJLFKH H PXOWLPHGLDOL o di softZare specifici quali strumenti di

metodologia innovativa ed inclusiva.

PLDWWDIRUPD GLJLWDOH GVXLWH IRU HGXFDWLRQ.

Gsuite for Education q una piattaforma online di Google con una serie di applica]ioni che

possono essere utili]]ate gratuitamente da tutto il personale della scuola e dagli alunni sia in

modalitj da remoto che sincrona. La piattaforma ha portato ad una didattica digitale

interdisciplinare in grado di coinvolgere maggiormente gli studenti e motivarli all'apprendimento,

consentendo l'implementa]ione delle moderne tecniche di insegnamento.

SRIWZDUH H VXSSRUWL VSHFLILFL SHU OD GLGDWWLFD

La scuola garantisce l¶utili]]o di softZare specifici con S\m-Writer o e-Pico per poten]iare le

possibilitj di apprendimento secondo i differenti stili cognitivi. Inoltre fornisce dei pc portatili

e/o dei tablet agli studenti che ne facciano richiesta, in due differenti modalitj:

- Comodato d¶uso

- Utili]]o durante le le]ioni didattiche



AFTXLVL]LRQH H GLVWULEX]LRQH GL ULVRUVH DJJLXQWLYH XWLOL]]DELOL SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHL

SURJHWWL GL LQFOXVLRQH.

Per reali]]are l'inclusione, la scuola si prefigge di:

● poten]iare la collabora]ione con le Associa]ioni impegnate in questo ambito e presenti

nel territorio, sia per quanto concerne le attivitj formative rivolte ai docenti, sia per

l¶aspetto organi]]ativo delle attivitj pratiche;

● incrementare le conven]ioni per l'attiva]ione di tirocini e attivitj di PCTO, allo scopo

di valori]]are le specificitj dei diversi indiri]]i presenti nell'Istituto;

● farsi promotore del coinvolgimento delle famiglie nel processo di inclusione scolastica;

● accedere a finan]iamenti specifici.

AWWHQ]LRQH GHGLFDWD DOOH IDVL GL WUDQVL]LRQH FKH VFDQGLVFRQR O¶LQJUHVVR QHO VLVWHPD VFRODVWLFR,

OD FRQWLQXLWj WUD L GLYHUVL RUGLQL GL VFXROD H LO VXFFHVVLYR LQVHULPHQWR ODYRUDWLYR.

OULHQWDPHQWR LQ HQWUDWD

L¶orientamento in entrata consiste nell¶insieme delle attivitj che favoriscono la forma]ione delle

competen]e metacognitive, delle capacitj di acquisi]ione delle informa]ioni recepite

dall¶ambiente in cui opero, delle abilitj necessarie a discriminare i mutamenti culturali e

socioeconomici, delle conoscen]e necessarie a sele]ionare le diverse offerte formative, al fine di

delineare un progetto di vita che risulti il pi� possibile coerente con la centralitj della persona.

Una efficace a]ione di orientamento puz svolgersi coinvolgendo la famiglia nell¶individua]ione

dei punti di for]a dell¶alunno, delle sue motiva]ioni, delle sue voca]ioni, al fine di implementare

i processi di autostima degli studenti e tentare di evitare scelte errate nella sele]ione

dell¶indiri]]o delle scuole secondarie di secondo grado, cosu da non incorrere nell¶abbandono

scolastico.

PURJHWWR FRQWLQXLWj FRQ OD VFXROD VHFRQGDULD GL SULPR JUDGR.

L'ingresso, per i nuovi studenti, q preceduto ed accompagnato con le seguenti a]ioni:

● incontri di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado da parte di alcuni

docenti dell¶I.T.C.G. Niccolini di Volterra.

● Open Da\, con percorsi di visita organi]]ata e partecipa]ione ai laboratori dell¶Istituto.



RDFFRUGR FRQ OD VFXROD VHFRQGDULD GL SULPR JUDGR SHU VWXGHQWL FRQ FHUWLILFD]LRQH DL VHQVL

GHOOD L.104/¶92

Sono attivate ini]iative di raccordo tra i docenti dei vari gradi per agevolare il passaggio dalla

scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado. A tale scopo l¶Istituto partecipa

all¶incontro finale di verifica del PEI per i futuri iscritti.

Laddove se ne ravvisi la necessitj, sono organi]]ate delle visite dedicate per studenti con

disabilitj, accompagnati da genitori o docenti della scuola di provenien]a. Tali visite sono

spesso finali]]ate a poten]iare le capacitj di orientamento ed implementare i personali livelli di

autostima.

Ê data inoltre la possibilitj di organi]]are dei colloqui preventivi con la DS o la FS Inclusione,

ai quali possono partecipare anche gli specialisti che seguono il minore, al fine di orientare in

modo corretto le famiglie ed organi]]are al meglio l¶accoglien]a per il futuro a.s.

OULHQWDPHQWR LQ XVFLWD

Rivolgendo l¶atten]ione anche all¶Orientamento in uscita, in coeren]a con il PCTO, il supporto

potrebbe essere rivolto sia a sostegno dell¶inserimento lavorativo sia a sostegno di un¶eventuale

prosecu]ione degli studi. Questo comporterebbe un dialogo con i Centri per l¶Impiego, con i

Servi]i sociali e con le Universitj.

OUJDQL]]D]LRQH GL HYHQWL, ODERUDWRUL HG RJQL DOWUD DWWLYLWj LQ RUDULR H[WUDVFRODVWLFR.

Ogni qualvolta il Consiglio di classe decida di organi]]are un¶attivitj formativa, sia in orario

mattutino che pomeridiano, deve essere seguita la seguente procedura:

● Il referente dell¶attivitj informa con congruo anticipo la FS Inclusione su data e orari

dell¶ini]iativa;

● La FS Inclusione coinvolge i docenti di sostegno nell¶organi]]a]ione dell¶evento,

verificando l¶eventuale disponibilitj del docente a svolgere attivitj di affiancamento per

lo studente certificato ai sensi della L.104/92, art. 3 comma 3;

● Nel caso in cui il docente di sostegno non possa garantire la propria presen]a all¶attivitj,

si individua un altro docente disponibile;

● Si comunica alla famiglia l¶evento e la relativa organi]]a]ione; si concordano i tempi di

permanen]a dello studente, che potrebbero essere anche ridotti rispetto alla classe;

Soltanto quando tali passaggi sono stati svolti, si pubblica la comunica]ione ufficiale

(Circolare), omettendo i dati sensibili dell¶alunno con L.104 art. 3 comma 3;



Si specifica che il servi]io svolto dal docente di sostegno (o da suo sostituto), in orario eccedente

quello di servi]io, sarj remunerato, come quello degli altri docenti coinvolti nell¶attivitj in

questione.

ASSURYDWR GDO GUXSSR GL LDYRUR SHU O¶IQFOXVLRQH LQ GDWD BBBBBBBBB

DHOLEHUDWR GDO CROOHJLR GHL DRFHQWL LQ GDWD BBBBBBBBB

SIGLE E ACRONIMI

AID ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

BES BISOGNI EDUCATIVO SPECIALE

DS DIRIGENTE SCOLASTICA

FS FUNZIONE STRUMENTALE

GLI GRUPPO DI LAVORO PER L¶INCLUSIONE

GLO GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO

INDIRE ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E
RICERCA EDUCATIVA

PCTO PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L¶ORIENTAMENTO

PDP PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

PEI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

PI PIANO PER L¶INCLUSIONE

PROGETTO DI
VITA

REGOLATO DALLA L. 328/2000 Ê RICHIESTO DALLA FAMIGLIA E
REDATTO DALL¶ENTE TERRITORIALE

PTOF PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

USP UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

USR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
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