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Abstract	  
L’esigenza	  degli	  insegnanti	  di	  avere	  indicazioni	  su	  come	  affrontare	  la	  matematica	  
con	   studenti	   con	   DSA	   è	   una	   necessità	   di	   primaria	   importanza.	   Quali	   aiuti	   può	  
dare	   la	   ricerca	   in	  questo	   senso?	  A	  quale	   ambito	  di	   ricerca	   l’insegnante	  può	   far	  
riferimento?	  
Per	   cercare	   di	   dare	   una	   risposta	   a	   queste	   domande	   da	   un	   punto	   di	   vista	  
strettamente	  didattico,	  la	  presente	  ricerca	  si	  focalizza	  sull’analisi	  di	  un	  case	  study	  
che	   concerne	   l’attività	   didattica	   di	   problem	   solving	   inerente	   la	   geometria	  
euclidea	   condotta	   con	   un	   alunno	   di	   quinta	   elementare	   avente	   dislessia,	  
discalculia,	   disgrafia,	   iperattività	   e	   inattenzione.	   Un	   quadro	   clinico,	   dunque,	  
piuttosto	   complesso	   che	   però	   è	   frequente	   incontrare	   a	   scuola.	   L’analisi	   è	   stata	  
condotta	  su	  un	  duplice	  binario:	  da	  un	  lato,	  la	  psicologia	  cognitiva	  e,	  dall’altro,	  la	  
didattica	  della	  geometria.	  Per	   la	  psicologia	  cognitiva,	   la	  competenza	  geometrica	  
sembra	  essere	  il	  risultato	  di	  differenti	  abilità	  legate	  al	   linguaggio,	  all’astrazione,	  
al	  ragionamento,	  alle	  abilità	  visuo-‐spaziali	  (Grossi e Trojano, 2002) e alla memoria 
di lavoro visuo-spaziale (Cornoldi, Vecchi, 2003).	   Questa	   ricerca	   ha	   inoltre	  
individuato	  diversi	  canali	  di	  accesso	  alle	  informazioni:	  visivo-‐verbale,	  visivo	  non-‐
verbale,	   uditivo	   e	   cinestetico.	   In	   particolare,	   i	   soggetti	   con	   DSA	   sembrano	   non	  
accedere	   facilmente	   alle	   informazioni	   tramite	   il	   canale	   visivo-‐verbale	   (Stella,	  
Grandi,	   2012).	   Questo	   dominio	   di	   ricerca,	   quindi,	   chiarisce	   quali	   abilità	   sono	  
necessarie	  per	   lo	  sviluppo	  di	  competenze	  in	  geometria	  e	  quali	  canali	  di	  accesso	  
privilegiare,	   ma	   come	   esse	   possano	   essere	   acquisite	   è	   ovviamente	   questione	  
legata	  alla	  didattica.	  Per	  questo,	  abbiamo	  scelto	  di	  usare	  il	  software	  di	  geometria	  
dinamica	  GeoGebra	  che	  consente	  di	  costruire	  immagini	  con	  caratteristiche	  simili	  
alle	  immagini	  mentali	  (Fishbein,	  1993,	  Laborde	  &	  Capponi,	  1994;	  Parzysz,	  1998),	  
e	  consente	  di	  manipolarle	  come	  se	  fossero	  immagini	  mentali	  sviluppando	  quindi	  
competenze	   geometriche	   (Duval,	   2005,	   Sinclair,	   Bruce,	   2014).	   In	   questo	   senso	  
GeoGebra	   può	   funzionare	   come	   strumento	   di	   supporto	   alla	   memoria	   visuo-‐
spaziale	   e	   come	   strumento	   compensativo	   rispetto	   alla	  disgrafia	  o	   alle	  difficoltà	  
nelle	   abilità	   viso-‐spaziali.	   I	   risultati	   di	   questo	   studio	  mostrano	   che	   l’alunno	   ha	  
aumentato	   la	  sua	  autostima,	   la	  sua	  motivazione,	   il	  suo	  tempo	  di	  attenzione	  e	   la	  
sua	  capacità	  di	  sistematizzare	  la	  risoluzione	  dal	  punto	  di	  vista	  comunicativo;	  ha	  
inoltre	  risolto	  i	  problemi	  proposti	  nello	  stesso	  tempo	  dei	  compagni.	  
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