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APERTURA DI CAPITOLO

• Le carte sono corredate dalla linea del tempo.

• I tiranti suggeriscono un percorso essenziale di studio  

del capitolo.

• Il testo di apertura fornisce un inquadramento storico.

• Lo scaffale digitale consente di visualizzare in anteprima  

i contenuti digitali del capitolo.

PROFILO

• La trattazione cronologica si affianca allo 

studio delle personalità dei grandi artisti.

• Schemi e disegni arricchiscono ed 

esemplificano il testo.

LETTURA D’OPERA IN CONTESTO

Grandi complessi artistici e monumentali con un 

focus sul rapporto tra committenze, artisti e pubblico.

Atlante del corso
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LETTURA D’OPERA DA VICINO

Per un’analisi stilistica dell’opera 

d’arte, grazie a schemi, disegni, 

lavoro sui dettagli.

LE TECNICHE

Schede di 

approfondimento 

dedicate alla spiegazione 

essenziale e accurata 

delle tecniche artistiche.

DIDATTICA

Sintesi visiva ed esercizi:

• per stimolare la creatività

• per l’orientamento

• con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Domande in itinere: 

• per prepararsi all’interrogazione

• con spunti per l’approfondimento

• di educazione civica.

IN PARALLELO

Per confrontare le opere 

e cogliere affinità e 

differenze, con esercizi 

guidati.
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