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XIV Com’è fatto questo libro

La narratologia  
in 64 racconti 
integrali
Gli elementi di narratologia 
vengono spiegati nella sezione 
Il testo narrativo,  
a inizio volume…

… e poi ripresi nelle schede di narratologia  
che accompagnano alcuni racconti  
nella sezione dedicata alla NARRAZIONE BREVE. 
I racconti, tutti integrali, diventano il campo  
di applicazione della narratologia.

Tutte le schede 
di narratologia  

sono corredate 
da un video e da una 

mappa interattiva
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XV

Il romanzo attraverso gli incipit  
e… sotto la lente
Dopo il lavoro sul racconto, si 
affronta IL ROMANZO. Ogni 
inizio è una promessa, per 
questo tutti i romanzi, classici 
e contemporanei, vengono 
presentati attraverso gli 
incipit…

… ma non solo: 4 romanzi sono messi  
“sotto la lente”, con un piccolo viaggio  
che accompagna alla scoperta del testo  
con più brani e un grande laboratorio finale 
di Lettura e di Scrittura.

IL TESTO 
NON 
LETTERARIO

IL ROMANZO

Lo sguardo sul mondo interioreLo sguardo sul mondo Lo sguardo su altri mondi
Raccontare 
la storia 
e l’attualità

Il romanzo  
giallo

Il romanzo  
di formazione

Il romanzo  
di fantascienza  
e fantasy

In tutti i romanzi  
sotto la lente  

e nei consigli di lettura,  
un podcast guida  

alla scoperta dell’opera. 

Ascolta il podcast  
sul romanzo 



Se vuoi sapere  
qualcosa di più  

sull’orientamento  
vai all’indirizzo:

orientamento.zanichelli.it

XVI ORIENTAMENTO

Traccia la rotta verso il tuo futuro
Dall’anno scolastico 2023-2024 l’orientamento è entrato nelle scuole, diventando 
parte integrante del tuo percorso di studio.

Ma in che cosa consiste l’orientamento? A che cosa serve? E in che modo questo 
libro ti può guidare? 

Conoscere sé stessi per progettare il futuro

L’orientamento consiste in un insieme di attività ed esperienze che servono a far 
emergere le tue attitudini e i tuoi punti di forza, individuare i punti deboli su cui la-
vorare e mettere a fuoco i tuoi obiettivi. Così potrai progettare il tuo futuro con più 
serenità e consapevolezza.

Per esempio, scegliere quale indirizzo di studio fa per te, quale professione ti pia-
cerebbe fare in futuro, quali passi compiere per entrare nel mondo del lavoro.

L’orientamento è un cammino che ti vede protagonista. Ma con la guida di due fi-
gure chiave, il docente tutor e il docente orientatore.

Il docente tutor: una guida e un consigliere

Il docente tutor ti guida nella scoperta delle tue attitudini e ti può consigliare sul-
le scelte da compiere. 

Il tutor ti affianca anche nella compilazione del tuo portfolio digitale, 
l’e-portfolio, che contiene le informazioni sul tuo percorso di studi, sulle compe-
tenze che hai acquisito e su come valuti i tuoi progressi. Il tutor ti aiuterà anche a 
scegliere, alla fine di ogni anno scolastico, il tuo “capolavoro”, cioè il lavoro che ri-
tieni più rappresentativo dei tuoi progressi e delle competenze che hai maturato.

Come ti aiuta questo libro?

Nelle pagine di questo libro trovi molti spunti e attività di orientamento. Le 
riconosci facilmente: sono tutte contrassegnate dal logo “orientamento”

Sono attività che partono dalla materia che stai studiando per guidarti a 
scoprire qualcosa di te: per esempio, in quale ruolo dai il meglio di te quando 
lavori in gruppo, come ti poni di fronte a un ostacolo imprevisto, come te la 
cavi quando bisogna tenere insieme creatività e organizzazione. Alcune 
attività stimoleranno il tuo senso critico e l’importanza del rispetto 
per gli altri. Altre ti aiuteranno a mettere a punto un metodo di 
studio efficace. Vedrai, ti servirà anche in futuro, perché non 
smetterai mai di imparare cose nuove nel corso della vita.

E, magari, una di queste attività diventerà il tuo “capo-
lavoro” per questo anno scolastico!



XVIIEDUCAZIONE CIVICA

Un passaporto per tre mondi
I tre mondi in cui abitiamo

Essere cittadini, oggi, è una questione più complessa rispetto al recente passato.
Potremmo dire che ciascuno di noi abita in tre mondi.
Il primo è il mondo delle relazioni sociali in cui siamo immersi, con le sue re-

gole, le istituzioni su cui si regge, i diritti e i doveri che ci attribuisce.
Il secondo è il mondo naturale, l’ecosistema di cui siamo parte e da cui dipen-

diamo in quanto esseri viventi, e che oggi richiede più che mai di essere preserva-
to e protetto.

Infine, il terzo è il mondo digitale, diventato ormai un prolungamento del mon-
do fisico: online interagiamo con gli altri, ci informiamo, lavoriamo, facciamo acqui-
sti, a volte litighiamo.

L’educazione civica ti fornisce gli strumenti per muoverti con consapevolezza, si-
curezza e partecipazione in ciascuno di questi tre mondi. Per questo i suoi obiettivi 
sono riconducibili a tre pilastri.

Il primo pilastro

I nuclei principali del primo pilastro sono la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dello Stato; l’Unione europea e agli organismi internazionali; i fonda-
menti del diritto, in particolare il diritto del lavoro; la legalità e la lotta alle mafie; l’e-
ducazione stradale; il volontariato e la cittadinanza attiva.

Il secondo pilastro

Il secondo pilastro si fonda sulla sostenibilità e sull’educazione ambientale. Il riferi-
mento principale è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi 
di sostenibilità. Ma in questo pilastro rientrano anche la tutela del patrimonio am-
bientale e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; il patrimonio culturale e beni 
pubblici comuni; la formazione di base in protezione civile e l’educazione alla salu-
te e al benessere. 

Il terzo pilastro

Il terzo pilastro è dedicato all’educazione digitale. I suoi nuclei principali sono: la ca-
pacità di informarsi online scegliendo in modo critico le fonti, anche nell’ottica del 
contrasto alle fake news; la tutela della privacy e dei dati personali; la capacità di co-
municare online in modo corretto e rispettoso, contrastando fenomeni come il cy-
berbullismo e i discorsi d’odio (hate speech); preservare il proprio benessere psico-
fisico online; usare il digitale come opportunità di crescita personale e cittadinanza 
partecipativa.



XVIII Che lettore o che lettrice sei?
ORIENTARSI CON LA LETTURA

Perché leggiamo?
Chi non legge, a settant’anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 
cinquemila anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando 
Leopardi ammirava l’infinito.... perché la lettura è un’immortalità all’indietro.

Lo diceva Umberto Eco, qualche anno fa. La lettura schiude mondi, fa viaggiare, fa 
conoscere personaggi e incontrare destini.

Ma non solo.
Leggere ci aiuta a conoscere meglio noi stessi, perché le storie degli altri ci ri-
velano qualcosa di noi. I personaggi in cui ci immedesimiamo fanno da specchio alla 
persona che siamo o che vorremmo diventare. E nelle loro emozioni, speranze e 
paure possiamo scorgere e decifrare le nostre.
Leggere ci aiuta anche a immaginare il nostro futuro. Come diceva Umberto 
Eco, leggendo conosciamo tante storie e tanti mondi possibili. Attingere a un reper-
torio così ricco nutre la nostra immaginazione. E, per progettare il futuro, dobbia-
mo per prima cosa immaginarlo!
La lettura, quindi, non ci regala solo un’immortalità all’indietro, ma anche uno sguar-
do più acuto per guardare in avanti.

Scopri come leggi
Prima di iniziare il viaggio alla scoperta dei racconti e dei romanzi di questa antologia, 
prova a compilare questo questionario, che chiameremo “Identikit delle mie letture”.

Rispondi alle domande

❯ Su quale supporto leggi solitamente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Perché? Quali ritieni che siano i vantaggi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Preferisci leggere in silenzio o con la musica in sottofondo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Quale momento della tua giornata occupa la lettura? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Quale ambiente della casa preferisci per leggere? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Quali generi preferisci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Fra i libri che hai letto, qual è quello che più ti ha coinvolto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ E qual è il personaggio che senti più vicino a te? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Con quali criteri scegli che cosa leggere? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Da chi ti fai consigliare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Riesci a leggere sui mezzi pubblici? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Come ti procuri i libri?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Vai in libreria? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . .

❯ E in biblioteca?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Te li regalano amici o parenti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Te li prestano gli amici? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
❯ Se frequenti librerie, preferisci le grandi catene o le piccole librerie indipendenti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❯ Perché? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Id
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XIX❯ Che lettore o che lettrice sarai?
vai a pag 715

Leggere per narrarsi
Leggere significa anche imparare a narrare e narrarsi.
E sapersi raccontare è importante, anche in momenti della vita apparentemente 
lontani dai romanzi, dai racconti, dalle poesie. Per esempio, quando dobbiamo scri-
vere il nostro curriculum.
Se ci pensiamo, il curriculum non è altro che un modo per parlare di noi: presen-
tare le tappe della nostra storia, le cose che abbiamo imparato e le esperienze che 
abbiamo fatto lungo il cammino, nel modo più coerente e convincente possibile.

Scrivi il tuo curriculum di lettore o lettrice

In base alle risposte che hai dato al questionario “Identikit delle mie letture”, rico-
struisci il tuo profilo di lettore o lettrice come se fosse un curriculum:
indica quali letture hai fatto fin da piccola/o, quali sono i tuoi generi preferiti, se hai 
un libro della tua infanzia che ti è particolarmente caro, qual è il tuo personaggio pre-
ferito e perché, che tipo di lettore o lettrice ti consideri;
Per creare il tuo curriculum puoi scegliere uno dei modelli gratuiti disponibili sul sito 
www.canva.com.

Al termine, leggete a turno i vostri lavori in classe e confrontatevi fra voi: che cosa vi 
è piaciuto di più in questa attività? Avete scoperto qualcosa di voi che non avevate 
ancora messo a fuoco? Se avete incontrato difficoltà, quali sono state? Siete soddi-
sfatti del vostro lavoro?

Valuta il tuo lavoro

Rifletti sul lavoro che hai svolto a casa e in classe, e completa la tabella cercando di 
rispondere con sincerità.
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Ho acquisito coscienza dei miei interessi 

Ho acquisito consapevolezza e gestito le mie emozioni 

Ho sviluppato il valore dell’empatia 

Ho compreso maggiormente il significato  
che può avere per me la lettura
Mi sono confrontata/o in una discussione 

Ho migliorato la mia fiducia nel potenziale mio e degli altri  
per un apprendimento e un progresso continui
Ho usato in modo creativo le risorse digitali 

Ho sviluppato idee creative e propositive 


