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Una possibile definizione di 

accessibilità comunicativa 



In cerca di una definizione
Riguardo l’accessibilità comunicativa la percezione collettiva è ancora in larga parte da costruire e anche l’accezione con cui si 

considera non è univoca. Provo a interrogare la piattaforma di intelligenza artificiale chatGPT. 

A. esiste una definizione di accessibilità comunicativa?

chatGPT. Sì, esiste una definizione di accessibilità comunicativa.

L'accessibilità comunicativa si riferisce alla capacità di una persona di ricevere e comprendere le informazioni in 

modo efficace, indipendentemente dalle loro capacità o limitazioni cognitive, linguistiche, fisiche o sensoriali. 

L'accessibilità comunicativa è fondamentale per garantire l'uguaglianza di accesso ai servizi e alle informazioni 

per tutte le persone, indipendentemente dalla loro disabilità o da altre barriere. 

L'accessibilità comunicativa può essere migliorata attraverso una serie di strategie, come l'uso di linguaggio 

semplice e chiaro, la fornitura di interpreti o di supporti tecnologici, l'utilizzo di segni o di altre forme di 

comunicazione visiva, l'adattamento degli ambienti fisici e la formazione del personale sulle esigenze specifiche 

dei diversi utenti.



In cerca di una definizione /2

Intervengo a correggere la risposta di chatGPT nella prima parte dove l’accessibilità 

è associata alla capacità della persona, mentre ritengo necessario considerare 

l’accessibilità come una funzione presente nel contesto. È cioè il contesto che deve 

essere accessibile, non la persona che deve essere capace di ricevere.

In ogni caso la risposta di chatGPT è abbastanza centrata rispetto al “che cosa”: 

comprendere per poter stare nello spazio sociale da cittadino consapevole per 

poter partecipare. Si tratta quindi di rendere comprensibili le informazioni dal 

punto di vista non solo strettamente linguistico, ma anche sul versante pragmatico. 

Ad esempio: ho compreso cosa sia questo spazio, cosa posso quindi farci?



In cerca di una definizione /3

Una possibile definizione

Ecco allora un mio tentativo di definizione di accessibilità comunicativa connessa a quanto presente 

nelle premesse della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Accessibilità è una dimensione strutturale che riguarda il contesto, non il singolo

L’accessibilità comunicativa considera la comprensibilità dei contenuti e dei processi. 

E la conseguente possibilità di conoscere, di prendere parola, di partecipare.

Risponde alle domande: cos’è questo, cosa significa questo, cosa posso fare qui, come posso 

partecipare, qual’è la storia di questo luogo, come posso conoscere di più, cosa succede se scelgo 

questo percorso, cosa è importante sapere prima di scegliere.



L’accessibilità comunicativa 

è un diritto esigibile?



La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
Article 2 - Definitions

For the purposes of the present Convention:

“Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-

language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and 

communication technology;

Article 21 - Freedom of expression and opinion, and access to information

States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedomof expression and opinion, 

including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their 

choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:

(b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and 

formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions;

Article 24 - Education

3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate their full and equal participation in 

education and as members of the community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including:

(a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, means and formats of communication and orientation and 

mobility skills, and facilitating peer support and mentoring;

4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ teachers, including teachers with 

disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education. Such training shall 

incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and alternative modes, means and formats of communication, educational 

techniques and materials to support persons with disabilities.



Accessibilità comunicativa come diritto esigibile

• diritto come cittadino all’accesso alla cultura, all'informazione 

istituzionale, all'espressione del proprio punto di vista

• diritto all'informazione per la consapevolezza negli spazi 

pubblici

• nel sistema dei trasporti

• a scuola

• la formazione



La proposta di dueparole, dal 

gruppo di Tullio De Mauro



Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere 

capite.

Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori.

È un maleducato, se parla in privato e da privato.

È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un 

dipendente pubblico, un eletto dal popolo.

Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi 

capire.



Valutazione della leggibilità

Il gruppo di De Mauro ha sviluppato l’indice di Gulpease, una versione 
adattata all’italiano per la formula di Flesch che valuta la leggibilità di 
un testo in funzione della lunghezza della frase e della lunghezza delle 
parole. 

Il risultato varia dal valore 0, corrispondente a un testo completamente 

illeggibile, a 100, dove si ha la massima leggibilità da parte di tutti.   



Valutazione della comprensibilità lessicale

Complementare a questo indice c’è la valutazione di quanto il lessico usato appartenga 

o meno al Vocabolario di base, un vocabolario di 7000 parole rilevate in parte 

attraverso strumenti statistici e in parte attraverso interviste ai parlanti in lingua italiana.

Le formule possono comunque fornire solo un’indicazione orientativa riguardo un 

probabile livello di difficoltà di un testo, ma non considerano elementi che non si è in 

grado di quantificare.

L’unico strumento davvero efficace per valutare la comprensibilità di un documento è il 

la valutazione di usabilità , che consiste nel sottoporre il documento a un campione 

rappresentativo dei suoi potenziali lettori reali e verificare il grado di facilità ed 

efficienza con cui riescono a comprenderlo e usarlo. Esistono a questo riguardo tecniche 

codificate che possono essere utilizzate come riferimento. (Dumas e Redish , 1999)



Le iniziative istituzionali

• Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle 

amministrazioni pubbliche, 1993

• Manuale di stile, 1997

• La direttiva Frattini, 2002

• Manuale di scrittura amministrativa, Franceschini e Gigli, 2003

• Guida alla scrittura istituzionale, Cortelazzo e Pellegrino, 2003



Easy to read

Esistono linee guida europee che hanno dato vita a una serie di iniziative 

informative con cadenza periodica. 

Ad esempio in Finlandia: Selkosanomat

La produzione in Easy to read è comunque un processo di riscrittura, 

prevalentemente adeguato per testi informativi. Funziona decisamente meno 

con testi narrativi.

Maria Emanuela Piemontese, docente di Didattica delle lingue moderne 

all’Università la Sapienza di Roma, e probabilmente la maggior esperta in Italia 

di scrittura controllata, sottolineava il carattere relazionale e non assoluto 

della chiarezza, perché la comprensibilità di un testo varia a seconda di chi sia 

il lettore.

Nicola Rabbi, Scrivere facile non è difficile, la meridiana

https://selkosanomat.fi/


Il possibile contributo della CAA, 

CAA come lingua



CAA, la definizione di ASHA

La comunicazione aumentativa e alternativa 
(CAA) si riferisce a un'area di ricerca e di 
pratica clinica e educativa.

La CAA studia e, quando necessario, tenta 
di compensare disabilità comunicative 
temporanee o permanenti, limitazioni nelle 
attività e restrizioni alla partecipazione 
delle persone con severi disordini nella 
produzione del linguaggio (language) e/o 
della parola (speech), e/o di comprensione, 
relativamente a modalità di comunicazione 
orale e scritta. ASHA 2005



CAA e partecipazione

La Comunicazione è essa stessa lo strumento di 
partecipazione nella società.

(…) Per questo motivo, la misura ultima del successo di 
un intervento di CAA non è il semplice aumento di 
vocaboli o di produzione linguistica, ma è il grado di 
incremento dell’accesso e partecipazione in 
determinate attività ed esperienze della vita di tutti i 
giorni.

(Light & McNaughton, 2012)



CAA come solo supporto visivo



La CAA come lingua

La pratica clinica e la letteratura evidenziano come l’esposizione ad una 
lingua sgrammaticata possa nel tempo determinare conseguenze 

negative, sia per i bambini a sviluppo normotipico, sia per le persone con 
BCC (Tomasello, 2006, Favaro, 2010)

La CAA è efficace nell’incrementare la comprensione linguistica, tanto 
quanto la produzione (Bruce, Trief & Cascella, 2011; Sevcik, 2006; Wood, 

Lasker, Siegel-Causey, Beukelman & Ball, 1998)



Ai bambini e alle persone con un disturbo di comunicazione

• Si parla meno che ai coetanei

• Si parla utilizzando un linguaggio semplificato 
nella struttura e nelle funzioni

• Raramente si legge o si raccontano storie



morfosintassi

• Il ruolo della morfosintassi è particolarmente rilevante per 
decifrare il significato dei verbi,  dei nomi propri, dei pronomi

• Ha un ruolo importante nel 
restringere le possibilità 
di interpretazione anche 
del significato dei nomi

Guasti 2015



Lettura ad alta voce, le evidenze
Lettura ad alta voce, le evidenze



Ma che caa mi chiedi

disegno di Luca Pugliese



Lettura gratuita, uno spazio di relazione

Tu non hai voglia di leggere, ma io sì!

… dopo 5 minuti

13 tu non hai voglia ma io sì.mp4
03 marco modeling 4 pagine.mpeg


Libri in simboli: narrativi, 

informativi



La CAA a livello mondiale

CAA
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libri in simboli
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THE ROLE OF CHILDREN'S BOOKS 

IN INTEGRATING HANDICAPPED CHILDREN 

INTO EVERYDAY LIFE 

by Tordis Ørjasaeter, 1981

35



Il modello inbook



Dal libro “su misura” agli inbook



Questo libro è un inbook

È un libro tradotto in simboli che nasce 
con lo scopo di facilitare la possibilità di 
ascolto della lettura ad alta voce di libri 
illustrati per bambini e ragazzi.

Il modello inbook è curato 
dal Centro Studi Inbook 
csinbook.eu, 
che ne è garante 
della coerenza e dello sviluppo. 



Lo specifico del modello inbook

Il modello inbook è caratterizzato da una 

rappresentazione simbolica con un forte 

investimento linguistico, compresi gli aspetti 

astratti della lingua, in particolare della morfologia 

e della sintassi.



Inbook e libri in simboli
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Istruzioni per l’uso
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Testi in simboli con altri registri testuali



Anteprime sfogliabili

Sono disponibili due pagine sulla piattaforma issuu con le anteprime degli inbook editi: 

https://issuu.com/centro.studi.inbook

e dei testi di saggistica:

https://issuu.com/sscmi

La piattaforma issuu ha modificato in questi giorni la sua policy, che renderà non accessibile gran parte dei 
contenuti dal 19 giugno 2023.
Migreremo quindi a brevissimo le due pagine di anteprima sulla piattaforma yumpu con i corrispettivi url: 
https://yumpu.com/user/centro.studi.inbook e https://yumpu.com/user/sscmi

https://issuu.com/centro.studi.inbook
https://issuu.com/sscmi
https://yumpu.com/user/centro.studi.inbook
https://yumpu.com/user/sscmi


Il modello inbook, le caratteristiche

• rispetto del mondo narrativo dell'autore, attraverso una traduzione simbolica fedele e precisa 
del testo originale

• rispetto del rapporto dialogico fra testo e immagine presenti nell'originale
• rappresentazione degli elementi linguistici in grado di caratterizzare gli aspetti specifici della 

lingua italiana, in particolare la morfologia
• organizzazione multimodale del simbolo associato all'etichetta alfabetica, con un marcatore di 

unità visiva (la riquadratura) che faciliti la scansione visiva e la lettura condivisa con modeling
• utilizzo della rappresentazione simbolica in versione monocromatica, per favorire i processi di 

automatizzazione della lettura
• utilizzo di sistemi simbolici in grado di supportare sia gli elementi astratti della lingua, sia gli 

elementi morfologici significativi
• cura nell'organizzazione della pagina, in termini di dimensione della simbologia, le distanze fra 

simboli, fra righe e fra paragrafi, la punteggiatura

Il modello inbook



Rappresentazione degli aspetti morfologici

.

.

Pronome 
soggetto

coniugazione 
verbale al passato

articolo 
declinato con 
genere e 
numero

Pronome 
oggetto

Verbo in funzione 
di ausiliare

aggettivo 
possessivo  
declinato nel 
numero



Traduzione simbolica fedele

• Una traduzione simbolica piena, di tutte le parole, fedele quanto più possibile 
all’intenzione narrativa dell’autore, al ritmo, al significato, al lessico originali

• Usando un simbolo unico per le espressioni polirematiche, - prendere in giro, a 
lungo, bacchetta magica -, 

• ma evitando di “spiegare” le metafore: ho mangiato un sacco di lamponi, il 
professore ha mangiato la foglia, non vedete la mucca nel corridoio?  

, !



Riduzione fedele

Testi di lunghezza e complessita’
maggiore pongono una sfida al 
modello: una sfida da affrontare.
Si considera in questo caso una 
fedeltà di riduzione, 
necessariamente autoriale, che pone 
attenzione a salvaguardare 
l’intenzione narrativa complessiva 
dell’autore, evitando di semplificare 
banalizzando o impoverendo il 
lessico o la trama narrativa. 



Rapporto fra testo e immagine

da La grande Fabbrica delle parole



Rappresentazione multimodale unitaria



Modeling

• si indicano uno per uno i simboli con il dito, mentre si sta leggendo

• nella parte inferiore del simbolo, in modo da lasciare libero e ben 
evidente sia il simbolo che la parola scritta 

• senza interferire con la vivacità del racconto

• senza chiedere ritorni o dare istruzioni



Simboli in bianco e nero

lanciare la palla

attraverso la finestra

ma fuori c'era il papà

e la palla lo colpì sul viso

.

Che male

!

,

La mamma provò a

50



se invece usiamo il colore

La mamma provò

ma fuori c'era il papà

e la palla lo colpì sul viso

.
Che male

!

lanciare la palla

attraverso la finestra

,

a
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Quale sistema simbolico?

Elementi che possono essere rilevanti per l’uso comunicativo di un 

sistema simbolico

• Trasparenza lessicale

• Coerenza semantica 

• Coerenza grafica

• Supporto degli elementi linguistici

• Completezza dizionario

• Sostenibilità ambientale

• Licenza d’uso



Picture Communication symbols (PCS)



Arasaac



Blissymbolics (Bliss)



Widgit Literature Symbols (WLS)



CAA come mediazione linguistica 

per l’accesso alla cultura



Easy to read e traduzione in simboli

testo originale

elaborazione 
con strategia 
easy to read

versione 
maggiormente 
comprensibile

traduzione in 
simboli con 
modello 
consapevole 
della 
morfologia

versione accessibile 
anche a chi non 
comprende il codice 
alfabetico o fatica a 
gestirlo nella nostra 
lingua



Il processo applicato ad esempio alla CRPD



Partecipare nello spazio sociale



Denominare o narrare per rendere accessibile?

Di uno spazio, di un processo, di un argomento, cosa posso dire perché sia 

accessibile anche a chi non solo non accede al testo alfabetico, ma ha anche una 

scarsa o nulla conoscenza del contesto e della sua complessità?

Possiamo semplicemente enumerare, denominare gli elementi, i concetti. 

O concentrarci sui divieti previsti in quello spazio, le regole.

Oppure possiamo costruire una narrazione che accompagni la persona a 

comprendere il significato di quel luogo, come è possibile interagire, che possibilità 

ha a disposizione. Una narrazione che deve essere rispettosa del lettore e 

collaborare con la sua intelligenza.



Narrazione per affrontare l’ignoto che fa paura

Storia di un coronavirus, Francesca Dall’Ara e Giada Negri, Erickson, 2020



Esempio di narrazione anche per elementi semplici / 4

Cose di casa, Elisa Mazzoli e Sara Filiputti, Il Leone Verde Edizioni, 2023



diritto come cittadino all’accesso alla cultura, all’informazione 
istituzionale, all'espressione del proprio punto di vista

• la narrativa

• il voto

• il consenso informato in sanità

• le pagine web istituzionali dei Ministeri e di Regioni ed Enti locali, almeno nelle parti di 

informazione generale e di dialogo con il cittadino

• la sottoscrizione di documenti ufficiali della Pubblica amministrazione (modulistica e 

informazioni correlate, in particolare le informazioni che riguardano la persona con disabilità: verbale 

accertamenti, verbali commissione legge 68, progetti per la vita adulta, eventuali sanzioni amministrative)

• l'espressione della propria valutazione dei servizi di cui si usufruisce, ad es. della qualità 

di vita nei centri diurni, con strutturazione di questionari significativi e comprensibili 



da Pinocchio, Erickson, 2017



Una pagina da «il diario di Anna Frank»

da “Il diario di Anna Frank”, edizioni la meridiana



Una pagina da «i promessi sposi»

da “I Promessi sposi”, Teka edizioni



Infinito, copertina



Infinito

Infinito, Giacomo Leopardi



Accade nel mondo, Black lives matter

da “accade nel mondo”



Accade nel mondo – incontro Putin Macron



Accade nel mondo – Faenza allagata



Parole buone

la versione testuale originale di Sergio Astori 

la versione testuale Easy to read

la versione in Lingua italiana dei segni 

la versione in simboli della CAA con il modello inbook

la versione audio, letta dall’autore

la versione in onda in radio

https://www.parolebuone.org



Scrittura collettiva: il gruppo parola

Comunità dell’Arca, 

L’Arcobaleno, 

Bologna



Scrittura collettiva, a Barbiana



E se nessuno mi becca

E se nessuno mi becca, progetto Nessuno escluso, Biblioteca di Melegnano



Olivetti

Adriano Olivettti, un 
secolo troppo presto, 

graphic journalism
Beccogiallo



monologhi 
interni

versione in simboli secondo il modello inbook della striscia da xkcd, internal monologues.

https://xkcd.com/2057/


My opinion my vote

https://myopinionmyvote.aipd.it/


Documento Anffas easy to read per il voto

http://www.anffas.net/it/news/17195/elezionipolitiche2022-online-la-guida-in-linguaggio-facile-da-leggere/


Anche pietro ha votato

anche Pietro ha votato 



Procedura per il voto



questionario con supporto simbolico

https://bit.ly/3jNDAVT

https://bit.ly/3jNDAVT


questionario con supporto simbolico - invia



diritto all'informazione per la consapevolezza negli spazi pubblici

• in biblioteca (con la disponibilità anche di libri in simboli, con la possibilità di una 

modalità di ricerca autonoma)

• nel museo (la guida, i percorsi tematici, i laboratori, il sito web)

• a scuola

• al parco pubblico (presentazione narrativa dei giochi, percorsi di esplorazione e 

di partecipazione)

• in ospedale (presentazione delle procedure, consapevolezza degli spazi, 

strumenti di interazione diretti) 

• in piazza (come mi oriento, cosa posso fare, a quali percorso posso accedere, la 

storia del luogo)

con etichettatura mirata ed esplicitazione di percorsi 



Guida alla biblioteca – Sistema bibliotecario della Val Seriana (BG)

https://drive.google.com/file/d/1jXDl0nVSYis0VHnzcDt0LfJIFhGU9rKl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jXDl0nVSYis0VHnzcDt0LfJIFhGU9rKl/view?usp=share_link


Guida alla biblioteca – esempio di pagina con le diverse lingue



Città in CAA



Città in CAA - ferramenta



Spiegami come si fa in 
ospedale… in CAA.

Schede per la 
consapevolezza in 
visite, esami, 
procedure 
ospedaliere

Spiegami come si fa in ospedale in CAA



Procedure ospedaliere – indice 1



Procedure ospedaliere – indice 2



Procedure ospedaliere



Guida al MUSE in easy to read

https://drive.google.com/file/d/1H0c5qSwyC4pe8_dHsRzE_zCX9UqFnSbz/view?usp=share_link


Muse Trento, copertina

Museo delle Scienze, 
Trento.

Guida per i visitatori
scritta in simboli con 
il modello inbook



Muse trento

Museo delle Scienze, 
Trento.

Guida per i visitatori



Museo Pitti accessibile, copertina

Uffa, gli Uffizi

Guida per i 
musei degli 
Uffizi, Firenze



Museo Pitti accessibile

Uffa, gli Uffizi
Guida per i musei degli Uffizi, Firenze



Parchi per tutti

I bambini, i ragazzi, gli adulti che accedono ai parchi non sono 

“utenti” ma “persone”, e in quanto tali non usufruiscono 

semplicemente di un servizio ma si aprono al mondo con un 

atteggiamento relazionale, cercano di essere corrisposti, non 

solo soddisfatti.
https://www.parchipertutti.org

https://www.parchipertutti.org/


esempio di etichettatura al parco giochi - Treviolo



esempio di 

consapevolezza 

spaziale 

PCTO di Elia Zotti, 
Tutor: Eugenia Ratti
Albiate, 2023



nel sistema dei trasporti

• informazioni contestuali, in stazione (informazioni sui percorsi per le 

funzioni più significative: es. biglietteria, binari e destinazioni, variazioni)

• alle pensiline per la visualizzazione dei tempi di attesa e delle variazioni

• nei siti web: le informazioni generali e le pagine con gli orari e per la 

pianificazione del viaggio



Stato attuale nei trasporti

allo stato attuale 
non abbiamo purtroppo
esperienze su questo…



a scuola

• la disponibilità di materiali tradotti, quantomeno della disponibilità della 

versione digitale dei testi per poter effettuare in modo più agevole questa 

operazione, da parte degli insegnanti ed assistenti educatori

• i documenti ufficiali (la pagella, il pei, le relazioni, le comunicazioni scuola 

famiglia, le note)

• disponibilità di software che permettano anche la traduzione in simboli 

per gli interventi individuali e per la didattica cooperativa(es. utilizzo della 

lavagna interattiva multimediale)



scheda 

didattica

in simboli



Scheda didattica - 2

verifica



testo narrativo sviluppato in modo collaborativo in classe – scuola media Stoppani Lecco

Barbara Bonacina, Lecco



testo narrativo sviluppato in modo collaborativo in classe – ITI Marconi Dalmine

Sonia Deiana, Dalmine



pagella

in simboli



la formazione

• Negli elementi di base, rivolta a 

• Tutte le professioni che hanno rapporto col pubblico (es. Medici di base, Autisti di 

mezzi pubblici)

• Approfondita nelle linee teoriche e operative, rivolta a:

• tutti gli insegnanti nel loro percorso ordinario di studi

• gli operatori di servizi rivolti a persone con disabilità



Formazione allargata alle diverse figure

La collaborazione fra i partecipanti nel costruire strumenti significativi 

per un ragazzo reale crea un contesto dove le persone si sentono 

libere di esporsi e di potersi criticare vicendevolmente, alla ricerca 

della soluzione migliore.



riferimenti

Lega per i diritti 
delle persone con disabilità

ledha.it csinbook.eu

Centro sovrazonale
di comunicazione aumentativa 

di Milano e Verdello

sovrazonalecaa.org

Antonio Bianchi: abianchi@sonic.it 



Inbook: i riferimenti in letteratura

• Antonella Costantino and Maurizio Bonati, 2014, A Scoping Review of Interventions to Supplement Spoken
Communication for Children with Limited Speech or Language Skills, Plos One

• MaryAnn Romski and Rose A. Sevcik, 2018, The complexities of AAC intervention research: emerging trends to 
consider, AAC (Augmentative Alternative Communication) che argomenta riguardo la complessità della ricerca in 
CAA 

• capitolo La lettura di libri illustrati da parte dell’adulto, in Costruire libri e storie con la CAA. Gli IN-book per 
l’intervento precoce e l’inclusione. Antonella Costantino, 2011, Erickson

• presentazioni a Bolzano nel convegno Didattica e inclusione del 2013 
• Le ricadute sull’inclusione dell’utilizzo di libri in simboli (In-book) (Erica Elia)
• Studio prospettico sugli effetti dell’utilizzo di libri in simboli (in-book) sull’interesse all’ascolto e la comprensione 

linguistica (Chiara Stracquadanio)

• presentazione a Bolzano nel convegno Didattica e inclusione del 2016
• Cosa succede leggendo inbook nella scuola dell’infanzia, con bambini mono e bilingue: una ricerca. Effetti sulle 

abilità linguistiche e sull’inclusione. (Benedetta Bianchi Janetti e Valentina Palumbo) 

• capitolo su materiali e metodi dalla tesi Studio prospettico sugli effetti dell’utilizzo dei libri in simboli (in-book) 
sulle abilità linguistiche di una popolazione di bambini monolingua e bilingue. 2015, Benedetta Bianchi Janetti

http://csinbook.altervista.org/riferimenti-letteratura

https://drive.google.com/open?id=1fSAH6-DuTM38XCLo9qMvS_UX0QJbngBp
https://drive.google.com/open?id=1v4g5-acy2yj3jrDv4SV9TNcFHGjw1BMm
https://drive.google.com/open?id=13czzOnhO6NWYqbSheo93e96it0uHz08e
https://drive.google.com/open?id=16XiciIiIR50tYAfkJEBsRFXQEt12pXkI
https://drive.google.com/open?id=1Aea0e-2heqZZ-SH1x8U7yPAqi4syyVaL
https://drive.google.com/open?id=1Aea0e-2heqZZ-SH1x8U7yPAqi4syyVaL
https://drive.google.com/open?id=1BJTfpu-s6dx8w5aPDCli6VawmKLfqTXR
https://drive.google.com/open?id=1BJTfpu-s6dx8w5aPDCli6VawmKLfqTXR
https://drive.google.com/open?id=1miG0c2aBZELm08BjExG2jJ9_AKspITZb
http://csinbook.altervista.org/riferimenti-letteratura


Vita indipendente, poter sbagliare: riferimenti

• Legge consiglio regionale Lombardia, n.25/2022 del 6 dicembre 2022, Politiche di welfare sociale regionale per il 

riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.

Approvata il 29 novembre 2022 e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia il 9 dicembre 2022): 

https://bit.ly/3Gwrfwp

• C. Lepri, 2011, Viaggiatori inattesi. Appunti sull'integrazione sociale delle persone disabili, Franco Angeli editore 

• C.M. Marchisio, N. Curto, 2020, I diritti delle persone con disabilità. Percorsi di attuazione della convezione ONU, 

Carocci editore 

• G. Merlo, C. Tarantino, 2018, La segregazione delle persone con disabilità. I manicomi nascosti in Italia. Maggioli 

editore 

• E. Montobbio, C. Lepri, 2000, Chi sarei se potessi essere. La condizione adulta del disabile mentale. Edizioni Del 

Cerro 

• Scuola di Barbiana, 1967, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina 

• M. Schianchi, 2021, Disabilità e relazioni sociali. Temi e sfide per l'azione educativa, Carocci editore 

• J. Seikkula, T.E. Arnkil, 2013, Metodi dialogici nel lavoro di rete, Per la psicoterapia di gruppo, il servizio sociale e la 

didattica, Erickson 

• A. Bianchi, 2022, Poter sbagliare, Universability n.5, Vannini Editoria Scientifica, https://bit.ly/42o3YFV

• A. Bianchi, 2023, Accessibilità comunicativa per partecipare nello spazio sociale, Universability n.7, Vannini 

Editoria Scientifica, https://bit.ly/42oW132

https://bit.ly/3Gwrfwp
https://bit.ly/42o3YFV
https://bit.ly/42oW132


Riferimenti web

• Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano e Verdello: http://sovrazonalecaa.org

• Centro studi inbook, per un accesso democratico alla cultura, http://csinbook.eu

• Rete delle biblioteche inbook, http://rbinbook.eu

• Progetto di legge regionale di Ledha. Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla 

vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità: https://bit.ly/2J2EiMq

• Illustrazione sintetica del progetto in occasione della presentazione al Consiglio regionale della Lombardia, 23 

novembre 2020, Giovanni Merlo, Direttore di Ledha. https://www.youtube.com/watch?v=MsC-88Bi_lc

• Comunità L’Arche, l’Arcobaleno Bologna: http://www.larchebologna.it/larche

• Per tutte le persone con disabilità. Conversazione con Lucio Moioli, segretario generale di Confcooperative 

Bergamo e Matteo Schianchi, storico e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

https://www.youtube.com/watch?v=VzPefBI7R-s

• Comunità partecipi. Inclusione e partecipazione nella società. Grumello del monte, 2019, 

https://sites.google.com/view/comunitapartecipi

• Progetto Parole buone, https://www.parolebuone.org

http://sovrazonalecaa.org/
http://csinbook.eu/
http://rbinbook.eu/
https://bit.ly/2J2EiMq
https://www.youtube.com/watch?v=MsC-88Bi_lc
http://www.larchebologna.it/larche
https://www.youtube.com/watch?v=VzPefBI7R-s
https://sites.google.com/view/comunitapartecipi
https://www.parolebuone.org/
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