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Sezione 3 Le frazioni e le loro operazioni

3. Moltiplicazione ed elevamento a potenza 

Abbiamo privilegiato la visualizzazione del prodotto di frazioni richiamando l’idea di pro-
dotto come area del rettangolo (già incontrata, anche alla primaria, ma che qui possiamo 
riprendere). Può aver senso una visualizzazione alternativa con i segmenti. 

Disegniamo un segmento, i suoi    2 __ 
3

    e poi i    4 __ 
5

    dei    2 __ 
3

   . Ritorniamo alla frazione come operato-

re di grandezze e rafforziamo quella definizione.

Facciamo osservare il diverso significato di    3 _ 
2⋅5

    e di    3 _ 
2

   ⋅5 . Meglio abbondare con le pa-

rentesi… soprattutto quando scriviamo “in riga”:    3 _ 
 (2⋅5) 

    e   (  3 _ 
2

  ) ⋅5.  Col numeratore invece 

non ci sono problemi. 

 ✓ Negli es. come il 270 a pag. 367, fare tutte le semplificazioni sulle stesse frazio-
ni è sicuramente comodo, ma può portare a errori. Meglio insegnare a non avere 
fretta, e dopo qualche semplificazione riscrivere le frazioni, per poi proseguire la 
semplificazione.

 ✓ È bene anche insistere sulla verbalizzazione; mentre si esegue la semplificazione 
ti suggeriamo di far dire ad alta voce “semplifico per 9 il 36 e l’81, 36 diviso 9 fa 
4 e 81 diviso 9 fa 9. Semplifico per 5 il 25 e il 40, 25 diviso 5 fa 5 e 40 diviso 5 
fa 8”. Nell’Unità 6 abbiamo preferito la scrittura con le frecce orizzontali proprio 
perché esplicita il divisore comune, qui non viene più scritto e all’inizio è bene sot-
tolinearlo almeno a voce.

 ✓ L’Esplora, ragiona e scopri a pag. 368 mostra come controllare le operazioni tra 
frazioni con i decimali equivalenti e, nel farlo, mostra come operare con le frazioni 
sia più agevole.

 ✓ Negli es. dal 316 al 318 a pag. 369 è di nuovo evidente come le frazioni siano più 
comode dei numeri decimali per fare i calcoli. Si può chiedere “quale dei due modi 
preferite per fare il calcolo?” e quindi fare vedere che in una espressione del tipo   
(9 : 4)  · 36  la frazione ci dà l’opportunità di non fare la divisione.

 ✓ Spesso gli allievi dimenticano le parentesi nelle potenze di frazioni: gli es. 362 e 
seguenti a pag. 371 tentano di fissare la loro importanza nella scrittura.

4. Frazione inversa 

L’inverso non serve solo per fare la divisione ma è un concetto importante di per sé e non 
solo per le frazioni. Sia nella teoria che negli esercizi sottolineiamo la sua relazione con 
l’elemento neutro e le analogie con il concetto di opposto.

 ✓ Gli es. 496 e seguenti a pag. 374 danno un senso alla frazione inversa anche come 

operatore, con particolare attenzione al linguaggio – non banale – per esprimere 

queste relazioni. Inoltre si vede che le frazioni improprie hanno significato solo nel 

rapporto tra due grandezze: non ha senso considerare i    5 __ 
4

    di una grandezza, ma può 

averne dire che essa è i    5 __ 
4

    di un’altra. Lo stesso argomento era stato visto nell’unità 

precedente, trattando la frazione come rapporto.
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unità 7 Operazioni con le frazioni

2. Addizione e sottrazione 

Il nodo centrale è che per sommare e sottrarre frazioni si passa a frazioni equivalenti. 

Due frazioni qualsiasi possono sempre essere scritte come frazioni equivalenti con de-

nominatori uguali. 

Per far comprendere la procedura è bene iniziare con esercizi in cui le frazioni vengono 

scritte separatamente    5 _ 
6

   +   11 _ 
21

   =   35 _ 
42

   +   22 _ 
42

   =   35 + 22 _ 
42

   =   57 _ 
42

   . 

Il passaggio alla scrittura con denominatore unico può non essere indolore. Può esse-

re utile, le prime volte, che tu faccia scrivere i fumetti con i calcoli che vanno fatti a 

mente.

m.c.m. (6; 21)

42 : 6 ⋅ 5 42 : 21 ⋅ 11

   5 __ 
6
    +    11 ___ 

21
    =    35 + 22 _________ 

42
    =    57 ___ 

42
   

Viene naturale domandarsi perché non si possano sommare i denominatori e i numera-

tori. La risposta ovvia è che non funziona, basta mostrare un esempio. 

   1 _ 
2

   +   1 _ 
2

   =   1 + 1 _ 
2 + 2

   =   2 _ 
4

   =   1 _ 
2

    

Difficilmente questo esempio sarà sufficiente perché i più deboli non imparino la regola 

sbagliata. Sarà più efficace far trovare autonomamente degli esempi, con l’Esplora, ra-

giona e scopri a pag. 363, magari in un lavoro di gruppo. 

Nell’addizione con numeri negativi un errore tipico è quello di mettere il segno meno che 

sta davanti al primo addendo, anche davanti alla somma.

 −   4 _ 
5

   +   2 _ 
3

   = −    12 + 10 _ 
15

   

Per evitarlo si può far aggiungere un passaggio.

 −   4 _ 
5

   +   2 _ 
3

   =   − 4 _ 
5

   +   2 _ 
3

   = … 

 ✓ Gli es. dal 110 al 119 a pag. 361 servono per fissare il significato del complesso 

algoritmo per la somma di frazioni. Dal seguente esercizio si passa all’allenamento 

con il calcolo mentale che deve diventare un automatismo. Ai vari passaggi e in 

particolare ai calcoli da fare a mente è dedicata anche una parte del recupero.

 ✓ L’Esplora, ragioni e scopri a pag. 363 si sofferma sul perché la somma di due fra-

zioni non è la somma dei numeratori fratto quella dei denominatori, cui facevamo 

cenno poco sopra.
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