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1 Riferimenti normativi
● DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
della legge 13 luglio 2015, n. 107)

● ORDINANZA MINISTERIALE n. 45 del 09-03-2023 recante indicazioni per “Esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023”;

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe
2.1 Profilo di indirizzo
Le classi ad indirizzo Cambridge potenziano in orario curricolare alcune discipline in lingua inglese, per le
quali gli studenti si preparano anche a sostenere gli esami Cambridge IGCSE (International General Certificate
of Secondary Education).
La particolarità del percorso di studio liceale scientifico Cambridge consiste, infatti, nell’affiancare ai
programmi italiani di alcune discipline, nello specifico, geografia (geography), scienze naturali (biology) ed
inglese come seconda lingua (English as a second language), l’insegnamento in inglese, impartito, secondo il
modello anglosassone della certificazione IGCSE, da docenti sia madrelingua sia italiani esperti.
Il monte ore totale effettuato settimanalmente sia nel biennio che nel triennio, fino al quarto anno, è superiore a
quello dell’indirizzo tradizionale.
Nel primo e secondo anno l’orario settimanale è di 30 ore invece di 27 (due ore in più di inglese ed un’ora di
scienze naturali svolte con insegnante madrelingua inglese che effettua anche un’ora di compresenza con il
docente di geostoria).
Nel triennio le ore complessive settimanali salgono a 32, come si può notare dal quadro orario riportato di
seguito.
Il percorso termina alla fine del quarto anno. La quasi totalità degli studenti della classe ha sostenuto gli esami
IGCSE di geography, biology ed English as a second language.

Quadro orario settimanale (solo se classe con potenziamento)

Anno di corso Terzo Quarto Quinto

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3

Lingua e letteratura inglese 3+(1)+1 3+2 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica 4 4 4

Fisica 3 3 3

Scienze naturali 3+(1) 3 3

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2

I.R.C o Materia alternativa 1 1 1

Totale 32 32 30
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2.2 Profilo della classe
La classe, composta da 26 elementi, ha iniziato il triennio nella modalità di didattica mista, alternanza di due
gruppi, uno in presenza e l’altro in DAD, imposta dalle restrizioni determinate dal Covid.
Questo ha favorito il consolidamento di relazioni in piccoli gruppi, e, nel contempo, non ha facilitato la
formazione di uno spirito collaborativo e solidale allargato all’intera classe.
La mobilità scolastica che ha interessato poi, con tempistiche diverse, 6 studenti e 2 studentesse, ha rimodellato
la classe nel quarto anno, senza però determinare sostanziali cambiamenti nelle dinamiche.
Di fatto, anche nell’ultimo anno, l’eterogeneità degli interessi e dei temperamenti e la succitata modalità di
relazione che privilegia il piccolo gruppo, hanno facilitato e sostenuto il processo di apprendimento individuale;
meno efficace si è rivelato il coinvolgimento dell’intero gruppo classe in un costruttivo e animato dialogo, atto
a creare un clima di scambio e arricchimento reciproco.

La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, non è stata garantita nel triennio per
l’insegnamento di matematica, fisica, storia dell’arte e scienze motorie; il consiglio di classe si è comunque
sempre impegnato a portare avanti un lavoro integrato, coeso e coerente, nel rispetto di quanto programmato nei
dipartimenti e in sintonia col Piano dell’Offerta Formativa.
Nel corso dell’ultimo anno poi ci si è sforzati di bilanciare l’attività didattica disciplinare con esigenze e tempi
delle varie attività integrative.
Ciascun docente, nel rispetto della specificità dei contenuti e degli obiettivi d’apprendimento disciplinari, ha
attivato tutti gli interventi educativi ritenuti utili al potenziamento e consolidamento delle conoscenze,
competenze e abilità, specifiche e trasversali, proprie del percorso di studi liceale.

A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso didattico le studentesse e
gli studenti hanno risposto, generalmente, in modo soddisfacente alle sollecitazioni educative ricevute; nel
rispetto della specificità personale delle capacità e dell’impegno si è registrato un progressivo miglioramento e,
in diversi casi, il conseguimento di una significativa consapevolezza del valore della formazione e della cultura
intese come strumenti per capire la vita ed esprimere se stessi.

In generale, il comportamento è stato corretto e la frequenza scolastica continua.

Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle programmazioni
didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati.
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario

Materia di insegnamento Docenti Ore
settimanali

Continuità nel
triennio

III IV V

1 RELIGIONE PAGANELLI
ADRIANO

1 SI SI SI

2 ITALIANO DE LEO
MATILDE

4 SI SI SI

3 LATINO DE LEO
MATILDE

3 SI SI SI

4 INGLESE FARINA
LAURA

3 SI SI SI

5 STORIA ZARATTI
GIOVANNA

2 SI SI SI

6 FILOSOFIA ZARATTI
GIOVANNA

3 SI SI SI

7 MATEMATICA STASI
TOMMASO

4 SI SI

8 FISICA STASI
TOMMASO

3 SI SI

10
SCIENZE GIORGI LAURA 3 SI SI SI

11 DISEGNO e
STORIA dell'ARTE

IPPOLITO
ROSARIA

2 SI SI

12 SCIENZE
MOTORIE

CAPALDI
CHIARA

2 SI

13 EDUCAZIONE
CIVICA

BATTISTA
MAURIZIO
IPPOLITO
ROSARIA
ZARATTI

GIOVANNA

33 annuali

Coordinatore/coordinatrice della classe: prof.ssa Giovanna Zaratti

2.4 Tempi
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre
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3 Percorso formativo

3.1 Obiettivi educativi e disciplinari trasversali
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e metodologie
atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli culturali, di conoscenze,
abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di partenza, sia alle caratteristiche
individuali degli studenti. In particolare:

● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti;
● Collaborazione all'interno del gruppo classe;
● Motivazione allo studio delle varie discipline;
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;
● Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni;
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte;
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine;
● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale;
● Capacità di autovalutazione;
● Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto alla didattica a distanza.

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni ragazzo e
di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato.
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle
conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli
docenti.

3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla disciplina
dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 ore), mantengono la
valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.

In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte:

TERZO ANNO

Attività Breve descrizione N.
Studenti

N.
ore

IMUN United
Network

Simulazione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, nella quale gli studenti
approfondiscono e si confrontano sui temi
dell’agenda politica internazionale indossando i
panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire
questo ruolo, i “delegati” svolgono le attività
tipiche della diplomazia: tengono discorsi,
preparano bozze di risoluzione, negoziano con
alleati e avversari, risolvono conflitti e imparano a
muoversi all’interno delle committees adottando
le procedure dell’Onu. Il progetto si articola in

7 70
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due fasi: una preparatoria, durante la quale gli
allievi studiano i temi e il modo in cui operare
all’interno della simulazione e una operativa
basata sul metodo del learning by doing, in cui i
delegates vestono il ruolo dei diplomatici
all’interno dei model.

Sportello
Energia

Piattaforma
Educazione

Digitale

Percorso formativo in e-learning in collaborazione
con Leroy Merlin. Percorso per lo sviluppo del
valore dell’energia in un’ottica solidale, condivisa
e socialmente responsabile al fine di promuovere
la lotta allo spreco

24 35

Federchimica.
Costruirsi un

futuro
nell’industria

chimica
Piattaforma
Educazione

Digitale

Percorso formativo in e-learning, in
collaborazione con Federchimica, per lo sviluppo
di competenze trasversali e professionalizzanti
nell’ambito della chimica.

6 20

Ospedale
Pediatrico

Bambino Gesù
“Uso consapevole

piattaforme
digitali e Social”

Percorso formativo on line sull’uso consapevole
delle piattaforme di comunicazione digitale, con
particolare attenzione alla normativa sulla privacy

1 20

QUARTO ANNO

Attività Breve descrizione N. Studenti N.
ore

Corso sulla
sicurezza

Corso di formazione online sui concetti base
relativi alla salute e alla tutela nei luoghi di lavoro.

18 4

Anno all’estero Frequenza di un anno scolastico/un semestre in
una scuola estera nell’ambito del progetto di
mobilità studentesca.

3/5 70/
40

IMUN Simulazione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, nella quale gli studenti
approfondiscono e si confrontano sui temi
dell’agenda politica internazionale indossando i
panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire
questo ruolo, i “delegati” svolgono le attività
tipiche della diplomazia: tengono discorsi,
preparano bozze di risoluzione, negoziano con
alleati e avversari, risolvono conflitti e imparano a

13 70

Documento del Consiglio della classe VA - Anno Scolastico 2022-23 8



muoversi all’interno delle committees adottando le
procedure dell’Onu. Il progetto si articola in due
fasi: una preparatoria, durante la quale gli allievi
studiano i temi e il modo in cui operare all’interno
della simulazione e una operativa basata sul
metodo del learning by doing, in cui i delegates
vestono il ruolo dei diplomatici all’interno dei
model.

PROGETTO
MUNER - NY

Simulazione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite (vedi sopra) a New York

4 70

AMNESTY
INTERNATIONAL
CITTADINANZA,
DISCRIMINAZIO

NE E DIRITTI
UMANI

Percorso di avviamento a diverse tematiche legate
ai diritti umani al fine di arrivare a una revisione
della Carta del Consiglio d’Europa sull’educazione
alla cittadinanza democratica e ai diritti umani

3 15

CARITAS
COOPERATIVA

ROMA
Solidarietà

Formazione e attività di servizio presso le strutture
della Caritas

2 30

Percorsi
laboratoriali
ambito salute

umana
Università
Tor Vergata

Svolgimento di una serie di seminari su argomenti
biologici attualmente di grande interesse, affiancati
da esperienze pratiche di laboratorio che gli
studenti hanno svolto in prima persona presso i
laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di
Biologia.

1 20

PROGETTO
NERD?

Università
Tor Vergata

L’obiettivo principale del Progetto NERD? è far
sperimentare l’informatica, e in particolare
l’intelligenza artificiale

1 50

IED
FASHION
STYLIS

Percorso finalizzato alla formazione professionale
in ambito di creatività e gestione dei vari ambiti
della produttività e marketing del brand nella
filiera della moda

1 12

VISUAL ARTS
DEPARTMENT

Lavoro incentrato sulla rielaborazione e
attualizzazione del tema dell’Inferno dantesco
sotto forma di spettacolo teatrale. Laboratorio di
ideazione, scrittura, progettazione in gruppo e in
collaborazione con professionisti del settore.

1 40

LUDOTECA
Ospedale

pediatrico Bambin
Gesù

Stage lavorativo di affiancamento nei lavori di
organizzazione e intrattenimento attività promosse
dalla Ludoteca dell’Ospedale

1 25
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Associazione
Musicale dei

Castelli Romani
Coro

Attività coreutica in occasione di eventi esterni. 1 30

QUINTO ANNO

Attività Breve descrizione N. Studenti N.
ore

Corso sulla
sicurezza

Corso di formazione online sui concetti base
relativi alla salute e alla tutela nei luoghi di
lavoro.

4 4

project::gaming

Università Roma
Tre

Ingegneria Civile,
Informatica e delle

Tecnologie
Aeronautiche

Percorso di avvio verso lo studio tecnico e
scientifico sul tema dei videogiochi, con
particolare attenzione alla realizzazione di un
piccolo prototipo. Tematiche coinvolte: la
computer graphics, teoria del colore e
dell’animazione, game design and storytelling,
dal punto di vista tecnico e artistico.
Gli studenti realizzeranno un videogioco di loro
scelta, tramite un game engine da loro stessi
scelto

2 28

Introduzione
all'Ingegneria
aeronautica

Università Roma
Tre

Dipartimento
Ingegneria

L’attività intende fornire le basi teoriche e
applicative delle discipline dell’ingegneria
aeronautica (aerodinamica, analisi strutturale,
propulsione, meccanica del volo e
progettazione). Verranno altresì organizzati dei
seminari in collaborazione con industrie
aeronautiche e centri di ricerca.

3 60

"I grandi
esperimenti: la
misura della
costante di

gravitazione
universale con la

bilancia di
Cavendish"

Università Tor
Vergata

Percorso formativo incentrato sulla conoscenza
del quadro generale della Fisica all'epoca di
Newton e la formulazione della teoria della
gravitazione universale. L'esperimento di Henry
Cavendish con cui si misura la costante di
gravitazione universale. L'evoluzione del
quadro concettuale e le successive evoluzioni
della Gravitazione, con cenni alla relatività
generale di Einstein e alle sue conferme
sperimentali.

1 8
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“I Grandi
Esperimenti -

L'Interferometro
di Michelson
Morley e la
Relatività"

Università Tor
Vergata

Percorso formativo incentrato sulla conoscenza
del quadro generale della Fisica del '900, delle
linee di pensiero, dei fondamenti teorici e
sperimentali che portarono alla formulazione
della relatività ristretta da parte di Einstein e alle
successive conferme sperimentali

 1  6

UNILAB-
Un viaggio

dalle stelle alle
cellule per
scoprire
l’impatto

dell’innovazione
ingegneristica

Università Tor
Vergata

Ciclo di seminari volti a fornire agli studenti
conoscenze in ambito ingegneristico e
scientifico.

1 12

Federchimica.
Costruirsi un

futuro
nell’industria

chimica
Piattaforma
Educazione

Digitale

Percorso formativo in e-learning, in
collaborazione con Federchimica, per lo
sviluppo di competenze trasversali e
professionalizzanti nell’ambito della chimica.

1 20

IED
Design Interior e

Product

Attraverso un approccio pratico e creativo, i
partecipanti sperimentano il metodo di lavoro
del designer e conoscono gli strumenti del
progettista di prodotto e di interni.

1 6

IED
Fashion design

Percorso formativo su temi basilari
dell'approccio all’Illustrazione di Moda: dallo
sketch a un'illustrazione più dettagliata,
proporzioni, costruzione, linea e colore.

1 6

IED
Illustrazione

Gli studenti sperimentano praticamente la
creazione di un prodotto editoriale illustrato
focalizzandosi in una prima parte sul processo
creativo e l’individuazione di un tema e in una
seconda fase sulla composizione e
finalizzazione del prodotto. 

1 9

IED Attraverso Case History ed esempi che
riguardano Brand e designer famosi nel mondo i
partecipanti al corso hanno focalizzato i

1 9
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Arterego.
L’anatomia del

graphic designer

seguenti argomenti: Il Brand nell’era digitale, il
Type Design, la fotografia pubblicitaria,
l’editoria, i magazine, la grafica per UX
designer

Olimpiadi della
Biomedicina
Università La

Sapienza
Facoltà di
Medicina e
Psicologia

Corso online su piattaforma Moodle Sapienza
arricchito di video e materiale didattico per
permette allo studente di approfondire le
conoscenze che possiede, essenziali per il suo
cammino verso le facoltà biomediche

2 30

Esperienza presso
il dipartimento
organi di senso

Università La
Sapienza

Dipartimento di
organi di senso

Il progetto prevede un percorso di informazione
teorico/pratica. In particolare i Docenti della
Clinica Oculistica e della Clinica
Otorinolaringoiatrica del Policlinico Umberto I
esporranno le loro competenze e le loro
peculiari caratteristiche professionali attraverso
le quali gli studenti potranno valutare le
possibili attitudini in merito al lavoro
scientifico, di ricerca ed assistenza proposto ai
giovani discenti.

1 20

Anatomia umana:
studio in vivo con
tecniche avanzate

di imaging
radiologico

Università La
Sapienza

Progetto volto a fornire agli studenti nozioni
basilari di anatomia umana attraverso
l’osservazione e l’analisi di immagini ad alta
risoluzione ottenute grazie a metodiche di
imaging avanzato, e far loro conoscere le
modalità di valutazione delle immagini in un
dipartimento clinico radiologico.

3 12

Il canto:
comunicazione e

cultura
Associazione

Musicale Castelli
Romani

Attività coreutica svoltasi in presenza, in
occasione di eventi esterni ed interni .

2 48

CARITAS
COOPERATIVA

ROMA Solidarietà

Formazione e attività di servizio presso le
strutture della Caritas

1 30

ALMADIPLOMA Attività di orientamento degli studenti mediante
la conoscenza del sistema universitario e del
mercato del lavoro; individuazione dei propri
punti di forza e delle proprie aspirazioni
professionali così da individuare in modo
consapevole i percorsi formativi adeguati.
Elaborazione del curriculum vitae.

20 4/10
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3.3 Ampliamento dell’offerta formativa
Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di ampliamento
dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre individualmente:

PROGETTO Durata

Seminario di Green Chemistry riguardante il riutilizzo degli oli esausti:
“Isuschem, un case study di economia circolare”

pentamestre

 “Educazione Stradale”, in collaborazione con la Polizia Locale di Ciampino. pentamestre

Incontro sulla sicurezza stradale presentato da “Fondazione Michele Scarponi” pentamestre

Potenziamento matematica classi quinte pentamestre

Corso: “Le calcolatrici grafiche e l’Esame di Stato” pentamestre

“Libera: formazione alla cittadinanza attiva e responsabile, alla legalità e alla
lotta alle mafie e alla corruzione”.

Ottobre-maggio

Progetto: “Coro Unisono”. Ottobre-maggio

Competizione: “Torneo provinciale di scacchi”, in località Ostia. pentamestre

Competizione: “Olimpiadi di Italiano” pentamestre

3.4 Modulo Clil
Guidati dalla docente di Disegno e Storia dell’Arte, prof.ssa Rosaria Ippolito, gli alunni hanno sviluppato un
modulo in lingua inglese relativo ad alcuni siti patrimonio mondiale UNESCO.

Durante la prima fase del modulo, la classe è stata suddivisa in gruppi; ogni gruppo ha scelto di trattare un tema
in particolare, seguendo le particolari inclinazioni critiche e personali.
I materiali visionati in lingua inglese hanno fornito elementi utili all’acquisizione delle competenze; la classe si
è mostrata partecipe e con grande spirito critico, cogliendo gli elementi sintattici, stilistici e storici dei temi
proposti.
Nell’ultima fase i ragazzi hanno approfondito il sito tutelato nella sua specificità, producendo un compito di
realtà, tramite una presentazione multimediale, mettendo l’accento sull’unicità del sito e studiandone i criteri e
l’iter di presentazione ed approvazione che ha portato alla tutela in oggetto.
Le attività degli studenti sono state indirizzate a rafforzare e verificare l’apprendimento dei concetti artistici e
linguistici e di attivazione didattica, anche attraverso ricerche internet mirate per favorire un utilizzo
consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo dell’arte.
I tempi hanno previsto quattro ore circa di lezione, ottimizzate, visto l’argomento comune, durante le ore di
Educazione Civica.

3.5 Educazione Civica
La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un monte ore
annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe.
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre
macroaree specifiche:

● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
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● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
● Cittadinanza digitale

Gli studenti hanno sviluppato tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno.
Sono state interessate le seguenti discipline: materie giuridiche ed economiche, storia dell’arte, filosofia e
storia, che hanno svolto i seguenti moduli:

Titolo del modulo Contenuti Disciplina
interessata Docente

Modulo 1
L’educazione

finanziaria e il diritto
del lavoro

1.Il funzionamento
dell’economia in generale
2.Moneta e prezzi
3.Reddito e pianificazione
4.Risparmio, investimento e
credito
5.Il lavoro e i diritti del
lavoratore

Materie
Giuridiche ed
Economiche

Maurizio
Battista

Modulo 2

Educazione al rispetto
e alla valorizzazione

del Patrimonio
Culturale e dei Beni

Pubblici Comuni.

- Il Codice dei beni Culturali e
del Paesaggio

- Contenuti: La normativa in
Italia, dagli Stati preunitari ai
XXI secolo.

- Legislazione nazionale e
comunitaria

- Disciplina legislativa del 1939:
L. 1° giugno, n. 1089 e la L. 29
giugno, n. 1497

- Le leggi della tutela dei
BB.CC. la 1089 /39 e la tutela
del paesaggio 1497/39

- Evoluzione legislativa delle
leggi Urbanistiche del 1942 e
L. 6 agosto 765 del 1967.

- La legge Galasso.
- D. Lgs. n. 490/1999, Testo

Unico delle disposizioni
legislative in materia di beni
culturali e ambientali

- D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei
beni culturali e del paesaggio

- Tutela e Valorizzazione del
patrimonio culturale

- UNESCO - L'Organizzazione
delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la
Cultura (United Nations
Educational, Scientific and

Storia
dell’Arte

Rosaria
Ippolito
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Cultural Organization):
Missione ed organizzazione
internazionale.

Modulo 3 Società e individuo nel
mondo globalizzato

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030
con particolare riguardo alle
seguenti macroaree: ambiente;
multiculturalismo;
globalizzazione e questione di
genere.

- Declinazione del concetto di
sostenibilità: ambiente, società
ed economia.

- La fine delle grandi narrazioni:
il dibattito sul Postmoderno

- Le filosofie femministe

Filosofia e
Storia

Giovanna
Zaratti

3.6 Verifica e Valutazione
Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti Disciplinari e
deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state elaborate le griglie
valutative specifiche delle diverse discipline.

3.7 Simulazioni Prove d’Esame

La classe in data 9 Maggio ha svolto la simulazione della seconda prova d’esame di Matematica.

La classe in data 15 Maggio ha svolto la simulazione della prima prova d’esame di Italiano.
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4 Relazioni e programmi delle singole discipline

4.1 ITALIANO e LATINO prof.ssa Matilde Maria De Leo

Relazione finale di materie letterarie – Italiano
Obiettivi e livello complessivo raggiunti dalla classe in relazione alla situazione di partenza

Obiettivi raggiunti

Alla fine dell’anno scolastico ogni allievo, a diversi livelli e in base al bagaglio di partenza sia di conoscenze
sia di competenze acquisite, risulta in grado di:
a) in relazione all’analisi e alla contestualizzazione dei testi:

1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato;
2. collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o di altri

autori coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il più generale contesto storico
del tempo;

3. mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio
motivato giudizio;

b) in relazione alla riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica:
1. riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario;
2. utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie;
3. cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali

della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane.
c) in relazione alle conoscenze e alle competenze linguistiche:

1. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e coerente;
2. affrontare le diverse tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi;
3. produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni e disponendo di adeguate

tecniche compositive;
4. descrivere le strutture della lingua.

Metodi e Mezzi

La parte propositiva ed espositiva del docente (lezione frontale) è stata integrata con altri interventi:
● l’addestramento ad un corretto lavoro di analisi ed interpretazione;
● la discussione collettiva con domande che hanno sollecitato il confronto;
● il laboratorio di analisi attraverso schede guida;
● lavori di gruppo per approfondimenti e produzione di PPT, su alcune letture proposte agli studenti.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AUTORE TITOLO EDITORE
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria ”La letteratura”, vol.4,5.1,5.2,6 Paravia

Gli strumenti didattici tradizionali (libri in adozione o consigliati) sono stati affiancati dall’utilizzazione di
materiali di varia natura (video, approfondimenti critici, analisi interattive ecc.) proposti su Classroom.

Verifica e valutazione

Produzione orale
1) Le forme di verifica orale sono state le seguenti:

a) il commento orale ad un testo dato;
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b) l’esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del programma svolto;
c) il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa;
d) l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

2) I criteri di valutazione nella sfera orale sono stati i seguenti:
a) capacità espressive;
b) capacità espositive;
c) conoscenza delle tematiche;
d) competenza di analisi-sintesi e di rielaborazione critica
e) capacità di valutazione.

Produzione scritta

1) Le forme di verifica scritta sono state le seguenti:
a) test di comprensione e conoscenza;
b) il commento ad un testo dato;
c) il componimento con sviluppo di argomentazioni;
d) la relazione;
e) l’analisi di un testo argomentativo

2) I criteri di valutazione per la produzione scritta sono stati i seguenti:
a) aderenza alla traccia;
b) articolazione e coerenza argomentativa;
c) correttezza e proprietà linguistica;
d) capacità di approfondimento e originalità;
e) capacità di sintesi e concretezza ;
f) capacità interpretativa e rielaborativa (per l’analisi testuale e commento di un testo);
g) competenza specifica e capacità di organizzazione critica delle conoscenze acquisite (per l’argomento

tecnico-scientifico);
h) competenza specifica (per l’attualizzazione).

Seguono in allegato griglie di valutazione per la produzione scritta utilizzate nel corso dell’anno scolastico,
nonché proposte per l’Esame di Stato.

Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno scolastico

Ho preso la classe in terza e all’inizio del percorso la situazione risultava caratterizzata, per le difficoltà legate
alla gestione dell’emergenza COVID, dalla mancanza di un clima sereno nel dialogo all’interno del gruppo-
classe, che si è accentuata dopo la creazione dei gruppi in presenza, organizzati proprio per fronteggiare la
problematica situazione. Si registravano anche una motivazione agli apprendimenti e un’attenzione di carattere
selettivo, nonché alcune difficoltà, in un gruppo di allievi, relative ai vari momenti dell’iter didattico:
● analisi e contestualizzazione dei testi,
● riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica,
● competenze e conoscenze linguistiche specie nella produzione scritta.
Nel corso dei tre anni si è registrato complessivamente un progresso realizzato in virtù di un impegno e di una
partecipazione più motivata alle proposte didattiche e di ciascuno secondo le proprie conoscenze di base,
capacità espressive, comunicative, logiche, interpretative e di organizzazione del proprio lavoro, competenze
nell’analisi/ comprensione/ comunicazione/ produzione dei testi. Circa il comportamento la totalità degli
studenti ha evidenziato un rapporto corretto coi docenti e con i compagni di classe, è risultata aperta alle varie
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forme del dialogo educativo e didattico, in alcuni casi solo se stimolato, e ha risposto in maniera
complessivamente positiva alle richieste dei docenti, proponendo in alcune situazioni un personale e creativo
contributo alle varie attività sia curriculari che extracurriculari.
C’è inoltre da segnalare il caso di otto allievi in mobilità studentesca all’estero lo scorso anno, i quali pur
potenziando in virtù di questa importante esperienza di studio e di vita, numerose capacità, competenze ed
abilità, si sono trovati inizialmente a dover affrontare un lavoro supplementare di recupero di conoscenze e
competenze, dando prova di grande determinazione e di risultati validi, anche se sempre condizionati dalla
precedente formazione del percorso di studi italiano.

Per quanto detto, si rilevano nella classe tre fasce di livello di apprendimento:

- Il primo gruppo, costituito da parecchi allievi, si attesta su buoni livelli di conoscenze, competenze, abilità e
risulta supportato da impegno proficuo, partecipazione consapevole, metodo di lavoro efficace; non mancano
punte di eccellenza;
- la seconda fascia, abbastanza numerosa, risulta di livello discreto. Gli allievi di questa fascia hanno mostrato o
impegno e partecipazione motivati e quindi sono riusciti a colmare lacune presenti nella preparazione di base
oppure non hanno ulteriormente potenziato abilità, conoscenze di base e competenze adeguate e coerenti di
partenza per un impegno ed una partecipazione selettivi;
- nella terza fascia si collocano pochi allievi che sono stati condizionati da competenze e abilità linguistiche non
sicure, da conoscenze di base non sempre coerenti, da uno studio approssimativo e superficiale e pertanto sono
riusciti a realizzare una preparazione pienamente sufficiente oppure solo nel complesso sufficiente.

Relazione finale di materie letterarie – Latino.

Obiettivi e livello complessivo raggiunti dalla classe in relazione alla situazione di partenza

Obiettivi raggiunti

Alla fine dell’anno scolastico ogni allievo, a partire da diverse capacità ,abilità e conoscenze, risulta a diversi
livelli in grado di:
a) interpretare e tradurre testi latini;
b) riconoscere il sistema linguistico latino in chiave sincronica e cogliere i rapporti concreti tra la

formalizzazione e l’uso della lingua;
c) cogliere in prospettiva diacronica i principali mutamenti dalla lingua latina alle lingue neolatine;
d) dare al testo una collocazione storica;
e) individuare i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama generale della

storia letteraria;
f) riconoscere i rapporti della cultura latina con il mondo moderno.

Metodi e Mezzi

L’analisi linguistica e la contestualizzazione storica sono state fondate sulla lettura e sul commento del testo che
ha assunto un ruolo centrale. Anche lo studio della storia letteraria, pur conservando una relativa autonomia
rispetto alla lettura dei testi, tuttavia è stato fondato sulla lettura antologica di passi (con traduzioni) cercando,
nella trattazione di generi ed autori, la loro influenza sulla cultura moderna. I mezzi necessari per una simile
impostazione del lavoro sono stati i testi, i commenti, le traduzioni, i saggi critici, i vocabolari ed i repertori
grammaticali.

Verifica e valutazione

Le prove di verifica sono state le seguenti:
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versione dal latino di un testo;
relazioni scritte, accompagnate o meno da esposizione orale, su temi emersi dalla lettura dei testi e dallo studio
della storia letteraria;
test miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi;
esposizione e discussione orale;
questionario di letteratura latina.

Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno scolastico

Ho preso la classe all’inizio del terzo anno e in quella fase tutti gli allievi hanno mostrato un proficuo interesse
per la storia letteraria latina, mentre un gruppo ha fatto registrare delle difficoltà nel momento
dell’interpretazione e traduzione dei testi, specie nell’individuazione delle strutture sintattiche, morfologiche,
lessicali e semantiche. Nel corso del triennio l’interesse per la disciplina è risultato valido nel campo della storia
letteraria e, solo in pochi casi, alcuni progressi sono stati realizzati anche nella fase di ricodifica in italiano dei
testi latini.
Per quanto detto si possono individuare tre fasce di livello:
- un nutrito gruppo di allievi, sostenuto da impegno costante e produttivo, ha acquisito abilità traduttive valide e
l’abitudine ad operare confronti significativi tra modelli linguistici e culturali diversi, raggiungendo esiti buoni,
con punte di eccellenza;
- un secondo numeroso gruppo di allievi, partecipando adeguatamente all’attività didattica, a partire da una
competenza linguistica discreta, ha potenziato le capacità di interpretazione e traduzione dei testi latini, di
individuazione dei caratteri salienti della letteratura latina e di collocazione di testi ed autori nella trama
generale della storia letteraria, conseguendo risultati più che soddisfacenti;
- un esiguo gruppo, condizionato da competenze linguistiche limitate, in possesso di approssimative capacità di
analisi della lingua e di interpretazione dei testi, ha rivelato un maggiore interesse per la storia letteraria e per i
momenti di contestualizzazione, pervenendo ad un livello di preparazione complessivamente sufficiente.
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Programma di materie letterarie – Italiano

Vol 4: L'età del Romanticismo: storia, società, cultura, idee.

a) La concezione dell'arte e della letteratura nel Romanticismo europeo;
b) La poesia e il romanzo: caratteri generali;
c) Il movimento romantico in Italia.

Letture:
Madame De Stael: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni pag. 323
Pietro Giordani: ”Un italiano” risponde al discorso della De Stael (sintesi)
Giovanni Berchet: La poesia popolare pag.325

A. Manzoni
La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della
letteratura. Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. Le tragedie. I Promessi sposi: Manzoni e il problema del
romanzo; i Promessi sposi e il romanzo storico; il quadro polemico del Seicento; l'ideale manzoniano di società;
liberalismo e cristianesimo; l'intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; il sugo della storia e il
rifiuto dell'idillio; la concezione manzoniana della Provvidenza; l'ironia; il Fermo e Lucia; il problema della
lingua.

La lirica:

“La Pentecoste” pag. 380
“Il cinque maggio” pag. 387

Le tragedie:
da “Adelchi”:
“Sparsa le trecce morbide”(Morte di Ermengarda)- Coro dell’atto IV- pag. 409

La poetica:
da “Lettera a Fauriel”:

La funzione della letteratura: rendere le cose
un po' più come dovrebbero essere pag. 369

da “Lettera a Chauvet”:
Il romanzesco e il reale pag. 370
Storia e invenzione poetica pag. 375

da “Lettera sul Romanticismo”:
L'utile, il vero, l'interessante pag. 376

Il romanzo:
dal cap. XXXVIII: La conclusione del romanzo pag. 458

Letture critiche:
“Il narratore e i punti di vista dei personaggi” a cura di Baldi pag. 463
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G. Leopardi
La vita. Il pensiero. La poetica del vago e dell'indefinito. Leopardi e il Romanticismo. I “Canti”: le “Canzoni”,
gli “Idilli”, il “Risorgimento” e i “Grandi Idilli” del '28-'30, il “Ciclo di Aspasia”, la polemica contro
l'ottimismo progressista, “La Ginestra” e l'idea leopardiana di progresso, le “Operette morali” e l'arido vero.

Letture da “Zibaldone”:
La teoria del piacere pag. 20
Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza pag. 22
L'antico pag. 23
Indefinito e infinito pag. 24
Il vero è brutto pag. 24
Teoria della visione pag. 24
Parole poetiche pag. 25
Ricordanza e poesia pag. 25
Teoria del suono pag. 26
Indefinito e poesia pag. 27
Suoni indefiniti pag. 27
La doppia visione pag. 27
La rimembranza pag. 28

Letture da “Canti”:
L’infinito pag. 38
Ultimo canto di Saffo pag. 58
A Silvia pag. 63
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pag. 91
La quiete dopo la tempesta oppure a scelta Il sabato del villaggio pag. 80

A se stesso pag. 112
Amore e morte (vv.1-16) pag. 105
La ginestra o il fiore del deserto ( vv. 1-51; vv.297-317) pag. 121

Letture da “Operette morali”:
Dialogo della Natura e di un Islandese pag. 140
Dialogo di Plotino e Porfirio pag. 152

Letture critiche:
“Leopardi e i segnali dell'Infinito” a cura di Blasucci fotocopia
“Leopardi e il ruolo intellettuale” a cura di Baldi pag. 183

vol V: L'età postunitaria: storia, società, cultura, idee

La Scapigliatura

Emilio Praga
Letture:

da “Penombre”: Preludio pag. 13
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Tarchetti
Letture:

da “Fosca”: L’attrazione della morte (cap. 15,32,33 B) pag. 46

Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano. Il romanzo realista in Europa
( caratteri generali)

Il Verismo e Verga:
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L'ideologia
verghiana. Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano: caratteri generali.” Vita dei campi”. Il ciclo dei vinti.”. I
Malavoglia”. Le “Novelle rusticane”. Il ”Mastro-Don Gesualdo”. L’ultimo Verga
La Poetica:

da ” Lettera a Capuana (14 marzo 1879):
Sanità rusticana e malattia cittadina pag. 192

da ”L’amante di Gramigna”- prefazione:
Impersonalità e regressione pag. 194

da ”Lettera a Capuana” (25 febbraio 1881) pag. 196
da ”Lettera a Felice Cameroni” (27 febbraio 1881) pag. 196
da ”Lettera a Felice Cameroni” (19 marzo 1881) pag. 197
da ”Lettera a Francesco Torraca” (12 maggio 1881) pag. 198
da “Eva”- Prefazione: Arte, banche e Imprese industriali fotocopie
da “Vita dei campi”: Fantasticheria- L’ideale dell’ostrica pag. 209
da “I Malavoglia”- Prefazione: La fiumana del progresso pag. 228

I romanzi:
da “I Malavoglia”:

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pag. 239
L’addio al mondo premoderno pag. 254

da “Mastro Don Gesualdo”:
La tensione faustiana del self-made man pag. 283
La morte di Mastro Don Gesualdo pag. 294

Le novelle:
da “Vita dei campi”:

Rosso Malpelo pag. 211
da “Novelle rusticane”:

La roba pag. 264
Libertà pag. 271

Letture critiche:
“Il tema della ballerina nella letteratura e nell’arte” a cura di Luperini fotocopie
“Lotta per la vita e darwinismo sociale” a cura di Baldi pag. 232
“Le tecniche narrative ne “I Malavoglia” a cura di Baldi pag. 237
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Il Decadentismo: Le origini del termine. La visione del mondo. La poetica. Temi e miti. I rapporti del
Decadentismo con Romanticismo, Naturalismo e Novecento.

Le origini: Baudelaire e “I fiori del male”; l’estetismo e Oscar Wilde; la poetica del simbolismo: Rimbaud,
Verlaine, Mallarmè.

Baudelaire
Letture:

da “I fiori del male”:
Corrispondenze pag. 351
L’albatro pag. 354

da “Lo spleen di Parigi”:
Perdita d’aureola pag. 337

Rimbaud
Letture:

”Vocali” pag. 386
Verlaine
Letture:

“Arte poetica” pag. 377
“Languore” pag. 379

O. Wilde
Letture:

“I principi dell’estetismo” pag. 401

G. Pascoli:
La vita. La visione del mondo. I simboli. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le
soluzioni formali. Le raccolte poetiche: “Myricae”, i “Poemetti”, Canti di Castelvecchio”, “Poemetti
conviviali”, i “Carmina”.

Letture:
da “Myricae”:

Lavandare pag. 555
X Agosto pag. 557
Temporale pag. 564
Il lampo pag. 569

da “Canti di Castelvecchio”:
Il gelsomino notturno pag. 605

da” Poemetti”: “Italy”: V pag. 590
da “Prose”:

Il fanciullino: una poetica decadente pag. 534
“La grande proletaria si è mossa” fotocopie

Letture critiche
“Il fanciullino e il superuomo:due miti complementari”

a cura di Baldi pag. 539
“Il linguaggio pascoliano” a cura di G.Contini pag. 597

“L’ornitologia pascoliana” a cura di G. Barberi Squarotti fotocopie

Documento del Consiglio della classe VA - Anno Scolastico 2022-23 23



G. D’Annunzio:
La vita. L’Estetismo e la sua crisi. La fase della bontà. I romanzi del superuomo. Le “Laudi”. Il periodo
notturno.

Letture:
da “Il piacere”:

Un ritratto allo specchio pag. 431
Una fantasia in bianco maggiore pag. 434

da “Le vergini delle rocce”:
Il programma politico del superuomo pag. 448

da “Laudi del cielo, del mare, della terra degli eroi”-Alcyone:
La sera fiesolana pag. 487
La pioggia nel pineto pag. 494

da “Notturno”:
La prosa notturna pag. 512

Letture critiche:“Il superuomo e il contesto ideologico-sociale“ a cura di
C: Salinari pag.454

Il primo Novecento: storia, società, cultura, idee

La stagione delle avanguardie
Il Futurismo italiano e Marinetti:
Letture:

da “Manifesto del Futurismo” pag. 668
da “Manifesto tecnico della letteratura futurista” pag. 672

Le avanguardie europee:
Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo

La lirica del Primo Novecento: Crepuscolari e Vociani
Crepuscolarismo e Guido Gozzano
Letture:

da “Colloqui”: La signorina Felicita ovvero la Felicità (III e VI) pag.722

I. Svevo
La vita. La cultura. Il primo romanzo: “Una vita”. “Senilità”. “La coscienza di Zeno”.

Letture da “Una vita”:
Le ali del gabbiano pag. 773

Letture da “Senilità:
La trasfigurazione di Angiolina pag. 794

Letture da “La coscienza di Zeno”:
La morte del padre ( dalla riga 213) pag. 811
La salute malata di Augusta pag. 822
Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno
(fino alla riga 62) pag. 834
La profezia di un’apocalisse cosmica pag. 848
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Lettura critica:
“Il monologo interiore di Zeno e il flusso di coscienza di Joyce”
a cura di Baldi pag. 848

Pirandello
La vita. La visione del mondo. La poetica. Le poesie e le novelle. I romanzi. Il teatro. L’ultima produzione

La Poetica:
Letture da “L’umorismo”: Un’arte che scompone la vita pag.879

La narrativa:
Letture da “Novelle per un anno”:

La trappola pag. 887
C’è qualcuno che ride pag. 1008

Letture da “Il fu Mattia Pascal”:
Mi vidi in quell’istante, attore di una tragedia fotocopie
Lo strappo nel cielo di carta pag. 926
La lanterninosofia pag. 927

Lettura da: “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”
Viva la macchina che meccanizza la vita

pag.940
Letture da “Uno, nessuno e centomila”:

Nessun nome pag. 949
Il teatro:

Letture da “Sei personaggi in cerca d’autore”:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio pag. 991

Vol.VI

SOCIETA’ CULTURA IDEE tra le due guerre: caratteri generali

a) Ungaretti -incontro con l’opera “L’ALLEGRIA”

Letture:
VEGLIA
SAN MARTINO DEL CARSO
MATTINA
SOLDATI

b) Montale- incontro con l’opera “OSSI DI SEPPIA”

Letture:
NON CHIEDERCI LA PAROLA
MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO
SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO

IL ROMANZO DEL SECONDO NOVECENTO

1. Italo Calvino
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2. La vita. Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica. Il secondo Calvino: la sfida al
labirinto. ”Se una notte d’inverno un viaggiatore”. Le ultime opere
Approfondimento dei seguenti brani antologici:
da “Il sentiero dei nidi di ragno”- Fiaba e storia pag. 966
da “La nuvola di smog”- La scoperta della nuvola pag. 972
da” Le cosmicomiche”- Tutto in un punto pag. 1006

3. Pier paolo Pasolini: La vita. Le prime fasi poetiche. La narrativa. Il cinema. La scrittura giornalistica e
saggistica. Pasolini e la rivista “Officina”. Pasolini-Calvino. L’attualità di Pasolini.

NOTA: L’attività su Pasolini è stata svolta in gruppi di due allievi con approfondimento di una delle
tematiche sopra evidenziate.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:

La classe ha partecipato alle seguenti attività inerenti al programma di Italiano con uscite sul territorio:

a) PARTECIPAZIONE ALLA VISIONE DEL FILM su Pirandello “LA STRANEZZA” con la regia
di Roberto Andò presso la sala cinematografica “Il Piccolissimo” di Ciampino

b) PARTECIPAZIONE ALLA VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “UNO NESSUNO
CENTOMILA” presso il teatro “Ghione”-Roma a cura di Gabriele Vincenti

c) PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA SU PASOLINI con letture a cura di Gabriella Sica,
Elio Pecora, Giorgio Nisini, Eraldo Affinati presso la BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE di
Roma

SONO STATE PROPOSTE inoltre le seguenti opzioni circa le letture consigliate per l’anno in corso:

1) Uno a scelta tra le seguenti opere del Primo Novecento:

a) L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore
b) I. Svevo, La coscienza di Zeno
c) F. Kafka, La Metamorfosi

2) Uno a scelta tra le seguenti opere del Secondo Novecento:

a) Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo
b) P.P.Pasolini, Scritti corsari
c) U. Eco, Pape Satan Aleppe-Cronache di una società liquida

3) Uno a scelta tra le seguenti opere di Calvino:

a) I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore
b) I. Calvino, La nuvola di smog
c) I. Calvino, Le Cosmicomiche

Dante e la “Divina Commedia”- PARADISO: canti I, III, VI, XVII, XXXIII
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Programma di materie letterarie - Latino

Competenza linguistica

a) Approfondimento della lingua come sistema attraverso l’analisi concreta di testi:
b) Tipologie di comunicazione e di stile attraverso l’analisi di testi (varietà di tipi di testo, aspetti retorici, uso

della lingua);
c) Traduzioni di brani di autori contestualizzati con riflessione sulla trasposizione da un sistema linguistico ad

un altro.

2) Storia letteraria

L’età giulio-claudia
Il contesto storico e culturale

Seneca
La vita. Le opere. Lo stile. Il tema del tempo e della schiavitù

Il “Satyricon” di Petronio
La questione dell’autore. Il contenuto dell’opera. La questione del genere letterario. Il realismo petroniano

La satira
Gli sviluppi della satira.
Persio: la vita. . La poetica della satira. Le satire di Persio: i contenuti. Forma e stile delle satire.

Lucano
La vita . Il “Bellum civile”: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. Ideologia e rapporti
con l’epos virgiliano. I personaggi del “Bellum civile”. Il linguaggio poetico di Lucano

L’età dei Flavi:
Il contesto storico e culturale

Quintiliano
La vita.e la cronologia dell’opera. L’Institutio Oratoria . La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. Lo
stile. La scuola e lo Stato: il sistema scolastico romano.

Plinio il Vecchio
La vita , la personalità.e le opere perdute. La “Naturalis Historia”. La concezione della natura. Confronti con
Seneca e Lucrezio. Lingua e stile.

Marziale e l’epigramma
La vita e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli “Epigrammata”. Precedenti letterari e
tecnica compositiva. I temi. Il filone comico-realistico. Gli altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi

L’età degli imperatori per adozione
Il contesto storico e il contesto culturale

Plinio il Giovane:oratoria e storiografia
La vita e le opere perdute.Il Panegirico di Traiano. L’epistolario: confronti con Cicerone e Seneca
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Giovenale e la satira
La vita e la cronologia delle opere. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. I contenuti delle prime
sette satire. Il secondo Giovenale. Espressionismo, forma e stile dell’autore

Tacito
La vita. Le due monografie. Il Dialogus de oratoribus e la decadenza dell’oratoria. La “grande storia” di Tacito:
Historiae e Annales. . La concezione storiografica. La prassi storiografica La lingua e lo stile.

Apuleio: il romanzo e la novella.
La vita. Le opere. Un romanzo per tempi di crisi. Lingua e stile. La magia nel mondo antico. Iside e i culti
misterici. L’interpretazione della favola di Amore e Psiche.

3) Autori

Lucrezio e l’età di Cesare
Il proemio (De Rerum Natura, I, vv. 1-43 ( vedi anche fotocopie); 62-79) (latino-italiano)

Seneca
E’ davvero breve il tempo della vita, ( De brevitate vitae,1,1-4) (latino-italiano)
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium,1,1-4) (latino-italiano)
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium,47,1-4) (latino-italiano)

Tacito
Quanto costa la tirannide 3,1;3.2;3.3 (Agricola 1,3) latino- italiano)-vedi fotocopie
Il proemio (Annales I, 1) (latino- italiano)

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su SENECA

PERCORSO 1: Il valore del tempo e il significato dell’esistenza
T3: La morte come esperienza quotidiana
T4: Esempi di occupazioni insulse
T5: L’esame di coscienza

PERCORSO 2: De tranquillitate animi
T6: Malato e paziente: sintomi e diagnosi
T7: La casistica del Male di vivere: La stanchezza di sé e delle cose
T8: La partecipazione alla vita politica : resistere o cedere le armi
T9: La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini

PERCORSO 3: Grandezza e limiti dell’essere umano
T12: Tutto il resto è meschino

PERCORSO 4: Il rapporto con il potere
T15: La clemenza

PERCORSO 5: Il saggio di fronte alle avversità della vita
T16: La patria è il mondo- l’attualità dei classici

PERCORSO 6: Il sapiente e gli altri uomini
T21: Fuggire la folla
T22: Il filosofo giova all’umanità
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PERCORSO 7: Le passioni in azione
T23: Un amore proibito

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su PETRONIO

PERCORSO 1: La cena di Trimalchione
T1: L’ingresso di Trimalchione
T3: Chiacchiere di commensali
T8: La matrona di Efeso

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su PERSIO

PERCORSO 1: L’importanza dell’educazione- SATIRA III (pag.219 e seguenti)

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su LUCANO

PERCORSO 1: Lucano e l’epos virgiliano
T2: Una scena di necromanzia

PERCORSO 2: I personaggi del Bellum civile
T3-T5: I ritratti di Cesare, Pompeo e Catone

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su MARZIALE

PERCORSO 1: Dichiarazioni di poetica: T1-T3-T4
PERCORSO 2: La rappresentazione comica della realtà: T5-T7
PERCORSO 3: Il mondo personale e degli affetti: T10-T13

Letture in traduzione (solo italiano) - PERCORSO su QUINTILIANO

PERCORSO 1: Il percorso formativo dell’oratore
T2: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore
T4: I vantaggi dell’insegnamento collettivo
T5: L’intervallo e il gioco
T6: Le punizioni
T7: Il maestro come “secondo padre”

PERCORSO 2: La critica letteraria
T11: Severo giudizio su Seneca

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su PLINIO IL VECCHIO

PERCORSO 1: La natura benevola e provvidenziale e la natura matrigna (vedi fotocopie)

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su PLINIO IL GIOVANE

PERCORSO 1: T7: Testimonianza sulla morte di Plinio il Vecchio (pag.418)
PERCORSO 2: T9-10:Il carteggio con Traiano
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Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su GIOVENALE

PERCORSO 1
T2: Perché scrivere satire
T4: Invettiva contro le donne

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su TACITO

PERCORSO 1:L’AGRICOLA
T2: Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro
PERCORSO 2: LA GERMANIA
T5: Caratteri fisici e morali dei Germani
PERCORSO 3:Il principato di Nerone
T17: L’incendio di Roma
T20: La persecuzione contro i cristiani

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSO su APULEIO

PERCORSO 1: Le metamorfosi di Lucio
T5: Lucio diventa asino
T10: La preghiera ad Iside

PERCORSO 2:
La fabula di Amore e Psiche: T19-10- La trasgressione di Psiche

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AUTORE TITOLO EDITORE
Garbarino Luminis orae vol.IB, vol.III Paravia
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4.2 Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa Farina Laura

Relazione finale di Lingua e Letteratura Inglese

Lavoro con la classe 5 A (potenziamento linguistico Cambridge) da 5 anni. La continuità garantita ha permesso
agli allievi di consolidare le conoscenze acquisite negli anni, migliorare l’attenzione durante le lezioni ed
ottimizzare l’organizzazione dello studio a casa, anche durante l’emergenza Covid-19, che ha visto il
susseguirsi di continue rimodulazioni della didattica.
Nel corso dei cinque anni, la classe ha acquisito un metodo di lavoro efficace che, pur se diversificato nel
rendimento, può ritenersi adeguato al percorso svolto. Inoltre nel triennio la maggior parte degli alunni ha
evidenziato una spiccata sensibilità letteraria e ha sviluppato un notevole senso critico, mostrando di aver
maturato un metodo di lavoro autonomo e di aver utilizzato a pieno le proprie capacità.
Tenuto conto dell’interesse per la materia anche in ambito letterario e dei risultati conseguiti nell’esame IGCSE
English as a Second Language (Extended) e nelle certificazioni FCE e CAE, il profitto globale della classe si
attesta su livelli decisamente soddisfacenti.

Il programma svolto ha seguito le indicazioni ministeriali e i contenuti condivisi nella programmazione del
Dipartimento di Lingue. Pertanto il patrimonio cognitivo di ciascun alunno verte sulla acquisizione delle
principali opere dei maggiori rappresentanti della letteratura inglese e, specificatamente, del Romanticismo,
dell’età Vittoriana, dell’età Moderna e Contemporanea.
Il libro di testo adottato è stato Spiazzi – Tavella – Layton “Performer Heritage. Blu” volume unico –
Zanichelli, ma la classe ha anche lavorato su materiale di approfondimento e sulla lettura di opere in versione
integrale.

Nell’affrontare gli autori e i periodi letterari a cui essi appartengono, ho adottato una metodologia
comunicativa che ha avuto come obiettivo principale quello di considerare la letteratura come strumento
finalizzato all’apprendimento linguistico. I testi studiati ed analizzati durante l’anno, alcuni dei quali letti in
versione integrale, hanno spesso fornito lo spunto per esprimere considerazioni personali, favorendo così un
apprendimento più autonomo dei contenuti affrontati. Poco rilievo è stato dato alla vita dell’artista, letta solo
per delineare la personalità dello stesso.

Per la valutazione delle prove scritte, svolte in numero congruo secondo le indicazioni condivise nella
programmazione disciplinare del dipartimento, ho considerato rilevanti i seguenti criteri: contenuti, coerenza,
proprietà di linguaggio, correttezza grammaticale-sintattica e capacità di analisi e sintesi.
Per quanto concerne le verifiche orali, ho valutato sia l’abilità di esprimersi correttamente e agevolmente in
lingua inglese che la capacità di orientarsi nel programma svolto, attuando i dovuti collegamenti tra i vari
argomenti e con altre discipline. Per favorire l’uso costante della lingua, ho tenuto conto non solo delle
verifiche approfondite su un’opera o un autore, ma anche degli interventi degli alunni durante le lezioni.

Infine, mi sembra opportuno sottolineare che se nella valutazione delle singole prove ho considerato l’efficacia
comunicativa, la correttezza formale e l’adeguatezza dei registri linguistici, per quella finale ho dato rilevanza
anche all’interesse, alla partecipazione, all’impegno e alla crescita motivazionale di ogni singolo alunno.

Documento del Consiglio della classe VA - Anno Scolastico 2022-23 31



Programma di Lingua e Letteratura Inglese

THE ROMANTIC AGE:
Main features: Imagination – the idea of Nature as a “living force” – the cult of feelings – the conception of
Poetry – Two generations of Poets

William Blake: The role of the poet and Imagination in London

William Wordsworth: The Manifesto of English Romanticism – Man and Nature – Recollection in
tranquillity – The poet’s task – The role of Imagination

● From the Preface to Lyrical Ballads: “A certain colouring of Imagination”
● Daffodils
● My Heart Leaps up
● From Tintern Abbey: lines 23 – 49 / lines 88 – 111

Percy Bysshe Shelley: His main themes: Freedom and Love – The role of Imagination – The Poet’s task –
Nature – Plato’s influence

● A Defence of Poetry (some excerpts)
● Ode to the West Wind

THE VICTORIAN AGE:
Age of Contradictions – The three Reform Bills - The Victorian Compromise - Respectability – Utilitarianism –
Early Victorians and Late Victorians

Charles Dickens: Main themes: Childhood and Social Criticism – Characters – A Didactic Aim – Irony and
Sense of Humour

● Oliver Twist: Plot – Main features
“Jacob’s Island”
“Oliver in the Workhouse”
“Oliver wants some more”

● Hard Times: Plot – Main themes
“Thomas Gradgrind”
“Coketown”

● A Christmas Carol: Plot – main characters and themes
Full-length reading of the tale

Aestheticism: Main Features

Oscar Wilde: The Rebel and the Dandy

● The Picture of Dorian Gray: Plot – Main Characters – Main Themes
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“The Preface”
“Lord Henry’s Hedonism” (Ch. II)
“The Spiritualization of the senses “ (Ch. XI)
“Dorian’s Death” (Ch. 20)

THE MODERN AGE:
The Age of Anxiety and Doubts – New Ideas introduced by S. Freud, H. Bergson and W. James – The
Modernist Novel - Stream of Consciousness and Interior Monologue

James Joyce: Ordinary Dublin – The rebellion against the Church – A subjective perception of time – The
impersonality of the artist - Experimental techniques in “Ulysses”: Interior Monologue with two
levels of narration or with the mind level of narration

● Dubliners: The origin of the collection – The use of epiphany – A pervasive theme: Paralysis –
Narrative techniques

Araby
Eveline
A Painful Case
A Mother

T.S. Eliot: Main themes - Objective Impersonality of the Artist – Objective Correlative – Dante’s influence

● The Love Song of J. Alfred Prufrock

George Orwell: The artist’s development – Social Themes

● Nineteen Eighty-Four: Plot – An anti-utopian novel – Main Themes

Full-length reading of the novel

The Theatre of the Absurd: Main features

S. Beckett: Waiting for Godot

Plot – Absence of a traditional structure – Characters – The meaninglessness of time – The language

Full-length reading of the play

Ian McEwan: Atonement

Plot – Main characters – The structure of the novel – Main Themes

Full-length reading of the novel

Libro di testo: Spiazzi – Tavella - Layton “Performer Heritage Blu” Volume Unico - Zanichelli
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4.3 Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Rosaria Ippolito

Relazione di Disegno e Storia dell’Arte

Attività didattica e modalità di lavoro
La docente ha preso in carico la classe lo scorso anno, svolgendo, come da ordinamento, 2 ore di lezioni
settimanali.
Il lavoro è stato impostato in modalità multidisciplinare, nell'obiettivo di confrontarsi con approcci critici anche
distanti, valorizzandone la diversità; il rapporto tra fisica e storia dell'arte ha destato curiosità ed entusiasmo.
Nel corso del primo trimestre sono stati ripresi alcuni argomenti trattati lo scorso anno, in quanto numerosi
alunni, rientrati a scuola dopo il periodo svolto all’estero, avevano lacune sui più grandi artisti del Barocco e
Rococò; quindi si è proposto un lavoro maggiormente centrato sulle opere e quindi necessariamente ridotto
nella quantità dei fenomeni storici presi in esame. Nel pentamestre, nonostante siano saltate alcune ore di
lezione a causa dei viaggi d’istruzione di più giorni, sia degli alunni a New York che della docente,
accompagnatrice ai viaggi in Italia e all’estero delle classi terze, quarte e quinta, la classe si è comportata in
modo responsabile e partecipe a tutte le lezioni ed argomenti proposti. Sia nel corso del trimestre che del
pentamestre è stata svolta anche una verifica scritta, che ha consentito di esprimere una valutazione del livello
abbastanza omogeneo della classe.

Materiali e Strumenti
Il libro di testo in adozione è stato un riferimento base; si è fatto quindi sistematico ricorso a materiali
integrativi multimediali, realtà in corso già lo scorso anno.
Nell'ultima fase di lavoro l'obiettivo didattico si è maggiormente concentrato sulla ricostruzione degli ambiti e
dei movimenti artistici e poi sulle opere, più approfondite nel corso del primo trimestre.

Verifica e Valutazione
Trimestre: 1 orale, 1 scritto.
Pentamestre: 1 prova orale, 1 prova scritta e 1 compito di realtà. Consegna elaborati multimediali.

Interventi analitici e confronto tra opere d’arte
Vengono richiesti chiarimenti e motivazioni, oltre alla collocazione dei dati nelle categorie di analisi proposte.
Da questo schema generale vengono estratti uno o più argomenti sui quali si richiede un approfondimento. La
tipologia degli approfondimenti può basarsi sulla libera proposta dello studente o essere mirata; collocazione
critica dei dati; confronto con parametri di tipo storico; confronto di più dati analitici prescelti dallo schema;
domande mirate di collocazione in base a parametri di tipo generale. L’operazione si conclude con domande di
collocazione critica complessiva.

Criteri di valutazione
-strutture, padronanza e proprietà dei parametri di analisi;
-profondità analitica;
-formulazione e struttura espositiva dello schema analitico;
-capacità di proporre nessi logici e articolazioni fra i dati analitici;
-capacità di collocazione, comparazione critica e giudizio;
-proprietà del linguaggio disciplinare.

Colloquio
Volto ad accertare l’acquisizione dei contenuti e la padronanza del livello critico.
Le domande partono generalmente da un argomento determinato, di cui si accerta la conoscenza.
L’approfondimento avviene attraverso domande indirizzate all’approfondimento dei concetti;
-collocazione critica dell’argomento nel contesto storico;
-verifica nel concreto dei concetti astratti (opere);
-proposte di comparazione con altre opere, altri autori o altri contesti.
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Verifiche scritte sui contenuti e sulla comprensione dei temi critici
-presenza, profondità e proprietà dei contenuti;
-approfondimento e rielaborazione critica dei contenuti;
-formulazione della risposta;
-proprietà del linguaggio disciplinare.

Griglia di correzione (risposte aperte sui contenuti)
1) risposta corretta

formulazione da cui appare padronanza delle gerarchie e del livello critico e proprietà del linguaggio
disciplinare

2) risposta corretta
presenza esaustiva dei contenuti

3) contenuti presenti in modo incompleto e frammentario (anche se corretti)
4) risposta assente o completamente errata

Nel caso in cui la risposta, anche non rispondendo al punto di vista critico della domanda, attesti comunque
un buon livello di conoscenza dell'argomento, viene attribuito un punteggio discrezionale.

Obiettivi Raggiunti
La classe ha raggiunto un buon livello complessivo sul piano delle competenze e delle abilità, con alcune
eccellenze. Il clima è sempre stato sereno e collaborativo.

Analisi di opere d'arte
Le lezioni sono state svolte seguendo la programmazione dipartimentale basate sulla proposta di opere non note
alla classe, richiesta strutturata di interventi con relativa valutazione, conclusioni e collocazione critica
dell'insegnante.
Si distingue quindi fra: opere analizzate, cioè oggetto di una operazione collettiva di lettura e analisi con
dibattito e conclusioni dell'insegnante; opere "di riferimento", cioè conosciute autonomamente dagli studenti
sui testi o solo brevemente citate nelle lezioni con trattazione limitata a riferimenti e comparazioni.

Bibliografia di riferimento:
• Arte in opera ed. plus vol. 4 pittura scultura architettura. Dal naturalismo seicentesco

all'impressionismo, Giuseppe Nifosi', Laterza Scolastica
• Arte in opera ed. plus vol. 5 pittura scultura architettura. Dal tardo ottocento al XXI secolo, Giuseppe

Nifosi', Laterza Scolastica
• Risorse multimediali della docente, documentari Treccani, Rai Arte, Rai Storia e Ovovideo.

Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri, Metodologia di lettura di opere
d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali. Restauro
stilistico e restauro critico. La teoria di Cesare Brandi.
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte

Il Neoclassicismo
Antonio Canova: Amore e Psiche, Amore e Psiche stanti, Le grazie, Il monumento funerario a Maria Cristina
d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Napoleone come Marte Pacificatore
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone sul Gran San Bernardo,
Incoronazione di Napoleone.

Il primo Romanticismo
Francisco Goya: La fucilazione, Il sonno della ragione genera mostri, Saturno divora uno dei suoi figli, Maja
desnuda e Maja vestida.

Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica.
William Turner: Tempesta di neve, Il naufragio
Caspar David Friedrich: Il viandante in un mare di nebbia, Il mare di ghiaccio, Monaco sulla spiaggia
Theodore Géricault: Zattera della medusa,
Eugène Delacroix: La libertà guida il popolo;
Francesco Hayez: Il bacio

Il Realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica.
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans.
Jean-François Millet: Le spigolatrici, L’angelus
Honoré Daumier: vagone di Terza classe, Ecce Homo – vogliamo Barabba

Neoimpressionismo: cenni, teorie scientifiche e protagonisti
- Manet: Colazione sull'erba, Olympia, La Regate à Argenteuil;

Impressionismo
- Monet: La Grenouillère, Impression, Soleil Levant, Cattedrale di Rouen, Ninfee
- Degas: Famiglia Bellelli, Lezione di danza, Assenzio, Le stiratrici
- Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, I canottieri
- Rodin: Il pensatore, I borghesi di Calais, Il bacio, L’età del bronzo.

Postimpressionismo
- Cezanne: Casa dell'impiccato a Auvers, Giocatori di carte, Nature morte, Le grandi bagnanti
- Seurat: Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte;
- Signac: La colazione, Ritratto Di Felix Fénéon.
- Gauguin: autoritratto col Cristo Giallo, Da Dove Veniamo? Chi Siamo? Dove Andiamo?
- Van Gogh: I Mangiatori Di Patate, La Casa Gialla, Autoritratto con Orecchio Bendato E Pipa, La Camera

Da Letto, Notte Stellata, Cielo Stellato Sul Rodano, La Chiesa Di Auvers-Sur-Oise, Campo Di Grano Con
Volo Di Corvi.

Divisionismo in Italia
- Segantini: le due madri
- Pellizza da Volpedo: Fiumana, Il Quarto Stato

Espressionismo
- Munch: la bambina malata, Pubertà, Sera sulla via Karl, Il bacio, Angoscia, L'urlo, Autoritratto tra

l’orologio e il letto
- Kirchner: Marcella, Le cinque donne in strada
- Schiele: Autoritratto nudo, L'abbraccio, Due donne abbracciate
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Fauvismo
• Matisse: La danza, Lusso calma voluttà, Gioia di vivere

I modernism in Europa: l’art nouveau, liberty, la Scottish school, il modernism Catalano.
- Horta: Hotel Tassel
- HECTOR GUIMARD: Ingressi alla metropolitana di Parigi
- I Quattro di Glasgow della Spook School: Charles Mackintosh, Margaret Macdonald, Frances Macdonald,

Herbert NacNeir
- Gaudí: Casa Milà, Sagrada Familia, Parco Guell.

La secessione Viennese
- Klimt: Il bacio, Giuditta I, Giuditta II, Fregio di Beethoven

Le avanguardie del 900: Contestualizzazione storica e significato: la nascita dell’arte moderna.

Cubismo
- Picasso: Les demoiselles d’Avignone, Guernica

 Astrattismo
- Kandinskij e Il cavaliere azzurro.

Futurismo
U.Boccioni, forme uniche nella continuità dello spazio;
G.Balla, automobile da corsa;

Cenni su L’Ecole de Paris
- Modigliani: Nudo disteso, Ritratto di Jeanne Hébuterne.

 
Cenni sull’arte del secondo novecento

- Metafisica (De Chirico, Le Muse inquietanti),
- Surrealismo (Dalì, Persistenza della Memoria)
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4.4. Filosofia e Storia prof.ssa Giovanna Zaratti
Relazione Finale di Filosofia e Storia
Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati
 
La classe, con la quale ho lavorato con continuità nel triennio, è composta da persone molto diverse sia per
interessi sia per impegno e temperamento.
La dinamica che si è instaurata tra di loro, anche a motivo di fattori contingenti, restrizioni dovute
all’emergenza Covid e mobilità studentesca, non ha facilitato la costituzione di un gruppo coeso, collaborativo e
partecipe all’attività didattica.
Pochi hanno approfittato delle occasioni di dialogo e della quotidianità del lavoro didattico, per verificare, in un
confronto aperto e dialettico, la solidità e significatività di quanto appreso.
L’impegno e lo studio, in effetti, si sono evidenziati, per la maggior parte delle studentesse e degli studenti,
quasi esclusivamente, nei momenti delle verifiche che documentano il conseguimento, almeno, degli obiettivi
minimi.
Ciò non toglie che ci siano studentesse e studenti che, per interesse personale e motivazione intrinseca, hanno
migliorato e consolidato sia le competenze linguistiche e argomentative, sia le capacità analitico-sintetiche e
critico-valutative conseguendo apprezzabili risultati.
 
Metodologia e strumenti utilizzati
La didattica in classe, incentrata sulla lezione, frontale e/o dialogata, è stata sostenuta dall’utilizzo di
presentazioni, video lezioni, brevi filmati e documentari che, secondo l’opportunità, sono serviti da sintesi o
introduzione dell’argomento oggetto di studio. 
Nella quotidianità dell’attività didattica si sono sistematicamente utilizzate le opportunità offerte dalla
piattaforma GSuite, in modo particolare Classroom, come prolungamento dello spazio del lavoro in presenza e
come luogo dove condividere materiali diversi per lo studio e l’approfondimento.

Filosofia
Il programma annuale è stato articolato in moduli costruiti secondo un criterio, prevalentemente, storico. A
seconda degli obiettivi specifici dei singoli moduli, la trattazione dei contenuti ha preso avvio dall’analisi
diretta dei testi ovvero dalla presentazione generale dell’argomento utilizzando anche brevi contributi video; i
richiami all’esperienza personale o a conoscenze pregresse sono stati utilizzati per sollecitare, purtroppo con
scarsi risultati, il coinvolgimento attivo del gruppo classe.
Come strumenti di sintesi e supporto allo studio si è fatto un uso sistematico, di mappe concettuali, schemi e
repertori lessicali.
Per sollecitare e sostenere un’acquisizione organica delle conoscenze ed una visione, meno astratta e settoriale,
della filosofia ci si è preoccupati di non tralasciare l'offerta di spunti per una riflessione sia personale sia
interdisciplinare

Storia
Il programma si è svolto secondo un andamento di base storico-cronologico atto a fornire le conoscenze e le
linee di sviluppo fondamentali dei fatti storici indagati. 
La trattazione analitica si è fermata alla prima metà del Novecento (cenni alle dinamiche della Guerra Fredda),
per la seconda si è solo accennato, nel corso dell’anno, ad alcune tendenze di sviluppo problematiche anche per
l’attualità.
A partire dall’analisi dei fatti storici, si è cercato di coinvolgere la classe e provocare una riflessione personale
anche in relazione all’attualità.
Le lezioni frontali sono state utilizzate per delineare le linee generali di sviluppo del periodo oggetto di studio,
il lavoro di puntualizzazione e analisi è stato affidato allo studio del manuale e all’approfondimento
individuale. 

Strumenti di verifica dell’apprendimento

Documento del Consiglio della classe VA - Anno Scolastico 2022-23 38



Il processo d’apprendimento, individuale e del gruppo classe, è stato monitorato, durante lo svolgimento
dell’attività didattica attraverso:

·  domande brevi
·  esercitazioni da svolgere a casa e in classe
·  coinvolgimento attivo della classe nel dialogo 

 
Per la verifica sommativa: 

·    interrogazione orali
·    prove strutturate 
 

Criteri di valutazione  
La valutazione dell’apprendimento è stata condotta in relazione ai seguenti criteri:

● Conoscenze degli argomenti, dei fatti, di problemi e delle teorie 
● Capacità di analizzare, comprendere, confrontare, valutare criticamente, contestualizzare e ricostruire

secondo sequenze rigorose
● Padronanza delle strutture linguistiche (competenze lessicali e comunicative);

Oltre a quanto sopra menzionato, in sede di valutazione conclusiva, si è considerato
● livello di attenzione, partecipazione e dedizione al lavoro scolastico
● cura del registro linguistico
● globale intensità dell’impegno culturale

LIBRI di TESTO ADOTTATI

AUTORE TITOLO EDITORE

Maurizio Ferraris e Laboratorio di
Ontologia

Pensiero in Movimento.
Decostruzione

Paravia

Fossati, Luppi, Zanette Concetti e connessioni Pearson 
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Programma di Filosofia

Romanticismo e Idealismo 
1. Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura. Il Romanticismo come "problema" critico e storiografico.

Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco - rifiuto della ragione illuministica e ricerca di altre
vie d'accesso alla realtà e all'Assoluto - senso dell'infinito - "Sehnsucht", "ironia" e "titanismo" - La nuova
concezione della Natura.

2. Hegel, idealismo assoluto. Vita e scritti. Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la
funzione della filosofia. La dialettica. La Fenomenologia dello spirito e la figura servitù e signoria.
● Lessico e concetti chiave : 
Assoluto, sentimento, Sehnsucht, streben, idealismo. Astratto e concreto, rapporto finito-infinito, identità di
razionale e reale (panlogismo) dialettica: tesi-antitesi-sintesi, Aufhebung, fenomenologia, dialettica
servo-padrone.

TESTI
Mittner, Il Romanticismo: categoria psicologica e categoria storica da, Storia della letteratura tedesca.
Hegel, Testi brevi dalla Fenomenologia dello Spirito: Un esempio di dialettica; Il vero è l’intero; La
sostanza è soggetto; La nottola di Minerva

Critica e rottura del sistema hegeliano
1. Schopenhauer: il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. Vita e opere. Le radici culturali del

sistema. Il mondo come rappresentazione: "velo di Maya". Il mondo come “volontà”. Dall’essenza del mio
corpo all’essenza del mondo. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Il rifiuto
dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Le vie di liberazione dal dolore.

2. Kierkegaard: la centralità del "singolo". Vita e opere. L’esistenza come possibilità. La critica
all’hegelismo. Gli stadi dell’esistenza. Il Concetto dell’angoscia e La malattia mortale. Dialettica hegeliana
e stati kierkegaardiani.

3. Feuerbach: l’alienazione religiosa. Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica
alla religione. La critica a Hegel.

4. Marx: conoscere per trasformare. Vita e opere. Caratteristiche del marxismo. Critica al "misticismo
logico" di Hegel. Critica allo stato moderno e al liberalismo. Critica all’economia borghese. Distacco da
Feuerbach e interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. Il
Manifesto del partito comunista. Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della
futura società comunista.

Lessico e concetti chiave: 
rappresentazione, cosa in sé, volontà di vivere, pessimismo metafisico versus ottimismo, vie di liberazione
dal dolore: arte-morale-ascesi; eros versus compassione, noluntas. Essenza, esistenza, singolo, possibilità,
angoscia e disperazione, stadi dell’esistenza: estetico-etico-religioso, fede. Rovesciamento dei rapporti di
predicazione, alienazione, antropologia capovolta. Misticismo logico, ideologia, materialismo storico
struttura-sovrastruttura, forze produttive- rapporti di produzione- modi di produzione, lotta di classe, 
merce: valore d’uso e valore di scambio, plusvalore. 

TESTI
Francesco De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione

Il mondo come rappresentazione
La “scoperta”della volontà”
La concezione pessimistica della vita
La volontà 

Marx, Tesi su Feuerbach
Verso una filosofia della prassi
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Marx, Per la critica dell’economia politica
Struttura e sovrastruttura

Marx, Manoscritti economico-filosofici
L’alienazione dell'operaio rispetto al prodotto del suo lavoro

La crisi delle Certezze
1. Nietzsche: fare filosofia col “martello”. Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Filosofia e malattia.

Nazificazione e denazificazione. Caratteristiche del pensiero e della scrittura. Le fasi del filosofare. Il
periodo giovanile: tragedia e filosofia. Storia e vita. Il periodo "illuministico": il metodo "genealogico" e la
"filosofia del mattino"; la "morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di "Zarathustra": la
filosofia del meriggio. Il superuomo e l'eterno ritorno. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la
trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento. Il
prospettivismo.

2. Freud: la rivoluzione psicanalitica. Vita e opere. Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. La realtà
dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione analitica della personalità. Sogni, atti mancati e
sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

3. Bergson: un altro “tempo”. Vita e scritti. Tempo e durata. L’origine dei concetti di “tempo” e “durata”. 

● Lessico e concetti chiave:
Aforisma, filosofia del sospetto, apollineo e dionisiaco, storicismo e storia, metodo critico e
storico-genealogico, risentimento, morte di Dio, superuomo-oltreuomo, eterno ritorno, trasvalutazione dei
valori, nichilismo, volontà di potenza, prospettivismo. . Sogno, lavoro onirico, rimozione, lapsus, atti
mancati, coscienza, inconscio, preconscio, Es, Super-IO, Io, pulsione, libido, principio del piacere e
principio della realtà. Tempo e durata, memoria.

TESTI
Nietzsche, La gaia scienza

L’annuncio della morte di Dio
Il peso più grande 

Nietzsche, Cosi parlò Zarathustra,
L’annuncio del superuomo
Le tre metamorfosi dello spirito 

Freud, L’interpretazione dei sogni
Il sogno dell’esame

Freud, Introduzione alla psicoanalisi
Un Io diviso in tre

Perché la guerra? Carteggio Freud - Einstein

Scienza e progresso
1. Il positivismo: la fiducia nella scienza. Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo.

Positivismo, Illuminismo e Romanticismo
2. Comte: il positivismo sociale. Vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La

sociologia. 

● Lessico e concetti chiave: 
Positivo versus metafisico, fiducia nella scienza, fede nel progresso, legge dei tre stadi:
teologico-metafisico-positivo, sociologia

L’analisi della condizione umana nelle filosofie dell’esistenza
1. L’esistenzialismo. L’esistenzialismo come “atmosfera”. L’esistenzialismo come filosofia. 
2. Sartre: l’esistenzialismo è un umanismo. Esistenza e libertà. Dalla nausea all’impegno
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● Lessico e concetti chiave:
Esistenzialismo, essere ed esistenza,progetto, trascendenza, libertà e impegno, essere in sé/ essere per sé,
angoscia e nausea, nulla.

TESTI
 Sartre, da L’esistenzialismo è un umanismo

Il primato dell'esistenza

S-Nodi del Pensiero

Com’è fatta la realtà? Schopenhauer e Nietzsche: la realtà è caotica e ostile
 Marx: la realtà è frutto dell’elaborazione della classe dominante
 Positivismo: la realtà corrisponde a un ordine fondato sui principi
della fisica newtoniana
 Bergson: la realtà è spirituale e trascende i limiti del meccanicismo
scientifico

Perché bisogna sospettare della
coscienza? 

● Schopenhauer: la coscienza non è fonte di verità, ma di illusione
● Marx: la coscienza è vittima della mistificazione ideologica
● Nietzsche: la coscienza ha bisogno di menzogne consolatorie
● Freud: la coscienza non è “padrona in casa propria”

Che cos’è il nulla?
● Schopenhauer: il nulla è il frutto della cessazione della volontà
● Kierkegaard: il nulla è il sentimento dell’angoscia
● Nietzsche: il nulla è disincanto e opportunità
● Sartre: il nulla è una dimensione esistenziale

Qual è il fondamento della
valutazione morale?

● Nietzsche: La morale è un fatto “extramorale”
● Freud: la morale ha un fondamento inconscio
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Programma di Storia

La grande guerra come svolta storica 

1. L’Europa agli inizi del Novecento: belle époque.
2. L’Italia industriale e l’età giolittiana. Sviluppo, squilibri, lotte sociali. Il riformismo liberale di Giolitti. 

         

Documenti Giolitti: “Governo e lotte sindacali” 

Connessioni Storia e Arte: Futurismo: nazionalismo e modernità 

3. La prima guerra mondiale. Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. L’intervento italiano. Lo
svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. Il significato storico e le eredità della guerra. L’Europa
dopo la Prima guerra mondiale. Il quadro economico: industrie e produzioni di massa. Il quadro politico:
movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali. 

DOCUMENTI
 

Il Patto di Londra
 Wilson. I quattordici punti

CONNESSIONI Cause ed effetti: La catena delle cause

 Storia e mentalità La psicoanalisi, le masse, il capo.

 Passato e presente Propaganda: l’arma del consenso

 Fenomeni in sintesi La grande guerra come guerra moderna

 Confronti:
L’Europa dopo la Prima guerra mondiale
I diversi dopoguerra

4. Le rivoluzioni russe. Rivoluzione di febbraio: fine dello zarismo. Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al
potere. La guerra civile e il comunismo di guerra. L’unione sovietica da Lenin a Stalin 

DOCUMENTI Lenin, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale, "Pravda", 7
[20] aprile 1917

CONNESSIONI Fenomeni in sintesi: Le fasi della Rivoluzione e le sue svolte

Fra le due guerre: totalitarismi e democrazie 

1. Il Fascismo. La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. Il 1919, un anno cruciale. Il Fascismo al 
potere. Il regime fascista. La dittatura totalitaria. La politica economica e sociale. Fascismo e società. La
guerra d’Etiopia e le leggi razziali. Consenso e opposizione. 
2. La crisi del 1929 e il New Deal. Le democrazie europee di fronte alla crisi. 
3. Il Nazismo. Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. L’ascesa di Hitler. Il 
totalitarismo nazista. La violenza nazista e la cittadinanza razziale. 
4. Lo stalinismo. L’ascesa di Stalin. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze. Modernizzazione
economica e dittatura politica. Terrore, consenso e conformismo.
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DOCUMENTI
 

Sturzo, “A tutti gli uomini liberi e forti”
Programma di San Sepolcro
Mussolini, Discorso al teatro Augusteo di Roma, 7
novembre 1921
Mussolini; Discorso alla camera del 16 novembre 1922
Mussolini, Discorso alla camera del 3 gennaio 1925
 Gentile, Il totalitarismo fascista
Discorso di Matteotti del 30 maggio 1924
Le leggi razziali sulla scuola del 1938
Roosevelt; L’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura
Roosevelt, Gli insegnamenti tratti dagli errori del passato 
Keynes, Correggere l'individualismo , per salvarlo da Occupazione, interesse
moneta.Teoria generale
Hitler, Il programma del Partito nazionalsocialista.
Le leggi di Norimberga

STORIOGRAFIA Gustavo Corni, Le tre interpretazioni classiche del Fascismo da Fascismo.
Condanne e revisioni.
Renzo De Felice, Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi, da Intervista sul
fascismo
Guido Quazza, Senza borghesia il fsascismo non avrebbe vinto da Fascismo e
società italiana
Emilio Gentile, Il fascismo come “religione della politica” da Il Fascismo.
Storia e interpretazioni

CONNESSIONI Fenomeni in sintesi 
La crisi del dopoguerra in Italia
Lo squadrismo

 Cause ed effetti Il meccanismo della crisi

 Storia ed economia
La logica del New Deal
Ruralismo e propaganda

 Fatti e interpretazioni  
L’Italia salvata dalla rivoluzione?
Perché le leggi razziali?
Perché il nazismo ebbe consenso?

 Passato e presente Istituzioni fasciste e Costituzione Italiana

 Storia e mentalità Il linguaggio del fascismo

 CONFRONTI  Tre “New Deal”?
Totalitarismi a confronto

La Seconda Guerra Mondiale 
1. L'Europa degli autoritarismi e la guerra civile spagnola. Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del 
conflitto. Le cause del conflitto e il primo anno di guerra. Apogeo dell’Asse e mondializzazione del 
conflitto. La sconfitta dell’Asse. 
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2. Il “nuovo ordine” nazista. e la Shoah. La resistenza in Europa e in Italia. La Shoah. Auschwitz e la 
responsabilità.

DOCUMENTI
 

Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop
Churchill, Roosevelt, La Carta Atlantica
Il protocollo di Wannsee

CONNESSIONI Quadro d’insieme
La democrazie e autoritarismi in Europa
Sincronia degli anni Trenta
Le dimensioni mondiali del conflitto
Geo-cronologia della Resistenza 

 Cause ed effetti La guerra nel suo contesto 

Il “lungo dopoguerra” (trattazione sintetica)
1. Le eredità di una guerra “barbarica”. Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra.
2. L’Italia repubblicana. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti. 1946-48: la Repubblica, la
Costituzione e l’avvio del centrismo. 

CONNESSIONI Quadro d’insieme
Dalla cooperazione alla guerra fredda
Cronologia della nascita della repubblica italiana 

STORIA e
Cittadinanza

Costituzione Italiana
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4.5 Matematica e Fisica prof. Tommaso Stasi

Relazione di Matematica e Fisica

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.
I livelli delle conoscenze e delle competenze iniziali erano piuttosto eterogenei con un gruppo fortemente 
interessato alle discipline, un altro meno interessato ma comunque motivato e un terzo dall'atteggiamento 
passivo e rinunciatario.
Durante il primo periodo le studentesse e gli studenti in situazione di criticità non hanno mostrato evidenti 
miglioramenti; durante il secondo periodo, grazie a un maggior impegno e a una migliorata efficacia dell'azione 
di recupero, molte delle criticità sono state risolte, specialmente in Fisica, mentre qualche difficoltà in più si è 
registrata in Matematica. Il resto della classe, pur con temporanee difficoltà dovute soprattutto all'accumularsi 
degli impegni scolastici, ha fatto registrare una buona crescita del livello delle competenze, sebbene spesso non 
ce ne sia stata consapevolezza. In particolare gli studenti tornati dall'esperienza all'estero hanno saputo 
positivamente riallinearsi al resto della classe.
Tuttavia, pur in un quadro di progressivo miglioramento, fatta esclusione per alcune eccellenze, la classe 
continua a presentare debolezze nel metodo di studio delle materie scientifiche e di conseguenza 
nell'acquisizione delle competenze più avanzate.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO. 
L'eterogeneità tra i tre gruppi sopra citati è emersa anche relativamente alla partecipazione alle lezioni e 
all'assiduità nello studio casalingo.
Relativamente al comportamento, è essenziale evidenziare un quadro problematico di dinamiche personali 
degli studenti e del gruppo-classe che è spesso sfociato in una condizione poco collaborativa e ha 
fortemente ostacolato un sereno svolgimento delle attività didattiche.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE 
NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.
All'inizio dell'anno scolastico un considerevole lasso di tempo è stato utilizzato per consolidare i contenuti e le 
competenze relativi agli argomenti svolti durante il secondo periodo del precedente anno scolastico, in quanto 
da un lato buona parte delle studentesse e degli studenti con sospensione di giudizio avevano evidenziato, agli 
esami di recupero di agosto, di non aver pienamente recuperato, dall'altro, pur non riportando debiti formativi, 
otto tra studentesse e studenti hanno trascorso all'estero il secondo periodo del quarto anno e non erano allineati 
con la programmazione; di fatto due terzi della classe necessitava un tale intervento
Nel mese di gennaio, durante la pausa didattica, la classe ha potuto riesaminare, divisa in gruppi, le prove di 
verifica scritta del trimestre, la risposta ai cui quesiti era occasione di approfondimento dei relativi contenuti 
teorici, di sviluppo del metodo di studio e della comprensione degli obiettivi disciplinare.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI
La maggior parte delle lezioni si è tenuta in maniera frontale, scelta spesso obbligata dalla presenza di studenti 
in DAD; l'uso del proiettore e della tavoletta grafica ha consentito di includere i suddetti studenti e ha 
presentato il vantaggio di lasciare traccia della lezione, dato che gli appunti sono stati regolarmente pubblicati 
su Classroom.
Anche lo svolgimento delle tracce delle prove scritte è stato regolarmente pubblicato su Classroom.
Si è scelto di dedicare la maggior parte del tempo alla fase dell'esercitazione, intesa come palestra per 
l'approfondimento dei contenuti teorici se non addirittura come spunto per la loro introduzione.
Durante la pausa didattica e talvolta in occasione di esercitazioni di ripasso precedenti alle verifiche scritte, le 
studentesse e gli studenti hanno lavorato in gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri di valutazione sono quelli della programmazione dipartimentale. Si è privilegiato lo strumento dei
compiti scritti, essenzialmente per motivi di tempo. La verifica orale, importante e in alcuni casi essenziale, è
stata utilizzata raramente e sempre programmata, ferma restando la disponibilità, ripetutamente dichiarata dal
docente, per tutti di richiedere in ogni momento un colloquio per la valutazione orale.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI SCRITTI, ESERCITAZIONI E VERIFICHE ORALI

MATEMATICA

1˚ PERIODO 2˚ PERIODO
COMPITI SCRITTI 3 5

VERIFICHE ORALI
(Numero medio per alunno)

<1 <1

FISICA

1˚ PERIODO 2˚ PERIODO
COMPITI SCRITTI 3 3

VERIFICHE ORALI
(Numero medio per alunno)

<1 <1

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI

Matematica: si riporta un leggero ritardo, dovuto ai motivi sopra citati, per cui, con riferimento alla
programmazione dipartimentale, i seguenti temi non sono stati affrontati:
- Limiti e continuità di successioni
- Equazioni differenziali
- Variabili aleatorie discrete: distribuzione binomiale e di Poisson.
- Variabili aleatorie continue: distribuzione normale

Fisica: si riporta un notevole ritardo, accumulatosi per via del ritardo nell'anno precedente, del periodo di
ripasso e consolidamento all'inizio del presente anno scolastico e della scelta didattica del docente, di
privilegiare l'acquisizione di un metodo di studio efficace piuttosto che accumulare nozioni acquisite, per la
maggior parte della classe, in maniera quasi esclusivamente mnemonica.
Pertanto, con riferimento alla programmazione dipartimentale, non sono stati trattati i seguenti temi:
- Relatività ristretta
- Fisica quantistica

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AUTORE TITOLO EDITORE
Sasso Leonardo La matematica a colori, vol. 5 Petrini
Amaldi Ugo L'Amaldi per i licei scientifici Blu

2Ed - Vol. 2 e 3
Zanichelli
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Programma di Matematica

Richiami di Geometria analitica tridimensionale
Sistemi di riferimento cartesiani in 3 dimensioni.
Distanza tra due punti, punto medio tra due punti.
Equazione di un piano, condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani.
Rette nello spazio: equazioni generali, cartesiane e parametriche.
Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette nello spazio.
Distanza tra un punto e un piano, tra piani, tra una retta e un piano, tra un punto e una retta.
Distanza tra rette sghembe.
Superfici notevoli nello spazio: superficie sferica.

Insiemi numerici
Richiami sugli insiemi numerici, dai naturali ai complessi; concetto di operazione interna a un
insieme. Intorno di un elemento di un insieme numerico. Densità di un insieme in R.
Insiemi numerici e di punti. Intervalli e intorni; intorni di infinito. Insiemi numerici limitati e illimitati.
Estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico.
Punto di accumulazione di un insieme, teorema di Bolzano-Weierstrass.
Richiami sulle funzioni: definizioni fondamentali, classificazione delle funzioni matematiche; funzioni
pari e dispari, periodiche; suriettività, iniettività e biiettività; determinazione del dominio di una
funzione.

Limiti di funzioni e continuità
Limiti di una funzione reale di variabile reale. Teorema di unicità del limite.
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione. I teoremi sui limiti e le forme indeterminate.
Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto.
Limiti notevoli di tipo goniometrico, esponenziale e logaritmico.
Asintoti di una funzione.
Determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo attraverso il calcolo di opportuni limiti.
Discontinuità delle funzioni. Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi. Teorema di
esistenza degli zeri; risoluzione grafica di un’equazione.
Metodo di bisezione per la soluzione approssimata di equazioni.

Derivata di una funzione
Rapporto incrementale.
Derivata di una funzione; esempi di interpretazione geometrica e fisica della derivata.
Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate.
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo.
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico; uso del differenziale per l'approssimazione
di funzioni. Applicazioni del concetto di derivata in fisica. Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e De
L’Hopital.

Massimi, minimi e flessi
Definizione di massimo e minimo relativo. Definizione di punto di flesso. Ricerca dei massimi e dei
minimi relativi; la derivata seconda; condizione sufficiente per l’esistenza di un massimo o di un
minimo relativo.
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso.
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Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi a tangente verticale, singolarità eliminabili.
Problemi di massimo e di minimo.

Studio di funzioni
Schema generale per lo studio di una funzione con l'applicazione dei teoremi sulle derivate e l'uso delle
derivate successive alla prima.
Costruzione del grafico di una funzione.

Integrali indefiniti
L’integrale indefinito come operatore inverso della derivata. Primitive.
Integrazioni immediate.
Integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte.

Integrali definiti
Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una funzione continua e sue
proprietà. Il metodo dei rettangoli per il calcolo di aree tra curve; l'integrazione secondo Riemann.
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o
più funzioni.
Calcolo dei volumi di solidi di rotazione. Calcolo di volumi di solidi col metodo delle sezioni parallele.
Lunghezza di archi di curve. Aree di superfici di solidi di rotazione.
La funzione integrale. Integrali impropri.

Libro di testo:
L. Sasso La matematica a colori edizione blu vol. 5, Ed. Petrini
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Programma di Fisica

Richiami di Elettrostatica
Cariche elettriche e forza di Coulomb.
Definizione di campo elettrico, campo elettrico generato da una carica puntiforme, da una distribuzione
rettilinea uniforme illimitata, da una distribuzione piana uniforme illimitata; condensatore piano, campo
elettrico al suo interno e al suo esterno.
Energia potenziale elettrostatica. potenziale elettrico; superfici equipotenziali; potenziale elettrico e lavoro della
forza elettrostatica. Circuitazione del campo elettrico.
Conduttori in equilibrio, potenziale e campo elettrico di un conduttore in equilibrio, capacità di un conduttore.
Capacità di un condensatore in funzione delle sue caratteristiche fisiche e geometriche.
Cenni di topologia delle reti: rami, nodi e maglie.
Collegamento in parallelo e in serie di condensatori, calcolo della capacità equivalente di un sistema di
condensatori; risoluzione di un sistema di condensatori.
Lavoro di carica di un condensatore, densità di energia associata al campo elettrico.

Corrente continua
La corrente elettrica; definizione e analogia idraulica. Il moto spontaneo delle cariche e la corrente elettrica. La
corrente continua.
Prima legge di Ohm.
Caratterizzazione dei collegamento in serie e in parallelo in termini di correnti e tensioni.
Resistori in serie e in parallelo; calcolo della resistenza equivalente; risoluzione di reti di resistori e generatori
di tensione mediante le resistenze equivalenti.
Leggi di Kirchhoff; legge dei nodi e conservazione della carica; legge delle maglie e circuitazione; risoluzione
di reti di resistori e generatori di tensione mediante le leggi di Kirchhoff.
Conduzione elettrica nei metalli; modello di Drude e seconda legge di Ohm; effetto Joule; potenza dissipata da
un circuito. Resistività di un conduttore in funzione della temperatura. Superconduttori (cenni).
Generatore reale di tensione, forza elettromotrice, resistenza interna.
Processi di carica e scarica di un condensatore in un circuito RC, leggi orarie di V, i e Q. Costante di tempo del
circuito RC.

Fenomeni magnetici fondamentali
Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.
Campo magnetico delle correnti e interazione corrente-magnete. Vettore campo magnetico.
Interazione corrente-corrente. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. Legge di Biot e Savart.
Campo magnetico generato da una corrente rettilinea, da una spira,da un solenoide.

Campo Magnetico
Forza di Lorentz, moto di una particella carica in campo magnetico uniforme, selettore di velocità.
Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente.
Momento torcente su una spira percorsa da corrente, immersa in un campo magnetico uniforme.
Momento magnetico di una spira percorsa da corrente.
Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il campo magnetico.
Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampere.
Ipotesi di Ampere per il magnetismo nella materia; equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un dipolo
magnetico.
Materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici, permeabilità magnetica relativa, ciclo di isteresi
magnetica, domini di Weiss.
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Induzione elettromagnetica
F.E.M. indotta e correnti indotte.
Induzione elettromagnetica, legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz.
Correnti di Focault.
Autoinduzione, circuiti RL in corrente continua.
L’alternatore. La corrente alternata. Valori efficaci in corrente alternata.
Densità di energia del campo magnetico.
Circuiti semplici in corrente alternata, impedenza.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
La forza elettromotrice indotta come circuitazione del campo elettrico; dalla legge di Faraday-Neumann
all'equazione di Maxwell per la circuitazione del campo elettrico.
L'equazione di Maxwell per la circuitazione del campo magnetico; il termine mancante e la corrente di
spostamento.
Il quadro completo delle equazioni di Maxwell per il campo e.m.
Generazione di onde elettromagnetiche; il campo elettrico e quello magnetico in un’onda.
Velocità di propagazione delle onde e.m. nel vuoto e in un mezzo; velocità della luce, indice di rifrazione,
costante dielettrica e permeabilità magnetica relative.
Incompatibilità tra equazioni di Maxwell e principio di relatività galileiano.
Densità di energia di un’onda e.m. .
Lo spettro delle onde e.m.

I seguenti contenuti sono stati proposti come ulteriori temi monografici che, a libera scelta di alcuni
alunn,i sono stati approfonditi individualmente col supporto del docente.

Relatività ristretta
Incompatibilità tra equazioni di Maxwell e principio di relatività galileiano; ipotesi dell’etere,
vento d’etere; esperimento di Michelson e Morley e interpretazione dei risultati.
Postulati della relatività ristretta: principio di relatività e velocità della luce.
La fisica della simultaneità. sincronizzazione di orologi in relatività ristretta; dilatazione degli
intervalli di tempo, tempo proprio, il paradosso dei gemelli; contrazione delle distanze,
distanza propria; le costanti beta e gamma in relatività.
Le trasformazioni di Lorentz.
Energia in relatività ristretta; energia a riposo ed energia cinetica; corrispondenza con il limite classico.
Lo spazio-tempo di Minkowski.

La crisi della fisica classica
Emissione di corpo nero: coefficienti di emissione e di assorbimento, spettro sperimentale, legge diWien,
modello di Rayleigh-Jeans, catastrofe ultravioletta; ipotesi di Planck.
Effetto fotoelettrico, interpretazione di Einstein, quantizzazione dell’energia.
Effetto Compton.

Esperienze di laboratorio

- Leggi di Ohm, collegamento dell'amperometro e del voltmetro.
- Trasmissione wireless del segnale uscente da un amplificatore mediante due solenoidi.

Libri di testo:
U. Amaldi, "L'Amaldi per i licei scientifici.blu" , volumi 2 e 3. Ed. Zanichelli
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4.6 Scienze prof. Laura Giorgi

Relazione di Scienze naturali

Conosco gli alunni dalla terza.
La classe ha aderito al progetto Cambridge e ha seguito dal primo al terzo anno il corso di Biology e nei primi
due anni il corso di Geoghaphy secondo il sistema Cambridge IGCSE.
Il presupposto del corso è che, oltre ad accrescere la conoscenza della lingua inglese, affrontare temi scientifici,
con i diversi approcci caratteristici delle istruzioni italiana e anglosassone, renda gli alunni più elastici e
versatili nelle varie competenze dello studio.
Molti ragazzi hanno sostenuto l’esame di Geography e alcuni quello di Biology
Nella terza classe, durante il periodo della didattica a distanza, la programmazione è stata necessariamente
ridotta; pertanto in Biologia, per evitare inutili ripetizioni che avrebbero appesantito inutilmente la didattica, ho
cercato di integrare il percorso di Biology svolgendo le parti non toccate dal corso anglosassone, senza ripetere
integralmente gli argomenti già toccati, dedicando spazio alla genetica, propedeutica per lo studio che si
sarebbe affrontato in quinta.
Alcuni argomenti, comuni a Geologia e Geography, sono stati, sia pure parzialmente, anticipati nel biennio e si
è potuto procedere più speditamente nel triennio poiché gli alunni ne avevano già cognizioni di base; in
particolare la tettonica delle placche non è stata ripresa.
Il libro scelto dal Dipartimento di Scienze per Chimica organica e biochimica è ricco di dettagli; pur
apprezzando che si mostri agli studenti la complessità dei fenomeni biologici e delle procedure operative, li ho
indirizzati verso le linee principali, trascurando particolari che avrebbero soltanto appesantito l’aspetto
mnemonico. Pertanto ho concentrato l’attenzione sugli caratteristiche essenziali delle varie classi di composti,
sfoltendo i dettagli delle reazioni. Ho scelto di non svolgere la parte strettamente legata al metabolismo, già
affrontata, sia pure meno approfondita, in Biologia e Biology, per dare più spazio alle Biotecnologie per la
crescente importanza, sia dal punto di vista scientifico, sia sociale.
Nel corso del quinto anno l’attività didattica è stata svolta regolarmente con lezioni partecipate; ai libri di testo
sono stati affiancati mappe concettuali fatte in collaborazione con gli alunni, supportate da video, presentazioni
Power Point e materiale esplicativo o di approfondimento pubblicato su Google Classroom.
La classe ha partecipato inoltre a due seminari della Fondazione Spera.
Nel corso della quinta ho cercato di stimolare gli alunni a cercare collegamenti, invero non sempre facili, con le
altre discipline.
Sono state svolte verifiche scritte, strutturate e a domande aperte, e orali. Per la valutazione sono stati seguiti i
descrittori e le griglie del Dipartimento di Scienze.
La classe è stata divisa fin dal terzo anno da due gruppi di alunni: un primo gruppo collaborativo e propositivo,
un secondo gruppo formato da studenti piuttosto restii ad una partecipazione attiva e inclini a uno studio volto
prevalentemente alle verifiche.

Libri di testo:
SADAVA, HILLIS, CRAIG HELLER, BERENBAUM, POSCA – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica
organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli
LUPIA PALMIERI, PAROTTO – Il Globo terrestre e la sua evoluzione – Zanichelli

Griglie utilizzate:
Per la somministrazione di verifiche strutturate
DESCRITTORI

punti

Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una scelta multipla fra 4-5
alternative
Per la risposta errata

3

-1
Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla fra 5 alternative 3
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Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata 1
Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1
Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso
Per ogni scelta mancante o errata

1
-1

Per ogni individuazione del termine o completamento esatto fra 2 proposti 1
Per ogni termine o completamento corretto inserito in un brano o tabella 1
Per l’individuazione di ogni risposta/complemento esatto di un gruppo numeroso di opzioni, senza
che ne venga nel testo indicato il numero

1

Per l’individuazione di ogni errore non segnalato in un breve brano e/o la correzione dello stesso 1-2
Per la formulazione autonoma di un completamento /opzione possibile 1-2

Nelle brevi risposte aperte (3-6 righe) secondo l’ampiezza e complessità della domanda
Per la pertinenza della risposta 1
Per la correttezza e completezza delle conoscenze 2-3
Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 1-2

Totale 5-6
Per le domande aperte, di più ampio respiro, è stato assegnato un punteggio fino a 20 punti.
Dopo aver attribuito a ciascuna risposta corretta il relativo punteggio il totale dei punti è stato riportato in decimi.

Per le interrogazioni orali:
INDICATORI DI

LIVELLO
DESCRITTORI

Scarso (<4) Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non conoscere l’argomento
Insufficiente (4) Esprime pochi e stentati concetti in modo impacciato e/o mnemonico. Nessuna capacità di

applicazione
Mediocre (5) Esposizione incompleta, anche se corretta, dei principali concetti richiesti; capacità di applicazione

delle conoscenze agli esercizi più semplici; poca autonomia nello studio
Sufficiente (6) Conoscenza non approfondita degli argomenti basilari. Esposizione corretta anche se non disinvolta e

personalizzata; diligenza nello studio
Discreto (7) Esposizione organica dei concetti e sufficiente autonomia nello studio: capacità di esprimersi nel

linguaggio specifico della disciplina.
Buono (8) Preparazione approfondita, accompagnata da un’esposizione precisa e puntuale in termini lessicali e

contenutistici; autonomia di giudizio e rielaborazione dei contenuti proposti.
Ottimo / Eccellente (9/10) Esposizione originale e creativa dei concetti che mette in luce una solida base culturale di derivazione

anche extra-scolastica; capacità di esprimere giudizi critici e personali
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Programma di Scienze Naturali

CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA BIOTECNOLOGIE

C1 LA CHIMICA ORGANICA
I composti del carbonio
I composti organici sono composti del carbonio
Le proprietà dell’atomo di carbonio
I composti organici si rappresentano con diverse formule
L’isomeria
Gli isomeri hanno stessa formula molecolare ma diversa struttura
Isomeri di struttura hanno una diversa sequenza o posizione degli atomi
Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale
Proprietà fisiche e reattività dei composti organici
Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari
La reattività dei composti organici dipende dai gruppi funzionali

C2 GLI IDROCARBURI
Gli alcani
Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno
Proprietà fisiche degli idrocarburi
Negli alcani il carbonio è ibridato sp3

Le reazioni degli alcani
Gli alcheni
Negli alcheni gli atomi di carbonio del doppio legame sono ibridizzati sp2

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni
L’isomeria di posizione, di catena, geometrica negli alcheni:
Le reazioni di addizione al doppio legame
Gli idrocarburi aromatici
La molecola del benzene è un ibrido di risonanza
I composti eterociclici aromatici
I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi
Gli eterociclici aromatici pentatomici

C3 I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Gli alogenuri alchilici

I derivati degli idrocarburi
La sintesi degli alogenuri alchilici

Approfondimento: L’iprite da Hugh Aldersey-Williams – Favole periodiche- Corriere della Sera (vedi
Classroom)
Gli alcoli e i fenoli
Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile
La nomenclatura e la classificazione degli alcoli
Sintesi degli alcoli
Le reazioni degli alcoli
I polioli sono alcoli con due o più gruppi ossidrili
Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico
Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno
Le aldeidi e i chetoni
Aldeidi e chetoni contengono il gruppo funzionale ossidrile
La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni
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Sintesi delle aldeidi
La reattività delle aldeidi e dei chetoni dipende dal gruppo carbonilico

Approfondimento: le aldeidi e i profumi
Gli acidi carbossilici
Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali
La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici
Gli acidi grassi saturi e insaturi
La sintesi degli acidi carbossilici
Gli acidi carbossilici sono acidi deboli
Le reazioni degli acidi carbossilici
I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali

Gli esteri contengono il gruppo funzionale estereo
La sintesi degli esteri
La reazione tra un estere e una base forma un sale
Gli acidi carbossilici polifunzionali sono molecole del metabolismo energetico (acido lattico e piruvico)
Le ammine
Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico
Le ammine sono basi deboli

Approfondimento : Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti da Sadava et al.Il carbonio, gli
enzimi, il DNA – Chimica organica,biochimica e biotecnologie – Prima edizione Zanichelli (vedi Classroom)

B4 DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA
I nucleotidi e gli acidi nucleici
La struttura dei nucleotidi
Gli acidi nucleici
La struttura secondaria del DNA
La replicazione del DNA
La trascrizione del DNA
La genetica dei virus
Le caratteristiche dei virus
Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi
I virus animali a DNA
I virus animali a RNA

Approfondimento: la diagnosi e la prevenzione da HPV
I geni che si spostano
I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili
I batteri si scambiano geni con la coniugazione
I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione
I batteri acquisiscono DNA libero mediante trasformazione

Approfondimento: Il rischio della resistenza agli antibiotici
Le tecnologie del DNA ricombinante

Il DNA ricombinante e le biotecnologie moderne
Tagliare, isolare e cucire il DNA: dagli enzimi di restrizione alle DNA ligasi
Clonare un gene in un vettore
Creare una libreria di DNA
Identificare e amplificare una sequenza: la reazione a catena della polimerasi

Approfondimento: Alcune applicazioni della PCR
Il sequenziamento del DNA
Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger
La clonazione e l’editing genomico

La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare
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L’editing genomico e sistema CRISPR/Cas9
L’era della genomica
Le scienze omiche
La genomica strutturale
La genomica comparativa
La genomica funzionale

L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali
La virosfera: un mondo in gran parte sconosciuto
Le malattie virali emergenti: il ruolo delle specie serbatoio
Dal salto di specie a una nuova epidemia

B5 LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE
Le biotecnologie biomediche
Le biotecnologie moderne
La produzione di farmaci ricombinanti
Le nuove generazioni di vaccini

Approfondimento: la sperimentazione di un vaccino
La terapia genica
La terapia con cellule staminali
Alcune applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico
Le biotecnologie per l’agricoltura
Le piante geneticamente modificate
Piante transgeniche resistenti a patogeni ed erbicidi
Piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali
Piante transgeniche per la sintesi di farmaci o vaccini

Approfondimento: Il dibattito sulle piante transgeniche
La tecnologia CRISPR applicata alla piante cisgeniche e all’editing del genoma

Approfondimento: Piante GM ottenute con CRISPR: pronte per il commercio?
Le biotecnologie per l’ambiente
L’alleanza tra biotecnologie e bioeconomia
Il biorisanamento: il caso della Exxon Valdez
Biofiltri e biosensori: un aiuto dai batteri e dalle piante
La produzione di energia sostenibile: i biocarburanti e le biobatterie

SCIENZE DELLA TERRA

4 I fenomeni sismici
Un fenomeno frequente ma localizzato nello spazio
Il modello del rimbalzo elastico
Il ciclo sismico

Differenti tipi di onde sismiche
Come si registrano le onde sismiche
Come si localizza l’epicentro di un terremoto
Le scale di intensità dei terremoti
La magnitudine di un terremoto (scala Richter)
Magnitudo e intensità a confronto
Effetti primari ed effetti di sito
Previsione dei terremoti
La prevenzione del rischio sismico
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4.7 Scienze Motorie prof.ssa Chiara Capaldi

Relazione finale di Scienze motorie e sportive

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI
PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli alunni. La maggior parte di essi ha acquisito una buona
conoscenza degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico; i risultati scaturiti dai test motori effettuati
mostrano un miglioramento generale in tutti gli studenti, in particolare per quanto riguarda il consolidamento
del gesto tecnico relativo ai fondamentali dei vari sport praticati. Gli studenti hanno dimostrato, inoltre, di saper
mettere in pratica le regole del fair play, di essere a conoscenza delle norme di sicurezza da adottare a seconda
delle situazioni, e di aver interiorizzato il concetto di attività motoria come stile di vita per il mantenimento
della salute e del benessere psicofisico.

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO.
La classe, nel corso dell’anno scolastico, ha manifestato un atteggiamento responsabile ed educato nei confronti
dell’insegnante; gli studenti hanno mostrato quasi sempre un adeguato interesse verso la disciplina e un
impegno costante, sebbene non in maniera omogenea: gran parte della classe ha lavorato con assiduità, mentre
la restante parte ha mostrato un grado di coinvolgimento e partecipazione minori.

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE
NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE.
Le carenze sono state recuperate con attività in itinere, adattate alle esigenze e alle tempistiche di ciascuno
studente. In caso di necessità, sono stati richiesti compiti teorici in sostituzione ad attività pratiche.

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI DELLA DIDATTICA
Le attività si sono svolte prevalentemente attraverso lezioni frontali, pratiche e teoriche; in queste ultime è stato
fondamentale l’utilizzo di strumenti digitali. Le metodologie di cooperative learning e problem solving si sono
rivelate le più adatte, al fine di sviluppare un metodo personalizzato che consenta all’alunno di imparare a
scegliere la metodologia corretta per l’esecuzione di una determinata azione motoria.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata effettuata tenendo conto della griglia allegata alla programmazione di dipartimento. Sono
stati eseguiti test pratici, osservazione sistematica e lavori di gruppo. Hanno contribuito, inoltre, alla
valutazione finale, l’impegno e la partecipazione, lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, e la
capacità di collaborare in squadra e in piccoli gruppi.

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
Lo svolgimento dei programmi è stato globalmente in linea con quanto previsto in sede di progettazione
iniziale.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AUTORE TITOLO EDITORE
Fiorini, Lovecchio, Coretti e Bocchi Educare al movimento Marietti scuola
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Programma di Scienze Motorie e Sportive

Attività ed esercizi:

●  Potenziamento generale con coinvolgimento dei vari distretti muscolari a corpo libero (circuiti);
●  Utilizzo di attrezzi: agility ladder, funicella, pedana di equilibrio;
●  Tecniche di rilassamento/allungamento muscolare e stretching;
●  Flessibilità e postura;
●  Coordinazione oculo-manuale con diversi attrezzi;
●  Ritmo e reazione;
●  Capacità coordinative e condizionali nella pratica sportiva;
●  Gestione del gruppo durante attività guidate;
●  Sport praticati: pallavolo, basket, calcio tennis, tennis, badminton, tennis tavolo, atletica leggera.

Test pratici:
∙  Test di forza esplosiva degli arti inferiori;
∙  Test sui fondamentali della pallavolo;
∙  Funicella e composizione;
∙  Test di forza con esercizi a carico naturale.

TEORIA

●  Terminologia essenziale delle scienze motorie.
●  Regolamento degli sport affrontati.
●  Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.
●  Prevenzione delle patologie attraverso l’attività motoria.
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4.8 Educazione Civica

Relazione di Educazione Civica

Il consiglio di classe, tenendo conto delle indicazioni del Curricolo di Educazione Civica del Liceo ha affidato
l’insegnamento ai docenti di Materie giuridiche ed economiche, Storia dell’arte, Filosofia e Storia ed ha
indicato come coordinatrice la prof.ssa Giovanna Zaratti.

Lo svolgimento dei singoli moduli si è articolato intorno al dei seguenti obiettivi comuni:
- assumere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- essere attenti al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio e dei beni pubblici comuni, sviluppando il

senso di appartenenza a una storia condivisa e una maggiore coscienza del nostro patrimonio, come bene
comune da consegnare alle future generazioni;

- attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica utilizzando consapevolmente tutti i
possibili strumenti anche quelli messi a disposizione dalle tecnologie;

- mettere in relazione le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili per problematizzare le questioni di
giustizia sociale, di geopolitica e, in generale, gli attuali temi riguardanti la condizione umana sulla Terra;

- adottare comportamenti e stili di vita adeguati per alla costruzione di una società sostenibile e di una
cittadinanza globale, per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive,
rispettando e valorizzando il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

- migliorare le capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare riguardo
al risparmio, all’investimento ed agli strumenti di pagamento che regolano gli scambi.

Le metodologie utilizzate per la trattazione dei temi specifici hanno privilegiato la dimensione esperienziale e
partecipativa del gruppo classe senza rinunciare alla puntualità e pertinenza dei contenuti. In generale si è
cercato di creare un ambiente di apprendimento attivo e partecipativo utilizzando strategie didattiche riflessive,
laboratoriali e dialogiche.
Tanto nell’attività didattica quanto nelle verifiche è stato valorizzato, sia il lavoro individuale, sia d’insieme, al
fine di stimolare l’apprendimento, la creatività e la riflessione critica.
La risposta della classe è stata, generalmente positiva come l’interesse per le tematiche affrontate.

I processi d’apprendimento sono stati monitorati in itinere attraverso test ed elaborati
A conclusione del percorso le studentesse e gli studenti hanno realizzato, individualmente o in piccoli gruppi,
presentazioni multimediali su tematiche selezionate in base ai propri, peculiari, interessi.

L’attribuzione della valutazione finale è stata concordata in relazione alla griglia di seguito allegata

COMPETENZE di CITTADINANZA

PROFILO DELLE COMPETENZE 
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Comprendere il cambiamento e la diversità̀ dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici.
Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.

INDICATORI VOTO

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione
civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa consapevolezza.

10
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Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità portando contributi personali e
originali e assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo.

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra,
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e
democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo.

9

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro.
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di
averne buona consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con
scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate.

8

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali.
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate.

7

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni.
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione
opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e
portando a termine le consegne con supporto esterno.

6

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente.
L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di sollecitazione per acquisirne
consapevolezza

5

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante
stimolo del docente. L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di continui richiami e
sollecitazioni per acquisirne consapevolezza

4

COMPETENZE SOSTENIBILITA’

PROFILO DELLE COMPETENZE 
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline. Mantenere comportamenti e stili di vita
rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui.

INDICATORI VOTO

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando contributi personali e
originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.

10

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. Mantiene regolarmente comportamenti e
stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni
comuni.

9

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.

8

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza
diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo autonomo.
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle
risorse naturali e dei beni comuni.

7

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta.
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo con il supporto del docente.
Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia
delle risorse naturali e dei beni comuni.

6

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto dei docenti e compagni. Non
sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.

5

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni.

4
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Programma di Educazione Civica

Modulo 1. L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro. Docente: Maurizio Battista

1.Il funzionamento dell’economia in generale
2.Moneta e prezzi
La storia della moneta
Le funzioni della moneta
Il sistema dei pagamenti
Gli strumenti di pagamento
3.Reddito e pianificazione
Le categorie di redditi
La tassazione dei redditi e del patrimonio
Il Budget
4.Risparmio, investimento e credito
Il consumo ed il risparmio
Le forme di investimento e il rischio
Il credito
5.Il lavoro e i diritti del lavoratore
I diritti del lavoratore
Gli obblighi del lavoratore
Il rapporto di lavoro

   Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero.

Modulo 2. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale e dei Beni Pubblici
Comuni. Docente: Rosaria Ippolito

- Il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio
- Contenuti: La normativa in Italia, dagli Stati preunitari al XXI secolo.
- Legislazione nazionale e comunitaria
- Disciplina legislativa del 1939: L. 1° giugno, n. 1089 e la L. 29 giugno, n. 1497
- Le leggi della tutela dei BB.CC. la 1089 /39 e la tutela del paesaggio 1497/39
- Evoluzione legislativa delle leggi Urbanistiche del 1942 e L. 6 agosto 765 del 1967.
- La legge Galasso.
- D. Lgs. n. 490/1999, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
- D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Tutela e Valorizzazione del patrimonio culturale
- UNESCO - L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization): Missione ed organizzazione internazionale.

Modulo 3. Società e individuo nel mondo globalizzato. Docente: Giovanna Zaratti

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030 con particolare riguardo alle seguenti macroaree: ambiente;
multiculturalismo; globalizzazione e questione di genere.

- Declinazione del concetto di sostenibilità: ambiente, società ed economia.
- La fine delle grandi narrazioni: il dibattito sul Postmoderno
- Le filosofie femministe
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4.9 Religione cattolica prof. Adriano Paganelli

Relazione
La classe è composta da 26 alunni, i quali fin dall’inizio dell’anno hanno mostrato interesse per la disciplina
partecipando volentieri al dialogo educativo. Gli allievi, nel complesso, sono riusciti ad apprendere in modo
chiaro e sufficientemente completo i contenuti proposti, esponendo con lessico appropriato i concetti acquisiti.
Sono capaci, in generale, di individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e gli aspetti problematici legati
allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. Riconoscono il ruolo
della religione nella società, nella prospettiva di un dialogo costruttivo cogliendo l’incidenza del Cristianesimo
nella storia e nella cultura, per una lettura critica del mondo contemporaneo.

PERCORSI E METODOLOGIE
I percorsi formativi e le modalità metodologiche sono state molteplici e hanno privilegiato i seguenti strumenti
didattici:
• Lezione aperta dialogico-dialettica.
• Problem solving.
• Uso del laboratorio multimediale con apposite riflessioni e confronti inerenti all’unità
didattico-tematica individuata.
• Uso didattico del libro di testo, di riviste, fonti e documentazioni pertinenti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica formativa/sommativa del profitto scolastico ai fini della valutazione, è stata fatta
secondo i seguenti parametri:
1. Partecipazione.
2. Interesse.
3. Conoscenza dei contenuti disciplinari.
4. Capacità di conoscere ed apprezzare i valori religiosi.
5. Comprensione ed uso del linguaggio specifico.
6. Capacità di relazionare.
7. Capacità di riferimento alle fonti e ai documenti.
8. Capacità di analisi, sintesi e valutazione.

La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal POF e dalla griglia approntata dai Dipartimenti per la valutazione
orale.
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PROGRAMMA di RELIGIONE

Modulo A: I cristiani e le sfide contemporanee
U.D.1: la secolarizzazione e il secolarismo come caratteristica della società moderna, e le sue ripercussioni sull’
esperienza etica e religiosa dei singoli.

Modulo B: La ricerca del significato del vivere: le risposte dell’epoca moderna
U.D.1: il percorso delle religioni come espressione della ricerca interiore. Le grandi religioni e la comune
ricerca

Modulo C: La vita umana e il suo rispetto. L’etica della vita: le sfide della bioetica
U.D.1: origine della bioetica; i tre principi della bioetica: autonomia, beneficialità, giustizia.
U.D.2: i fondamenti dell’etica laica e dell’etica cattolica in merito alla vita: bioetica della sacralità della vita;
bioetica della qualità della vita.
U.D.3: la bioetica e le problematiche attuali sullo sviluppo della vita umana: l’aborto, l’eutanasia, il testamento
biologico, l’accanimento terapeutico, la pena di morte ecc.

Modulo D: I diritti umani e la dottrina sociale della Chiesa
U.D.1: le origini e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa; i principi costitutivi (sussidiarietà,
solidarietà, nonviolenza).

Modulo E: I cristiani e la questione ecologica
U.D.1: salvaguardia dell’ambiente e dovere morale dell’uomo. Rapporto uomo-natura nella Bibbia. Riflessioni
del Magistero.
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5 Allegati
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5.2 Griglia di valutazione per la simulazione 2023 Materie Letterarie

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA A.S. 2022/2023: TIPOLOGIA A
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA A.S. 2022/2023: TIPOLOGIA B
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA A.S. 2022/2023: TIPOLOGIA C
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6 Approvazione del Documento di Classe

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 9
maggio 2023 alla presenza di tutte le componenti.

Si precisa inoltre che i rappresentanti di classe degli studenti approvano i programmi di tutte le discipline e
l’intero consiglio il documento nel suo complesso.

Ciampino, 15 maggio 2023
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