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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 

La 5B è una classe con potenziamento fisico-matematico. Il potenziamento consiste in un’ora 

aggiuntiva di matematica, per tutti e 5 gli anni, e un’ora aggiuntiva di fisica nel biennio. Finalità del 

potenziamento è dedicare un maggiore spazio e approfondimento agli argomenti previsti dalle 

indicazioni nazionali, nonchè consentire di accrescere le abilità di problem solving e trattare in modo 

più adeguato le numerose applicazioni della matematica nei vari ambiti del mondo reale. Inoltre, 

grazie ad un’ora in più di fisica nel biennio, ci si può dedicare ad un approccio più sperimentale, 

potendo frequentare il laboratorio con maggiore regolarità.  

Quadro orario settimanale: 

 

 

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 3 3 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica 5 5 5 

Fisica 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 

Informatica - - - 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

I.R.C o Materia alternativa 1 1 1 

Totale 31 31 31 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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2.2 Profilo della classe  

La classe è composta da 25 allievi (6 femmine  e 19 maschi) ed eccetto due trasferimenti in uscita 

lo scorso anno, il gruppo classe non ha subito mai variazioni nel corso del triennio (nessuna 

bocciatura, nessun abbandono). Due alunni hanno svolto il quarto anno di studio all’estero (uno negli 

Stati Uniti e uno in Svezia) ed uno solamente il secondo semestre in Canada. 

Durante il triennio gli studenti hanno seguito un percorso didattico stabile per quasi tutte le materie 

e ciò ha favorito un lavoro organico e strutturato in tutte le discipline. La programmazione didattica 

e le strategie educative operate trasversalmente dal Consiglio di classe hanno perseguito lo scopo 

di far superare agli studenti le iniziali difficoltà relative alle capacità espressive e rielaborative, all’uso 

dei linguaggi specifici di ogni disciplina, alle capacità di comprensione, contestualizzazione e 

argomentazione dei fatti studiati. 

Nonostante gli anni di pandemia e i numerosi ricorsi alla didattica digitale integrata, la classe ha 

sempre risposto in modo responsabile e costruttivo alle sollecitazioni dei docenti, mostrando 

interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo, favorendo così il processo di formazione. Il 

comportamento di tutti i ragazzi è stato sempre corretto e rispettoso in ogni circostanza, in classe, 

durante la DAD e in occasione delle uscite didattiche, e ciò ha contribuito ad instaurare un clima 

sereno e positivo. Il percorso di crescita si è evoluto sul piano dell’integrazione e collaborazione tra 

i singoli elementi e nel loro metodo di studio, divenuto più efficace ed autonomo. I ragazzi hanno 

partecipato con crescente impegno al dialogo educativo ed il processo di formazione ha portato tutti 

a dei livelli soddisfacenti e, in molti casi, eccellenti.  

Trattandosi di un percorso di studi con potenziamento fisico-matematico, i ragazzi sono fortemente 

motivati e appassionati allo studio delle discipline scientifiche. Queste attitudini, particolarmente 

spiccate in alcuni elementi, hanno reso la classe dinamica e intellettualmente vivace e le lezioni sono 

sempre state molto interattive e coinvolgenti. 

L’impegno di tutti è stato sempre notevole, la presenza in classe assidua e il lavoro individuale 

responsabile e proficuo.  

La preparazione di base è buona per la maggior parte degli elementi. Da segnalare che un nutrito 

gruppo di studenti ha raggiunto una preparazione culturale ampia, accompagnata da una ricca 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

Più schematicamente si possono indicare due fasce di livello: 

- Un primo gruppo, dotato di eccellenti capacità sia logico-matematiche che linguistiche, spirito 

critico, notevoli abilità di analisi e sintesi, ha lavorato con grande serietà, costanza, impegno 

e, soprattutto, passione ed ha conseguito una preparazione ricca e completa, con risultati 

particolarmente brillanti in molte discipline. 

- Un secondo gruppo (più numeroso) è composto da alunni volenterosi e responsabili che, 

grazie al lavoro costante e ad una forte determinazione, sono riusciti a colmare alcune 

fragilità e a conseguire gli obiettivi prefissati attestandosi su livelli di preparazione 

complessivamente discreti, migliori in alcune discipline rispetto ad altre. 

Nel corso dell’ultimo anno non è stato necessario ricorrere a personalizzazioni delle programmazioni 

didattiche. 
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 

 

 
 

 

Materia di insegnamento 

 

 

Cognome e Nome dei docenti 

 

Ore settimanali 

Continuità 
nel triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE Pica Gianfranco 1 X X X 

2 ITALIANO De Leo Matilde 4 X X X 

3 LATINO De Leo Matilde 3 X X X 

4 INGLESE Rega Daniela 3  X X 

5 STORIA Leoni Gabriella 2 X X X 

6 FILOSOFIA Leoni Gabriella 3 X X X 

7 MATEMATICA Altobelli Cinzia 5 X X X 

8 FISICA Troncone Antonio 3 X X X 

 10 SCIENZE NATURALI Moscatelli Patrizia 3  X X 

11 DISEGNO e STORIA 
dell'ARTE 

Ippolito Rosaria 2   X 

12 SCIENZE MOTORIE Lopapa Antonio 2 X X X 

13 EDUCAZIONE CIVICA Battista Maurizio    X 

Coordinatrice della classe: Prof.ssa Altobelli Cinzia 

2.4 Tempi 

I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. 

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 
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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 

Corso Sicurezza Formazione su: concetti di “rischio”, “diritti”, 
“doveri”, “prevenzione” e “protezione” in 
ambito lavorativo 

Tutti 4 
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Ed.Digitale – 
LEROY MERLIN 

Percorso sulle energie alternative Tutti 35 

Social Journal – NOI 
SIAMO FUTURO 

-REPORTER – produzione di post per il 
giornale online 

-MYOS – progettazione di una serie TV 

-PAROLE GIOVANI – realizzazione di un 
racconto 

11 

 

11 

 

3 

30 

 

40 

 

30 

 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. Studenti N.  

Ore 

Mobilità 
studentesca 

Anno/semestre di studio all’estero 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione  

3 70/35 

UNIV. TOR 
VERGATA – 

Introduzione ai 
Numeri Complessi 

Percorso di approfondimento sui numeri 
complessi – applicazioni in ambito 
geometrico e fisico 

Tutti 20 

UNIV. TOR 
VERGATA – Virtual 

Open Day 

Percorso di orientamento Universitario con 
seminari online 

4 8 

UNIV. TOR 
VERGATA – E se 

succede che... 

Facoltà di Medicina – percorso sulla 
gestione delle situazioni di emergenza 

2 4 

UNIV. ROMA TRE – 
Introduzione 
all’Ingegneria 
Aeronautica 

Corso di orientamento di ingegneria 
aeronautica strutturato in lezioni online e test 
finale di verifica delle conoscenze 

3 60 

UNIV. MILANO – 
Equazioni e principi 

della Fisica 

Percorso di approfondimento sulle Equazioni 
di Maxwell 

2 10 

IMUN Simulazione dei lavori degli organi delle 1 70 
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Nazioni Unite in lingua inglese a Roma 

UNIV. LA 
SAPIENZA – 

Avviamento alla 
ricerca matematica 

Corso di avviamento alla ricerca matematica 1 10 

ITALY STARTS – 
John Cabot 

Studenti universitari partner/JCU partecipanti si 
offrono volontari per essere collegati agli studenti 
delle scuole superiori italiane per risolvere 
problemi aziendali reali o sviluppare modelli di 
business per la loro idea imprenditoriale o di 
impresa sociale 

2 40 

VISUAL ART 
DEPARTMENT 

Laboratorio di ideazione, scrittura, 
progettazione in gruppo e in collaborazione 
con professionisti del settore. 

1 50 

ALMA DIPLOMA Percorsi di orientamento universitario 5 

5 

3 

1 

4 

6 

2 

1 

 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. Studenti N.  

Ore 

BANCA D’ITALIA Il budget della Sede Regionale - 
Programmazione della spesa 

2 25 

UNIV. TOR 
VERGATA – Le 

discipline di base da 
una prospettiva 

biomedica 

Oorientamento alla facoltà di Medicina con 
seminari di medicina e lezioni di anatomia 

3 16 

UNIV. TOR 
VERGATA – Schiume 

metalliche 

Apprendimento di conoscenze teoriche 
riguardanti le schiume metalliche, creazione di 
una schiuma in laboratorio e prova di 
compressione in laboratorio 

2 20 
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IED – Interior product Attraverso un approccio pratico e creativo, si 
sperimenta il metodo di lavoro del designer 
simulando un contesto reale di lavoro, con un 
tema progettuale, un committente e un gruppo di 
potenziali clienti. I partecipanti, in team, 
sviluppano un progetto e lo rappresentano 
usando strumenti di modellistica, alcuni software 
di disegno digitale, stampanti 3d e altre macchine 
di fabbricazione digitale. 

1 12 

IED – CGA: computer 
genereted animation 

Corso introduttivo di modellazione 3d per 
animazioni e videogiochi. 

1 12 

CENTRO VAD Progetto ‘Mai più da sola’ - La musica, la 
parola, la danza, la macchina teatrale a 
disposizione per la sensibilizzazione ad un 
tema che è una vera piaga della nostra 
società: la violenza di genere. 

1 20 

UNIMARCONI – 
Criminal minds 

Conoscere la criminologia – approccio 
multidisciplinare allo studio di fenomeni 
sociali 

1 20 

UNIV. LA SAPIENZA 
– Laboratorio di 

Ingegneria nucleare 

Laboratorio di ingegneria nucleare: modellazione 
e controllo di un reattore nucleare con Matlab e 
Arduino 

Scopo principale del corso è quello di introdurre 
allo studente i principi fondamentali sul 
funzionamento dei reattori nucleari, il loro 
controllo e i principali aspetti di sicurezza 

1 40 

UNIV. TOR 
VERGATA – I grandi 

esperimenti 

Approfondimenti pratici e teorici su famosi 
esperimenti della fisica 

2 24 

UNIV. LA SAPIENZA 
– Anatomia umana 

Acquisizione di nozioni di base di anatomia 
umana, studio in vivo con tecniche avanzate di 
imaging radiologico 

2 20 

UNIV. TOR 
VERGATA – In 

cammino verso la 
facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

PCTO orientativo sul percorso di studi post-
diploma: presentazione dell’offerta formativa dei 
corsi di laurea di Scienze Motorie e Professioni 
Sanitarie 

1 4 

UNIV. LA SAPIENZA 
– Esplorando il 

cervello  

Analisi teorica e attraverso esami delle funzioni 
del cervello: principali attività, le demenze, lo 
sport 

1 20 
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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 (breve descrizione) Durata N. 
Studenti 

Progetto CAMERA A NEBBIA finalizzato alla realizzazione di 
due rilevatori di particelle ionizzanti, in laboratorio di Fisica 

15 ore 3 

Progetto ELETTRONVOLT: partecipazione alla redazione del 
magazine del liceo 

Tutto 
l’anno 

2 

Progetto “NARRATORI – LABORATORIO DI 
PODCASTING”, con le seguenti finalità: 

1. Introdurre alla conoscenza del mondo dei podcast (cosa 
sono, con cosa si producono e come si diffondono); 

2. Sviluppare attività di team-building: ovvero, creazione di 
gruppi redazionali di lavoro per larealizzazione di podcast; 

3. Progettare un podcast seguendo tutte le fasi principali di 
produzione: idea, sceneggiatura,recitazione, post-produzione 
e condivisione del prodotto. 

Da 
Gennaio 
a Maggio 

1 

Progetto “VOLTERRA IN GIALLO” – produzione di racconti a 
tema scientifico, presentati in occasione dell’evento di 
commemorazione su Volterra al CNR in data 17/04/2023 

Da 
Ottobre a 

Marzo 

2 

Progetto a libera adesione di POTENZIAMENTO FISICO 
MATEMATICO per le classi quinte con l‟obiettivo di 
consolidare il percorso curricolare tramite l’acquisizione di 
competenze di livello avanzato in vista della prova scritta 
dell‟Esame di Stato e del successivo percorso universitario, 
articolato in quattro incontri in presenza da due ciascuno ed 
organizzato dal Dipartimento di Matematica e Fisica. 

8 Tutti 

 

Si segnala inoltre la partecipazione di n. 4 alunni alle Olimpiadi di fisica, n. 5 alle Olimpiadi della 

matematica e uno alle Olimpiadi di Italiano. Alcuni alunni (3) hanno inoltre realizzato un’attività 

nell’ambito di un convegno promosso dal CNR in collaborazione con Ampi (produzione di un video 

e intervista a Virginia Volterra). 
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La classe ha inoltre partecipato a diverse uscite didattiche:  

- Visita al CNR: “Volterra incontra Volterra”, evento celebrativo in occasione del centenario della 

fondazione dell’istituto di ricerca 

- Visita al memoriale di Shelly e Keats in Piazza di Spagna 

- Mostra su P.P.Pasolini presso il Palazzo delle Esposizioni - Roma 

- Mostra su V. Woolf presso Palazzo Altemps - Roma 

- Visione dello spettacolo teatrale “Uno nessuno centomila” presso il teatro Ghione - Roma 

- Visione del film “La Stranezza” su Pirandello presso la sala cinematografica “Il Piccolissimo" 

 

3.4 Modulo Clil 

Guidati dalla professoressa Altobelli, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo alle equazioni 

differenziali in lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati 

nella relazione della docente di Matematica. 

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;  

● 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 Discipline Giuridiche, Storia e Storia dell’arte che hanno svolto i seguenti 

moduli: 
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 Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 I diritti negati 
nelle borgate 
fasciste di Roma 

- Le borgate governatoriali di 
prima e seconda generazione 

- Le “case popolarissime” e le 
borgate rurali IFACP 

- Il controllo sociale e la 
propaganda ideologica nelle 
borgate romane 

-  L’emarginazione ed il disagio 
sociale nelle borgate rurali e 
semirurali 

 

Testo di riferimento: Luciano 

Villani, Le borgate del 

fascismo, storia urbana, 

politica e sociale della 

periferia romana, Ledizioni 

Statistiche ISTAT 

Storia Leoni 
Gabriella 

Modulo 2 L’educazione 
finanziaria e il 
diritto del lavoro 

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 

Discipline 
giuridiche 

Battista 
Maurizio 
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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 

I materiali utilizzati sono stati i 

power point realizzati dal 

docente, articoli e ricerche in 

internet. 

 

Modulo 3 Quartieri popolari 
romani della prima 
metà del XX 
secolo: analisi e 
retrofit energetico 
dell’involucro 
edilizio 

- 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 

Storia 
dell’arte 

Ippolito 
Rosaria 
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- 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. 

- 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 

- D.LGS n.192 2005 - Classi 

energetiche 

- Il concetto di Trasmittanza 

termica, Gradi Giorno, Zona 

climatica, materiali isolanti e 

conduttivi.  

 

 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Il percorso ha avuto l’obiettivo  di fornire agli studenti gli strumenti necessari per leggere la realtà 

circostante sia sotto il profilo economico, che come espressione   dei rapporti politici e sociali legati 

allo spazio urbano  dei quartieri popolari sorti a Roma tra l’inizio del XX secolo e le grandi edificazioni 

del ventennio fascista. In particolare San Saba, Testaccio, Tufello sono  stati anche oggetto di 

indagine di carattere ambientale in rapporto al problema della sostenibilità  e del retrofit energetico.  

Attraverso esercizi e calcoli di simulazione, sono state acquisite le mancate emissioni in atmosfera 

di Biossido di Carbonio.  

Gli studenti hanno mostrato interesse costante, attenta partecipazione e senso critico. In relazione 

alla situazione di partenza il livello complessivamente   raggiunto   dalla   classe   in   termini   di   

conoscenze, competenze ed abilità, si colloca  tra il buono e l’ottimo. 

Il metodo di lavoro ha alternato, ricerche individuali e lavori di gruppo 
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Il modulo 2 è stato svolto nel corso del trimestre, il 3 e 1 nel corso del pentamestre; ciascuno di essi 

si è concluso con una verifica finale. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  



Documento del Consiglio di Classe 5B - 16 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5B - 17 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5B - 18 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5B - 19 

 

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 15/05/2023 ha svolto la simulazione della prima prova d’esame di Italiano. 

La classe in data 09/05/2023 ha svolto la simulazione della seconda prova d’esame di Matematica. 

Si allegano le griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni delle prove scritte 
dell’Esame di Stato.  
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SCHEDA VALUTAZIONE ITALIANO: 

 

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2022/2023: tipologia A 

Candidato Tip. A 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale 

(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di 

originalità nella pianificazione 
20-16 

 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11  

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di 

ambiguità o sezioni poco pertinenti 
10-6 

 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9  

L2 
Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi 

imprecisioni 
8-6 

 

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3  

L4 
Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori 

gravi 
2-1 

 

Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9  

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; 

uso corretto della punteggiatura 
8-6 
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uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

(10 punti) 

L3 
presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura 

non sempre corretto 
5-3 

 

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto 

o buona parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 
2-1 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

(20 punti) 

L1 
Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere 

giudizi motivati 
20-16 

 

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e 

presenza di valutazioni di tipo personale 
15-11 

 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni 

personali anche se di tipo elementare 
10-6 

 

L4 

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi 

comuni 

5-1 

 

Indicatori tipologia 

A 
Livelli Descrittori Punteggi 

 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna 

(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9  

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6  

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3  

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1  

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

(10 punti) 

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9  

L2 
Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi 

tematici e stilistici poco precisa 
8-6 

 

L3 
Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi 

tematici e stilistici 
5-3 

 

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1  
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Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

(10 punti) 

L1 Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti 10-9  

L2 
Analisi puntuale ma incompleta/analisi completa ma con qualche 

imprecisione-errori 
8-6 

 

L3 Analisi essenziale e/o parziale e/o imprecisa 5-3  

L4 Analisi appena accennata e/o presenza di numerosi errori 2-1  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9  

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6  

L3 
Interpretazione nel complesso corretta ma priva dell’individuazione di 

qualche elemento chiave 
5-3 

 

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1  

Totale/100  

/20  

 

 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2022/2023: tipologia B 

Candidato Tip. B 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale 

(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di 

originalità nella pianificazione 
20-16 

 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11  

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di 

ambiguità o sezioni poco pertinenti 
10-6 

 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9  

L2 
Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi 

imprecisioni 
8-6 

 

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3  

L4 
Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori 

gravi 
2-1 

 

Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9  

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; 

uso corretto della punteggiatura 
8-6 
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uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

(10 punti) 

L3 
presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura 

non sempre corretto 
5-3 

 

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto 

o buona parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 
2-1 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

(20 punti) 

L1 
Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere 

giudizi motivati 
20-16 

 

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e 

presenza di valutazioni di tipo personale 
15-11 

 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni 

personali anche se di tipo elementare 
10-6 

 

L4 

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi 

comuni 

5-1 

 

Indicatori tipologia 

B 
Livelli Descrittori Punteggi 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

(20 punti) 

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16  

L2 Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 15-11  

L3 Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute 10-6  

L4 
Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di 

interpretazione 
5-1 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

(10 punti) 

L1 Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza 10-9  

L2 
Ragionamento ben articolato ma con alcune ripetizioni; uso quasi 

sempre corretto dei connettivi 
8-6 

 

L3 Ragionamento poco articolato/elementare; uso impreciso dei connettivi 5-3  

L4 
Assenza di un ragionamento coerente; uso scorretto/mancato uso dei 

connettivi 
2-1 
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Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

(10 punti) 

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9  

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6  

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3  

L4 Assenza di riferimenti culturali/presenza di riferimenti incongruenti 2-1  

Totale/100  

/20  

 

 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2022/2023: tipologia C 

Candidato Tip. C 

 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale 

(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di 

originalità nella pianificazione 
20-16 

 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11  

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di 

ambiguità o sezioni poco pertinenti 
10-6 

 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9  

L2 
Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi 

imprecisioni 
8-6 

 

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3  

L4 
Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori 

gravi 
2-1 

 

Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9  

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; 

uso corretto della punteggiatura 
8-6 
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uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

(10 punti) 

L3 
presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura 

non sempre corretto 
5-3 

 

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto 

o buona parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 
2-1 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

(20 punti) 

L1 
Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere 

giudizi motivati 
20-16 

 

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e 

presenza di valutazioni di tipo personale 
15-11 

 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni 

personali anche se di tipo elementare 
10-6 

 

L4 

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi 

comuni 

5-1 

 

Indicatori tipologia 

C 
Livelli Descrittori Punteggi 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

(20 punti) 

L1 
Totale rispetto della traccia; coerente formulazione del titolo e 

paragrafazione convincente 
20-16 

 

L2 
Rispetto della traccia non pienamente soddisfacente e/o formulazione 

del titolo e paragrafazione poco convincente 
15-11 

 

L3 
Parziale rispetto della traccia e/o mancata-errata indicazione del titolo e 

della paragrafazione 
10-6 

 

L4 
Scarso o nullo rispetto della traccia; scelta del titolo e/o della 

paragrafazione del tutto incoerente 
5-1 

 

Sviluppo lineare ed 

ordinato dell’esposizione 

(10 punti) 

L1 Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace 10-9  

L2 
Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben 

raccordate fra loro 
8-6 

 

L3 Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata 5-3  
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L4 
Esposizione pressoché incomprensibile per l’assenza totale di ordine e 

di linearità 
2-1 

 

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(10 punti) 

L1 
Presenza di numerosi riferimenti culturali corretti, dettagliati e ben 

articolati 
10-9 

 

L2 
Presenza di riferimenti culturali ma poco dettagliati e/o articolati; 

presenza di  alcuni riferimenti poco pertinenti 
8-6 

 

L3 
Presenza di riferimenti culturali  generici e/o semplici e/o presenza di 

riferimenti culturali non pertinenti 
5-3 

 

L4 
Assenza di riferimenti culturali e/o presenza di riferimenti assolutamente 

incoerenti 
2-1 

 

Totale/100  

/20  

 

 

La Commissione Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 

Considerate le indicazioni contenute nel quadro di riferimento per la seconda prova scritta 

nell’Esame di stato (D.M.769 del 26 novembre ) il docente di Matematica si propone di usare la 

seguente proposta di griglia per valutare la simulazione della seconda prova. Ci si riserva la 

possibilità di apportare modifiche alla stessa per un eventuale utilizzo nella valutazione della 

seconda prova scritta. 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Ipotesi di griglia per la correzione della seconda prova dell’esame di Stato 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI 
Punteggio 

assegnato 

Comprendere 

 

L1 

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario.  

Formula ipotesi esplicative non adeguate. Non riconosce modelli o analogie o 

leggi. 

1 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore 

(totale 20) 

 

 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico- 
simbolici necessari. 

5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa 
e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

5 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza 

dei risultati al contesto del problema. 

4 
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Analizzare la 

situazione 

problematica, 

identificare i dati, 

interpretarli e 

formalizzarli. 

Effettuare gli 

eventuali 

collegamenti e 

adoperare i codici 

grafico-simbolici 

necessari. 

L2 

Esamina la situazione proposta in modo parziale. Formula ipotesi esplicative non 

del tutto adeguate. Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre 

appropriato. 

2 

L3 
Esamina la situazione proposta in modo parziale. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 
3 

L4 

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

4 

L5 

Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente.  

Formula ipotesi esplicative adeguate. 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 

5 

Individuare 

 

Mettere in campo 

strategie risolutive 

attraverso una 

modellizzazione del 

problema e 

individuare la 

strategia più 

adatta. 

L1 Non conosce i concetti matematici necessari alla soluzione della prova o non è in 
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco e non riesce ad individuare 
strumenti formali opportuni. 

1 

L2 Conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione della prova. 
Imposta il procedimento risolutivo ma commettendo gravi errori e individuando 
con difficoltà o errori gli strumenti formali necessari. 

2 

L3 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione della prova e 

usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare 

correttamente il procedimento risolutivo e individua con difficoltà e qualche 

errore gli strumenti formali opportuni. 

3 

L4 Conosce nei loro aspetti essenziali i concetti matematici utili alla soluzione della 
prova e le possibili relazioni tra le variabili. Individua gran parte delle strategie 
risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. 

4 

L5 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione della prova e dimostra di 
conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che utilizza in modo adeguato. 

Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più efficienti. Individua gli 

strumenti di lavoro formali opportuni. 

5 

L6 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione della prova, 
formula congetture, effettua chiari collegamenti logici e utilizza nel modo 
migliore le relazioni matematiche note. 

Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure risolutive anche 

non standard. 

6 

Sviluppare il 

processo risolutivo 
L1 

Formalizza le situazioni problematiche in modo inadeguato. 

Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione. 
1 
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Risolvere la 

situazione 

problematica in 

maniera coerente, 

completa e 

corretta, 

applicando le 

regole ed 

eseguendo i calcoli 

necessari. 

L2 
Formalizza le situazioni problematiche in modo superficiale. 

Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione 
2 

L3 
Formalizza le situazioni problematiche in modo parziale. Applica gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo non sempre corretto. 
3 

L4 

Formalizza le situazioni problematiche in modo quasi completo o con lievi 

imperfezioni. 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo 

generalmente adeguato. 

4 

L5 

Formalizza le situazioni problematiche in modo esauriente. 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo 

ottimale. 

5 

Argomentare 

 

Commentare e 

giustificare 

opportunamente la 

scelta della 

strategia applicata, 

i passaggi 

fondamentali del 

processo esecutivo 

e la coerenza dei 

risultati al contesto 

del problema 

L1 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. Comunica con un linguaggio 

non appropriato. Non valuta la coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

1 

L2 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. Comunica con un linguaggio non 

sempre appropriato. Valuta solo in parte la coerenza con la situazione 

problematica proposta. 

2 

L3 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. Comunica con un 

linguaggio generalmente appropriato. Valuta nel complesso la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

3 

L4 

Descrive il processo risolutivo in modo esauriente. 

Comunica con un linguaggio appropriato. 

Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica proposta. 

4 

 

 Voto della prova 
......./2

0 
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4 Relazioni e programmi delle singole discipline 

● Valutazione generale sull’andamento della classe, obiettivi raggiunti, eventuali specifiche 
metodologie attuate 

● Libri di testo adottati 

● Programma svolto 

● Numero e tipologia di verifiche, suddivise in trimestre e pentamestre 

● Criteri di valutazione adottati  

 

 

4.1 ITALIANO E LATINO – Prof.ssa DE LEO MATILDE 

ITALIANO - Relazione 

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;  
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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 

A scelta dello studente Dante Alighieri: ” Divina Commedia” A scelta dello studente 

 

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; 

b)  l’esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del 

programma svolto; 
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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. 

 

)  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 

)  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 

 

)  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). 
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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, nonostante 

le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza COVID, da un clima di sereno dialogo e da una 

adeguata motivazione agli apprendimenti, anche se esistevano delle difficoltà, in un piccolo 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 in tutti un apprezzabile progresso realizzato in virtù di un 

impegno costante e produttivo e di una vivace partecipazione sempre più motivata alle proposte 

didattiche e da 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 evidenzia un 

rapporto costruttivo con il gruppo-classe, risulta aperta alle varie forme del dialogo educativo e 

didattico, ha risposto in maniera efficace e positiva agli stimoli e alle richieste dei docenti, 

proponendo spesso in maniera originale e creativa il proprio contributo alle varie attività sia 

curriculari che extracurriculari.  

. C’è inoltre da segnalare il caso di tre 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 molto 

validi, anche se sempre condizionati dalla precedente formazione del percorso di studi italiano. 

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

- Il primo gruppo di allievi, costituito da parecchi elementi, si attesta su buoni livelli di conoscenze, 

competenze, abilità, con varie punte di eccellenza, e risulta supportato da impegno proficuo, 

partecipazione attiva, metodo di lavoro efficace; 

- la seconda fascia, poco numerosa, risulta di livello discreto o pienamente sufficiente. 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.  
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LATINO - Relazione 

 

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: 

− 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. 
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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 adeguato 

interesse per la storia letteraria latina, mentre un gruppo esiguo 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 nella fase di ricodifica in italiano dei testi latini. 

C’è inoltre da segnalare che tre allievi sono stati impegnati all’estero lo scorso anno nel progetto 

Mobilità studentesca e che, 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 molto validi, anche se sempre condizionati dalla precedente formazione 

del percorso di studi italiano. 

 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 piccolo 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 adeguato. 
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ITALIANO - PROGRAMMA 

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  
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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 

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 



Documento del Consiglio di Classe 5B - 40 

 

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 

Tarchetti 

Letture: 
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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 
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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 

 

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

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

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 
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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 

Lettura critica: 

“Il monologo interiore di Zeno e il flusso di coscienza di Joyce”  

a cura di Baldi        pag. 848 

Pirandello 
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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 
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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 

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 singole 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 MOSTRA “PIER PAOLO PASOLINI. TUTTO E’ SANTO IL 

CORPO POETICO” presso il Palazzo delle Esposizioni-Roma  

 

SONO STATE PROPOSTE inoltre le seguenti opzioni circa le letture consigliate per il l’anno 

in corso: 
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1) 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) 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) 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  

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Baldi, Giusso, Razetti, 

Zaccaria 

”I Classici nostri contemporanei” vol. 

4;5.1;5.2;6 

Paravia 

 A scelta dello 

studente 

Dante Alighieri: ”Paradiso”  
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LATINO - Programma 

 

1)  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 
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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 

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; 62-79) (latino-italiano) 

 

Seneca 
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E’ davvero breve il tempo della vita, ( De brevitate vitae,1,1-4)  (latino-italiano)-fotocopie 

La riconquista di sè (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)  

Il proemio (Annales I, 1) (latino- italiano)- vedi fotocopie 

 

Letture in traduzione (solo italiano)-PERCORSI su SENECA 

PERCORSO 1: Seneca filosofo -L’uomo e la fuga del tempo 

T2: Lo spreco del tempo 

T4: L’alienazione di sé 

T6: Solo il saggio è padrone del tempo 

 

PERCORSO 2: Seneca moralista: il perfezionamento di sé 

T7: La lotta con le passioni 

T8: La passione va bloccata all’inizio 

T9: La stanchezza di sé e delle cose 

 

PERCORSO 3: Seneca politico: giovare agli altri 

T14: La volontà di giovare 

T15: Impegnarsi anche in circostanze avverse 

T16: Il contagio della folla 

T19: Il principe e la clemenza 

 

PERCORSO 4: Seneca tragico: passioni e furori 
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T21: Vicit ac regnat furor 

T22: La scena della seduzione  

 

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su PETRONIO 

PERCORSO 1 sul romanzo e la novella: 

T1: Una cena di cattivo gusto 

T3: Chiacchiere in libertà 

 

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su PERSIO 

PERCORSO 1: SATIRA III (pag.315-316) 

 

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su LUCANO 

PERCORSO 1: L’eccesso, l’orrido, la negatività (pag.27) 

PERCORSO 2: I ritratti di Cesare, Pompeo e Catone (vedi fotocopie) 

 

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su MARZIALE 

PERCORSO 1: La figura del cliente tra miseria e orgoglio- T9; T10; T11 

PERCORSO 2: Felicità a portata di mano-T15; T16 

PERCORSO 3: Marziale e le donne-T18; T19; T20; T21; T22  

 

 

Letture in traduzione (solo italiano)- PERCORSI su QUINTILIANO 

PERCORSO 1: Apprendimento retorico e formazione morale: 

T1: L’oratore: vir bonus dicendi peritus 

T2: Le prime letture 
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T3: Meglio la scuola pubblica 

 

PERCORSO 2: Teorie, strategie e prassi scolastica: 

T5: Ottimismo pedagogico 

T6: Conoscere l’allievo e valutarne le capacità 

T7: Le qualità di un buon maestro 

T8: Le punizioni corporali sono inopportune 

 

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

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

 

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

PERCORSO 1: Testimonianza sulla morte di Plinio il Vecchio (pag.188) 

PERCORSO 2: Il carteggio con Traiano (vedi fotocopie) 

 

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su GIOVENALE 

PERCORSO 1: La fatica di vivere: 

T4: A Roma si vive male 

T5: Roma by night 

T7: Amore mercenario (Satira VI) 

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su TACITO 

PERCORSO 1: Terre di frontiera 

T6: Usi e costumi dei Germani 

T7: Origine di una menzogna: la razza germanica 

PERCORSO 2: Il volto duro del potere 
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T13: Il discorso di Calgaco 

PERCORSO 3: Il volto duro del potere 

T22: Roma in fiamme 

T23: I martiri cristiani 

 

Letture in traduzione (solo italiano) -PERCORSI su APULEIO 

PERCORSO 1:  

T7: Lucio si trasforma in asino 

T10: Iside rivela a Lucio la salvezza 

PERCORSO 2: 

La novella, le favole, il racconto: La favola di PSICHE: T15:Psiche e i pericoli della “curiositas” 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Roncoroni,Gazich, 

Marinoni,Sada 

Vides ut alta vol.IB, vol.III Pearson 

 

 

ALLEGATO 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

MATERIE LETTERARIE 

Griglia A2 - valutazione prove scritte - ITALIANO TRIENNIO – a.s. 2022-2023 
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altre tipologie 

 

Indicatori formativi Livelli di prestazione 

Indicatori analitici 

Giudizi sintetici Punti/10 

 

Lingua - Espressione e lessico: 

 

chiarezza 

correttezza formale 

proprietà lessicale 

Scorretta e incoerente Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Limitata e disordinata Insufficiente 1 - 1.25 

Semplice e corretta Sufficiente 1.5 

Chiara e coerente Buono 1.75 - 2 

Coerente e articolata Ottimo 2.25 - 2.5 

Contenuti e trattazione: 

 

pertinenza 

ampiezza 

padronanza degli argomenti 

Non rappresentati o errati Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Frammentari e lacunosi Insufficiente 1 - 1.25 

Essenziali Sufficiente 1.5 

Ampi Buono 1.75 - 2 

Specifici ed articolati Ottimo 2.25 - 2.5 

Argomentazione e organizzazione: 

 

articolazione logica 

coerenza 

equilibrio tra parti 

Incoerente e disorganica Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Coerente ma frammentaria Insufficiente 1 - 1.25 

Coerente ma essenziale Sufficiente 1.5 

Coerente e ragionata Buono 1.75 - 2 

Sistematica e rigorosa Ottimo 2.25 - 2.5 
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Tipologia e rielaborazione 

 

interpretazione 

pertinenza stilistica 

taglio critico e originalità 

Inconsistente Gravemente insufficiente 0.5 - 0.75 

Limitata Insufficiente 1 - 1.25 

Conforme Sufficiente 1.5 

Valida Buono 1.75 - 2 

Valida e originale Ottimo 2.25 - 2.5 

 

Prova non svolta: voto 2 
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Griglia A4 (sperimentale) - valutazione prove scritte – ITALIANO – triennio – a.s. 2022-2023 

 

Indicatori formativi Descrittori Livelli di 

prestazione 

Punti 

/20 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale 

Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi 

di originalità nella pianificazione. 

L1 avanzato 4 

Testo nel complesso coeso con pianificazione chiara.  L2 intermedio 3 

Testo con pianificazione lineare, anche se con sezioni poco pertinenti 

e\o parziale coerenza. 

L3 base 2 

Testo con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità ; assenza o 

uso improprio dei connettivi. 

L4 non raggiunto 1 

Correttezza grammaticale e 

lessicale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Formula un discorso corretto, lessicalmente vario, preciso e coerente. 

Punteggiatura accurate 

L1 avanzato 4 

Formula periodi che si sviluppano logicamente, utilizzando un 

linguaggio semplice, ma vario. Punteggiatura appropriata 

L2 intermedio 3 

Formula periodi corretti sintatticamente, evidenziando un linguaggio 

semplice. Punteggiatura non sempre corretta 

L3 livello base 2 

Formula periodi scorretti da un punto di vista espressivo, senza 

proprietà lessicale né sintattica. Punteggiatura scorretta 

L4 non raggiunto 1 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conosce ed espone temi e contenuti in modo completo e puntuale L1 avanzato 4 

Conosce ed espone temi e contenuti con padronanza L2 intermedio 3 

Conosce ed espone temi e contenuti a grandi linee L3 livello base 2 

Non conosce temi e contenuti richiesti, o conosce ed espone temi e 

contenuti in modo stentato e superficiale 

L4 non raggiunto 1 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Formula giudizi personali, espressi in modo adeguato ed opera ampi 

approfondimenti, costruendoli con pertinenza ed originalità. 

L1 avanzato 4 
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Formula giudizi personali motivati e propone approfondimenti 

adeguatamente argomentati. 

L2 intermedio 3 

Formula almeno una semplice tesi in riferimento al proprio punto di 

vista ed è in grado di operare alcuni approfondimenti, con qualche 

osservazione personale 

L3 livello base 2 

Non argomenta il proprio punto di vista, formulando giudizi generici e 

scontati e senza approfondimenti né osservazioni personali 

L4 non raggiunto 1 

TIPOLOGIA A - ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DI UN 

TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

Conoscenze e competenze 

idonee a individuare la natura 

del testo e delle sue strutture 

formali. 

Comprende il testo con precisione e sensibilità e applica in modo 

convincente tutti gli elementi dell’analisi testuale 

L1 avanzato 4 

Comprende il testo con discreta pertinenza e localizza con precisione 

gli elementi dell’analisi testuale. 

L2 intermedio 3 

Comprende il testo proposto nel suo complesso, conosce gli elementi 

dell’analisi testuale  

L3 livello base 2 

Non comprende il testo proposto e non conosce gli elementi 

dell’analisi testuale 

L4 non raggiunto 1 

TIPOLOGIA B – ANALISI E 

PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 

Conoscenze e competenze 

idonee a individuare la tesi e 

le argomentazioni, e a 

sostenere con coerenza ed 

efficacia un percorso 

ragionativo 

Individuazione precisa e completa di tesi e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. Ragionamento fluido, articolato con efficacia, chiarezza 

ed originalità 

L1 4 

Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 

presenti nel testo proposto. Ragionamento ben articolato 

L2 intermedio 3 

Individuazione sostanziale della tesi e delle principali argomentazioni 

presenti nel testo proposto. Ragionamento poco articolato 

/elementare. 

L3 livello base 2 

Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di 

interpretazione. Incoerenze nel ragionamento 

L4 non raggiunto 1 

TIPOLOGIA C – 

RIFLESSIONE CRITICA DI 

CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Conoscenze e competenze 

Sviluppa l’argomento in modo esauriente e validamente documentato, 

dimostrando di saperlo contestualizzare e di sapersene riappropriare 

con originalità. 

L1 4 

Sviluppa la trattazione in modo compiuto e consequenziale, utilizzando 

e problematizzando le conoscenze in modo puntuale e pertinente. 

L2 intermedio 3 
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idonee a sviluppare un 

ragionamento personale, 

ordinato e lineare, pertinente 

alla consegna 

Sviluppa la trattazione in maniera lineare e sufficientemente compiuta. L3 livello base 2 

Non comprende la traccia e/o la affronta in modo lacunoso e 

disorganico. 

L4 non raggiunto 1 
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Griglia B - valutazione di questionari con trattazione breve di contenuti Italiano e Latino- biennio/triennio - a.s. 2022-2023 

 

Descrittori 

G
ra

v
e

m
e

n
te

 

in
s
u
ff

ic
ie

n
te

 

9
In

s
u

ff
ic

ie
n

te
 

M
e

d
io

c
re

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

D
is

c
re

to
 

B
u

o
n

o
 

O
tt

im
o

 

E
c
c
e
lle

n
te

 

/10 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza 

dei contenuti 

e pertinenza 

gravemente 

lacunose ed errate 

carenti e 

approssimate 

parziali e 

generiche 

semplici e 

corrette 

adeguate, 

ma non 

approfondite 

esatte e 

articolate 

puntuali e 

specifiche 

molteplici 

ed 

esaustive 

Sintesi e 

articolazione 

logica 

confuse e 

sconnesse 

frammentarie 

e 

disorganiche 

superficiali 

e 

disordinate 

semplici 

ed 

essenziali 

corrette e 

chiare 

adeguate 

e ordinate 

coerenti e 

organizzate 

puntuali e 

organiche 

Correttezza e 

varietà di 

linguaggio 

scorretta e 

inadeguata 

limitata e 

confusa 

imprecisa 

e comune 

semplice 

ed 

essenziale 

chiara e 

appropriata 

valida e 

adeguata 

precisa e 

articolata 

accurata 

anche in 

quello 

specifico 

Risposta non pertinente: 3 

Quesito non svolto: 2 

 

N.B. Se il primo indicatore è  ≤ 4 o la risposta non è pertinente non si attribuiscono punteggi agli indicatori successivi. 
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Griglia C3 - valutazione prove scritte – LATINO – triennio – a.s. 2022-2023 
Versioni brevi (durata 1 ora, inferiori a 6 righe); versioni facilitate; brani antologici di Autori 

Indicatori formativi Livelli di prestazione 

Indicatori analitici 

Giudizi sintetici Punti 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze morfo-

sintattiche 

Lacunose, svolgimento parziale, errori e/o omissioni gravi su 

più aspetti grammaticali di base: morfologia nominale, 

verbale, sintassi semplice e complessa 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Carenti, svolgimento completo, errori e/o omissioni su pochi 

aspetti grammaticali di base: morfologia nominale, verbale, 

sintassi semplice e complessa 

Insufficiente 2 

Soddisfacenti su aspetti grammaticali di base, alcuni errori 

su aspetti più complessi della sintassi 

Sufficiente 3 

Adeguate sui vari aspetti grammaticali, poche imprecisioni Buono 4 

Complete e prive di errori Ottimo 5 

 

 

 

 

 

 

Competenze traduttive 

Inadeguate, più fraintendimenti gravi e/o omissioni di lessico, 

trasposizione meccanica o troppo arbitraria della costruzione 

latina, senso compromesso, errori in italiano 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Carenti, alcuni fraintendimenti e/o omissioni di lessico, 

trasposizione meccanica o arbitraria della costruzione latina, 

senso complessivo non compromesso 

Insufficiente 2 

Soddisfacenti, alcune inesattezze di lessico non gravi, 

trasposizione rigida ma aderente alla costruzione latina e al 

senso 

Sufficiente 3 

Adeguate, corretto adattamento del lessico, della 

costruzione latina e del senso, non scorrevoli i passaggi 

complessi 

Buono 4 

Valide, corretto adattamento del lessico, della costruzione 

latina e del senso anche in passaggi complessi 

Ottimo 5 

Traduzione non svolta: voto 2 

Griglia C4 - valutazione prove scritte – LATINO – triennio – a.s. 2022-2023 
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Analisi del testo 

Competenze Livello Punteggio 

 

Traduzione 

Precisa e fluida 2 

Corretta e completa 1.5 

Complessivamente corretta 1 

Parzialmente corretta 0.5 

Scorretta e lacunosa 0.25 

Non svolta 0 

Analisi (morfologia e sintassi) 

Ampia e puntuale 2 

Corretta ed articolata 1.5 

Sufficiente 1 

Superficiale 0.5 

Incompleta 0.25 

Non svolta 0 

Lessicali, stilistiche e retoriche 

Buone/ottime 2 

Discrete 1.5 

Sufficienti 1 

Parziali 0.5 
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Scarse 0.25 

Non espresse 0 

Conoscenza dei contenuti letterari 

Ampia ed approfondita 4 

Esaustiva e completa 3.5 

Adeguata e corretta 3 

Sufficiente 2.5 

Essenziale 2 

Frammentaria ed imprecisa 1.5 

Parziale 1 

Inadeguata 0.5 

Scarsa 0.25 

Non espressa 0 

 

 

N.B. prova non svolta: voto 2 
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4.2 STORIA E FILOSOFIA – Prof.ssa LEONI GABRIELLA 

 
La classe si è mostrata consapevolmente  interessata al dialogo formativo, che si è  svolto 

in un clima costruttivo di serenità, rispetto reciproco  e curiosa partecipazione. Nel corso 

del triennio, ciò ha permesso di sviluppare conoscenze approfondite degli argomenti 

trattati, competenze  linguistiche ed argomentative specifiche,  capacità critiche personali 

così distribuite:  

 un primo gruppo ha raggiunto  risultati pienamente sufficienti o discreti , grazie ad un 

impegno costante che nel corso del triennio  ha  prodotto un possesso  soddisfacente  dei 

contenuti disciplinari ed una discreta capacità espositiva; un secondo gruppo  ha 

raggiunto livelli tra il buono e l’ottimo, in alcuni casi  eccellenti, grazie ad uno studio 

continuativo, molto  motivato e sostenuto da trasversali  competenze logico 

argomentative .  

 

STORIA - Relazione 
 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

 

Il discorso storico è stato condotto secondo i seguenti criteri: 

- comprensione dei contenuti nei loro significati storico-culturale, economico, politico e 

sociale 

- reciproca distinzione dei precedenti pian 

-  capacità di metterli in interazione tra loro 

- differenziazione del piano oggettuale da quello interpretativo, riconducibile ai differenti   

orientamenti storiografici 

- uso consapevole della terminologia specifica sia nella produzione orale che scritta 

- educazione all’ attualizzazione  degli argomenti trattati 

 

Metodi 

 

Oltre alla  lezione frontale, per la presentazione dei quadri storico-cronologici di 

riferimento, ci si è avvalsi della discussione su tematiche specifiche,  in grado di stimolare 

dibattito e confronto in vista dell'attualizzazione dei problemi emersi. La costruzione di 

mappe concettuali ha favorito l'individuazione di nessi e rapporti causa-effetto tra i fatti 

analizzati.  E' stato dato spazio all'analisi di fonti documentarie e storiografiche. 

Il libro di testo è  stato individuato come supporto per l'acquisizione delle conoscenze 

fondamentali; è stato  fatto inoltre uso di mezzi audiovisivi, consultazione di siti 

specializzati, carte geo-politiche e mappe. 

 

Libro di testo adottato A. Prosperi, G .Zagrebelsky, Storia e identità, Einaudi scuola, vol 

3 

Come supporto allo svolgimento del programma ci si è avvalsi di: 

G. Perugi, pagine di storiografia, Zanichelli  

De Felice, Maranzana, Storia d’Italia del XX secolo, Cinecittà, Luce 
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Verifiche 

 

Sono state svolte una prova scritta ( trattazione breve con domande aperte ) ed una orale 

(interrogazione dialogata, lettura e analisi dei testi, esposizione argomentativa su 

tematiche specifiche) nel corso del trimestre e due/ tre prove orali nel pentamestre.  

 

FILOSOFIA – Relazione 
 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

 

Il discorso filosofico è stato condotto secondo i seguenti criteri: 

- comprensione dei contenuti collocati nel loro contesto storico-culturale 

- individuazione dei nessi e dei problemi caratterizzanti ciascuna scuola di pensiero 

- uso consapevole della terminologia specifica sia nella produzione orale che scritta 

- confronto tra le diverse problematiche filosofiche individuate 

- educazione all’ attualizzazione delle problematiche trattate 

 

Metodi 

 

Oltre alla lezione frontale, per la presentazione dei quadri storico-concettuali di 

riferimento, ci si è avvalsi della discussione su tematiche specifiche  in grado di stimolare 

dibattito e confronto, ove è stato possibile, in vista dell'attualizzazione dei problemi emersi. 

La costruzione di mappe concettuali ha favorito l'individuazione di nessi tra i temi 

analizzati  E' stato dato spazio all'analisi dei testi tratti dalle singole opere filosofiche 

 

Libro di testo adottato: Ludovico Geymonat , La realtà e il pensiero, Garzanti scuola, vol 

2 e 3 

 

 

Verifiche 

 

Sono state svolte una prova scritta ( trattazione breve con domande aperte ) ed una orale 

(interrogazione dialogata, lettura e analisi dei testi, esposizione argomentativa su 

tematiche specifiche) nel corso del trimestre ; due /tre prove orali nel pentamestre.  
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Griglia di valutazione orale (Storia e Filosofia) 
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STORIA - Programma 

 I L’ITALIA GIOLITTIANA 

Il programma liberal-democratico di Giolitti 

Il decollo industriale, la questione meridionale, il colonialismo: l’impresa di Libia La fine del 
compromesso giolittiano 
Salvemini, da Giolitti ministro della malavita 

 

Storiografia: Le storie d’Italia di Volpe e Croce 

Il dibattito storiografico nel dopoguerra, la storiografia gramsciana e liberale 

 

 

LA “GRANDE GUERRA” E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Le ragioni del conflitto, le guerre balcaniche e le crisi marocchine Cultura e politica del 
nazionalismo 

Da Adua alla prima guerra mondiale 

Sonnino, Torniamo allo Statuto 

L’ Italia tra interventismo e neutralismo Lo scoppio della prima guerra mondiale L’Italia in 
guerra; il patto di Londra 
Lo stallo del 15-16; la guerra di trincea 

Dalla guerra europea alla guerra mondiale, il 1917 

L’impero zarista alla vigilia della rivoluzione 

La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione degli zar Lenin, le “Tesi di Aprile” 

La crisi di luglio e la rivoluzione dell’ottobre 1917 

L’uscita dalla guerra della Russia: la pace di Brest-Litovsk e la conclusione del conflitto 

 

 II LA LUNGA CRISI EUROPEA DEL PRIMO DOPOGUERRA 

La ricerca di un nuovo equilibrio: i 14 Punti di Wilson 

I trattati di pace: Versailles, l’annientamento della Germania, Saint-Germain, Sévres, 
Trianon, 

La Repubblica di Weimar 

La Costituzione di Weimar 

L’annientamento della rivoluzione spartachista L’occupazione della Ruhr 

Gli accordi di Locarno e il piano Dawes La costruzione dell’Unione Sovietica Dal 

comunismo di guerra  alla Nep 
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La Terza internazionale, gli effetti della “Relazione Dimitrov” Da Lenin a Stalin 

Il caso italiano: Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; il trattato di 

Rapallo Mussolini e la nascita del Movimento dei fasci di combattimento, Il programma di 

San Sepolcro Le elezioni del 1919 

Il “biennio rosso” 1919-20, La rivoluzione impossibile 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo, le elezioni del 1921 
  La marcia su Roma 

Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti ,Mussolini, Discorso alla Camera ,3 gennaio 25 

Le “leggi fascistissime” e la costruzione del regime 

 

 

LA CRISI DEL 29 

Roosevelt e il New Deal 

La teoria economica keynesiana 

 

 

III L’ETÀ DEI TOTALITARISMI, gli anni 30 

L’Italia fascista e l’organizzazione del consenso 

I patti lateranensi, il dirigismo economico, le leggi razziali La Chiesa e lo stato fascista 

La politica estera fascista 

 

La Germania nazista e l’ascesa di Hitler al potere 1933 Le leggi di Norimberga 

La propaganda nazista 

 

La politica dei fronti popolari in Europa La guerra di Spagna e l’antifascismo 

 

La dittatura staliniana, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata 

Storiografia Le interpretazioni classiche del fascismo secondo De Felice Fascismo e totalitarismo 
P. Gobetti; il fascismo ,“l’autobiografia della nazione” 

R. De Felice; il fenomeno fascista, il rapporto con i ceti medi 

B. Croce; il fascismo come malattia morale 

 

IV LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’asse Roma-Berlino e la Conferenza di Monaco 
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L’espansionismo nazista, l’annessione di Austria, Sudeti e Cecoslovacchia 

I patti segreti Molotov-Ribbentrot e l’invasione della Polonia: la guerra 39 - 41 La 
mondializzazione del conflitto 

Il crollo della dittatura fascista in Italia Dal 25 luglio all’8 settembre 1943 

La controffensiva degli alleati 
L’Italia dal 43 al 45, I governi Badoglio, Bonomi, Parri , De Gasperi La Repubblica di Salò 
e la resistenza 

La sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica Il processo di Norimberga, 

La Shoah, dalla ghettizzazione alla formazione del sistema concentrazionario 

Sarfatti, La Shoah in Italia, Einaudi , dalla requisizione dei beni alla persecuzione delle 

vite 

La soluzione finale 

Le Foibe , il problema del confine orientale,1943, 45, 50 : l’esodo 

         Maranzana, Trieste sotto, Cinecittà,Luce 

 

 

V    IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

Gli accordi di Jalta, l’ONU e la conferenza  di  Bretton Woods 

La conferenza di Potsdam e l’Europa della “Cortina di ferro” 
 La guerra civile in Grecia e lo “scisma jugoslavo” 

La crisi di Berlino         ,   

La nascita dello stato d'Israele 

La Cina comunista e la guerra di Corea 

La “destalinizzazione” e il muro di Berlino 

   

 

Il processo di decolonizzazione e l’anti-imperialismo  

La rivoluzione cubana 

L’indipendenza dell’India  

La guerra d’Algeria 

La guerra del Vietnam 

L’Italia repubblicana 

Dalla monarchia alla repubblicana 

I lavori della Costituente e le elezioni del 48 Il patto costituzionale e la lacerazione politica 

Il centrismo 

Il Centro-sinistra e la stagione delle riforme  P. Pasolini, Comizi d’amore, specchio di  una 
società in trasformazione 
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FILOSOFIA - Programma 

 

L’IDEALISMO TEDESCO 
 

HEGEL 

I capisaldi del sistema : il rapporto finito-infinito 

il rapporto ragione-realtà 

la funzione della filosofia ed il giustificazionismo La critica  alla dialettica di 
Fichte 

La dialettica hegeliana 
Il sistema e le sue partizioni: Idea, Natura e Spirito 

La “Fenomenologia dello spirito” come preambolo al sistema, la sua struttura: Coscienza, 
Autocoscienza, Ragione, Spirito 

Autocoscienza: La dialettica tra signoria e servitù 

Stoicismo, scetticismo 

La coscienza infelice 

La filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 

Diritto astratto. 

Eticità: Famiglia, Società civile, Stato 

Lezioni di filosofia della storia , La filosofia della storia . 

Lo spirito assoluto 

LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO FEUERBACH 

La critica ad Hegel 

Rovesciamento dei rapporti di predicazione, dalle Tesi, L'hegelismo, teologia 

razionalizzata 

La critica alla religione 

Umanismo e filantropismo dai Principi, L'uomo essere naturale e sociale 

 

MARX 
Critica del "misticismo logico" di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

La critica dell'economia borghese, dai Manoscritti del 44, L’alienazione 
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La concezione materialistica della storia; da Per la critica... Struttura e sovrastruttura 

La dialettica della storia 

Il "Manifesto" del partito comunista, lotta di classe e critica dei falsi socialismi Merce, lavoro 
e plus-valore, da Il Capitale, Il plus-valore 

Le contraddizioni del capitalismo Rivoluzione e società socialista 

 

 

LA CONTESTAZIONE DELL'HEGELISMO 
 

SCHOPENHAUER 

“Il mondo come volontà e rappresentazione” , Il mondo come volontà 

La rappresentazione come “Velo di Maya   

 

 La corporeità, via d'accesso alla cosa in sé 
Le manifestazioni della volontà di vivere; La vita umana tra dolore e noia 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore: arte , compassione, ascesi 

 

F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi 

 

KIERKEGAARD 

Esistenza come possibilità , da Postilla non scientifica, Comprensione dell' esistenza 

La polionimia delle opere 

La verità del singolo: il rifiuto dell' hegelismo 

Gli stadi dell'esistenza La vita estetica ,da Aut Aut, L’autentica natura della vita estetica 

La vita etica o il giudice Guglielmo 

La vita religiosa, da Timore e Tremore , Il silenzio di Abramo 

Il concetto dell'angoscia Disperazione e fede 

 

IL POSITIVISMO come atmosfera culturale  

 

 

NIETZSCHE 

La nascita della tragedia , Apollineo e dionisiaco 
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L’arte, la storia e la vita dalla II Inattuale, Contro lo storicismo 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: il grande annuncio della Gaia scienza 

Il periodo di “Zarathustra”, Il superuomo e la “fedeltà alla terra” 

L’eterno ritorno dell'uguale Le tre metamorfosi 

La trasvalutazione dei valori , Morale dei signori e morale degli schiavi 

Il nichilismo ed il suo superamento Il cosiddetto prospettivismo 

Considerazioni sull'edizione filologica delle opere ( G. Colli) 

 

 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA FREUD 
Dall'ipnosi al dialogo terapeutico L'inconscio e le vie d'accesso ad esso L’interpretazione 
dei sogni 
Il lavoro onirico 
“Le figure della mente”: la prima topica La teoria della sessualità 
Gli anni venti, la seconda topica 
La religione e la civiltà,  da Il disagio della civiltà, Il super-io della civiltà 
Il concetto di sublimazione e l’interpretazione dell'arte 

 

IL TEMA DEL TEMPO IN BERGSON 
 La coscienza del tempo come “durata” 
 Lo slancio vitale 

 

L’ESISTENZIALISMO 

 

SARTRE 
Esistenza e libertà 
Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno,  
Libertà e decisione, da  l’esistenzialismo è un umanismo 
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4.3 INGLESE – Prof.ssa REGA DANIELA 

INGLESE – Relazione 

La classe conosciuta all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 ha evidenziato sin da subito 

la presenza di alunni con buone competenze. Nel corso del triennio gli alunni, hanno, nel 

complesso, mostrato impegno nello studio, partecipazione attiva durante le lezioni e 

collaborazione costante con il docente.  Ciò ha consentito di raggiungere in molti casi 

ottimi risultati e un gruppo di alunni ha raggiunto risultati eccellenti.  

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi formativi e culturali prefissati agli inizi dell’anno, 

hanno, inoltre, mostrato di possedere un buon metodo di studio. Sono in grado di 

comprendere i brani letterari analizzati e di collocarli nel contesto storico-sociale di 

riferimento. Sanno produrre testi scritti su tematiche relative alla cultura, civiltà e alla 

letteratura affrontata, sono in grado di rispondere a questionari relativi a brani di varie 

tipologie. 

Metodi 

Sono state utilizzate lezioni frontali, alternate a lavori di gruppo con successiva 

presentazione alla classe del lavoro svolto. I brani affrontati sono stati analizzati sia dal 

punto di vista prettamente letterario, sia nei loro aspetti linguistici e inquadrati nel contesto 

storico di riferimento. Si è cercato, inoltre, di inserire gli argomenti analizzati all’interno di 

un panorama europeo ed extra europeo. Sono stati impiegati strumenti interattivi per 

approfondire le tematiche affrontate. 

La scelta dei brani analizzati è stata effettuata allo scopo di selezionare gli autori e i testi 

più rappresentativi dei principali generi letterari seguendo un’evoluzione temporale. 

Testi e strumenti 

Sono stati utilizzati: il libro di testo, materiali in fotocopia o caricati sulla piattaforma 

Classroom, la lim, Internet. 

 

Verifica e valutazione 

Sono state svolte verifiche orali e scritte valutate secondo i criteri approvati all’interno del 

Dipartimento di Lingue. 

Le ore settimanali di inglese sono state 3 per l’intero quinquennio 
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INGLESE – Programma 

Romanticism 

William Blake: London, The lamb, The Tyger 

 William Wordsworth: Daffodils, Composed upon Westminster Bridge 

Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 

Genesis of The Lyrical Ballads 

Shelley 

Keats: visita alla casa del poeta a Roma 

Jane Austen:  Pride and Prejudice 

 

The Victorian Age 

Charles Dickens: Oliver Twist, David Copperfield 

Aestheticism 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

 

American Poetry 

Walt Whitman 

 

The Twentieth Century 

Modernism 

The psychological Novel: 
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James Joyce: Ulysses, Dubliners 

Virginia Woolf e il Bloomsbury Group con visita alla mostra tenutasi a Palazzo Altemps 

Ernest Hemingway: A Farewell to Arms 

Poetry 

The War Poets:  

Wilfred Owens: Dulce et Decorum Est 

Rupert Brooke: The Soldier 

Sono stati, inoltre, analizzati da un punto di vista storico economico e sociale i diversi 

periodi letterari affrontati. Ripasso delle principali strutture grammaticali.  

Sono stati letti, in versione integrale, i seguenti romanzi: 

James Joyce Dubliners 

George Orwell: Animal Farm 

Inoltre ogni alunno ha letto un romanzo a scelta tra I seguenti: 

The Catcher in the Rye, Fairwell to Arms, To the Lighthouse, A room with a view, 

Passage to India 

 

 

Sono stati visti i seguenti film in lingua originale: 

Jane Austen Pride and Prejudice 

Charles Dickens Oliver Twist 

Dead Poets Society 

The two Popes 
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Orlando 

 

Libro di testo  

Marina Spiazzi, marina Tavella, Margareth Layton Performer Heritage Blu volume unico 

Zanichelli 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE TRIENNIO 

TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE 

 

LINGUAGGIO MESSAGGIO E INTERAZIONE 

V

o

t

o 

Descrittore V

o

t

o 

Descrittore 

2 n.a. 2 Argomento assegnato non 

trattato 

3 Padronanza della lingua 

parlata molto limitata. 

 

3 Concetti elementari espressi 

con estrema difficoltà. 

 ❏ Produzione della lingua 

molto esitante e/o 

incomprensibile . 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico assai 

 ❏ Semplici idee ed opinioni 

presentate in modo 

gravemente incoerente . 

❏ Risposte non pertinenti e/o 

ripetitive. 
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scorretto e/o molto limitato. 

❏ Intonazione non corretta che 

interferisce 

costantemente con la 

comunicazione. 

❏ Conversazione slegata . 

 

4 Scarsa padronanza della 

lingua parlata. 

4 Concetti elementari espressi 

con difficoltà. 

 ❏ Produzione della lingua 

generalmente 

esitante e non sempre 

comprensibile . 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico s corretto 

e/o limitato. 

❏ Intonazione non corretta che 

interferisce con 

la comunicazione. 

 ❏ Semplici idee ed opinioni 

presentate in modo 

incoerente . 

❏ Risposte generalmente non 

pertinenti e/o 

ripetitive. 

❏ Conversazione frammentaria. 

5 Padronanza della lingua 

parlata non sempre 

adeguata. 

5 Concetti semplici talvolta 

espressi con difficoltà 

 

 ❏ Produzione della lingua 

generalmente 

esitante ma relativamente 

comprensibile . 

 ❏ Idee ed opinioni semplici 

presentate con difficoltà, 

a volte in modo incoerente . 

❏ Risposte talvolta non 

pertinenti e/o ripetitive. 



Documento del Consiglio di Classe 5B - 78 

 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico non 

sempre corretto e/o limitato. 

❏ Intonazione non corretta che 

talvolta 

interferisce con la 

comunicazione. 

❏ Conversazione non sempre 

scorre in modo 

coerente. 

6 Padronanza della lingua 

parlata generalmente 

adeguata nonostante alcune 

limitazioni 

6 Concetti semplici espressi in 

modo adeguato, nonostante 

alcune limitazioni 

 ❏ Produzione della lingua 

scorre nonostante 

alcune interruzioni nella fluidità 

del discorso. 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico di base 

generalmente corretto con 

scarsa presenza 

di espressioni idiomatiche. 

❏ Intonazione non 

propriamente corretta che 

raramente interferisce con la 

comunicazione. 

 ❏ Idee ed opinioni semplici 

generalmente 

presentate in modo chiaro . 

❏ Risposte generalmente 

pertinenti seppur 

semplici. 

❏ Generalmente la 

conversazione scorre in modo 

coerente con qualche 

interruzione . 

7

-

8 

Buona padronanza della 

lingua parlata. 

7

-

8 

Concetti semplici espressi 

con chiarezza e concetti più 
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complessi espressi con 

qualche incertezza 

 ❏ Produzione della lingua 

fluida. 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico 

generalmente corretto con 

espressioni 

idiomatiche. 

❏ Intonazione che non 

interferisce mai con la 

comunicazione. 

 ❏ Idee ed opinioni semplici 

presentate in modo 

chiaro e coerente; esiste 

qualche difficoltà con le 

idee più complesse. 

❏ Risposte pertinenti e 

abbastanza dettagliate. 

❏ Generalmente la 

conversazione scorre in modo 

coerente. 

9

-

1

0 

Ottima padronanza della 

lingua parlata 

9

-

1

0 

Concetti complessi espressi 

con chiarezza 

 ❏ Produzione della lingua 

fluida e articolata . 

❏ Uso della grammatica e del 

lessico corretto, 

con espressioni idiomatiche . 

❏ Intonazione che 

contribuisce in modo 

efficace alla comunicazione. 

 ❏ Idee e opinioni vengono 

generalmente presentate 

con chiarezza, coerenza ed 

efficacia . 

❏ Risposte pertinenti, 

dettagliate e originali 

❏ La conversazione scorre in 

modo coerente. 

 

 Valutazione complessiva:   
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TRIENNIO: VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA 

Per la valutazione del testo scritto (saggio, analisi del testo questionario,…) si preparerà 

una griglia specifica da allegare alla prova che terrà sempre conto di competenze 

linguistiche, conoscenze dei contenuti e abilità argomentativa  sul modello di quella 

allegata. 
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GRIGLIE SINTETICHE DI CORREZIONE TRIENNIO 

DESCRITTORI 

 

 Gravement
e 

Insufficien
te 

Insufficient
e 

Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 

in decimi 3 4 5 6 7 8/9 10 

 

Aderenza alla 

traccia 

 

Interpretazion
e 

nulla o non 

interpreta 

correttamente 
la 

traccia 

 

Interpreta la 

traccia in modo 

incompleto e 

scorretto 

 

Interpreta la 

traccia in 
modo 

incompleto e 
solo 

parzialmente 

corretto 

 

Interpreta la 

traccia in 
modo 

completo, ma 

con qualche 

imprecisione o 
in 

modo parziale 

ma corretto 

Interpreta la 

traccia in 
modo 

corretto e 

completo 

 

Interpreta la 

traccia in 
modo 

completo, 

corretto e 

approfondito 

 

Interpreta la 

traccia in 
modo 

completo, 

corretto, 

approfondito 
e 

personale 

 

 

 

Conoscenze 

dell'argoment
o 

 

Errate o 
presenza 

di pochi 
elementi, 

solo 
parzialmente 

corretti e/o 
non 

fondamentali 

 

Presenza di 
pochi 

elementi e solo 

accennati quelli 

fondamentali 

 

Individuazione 
di 

alcuni 
elementi 

fondamentali, 
ma 

solo 
parzialmente 

corretti 

 

Presenza 

superficiale 
degli 

elementi 

fondamentali 
e/o 

presenza 
corretta 

solo di alcuni 
di 

essi 

Presenza 
corretta 

degli 
elementi 

fondamentali 

Conoscenza 

corretta e 

ampiamente 

soddisfacente 

dell'argomento 

 

Conoscenza 

corretta e 

approfondita 

 

Capacità 

argomentativ
a e 

Argomentazio 

ne 

assente o 
illogica 

Argomentazione 

carente e 

comprensione 

Argomentazio
ne 

semplice e 
non 

Argomentazio
ne 

semplice e 

coerente e 

Argomentazi
one 

efficace e 

coerente e 

Argomentazio
ne 

efficace, 
coerente 

Argomentazi
one 

puntuale, 

articolata e 
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di 
comprension
e 

 

e incoerente 

 

mnemonica e 

parziale 

sempre 
coerente e 

comprensione 
solo 
mnemonica 

comprensione 

solo degli 

elementi 

essenziali 

 

comprension
e 

soddisfacent
e / 

argomentazi
one 

semplice e 

coerente e 

comprension
e piena 

e articolata e 

comprensione 
piena 

 

coerente e 

comprension
e piena 

 

Correttezza e 

proprietà 

linguistiche 

 

Gravemente 

inesatte e 
prive 

del linguaggio 

specifico 

 

Inesatte e con 

uso improprio 
del 

linguaggio 

specifico 

Generiche e 
con 

uso incerto del 

linguaggio 

specifico 

 

Semplici, ma 
nel 

complesso 

corrette, 
anche 

nell'uso del 

linguaggio 

specifico 

Corrette e 

appropriate, 

anche 
nell'uso del 

linguaggio 

specifico 

Varie, corrette 
e 

precise, anche 

nel linguaggio 

specifico 

Varie, 
rigorose e 
ricche 
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4.4 MATEMATICA – Prof.ssa ALTOBELLI CINZIA 

MATEMATICA – Relazione 

Lavoro con questa classe dal primo anno. La continuità didattica e la disponibilità dei 

ragazzi al confronto e al dialogo educativo, mi hanno consentito di organizzare un 

percorso formativo solido e strutturato, in un clima sempre sereno e costruttivo. 

Nonostante i due anni di pandemia e i numerosi ricorsi alla DDI, i ragazzi hanno sempre 

lavorato con grande senso di responsabilità e la programmazione non ha subito 

rallentamenti di rilievo. 

Dinamici, empatici, fortemente comunicativi e intellettualmente vivaci, gli alunni di questa 

classe sono quasi tutti seri e responsabili, studiosi, diligenti e, molti di essi, 

particolarmente intuitivi, curiosi e intraprendenti.  

Obiettivi raggiunti 

Alla fine di questo lungo percorso la classe si può suddividere in tre gruppi:  

- alcuni alunni rappresentano delle vere eccellenze; hanno conseguito, grazie a delle 

spiccate attitudini verso la matematica, una preparazione completa, ricca e 

approfondita, gestiscono con padronanza i vari temi trattati nel corso dell’anno ed hanno 

maturato ottime capacità critiche e di rielaborazione;  

- un folto gruppo di alunni, lavorando in modo regolare e assiduo,  ha raggiunto un livello 

di preparazione discreto/buono, riuscendo, con determinazione ed impegno, a superare 

le difficoltà incontrate nel percorso;  

- un esiguo numero di studenti manifesta ancora difficoltà nella rielaborazione e nel 

calcolo e non è ancora del tutto autonomo nella risoluzione di problemi complessi. I 

contenuti sono stati acquisiti prevalentemente in modo mnemonico, tuttavia il livello 

complessivo può considerarsi sufficiente. 

 

Metodi 

- Lezioni frontali e dialogate, in cui si è sollecitato sempre l’intervento degli studenti, con 

lo scopo di chiarire i concetti e di stimolare le connessioni e le analogie fra i vari 

argomenti trattati.  

- Esercitazioni alla lavagna e individuali. 

- Recupero in itinere. 

- Potenziamento extracurricolare (due ore settimanali aggiuntive nel mese di maggio – 

tot. 8 ore) 
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Mezzi e strumenti 

Il supporto essenziale della didattica è stato il libro di testo dal quale sono stati presi la 

maggior parte degli esercizi svolti. Al libro sono state affiancate sia dispense preparate 

dall’insegnante per esercitazioni integrative, per chiarire, sintetizzare o approfondire 

determinate parti del programma sia integrazioni da altri testi (soprattutto per gli esercizi).  

 

Verifica e valutazione    

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso i seguenti strumenti: 

- Compiti in classe con esercizi, problemi e quesiti.  

- Prove strutturate atte a valutare sia le conoscenze teoriche acquisite, sia 

l’apprendimento delle  tecniche di calcolo.  

- Interrogazioni orali. 

Durante il trimestre sono state effettuate 4 prove scritte e una orale per ciascun alunno, 

mentre nel pentamestre le prove scritte sono state 5 e quelle orali 2/3. 

I criteri di valutazione adottati sono stati quelli concordati nella programmazione didattica 

del Dipartimento. Nelle prove scritte svolte durante l’anno scolastico si è fatto riferimento 

alla griglia di correzione sotto riportata.  

Nelle prove orali si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, del grado di 

rielaborazione personale, dell’uso della terminologia specifica della disciplina, 

dell’acquisizione delle necessarie tecniche risolutive e di calcolo.  

Per la valutazione finale è fondamentale l’impegno manifestato dallo studente nel corso 

dell’intero anno scolastico e i progressi fatti in relazione alle sue capacità e alla situazione 

di partenza. 
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Esempio di griglia allegata al compito scritto usata durante l’anno scolastico: 

STUDENTE  

……………………………………………..…….CLASSE…………………..………...DATA…

……………………… 

Esercizio 
Punteggio 

pieno 

Punteggio 

assegnato 

Non 

eseguito 
incompleto 

Strategia 

errata 

Strategia 

non 

ottimale 

Errori 

concettuali Calcolo formali 

1          

2          

3          

..........          

TOTALE 

punteggio 

   

 

 

     Libro di testo adottato 

     Baroncini Trifone Barozzi    Matematica.Blu  Vol. 5    Zanichelli 
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MATEMATICA – Programma 

 

Limiti di funzioni e funzioni continue 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio e grafico.  

Classificazione delle funzioni reali e determinazione di domini.   

Funzioni crescenti, decrescenti e monotone. 

Funzioni iniettive, suriettive e invertibili. Determinazione dell’inversa.                                         

Le funzioni inverse di quelle goniometriche.  

Definizione di funzione pari e di funzione dispari.  

Funzioni definite su più intervalli.  

 

Limiti di funzioni reali 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un numero finito. 

Verifica e calcolo del limite finito per x → x0. Limite destro e limite sinistro.                                                                                                            

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un numero finito. Asintoti verticali. 

Verifica e calcolo del limite finito per x →  .                                                                                                

Limite finito di una funzione per x → ∞. Asintoti orizzontali.  

Verifica e calcolo del limite finito per x → ∞.                                                           

Limite infinito di una funzione per x → ∞. Verifica e calcolo di limiti. Asintoti obliqui.                                                                          

Determinazione degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione.                                 

Esercizi con i limiti e calcolo di limiti. Problemi con i 

limiti.                                                                                                                                                                                                                          

Teoremi sui limiti 

Teoremi generali sui limiti. 

Teorema dell’unicità del limite. 

Teorema della permanenza del segno. 

Teoremi del confronto.    

Operazioni con i limiti: (enunciati dei teoremi). 

Limite della somma e della differenza di due funzioni. 

Limite del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

Le forme indeterminate e il calcolo dei limiti. Cambiamento di variabile. 

Il numero di Nepero e le sue applicazioni al calcolo di limiti.                                                                    
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Dimostrazione e calcolo dei limiti notevoli  
x

senx

x 0
lim

→
;
 

20

cos1
lim

x

x

x

−

→
; lim
𝑥→0

𝑒𝑥−1

𝑥
 lim
𝑥→0

ln(1+𝑥)

𝑥
 

Problemi ed esercizi vari sui limiti. 

 

Le funzioni continue  

Definizione di funzione continua in un punto e su un intervallo. 

Punti di discontinuità e loro classificazione. Discontinuità eliminabili.  

Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue:  

- il teorema di  Weierstrass; 

- il teorema di Darboux; 

- il teorema degli zeri. 

Teoria degli asintoti: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Ricerca degli asintoti di una funzione. Grafico probabile e studio di funzioni.   

Successioni e serie numeriche 

Successioni numeriche  

Definizione analitica e ricorsiva di una successione. 

Progressioni aritmetiche e geometriche. 

Alcune proprietà delle successioni. 

Limite di una successione. 

Calcolo del limite di una successione. 

Principio di induzione. 

Serie numeriche  

Definizione di serie numerica. 

Serie convergenti, divergenti, indeterminate 

Serie geometriche. 

Serie telescopiche.     

La derivata e le sue applicazioni 

Derivata di una funzione  

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.     

Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

Equazione della tangente ad una curva in un punto. Definizione di punto stazionario.  

Casi di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi.                                                                                                                    

Continuità e derivabilità.  

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili.     
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Il calcolo con le derivate  

Derivate fondamentali: y = c, y = x, y = xn, y = ax, y = logax, y=loga|x|, y = senx, y = cosx, 
y = tgx, y = cotgx (con dimostrazioni).Teoremi sul calcolo delle derivate: 
derivata della somma e della differenza di due funzioni (con dimostrazione);   
derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni (con dimostrazione). 
Derivata della funzione composta.  
Derivate di ordine superiore al primo.                                                                                                
Derivata della funzione inversa.  
Derivate di y = arcsenx, y = arccosx, y = arctgx, y = arccotgx .        
Significato fisico della derivata: velocità, accelerazione, intensità di corrente, f.e.m. 
indotta. 

Curve mutuamente tangenti in un punto. 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

I teoremi di Rolle(con dim.), Lagrange(con dim.), Cauchy.  

Enunciato del teorema di De L’Hopital (con dim.). Applicazione della regola al calcolo di 

limiti.    

Le derivate e lo studio completo di una funzione  

Definizione di massimo e di minimo relativo ed assoluto.  

Definizione di punto stazionario: punto di massimo, di minimo, di flesso a tangente 

orizzontale.  

Teorema: funzioni derivabili crescenti e decrescenti.  

Monotonia delle funzioni e loro invertibilità. 

Applicazione dello studio di funzioni alla discussione di equazioni parametriche.                           

Problemi geometrici con studio di funzioni. Problemi di massimo e minimo.                                                                                                         

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti: metodo della derivata prima.  

Concavità di una curva e flessi a tangente obliqua. Tangente inflessionale.  

Ricerca dei flessi a tangente obliqua: metodo della derivata seconda.  

Studio completo di una funzione: 

-     funzioni algebriche razionali;  

-     funzioni algebriche irrazionali;     

-     funzioni goniometriche; 

-     funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche; 

-     funzioni in cui compare un fattore in modulo. 

Il calcolo integrale 

L’integrale indefinito 

L’integrale indefinito: funzione integranda e funzione primitiva.  

L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrali immediati.  
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Integrazione delle funzioni inverse delle goniometriche. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per parti. 

L’integrale definito 

Integrale definito di una funzione continua. Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media integrale (con dimostrazione). La funzione integrale. Applicazioni.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione).  

Formula fondamentale del calcolo integrale.  

Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni.  

Volume dei solidi di rotazione.  

Volumi di figure solide. 

Gli integrali impropri: integrali su intervalli illimitati; integrali di funzioni illimitate.  

L’analisi numerica 

Risoluzione approssimata di equazioni 

Teorema di esistenza e unicità della radice (enunciato). 
Risoluzione grafica e separazione delle radici.  
Risoluzione approssimata con il metodo di bisezione e metodo di Newton. 

 

Integrazione numerica 

Il metodo dei rettangoli.  
Il metodo dei trapezi. 

 

Le distribuzioni di probabilità 

Variabili casuali discrete, funzione di ripartizione, valore medio, varianza, scarto 

quadratico medio.  

La distribuzione binomiale 

La distribuzione di Poisson. 

Giochi equi. 

 

MODULO CLIL: ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 

ODE: definition. 

General solution and particular solution. 

Separable variables equations. 

First order linear differential equations. 

Second order differential equations (constant coefficients). 

Applications: RC, RL, RLC circuits, armonic oscillator, applications to biology and 

economy. 



Documento del Consiglio di Classe 5B - 90 

 

4.5 FISICA – Prof. TRONCONE ANTONIO 

 

FISICA - Relazione 
 

Seguo la classe fin dal terzo anno del corso di studi. Nel complesso gli alunni hanno avuto 

un comportamento corretto ed hanno partecipato con vivo interesse alle attività proposte. 

La classe generalmente ha avuto una evoluzione positiva nel corso del triennio 

dimostrando un livello di maturità e senso di responsabilità crescente. I rapporti fra gli 

alunni e con il docente sono sempre stati collaborativi. 

Negli ultimi anni a causa delle misure necessarie per la pandemia alcuni alunni hanno 

riscontrato qualche difficoltà: ci sono stati numerosi casi di malattia con conseguente 

periodo di isolamento; c’è stato un certo disagio anche per le necessarie modifiche 

all’organizzazione della didattica. La classe ha sempre lavorato positivamente 

impegnandosi per il superamento dei disagi. 

 

Obiettivi raggiunti 

Il profitto risulta piuttosto nel complesso positivo: un gruppo di alunni, impegnandosi 

regolarmente nello studio ma anche lavorando autonomamente e partecipando a progetti 

scientifici, ha raggiunto un livello eccellente di preparazione caratterizzato da un elevato 

livello di competenza anche su tematiche più ampie di quelle trattate in ambito scolastico. 

Una parte più consistente ha raggiunto gli obiettivi previsti con un livello di competenza 

buono o ottimo. In qualche caso la preparazione si attesta sul livello di sufficienza per 

conoscenze e competenze. 

Metodi 

La metodologia seguita si è basata principalmente sulle spiegazioni del docente, seguite 

da discussioni aperte ai dubbi ed ai contributi degli studenti. Sono stati utilizzati strumenti 

informatici ed il laboratorio di Fisica per approfondire ed incentivare un apprendimento 

significativo. Tutti gli argomenti trattati sono stati accompagnati da un’ampia gamma di 

esercizi e problemi, anche a carattere interdisciplinare, in modo da favorire le competenze 

degli alunni ed avviarli alle tipologie della prova d’esame. 

La piattaforma informatica offerta da Google classroom è stata ampiamente utilizzata per 

scambiare appunti e materiale di approfondimento con i ragazzi. 

Nel corso dell’anno sono state svolte attività mirate per il recupero, quando è stato 

necessario per le richieste degli alunni o in seguito alle verifiche. Al termine del primo 

trimestre, inoltre, è stato effettuato un periodo di pausa didattica con attività volte al 

miglioramento per gli alunni in difficoltà e all’approfondimento per gli altri. 

·      Libro di testo adottato 

Ugo Amaldi- L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol. 3 – Zanichelli 
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Verifiche e valutazione 

Nel primo periodo sono state svolte tre verifiche scritte di Fisica. Una parte degli alunni 

ha avuto anche una valutazione orale. 

Nel secondo periodo sono state svolte tre verifiche scritte di fisica. Sono stati svolti 

colloqui interdisciplinari di matematica e fisica secondo lo schema previsto per il colloquio 

d’esame. 

 

·   Criteri di valutazione adottati 

Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti dalla programmazione del Dipartimento 

di Matematica e Fisica. 

Nella valutazione delle prove svolte dallo studente si è tenuto conto: 

● della assiduità nella partecipazione alle attività proposte, dell’impegno profuso nello 

svolgimento dei compiti quotidiani         

● del grado di conoscenza dello specifico argomento: conoscenza dei contenuti e delle 

regole, applicazione corretta, coerenza logica, uso del linguaggio appropriato 

● della capacità di rielaborazione personale: svolgimento ben organizzato, chiarezza 

espositiva, ricerca del percorso ottimale di risoluzione. 

Nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle varie 

prove, ma anche dell'impegno, della partecipazione, dei progressi compiuti rispetto ai 

livelli di partenza e dell'acquisizione dei contenuti e delle competenze necessarie per 

l'ulteriore sviluppo della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le griglie adottate per la correzione dei compiti scritti sono: 
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Esercizio Punteggio 
pieno 

Punteggio 
assegnato 

Svolgimento Errori Strategia Argomentazione 

assente incompleto concettuali calcolo formali errata non 
ottimale 

1 

      

2 

      

…. 

      

 

per i colloqui orali: 

Livello Descrittori Voto 

Nullo Rifiuta di svolgere il lavoro proposto 1/10 

Insufficienza 
gravissima 

Non svolge il lavoro proposto; mostra una 
completa assenza di conoscenze; non 
avvia alcuna procedura di calcolo; non 
argomenta di fronte a ciascun tema 
proposto 

2/10 

Insufficienza 
gravissima 

Mostra carenze molto gravi nelle 
conoscenze; commette molti e gravi 
errori nell’esecuzione dei lavori 
assegnati; si esprime in modo non 
adeguato, con termini generici e del tutto 
impropri 

3/10 

Gravemente 
insufficiente 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: 
mostra qualche abilità che però non è in 
grado di utilizzare in modo autonomo, 
neppure nell’esecuzione di compiti 
semplici; commette gravi errori 
nell’esecuzione dei lavori assegnati; si 

4/10 
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esprime in modo spesso non adeguato, 
con termini generici e impropri. 

Insufficiente Mostra conoscenze superficiali e 
frammentarie: dimostra di possedere 
alcune abilità nell’esecuzione di compiti 
semplici, che utilizza tuttavia con 
incertezza; esegue i lavori assegnati in 
modo impreciso; si esprime in modo non 
sempre adeguato e usa termini generici 
e/o non appropriati. 

5/10 

Sufficiente Mostra una conoscenza essenziale degli 
argomenti: esegue senza errori compiti 
semplici, ma dimostra scarse abilità con 
quelli complessi; si esprime in modo 
sostanzialmente corretto, ma spesso 
incerto, usando una terminologia a volte 
generica. 

6/10 

Discreto 
Mostra di conoscere gli argomenti: 
commette qualche lieve errore 
nell’esecuzione dei compiti che svolge 
con strategie generalmente adeguate; si 
esprime in modo corretto con una 
terminologia per lo più appropriata. 

7/10 

Buono 
Mostra di conoscere, comprendere e 
saper applicare i contenuti: dimostra 
abilità nelle procedure; è in grado di 
giustificare teoricamente le procedure 
applicate e condurre le dimostrazioni 
trattate nel corso delle lezioni; si esprime 
in modo fluente, usando una terminologia 
appropriata. 

8/10 

Ottimo Mostra di padroneggiare tutti gli 
argomenti: sa organizzare le conoscenze 
in modo autonomo in situazioni nuove 
senza commettere errori o imprecisioni; è 
in grado di giustificare teoricamente le 
procedure applicate e condurre le 
dimostrazioni trattate nel corso delle 

9/10 
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lezioni; si esprime in modo corretto e 
fluente con una terminologia ricca e 
appropriata. 

Eccellente Mostra di padroneggiare tutti gli 
argomenti, facendo ricorso agli opportuni 
collegamenti interdisciplinari e utilizzando 
correttamente i linguaggi specifici; sa 
affrontare con abilità e originalità 
situazioni nuove ed analizzare 
criticamente contenuti e procedure; è in 
grado di giustificare teoricamente le 
procedure applicate e di condurre le 
dimostrazioni trattate nel corso delle 
lezioni; mostra di aver approfondito 
autonomamente una o più problematiche 
delle teorie fisiche/matematiche e/o delle 
loro applicazioni e/o della loro storia. 

10/10 
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FISICA - Programma 

Complementi di elettrostatica. Condensatori e collegamenti in serie e parallelo, moto 

delle cariche in campo elettrico, l’energia immagazzinata dal campo elettrico, il circuito 

RC nella fase di carica e scarica del condensatore. 

Il campo magnetico. Magneti naturali e linee di campo; Forza tra fili percorsi da corrente 

e definizione dell’Ampere; Circuitazione del campo e teorema di Ampere; Teorema di 

Gauss per il campo magnetico; Induzione magnetica di alcuni circuiti: il filo rettilineo, la 

spira, il solenoide; Forza magnetica sulle correnti; Effetti della forza magnetica: strumenti 

a bobina mobile; motore elettrico; Forza di Lorentz su una carica in moto; moto circolare 

e solenoidale in un campo magnetico uniforme; lo spettrometro di massa, il ciclotrone, 

l’effetto Hall. 

Induzione elettromagnetica Il flusso magnetico; la legge di Faraday; la legge di Lenz e 

la conservazione dell’energia; fem e corrente indotta e applicazioni. 

Auto e mutua induzione Induttanza di un solenoide; mutua induzione; circuito RL in 

corrente continua; energia immagazzinata dal campo magnetico. 

Circuiti in corrente alternata Generatore di tensione alternata; Circuiti in corrente 

alternata in presenza di resistori; potenza elettrica e valori efficaci; Trasformatore e 

distribuzione dell’energia elettrica, reattanza e impedenza, analisi di circuiti in alternata 

col metodo simbolico. 

Equazioni di Maxwell e onde. Il campo elettrico indotto; La corrente di spostamento e le 

interazioni fra campi elettrici e magnetici; Le equazioni di Maxwell; Le onde 

elettromagnetiche: spettro, trasporto di energia e impulso. 

Relatività ristretta. La velocità della luce e il problema dell’etere; L’esperimento di 

Michelson e Morley; I postulati della relatività ristretta; dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze; Le trasformazioni di Lorentz; intervallo invariante e spazio-tempo; 

composizione delle velocità; Massa ed energia relativistica. 

Cenni di fisica quantistica Il corpo nero, l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton; 

l’esperimento di Rutherford e il modello atomico di Bohr; onde e particelle. 
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4.6 SCIENZE NATURALI – Prof.ssa MOSCATELLI PATRIZIA 

 

SCIENZE NATURALI - Relazione 

 

Premetto che la classe solo in questi ultimi due anni ha potuto usufruire di una continuità 

didattica nell’ambito di questa disciplina. Sono pertanto emerse grosse criticità per la 

frammentarietà delle conoscenze di base in biologia e chimica, compensate da un grosso 

interesse, curiosità e desiderio di apprendere che ha permesso pian piano di ricostruire i 

presupposti necessari per la comprensione dei nuovi argomenti. La costanza e il buon metodo 

di studio della classe hanno permesso di raggiungere un buon livello di preparazione.  

 

 

1. Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 

Gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione, raggiungendo livelli di ascolto e 

apprendimento pienamente soddisfacenti. Nonostante pochi ostentino ancora uno studio 

mnemonico, si riconosce l’impegno nel migliorare e potenziare il livello di apprendimento 

finalizzato ad uno studio più metodico e critico. 

 

2. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle 

valutazioni intermedie 

Il recupero è stato in itinere, le verifiche orali hanno permesso di chiarire eventuali dubbi 

o incertezze che si presentavano nel corso dello svolgimento del programma. 

 

3. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 

La metodologia didattica si è sviluppata in lezioni frontali con supporto multimediale, ed 

ulteriori risorse didattiche messe a disposizione dal docente all’interno della piattaforma 

web di google messa a disposizione dalla scuola. Più che il libro si sono offerti ai ragazzi 

materiali in pdf con appunti di stampo universitario semplificati dalla sottoscritta e corredati 

spesso di animazioni. I ragazzi sono stati stimolati, sulla base di uno studio mnemonico, 

a curare preferenzialmente l’aspetto analitico e critico degli argomenti. All’inizio dell’anno 

si è curata la chimica organica e frequenti sono state le verifiche scritte. Si è proseguito 

con la chimica biologica e la biologia molecolare concludendo con lo studio della tettonica 

a zolle. 

 

4. Criteri di valutazione 

Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori: 

- partecipazione, intesa come attenzione, interesse, domande di chiarimento, contributi 

personali alla lezione, capacità di collegamento e sviluppo delle competenze; 

- impegno, inteso come frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità 
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all’approfondimento personale; 

- raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi che cognitivi; 

- progresso, inteso come cammino di crescita del ragazzo rispetto ai livelli di partenza. 

Per l’attribuzione del punteggio degli elaborati scritti, si è tenuto conto dei seguenti 

descrittori: conoscenza degli argomenti, strategia risolutiva, correttezza delle formule e 

dell’uso della nomenclatura, completezza dell’elaborato. 

Nei colloqui orali è stata valutata non solo la conoscenza e la comprensione degli 

argomenti affrontati, ma anche la capacità di rielaborazione e di collegamento, nonché 

l’esposizione in un linguaggio specifico adeguato. 

 

5. Strumenti di valutazione 

Pertinenza nelle domande formulate durante le lezioni, risposte adeguate rispetto a 

sollecitazioni di analisi critica degli aspetti tematici affrontati, interrogazioni orali, verifiche 

scritte. 

 

6. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 

Il programma è stato svolto nel rispetto delle linee preventive in accordo con quanto 

concordato a livello dipartimentale.  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI EDITORE ZANICHELLI 

Sadava David Hillis M David Heller Graig e all – IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (2ED.) – 

ORGANICA, BIOCHIM. BIOTECN. –L. Palmieri Elvidio Parotto M.  GLOBO TERRESTRE E 

LA SUA EVOLUZIONE(IL) - EDIZIONE BLU - 2ED  
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SCIENZE NATURALI - Programma 

 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio 

Il Carbonio e le sue ibridizzazioni. Isomeria. Isomeri costituzionali: di posizione, di catena 

e di gruppo funzionale. Stereoisomeri: isomeri conformazionali e configurazionali. 

Isomeria geometrica e regole di priorità. Isomeria ottica. Carbonio asimmetrico ed 

enantiomeri. Proiezioni di Fisher. Effetto induttivo. Scissione eterolitica ed omolitica. 

Carbocationi, carbanioni e loro stabilità. Mesomeria. 

Gli idrocarburi 

Alcani: nomenclatura, isomeri e radicali. Regole IUPAC per la nomenclatura degli 

idrocarburi. Proprietà chimiche degli alcani e reattività. Cicloalcani. Alcheni: 

nomenclatura.  Proprietà fisiche e reazioni degli alcheni. Dieni. Alchini e loro reazioni. 

Idrocarburi aromatici e delocalizzazione elettronica. Nomenclatura degli idrocarburi 

aromatici. Idrocarburi policiclici più comuni. Influenza del sostituente in un anello 

aromatico: attivanti e disattivanti. 

Derivati degli idrocarburi 

Gruppi funzionali. Alogenuri alchilici. Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche degli alcoli e 

loro reattività. Alcoli più comuni. Eteri. Caratteristiche fisiche e chimiche. Composti 

carbonilici: aldeidi e chetoni. Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Ammine: 

nomenclatura e reattività. Composti eterociclici più importanti. Acidi carbossilici 

nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Esteri. Ammidi. 

 

BIOCHIMICA 

Biomolecole: classificazione.  

Carboidrati 

Generalità. Catena ciclica dei monosaccaridi. Formule di struttura del glucosio, fruttosio, 

aldeide glicerica, galattosio, ribosio, deossiribosio. Anomeri dei monosaccaridi. 

Disaccaridi e legami glicosidici. Il lattosio. Il maltosio. Il saccarosio. Polisaccaridi: amido, 

glicogeno e cellulosa. Cenni sul catabolismo del glucosio. 

Lipidi 

Generalità. Lipidi saponificabili e non saponificabili. Classificazione dei lipidi. Acidi grassi 

saturi e insaturi. Trigliceridi. Reazioni dei lipidi. Steroidi: generalità. Fosfolipidi.  
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Proteine 

Amminoacidi: caratteristiche e loro chiralità. Classificazione degli amminoacidi. Punto 

isoelettrico degli amminoacidi. Legame peptidico. Organizzazione strutturale delle 

proteine. Denaturazione.  Ruolo delle proteine negli organismi. Gli enzimi e la loro azione. 

Energia di attivazione. Azione degli enzimi. Inibizione irreversibile e reversibile degli 

enzimi. Influenza del ph e della temperatura sull'attività enzimatica. 

Acidi nucleici 

Caratteristiche del DNA. Funzioni. Unità strutturali: nucleosidi e nucleotidi. Duplicazione 

del DNA: bolle di replicazione. RNA/DNA primer. Fase di allungamento e telomeri. Sintesi 

delle proteine. Trascrizione nei procarioti ed eucarioti: differenze. RNA polimerasi degli 

eucarioti. Traduzione: fase di tRNA attivato e aggancio al ribosoma, fase di inizio della 

sintesi proteica, fase di allungamento e terminazione. Epigenetica 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Stratificazione della Terra. Crosta continentale e crosta oceanica. Mantello. Nucleo. 

Calore interno della Terra. Campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo. Placche. 

Margini delle placche. Wegener e la deriva dei continenti. Placche e moti convettivi. 

Dorsali medio-oceaniche. Espansione del fondale oceanico. Struttura della crosta 

oceanica. Zona di subduzione. Sistemi arco-fossa. Prove dell'espansione dei fondali 

oceanici: anomalie magnetiche dei fondi oceanici, flusso di calore, età dei sedimenti 

oceanici, faglie trasformi, punti caldi. Tettonica delle placche e orogenesi 
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4.7 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof.ssa ROSARIA 

IPPOLITO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Relazione 

 

ATTIVITA' DIDATTICA E MODALITA' DI LAVORO 

La docente ha preso in carico la classe quest’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 fra fisica e storia dell'arte ha destato 

curiosità ed entusiasmo. 

Nel corso del primo trimestre sono stati ripresi alcuni argomenti non trattati lo scorso anno, in 

particolare il 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 di alcuni viaggi d’istruzione, sia degli alunni 

che della docente, accompagnatrice anche di altre classi, la classe si è comportata in modo 

responsabile e partecipe a tutte le lezioni ed argomenti proposti. Il viaggio d’istruzione a Berlino ha 

creato un clima ancora più collaborativo tra docente e alunni, sempre molto partecipi e appassionati 

all’arte e all’architettura, mantenendo il giusto approccio in tutti i siti culturali visitati, musei e relativi 

importanti contenitori architettonici. 

Le verifiche scritte, una nel trimestre e una nel pentamestre hanno consentito di esprimere una 

valutazione del livello 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 prove 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 
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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. 

 

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 
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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 livello complessivo molto buono sul piano delle competenze e delle abilità, 

con diverse eccellenze. Il clima è sempre stato profondamente sereno, collaborativo e propositivo. 

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. Cenni su Tecniche nucleari 

applicate ai BB.CC.: datazioni e analisi non invasive dei pigmenti pittorici tramite l’uso di radiazioni 

x, gamma, protoni e neutroni. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Programma 

 

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. 
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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 

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: 
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- Picasso: Les demoiselles d’Avignone, Guernica 

 Astrattismo: 

-   Kandiskij 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) 

La Pop Art:  

- Andy Warhol 
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4.8 SCIENZE MOTORIE – Prof. LOPAPA ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE - Relazione 

 

Ad inizio anno attraverso informazioni sull’attività sportiva praticata, osservazione e test 

motori individuali specifici è stato verificato per ciascun studente il livello della percezione 

di sé e dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive. L’esito ha diviso il 

gruppo in due fasce di livello: Alto, Medio. 

OSSERVAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso dell’anno scolastico c’è stato un comportamento corretto ed interessato, che ha 

permesso lo svolgimento regolare del programma indicato dal dipartimento con ottimi 

risultati. 

La materia è stata organizzata per continuare a perseguire la finalità di migliorare la 

formazione psico-fisica, la salute e la capacità di relazione dello studente Solo attraverso 

il movimento è possibile acquisire competenze per una crescita fisica, affettiva, sociale e 

cognitiva ed evitare di conseguenza il problema dell’ipocinesia, che provoca come 

certificato dalla medicina alterazioni negative nell’apparato locomotore, cardiorespiratorio, 

nel sistema metabolico, nel sistema nervoso e nella psiche dell’individuo. 

“Mens sana in corpore sano” (mente sana in corpo sano) è una famosissima sentenza 

estrapolata da un verso di Giovenale (Satire X, 356). Verso che, di fatto, così recitava: 

“Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” (Bisogna chiedere agli dèi che la mente 

sia sana nel corpo sano).  

Inoltre, la Disciplina, ha sollecitato l’apprendimento di abilità e competenze molteplici, 

trasferibili in qualunque altro contesto di vita, per un corretto comportamento in sinergia 

con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

AZIONI DI RECUPERO 

In itinere 

Non è stato necessario modificare la programmazione di inizio anno, tutti gli studenti 

della classe hanno partecipato con profitto alle attività proposte. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

(COMPETENZE –CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina nei seguenti 
macroambiti: 

Lo sport, le regole e il 
fair play; 

Salute, benessere, 
sicurezza e prevenzione; 

Relazione con 
l’ambiente naturale e 
tecnologico; 

La percezione di sé e il 
completamento dello 
sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive. 

a)Lo studente sa adottare principi scientifici essenziali 
per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 
l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie 
indispensabili per il mantenimento del proprio 
benessere; 

b)Lo studente sa assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei confronti della propria salute 
intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto 
valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la 
conoscenza dei principi generali di una corretta 
alimentazione; 

c)Lo studente sa valutare le proprie capacità e 
prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle 
di riferimento e svolgere attività di diversa durata e 
intensità; 

d)Lo studente sa sperimentare lavori individuali e di 
gruppo che potranno suscitare una autoriflessione e 
un’analisi dell’esperienza vissuta. 

e)Lo studente sa riconoscere i principi fondamentali di 
prevenzione per la sicurezza personale a casa e in 
altri ambienti; 

f)Lo studente sa riconoscere gli effetti benefici dei 
percorsi di preparazione fisica; 

g)Ogni allievo sa prendere coscienza della propria 
corporeità al fine di perseguire quotidianamente il 
proprio benessere individuale 

h)Lo studente sa sviluppare un rapporto rispettoso con 
la natura attraverso attività che permetteranno 
esperienze motorie e organizzative di maggior 
difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze 
diversificate, sia individualmente che nel gruppo. 

i)Gli allievi sanno affrontare l’attività motoria e 
sportiva utilizzando strumenti tecnologici e 
informatici. 

 

 

ABILITA’ 

Riconoscere le capacità coordinativeRiconoscere le qualità fisiche 
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Eseguire gesti motori specifici collegati alle attività proposte 

Rafforzare la capacità di attenzione e concentrazione 

Rafforzare la capacità di rispettare ed aiutare i compagni nelle situazioni di gioco 

Rafforzare la capacità di rispettare le regole della vita di gruppo 

Rafforzare le conoscenze del regolamento e delle tecniche di base delle discipline 
sportive proposte 

Rafforzare le conoscenze all’educazione alla salute, alla tutela all’ambiente, alla legalità, 
all’anatomia, alla fisiologia e alla storia dello sport. 

 

METODOLOGIA 

La disciplina deve saper favorire l’individuo che si muove, dal semplice al complesso, con 
l’utilizzo di un linguaggio specifico. 

Nel corso dell’anno sono stati privilegiati i seguenti percorsi: 

• CULTURALI 

  Dal “fare” al “saper fare”, con chiare nozioni sul corretto uso del movimento per motivare 
il lavoro proposto ed ottenere un conseguente gesto motorio idoneo nella finalizzazione 
e nell’effetto in relazione al proprio corpo e alle specifiche capacità. 

• STRUMENTALI UTILITARISTICI 

  Potenziamento fisiologico collegato a informazioni di igiene, prevenzione, alimentazione 
per realizzare abilità e conoscenze. 

• SPORTIVI 

Competenze per un avviamento sportivo polivalente, condizione necessaria per una 
scelta consapevole di uno sport da praticare. Saper valorizzare lo sport come mezzo di 
crescita e di formazione morale e sociale, con l’obiettivo di far acquisire sane abitudini di 
vita e consolidare lealtà, civismo e collaborazione reciproca. 

Inoltre le attività educative sono state proposte attraverso l’utilizzo e la mediazione di 
strumenti informatici e la connessione ad internet, organizzata con lezioni sincrone e/o 
asincrone dove sono proposti dei corsi in formato ipertestuale attraverso testi, immagini, 
video, test di valutazione, risorse on-line. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo sono state fatte insieme agli studenti, 
adattando le proposte lavorative alle situazioni emergenti per motivare in modo più 
convincente e partecipativo le attività. 

La valutazione ha preso in considerazione in particolare la partecipazione e i risultati 
raggiunti per ogni singolo studente. 

Le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo si sono concentrate sulla: 

a) rilevazione sistematica della partecipazione, attraverso i comportamenti dimostrati dagli 
alunni: sia in presenza e sia da remoto alle lezioni, produzione di materiali (nel rispetto 
delle consegne); 
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b) qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze, capacità di lavorare con altri 
compagni, capacità di superamento delle difficoltà; 

c) sulla comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi 
pongono, capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare 
collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi 
nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle 
risposte e delle soluzioni trovate; 

d) valutazione della capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i 
miglioramenti conseguiti tramite lo studio e l’attività motoria proposta. 

 

NUMERO di VERIFICHE e GRIGLIE di VALUTAZIONE 

Nel primo trimestre sono state effettuate due verifiche: una pratica e una orale. 

Nel pentamestre conclusivo sono state effettuate quattro verifiche: due pratiche e due 
orali. 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione presenti nel curricolo dipartimentale di 
scienze motorie approvato all’inizio dell’a.s.. 

In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, gli insegnanti di Scienze motorie e sportive 
concordano la seguente griglia di valutazione: 

• Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che 

A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina 

B – rispettano le regole e il materiale della palestra 

C – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 

D – acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le attività 

E – organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
finalizzati 

F – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono. 

     G – Nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

• Il voto 8 sarà dato agli alunni che: 

a – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole 

b – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie 
discipline sportive. 

c – Conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente. 
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• Il voto 7 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina 

b – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se 
commettono delle imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà 
medio-alta. 

c – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente. 

 

• Il voto 6 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano in maniera non sempre costante 

b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice 

c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si applicano con 
impegno e costanza 

d – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in maniera 
adeguata. 

e – Conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici trattati. 

 

• Il voto 5 sarà dato agli alunni che: 

a – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni 
da parte del docente 

b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative 

c – conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti 
teorici trattati. 

 

• Il voto 4 sarà dato agli alunni che: 

a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale 

b – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella 
esposizione. 

 

• I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che: 

a – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive, e una conoscenza quasi nulla 
degli argomenti teorici trattati.   
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N.B. Per gli alunni esonerati nella parte pratica, vale quanto scritto nella premessa di 
questa programmazione e facendo riferimento per la valutazione quanto esposto nella 
griglia. Si prevede la partecipazione attraverso la collaborazione e l’approfondimento degli 
argomenti proposti con un continuo confronto attivo e con discussioni orali. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Palestra- Spazi all’aperto- Spazi sussidiari-Piccoli e Grandi Attrezzi, Strumenti Informatici 
Piattaforme e Servizi Web Applicazioni  

Libro di testo: Educare al Movimento DeA scuola marietti scuola, Corsi in formato 
ipertestuale attraverso testi, immagini, video, test di valutazione, risorse on-l 

 

SCIENZE MOTORIE – Programma  

Nel rispetto delle indicazioni programmatiche del dipartimento sono state proposte le 

seguenti attività: 

 “La Ginnastica” 

• Esercizi a corpo libero individuali, lo stretching 

• Esercizi a carico naturale in varietà di ampiezza, ritmo ed intensità 

• Esercizi nella stazione eretta in forma semplice e combinata 

• Allenamento funzionale attraverso la proposta di schede di lavoro individualizzate 

 “La Pallavolo” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 

 “La Pallacanestro” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 

”La Pallamano” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 

“Il Calcio” 

• Origini, regolamento, fondamentali individuali 

 “L’Atletica Leggera” 

• Origini, regolamento, specialità: corse e concorsi 

 “Il Tennis” 
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 “Il Tennistavolo” 

 “Il Badminton” 

 

Per quanto attiene alla teoria gli argomenti proposti sono i seguenti: 

• L’allenamento sportivo, organizzazione dell’allenamento, come costruire le tabelle 

personalizzate per un allenamento efficace, l’allenamento HIIT, la scala RPE e la scala di 

Borg, come rilevare la frequenza cardiaca, il quoziente respiratorio, il VO2max, il lavoro 

aerobico-anaerobico 

• L’educazione al benessere il concetto di salute, i rischi della sedentarietà, il movimento 

come prevenzione, la schiena e l’importanza della postura, i paramorfismi e i dismorfismi 

• L’educazione alimentare, il fabbisogno energetico, il fabbisogno plastico rigenerativo, il 

fabbisogno bioregolatore, il fabbisogno idrico, il metabolismo energetico, la dieta 

equilibrata, la piramide alimentare, l’alimentazione e lo sport: pre-gara, in gara e dopo la 

gara, l’energetica muscolare 

• Le dipendenze, le dipendenze comportamentali, il doping, le sostanze sempre proibite, 

gli ormoni, le sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti, le sostanze non soggette 

a restrizione 

• La proposta del film: “Race-Il colore della vittoria” per approfondire il ruolo dello sport nella 

storia dell’uomo, in particolare la relazione tra le olimpiadi di Berlino del 1936 e la 

propaganda del nazismo 

• Il ruolo dello Sport per la promozione dello sviluppo sostenibile 
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4.9 RELIGIONE – Prof. GIANFRANCO PICA 

RELIGIONE – Relazione 

 

La classe è composta da 16 alunni avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, 5 

ragazze e 11 ragazzi. Nella classe ho insegnato Religione dal secondo anno, anno scolastico 

2019/2020. In questi 3 anni l’attività didattica è stata discontinua e rapsodica a motivo di emergenza 

Covid, eventi, festività ed imprevisti che non ci hanno permesso il regolare svolgimento del progetto. 

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in classe. Il 

materiale e gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente le schede predisposte dall’insegnante 

e pubblicate sul sito  

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page 

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO 

Il gruppo classe ha mostrato impegno ed interesse adeguati e partecipazione attiva; gli alunni sono 

stati molto motivati ad affrontare il percorso individuato; il comportamento è stato corretto. Si 

evidenziano una ottima capacità nel riconoscere ed esprimere le proprie idee e nel confrontale con 

il pensiero altrui; le discussioni sono state ben articolate ed arricchenti. È emersa la capacità di 

confrontarsi con situazioni nuove e di interrogare le stesse per integrare nuovi apprendimenti nel 

proprio processo di maturazione.  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  

L’alunno al termine dell’anno deve : 

 Essere in grado di accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla cultura dei diritti umani.  

 Saper argomentare le proprie tesi in un atteggiamento di dialogo e di sincera ricerca della verità. 

 Conoscere e comprendere i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e comprende il 

collegamento tra i temi della giustizia e della pace, della libertà e della fraternità con l’insegnamento 

del cristianesimo e la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Al termine dell’anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi 

prefissati, ciascun studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page
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RELIGIONE – Programma 

Le interazioni tra etica, società politica ed economia: la Dichiarazione dei Diritti Umani e il 

messaggio cristiano.    

▪ La dichiarazione universale dei diritti umani; I diritti Umani nella storia; La Convenzione 
Europea dei Diritti Umani 

▪ La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot dei 30 articoli. 
▪ Sistemi internazionali di protezione dei Diritti Umani: Il Consiglio per i Diritti Umani; I 

Comitati e le 9 Convenzioni per i Diritti Umani 
▪ Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi. 
▪ Role playing/role creating : Un passo in avanti  - approccio “affettivo” tra uguaglianza ed 

equità: per avere  consapevolezza delle disuguaglianze sociale  
 

Approfondimenti a cura degli alunni 

▪ È giusto parlare di merito a scuola? 

▪ Intelligenza e coscienza artificiale: questioni etiche e teologiche 

▪ Il contributo della religione nello sviluppo delle neuroscienze 
▪ Come le nuove tecnologie hanno modificato il nostro stile di vita  
▪ Obiezione di coscienza: problemi e prospettive 
▪ Diritti umani e questione meridionale 
▪  
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5 Approvazione del Documento di Classe 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio 

di Classe del giorno 09/05/2023 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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