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Docenti Materie Continuità Firma 

Silvia Rossi Italiano-Latino Dalla III  

Luisa Bruna Locatelli Matematica Dalla I  

Alberto Ghioni Fisica Dalla II  

Anna Onofri Scienze Dalla V  

Sabina Moscatelli Inglese Dalla I  

Valentina Caleca Storia-Filosofia Dalla III  

Edmondo Galizia Disegno e Storia dell’Arte Dalla II  

Stefania Orlando Scienze Motorie Dalla I  

Maggioni Simone IRC Dalla I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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La classe VA del Liceo Scientifico tradizionale è formata da 24 studenti, tutti proventienti dalla IV 

A del nostro istituto; un alunno, dimostratosi refrattario al dialogo educativo-didattico fin dall’inizio 

dell’anno, nonostante la guida ravvicinata della coordinatrice e le sollecitazioni di tutti i docenti, ha 

smesso di frequentare a fine marzo. 

 

Il resto degli studenti ha sempre mantenuto un atteggiamento educato e rispettoso con gli adulti e 

molto collaborativo fra pari: alcuni hanno maturato un livello di responsabilità davvero 

apprezzabile, in grado di sostenere un impegno rigoroso nello studio e nello svolgimento della 

prassi didattica individuale e di gruppo, mediante un coinvolgimento attivo, sinceramente curioso e 

capace di incentivare e sostenere la partecipazione all’attività formativa e disciplinare anche da 

parte dei compagni più fragili. In genere questi alunni hanno conseguito risultati globalmente più 

che buoni, con diverse punte di eccellenza, sfruttando al massimo anche i periodi pregressi di DAD 

e di DDI. 

Un gruppetto di studenti, invece, pur applicandosi con diligenza, dimostra una conoscenza 

generalmente accettabile dei contenuti, ma non ha affinato nello stesso modo le competenze di 

sintesi, di approccio critico e la capacità di operare collegamenti intra-interdisciplinari, soprattutto 

relativi ad ampie parti di programma/i. 

Pochi alunni, infine, non si sono applicati con adeguati rigore e/o costanza e, pertanto,  pur 

possedendo discrete capacità personali, si attestano su risultati nel complesso sufficienti, ma nella 

loro preparazione permane qualche lacuna, soprattutto in alcune materie. 

Tutti comunque hanno migliorato il metodo di studio nel corso del triennio e sono cresciuti nella 

motivazione personale, soprattutto durante quest’anno. 

L’esposizione in forma orale di solito è chiara e ordinata per il complesso della classe, in qualche  

caso caratterizzata da maggior vivacità e originalità espressiva; gli studenti gestiscono in genere con 

buona  padronanza la terminologia specifica delle singole discipline. 

 

Il clima nella sequela delle lezioni è stato cordiale, costruttivo e generalmente attento, anche se la 

partecipazione di alcuni discenti è rimasta “silenziosa”.  

Durante tutte le attività extracurricolari, e in particolar modo nel viaggio di istruzione a Valencia, i 

ragazzi si sono distinti per l’atteggiamento collaborativo, maturo e decisamente interessato a quanto 

proposto. Anche le relazioni di tutti i tutor esterni dei percorsi di PCTO evidenziano la positiva 

partecipazione degli alunni alle diverse attività, in alcuni casi caratterizzata da apprezzabili apporti 

personali. 

 

Si segnala che l’insegnante di Lettere e coordinatrice della classe è stata assente per quasi tutta la 

quarta e che la classe ha cambiato sette insegnanti di Scienze nel corso di tutto il quinquennio (si 

rimanda per questo alle relazioni disciplinari). 

La collaborazione scuola-famiglia è stata regolare e proficua, sempre improntata al dialogo e a una 

fattiva collaborazione. 

 

 

  

 

 
 

 
ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi 

didattici. Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze 

chiave di cittadinanza, i docenti del consiglio della classe V A  hanno individuato, in fase di 

programmazione iniziale, i seguenti obiettivi educativi e didattici trasversali: 

 

 

a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

 1.         Rispettare il regolamento di istituto. 

 2. Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 

b. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

 1. Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

 2. Rispettare le opinioni altrui. 

 3. Rispettare i diversi ruoli. 

 4. Imparare a gestire la conflittualità. 

 5. Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi. 

  6.  Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 

 7. Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

 

 

 

B. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano conseguire i seguenti obiettivi 

didattici trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze 

chiave di cittadinanza: 

 

a. COMUNICARE  

 

1. Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico 

specifico delle  

differenti aree di studio. 

 2. Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

 

b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

 1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

 2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 

 3. Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

 

c. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 

1. Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di 

stabilire  

collegamenti interdisciplinari autonomi. 
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d. IMPARARE A IMPARARE 

 

1. Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dello studio da  

svolgere per l’Esame di Stato. 

 2. Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 

 3. Affinare le competenze di analisi e di sintesi.  

4.          Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

 

e. PROGETTARE 

 

 1. Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 

 2. Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura,individuando  

             aspettative e condizionamenti. 

 

f. RISOLVERE PROBLEMI 

 

 1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 

 2. Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO SCIENTIFICO 

 

• Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche 

e naturali  

• Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi. 

• Mettere in relazione i nuclei fondamentali del pensiero scientifico e della cultura 

umanistica 

 

 

Gli  obiettivi trasversali, sia didattici sia educativi, sono stati raggiunti complessivamente  da tutta la 

classe, ad eccezione di uno studente, pur con diversi gradi di approfondimento e padronanza,  anche 

in rapporto alle diverse discipline, come emerge dalle relazioni dei singoli docenti. 

Il  consiglio di classe concorda nel sottolineare  che gli studenti  hanno  partecipato al dialogo 

educativo con serietà, disposti a cogliere le indicazioni dei docenti, anche con gli avvicendamenti 

che si sono avuti  nel corso del triennio (soprattutto in Scienze e Lettere),  e nella difficile gestione 

dell’attività didattica in conseguenza dell’emergenza pandemica. Collaborativi fra di loro e con gli 

insegnanti, alcuni si sono dimostrati più timidi nella partecipazione attiva e propositiva. Tutti i  

partner esterni nei PCTO hanno segnalato l'impegno adeguato  e la correttezza del comportamento 

dell’intera classe.  

 

Le competenze in uscita risultano raggiunte in maniera globalmente soddisfacente.  

 

 

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
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Il termine dell’emergenza sanitaria ha consentito  la ripresa della didattica in presenza al 100%. 

La multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni aula,  continua a fare da supporto anche 

alle lezioni in presenza, frontali e partecipate.  Uso del manuale, letture integrali di testi e appunti 

costituiscono fondamentale strumento di lavoro.  

Le eventuali  lezioni a distanza, attivate nell’a.s. 2022-23 solo in caso di prescrizione medica di 

degenza a casa pari o superiore ai 10 gg. e attestante condizioni di salute dello studente che 

consentano di seguire le lezioni a distanza con attenzione,   seguono il regolamento specifico già in 

uso lo scorso anno, approvato in data 23.10.2020, e pubblicato nel sito d’Istituto (Istituto - 

Documenti).  

 

 

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Nel corso dell’anno l’attività didattica ordinaria è stata arricchita da proposte extracurricolari di 

approfondimento con esperti esterni, in modalità sia in presenza che a distanza,  da uscite didattiche  

e da un viaggio di istruzione. 

 In particolare: 

-Il viaggio di Istruzione di quattro giorni si è svolto a Valencia, con visita guidata a siti storico-

artistici, alla Cittadella della Scienza e con una giornata di sport sul mare 

-Attività con esperti esterni/interni alla scuola: 

 

-Incontro sul tema “Dialogo interreligioso” presso il PIME, a cura dell’Ufficio Educazione 

Mondialità 

-“Donna, vita, libertà” , incontro con i testimoni Hooman e Sepideh Soltani 

-Partecipazione all’incontro “Giustizia e riconciliazione”, con Franco Bonisoli, Manlio Milani e 

Giorgio Bazzega, presso il Teatro Dal Verme  

-Attività di approfondimento su “microplastiche e inquinamento”, con esperienza laboratoriale 

proposta dai docenti di Scienze di istituto 

-Lezione del dott. Luca Denti sulla bio-informatica 

Su base volontaria: 

-Visita al Vittoriale degli Italiani 

-Partecipazione pomeridiana al Circolo Letterario d’istituto 

-Partecipazione al ciclo di incontri serali: “Di nostra vita-Guidati da Dante” con Alessandro 

d’Avenia, presso il Teatro Carcano 

-Partecipazione a “Il testimone”: incontro con Paolo Biondi, autore di romanzi storici ambientati 

nell’antica Roma. 

-Partecipazioni ai seguenti spettacoli teatrali serali: “Agamennone” di Eschilo a cura di Kerkis-

Teatro antico in scena. presso il Teatro del PIME; “ La famiglia”, a cura di Fort Apache Cinema 
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Teatro, presso Teatro Oscar di Milano (realizzato da detenuti del carcere romano di Rebibbia e 

seguito dall’incontro con gli attori) 

-Conferenza di fisica: “Verso le origini dello spazio e del tempo”,  con Marco Bersanelli 

-Corso di preparazione al test TOLC della Facoltà di Medicina tenuto da docenti di Scienze e 

Matematica dell’istituto 

-Olimpiadi di Matematica 

-Olimpiadi di Fisica 

-Partecipazione (per gli alunni selezionati) alla Corsa campestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLIL 

 
 

L’attività CLIL è stata condotta tra il mese di marzo e aprile  per un numero complessivo di  otto 

ore: quattro  di lezioni frontali e partecipate, un’ora di valutazione e una restante parte dedicata allo 

studio individuale e approfondimento. Le lezioni sono state condotte dal docente di storia dell’arte 

con la partecipazione della  docente tirocinante,  madrelingua americana, in scambio culturale, 

proveniente dall’università dello Utah. 

Le lezioni hanno avuto per oggetto alcuni argomenti del programma di Storia dell’Arte 

approfondendo in particolare  il mito della prateria americana con le costruzioni dei pionieri, 

tradotto artisticamente nell’icona della pittura americana di Grant Wood, American Gotic.  

Si è affrontata poi l’evoluzione dell’architettura americana con la nascita del grattacielo e delle 

tecniche costruttive citando la centralità della scuola di Chicago per l’affermazione di un nuovo 

linguaggio moderno. Significativa è stata l’indagine sulla figura di Frank Lloyd Wright e 

sull’architettura organica con collegamenti all’architettura razionalista europea.  

Riflessioni finali sono state incentrate sul tema della Modernità e sul contrasto tra l’alienazione 

dell’uomo moderno e la tradizione tribale delle culture indigene americane, in particolare dei 

Navajo. 

 Inoltre sono stati proposti anche cenni  alla figura di Edward Hopper come cantore di questi temi 

nell’ambito della pittura col suo realismo magico vicino alle suggestioni della metafisica di De 

Chirico. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento”  ex art. 57, commi 18-21,  della legge di bilancio 2019 è stata programmata 

nell’arco del triennio, in base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, 

n.107. 

Il progetto ha finalità essenzialmente orientativa e si articola in una fase, comune all’intero gruppo 

classe,  finalizzata a far acquisire  competenze trasversali di base (formazione sulla 

sicurezza,  incontri sulle soft skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi 

di stage in collaborazione con enti esterni.  

Le attività proposte  sono riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della 

classe e sono volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco  professionale, per 

sostenere un consapevole orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono 

privilegiate  realtà presenti sul territorio e  universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in 

considerazione dello specifico indirizzo di studi e degli interessi particolari.  

 

L’emergenza sanitaria ha necessariamente condizionato il progetto iniziale .   

All’’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare 

competenze trasversali, articolato in un ciclo di incontri di Educazione alla Cittadinanza 

sull’importanza, la creazione e l’uso dei regolamenti in ambito lavorativo e dedicato alla 

compilazione di un portfolio  personale dell’alternanza scuola/lavoro con il dettaglio delle attività 

svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e una  relazione dettagliata sulle due attività che sono 

state ritenute maggiormente significative per il proprio percorso formativo. 

Alcuni ragazzi hanno completato il monte ore con lo svolgimento, a distanza o in presenza,  di 

percorsi trasversali o specifici.  

Questo il quadro di sintesi delle attività, svolte dalla classe:   

 

Classe 
terza Classe quarta Classe quinta   

Sicurez

za 
Progett

o 

Energia 

(Leroy 

Merlin) 

Proget

to 

Comu

ne di 

Garba

gnate 

Ludote

ca il 

Sole 

Push to 

open - 

Orienta 

diploma

ndi 

Loacke

r 
JA 

Lab

orat

ori 

in 

vide

o 

IB

M 

Bicoc

ca 

Istolo

gia 

Picchio 

Summer 

Portfolio

* 

Cittadina

nza 

Civicamente: 

YOUTHEMPOWERE

D 

cCvicam

ente: 

Pronti, 

lavoro 

via! 

Salone 

dello 

studente 

Polico

llege  

IB

M 

TOTA

LE 

 

4 35 
 

 

12 30 

   

 

 

20 
     

 

101 

4 35 
 

 

15 

    

 

30 

 

20 
     

 

104 

4 35  

  

30 20 

  

        



 

10 

 

20 109 

4 35 
 

  

30 

   

 

 

20 

 

5 
    

 

94 

4 35 
 

  

30 

   

 

 

20 
 

 

22 
   

 

111 

4 35 

 

32 

      

 

 

20 
     

 

91 

4 35 
 

 

15 

  

15 

 

 

 

20 
  

 

5 
  

 

94 

4 35 
 

  

30 

   

 

 

20 
   

 

25 
 

 

114 

4 35 
 

      

 

 

20 

 

5 
   

 

15 

 

79 

4 35 
 

  

30 25 

  

 

 

20 
     

 

114 

4 35 
 

  

30 20 

  

 

 

20 
     

 

109 

4 35 
 

  

30 

   

 

 

20 
  

 

5 
  

 

94 

4 35 

 

32 

      

 

 

20 
     

 

91 

4 35 
 

 

15 

    

 

30 

 

20 
     

 

104 

4 35 

 

32 

      

 

 

20 
     

 

91 

4 35 

 

32 

   

20 

  

 

 

20 
     

 

111 

4 35 
 

  

30 

   

 

 

20 

 

5 
    

 

94 

4 35 

   

30 

  

7 

 

 

20 

     

 

96 

4 35 

   

30 

    

 

20 

  

3 

  

 

92 



 

11 

 

4 35 
 

25 

      

 

20 

 

22 

   

 

106 

4 35 

 

28 

   

25 

   

 

20 

     

 

112 

4 35 32 

       

 

20 

     

 

91 

4 35 

   

30 

    

 

20 5 

    

94 

4 35 

   

30 

  

7 

 

 

20 

     

96 

 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di 

percorsi positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite.  

 

 

Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate 

dall’istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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La classe 5A durante l’a.s. in corso ha seguito il percorso trasversale di Educazione Civica relativa 

al Curriculum verticale dell’istituto. 

Le ore svolte in totale ammontano a 40. 

Nell’ambito del Nucleo dell’educazione civica legato alla Legalità: le tematiche sono state due.   

Una svolta nel trimestre ha avuto come argomento “le migrazioni” e si è sviluppata nell’ambito del 

progetto ANPI; l’altra svolta nel pentamestre ha avuto come argomento “la bioetica”. 

Per la valutazione la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo 

ciclo. 

Quindi i contenuti affrontati sono stati valutati dai singoli docenti e le modalità messe in atto sono 

state diverse (significative soprattutto quelle laboratoriali). Il voto finale è scaturito dalla media di 

tutte le valutazioni relative ai singoli argomenti affrontati nel pentamestre. 

Nella valutazione conclusiva il c.d.c. ha tenuto conto anche del livello di maturità e del senso civico 

dimostrato dallo studente. 

Di seguito il dettaglio degli argomenti svolti. 

 

Classe 

5A 

Area di riferimento Tematiche Discipline 

coinvolte 

IPOTESI 

LABORATO- 

RIALE 

Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

Educazione allo 

sviluppo sostenibile 

Democrazia e Bioetica: 

Rispettare le persone, gli 

animali e gli ambienti in ogni 

contesto di vita, assumendosi la 

responsabilità di adoperarsi per 

la loro salvaguardia. 

Per i singoli argomenti si 

rimanda a quanto dettagliato nei 

singoli programmi  

 

 

-Filosofia 

-Storia 

-Scienze 

-Storia 

dell’Arte 
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IPOTESI 

LABORATO- 

       RIALE 

Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

 

Leggi razziali e/o migrazioni 

(con riferimento alla 

contemporaneità) 

 

-Storia 

-Italiano 

-Latino 

-Scienze 

  Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

La democrazia 

  

Diritto 

 

  

 

 

 

 

 

 
NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI 

 
  

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno 

in ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono sviluppati in 

riferimento alle materie che saranno oggetto del colloquio. 
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Classicismo e Modernità Italiano-Latino–Storia dell’Arte-Inglese 

L’ ”Io”e la Natura Italiano-Filosofia-Inglese-Storia dell’Arte -

Religione 

Il rapporto intellettuali-potere Italiano-Latino-Storia-Filosofia-Storia 

dell’arte 

La malattia e il disagio Italiano-Latino-Scienze Motorie-Storia-

Filosofia-Inglese-Storia dell’Arte 

Il Tempo Italiano-Latino-Scienze-Matematica-Fisica- 

Scienze Motorie- Filosofia-Storia-Inglese-

Storia dell’Arte 

L’Energia Italiano-Scienze-Fisica-Scienze Motorie 

Il Progresso Italiano-Storia-Filosofia-Inglese-Scienze-

Scienze motorie-Fisica-Storia dell’Arte 

Il Simbolo Italiano-Latino-Storia-Filosofia-Inglese-

Matematica-Fisica-Scienze motorie- 

Storia dell’Arte 

Crisi e Rivoluzione Italiano-Latino-Storia-Filosofia-Scienze 

motorie- Inglese-Fisica 

Il Viaggio Italiano-Latino-Inglese-Storia-Storia 

dell’Arte 

Il Sogno Italiano-Latino-Filosofia-Scienze motorie-

Storia dell’Arte 

Le Donne Italiano-Latino- Inglese- Storia-Scienze 

motorie-Scienze 

La Comunicazione Italiano-Scienze-Inglese-Storia-Filosofia 
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PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 9 marzo 2023  relativa all’Esame di Stato, la 

programmazione degli ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle modalità 

di svolgimento dell’Esame:  

 

In particolare:  

Prima prova scritta: italiano  

In data  22 maggio è stata programmata una simulazione della prima prova con le sette proposte 

previste dall’Esame di Stato (due di tipologia A, tre di  tipologia B, due di  tipologia. C). 

Fin dalla classe terza sono state proposte prove scritte di tipologia A, e a volte anche C, mentre la 

tipologia B è stata assegnata nel pentamestre della quinta in produzione domestica e corretta 

collettivamente in classe.  

 

Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo -  matematica  

E’ stata svolta una prova di simulazione comune in data 9 maggio 2023. 

Laddove possibile, si sono inoltre proposte durante l’anno prove scritte con tipologia analoga alla 

prova dell’Esame di Stato (risoluzione di un problema tra 2 proposti e risoluzione di un certo 

numero di quesiti tra quelli proposti)  

 

Colloquio: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare, facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla 

voce “nuclei tematici fondamentali”: 

I docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma  avendo cura di far 

cogliere agli studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento 

tra le discipline, con particolare riferimento a quelle non oggetto delle prime due fasi del colloquio. 

 

Fase 4: esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di 

PCTO svolta nel corso del percorso di studi : ciascuno studente esporrà la propria esperienza a 

partire dal Portfolio redatto in corso d’anno e a disposizione della Commissione.  

 

Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel 

corso dell’intero colloquio dell’Esame di Stato 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) 

realizzate in prove scritte, prove orali, test,  e attività pratiche e/o grafiche. 

 

Nelle prove orali sono state misurate, oltre all’acquisizione dei contenuti disciplinari, le competenze 

di analisi e di sintesi e le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche, anche con lo scopo di 

far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

 

Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento sia le 

competenze di analisi, di sintesi e di lettura critica di un certo fenomeno considerato, da 

contestualizzare all'interno delle proprie conoscenze, sia le capacità di problem solving. 

 

Per la valutazione finale sono stati presi, inoltre, in considerazione: 

∙  frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza 

∙  rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

∙  cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati (in DAD tramite classe virtuale, mail e 

simili); 

∙  disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

∙  progressi fatti nell’arco dell’anno. 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di 

conoscenza è stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della 

disciplina e nel rispetto della tassonomia concordata in Collegio Docenti: 

 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Mancata risposta, consegna in bianco 

2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 

4 

Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune 

gravi ed errori gravi. 

 

5 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e 

marcate incertezze. 

 

6 

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur 

con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 

7 

Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 

capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 

 

8 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 

metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 

 

9 - 10 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 

rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 

giudizi personali. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a 

settembre 2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: 

comportamento, partecipazione e impegno. 
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Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla 

media dei voti, di: 

assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo 

educativo, partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-

curricolari organizzate dalla scuola, eventuali crediti formativi. 
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ALLEGATI 

 
 

 

 

LETTERE ITALIANE E LATINE 

 

Relazione 
 
 

L'insegnamento di lettere italiane e latine nell'attuale 5^A nell’arco del triennio si è svolto di fatto, 

per la sottoscritta, in terza (in gran parte in DAD) e in quinta, poiché in quarta sono stata assente per 

la quasi totalità dell’anno. 

Durante il primo trimestre di quest’ultimo anno, dunque, è stato dedicato ampio margine al recupero 

soprattutto di un adeguato ritmo di lavoro e di alcune tematiche fondanti relative al programma 

dello scorso anno. 

Gli studenti hanno seguito il percorso didattico proposto con interesse e curiosità, tenendo 

diligentemente conto delle indicazioni di lavoro e consolidando nel tempo il proprio metodo di 

studio e rielaborazione personale degli argomenti, spesso coinvolgedosi in prima persona in un 

confronto costruttivo con gli autori affrontati. 

Il clima di lavoro durante le lezioni è stato sempre sereno e collaborativo,  anche se la 

partecipazione attiva con interventi personali - e talora con contributi originali - ha visto 

protagonista circa metà del gruppo classe: tutti comunque sono sempre stati attenti, hanno preso 

appunti con precisione e hanno contribuito allo svolgimento delle lezioni in entrambe le discipline 

con relazioni individuali e di gruppo su testi letterari integrali assegnati in lettura domestica. 

I contenuti  sono stati proposti  secondo quanto preventivato in fase di programmazione. 

 Il dialogo educativo costante e costruttivo ha reso possibile anche l’entusiastica partecipazione di 

tutta o parte della classe a numerose attività extracurricolari (dettagliate nel paragrafo dedicato a 

pag. 7-8): segnalo in particolare l’attiva collaborazione di un gruppo di studenti alla preparazione di 

due moduli di due ore, presentati in istituto durante la cogestione, sulla situazione in Iran, con 

particolare riferimento alla condizione della donna. 

  

Nel  dettaglio delle materie, si specificano metodologie specifiche e obiettivi raggiunti:  

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Per l'acquisizione dei  contenuti di storia letteraria  gli alunni hanno lavorato contestualmente sul 

manuale, sugli appunti delle lezioni e su letture integrali di opere assegnate l’estate scorsa o durante 

l’anno, presentate alla classe attraverso relazioni.  

Tramite lezioni frontali e analisi di testi l’insegnante ha illustrato i quadri culturali delle diverse 

epoche, gli sviluppi letterari di ciascuna di esse e  il profilo degli autori più significativi, spesso con 

ipotesi di lettura critica della produzione letteraria.  

Per quanto riguarda lo scritto,  si è dato più spazio quest’anno alla tipologia A;  in terza sono state 

privilegiate le tipologie A e  C, mentre la B è stata affrontata in modo più marginale, perché è 

mancato lo spazio di lavoro della quarta. 
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Sono state valutate come prove scritte anche le relazioni del Portfolio delle attività di PCTO. 

  

Per la maggior parte della classe la rielaborazione discorsiva dei contenuti  avviene, sia in forma 

scritta sia orale, con organizzazione coerente e coesa del piano argomentativo, mentre la 

strutturazione sintattica, generalmente corretta e lineare nell’orale, a volte in alcuni presenta ancora 

qualche incertezza nella produzione scritta. 

I contenuti della storia letteraria sono stati acquisiti da tutti gli alunni, naturalmente con diverso 

grado di approfondimento, per il periodo compreso tra la figura di Giacomo Leopardi e il secondo 

dopoguerra. Ridotta, già in fase di programmazione, la presentazione degli autori del secondo 

Novecento. 

Un interessante spaccato della letteratura contemporanea è stato proposto attraverso il percorso di 

educazione civica, che ha presentato un approfondimento dell’art. 116 della Costituzione con la 

lettura di due romanzi di autori contemporanei, Giovanni Ricciardi e Marco Balzano. 

 

LATINO 

Come per italiano, gli alunni hanno lavorato contestualmente sul manuale, sugli appunti delle 

lezioni e sulla relazione, da parte di tre gruppi di studenti, della lettura integrale e analisi della Fedra 

di Seneca e dei romanzi di Petronio e Apuleio (quest’ultima integrata con l’intero saggio di F. 

Pezzini indicato in programma). 

La presentazione del profilo degli autori è stata costantemente accompagnata dall’analisi di testi, a 

volte in lingua latina, a volte in traduzione italiana, ove opportuno con rilievi contrastivi. 

 Il lavoro di traduzione autonoma, che già comunque nel triennio è finalizzato alla conoscenza dei 

contenuti di storia letteraria, è stato fortemente penalizzato dalla DAD in terza e dalla mia assenza 

in quarta.  In sede di valutazione, pertanto, l'analisi di testi in lingua già noti è stata volta ad 

accertare competenze di contestualizzazione e di analisi contenutistica e stilistica più che le 

conoscenze linguistiche.   

Si è cercato di dare spazio alla trattazione di aspetti utili alla costruzione di percorsi interdisciplinari 

e di educazione civica: per esempio, a partire dalla Lettera sugli schiavi di Seneca, è stato proposto 

un percorso sulla schiavitù nel mondo antico e moderno. 

Il programma di latino effettivamente svolto ha abbracciato l’arco di tempo che va dall’età tiberiana 

ad Apuleio. Oggetto di costante riflessione nella trattazione della storia della letteratura sono state la 

tematica del rapporto intellettuale-potere nella Roma imperiale e l’evoluzione dei generi letterari.  

  

Gli alunni conoscono con buona padronanza il percorso letterario, sapendo collocare gli autori nella 

storia dei generi di appartenenza e riuscendo ad analizzare i testi, spesso con un apprezzabile livello 

di approfondimento: la capacità di analisi delle strutture linguistiche di un testo rimane per molti 

alunni la parte più difficoltosa.  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 
 

 

 

 

CONTENUTI: 

GIACOMO LEOPARDI: BIOGRAFIA RAGIONATA E OPERE 

OBIETTIVI: 

- Comprendere il rapporto fra pensiero filosofico e svolgimento della poetica nell’autore 

attraverso l’indagine sul “sistema della Natura”:  pessimismo storico, cosmico e titanico; il 

sensismo e la teoria del piacere, il meccanicismo e l’illusione del ricordo, il “coraggio 

dell’intelligenza” e “la social catena” 

- Conoscere caratteristiche retorico-formali e contenuti della produzione di Leopardi, 

classicista “irregolare” e “spirito romantico”  

- Saper riconoscere nei testi e argomentare, attraverso gli itinerari di lettura critica proposti, il 

volto di Leopardi “maestro di poesia moderna” 

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche 

 

 

CONTENUTI: 

IL SECONDO OTTOCENTO: LA DIFFUSIONE DEL REALISMO E LE ISTANZE 

SOCIALI. SCAPIGLIATURA MILANESE, NATURALISMO E VERISMO 

OBIETTIVI: 

- Conoscere le istanze programmatiche degli scapigliati lombardi e l’influsso 

sull’elaborazione delle opere “milanesi” di Verga 

- Saper individuare la matrice positivista nella pagina letteraria distinguendone gli esiti nella 

produzione del Naturalismo francese e del Verismo verghiano 

- Conoscere il cambiamento del ruolo dell’intellettuale nella società 

STRUMENTI: manuale, appunti, relazione su Fosca 

 

 

CONTENUTI: 

GIOVANNI VERGA: BIOGRAFIA RAGIONATA E OPERE 

OBIETTIVI: 

- Conoscere lo svolgimento della produzione verghiana dalla formazione romantico-

patriottica alla conquista del nuovo stile narrativo 

- Comprendere l’originalità della poetica verista in rapporto alla Weltanschauung dell’autore: 

la tecnica dell’impersonalità e lo straniamento rovesciato; pessimismo storico-ontologico e 

”scientificità” della forma: la distanza da Zola. 

- Conoscere gli itinerari di lettura critica proposti nell’analisi dei testi 

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche, lettura integrale dei Malavoglia e relazione su 

Mastro Don Gesualdo 
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CONTENUTI: 

IL DECADENTISMO: UN “INDICATORE NEUTRO” DI COMPLESSI FENOMENI 

OBIETTIVI: 

- Comprendere i fondamenti filosofici della “nuova civiltà”: la caduta del presupposto di 

razionalità del reale 

- Comprendere il significato e le manifestazioni del Simbolismo, unico elemento unificatore 

di tutte le poetiche  decadenti 

- Conoscere i tratti distintivi dei “poeti maledetti” francesi 

- Conoscere gli assunti dell’estetismo e la tipologia dell’eroe decadente 

- Saper riconoscere le specificità del clima decadente italiano nella poetica di Pascoli e 

D’Annunzio e nella formazione di Svevo e Pirandello 

- Saper argomentare sulla crisi del ruolo dell’intellettuale 

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche, lettura integrale di alcuni romanzi 

 

 

CONTENUTI: 

GIOVANNI PASCOLI: BIOGRAFIA RAGIONATA E OPERE 

OBIETTIVI: 

- Comprendere la novità del linguaggio poetico in rapporto alla tradizione 

- Conoscere il significato dei simboli  e della nuova percezione della Natura: la poetica del 

“fanciullino” 

- Conoscere i  caratteri del  “nazionalismo” pascoliano 

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche 

 

 

CONTENUTI: 

GABRIELE D’ANNUNZIO: BIOGRAFIA RAGIONATA E OPERE 

OBIETTIVI: 

- Comprendere il ruolo di D’Annunzio nel panorama culturale e storico-sociale italiano: “vita 

inimitabile”, “dannunzianesimo” e interventismo 

- Comprendere gli elementi di continuità ed evoluzione nella produzione letteraria dell’autore: 

estetismo, superomismo e panismo 

- Saper riconoscere nei testi analizzati la presenza e il significato della commistione morbosa 

fra sensualità e misticismo e le caratteristiche peculiari del suo verso  

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche, relazione su Il Piacere, visita al Vittoriale 

degli Italiani 

 

 

CONTENUTI: 

ITALO SVEVO: BIOGRAFIA RAGIONATA E OPERE 

OBIETTIVI: 

- Comprendere la singolarità del “caso Svevo” nella storia letteraria italiana del Novecento: il 

superamento degli schemi ottocenteschi e la sua dimensione europea 

- Saper argomentare sul tema dell’”inettitudine” di fronte al reale del personaggio sveviano 

- Comprendere le novità strutturali e narratologiche de La coscienza di Zeno e il rapporto 

problematico dell’autore con la psicoanalisi 

STRUMENTI: manuale, appunti, lettura autonoma di un capitolo del romanzo, relazioni sui tre 

romanzi. 
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CONTENUTI: 

LUIGI PIRANDELLO: BIOGRAFIA RAGIONATA E OPERE 

OBIETTIVI: 

- Comprendere i fondamenti filosofici del relativismo pirandelliano 

- Conoscere l’evoluzione del percorso dell’autore attraverso diversi itinerari di lettura critica: 

dalla presa d’atto della realtà nei primi romanzi alla pars destruens  nelle opere della grande 

stagione, al fallimento dei miti di ricostruzione nell’ultima produzione 

- Comprendere il carattere dell’inettitudine ontologica dei personaggi nell’insanabile 

contrasto fra “vita e forma”: il simbolismo della maschera e della trappola 

- Comprendere il significato della poetica dell’Umorismo 

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche e lettura integrale  di un romanzo e di un’opera 

teatrale a scelta fra quelle indicate in programma, relazioni di tutte le opere in programma 

 

 

CONTENUTI: 

IL PRIMO NOVECENTO: CREPUSCOLARI E FUTURISTI 

OBIETTIVI:  

- Saper argomentare sul significato della corrosione dall’interno (crepuscolari) e dall’esterno 

(futuristi) delle strutture stilistiche tradizionali 

- Conoscere il valore della “poesia delle piccole cose” di Gozzano in rapporto a Pascoli e 

Montale 

- Comprendere la nozione di Avanguardia  

- Conoscere i termini del tentativo totalizzante di “ricostruzione futurista dell’universo”: 

intenti programmatici ed esiti estetici del Futurismo  

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche, confronti con opere figurative 

 

 

CONTENUTI: 

LA NUOVA POESIA: GIUSEPPE UNGARETTI, EUGENIO MONTALE , UMBERTO 

SABA 

OBIETTIVI: 
- Comprendere i caratteri distintivi delle due tendenze più significative nella lirica del primo 

Novecento italiano: Ermetismo e antinovecentismo 

- Conoscere le caratteristiche distintive della poesia di Ungaretti (essenzialità, centralità della 

parola, gioco analogico, folgorazioni liriche) attraverso un itinerario di lettura di Porto sepolto: 

retaggi simbolisti e anticipazioni ermetiche 

- Comprendere i tratti e la novità dell’antinovecentismo montaliano attraverso un itinerario di 

lettura da Ossi di seppia: negatività dialettica, correlativo oggettivo e “poesia delle cose” in 

relazione alla tradizione letteraria 

- Comprendere i tratti e la novità dell’antinovecentismo di Saba: la “poesia onesta” del 

Canzoniere e il rapporto problematico con la psicoanalisi 

STRUMENTI: manuale, appunti, letture antologiche 

 

 

CONTENUTI: 

IL NEOREALISMO 

OBIETTIVI: 

- Comprendere  la problematicità critica della definizione di “Neorealismo” 
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- Saper individuare i tratti neorealisti in almeno uno dei seguenti romanzi: Il sentiero dei nidi 

di ragno di Calvino, Il partigiano Johnny di Fenoglio, Se questo è un uomo di P. Levi, La casa in 

collina di Pavese, Uomini e no di Vittorini (interpretazione critica di Segre) 

STRUMENTI: appunti, lettura integrale di un romanzo e (relazioni di tutti in classe) 

 

CONTENUTI: 

-IL ROMANZO CONTEMPORANEO: STORIE DI ESULI 

OBIETTIVI: 

- Offrire un assaggio della narrativa contemporanea mediante romanzi che toccano tematiche 

legate a figure di “esuli italiani “in connessione con eventi cruciali della storia del Novecento 

(connesse anche alla tematica delle migrazioni trattata in ed. civica) 

STRUMENTI: appunti, relazioni 

 

 

 

CONTENUTI: 

IL PARADISO DANTESCO 

OBIETTIVI: 

- Conoscere i caratteri e la struttura del Paradiso e le interpretazioni critiche proposte sul 

significato della cantica 

- Comprendere il valore dell’itinerario mistico di Dante in rapporto alla cultura del tempo 

STRUMENTI: appunti, selezione di letture dalla terza cantica 

 

 

 

TESTI: 

 

 

dal manuale in adozione G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it Storia e testi della 

letteratura italiana vol. 3a-b, ed. Bruno Mondadori  o in fotocopia (progressivamente numerate 

nell’allegato fornito): 

 

 

 

-GIACOMO LEOPARDI: storia personale e opere 

Dallo Zibaldone 

*”La poetica e lo stile del vago e della rimembranza”, vol 3 a G p. 487 

Dalle Operette morali 

*Storia del genere umano (fot.  1) 

*Dialogo della Natura e di un'Anima  (fot. 2) 

*Dialogo delle Natura e di un Islandese, vol 3 a G p. 466 

*Cantico del gallo silvestre (fot. 3) 

Dai Canti 

*L'infinito, vol 3 a G p. 418 

*A Silvia, vol 3 a G p. 429 

*Il sabato del villaggio, vol  3 a G p. 445 

*Il passero solitario, vol 3 a G p. 414 

*Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, vol 3 a G p. 434 

*A se stesso, vol 3 a G p. 454 

*La ginestra o il fiore del deserto, vol 3 a G p. 456 
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L’ETA’ POSTUNITARIA: il quadro di riferimento 

 

-GIOSUE’ CARDUCCI: storia personale e cenni al quadro delle opere. Il valore storico-

antologico dell’autore 

Dalle Rime nuove 

*San Martino (fot 4) 

*Pianto antico (fot. 4) 

 

-LA SCAPIGLIATURA MILANESE: caratteri generali 

La narrativa: la figura di Fosca (presentazione del romanzo integrale) 

*Arrigo Boito: “Lezione di anatomia”, vol. 3 a H p. 62  

 

-IL NATURALISMO FRANCESE: caratteri generali 

 

-IL VERISMO E GIOVANNI VERGA: storia personale e opere 

Dalla  Lettera a Salvatore Paola Verdura 

*”Il primo progetto dei Vinti: classi sociali e lotta per la vita” (fot. 5) 

Da Vita dei campi 

*Fantasticheria (fot. 6) 

*Rosso Malpelo vol 3 a H p. 245 

*La Lupa, vol. 3 a H p. 257  

*Cavalleria rusticana (fot. 7) 

*I Malavoglia: lettura integrale  

                         analisi della Prefazione, vol. 3 a H p. 263  

Dalle Novelle Rusticane 

*Libertà, vol. 3 a H p. 288 

*La roba, vol. 3 a H p. 281 

Da Mastro Don Gesualdo 

*”La morte di Mastro Don Gesualdo”, parte IV, cap. V (fot. 8)   

 

IL DECADENTISMO: il quadro di riferimento 

 

- I POETI SIMBOLISTI FRANCESI 

*Charles Baudelaire: Corrispondenze daI fiori del male, vol 3 a H p. 55 

*                                 Spleen  da I fiori del male (fot. 9) 

*                                 L’albatro da I fiori del male, vol 3 a H p. 52 

*                                 Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi  (fot. 10) 

*Paul Verlaine: Languore da Poesie,  (fot. 11) 

*Arthur Rimbaud: Vocali da Poesie (fot. 12) 

 

-LA SENSIBILITA' DECADENTE IN ITALIA: D’ANNUNZIO-PASCOLI-SVEVO-

PIRANDELLO 

 

-GABRIELE D'ANNUNZIO: storia personale e opere 

Da  Il Piacere   (presentazione del romanzo integrale 

*"Una fantasia in «bianco maggiore»" (fot. 13) 
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Da Alcyone 

*La sera fiesolana, vol 3 a H p. 484 

*La pioggia nel pineto, vol 3 a H p. 488 

*I pastori  (fot. 14) 

 

-GIOVANNI PASCOLI: storia personale e opere 

Da Myricae 

*Temporale, (fot. 15) 

*X Agosto, vol 3 a H, p. 372 

Dai Canti di Castelvecchio 

*Il gelsomino notturno, vol 3 a H p. 384 

*La mia sera (fot. 16)  

*Addio (fot. 17) 

Dai Poemi conviviali 

*Alexandros, vol 3 a H p. 407 

Da Primi Poemetti 

*Il libro, vol 3 a H p. 398 

Da Nuovi poemetti 

*La vertigine (fot 18) 

Da La grande proletaria si è mossa 

*”Il nazionalismo pascoliano” (fot. 19) 

 

-ITALO SVEVO: storia personale e opere 

Da  La coscienza di Zeno: 

*Un capitolo integrale a scelta 

 

-LUIGI PIRANDELLO: storia personale e opere 

Dalle Novelle per un anno: 

*La patente, 3 b M p. 254 

*Ciàula scopre la luna (fot. 20) 

*Il treno ha fischiato, vol 3 b M p. 260 

*I romanzi: lettura integrale di un’opera a scelta fra 

Il fu Mattia Pascal  

Uno, nessuno e centomila 

*Le opere teatrali: lettura integrale di un’opera a scelta fra 

Così è (se vi pare)  

Enrico IV  

I sei personaggi in cerca d’autore  

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

 

-IL CREPUSCOLARISMO E GUIDO GOZZANO: cenni alla vita e alle opere 

L'altro (fot. 21) 

Dante  (fot. 22) 

 

-IL FUTURISMO 

*Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo (65-126ds), vol 3 a L p. 31 

*                                              Manifesto tecnico della letteratura futurista (fot. 23) 

*                                            “Bombardamento” da Zang tumb tuuum, (fot. 24) 

*                                             Lettura di un passo da “Alcova d’acciaio” (fot. 25) 

* AA.VV.                              Tavole parolibere (fot. 26)   
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-GIUSEPPE UNGARETTI: storia personale e opere 

Da  L’allegria 

*Porto sepolto, vol 3 b M p. 421 

*I fiumi, vol 3 b M p. 425 

*Veglia, vol 3 b M p. 423 

*San Martino del Carso, vol 3 b M p. 429 

*Soldati, vol 3 b M p. 433 

*Mattina (fot. 27) 

 

-L’ANTINOVECENTISMO: 

 

-EUGENIO MONTALE: storia personale e opere 

Da Ossi di Seppia 

*I limoni, vol 3 b M p. 494 

*Meriggiare pallido e assorto, vol 3 b M p. 501 

*Non chiederci la parola, vol 3 b M  p. 498  

*Spesso il male di vivere ho incontrato, vol. 3 b M p. 502 

*Forse un mattino andando in un’aria di vetro (fot. 28) 

 

-UMBERTO SABA: storia personale e opere 

Dal Canzoniere 

*La capra, vol 3 a L p. 124 

*Ulisse (fot. 29) 

*Amai, vol. 3 a L p. 136 

*Trieste (fot. 30) 

 

-IL NEOREALISMO: caratteri generali 

La polemica Vittorini-Togliatti 

*Elio Vittorini: Una nuova cultura, da Politecnico , 29 settembre 1945 (fot. 31) 

Lettura di un romanzo a scelta fra i seguenti: 

*ITALO CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 

*ELIO VITTORINI,Uomini e no 

*BEPPE FENOGLIO, Il partigiano Johnny 

*PRIMO LEVI, Se questo è un uomo 

*CESARE PAVESE, La casa in collina 

 

*GIOVANNINO GUARESCHI, Diario clandestino 

 

-IL ROMANZO CONTEMPORANEO: STORIE DI ESULI 

*MARCO BALZANO, Resto qui 

*GIOVANNI RICCIARDI. La vendetta di Oreste 

 

 

LA COMMEDIA DANTESCA: IL PARADISO  

Introduzione alla lettura della terza cantica: 

-La struttura del Paradiso dantesco 

-I registri poetici  

-La rosa candida: storia di un’allegoria 

-La visione mistica finale: mentis alienatio-dilatatio-sublevatio 
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-Itinerari di lettura critica: C. Singleton (il “viaggio da Beatrice a Beatrice”); R. L. John (“Dante 

cavaliere templare”) 

Lettura e analisi dei seguenti canti: I-II (vv. 1-18)-III-VI-XI-XVII, XXII, vv. 124-154, XXXI,  

 XXXIII. 

 

 

Laboratorio di scrittura sulle  tipologie previste dall’Esame di Stato 

 

 

 

 

N.B. Dopo il 15 maggio saranno trattati il romanzo neorealista /del secondo ‘900 - di cui gli 

studenti hanno già letto i testi assegnati -  e i canti XXXI-XXXIII del PD dantesco. 

 

 

 

 

  



 

28 

 

 

PROGRAMMADI LATINO 
 

 

STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI 
 

 

Età Giulio-Claudia: inquadramento storico-culturale 

 

Fedro: notizie biografiche. I caratteri della favola 

Traduzione e analisi di Fabulae:   

*I,  1 Lupus et agnus p. 331 

 

 

Seneca:biografia ragionata e opere 

Traduzione e analisi di: 

 Ad Lucilium epistulae morales:  * “Vindica te tibi” I, 1, 1-5  (fot.1 ) 

                                                     *   La lettera sugli schiavi: 47, 1-5 (fino ad abutimur);   

                                                                                                 (5-21 in italiano da “Quando ci  

                                                                                                  adagiamo) 

 *De ira, III, 13, 1-2 p. 96 

*Fedra (relazione di un gruppo di studenti sulla lettura integrale della tragedia) 

 

 

 

Lucano: * la Pharsalia come anti-Eneide: i proemi a confronto (traduzione e analisi), (fot. 2) 

*                In italiano:“Un morto profetizza la sconfitta” , VI,750-776; 817-825  (fot. 3) 

                                  

Persio e il genere della Satira a Roma  

*            In italiano: Satira III, 1-43: “L’archetipo del giovin Signore” (fot. 4) 

 

Petronio e Apuleio: 

  Si è scelto di approfondire in particolar modo il genere letterario del ROMANZO a Roma, ritenuto 

particolarmente significativo per l’importanza che riveste anche nella storia della letteratura europea 

e, in particolare italiana, nell’arco cronologico oggetto di studio dell’ultimo anno di corso. 

Sia di Petronio che di Apuleio sono stati presentati i problemi biografici, i contenuti delle opere, i 

rapporti con le fonti e lo stile prima di affrontare un’ipotesi di lettura critica dei rispettivi romanzi. 

     Il Satyricon è stato analizzato, tenendo conto dei più recenti sviluppi della critica, attraverso due 

prospettive: 

- la moltiplicazione delle parodie: la macroparodia del romanzo greco, contenitore di una serie di 

microparodie: la parodia della retorica, la parodia della donna, dell’amore e dell’amicizia, la parodia 

dei “nuovi ricchi”, con particolare riferimento alla figura del liberto, la parodia dell’epica, la 

parodia del “viaggio alla Ulisse”, la parodia della “città gloriosa”, la parodia del Vangelo di San 

Marco. 

- il tema del labirinto e della morte come elementi unificatori del tessuto dell’opera. 

E’stata poi presentata da un gruppo di studenti relazione dettagliata della lettura integrale 

dell’opera. 
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    Le Metamorfosi sono state interpretate utilizzando la favola di Amore e Psiche e il libro XI come 

chiave di lettura del romanzo del quale è stata evidenziata la struttura di percorso di formazione 

(riguardo alla scelta antologica si veda sotto): un gruppo di studenti ha poi presentato la relazione 

della lettura integrale dell’opera e del relativo saggio di Franco Pezzini “L’importanza di essere 

Lucio. Eros, magia e mistero ne l’Asino d’oro di Apuleio”, ed. Odoya, 2017.    

In italiano: 

*    Le morti di Seneca (Annales, XV, 63-64) (p. 289 ) e Petronio (Annales XVI, 18-19), (fot 5.) a 

confronto nel  

      racconto di Tacito  

      *   “L’ingresso di Trimalchione” ,S. 32-36 (fot. 6)  

      *   “La novella del Lupo Mannaro e delle streghe” , S. 61-64 (fot. 7) 

      *   “Cena Trimalchionis: conclusione e fuga” , S. 75-78 (fot. 8) 

      *   “La novella della Matrona di Efeso”, S. 110, 6-113, 2 ( fot.  9) 

      *   “La città rovesciata: Crotone” , S. 116, (fot. 10) 

      *   “Un’ambigua dichiarazione di poetica” , S. 132, 15 (fot. 11) 

      *   “Una suasoria antropofagica” , S. 141 (fot. 12) 

 

Lettura critica: P. Fedeli, Il romanzo, in Lo spazio letterario di Roma antica, vol. I, Roma 1993, pp. 

                              351-356 (con tagli), fot. 13 

 

Età dei Flavi e di Traiano: inquadramento storico-culturale 

 

Quintiliano: la vita e l’opera; i tempi e la figura 

 

In italiano:  

Institutio oratoria,   I,  2,4; 9-10; 17-18; 21-22: “Precettore privato o scuola pubblica?” p. 176 

                               II,  2, 4-8: “Il buon maestro è amato e rispettato” p. 173  

                               II, 9,1-3 “I doveri del discepolo” p.172 

                              VI,  Proemio, 1-2; 9-12: “Anche i retori hanno un’anima” p. 177    

                               X, 2, 1-8: “L’imitazione, cardine dell’insegnamento quintilianeo” p. 180 

 

 

Marziale e il genere dell’Epigramma: 

      * Traduzione e analisi di Epigrammata  I,4; I, 19; I, 28 I; 47; IV, 24; V, 34 (fot. 14) 

      * In italiano: 

       Epigrammata X, 4 (fot.15) 

Liber de Spectaculis, 7 :“Un cruento pantomimo” (fot.16) 

 

Lettura critica: F. Della Corte, introduzione a Marziale, Gli spettacoli, Università di Genova,   

                             Istituto di Filologia classica e medievale, Genova 1986, pp. 5-9  (fot. 17) 

 

 

 

Giovenale: il momento dell’indignazione 

In italiano:  

 *                  Satira    III, 126-183: “La povertà rende l’uomo ridicolo” p. 342 

 *                  Satira VIII,   87-124 “I governatori romani: una banda di ladri a capo delle  

                                                         province” p. 345 
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 *                  Satira   VI,  136-152: “Non per amore, ma per denaro e per piacere” p. 344 

 

 

Tacito: biografia ragionata e opere 

 

In italiano:  

Da Agricola: 

*  1-3  “Vivere sotto i tiranni”: p. 238 

*30-31 “Il discorso di Calgaco: i Romani fanno il deserto e lo chiamano pace” p. 265 

Da  Germania: 

*IV,1: “La purezza dell razza germanica.” p. 256 

Da Historiae: 

*IV, 74 ”Il discorso di Ceriale" p. 269 

Da  Annales: 

* Le morti di Seneca (Annales, XV, 63-64, p. 289) e Petronio (Annales, XVI, 18-19, fot. 5) a 

confronto nel racconto di Tacito 

 

 

 

Età degli Antonini: inquadramento storico-culturale 

 

Apuleio:  

In italiano: 

        *“Il prologo” (Met. I,1), fot. 18 

        *“Storia di Telifrone” (Met. II, 19-30), fot. 19 

        *“Metamorfosi di Lucio in asino” (Met. III, 21-25), fot  20 

        *“Amore e Psiche”: lettura integrale della favola (Met. IV 28-VI,24),  fot. 21 

        *“Apparizione di Iside” (Met. XI, 1-7), fot. 22 

        *“Nuova metamorfosi di Lucio e svelamento retrospettivo: il discorso del sacerdote di Iside”   

           (Met. XI, 12-15), fot. 23 

 

N.B. Dopo il 15 maggio sarà completata l’età dei Flavi e sarà trattato Apuleio 

 

Testo in adozione: A.Roncoroni-R.Gazich-E.Marinoni-E.Sada, Latinitas, vol. 3 
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RELAZIONE FINALE – Disciplina: Matematica 

Prof.ssa Luisa Bruna Locatelli 

 

PROFILO GENERALE 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO ED INTERESSE 

Per la maggior parte degli studenti della classe la continuità didattica, mantenuta nel biennio e nel 

triennio, ha consentito di creare un clima di lavoro sereno, con un approccio sistematico per la 

disciplina. In generale i ragazzi si sono suddivisi secondo due stili d’apprendimento. Un primo 

gruppo si riferisce a studenti con buone potenzialità ed abilità di logica e di ragionamento, 

dimostrate fin dalla classe prima. Essi  hanno partecipato in modo assiduo con una favorevole dose 

di curiosità per i contenuti proposti. Hanno mantenuto in tutto il quinquennio un impegno ed un 

interesse costante, accompagnati dall’esercitazione dell’applicazione delle regole del calcolo, 

realizzata sia in classe che a casa con un lavoro domestico assiduo ed approfondito. Queste modalità 

hanno consentito di affinare il metodo di studio e di approccio in funzione delle richieste sempre più 

elevate nell’arco del quinquennio. 

Dall’altra parte, nel secondo gruppo si collocano allievi con minori affinità per la disciplina. Diversi 

di questi studenti hanno saputo affrontare le difficoltà incontrate con uno studio teorico dei 

contenuti ed un impegno costante soprattutto nell’esercitazione per applicare gli strumenti di 

calcolo. Tuttavia, per loro le difficoltà si sono acuite soprattutto quando i contenuti sono divenuti 

più complessi, perché caratterizzati da un alto livello di astrazione. 

METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE 

Il primo gruppo ha sviluppato abilità e capacità anche di alto livello nella gestione della complessità 

dei contenuti, affidandosi ad un metodo di approccio e riuscendo così a procedere in situazioni 

problematiche. Sa operare in modo autonomo nel ragionamento, secondo logica e metodo. Il 

secondo gruppo, invece, è riuscito ad orientarsi sulla totalità della conoscenza dei diversi contenuti, 

ma ha evidenziato difficoltà nell’applicazione delle procedure di calcolo. 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L’insegnamento della matematica concorre alla preparazione scientifica e culturale degli studenti e 

si propone di svilupparne lo spirito critico. Nel processo di acquisizione delle conoscenze gli allievi 

sono stati guidati a raggiungere livelli più elevati di astrazione, formalizzazione e sistematizzazione 

logica. Il metodo di ragionamento deduttivo ed induttivo ha avuto lo scopo di affinare le capacità 

intuitive e logiche. 

Gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali e concordati nelle riunioni di dipartimento 

dell’Istituto si sintetizzano in: 

Conoscenze: 

.         Conoscere gli argomenti trattati; 

.         Conoscere le regole sintattiche e del simbolismo matematico; 

.         Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze: 

·         Saper analizzare in vari contesti matematici; 

·         Utilizzare in modo adeguato metodi, strumenti e modelli matematici; 
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·         Formalizzare e risolvere problemi; 

·       Costruire procedure per la risoluzione di problemi utilizzando anche strumenti di elaborazione; 

·         Utilizzare metodi e strumenti statistici; 

·         Saper esporre in modo rigoroso ed essenziale. 

Capacità: 

·         Organizzazione logica della trattazione; 

·         Individuazione di metodi sintetici e risolutivi; 

·         Rielaborazione critica, personale e/o originale; 

·         Applicazione consapevole dei modelli matematici anche nel contesto di altre discipline. 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Laddove possibile, gli argomenti sono stati proposti a partire da situazioni problematiche o storiche 

legate alla realtà. Nelle lezioni frontali si è cercato di schematizzare in modo logico ed adeguato per 

favorire l’apprendimento. I ragazzi sono sempre stati sollecitati a lavorare a casa con metodo 

ordinato, logico e rigoroso. Per diventare sempre più consapevoli delle proprie potenzialità e 

capacità si sono proposti diversi momenti di esercitazione in classe perché gli studenti diventassero 

parte attiva anche durante la fase di correzione dei compiti, in modo da chiarire dubbi ed acquisire 

senso critico per argomentare i percorsi di soluzione intrapresi e validare le soluzioni calcolate. 

TIPI DI VERIFICHE 

Le verifiche scritte proposte hanno voluto accertare l’apprendimento dei contenuti e delle diverse 

procedure di calcolo. In particolare si è insistito sulla capacità del saper argomentare i metodi 

applicati e l’accettabilità delle soluzioni dei problemi da contestualizzare a seconda della situazione 

proposta. Le prove scritte hanno cercato di simulare le tracce dei temi di esame degli anni 

precedenti, con risoluzione di problemi e/o quesiti. Le prove orali, invece, hanno voluto verificare la 

conoscenza globale dei diversi contenuti, la capacità di sapersi orientare all’interno delle 

conoscenze, oltre alla capacità di argomentazione, applicazione ed elaborazione nei diversi 

collegamenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove scritte ci si è riferiti alla griglia proposta dal Ministero, secondo gli 

indicatori proposti per la valutazione dell’esame di Stato. Viceversa le prove orali sono state 

valutate secondo la griglia del P.T.O.F. di Istituto. 

La valutazione complessiva oltre al risultato delle prove oggettive considera il livello individuale 

del conseguimento degli obiettivi, dei progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della 

partecipazione all’attività didattica. 

 

 

PROFITTO 

Circa la metà degli studenti ha raggiunto buoni risultati, per alcuni di loro anche con punte 

d’eccellenza. Grazie alle proprie potenzialità, capacità e all’impegno regolare hanno saputo 

costruire un adeguato approccio e un metodo ragionato e logico, non basato sulla semplice 

intuizione. 

Per tutti gli altri allievi, invece, si denota una discreta capacità di argomentazione con una 
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conoscenza completa dei diversi contenuti. Essi hanno registrato valutazioni positive per argomenti 

circoscritti. Tuttavia rimangono difficoltà di applicazione e di esecuzione nella risoluzione dei 

problemi, secondo un ragionamento preciso, logico e rigoroso. Ciò è risultato sempre più evidente 

in occasione delle prove più articolate, caratterizzate anche da richiami a contenuti degli anni 

precedenti. 

PROGRAMMA  di  MATEMATICA 

Testo in adozione:      Autori: Bergamini - Trifone – Barozzi 

                                  Titolo:  ‘Manuale blu 2.0 di matematica’ Terza edizione 

                                                    Funzioni e limiti  Volume 4 

 ‘Manuale blu 2.0 di matematica’ Terza edizione Volume 5 

Editore: Zanichelli 

 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI. 

Funzioni: definizioni fondamentali. 

Funzioni reali di variabile reale. 

Classificazione e proprietà delle funzioni. 

Funzione inversa. 

Funzione composta. 

Determinazione del dominio e del codominio. 

Trasformazioni geometriche sui grafici di funzioni. 

Studio della positività di una funzione. 

  

LIMITI e FUNZIONI CONTINUE 

Insiemi di numeri reali. 

Intervalli limitati ed illimitati. 

Intorni di un punto, punti isolati e punti di accumulazione. 

Definizione di limite. 

Teoremi sui limiti di funzioni: teorema dell'unicità, della permanenza del segno e del confronto. 

Funzioni continue in punto e in un intervallo. 

Calcolo dei limiti. Operazioni sui limiti. 

Forme indeterminate. 

Limiti notevoli (*). 

Infinitesimi ed infiniti e loro confronto. 

Ordine di un infinitesimo e di un infinito. 

Gerarchia degli infiniti. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weistrass-Bolzano, teorema dei valori intermedi, 

teorema dell’esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità' di una funzione: I, II e III specie. 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto e suo significato 

geometrico. 

Derivata di una funzione in un suo punto e significato geometrico. 

Punti di derivabilità e punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 

Continuità' delle funzioni derivabili e relativo teorema(*). 

Calcolo delle derivate fondamentali, derivata delle potenze di x (*) 

Derivate di funzioni inverse, derivate delle funzioni composte e di particolari funzioni trascendenti.  
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Teoremi sul calcolo delle derivate: 

         derivata di una somma di funzioni (*) 

         derivata di un prodotto di funzioni 

         derivata di un quoziente di funzioni 

         derivata di una funzione composta 

         derivata di una funzione inversa. 

Equazione della tangente e della normale in un punto ad una curva di data equazione. 

Derivate di ordine superiore 

Differenziale: definizione e significato geometrico. 

  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Rolle: significato geometrico, esempi e contro esempi 

Teorema di Lagrange e i suoi corollari: significato geometrico, esempi e contro esempi 

Teorema di Cauchy: esempi e contro esempi 

Teorema di De L'Hospital esempi e contro esempi 

  

MASSIMI E MINIMI - FLESSI 

Funzioni crescenti o decrescenti in un punto o in un intervallo e teorema fondamentale su tali 

funzioni. 

Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti. 

Condizione sufficiente per l’esistenza di un estremo in un punto (*) 

Ricerca dei massimi e minimi: studio della derivata prima.  

Definizione di concavità' e convessità' di una curva. 

Definizione di punti di flesso: studio della derivata seconda. 

Problemi di massimo e minimo (ottimizzazione). 

  

STUDIO DI FUNZIONE 

Schema generale per lo studio di una funzione. 

Ricerca dei punti estremanti. 

Ricerca dei punti di flesso a tangente orizzontale, obliqua o verticale. 

Studio di punti angolosi e cuspidi. 

Dal grafico di una funzione al grafico della sua derivata e viceversa. 

  

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione e proprietà'. 

Integrazioni immediate. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti (*). 

Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

  

INTEGRALI DEFINITI: 

Definizione e proprietà'. 

Valor medio di una funzione, il teorema della media ed il suo significato geometrico. 

Funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow)(*). 

Formula fondamentale del calcolo integrale (Newton-Leibniz)(*) 

Area delimitata dal grafico di due o più funzioni. 

Dal grafico di una funzione al grafico della funzione integrale e viceversa. 

Integrali impropri. 

Volumi di solidi di rotazione e volumi (rotazione attorno asse x, attorno asse y, gusci cilindrici, il 

metodo delle sezioni) 
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EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione di equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali del tipo  . 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

  

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

Punti, rette e piani nello spazio: equazioni e proprietà. 

Vettori nello spazio. 

Distanza tra due punti, coordinate del punto medio e del baricentro 

Equazione di un piano, piano per tre punti. 

Equazione della retta come intersezioni di piani, equazione parametrica, retta per due punti. 

Condizione di parallelismo per due piani. 

Posizione reciproca di due rette: condizione di parallelismo, rette perpendicolari, rette sghembe. 

Equazione della sfera. 

Possibili posizioni tra sfera e piano: secante, tangente esterno. 

  

CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni semplici e con ripetizione. 

Permutazioni semplici e con ripetizione. 

Combinazioni semplici e con ripetizione. 

Coefficiente binomiale. 

Binomio di Newton. 

  

PROBABILITA’ 

Eventi. 

Definizione classica di probabilità. 

Somma logica di eventi. 

Probabilità condizionata. 

Prodotto logico di eventi. 

Problema delle prove ripetute. 

Teorema di Bayes. 

Definizione statistica della probabilità. 

Definizione soggettiva della probabilità. 

Impostazione assiomatica della probabilità. 

  

  

I teoremi contrassegnati con (*) sono stati svolti con  dimostrazione.       
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RELAZIONE DI FISICA 

Prof. Ghioni Alberto 

  

PROFILO GENERALE 

 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO E INTERESSE 

 La classe ha sempre seguito con interesse ed impegno le lezioni durante tutto l’anno scolastico. 

L’impegno profuso da alcuni studenti è stato encomiabile e i risultati da loro ottenuti sono 

eccellenti, gran parte della classe ha seguito proficuamente con risultati positivi, in alcuni casi però 

gli studenti hanno manifestato difficoltà nell’affrontare un programma così vasto e complesso come 

quello della Fisica del quinto anno. La classe in generale ha mostrato sincero interesse per gli 

argomenti affrontati, in particolar modo nella seconda parte dell’anno durante lo studio della Fisica 

del 900. 

  

METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE 

 La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e di competenze, un 

buon numero anche gli obiettivi ulteriori; è necessario distinguere un gruppo che ha dimostrato di 

possedere un ottimo metodo di studio, sempre adeguato alle richieste, alte, che lo svolgimento del 

programma di fisica del quinto anno richiedono insieme ad un gruppo (più esiguo) che ha 

dimostrato di possedere delle lacune metodologiche che non hanno permesso il pieno 

raggiungimento di tutti obiettivi prefissati. In generale si sono manifestate maggiori carenze nello 

svolgimento delle verifiche scritte, soprattutto quando il programma di matematica ha permesso di 

utilizzare anche in fisica un formalismo più adeguato; buone le competenze generali della classe 

nelle capacità di esposizione orale. 

  

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

Conoscenze: 

●    Conoscenza degli argomenti trattati 

●    Conoscenza delle regole matematiche che consentano la formalizzazione delle leggi fisiche; 

●    Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze: 

●    Sapere riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche; 
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●    Saper utilizzare gli strumenti di verifica (ad es. controllo dimensionale) 

●    Saper rappresentare ed interpretare, attraverso grafici, dati sperimentali 

●    Saper riconoscere in un fenomeno osservato le leggi fisiche che lo governano 

●    Saper impostare formalmente e risolvere problemi di natura fisica; 

Capacità: 

●    Organizzare in modo coerente e/o rielaborare criticamente i contenuti   

●    Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie o 

differenze, proprietà varianti ed invarianti; 

●    Saper esporre in modo rigoroso ed essenziale. 

●    Trasferire le conoscenze acquisite in altri ambiti scientifici, individuandone nessi e punti 

comuni. 

  

METODOLOGIA ADOTTATA 

  

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati sono state adottate varie metodologie a partire 

dell’utilizzo del libro di testo e di appunti. 

Sono state svolte lezioni frontali e gli argomenti sono stati introdotti, quando possibile, 

evidenziando la necessità dei concetti proposti in relazione a situazioni problematiche. 

La visione di filmati che riproducono situazioni sperimentali o contestualizzano le scoperte in 

ambito storico e le simulazioni interattive (phet simulation) sono state un valido sussidio didattico 

che hanno facilitato la fase di presentazione dei nuovi argomenti tratti. 

Soprattutto nella parte del programma che ha trattato l’elettromagnetismo le lezioni sono state 

condotte anche in laboratorio al fine di utilizzare un approccio metodologico “dal fenomeno alla 

legge” e permettere agli studenti di comprendere meglio gli aspetti pratici della Fisica. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

La prima parte dell’anno ha visto lo sviluppo dello studio dell’elettromagnetismo completando il 

percorso iniziato nel quarto anno, mentre nella seconda parte si sono sviluppati i principali concetti 

della Relatività Ristretta di Einstein e della meccanica quantistica. 

Alla luce delle scelte operate dal Ministero in merito all’Esame di Stato, la parte di Fisica del ‘900 è 

stata svolta prediligendo la parte più teorica pur svolgendo ancora sporadici esercizi, finalizzati 

soprattutto alla applicazione base delle leggi viste a lezione. 
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TIPI DI VERIFICHE 

  

Le tipologie di verifica durante l’anno sono state diversificate: prove scritte e scritte per orale 

strutturate o con problemi o con domande aperte, nell’ultima parte dell’anno sono state svolte 

esclusivamente interrogazioni orali per verificare le competenze acquisite in termini di capacità 

espositiva e di utilizzo del linguaggio tecnico della materia. 

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

 VOTO  ORALE  SCRITTO 

  1 Nessuna risposta fornita  Prova non eseguita 

  2-3 Confusa e gravemente lacunosa la 

conoscenza delle nozioni, delle regole e 

della terminologia di base. 

 Scarsissima conoscenza e nessuna 

capacità applicativa sugli argomenti 

oggetto della prova. 

  4  Conosce in maniera frammentaria le 

nozioni, le regole e la terminologia di base. 

Commette gravi errori nella 

comunicazione. Commette gravi errori 

logici e nell’applicazione. Non è in grado 

di effettuare semplici analisi o sintesi, 

anche guidato. 

 Prova molto confusa e gravemente 

lacunosa. Molti errori di applicazione e 

di calcolo. Non è in grado di affrontare 

semplici esercizi. 

  5  Conosce e comprende in modo generale le 

nozioni, le regole e la terminologia di base. 

Evidenzia carenze nella comunicazione. 

Applica con difficoltà anche in situazioni 

standard. Evidenzia carenze nell’effettuare 

semplici analisi o sintesi, anche guidato 

 Prova incompleta, frammentaria e/o 

superficiale. Diversi errori di 

applicazione e di calcolo non gravi. 

Tentativi di risoluzione in sé coerenti, 

ma non organicamente inseriti in una 

risoluzione completa. 
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  6  Conosce e comprende le nozioni di base, le 

regole e la terminologia di base. Comunica 

con sufficiente correttezza e adeguata 

chiarezza espositiva. Applica in modo 

autonomo in situazioni standard. Effettua 

semplici analisi o sintesi, anche se guidato. 

 Prova elaborata in modo completo, ma 

non approfondito nelle sue richieste 

essenziali. Risolve esercizi standard in 

modo corretto. 

  7  Conosce e comprende le nozioni, le regole 

e la terminologia di base. Comunica in 

modo appropriato, organico e 

sufficientemente chiaro. Applica le 

procedure senza commettere errori gravi. 

Effettua autonomamente analisi e sintesi 

semplici. 

 Prova abbastanza completa e corretta.   

Possesso di una discreta conoscenza 

delle problematiche proposte e di una più 

che sufficiente competenza nella loro 

applicazione. 

  8  Conoscenza completa e approfondita delle 

nozioni, delle regole e della terminologia 

della disciplina. Comunica in modo 

preciso, esauriente e chiaro. Applica le 

procedure senza commettere errori e 

dimostrando capacità di elaborazione 

personale. Sa collegare argomenti diversi 

usando con pertinenza analisi e sintesi 

Prova completa e corretta. Svolge in 

modo sostanzialmente corretto anche 

esercizi complessi. Possesso di una 

buona conoscenza delle problematiche 

proposte, che vengono affrontate con 

competenza e sviluppate con 

argomentazioni rigorose e coerenti. 

 9-10  Conoscenza ampliata e approfondita delle 

nozioni, delle regole e della terminologia 

della disciplina. Dimostra un’ottima 

padronanza del linguaggio specifico ed 

espone in modo lineare e correttamente 

logico. Dimostra autonomia, velocità 

nell’elaborazione e capacità di scelta del 

miglior metodo nell’applicazione a 

problemi non standard. Sa esprimere 

valutazioni critiche e trovare approcci 

personali ai problemi. 

Prova completa, corretta, organica. 

Dimostra la capacità di affrontare nella 

loro totalità le problematiche proposte. 

Svolge in modo corretto problemi ed 

esercizi complessi. L’elaborazione è 

ordinata e totalmente corretta anche nel 

formalismo espositivo. 

  

LIVELLO ESPRESSIVO 

  

Un buon numero di studenti mostra un’ottima chiarezza espositiva e una buona capacità di sintesi, 

unite ad un buon utilizzo del linguaggio tecnico della materia, la maggior parte della classe si attesta 
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invece su livelli discreti, mostrando lacune soprattutto nella capacità di utilizzo della terminologia 

adeguata, alcuni studenti mostrano una esposizione ancora insicura e frammentaria. 

  

PROFITTO 

  

Una parte della classe ha mostrato di poter raggiungere un profitto di ottimo livello, in alcuni casi 

anche eccellente, mostrando di saper affrontare e risolvere esercizi complessi e problemi strutturati; 

una parte della classe però ha faticato ad applicare correttamente strategie risolutive anche su 

problemi di livello standard e ha raggiunto livelli di profitto solo sufficienti o al massimo discreti. 

  

PROGRAMMA DI FISICA 

Prof. Alberto Ghioni 

  

Libro in adozione: Claudio Romeni, Fisica e Realtà blu, vol 2-3, Zanichellil 

  

Il campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali 

Le linee del campo magnetico 

Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. 

Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday. 

Forze tra correnti: l’esperienza di Ampère 

La definizione di ampere 

Il motore elettrico. 

La forza di Lorentz. 

Moto di una carica in un campo magnetico. Discriminatore di velocità. Spettrometro di massa. 

Il flusso del campo magnetico. 

Il teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere. 

Proprietà magnetiche dei materiali. Ciclo di isteresi magnetica. 
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L’induzione elettromagnetica 

Le correnti indotte. Esperimento di Faraday. 

Il ruolo del flusso del campo magnetico. 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Le correnti parassite. 

Induttanza. Circuiti RL 

Energia del campo magnetico. 

L’alternatore e la corrente alternata. Valore efficace. 

Il trasformatore. 

  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Il campo elettrico indotto. 

Il termine mancante. Il calcolo della corrente di spostamento 

Il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. 

Le proprietà delle onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

Energia e intensità di un’onda elettromagnetica 

Polarizzazione 

  

La teoria della Relatività Ristretta di Einstein 

Le trasformazioni di Galileo 

Invarianza della meccanica classica per trasformazioni di Galileo. 

L’etere e il sistema di riferimento assoluto. 

Postulati di Einstein. 

La relatività della simultaneità. 

L’orologio a luce e la dilatazione dei tempi. 
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La contrazione delle lunghezze 

L’esperimento sui muoni. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Lo spazio-tempo e l’intervallo invariante. 

Legge di composizione delle velocità. 

Quantità di moto ed energia cinetica relativistica. 

Energia relativistica ed equivalenza massa-energia. 

  

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e la legge di Stefan – Boltzmann. 

L’ipotesi di Planck. 

L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein. 

L’effetto Compton. 

Lo spettro a righe dell’atomo di idrogeno. 

  

La meccanica quantistica 

 Il modello dell’atomo di Bohr. Raggio dell’orbita 

Energie dell’atomo di idrogeno. 

Ipotesi di de Broglie. Dualità onda – corpuscolo. 

Esperimento ideale dell’interferenza fra elettroni. 

Principio di complementarità. 

L’equazione di Schrodinger (cenni). Interpretazione di Copenhagen. 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Anna Onofri 

RELAZIONE SULLA CLASSE   

La classe ha cambiato più volte il docente di materia nel corso dei cinque anni: ciò ha avuto 

ripercussioni sia sull'acquisizione dei contenuti disciplinari e sia sulla motivazione allo studio e 

sulla attrattività della materia. E’ stato pertanto necessario rimodulare il programma di quinta in 

chiave maggiormente descrittiva e discorsiva, sorvolando su quegli aspetti che avrebbero richiesto 

presupposti teorici solidi. Nonostante ciò l’attività didattica è stata svolta con regolarità e il dialogo 

educativo con gli studenti è stato sempre positivo e costruttivo: la classe, ben consapevole delle 

lacune disciplinari, si è affidata con slancio e buona volontà alle sollecitazioni via via proposte, 

accogliendo con entusiasmo e serenità le opportunità fornite e accogliendo il nuovo docente con 

fiducia e spirito di collaborazione. 

L’impegno è stato costante e, circa il 40% degli studenti ha conseguito risultati medio/alti a fronte 

della restante parte della classe che si è attestata su valori medi. Uno studente ha smesso di 

frequentare le lezioni a metà pentamestre e due/tre studenti hanno evidenziato maggiori difficoltà 

nel conseguimento degli obiettivi minimi. Nel complesso i risultati raggiunti sono buoni. 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

All’inizio del Pentamestre la classe ha seguito una attività laboratoriale dal titolo “ Dai polimeri alla 

biomagnificazione” per affrontare la quale è stato necessario introdurre alcuni concetti di base sulla 

chimica dei polimeri sintetici. Scopo dell’esperienza è stato quello di indurre una riflessione 

consapevole sull’impatto delle microplastiche nella catena alimentare. 

A Maggio gli studenti sono stati coinvolti in una attività multidisciplinare di debate che ha 

coinvolto le discipline di filosofia e scienze. La tematica affrontata di scienze è stato l’utilizzo a 

scopi di  ricerca delle cellule staminali embrionali. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Preparazione del sapone 

APPROFONDIMENTI 

Lezione di bioinformatica tenuta dal Dott. Luca Denti sulla interpretazione dei dati provenienti dal 

sequenziamento genico. 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

I  trimestre 

CHIMICA ORGANICA  

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA 

Definizione di molecola organica- Caratteristiche del carbonio- Ibridazione orbitalica dell’atomo di 

carbonio e conseguenze (tipo di legami e geometria molecolare)- Tipi di idrocarburi e loro 
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rappresentazione.- Isomeria e stereoisomeria; Definizione di simmetria e chiralità ;Condizioni di 

chiralità di un atomo di carbonio, stereocentro;  Concetti di attività ottica, potere rotatorio,  racemo, 

enantiomeri e diasteroisomeri; Nomenclatura degli enantiomeri: - Forme D e L 

Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari. Reattività: gruppi 

funzionali; effetto induttivo: sostituenti elettron attrattori e elettron donatori. Rottura del legame 

covalente: omolisi ed eterolisi. Reagenti elettrofili e nucleofili. 

GLI IDROCARBURI 

Classi di idrocarburi(alcani, cicloalcani, alcheni, alchini) e composti aromatici(benzene) e relative 

caratteristiche strutturali- Regole di nomenclatura IUPAC-  Isomeria- Proprietà fisiche e 

comportamento acido-basico delle varie classi di idrocarburi-  Reazioni: combustione e addizione 

radicalica degli Alcani; Alcheni:  addizione elettrofila (alogenuri, acidi alogenidrici, acqua) , Regola 

di Markovnikov ; Alchini :idrogenazione; addizione elettrofila alogeni e acidi alogenidrici; 

addizione di acqua; Idrocarburi Aromatici : Regola Huckel e condizioni di aromaticità; composti 

eterociclici aromatici di importanza biologica; sostituzione elettrofila aromatica: nitrazione, 

alogenazione. Reattività del benzene monosostituito (attivanti e disattivanti, reazioni in orto, meta e 

para) 

I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Gli alogenuri alchilici come punto di partenza per la preparazione di altri composti: aspetti generali; 

Alcoli: gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (comportamento 

acido-base, ossidazione, esterificazione), sintesi. Eteri : gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà 

fisiche, reazione con acidi alogenidrici; Fenoli: proprietà chimiche e fisiche 

Caratteristiche gruppo carbonilico; Aldeidi e Chetoni (nomenclatura, proprietà fisiche, ossidazione 

e riduzione: indicazione dei prodotti; addizione nucleofila al carbonile: emiacetale e acetale) Acidi 

carbossilici (nomenclatura, proprietà fisiche, acidità); Esteri:  definizione, nomenclatura, 

produzione a partire da una acido carbossilico e un alcol – esterificazione) Ammidi: classificazione 

e nomenclatura, neutralità delle ammidi; Ammine(nomenclatura , proprietà fisiche , basicità). 

II pentamestre 

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

Definizione, formula minima e classi dei Carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi)- 

Struttura ed esempi di monosaccaridi aldosi e chetosi, triosi, pentosi ed esosi (gliceraldeide, 

diidrossiacetone, ribosio, desossiribosio, glucosio, fruttosio) ; Classificazione dei monosaccaridi. 

Proiezioni di Fischer di monosaccaridi e caratteristiche della serie D ed L Proiezioni di Haworth dei 

monosaccaridi (ciclizzazione) e definizione di anomeri α e β; Struttura ed esempi di disaccaridi 

naturali (saccarosio, lattosio, maltosio); Struttura, funzioni e organismo produttore dei polimeri 

naturali del glucosio (amido, glicogeno, cellulosa) 

Lipidi: Definizione esempi e funzioni delle classi (saponificabili e insaponificabili) e sottoclassi 

(trigliceridi, fosfolipidi ecc.) di lipidi; la reazione di Saponificazione (idrolisi basica dei trigliceridi); 

i fosfolipidi. 

Amminoacidi: Definizione e classificazione (acidi, basici, idrofili neutri, idrofobi) di amminoacidi. 

Chiralità; Struttura ionica dipolare ( Zwitterione); Proprietà fisiche; Punto isoelettrico; legame 
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peptidico ( lunghezza di legame, rigidità, risonanza, conseguenze); Classificazione delle proteine, 

Struttura delle proteine, denaturazione. Gli Enzimi: specificità, funzionamento, adattamento indotto, 

cofattori, concentrazione del substrato e velocità di reazione; regolazione dell’attività enzimatica 

(inibitori, allosteria, fosforilazione, pH, temperatura) 

Nucleotidi Definizione di Nucleotidi e Nucleosidi ; Composizione e struttura secondaria di DNA ed 

RNA. Duplicazione del DNA ;Tipologie di RNA. 

I POLIMERI (Cenni propedeutici per l’attività di Educazione Civica) 

Polimeri: omopolimeri e copolimeri; Poliaddizione (radicalica, anionica e cationica); stereochimica 

dei polimeri di addizione (atattica, isotattica, sindiotattica);Esempi: polietilene e polipropilene. 

Poliesteri e poliammidi: reazione di policondensazione; Giulio Natta e il polipropilene isotattico; 

Comportamento termico e proprietà meccaniche dei polimeri; 

BIOTECNOLOGIE 

LE TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINANTE 

Biotecnologie classiche e moderne; Clonaggio e Tecniche DNA ricombinante: Enzimi di 

restrizione, La tecnica CRISPR: caratteristiche e applicazioni 

elettroforesi su gel, Ligasi, Vettori plasmidici, clonaggio, PCR classica.; transfezioni cellulari: 

metodi in uso; colture cellulari (colture primarie, linee cellulari, Cellule HeLa, staminali e 

mesenchimali) ; 

IL SEQUENZIAMENTO DEL DNA 

Il metodo Sanger; Next Generation Sequencing 

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 

Dalle biotecnologie tradizionali alle moderne, Biotecnologie in agricoltura: la produzione di piante 

transgeniche da un batterio (Golden Rice e Mais BT).; La Clonazione (il caso della pecora Dolly), 

differenza tra clonaggio e clonazione. 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

Il Metabolismo (catabolismo e anabolismo), Termodinamica: Energia libera di Gibbs (formula e 

significato), il Ruolo dell’ATP; 

Vie metaboliche, coenzimi (NAD, NADP, FAD), catabolismo del glucosio: Glicolisi (reazioni endo 

e esoergoniche), Destino del Piruvato, Fermentazione lattica e alcolica, Respirazione cellulare, 

struttura del mitocondrio, decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs (significato e 

bilancio globale), Fosforilazione ossidativa (catena di trasporto, chemiosmosi), bilancio energetico. 

FOTOSINTESI 

Caratteri generali, Struttura cloroplasto, Fase luminosa (schema “zeta” e fotosistemi); Ciclo di 

Calvin: aspetti generali e destino della gliceraldeide 3 fosfato 

GEOLOGIA 

DINAMICA TERRESTRE 
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Richiami sulla struttura stratificata della terra (crosta, mantello e nucleo – litosfera, astenosfera, 

mesosfera) Teoria di Wegener ; Il mantello e la crosta continentale e oceanica ; paleomagnetismo;; 

Anomalie dei fondali oceanici; La teoria di Hess ; Margini delle placche e elementi morfotettonici 

correlati (vulcani, fosse, bacini marginali, dorsali, ecc); Orogenesi; Ciclo di Wilson;  Prove a 

sostegno della Teoria; Vulcani e Terremoti associati ai margini delle placche; Moti convettivi e 

punti caldi. 

  

Libro di testo/ Materiali di studio 

● IL CARBONIO, GLI ENZIMI E IL DNA: CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE ( Sadava, Hillis et al); Ed. Zanichelli 

● SISTEMA TERRA ( Crippa, Fiorani) Ed. Mondadori 

● Power point forniti dal docente 
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Relazione e Programma di lingua e letteratura inglese 
 

TESTO IN ADOZIONE: 

Making space for Culture, Deborah J. Ellis, volume unico 

Loescher editore 
 

 

Ho accompagnato gli studenti dell’attuale 5A sin dalla classe prima. Con loro è stato compiuto un 

lungo percorso nella lingua e nella letteratura inglese, partito dal rafforzamento e consolidamento 

delle conoscenze linguistiche e lessicali e giunto sino alla scoperta degli autori principali della 

letteratura anglo-americana. 

 

Gran parte della classe è costituita da studenti con rendimento costante e un approccio serio e 

impegnato allo studio della disciplina. Complessivamente le capacità di produzione scritta e orale 

sono di livello adeguato, con alcune punte di eccellenza. Esiste tuttavia un gruppo di studenti che si 

attestano sui livelli della sufficienza, sia per quanto riguarda la produzione orale sia per quanto 

riguarda la produzione scritta. Ciò è in parte ancora da attribuire a lacune mai autenticamente 

colmate e all’assenza di un metodo di studio serio ed efficace. 

 

Un adeguato numero di studenti della classe ha sostenuto l’esame di certificazione FCE nel corso 

del quarto anno, benché in numero minore rispetto alla tradizionale media di altre classi. 

 

Modalità di verifica 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali. Nelle prime si sono valutate le conoscenze 

grammaticali, lessicali e morfo-sintattiche, mentre nelle verifiche orali è stata accertata la 

competenza espressiva in L2, oltre alla conoscenza degli argomenti di letteratura/cultura proposti. 

 

Il programma è stato svolto per intero. 

 

Metodologia e strumenti: 

È stato affrontato l’intero programma di storia della civiltà e letteratura inglese prevalentemente 

attraverso materiale multimediale da me preparato o disponibile in rete e nel libro di testo. 

 

Verifiche: 

Le verifiche orali hanno riguardato principalmente contenuti storico-letterari e artistici riguardanti il 

profilo degli autori, le loro opere, le tematiche e i periodi presi in esame nel loro complesso. Sono 

inoltre state effettuate verifiche di ascolto e verifiche di comprensione di testi. Non è stata trascurata 

neppure la produzione scritta, sovente di argomento letterario, finalizzata al consolidamento della 

relativa competenza di writing. 

 

Programma svolto di lingua inglese 

 

Sono stati affrontati i seguenti autori, con le opportune note biografiche e il relativo background 

storico-culturale: 

 

J. Austen  From Pride and Prejudice, from Chapter 34 

M. Shelley  From Frankenstein, from Chapter 5 

ST Coleridge  From The Rime of the Ancient Mariner 

   Part I 
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   Part IV 

   Part VII 

Ch. Dickens  From Hard Times: 

Coketown 

   The Definition of a Horse 

   Murdering the Innocents 

   From Oliver Twist 

   I want some more 

E. Dickinson  I have not told my garden yet 

She sweeps with many-colored brooms 

To make a prairie 

Hope is the thing with feathers 

A Tennyson  Ulysses 

RL Stevenson  From Dr Jekyll and Mr Hyde, from Chapter 10 

Th. Hardy  From Tess of the D’Urbervilles 

EA Poe  The Black Cat 

Th. Hardy  From Tess of the d’Urbervilles 

O. Wilde  The Preface to the Portrait of Dorian Gray 

R. Brooke  Dulce et decorum est 

W. Owen  The Soldier 

T.S. Eliot  The love song of J Alfred Prufrock 

   From The Waste Land 

 

J. Joyce  Eveline, from The Dubliners 

   From Ulysses, Episode 14 & Episode 18 

WH Auden  The Refugee Blues 

JD Salinger  A perfect day for bananafish 

E. Hemingway Hills like white elephants 

   Cat in the rain 

I. Asimov  The fun they had 

Hell Fire 

B. Dylan  Songs against war and racism 

M. Atwood  From Penelopiad 

C. Ngozie  We should all be feminists (lettura integrale del saggio) 

S. King  Batman and Robin had an altercation 

 

 

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

G. Orwell  from 1984 

S. Becket  from Waiting for Godot 

A Gorman  The hill we climb 
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STORIA E FILOSOFIA 

  

Relazione 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

  

•       Interesse, partecipazione ed impegno 

La classe si è sempre dimostrata nella maggior parte dei casi attenta e collaborativa, dimostrando 

alterna partecipazione con domande di chiarimento o approfondimento, talvolta con curiosità 

relative al mondo in cui i ragazzi sono inseriti. In tal modo, sia per la disciplina storica sia per 

quella filosofica, le lezioni sono state vissute non solo nella loro dimensione cronologica, ma anche 

in quella riflessiva. In pochi casi, l’impegno si è manifestato a ridosso delle interrogazioni, 

soprattutto da parte di quegli studenti più fragili o con un metodo di studio poco fruttuoso o maturo. 

  

  

•      Metodo di studio e ritmi di apprendimento 

Generalmente il metodo di studio è stato acquisito nella sua complessità divenendo autonomo e in 

alcuni casi critico, manifestandosi in ritmi di apprendimento via via più consoni alla maturazione 

scolastica. Come preannunciavo tuttavia, ci sono alcuni casi nei quali questa crescita è stata 

ostacolata da una immaturità personale che si è trasferita nella didattica. 

  

•        Conoscenze, competenze e capacità 

  

Quasi tutti gli alunni hanno lavorato al fine di crescere sia nella conoscenza delle prospettive 

storiografiche e/o interpretative, sia nell’argomentazione, sia nell’uso di un lessico appropriato. Uno 

studente non ha lavorato. 

Alcuni alunni, al termine del percorso, dimostrano di aver acquisito la competenza di individuare e 

di comprendere i termini del linguaggio disciplinare ad un livello ottimo, molto buono o discreto; 

qualcuno ad un livello solo sufficiente, uno gravemente insufficiente. 

Le capacità di comunicazione e di comprensione, all’interno del gruppo classe, sono differenziate 

poiché riflettono personalità differentemente espresse durante tutto l’arco dell’anno scolastico, 

tuttavia si manifestano per buona parte della classe in modo più che buono. 

Per quanto riguarda le conoscenze una parte della classe dimostra di essere eccellente o più che 

buona in entrambe le discipline, un’altra manifesta qualche incertezza o di carattere contenutistico, 

o di carattere logico, uno studente non le possiede. 
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•       Metodologie e strumenti adottati 

Nel presentare le varie tematiche attinenti al programma di studio si è cercato di coinvolgere 

attivamente gli alunni affiancando alle tradizionali lezioni frontali la presentazione di lezioni in 

power point, letture di approfondimento e filmati specifici di supporto agli argomenti trattati. 

Tutte le volte che se n’è presentata l’occasione sono stati ricercati i possibili collegamenti 

all’interno della materia, come gli eventuali agganci con le altre discipline. 

Significativi sia per partecipazione sia per approfondimento e collaborazione si sono rivelati i due 

laboratori di educazione civica. 

  

Programma di storia 

  

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: 

1870: il nuovo equilibrio europeo; La società di massa; Imperialismo e colonialismo; Cina, 

Giappone e Russia alla fine del XIX secolo; La seconda rivoluzione industriale; L’Italia della destra 

e sinistra storiche: la crisi dello stato liberale e l’età giolittiana; Le ideologie: nazionalismi e 

principio di nazionalità; nazionalismi europei e razzismo. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

Le tensioni internazionali e la pericolosità della situazione balcanica; Cause di lungo periodo e 

causa occasionali; I fronti e le strategie; guerra di logoramento e guerra di posizione; Schema 

generale degli eventi bellici e dello svolgimento del conflitto; La problematicità della situazione 

italiana: irredentismo, nazionalismo e neutralismo; Le sorti dell’intervento italiano nel conflitto; 

Conclusione del conflitto mondiale e conseguenze. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

L’Impero russo nel XIX secolo. La nascita e il consolidamento del partito bolscevico. Le tre 

rivoluzioni: le fasi della rivoluzione di febbraio e di ottobre. La chiusura dell’assemblea costituente 

e la guerra civile. La costituzione dell’URSS La politica economica dal “comunismo di guerra” alla 

NEP. La morte di Lenin, l’affermazione di Stalin: industrializzazione e collettivizzazione forzata. 

Le grandi purghe. 

LE ORIGINI DEL FASCISMO ITALIANO: 

 La nascita delle dittature e l'aspirazione al totalitarismo; il dopoguerra in Italia; il 1919; la nuova 

destra; il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre; la crisi dello stato liberale: Mussolini 

conquista il potere. 

LA DITTATURA FASCISTA: 
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1922-1925: la transizione verso un regime dittatoriale; la dittatura fascista; la politica sociale ed 

economica de fascismo; la ricerca del consenso; la conciliazione tra Stato e Chiesa; l'ideologia 

fascista e gli intellettuali; la politica estera fino al 1933 e la demografia. 

EUROPA E STATI UNITI: 

Le conseguenze economiche e ideologiche della Grande guerra; gli Stati europei; la nascita della 

repubblica di Weimar in Germania; la crisi economica e politica del 1923; l'apparizione di Hitler 

sulla scena politica. 

GLI ANNI DELLA CRISI ECONOMIA:1929-32: 

Gli Stati Uniti; lo scoppio della crisi e la ripresa; le conseguenze della crisi del 1929 nel mondo; 

l'economia italiana negli anni Trenta; l'economia sovietica; le conseguenze della crisi del 1929 

nell'ideologia e nella politica. 

  

LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA: 

Ideologia nazionalsocialista e l'antisemitismo; la politica interna del governo nazionalsocialista; il 

consenso delle masse. 

LA POLITICA ESTERA E L'AFFERMAZIONE DEGLI AUTORITARISMI: 

Il ritorno della Germania sulla scena di Hitler conquista il potere; la dittatura nazionalsocialista; la 

crisi della Società delle Nazioni. 

LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

1938: Hitler dà inizio all'espansione; l'inizio del conflitto; la resa della Francia e l'intervento 

dell'Italia; la “guerra parallela” di Mussolini; la guerra diventa mondiale. 

LA FINE DEL CONFLITTO: 

La svolta della guerra; la caduta di Mussolini e lo sbarco anglo-americano; l'Italia divisa in due; 

l'ultima fase della guerra contro la Germania; la conclusione della guerra con il Giappone; le 

atrocità della guerra i processi e il nuovo assetto mondiale. 

  

LA NASCITA DELL'ITALIA REPUBBLICANA E LA GUERRA* 

Il secondo dopoguerra: la nascita della repubblica; la Costituente; la rottura dell'unità nazionale; 

predominio e crisi del centrismo; la crescita economica. 

  

La GUERRA FREDDA 

Gli anni difficili del dopoguerra: la nascita dell’ONU e il suo statuto; il nuovo assetto della 

Germania, dell’Europa e del Giappone 
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La cortina di ferro; dottrina Truman e Piano Marshall; la crisi di Berlino; guerre della guerra fredda 

(Corea e Vietnam) 

  

Libro di testo in adozione: 

“Erodoto Magazine” vol 4 e vol 5, ed La Scuola 

  

Materiale fornito dal docente e pubblicato su Classroom 

*Questo argomento è stato svolto in parte dopo il 15 maggio. 

  

Letture dai manuali: 

Dal vol 4: 

“La catena di montaggio” pg 446; “Ellis Island e il sogno americano” pg 447; “Il fardello dell’uomo 

bianco” pg 522; Le incredibili guerre dell’oppio” pg 523 

Dal vol 5: 

“la nazionalizzazione delle masse” pg 42;”l’emigrazione italiana” pg 65; “D’Annunzio primo mito 

della società di massa” pg 100; “L’attentato di Sarajevo, 28 giugno 1914” pg 103; “Il secolo breve” 

pg 104; “Il grido delle suffragette” pg 210; “Fatto il fascismo occorre fare i fascisti” pg 236; 

"Rommel la volpe del deserto"; pg. 326 "la guerra sottomarina"; pg. 328 e 329 "I campi della 

morte"; pg 330 "La provocazione negazionista e il dibattito sul genocidio"; “Il prigioniero n. 7047: 

Antonio Gramsci; “Cristo di è fermato a Eboli? E La Lucania in un dipinto”” (pg.408- pg.413); 

“L’utopia razzista dell’uomo nuovo” (pg. 415-423); “La cortina di ferro” pg 379 

  

  

Programma di filosofia 

  

 I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER e KIERKEGAARD 

La critica della ragione: destra e sinistra hegeliane, Kierkegaard e Schopenhauer 

  

Schopenhauer: 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come Volontà 
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Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi 

Kierkegaard: 

Il Singolo e la “causa del cristianesimo”: la categoria del singolo e l'esistenza come Aut-Aut, come 

scelta, l'angoscia come sentimento derivante dalla possibilità di potere, gli stadi dell'esistenza, la 

fede come salvezza dalla "malattia mortale" 

  

LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE GLOBALE DELLA REALTA' E L'ESIGENZA DI 

CONIUGARE TEORIA E PRASSI IN K. MARX. 

Marx: 

Vita e opere; La critica a Hegel; la dialettica; una filosofia della prassi; Il concetto di alienazione; il 

materialismo storico e il materialismo dialettico; Il Capitale 

L'ESALTAZIONE POSITIVISTICA DELLA SCIENZA E LA FIDUCIA NEL PROGRESSO 

NELLA FILOSOFIA OTTOCENTESCA 

Il positivismo inglese e caratteristiche generali 

Comte; John Stuart Mill: il Saggio sulla Libertà; l’evoluzionismo (Darwin e Spencer cenni) 

  

FINE DELLE ILLUSIONI METAFISICHE, SCOPERTA DELL’ INCONSCIO 

Nietzsche: 

La cultura tragica: Nascita della Tragedia;  Contro Socrate e lo Scientismo; Una scienza “gaia”- 

l’uomo è il suo corpo – il metodo genealogico; Contro il platonismo e il cristianesimo – la 

trasvalutazione dei valori; “Dio è morto”; Nichilismo attivo e passivo; Così parlò Zarathustra e 

l’Oltreuomo; Eterno ritorno, Amor Fati e Volontà di Potenza. 

  

Freud: 

I caratteri dell'inconscio e la struttura della personalità; il metodo dell'analisi; approccio dinamico, 

strutturale e topografico; i meccanismi di difesa; il sogno; genesi della nevrosi; Es-Io-Super-Io; il 

disagio della civiltà 

  

LO SPIRITUALISMO: 

Caratteri generali 

Henry Bergson: 

L’indagine sulla coscienza; Il tempo spazializzato e la “durata reale” della coscienza; Percezione e 

memoria;La metafisica dello slancio vitale. 
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IL NEOIDEALISMO DI GENTILE E CROCE 

Gentile: 

Attualismo e teoria politica (con letture a tema tratte dal manuale) 

Croce: 

Autonomia dell’arte e critica dello Stato etico; la storia è storia della libertà (con letture a tema 

tratte dal manuale) 

FENOMENOLOGIA ED ESISTENZIALISMO 

Fenomenologia: caratteri fondamentali di un movimento di pensiero; I precursori Brentano e 

Bolzano 

  HUSSERL: le Ricerche logiche; oggetti ideali e atti psichici (il linguaggio); la ricerca del 

metodo; fenomenologia dei vissuti; intenzionalità della coscienza; la filosofia come scienza 

eidetica, l’epoché; crisi delle scienze 

    JASPER: Il compito della filosofia; l’orientamento nel mondo; la chiarificazione 

dell’esistenza; naufragio e situazioni limite; metafisica-trascendenza – cifra; la comunicazione 

esistenziale. 

   SARTRE: la coscienza (essere in sé, essere per sé), l’essere il nulla e la libertà umana, la 

nausea l’angoscia e lo sguardo dell’altro; Un “Dio mancato”; la responsabilità 

   MAURICE MARLEAU-PONTY: esistenza- esperienza e metafisico nell’uomo 

LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA*: 

   Crisi del meccanicismo e della fisica classica; la filosofia della scienza come filosofia del 

linguaggio (cenni Wittengstein “Trattato logico filosofico – Russell Principia Mathematica); critica 

neopositivista della metafisica; il principio di verificazione di Schlick; cenni alla confermabilità di 

Carnap. 

POPPER: analisi della Società aperta e i suoi nemici; la democrazia; Congetture e Confutazioni; 

Falsificabilità 

KHUN: le rivoluzioni; scienza normale; paradigmi; anomalie 

LAKATOS: falsificazionismo sofisticato; programmi di ricerca 

FEYERABEND: Contro il metodo; anarchismo metodologico; “anything goes” 

Cenni a H. Putnam. 

  

*Questo argomento è stato svolto in parte dopo il 15 maggio. 
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Percorso di  BIOETICA: la nascita della bioetica e il contesto storico di violazione dei diritti; 

biogiuridica e biodiritto; bioetica e ambiente - laboratorio di educazione civica sulle cellule 

staminali e A.I. (materiale fornito dalla docente e reso disponibile su Classroom) 

  

Letture affrontate in classe: 

Schopenhauer: (tutti i testi presenti nell’antologia del manuale in adozione) 

Kierkegaard:  (tutti i testi presenti nell’antologia del manuale in adozione) 

Marx: L’alienazione del lavoro; la concezione materialistica della storia; L’ideologia; Lotta di 

classe e borghesia; La vendita della forza lavoro; La via verso il comunismo 

Comte: La legge dei tre stadi; Spencer: Il progresso come “evoluzione” e Società militare e società 

industriale. 

Mill: Una società di uomini e donne liberi. 

Freud: L’inconscio e il Sogno; Al di là del principio di piacere; Il progresso e l’infelicità umana 

Bergson: Tempo spazializzato e durata reale 

Husserl: (tutti i testi presenti nell’antologia del manuale in adozione) 

Jeanne Hersch, La “comunicazione esistenziale” 

Merleau-Ponty: L’esistenza, l’esperienza e il metafisico nell’uomo 

Popper: La società aperta; La democrazia 

Libro di testo in adozione: 

 M. Bartolomeo, V. Magni, Storia della filosofia, volume 4 - filosofie contemporanee, ed. Atlas 

Materiale fornito dal docente e pubblicato su Classroom 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Edmondo Galizia 

RELAZIONE 

  

PROFILO DELLA CLASSE  

•   Interesse, partecipazione ed impegno 

La classe si è dimostrata complessivamente partecipe e collaborativa manifestando interesse e 

impegno durante le attività proposte. Nonostante gli esiti non raggiungano punte di particolare 

eccellenza nel complesso la classe ha manifestato adeguata e crescente maturità, curiosità e 

originalità nell’elaborazione dei contenuti proposti. La classe ha instaurato, nel corso degli anni, un 

clima sempre sereno confermando anche nel corso dell'ultimo anno un forte spirito di coesione e 

accoglienza fra pari. Una grande cordialità e rispetto nei confronti del docente e una solidale 

amicizia e collaborazione fra i compagni  rappresentano una caratteristica e un pregio di questa 

classe.   

•     Metodo di studio e ritmi di apprendimento 

Il metodo di studio, in generale almeno per una buona parte della classe appare decisamente 

migliorato nel corso degli anni,  svincolandosi da un mero apprendimento mnemonico e risultando 

sempre più personale e critico, manca tuttavia ancora quella capacità di approfondimento  e di 

intraprendenza che prescinda dagli stimoli del docente e che renderebbe lo studente pienamente 

autonomo e consapevole del proprio apprendimento.   

•      Conoscenze, competenze e capacità 

Nel complesso la classe ha appreso i contenuti essenziali dei linguaggi artistici  e la loro evoluzione 

tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. La capacità espositiva, critica e interpretativa dell’opera 

d’arte e di architettura, sia scritta che orale, ha raggiunto un livello adeguato così come la capacità 

di intessere relazioni a carattere multidisciplinare tra la sfera artistica, letteraria e filosofica. Seppur 

in modo limitato la classe ha appreso i contenuti essenziali della lettura dell’organismo 

architettonico cimentandosi con i rudimenti della progettazione d’interni e l’organizzazione dello 

spazio anche attraverso l’utilizzo di applicativi informatici come autoCAD. 

•      Metodologie e strumenti adottati 

I metodi didattici sono stati diversificati: si è spaziato dalla lezione frontale e partecipata con 

l’ausilio di presentazioni multimediali, video e approfondimenti critici, a metodologie attive quali la 

teatralizzazione  e narrazione di un’opera d’arte, l'ex tempore dadaista, il papier collé cubista al fine 

di valorizzare le competenze critiche e interpretative nel rapporto fra l’immagine e l’idea che la 

sottende. L’attività progettuale in architettura si è avvalsa dell’utilizzo costante del laboratorio 

d’informatica. 

Testi adottati: COLOMBO L., DIONISIO A., ONIDA N., SAVARESE G., Opera, ed. gialla, architettura e arti 

visive, ed. Sansoni, 2017 

Testi consigliati e discussi in classe:  WORRINGER W., Astrazione e empatia, ( 1° ed. 1908) Einaudi, Torino 

2008 
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Materiali di sintesi e approfondimento proposti dal docente. 

 

PROGRAMMA  

1° trimestre 

DISEGNO 
Apprendimento base nell'uso dell’applicativo AutoCAD con esercitazioni di ridisegno; 
 
STORIA DELL’ARTE 
movimenti, artisti e principali opere trattate 

 

Realismo (ripresa dei contenuti dell’a.s. precedente con verifica introduttiva); 

Courbet, Daumier, I Macchiaioli (Fattori, Signorini, Lega); 

 

Impressionismo 

Le tecniche coloristiche, la fotografia e la pittura 

Manet: Colazione sull’Erba, Olympia, Il Bar delle Folies- berger; 

Monet: Impressione-sole nascente, i Papaveri, Le ninfee, La Grenouillère (confronto con Renoir); 

Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti; 

Degas: Assenzio, Classe di Danza, la Tinozza 

 
Postimpressionismo  
Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte; 
Cezanne: I giocatori di carte; le grandi bagnanti; la montagna Saint Victoire; 
Gauguin: La visione dopo il sermone; Cristo giallo;Donne tahitiane sulla spiaggia; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?; 
Van Gogh: Mangiatori di patate; I girasoli; la camera dell’artista di Arles; Notte stellata; Campo di grano 

con voli di corvi; 
  
Simbolismo e Divisionismo 
Moreau: Apparizione, Edipo e la sfinge, Orfeo; 

Altri simbolisti francesi (Hodler: la notte, Redon, il ciclope. Puvis de Chavannes, Fanciulle in riva al mare) 

Böcklin: L’Isola dei morti,Autoritratto con la morte che suona il violino; 

Cenni ai Nabis ( Sérusier, Denis) 
Segantini: Le due madri; Cattive madri; Trittico delle alpi; 
Previati: Maternità; 
Morbelli: Il Natale dei rimasti; Per ottanta centesimi, L’oratore dello sciopero; 
Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato; 
 
Art Nouveau tra architettura e arti applicate 
Morris e le Arts and Crafts e inquadramento generale; 
Horta: Hotel Tassell; 
  
Secessione viennese 
Olbrich: il Palazzo della Secessione; 
Klimt: Fregio di Beethoven; Le tre età della donna, Giuditta I-II; Ritratto di Adele Bloch-bauer; Il Bacio; 
  
Modernismo catalano 
Gaudì: casa Battlò; casa Milà; Sagrada familia; 
  
2° pentamestre 
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DISEGNO 

Esercizi laboratoriali di progettazione architettonica per l’ampliamento e modifica dell’edificio scolastico 

con l’uso di AutoCAD 
STORIA DELL’ARTE 
movimenti, artisti e principali opere trattate 
  
Espressionismo nordico 

Introduzione al rapporto tra astrazione ed empatia nell’arte (letture di Worringer) concetti archetipi del 

linguaggio contemporaneo; 
Munch: Sera sul viale Karl Johan; L’urlo; Pubertà; Madonna, Vampiro; 
Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles; 
  
Fauves 
Matisse: La gioia di vivere; Tavola imbandita o armonia in rosso; La Musica e La danza 
  
Espressionismo tedesco (Die Brucke) 
Kirchner: Potsdamer Platz 

Cenni al cinema espressionista ( Murnau, Wiene. Lang) 
  
Espressionismo austriaco 
Schiele: Autoritratto; la morte e la fanciulla 
Kokoschka: La sposa nel vento 
  
Cubismo 
Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise 

Vollard;uomo con fisarmonica, Natura morta con sedia impagliata, fase classicista due donne che corrono 

sulla spiaggia, fase surrealista, il sogno, evoluzione civile, Guernica ( fase preparatoria Minotauromachia); 

Massacro in Corea; 
Braque: Uomo con Chitarra, papier collè, il quotidiano violino e pipa; 

Cenni al cubismo orfico (Leger, Delaunay) 
 

Scuola di Parigi (cenni) 
Chagall, Io e il mio villaggio; il violinista verde; La passeggiata 
Modigliani; Nudo disteso, Nudo rosso; 
 
Futurismo 
Boccioni: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche della continuità nello spazio; 
Balla: Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone 
Carrà: Manifestazione interventista; 
  
Dadaismo 
Duchamp: il ready made, Ruota di bicicletta; Fontana; Il grande vetro 
Picabia: Parata amorosa 
Ray: Cadeau; Violon d’Ingres 
  
La nuova oggettività 
Dix: Metropolis; 
Grosz: I pilastri della società; 
Heartfield: Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze; 
  
Metafisica 
De Chirico: Enigma dell’oracolo; Le muse inquietanti; Piazze d’Italia; 
Carrà: La musa Metafisica 
  
Surrealismo 
Ernst: La vestizione della sposa; 
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Magritte: il tradimento delle immagini (uso della parola); la condizione umana;, Golconda; 
Dalì: La persistenza della memoria; sogno causato dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo 

prima del risveglio 
Dall’Espressionismo all’Astrattismo 
Der Blau Reiter 
Kandinskij: Composizione VII- VIII 
Klee: Strada principale e strade secondarie;  

 
Neoplasticismo 
Mondrian: Evoluzione; serie degli alberi(composizione con albero); composizione rosso, giallo e blu; 
Rietveld: Poltrona; Casa Schroder 
 
Razionalismo 
Gropius: sede del Bauhaus a Dessau 
Le Corbusier: Villa Savoye e i 5 punti dell’architettura 
Mies Van der Rohe: Padiglione tedesco di Barcellona 
  
L’architettura organica 
Wright: Prairie Houses; Casa Kaufmann; Guggenheim museum di New York ( argomento proposto nel 

CLIL) 
  

Realismo magico americano 

Hopper: i Nottambuli; sole di mattina (argomento proposto nel CLIL) 

 

 

Argomenti affrontati dopo il 15 maggio 
 

L’espressionismo astratto americano 
Pollock: Mural, Foresta incantata, Pali blu  
Rothko: Rosso, bianco e nero 
 

Informale europeo caratteri generali (cenni) 

Gestualismo, Spazialismo (Fontana), pittura materica (Burri), Concret Art, Op Art, Informale in 

scultura; 
  
Pop art 
Warhol: Orange Marilyn 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Ragionamenti critici tra le immagini dell’arte e i temi e immagini della contemporaneità: la guerra, 

il lavoro, la precarietà, i diritti, con elaborazione finale di un collage alla maniera cubista. 
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SCIENZE MOTORIE 

                                    ANNO SCOLASTICO 2022/23-CLASSE 5°A 

                                                Docente: prof.ssa Orlando Stefania 

 

RELAZIONE 

Interesse, partecipazione, impegno 

  

 Nel corso del triennio gli studenti hanno sviluppato mediante l’esperienza motoria, una completa 

maturazione personale acquisendo adeguate conoscenza sugli effetti positivi dei percorsi di 

preparazione fisica e sportiva. 

A livello comportamentale un atteggiamento corretto  e responsabile ha permesso ai singoli di 

scoprire e orientare le proprie attitudini motorie e di  migliorare anche sul piano della gestione 

personale;  le continue sollecitazioni verso azioni di collaborazione e partecipazione hanno 

permesso di evidenziare buone capacità di iniziativa e di organizzazione, facilitando la 

strutturazione delle lezioni  e assecondando l’interesse del gruppo verso determinate attività motorie 

e sportive; tutto questo ha determinando l’instaurarsi di un buon dialogo educativo e di clima sereno 

durante le lezioni. 

  

Processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo 

  

L’intervento educativo-formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisiologico, si è 

sviluppato attraverso un metodo di lavoro indiretto-riflessivo che richiedeva allo studente una 

partecipazione attiva, sempre più autonoma e responsabile, spingendolo a sperimentare stili di vita 

in sinergia con corrette abitudini alimentari, orientati al rispetto della legalità, e in un equilibrato 

contesto affettivo-emotivo, facilmente trasferibili in un ambito più generale. 

Il percorso di quest’ultimo anno perseguiva l’obiettivo dell’inserimento futuro dello studente  in un 

contesto socioculturale con una prospettiva di durata lunga l’arco di tutta la vita, orientandolo a 

riconoscere le proprie attitudini nell’ottica del pieno sviluppo del proprio potenziale e dello 

sviluppo delle migliori competenze personali. A tale scopo l’intervento è stato integrato da un 

lavoro di approfondimento teorico su argomenti inerenti l’attività motoria e la salute psicofisica, che 

facilitassero l’acquisizione delle competenze specifiche della materia attraverso delle conoscenze, 

oltre che delle abilità  gradualmente più complesse sviluppate nel corso di tutto il triennio. 

  

Conoscenze 

  

-qualità motorie alla base del movimento umano; 
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-i principali effetti del movimento su organi ed apparati; 

-schemi motori fondamentali della motricità umana; 

-tecniche relative ai fondamentali dei giochi di squadra; 

-tecniche relative ad alcuni sport individuali; 

-regolamento tecnico dei giochi di squadra; 

-i principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche; 

-pronto soccorso:conoscere i traumi che alterano strutture e funzioni dei vari apparati; 

-le droghe: educazione e prevenzione. 

  

Abilità 

  

-eseguire esercizi con carichi di lavoro finalizzati al potenziamento delle qualità motorie; 

-eseguire compiti motori che prevedono coordinazioni generali e speciali finalizzati all’affinamento 

dell’espressione motoria; 

-padroneggiare i fondamentali tecnici di alcune discipline sportive individuali e di squadra; 

-delineare una corretta ed equilibrata alimentazione e i fattori che concorrono al fabbisogno 

energetico; 

-utilizzare il movimento nella consapevolezza degli effetti sul corpo umano; 

-esprimere valutazioni personali riguardo ad alcune problematiche che investono lo sport. 

  

  

Competenze 

  

-individuare metodi di lavoro per sviluppare le capacità motorie; 

-saper valutare le proprie capacità psico-fisiche per scegliere adeguatamente i carichi personali; 

-utilizzare gli schemi motori in modo economico ed efficace in situazioni variabili e non 

prevedibili; 

-praticare giochi di squadra; 

-praticare sport individuali e collettivi per avvalersi delle valenze formative,comunicative ed  

espressive in essi contenute; 
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-comprendere e utilizzare i metodi per la valutazione del peso corporeo; 

-capire le modalità di primo intervento sui traumi fondamentali; 

-esercitare uno sport pulito,basato su principi di allenamento razionali,con la consapevolezza della 

funzione svolta dagli integratori. 

                                                                     

Obiettivi raggiunti 

  

Il processo didattico-formativo è stato lento, ma regolare nel corso del triennio;  gli obiettivi minimi 

sono stati perseguiti da tutti gli alunni; buona parte di loro ha perseguito buoni ed anche ottimi 

traguardi. 

Le verifiche somministrate hanno avuto prevalentemente carattere pratico, almeno due per ogni 

periodo scolastico; e teorico, almeno una per ogni periodo scolastico: 

- prove scritte: domande a risposta multipla 

- test strutturati 

- lavori svolti in power point o relazioni per alunni esonerati 

- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività. 

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento: 

-     osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività. 

-          livello delle capacità e delle abilità raggiunte 

-          livello delle conoscenze acquisite 

-          partecipazione e impegno profuso 

tradotti in valori numerici, utilizzando una scala da 4 a 10 

                                                  

                                            PROGRAMMA SVOLTO 

  

Potenziamento fisiologico 

-          esercitazione individuale e sotto forma di circuito per lo sviluppo della forza 

-          esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità, attraverso metodo continuo, 

progressivo, alternato; walking. 

-          esercitazioni di stretching e di mobilità dinamica per lo sviluppo della mobilità articolare 



 

63 

 

  

Rielaborazione degli schemi motori di base 

   -  esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali, 

destrezza ed equilibrio) 

  

Pratica sportiva 

    - esercitazioni e pratica dei giochi sportivi di squadra (pallacanestro, pallavolo e calcio 

a 5) 

  

Atletica leggera: aspetti regolamentari, tecnici e tattici, di alcune specialità 

-          di pista corsa veloce e mezzofondo (100mt e i 200mt,  800mt) 

-          i concorsi (getto del peso). 

  

N.B. Le attività sono state proposte con discontinuità dipendente dalla possibilità di utilizzare gli spazi/palestra 

  

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

Traumatologia motoria e sportiva: 

-          prevenzione attiva e passiva 

-          le contusioni, le ferite,le emorragie 

-          traumi a carico dell’apparato scheletrico 

-          traumi a carico dell’apparato articolare 

-          traumi a carico dell’apparato muscolare 

L’alimentazione: 

-          gli alimenti nutrienti e i principi nutritivi 

-          metabolismo e fabbisogno energetico 

-          la composizione corporea 

-          la dieta equilibrata 

-          l’alimentazione e lo sport 

Le dipendenze: definizione di doping 
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-          la World Antidoping Agency e il codice WADA 

-          le sostanze sempre proibite 

-          le sostanze proibite in gara 

-          i metodi proibiti 

-          gli integratori 

-          il doping di stato 

  

Osservazioni e note 

Per l’approfondimento degli argomenti teorici trattati e delle attività svolte, è stato utilizzato il libro 

di testo “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa – marietti scuola 

Sono stati inoltre forniti materiali per gli approfondimenti, tramite classroom 
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Insegnamento Religione Cattolica 

Relazione 

Osservazioni 

Quasi tutta la classe, ad eccezione di un singolo alunno, si è dimostrata composta e rispettosa durante le 

lezioni. 

In merito alla partecipazione, la classe si divide in  due gruppi. Il primo e più consistente sempre 

partecipativo, il secondo, meno numeroso, ha partecipato con minore continuità al percorso formativo. 

La partecipazione di entrambi i gruppi è risultata attiva, interessata e critica, intervenendo con riflessioni 

personali che denotano buon pensiero critico e desiderio di approfondimento degli argomenti trattati. Lo 

studente già menzionato in precedenza si è distinto per una partecipazione sostanzialmente passiva e talvolta 

al limite della correttezza. 

Gli interventi e la partecipazione del gruppo classe denotano una matura capacità di confronto e di dibattito, 

aperto all’ascolto delle diverse opinioni. In questo contesto è emersa anche una buona capacità critica e 

argomentativa, finalizzata alla ricerca della giustizia e della solidarietà. 

La partecipazione alla giornata di dialogo interreligioso ha rispecchiato quanto descritto in precedenza. 

Metodi e strumenti 

Lezione frontale con l’ausilio del libro di testo, contenuti multimediali e altri documenti forniti dal docente 

finalizzata all’acquisizione di contenuti e informazioni. 

Lezione in modalità classe rovesciata attraverso documenti e contenuti multimediali forniti dal docente che 

gli studenti hanno analizzato, sollevando domande e questioni critiche, finalizzate all’acquisizione di 

contenuti e informazioni specifici. 

Lezione partecipata introdotta e guidata dal docente, finalizzata al confronto critico sulla base di 

informazioni oggettive e comuni. 

Lezione partecipata introdotta da uno o più studenti che hanno preparato esposizioni individuali o di gruppo, 

assegnate dal docente o concordate con la classe, finalizzate al confronto critico sulla base di informazioni 

oggettive e comuni. 

Gli strumenti utilizzati per quanto riguarda la piattaforma google sono stati drive e classroom. Per quanto 

riguarda i contenuti sono state usate fonti bibliche, documenti della Chiesa, quotidiani on-line, social 

network e siti ufficiali di enti religiosi, governativi e di enti giuridici operanti nel terzo settore. 

 Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione si basa sull’osservazione e registrazione dell’atteggiamento attivo (domande o commenti) e 

passivo (ascolto rispettoso) del discente nel contesto classe. I criteri di valutazione sono la presenza 

rispettosa, la capacità di ascolto, la comprensione dei contenuti veicolati, la comprensione di opinioni altrui 

specialmente se diverse dalla propria, la formulazione di una propria opinione critica in merito ai temi 

trattati, la crescita o la decrescita nel tempo del raggiungimento di questi indicatori.  

  

Programma 

1.  Le grandi religioni nella società attuale 

-Il ruolo delle religioni nella società attuale 

-La situazione religiosa oggi nel mondo 

-Secolarizzazione e laicizzazione della società occidentale 

-L'induismo i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-Il buddhismo i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-L’ebraismo i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 
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-L’islam i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-Il cristianesimo i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

-Il fondamentalismo 

-Il dialogo interreligioso 

 2.  La famiglia 

-Famiglia come istituzione sociale 

-Diritti e doveri del matrimonio 

-La famiglia cristiana e il sacramento del matrimonio 

-La Dottrina Sociale della Chiesa e la famiglia 

-Confronto sulla famiglia tra il pensiero cristiano, altre religioni, la visione contemporanea occidentale 

3.  La Chiesa Cattolica e i totalitarismi del novecento 

-La condizione del popolo ebreo in Europa dal medioevo a oggi 

-Rapporto tra Chiesa Cattolica e i totalitarismi 

-Analisi del Magistero di Pio XI e Pio XII in riferimento al rapporto con i totalitarismi 

-La figura di mons. August Clemens von Galen 

-I genocidi nella storia 

-I martiri cristiani nel mondo 

 4.  Bioetica: la tutela della vita 

-La vita è un diritto 

-La vita è un dono 

-La tutela della vita nascente e IVG 

-Le testimonianze di Sammy Basso, Nicole Orlando, Nick Vujicic, Frank Stephens 

-La tutela del fine vita 

-Tra eutanasia ed accanimento terapeutico 

-Pasqua: la vittoria della vita 

  

5.  Sintesi dei cinque anni e rilancio per la vita 

-Fate della vostra vita un capolavoro 

-Per un progetto di vita in grado di generare vita buona 

  
Dopo il 15 maggio 

 

-Incontro al futuro: valori e falsi valori 

-Trovare un senso per essere coinvolti 

-Confronto con gli obiettivi segnalati nelle indicazioni nazionali 

-Feedback del percorso quinquennale di IRC 

  

Libro di testo in adozione: 

A. FAMA’, Uomini e profeti, Volume Unico,  Edizioni Marietti Scuola. 

 


