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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 

DOCENTE MATERIA 

Brenna Andrea Italiano 

Bianchi Amos Scienze motorie 

Cattin Lorena Scienze 

Colamonaco Rossella Inglese 

Di Noia Lucia Matematica  e Fisica 

Gatta Manuela Storia e filosofia 

Milazzo Giampaolo  Disegno e storia dell’arte 

Paoloni Graziano  Informatica 

Vergallo Simona Religione 

Coordinatore Brenna Andrea  

 

Il Consiglio di classe così identificato è rimasto tale per intero triennio con unica eccezione di Italiano 

che ha visto   l'insegnamento nella classe a partire dalla quarta del prof.Brenna. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
  

 

La classe è composta da 23 studenti, di cui 6 femmine e 17 maschi. Tutti i componenti derivano dalla 

classe precedente. 

Il suo percorso inizia nell’anno scolastico  2018/2019 contando  29 studenti in prima;tra ritirati e 

ammessi,al partire dalla seconda ,in classe, si ritrovano solo 22 studenti ( sono stati inseriti  2 allievi 

dello stesso istituto ma ripetenti di altro corso);in terza ,poi, il numero di studenti è sempre di 24,ma 

uno di loro si ritirerà prima della fine dell’anno.Dalla classe 4^(anno scolastico ‘21/’22) in poi ,il 

gruppo    appare  quello attuale.  

 

 

Simpatica e globalmente disponibile  si è sempre fidata dell’indicazione del docente,mostrandosi 

disposta  al dialogo e ad apprendere nuovi contenuti e conoscenze.  

Il coinvolgimento alle attività proposte   è apparso in genere omogeneo e positivamente reattivo :a 

tratti più acceso e produttivo,a tratti meno vivace  e distratto.(Anche il nuovo orario,introdotto proprio 

a partire da quest’anno scolastico, spalmato sulle 6 ore giornaliere,e a cui gli studenti non erano 

abituati, ha sicuramente determinato una certa stanchezza nelle ultime ore di attività giornaliera)  

Il comportamento è comunque risultato corretto;pochi studenti hanno necessitato di richiamo a causa 

di distrazione, declinatasi specialmente in un  uso poco costruttivo  del cellulare. 

Maggior concentrazione e partecipazione si sono certificate  nel secondo pentamestre. 

Numerose le occasioni in cui il gruppo classe  ha tuttavia dimostrate curiosità e  potenzialità     meglio 

espresse soprattutto nell'area scientifica. 

Dal punto di vista delle capacità e dell’ interesse ha sempre dimostrato una anima tripartita: 

un gruppo curioso, e sempre attento ,ha costantemente   interagito e stimolato  anche le attività in 

classe;un secondo ,in genere disciplinato e più scolastico , è rimasto diligente ,  più esecutivo che   

creativo e   dinamico.Un ultimo gruppo di studenti poco attento e spesso poco operativo , ha vissuto 

le  lezioni  con marginale curiosità . 

Gli esiti e i risultati  confermano in genere  le tre anime di interazione e di impegno; la preparazione 

è generalmente accettabile,anche se  la resa domestica è sempre un poco alterna e incostante. 

L'uso degli strumenti  espressivo/espositivi  è funzionale per  quasi tutti gli studenti 

Le prove   scritte di un 20% della classe  denunciano  tuttavia ancora alcuni  limiti sintattici ed 

organizzativi del pensiero.Il possesso lessicale è accettabile.  

La frequenza è risultata globalmente regolare,con rari casi   di assenze ripetute.  
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ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

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 di classe hanno individuano, in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi 

educativi e didattici trasversali: 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE   

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

a. COMUNICARE 

1. Rafforzamento delle capacità di utilizzare linguaggi specifici per le  diverse discipline e corretto. 

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

 

b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

1. acquisizione dei contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

2. Imparare a distinguere i fatti dalle opinioni. 

3. Introduzione all’approccio critico dei contenuti. 

 

c. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

1. Organizzare logicamente concetti e messaggi. 

2. Operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra discipline affini. 

3. Rafforzare le capacità di analisi e di sintesi 

 

d. IMPARARE A IMPARARE 

1. Organizzare in modo efficiente ed efficace il proprio apprendimento. 

2. Prendere e rielaborare appunti. 

3. Sviluppare le capacità di ricerca e selezione del materiale. 

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. Sviluppare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 

 2. Applicare principi e regole per risolvere problemi. 
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METODI E STRUMENTI 

 

I docenti hanno cercato   di utilizzare metodologie e strumenti diversificati in modo tale da stimolare il più 

possibile l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti. Hanno proceduto  attraverso lezioni frontali ed 

interattive, affiancate da attività di laboratorio. Poiché la classe è stata dotata di lavagna interattiva 

multimediale (Flip) sono state  implementate nuove modalità di trasmissione del sapere ricorrendo alla 

multimedialità. Si è cercato   di ottimizzare i processi di apprendimento moltiplicando i canali comunicativi e 

stimolando i diversi aspetti dell’intelligenza, nonché la motivazione degli studenti. Sono stati  anche utilizzati: 

manuali, letture integrali, materiale audiovisivo, fotocopie e appunti. 

 

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

A. INGLESE 

- partecipazione a spettacoli teatrali in lingua  

- 5 ore extra di preparazione alle prove INVALSI 

 

B.  Partecipazione su base volontaria a :  

Olimpiadi di  Informatica  /Matematica / Fisica / Filosofia. 

 

C. SCIENZE  

Conferenza Cusmibio di Milano - 4 aprile 2023 

Uscita al depuratore di Nosedo MI marzo 2023 

 

D. FILOSOFIA 

Conferenza dal titolo "Giustizia e riconciliazione" il 6 marzo con Franco Bonisoli ex brigatista, Giorgio 

Bazzega figlio del poliziotto Sergio ucciso dalle BR e Manlio Milani presidente Ass. Familiari dei Caduti di 

Piazza Loggia 

 

E. SCIENZE MOTORIE 

Partecipazione alla corsa  campestre 4/11 

 

F.RELIGIONE 

Incontro al Pime  di Milano il 24 gennaio.Riflessione sulle diverse confessioni religiose. 
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CLIL 

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

Gli alunni hanno seguito un corso di 4 ore riguardante le moderne tecnologie agricole tenuto in compresenza 

da una  docente madrelingua dello Utah e dal docente di informatica. 

Gli alunni divisi in gruppi formati da 1 a 4 studenti hanno approfondito e poi esposto in lingua inglese un 

argomento a piacere tra quelli trattati nel corso. 
 

 

 

 

 
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” 

in base all’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   privilegiano  realtà presenti sul territorio 

e  universitarie e le sedi sono assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di studi e degli 

interessi particolari.  

 

L’emergenza sanitaria ha 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 nella 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 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.  
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Questi i percorsi effettuati nel corso del triennio: 

 

3^  Scurezza Ibm Pls 

Lievito 

Pls  

Modelli 

Preclinici 

Pls 

biochimica 

cellulare  

Pls  

 

Proteline 

4^ Scuola 

Primaria  

Carol 

Wojtyla 

Progetto 

Scienze nella 

scuola media 

Garbagnate e 

Laboratorio 

Progetto 

Loacker 

Bicocca 

Istologia 

Progetto 

Federchimica 

Pls 

Neurone 

5^ Cittadinanza  

e Portfolio 
Youth 

Empowered 

2023 

    

 

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.  
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ED. CIVICA 

 
 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, in riferimento a quanto indicato dalle Linee Guida, adottate in 

applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92 per il secondo ciclo, è stato condotto mantenendo i curricoli 

d’istituto ma rivedendo all’interno degli stessi gli aspetti della programmazione che mostravano una vocazione 

naturale verso la materia in oggetto. 

Facendo riferimento alla norma che richiama al principio della trasversalità del nuovo insegnamento, è stata 

prevista una attività di programmazione didattica volta a sviluppare un terreno comune tra le diverse discipline 

per sviluppare le capacità di ciascuna studentessa e di ciascuno studente ad agire come cittadini responsabili e 

partecipare pienamente alla vita sociale sotto tutti i suoi aspetti. 

 

In questo ambito si colloca anche il lavoro svolto per un totale di almeno 6 ore dal docente di Diritto, il 

professor Cesare Mammano sul sistema elettorale, affrontando anche le se guenti tematiche: 

- L’elezione del Presidente del Senato e della Camera 

- art.186 sulla guida sotto l’influenza di alcool 

- elemento psicologico dell’omicidio e distinzione tra volontario colposo e preterintenzionale 

- progetto sulle legislazione e sui regolamenti in ambito lavorativo. 

 

Insieme all’Anpi gli studenti hanno affrontato la tematica delle leggi razziali del 1938 approfondendo con 

documenti forniti dai volontari le idee che vennero diffuse e che portarono all’affermazione del regime 

totalitario in Italia. Il laboratorio ha avuto la durata di quattro ore. 

 

Inoltre il 7 febbraio gli studenti hanno incontrato Fiammetta Borsellino, figlia del giudice e magistrato Paolo 

Borsellino, presso il teatro cinema di Garbagnate Milanese per discutere dei temi relativi alla tematica mafiosa. 

Come si vede dai percorsi trasversali esplicitati nella tabella di seguito, l’orario dedicato all’educazione civica 

ha superato il numero previsto delle 33 ore, e tutte sono state svolte nell’ambito del monte ore complessivo 

annuale delle diverse discipline. 

Il 13 marzo gli studenti hanno partecipato presso il Teatro Dal Verme di Milano all’incontro sul tema della 

Giustizia Riparativa organizzato dal Centro Asteria con le testimonianze Franco Bonisoli, ex brigatista, Manlio 

Milani, Presidente dell’Associazione familiari dei caduti di Piazza Loggia e Giorgio Bazzega, figlio del 

poliziotto Sergio ucciso dalle BR. 

Per ciò che concerne la valutazione, facendo riferimento alle indicazioni previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, 

n. 122 per il secondo ciclo, i criteri utilizzati, deliberati dal Collegio dei docenti, sono espressi all’interno del 

registro nella media dei voti raccolti dal docente coordinatore sulla base delle valutazioni indicate da ciascun 

docente per la propria disciplina. 
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Trimestre 

Area di interesse: 

Costituzione 

Area di interesse: 

Ambiente e 

Sviluppo 

Sostenibile 

Area di interesse: 

Cittadinanza 

digitale 

Argomenti inerenti 

alle singole 

discipline 

Discipline interessate 

I diritti civili. I diritti delle 

donne in Iran 

Inglese:The Rime of 

the ancient mariner e 

il suo messaggio 

ecologista 

  Religione 1h 

Anpi:leggi razziali. Dibattito 

sulle leggi dell'immigrazione 
   Storia 4h 

La trasformazione della 

società civile da Hegel a 

Marx 

   Filosofia 6 h 

Il Sistema elettorale    Storia 2h - Diritto 4 h 

 

Un manifesto 

ambientalista: The 

rime of the ancient 

mariner - S.T. 

Coleridge 

   

Pentamestre 

Area di interesse: 

Costituzione 

Area di interesse: 

Ambiente e 

Sviluppo 

Sostenibile 

Area di interesse: 

Cittadinanza 

digitale 

Argomenti inerenti 

alle singole 

discipline 

Discipline interessate 

 Microplastiche   Scienze 4 h 

Totalitarismi   

Italiano -  

Lettura condivisa  de 

“La fattoria degli 

animali “ di Orwell. 

6 h 

Storia 10 h 

Arte durante il regime 

fascista 
   

Disegno e Storia dell'Arte 

3h 

 
Tecnologia in 

agricoltura 
  Informatica 6h 
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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. 

 

 

TITOLO MATERIE INTERESSATE 

Il tempo 

 
Fisica, Storia dell’arte, Filosofia,Italiano, Scienze, Inglese 

La malattia 

 
 Scienze, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, inglese, Italiano 

L’esilio-l’estraneità 

 
 Storia, Filosofia, Inglese, Italiano 

Conflitti: interiori, di società, di popoli 

 
 Storia dell’Arte, Storia, Filosofia, inglese,Italiano, Scienze 

Gli opposti 

 
 Storia dell’arte, Filosofia, Inglese, Italiano, Scienze, Fisica 

La luce 

 
Fisica, Scienze 

Il viaggio 

 
 Storia dell’arte, Inglese,Italiano, Scienze 

Crisi dei valori  

 
Tutte le materie 

Rapporto intellettuale– potere 

 

 Storia, Filosofia, Italiano, Inglese 

Il linguaggio simbolico 

 
Fisica, Storia dell’Arte, Storia, Filosofia,Italiano, Scienze 

 

  

ha formattato: Evidenziato
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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  

E’ stata svolta una prova di simulazione   in data 22 maggio ‘23  

 

Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo  

E’ stata svolta una prova di simulazione comune  in data 9 maggio ‘23 

 

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 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 : qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione dell’elaborato 

di indirizzo, 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, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche. 

Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste 

prove ci si è posti l’obiettivo 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 capacità di 

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. 

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, 
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partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate dalla 

scuola, eventuali crediti formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ALLEGATI 
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1 . LETTERE ITALIANE   

 
DOCENTE:  Prof.Andrea Brenna  

 

RELAZIONE  

 
Il mio lavoro con la classe è iniziato solo a partire dallo scorso anno    e si è dovuto adattare  alla  storia che essa ha 

avuto negli ultimi due anni anni della pandemia  , così l’azione didattica ha dovuto cercare un  equilibrio che solo nel 

tempo si è andato consolidando e diventando produttivo. 

Da subito   il rapporto disciplinare  è stato collaborativo ,caratterizzato da apertura e disponibilità    verso i nuovi  contenuti. 

Non sempre immediata ,invece la risposta al metodo di approccio e di conoscenza degli autori utilizzato:  scoperta 

dell’autore, riconoscimento dei temi ,individuazione di una poetica ,tutto attraverso letture  dirette di brani e frammenti 

antologici  . Tale metodo ,al quale la classe era poco abituata, ha necessitato di un certo periodo di rodaggio per essere 

compreso e condiviso. 

L’assimilazione del materiale risulta complessivamente  funzionale,  per alcuni  allievi ancora  piuttosto scolastica e poco 

analitica. La  partecipazione è apparsa  nel complesso vivace. 

Per qualche studente il  personale interesse e un impegno consapevole  hanno portato a risultati soddisfacenti  soprattutto 

nelle verifiche programmate su specifici argomenti; sono tuttavia  da segnalare oggettive difficoltà  in alcuni studenti 

nella gestione di ampie sintesi e nella comprensione di testi più complessi.  

Va aggiunto che un esiguo numero è riuscito a  raggiungere buoni livelli di preparazione : ad essi si deve spesso la 

possibilità di un dialogo costruttivo durante le lezioni e di una relazione didattica più ricca di stimoli. 

 

METODO DI STUDIO, CAPACITA’ CRITICHE E LIVELLO ESPRESSIVO 
Gli alunni sono dotati di un metodo di studio che si rivela funzionale a conseguire  una preparazione funzionale alle 

richieste , ma non per tutti approfondita e rielaborata: per alcuni questo è dovuto a scarsa attenzione e interesse, ma per 

molti si è trattato di un approccio  un po’ superficiale ai contenuti delle discipline.  

Le capacità critiche e la personale sensibilità non sempre sono state  adeguatamente valorizzate, sia  per la mancanza di 

una solida assimilazione delle materie, sia per alcune difficoltà espressive non ancora superate . 

 

La rielaborazione discorsiva dei contenuti  avviene per più della metà classe, sia in forma scritta, sia orale, con 

strutturazione sintattica scorrevole, ma con un  lessico   solo funzionale e non sempre pertinente. Le verifiche scritte 

invece  (prima prova) evidenziano poche difficoltà nella forma e nell’organizzazione dei contenuti, ma un limite 

nell’elaborare originalmente un pensiero critico. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI (italiano) 

1. Conoscenza dei lineamenti della storia letteraria italiana con approfondimenti su autori e testi del periodo 

compreso tra il Romanticismo ed il Secondo dopoguerra 

2. Capacità di analizzare autonomamente il testo letterario di un autore studiato utilizzando una sintassi articolata 

ad un lessico ricco  

3. Consolidamento della capacità di scrittura attraverso l’apprendimento delle tipologie proposte all’Esame di 

Stato.   

4. Capacità di contestualizzare un autore od un testo con esposizione sintatticamente corretta e lessicalmente 

puntuale 

5.  

METODOLOGIA, CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA 
Strumento didattico privilegiato è stata  la lezione costruita sui testi e la loro lettura/interpretazione . L’analisi dei testi è 

stata impostata e generalmente  guidata dall’insegnante: le richieste di lavori da condurre autonomamente con l’ausilio 

del testi in adozione sono state accolte  da buona parte della classe.Volta per volta sono stati segnalati i possibili 

collegamenti intertestuali o interdisciplinari. Le liriche  e i testi narrativi sono sempre stati analizzati in classe .  
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Le prove scritte di italiano sono state valutate secondo le griglie riportate nella parte comune del documento in quanto 

proposte per la prima prova dell’esame di stato. Le prove di verifica, regolarmente scandite nel corso dell’anno scolastico, 

si sono svolte secondo i criteri e la tipologia programmati, in modo da consentire di valutare tutti gli alunni relativamente 

all’intero arco dei  contenuti svolti. 

Per quanto riguarda la prima prova   sono  state proposte tutte le nuove tipologie previste dall’esame di stato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi trasversali sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe. 

La metà degli studenti raggiunge risultati sufficienti  o discreti  in rapporto agli obiettivi considerati. La classe conosce i 

lineamenti degli argomenti studiati,  in alcuni  casi con un buon grado di approfondimento. Per quanto riguarda lo scritto, 

gli alunni riproducono nel loro complesso correttamente i tratti costitutivi delle diverse tipologie:,  nella stesura del testo 

argomentativo per un quarto della classe  emergono  capacità di rielaborazione critica personale e approfondita. 

Il programma  di italiano effettivamente svolto ha abbracciato l’arco di tempo che va dall’inizio dell’Ottocento al secondo 

dopoguerra, anche se l’approccio alla letteratura del Novecento è poi risultato molto sacrificato  
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

  

BAUDELAIRE E LA POESIA DEL SECONDO OTTOCENTO 

Baudelaire maestro della poesia moderna– La Scapigliatura tra tradizione e innovazione. 

C.BAUDELAIRE:    da “I fiori del male”   

□ L’albatro              p. H 52 

□ Corrispondenze   p. H 55 

SCAPIGLIATI:  

□ E.PRAGA,                Preludio  

□ Lezione di anatomia    

□  

IL GENERE ROMANZO NELL’800 

□ Il romanzo  come genere   

□ Il romanzo realista europeo: il romanzo nella prima metà dell’Ottocento, il romanzo realista (tecniche e 

protagonisti) 

□  

IL NATURALISMO E IL VERISMO. GIOVANNI VERGA                                                                      

La poetica del Naturalismo francese. La poetica del Verismo italiano - La tecnica narrativa del Verga - L’ideologia 

verghiana - Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano - Lo svolgimento dell’opera verghiana 

□ E. e J. DE GONCOURT, Prefazione a “Germinie Lacerteux”      (LIM) 

GIOVANNI VERGA: 

□ Da “Prefazione a L’amante di Gramigna”: p. H 236 

□ da “Prefazione a I Malavoglia”: p.H 263 

“l’Espiazione dello zingaro”: p. H 278 

da “Novelle rusticane” 

□ 2  novelle a piacere 

 

Da “Mastro Don Gesualdo” 

□ Qui c’è roba     

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO    (volume F) 

Temi e miti della letteratura decadente- Coordinate storiche e radici sociali – la lirica simbolista. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Profilo: Cenni biografici - Le idee - I temi della poesia pascoliana – Le raccolte poetiche - Le soluzioni formali 

da  “Il fanciullino”:  
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□ La poetica del fanciullino .    p. H 362 

da “Myricae”: 

□ Il tuono            p.H  369 

□ Il lampo 

□ Temporale 

□ X  Agosto         p. H 372 

□ L’assiuolo        p. H 375  

 

dai “Canti di Castelvecchio”:  

□ Il gelsomino notturno    p. H 384 

Due liriche a piacere  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita. Il letterato e il suo tempo .Le “Fasi dannunziane ”. Le  Laudi 

Da “Il Piacere”: 

□ La vita come un’opera d’arte .    p. H 466 

da “Alcyone”:  

□ La sera fiesolana    p.H 484  

□ La pioggia nel pineto    p.488 

Da “Il notturno” 

□ Il nuovo scriba. p. H 503 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo – Il Crepuscolarismo  

□ F.  T. MARINETTI        Manifesto del Futurismo  p.L 31 

□ GUIDO GOZZANO        La Signorina Felicita ovvero la felicità p. L 76     

 

 

ITALO SVEVO          VOL.3b 

Cenni biografici - La cultura di Svevo - Il primo romanzo: Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno  

da “Senilità”:  

Il delirio di Amalia .p M 161 

Da La coscienza di Zeno: 

□ Prefazione del dott.S. 

□ L’ultima sigaretta  p. M 172  

□ La morte del padre p.M177 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Profilo: Cenni biografici - La visione del mondo e la poetica - Le novelle - I romanzi -  

da “Novelle per un anno”:  

□ Il treno ha fischiato        p. M 260 

□ Due novelle a piacere 

da “Il fu Mattia Pascal”:  

□ Una babilonia di libri  p.M 272 

□ Lo strappo nel cielo di carta . p M 278 

da “Uno, nessuno, centomila”:  

□ Non conclude   p. M 299 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                                                                        VOL. 6 

Cenni biografici - La poetica ungarettiana dal Porto sepolto all’Allegria. 
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da “L’Allegria”:   

□ Commiato       

□ In memoria.                 p. M 418 

□ Il porto sepolto.           p. M 421 

□ Veglia.                         p. M 423 

□ I fiumi.                        p. M 425 

□ San Martino del Carso. p.M 429 

□ Soldati.                      p. M  433 

da “Il dolore"               

□ Giorno per giorno.  p. M 440 

□  

EUGENIO MONTALE 

Cenni biografici - La parola e il significato della poesia - Scelte formali e sviluppi tematici. 

❑ da “Ossi di seppia”:  I limoni  p.M 494 

❑    Non chiederci la parola  p.M 498 
❑                                    Meriggiare pallido e assorto  p. M 501 

❑    Spesso il male di vivere    p. M 502 
❑                                     Casa sul mare 
 

da “Le occasioni”:      La casa dei doganieri    p.M 515 

da “La bufera”: 

                                          Primavera hitleriana  
❑ Da “Satura”   : Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   

  

* Seguono argomenti che verranno trattati e conclusi dopo il 15 maggio 

 

LA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO   

CESARE PAVESE:   “La luna e i falò”. 

□ I mari del Sud   p. N  68 

Pavese , La luna e i falò.  

Pasolini, Una vita violenta.    

Calvino, Marcovaldo. / La giornata di uno scrutatore 

Levi,Se questo è un uomo. 

Stern, Il sergente nella neve. 

Fenoglio, Primavera di bellezza./Una questione privata 
 

 

Testi in adozione:G.LANGELLA,P.FRARE,P.GRESTI,U.MOTTA, 

”Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana” ,Voll.: 3a e 3b. Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori . 
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2.MATEMATICA E FISICA 

 
DOCENTE:  Prof.ssa Lucia DiNoia   

 
1. PROFILO GENERALE 

 

PARTECIPAZIONE – IMPEGNO – INTERESSE 

La classe, presa in terza, è cresciuta sempre più dal punto di vista relazionale, riuscendo ad instaurare un buon 

rapporto con l’insegnante e dimostrando, fin da subito, interesse per le materie  di Matematica e Fisica; non è 

però riuscita ad amalgamarsi nei rapporti tra compagni, che  non sono sempre stati affiatati, leali e unanimi 

negli intenti. 

Gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo generalmente in modo positivo e vivace, ma la vivacità 

non è sempre stata affiancata da altrettanta generale diligenza e omogeneità nel lavoro scolastico, pur nella 

peculiarità del percorso dei singoli. 

Questo porta a dover fare una distinzione, all’interno della classe, tra studenti in possesso di buone capacità, 

soprattutto in ambito scientifico, curiosi e maturi sul piano della responsabilità personale e didattica, che con 

la loro partecipazione attiva e autonoma hanno anche offerto spunti per eventuali approfondimenti nel lavoro 

scolastico. Altri studenti, invece, hanno manifestato saltuario impegno, limitata concentrazione in classe e 

superficialità nella gestione organizzativa dei tempi e nelle modalità di studio, per cui l’assimilazione degli 

argomenti trattati, risulta piuttosto confusa e mnemonica. Ciò ha influenzato anche il rendimento scolastico di 

taluni, facendo registrare un certo calo nel corso di tutto il triennio, non ha altresì permesso loro una gestione 

dei contenuti sempre consapevole e autonoma, un uso di metodi risolutivi sintetici e personali, che al contrario 

manifesta una buona parte della classe. 

Il gruppo nella sua totalità, ha comunque risposto sempre con entusiasmo ad alcune iniziative di 

approfondimento di particolari contenuti, non sottraendosi nei momenti più intensi di impegni scolastici; 

hanno, infatti, risposto con entusiasmo ad un progetto laboratoriale di geometria euclidea nello spazio, che 

si è svolto durante le ore curricolari alla fine della quarta, e volto alla realizzazione, mediante la manipolazione 

e l'assemblaggio di materiale povero, di Solidi Platonici, costruzione che ha permesso loro non solo di 

realizzarli,  ma anche di valutarne le proporzioni necessarie alla costruzione stessa e di vederne in tre D le 

proprietà geometriche. Tale laboratorio di Matematica, insieme alle attività condotte nel laboratorio di Fisica,  

lì ha stimolati positivamente. Meno entusiasmo hanno, invece dimostrato, nel lasciarsi coinvolgere in gare 

proposte dall’Istituto, quali le Olimpiadi della Matematica e della Fisica a livello nazionale o nel piccolo, gare 

a squadre, dove hanno partecipato in pochi, e uno di questi si è anche piazzato alle prime posizioni della prima 

selezione. Su base volontaria, invece, alcuni studenti hanno partecipato a “Campus” di Orientamento verso 

facoltà scientifiche e a test di ammissione universitari a tali facoltà, con esiti decisamente positivi e gratificanti. 

Per Ed. Civica si sono dedicate alcune ore in terza e in quarta collegando alcuni particolari contenuti 

di Matematica e di Fisica, come l’applicazione dei teoremi di trigonometria per la risoluzione di 

problemi della realtà e orienteering riferiti a situazioni socio-ambientali; le regole del calcolo 

combinatorio e della probabilità correlate alla risoluzione di problemi di previsione dati, lotterie e vincite, o la 

teoria delle onde meccaniche, sonore ed elettromagnetiche, le prime come fonti di energia 

rinnovabile, le altre per la realizzazione di infrastrutture all’avanguardia o strumenti più sofisticati di 

indagine in campo medico. 

 
METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE 



  

 

 

 

 

 

20 

 

Il metodo di studio non è sempre stato, in generale, metodico nel lavoro di riordino dei propri appunti, e per 

alcuni piuttosto mnemonico, per sopperire a eventuali deficit cognitivi. Questa metodologica si evidenzia 

particolarmente nella limitata capacità di precisione sia nella trattazione dei contenuti più teorici della quinta 

e sia nell’analisi e sintesi di più ampi argomenti e dai risultati, che appaiono spesso inferiori alle aspettative, 

nonostante le capacità, che pure ci sono. 

Tuttavia non manca chi all’interno della classe impegnandosi in modo serio e puntuale ha raggiunto 

nell'organizzazione del proprio lavoro la sistematicità e il rigore che la materia richiede. 

 
LIVELLO ESPRESSIVO 

Lo stile espositivo della maggior parte degli studenti si caratterizza, seppure talora, per alcuni con aiuti e 

orientamenti da parte dell’insegnante, per la linearità e la logicità dell’esposizione, più che per la vivacità e 

incisività espressiva. Appropriate le abilità linguistiche e la terminologia specifica. 
 

 

2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Nel processo di acquisizione delle conoscenze, gli allievi sono stati guidati a raggiungere, come previsto dai 

programmi ministeriali e concordato nelle riunioni di dipartimento d’Istituto, i seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

● Conoscere gli argomenti trattati; 

● Conoscere i concetti fondamentali e i principi generali; 

● Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze: 

● Sapere interpretare grafici, diagrammi, tabelle;  

● Utilizzare in modo adeguato gli strumenti matematici e il calcolo letterale; 

● Formalizzare e risolvere problemi; 

● Saper esporre in modo appropriato ed essenziale. 

Capacità: 

● Organizzazione logica della trattazione; 

● Analizzare situazioni problematiche utilizzando in modo critico, personale e/o originale i metodi e i 

modelli matematici opportuni; 

● Operare collegamenti in modo consapevole tra vari contenuti della materia e anche nel contesto di altre 

discipline. 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati il libro di testo è stato un importante strumento ma sono 

stati utilizzati anche altri testi, soprattutto in Fisica, utili a fornire maggiore chiarezza espositiva e ulteriori 

esercizi applicativi. Gli argomenti sono stati introdotti prevalentemente con lezioni frontali per focalizzare il 

problema, con particolare attenzione alle dimostrazioni teoriche più significative e all’organizzazione logico-

didattica degli stessi argomenti, per una visione ben strutturata della conoscenza. A tale attività di studio è 

seguita la proposta di esercizi guida e stimolo, con cui gli allievi sono stati invitati ad approfondire 

l’argomento, ipotizzare soluzioni e, compatibilmente con l’iter della materia, si sono svolte delle attività di 

gruppo in classe, per cercare di favorire il confronto e lo scambio di idee e strategie risolutive tra gli stessi 

studenti. Momento importante questo per la verifica dei loro procedimenti, per chiarire i dubbi e cercare di 

acquisire quel senso critico che mette in discussione il proprio procedere e conduce all'auto-correzione. 
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TIPI DI VERIFICHE 

Le verifiche sono state organizzate in forma di prova scritta sommativa, per valutare l’assimilazione di 

contenuti e metodi, su argomenti di una certa ampiezza e come prove formative, per accertare il possesso di 

conoscenze di base. 

 Il 9 Maggio gli studenti hanno affrontato una simulazione di seconda prova, al fine di testare la preparazione 

raggiunta. Si sono dedicate alcune ore curricolari volte, sia ad esercitarsi per la prova INVALSI, sia per lo 

svolgimento di alcuni significativi temi di maturità, strutturati in problemi e quesiti, per consentire agli studenti 

di controllare e verificare la graduale acquisizione delle capacità di sintesi e il possesso di tecniche risolutive 

anche “creative”. Le interrogazioni orali hanno avuto lo scopo di verificare le conoscenze teoriche e la capacità 

di argomentare. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del livello individuale di conseguimento degli obiettivi, dei progressi compiuti 

rispetto al livello di partenza, dell’interesse, impegno e partecipazione all'attività didattica. 

Per le prove scritte è stato fissato preventivamente il livello di sufficienza, di norma al 50%; nella correzione 

della prova, indicato il punteggio assegnato ad ogni quesito e comunicata agli studenti la corrispondenza tra i 

punteggi e i voti. Il punteggio parziale assegnato ai vari esercizi di una stessa verifica è stato sempre 

evidenziato, affinché gli studenti potessero essere partecipi e consapevoli dell’assegnazione dei voti. Ciò è un 

efficace stimolo alla loro responsabilizzazione, un elemento di reciproca fiducia e fornisce la possibilità di 

raggiungere capacità di autovalutazione. 

 

 

PROFITTO 

Gli allievi, forniti di buone abilità e sostenuti da personale interesse, procedendo sistematicamente ed 

organizzando positivamente il proprio apprendimento, hanno raggiunto ottimi risultati. Il resto della classe 

manifesta una certa insicurezza nello svolgimento completo di un’intera prova, anche se lavorando con 

regolarità e metodicità, riescono a svolgere in modo consapevole i quesiti che affrontano. Anche gli studenti 

che mostrano maggiori fragilità hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina.  

  

 
                                                                                                                            

 

PROGRAMMA  di  MATEMATICA       

 
Testi adottati:  

Bergamini/Barozzi /Trifone - Manuale blu 2.0 di matematica 4B - 5  LDM con tutor  - Zanichelli Ed. 

 

1.  RICHIAMI LIMITI DI FUNZIONI. 

 

 Teoremi sui limiti di funzioni. Teorema dell'unicità, della permanenza del segno e del confronto(*). . 

 Operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti. 

 Forme indeterminate e limiti notevoli(*). Problemi con i limiti. 

 Infinitesimi e infiniti e loro confronto. Ordine di un infinitesimo e di un infinito. 

 

2.   FUNZIONI CONTINUE 

 

 Funzioni continue in punto e in un intervallo. Teoremi sulle funzioni continue. 

 T.di Weistrass-Bolzano; teorema dell’esistenza degli zeri.  Discontinuità' di I, II e III specie. 

 Ricerca degli asintoti orizzontale, verticale e obliquo. Grafico probabile di una funzione. 
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3.   DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

 

Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto e significato geometrico.     Derivata di 

una funzione in un suo punto e significato geometrico. Continuità' delle funzioni derivabili e relativo 

teorema(*). Derivate fondamentali. Derivate di funzioni inverse, composte e di particolari funzioni 

trascendenti. Operazioni sulle derivate e relativi teoremi(*). Equazione della tangente in un punto ad una curva 

di data equazione. Derivate di ordine superiore Punti angolosi e cuspidi. Interpretazione cinematica della 

derivata. Differenziale: definizione e significato geometrico.  

 

4.   TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 

Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange o del valore medio(*). Applicazioni del teorema di Lagrange. Teorema di 

De L'Hopital(*) e sue applicazioni alle varie forme indeterminate. Confronto degli infiniti con tale regola.  

 

5.   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 e relativo teorema. Regola per la ricerca dei massimi e 

minimi: studio della derivata prima. Flessi. Concavità' e convessità' di una curva: ricerca dei punti di flesso e 

studio della derivata seconda. Problemi di massimo e minimo.  

 

6   STUDIO DELL'ANDAMENTO DI UNA 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. 

Risoluzione approssimata di un’equazione parametrica; separazione delle radici: il metodo di bisezione. 

 

7.   CALCOLO INTEGRALE  

 

Integrale indefinito: definizione e proprietà'. Integrazioni immediate. Integrazione delle funzioni razionali 

fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di particolari funzioni irrazionali. 

 

Integrale definito: definizione e proprietà'. Significato geometrico dell'integrale definito. Area delimitata dal 

grafico di due funzioni. Funzione integrale. Teorema di Torricelli-Barrow(*). Formula fondamentale del 

calcolo integrale. Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. Integrali impropri. 

Esempi di determinazioni di aree. Teorema di Archimede; Teorema del valore medio. Superficie e volume di 

un solido di rotazione. Teorema di Guldino. Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni.  

 

8.   GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 

 Equazione di un piano, piano per tre punti. 

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

 Condizione di parallelismo per due piani. 

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

 Superficie sferica. Posizione reciproca di una sfera e di un piano.  

. 

9. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
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Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali del tipo  ; equazioni differenziali a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine: omogenee e complete. 

Equazioni differenziali e fisica 

 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 

 

10. DISTRIBUZIONE DI PROBABILITA’ (Cenni) 

Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità. Funzione di ripartizione. 

Giochi aleatori e speranza matematica. 

Valor medio, varianza e scarto quadratico medio di una distribuzione discreta. 

Distribuzione binomiale(Bernoulli). 

Variabili casuali continue. Funzione densità di probabilità e funzione di ripartizione. 

Valor medio, varianza e scarto quadratico medio di una distribuzione continua. 

Distribuzione Gaussiana o normale.  

 

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

    

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 

Testo adottato: Claudio Romeni              Fisica e realtà. blu         Zanichelli ed. 

                                     vol. 2 – Onde. Campo elettrico e magnetico 

                                     vol.3 – Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti 

 

RIPASSO (Programma svolto il IV anno) 

 
1.  LA CONDUZIONE NEI SOLIDI 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. La conduzione nei solidi. Circuito elettrico elementare. Leggi di 

Ohm. Forza elettromotrice. Circuiti elettrici.  Leggi di Kirchhoff. Resistori. Resistenze in serie e in parallelo. 

Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule. Circuiti RC: processo di carica e scarica del condensatore. 

 Elettrolisi; enunciato delle leggi di Faraday e pila di Volta. Conducibilità elettrica nei gas. 

 

2. CAMPO MAGNETICO 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione e inclinazione 

magnetica. Possibili conseguenze dell’inversione dei poli del campo magnetico terrestre. 

Laboratorio: misura del campo magnetico terrestre  

 

3.  INDUZIONE MAGNETICA 

 Campo magnetico delle correnti; esperimento di Oersted. Interazione corrente - magnete: forza magnetica.  

Vettore B induzione magnetica. Interazione corrente-corrente. Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi 

da corrente: filo rettilineo, spira circolare, solenoide.  

Legge di Biot-Savart(*). Teorema della circuitazione di Ampere. Flusso dell'induzione magnetica  

Le proprietà magnetiche della materia 

 Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Momenti magnetici atomici e 

molecolari. 

Campo magnetico nella materia. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. 
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 Intensita' magnetica H e intensita' di magnetizzazione M. Ferromagnetismo e ciclo d'isteresi. 

Laboratorio: Interazione magnetica tra circuiti percorsi da correnti. Legge di Ampere. 
 

4. MOTO DI CARICHE IN CAMPI ELETTRICI e MAGNETICI 

Il moto di una carica in un campo elettrico.  

Esperimento di Thomson.  Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico.  Fasce di Van 

Allen.  Effetto Hall(*). 

Spettrometro di massa. Acceleratori di particelle. 

 

 5.  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E APPLICAZIONI 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Induzione elettromagnetica: leggi di Faraday- Neumann e di 

Lenz(*). 

 Correnti di Foucault. Induttanza in un circuito. Autoinduzione elettromagnetica. Mutua induzione. 

 Bilancio energetico in un circuito RL: energia intrinseca della corrente; energia e densità di energia del 

campo magnetico. Corrente alternata: rotazione di una bobina in un campo magnetico.  

L’alternatore. Valore efficace di una corrente alternata. 

Produzione di corrente continua con campi magnetici: dinamo. 

 

6. CIRCUITI FONDAMENTALI IN CORRENTE ALTERNATA 

Circuiti: resistivo, capacitivo, induttivo. Reattanza capacitiva, reattanza induttiva. Circuito RLC e 

impedenza. Frequenza di risonanza.    

Trasformatore di tensione. 

 
7.  EQUAZIONI DI MAXWELL. ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campo elettrico indotto e sua circuitazione(*).Corrente di spostamento e campo magnetico della corrente di 

spostamento(*).  Equazioni di Maxwell. Genesi e proprietà di un'onda elettromagnetica. Andamento 

temporale di un’onda elettromagnetica. 

Spettro elettromagnetico: onde radio; microonde; radiazione visibile o luce; radiazioni ultraviolette, raggi X, 

raggi gamma. 

L’esperimento di Hertz. Il rocchetto di Ruhmkorff. 

 

8.  RELATIVITA’ RISTRETTA 

Richiami di relatività classica, il problema dell'etere. L’esperimento di Michelson-Morley  

Postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di Galileo e di Lorentz. 

La simultaneità. L’orologio a luce e la dilatazione del tempo; il tempo proprio. 

Contrazione delle lunghezze, la lunghezza propria.  

Verifiche della relatività ristretta; decadimento dei muoni. Il paradosso dei gemelli.   

 

9. CINEMATICA e DINAMICA RELATIVISTICHE 

Composizione relativistica delle velocità. L’effetto Doppler relativistico. 

Massa, quantità di moto, energia, energia cinetica in meccanica relativistica  

Equivalente massa-energia nelle reazioni nucleari. Energia cinetica relativistica. 

Relazione tra energia e quantità di moto relativistiche: nuovo invariante. 

Particelle a massa nulla: i fotoni.  

 

 

10. RELATIVITA’ GENERALE 

Principio di equivalenza tra massa ed energia.  

Effetti gravitazionali sulla luce. Deformazione dello spazio-tempo. 

Conferme sperimentali della teoria: onde gravitazionali e buchi neri. 
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11. MECCANICA QUANTISTICA: PARTICELLE E ONDE 

La radiazione del corpo nero. Le leggi di Stefan- Boltzmann e di Wien 

e l’ipotesi di Planck (solo analisi qualitativa) 

Planck e la quantizzazione dell'energia. I fotoni e l'effetto fotoelettrico  

L'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico 

Il quanto di luce di Einstein e le difficoltà interpretative della fisica classica. 

Definizione di elettronvolt. I raggi X 

La quantità di moto di un fotone e l'effetto Compton. 

La lunghezza d’onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali. Onde di probabilità. 

Esperimento di Davisson-Germer Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

12. LA NATURA DELL’ATOMO 

Il modello atomico di Rutherford. Gli spettri a righe. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno.  

La quantizzazione del modello. Le onde di De Broglie e il modello atomico di Bohr. La meccanica 

ondulatoria di Schròdinger: funzione d’onda e densità di probabilità. 

 
 

Gli argomenti contrassegnati con (*) sono stati svolti con la dimostrazione. 
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3. SCIENZE 

 DOCENTE:  Prof.ssa Lorena Cattin 

 
PARTE COMPORTAMENTALE 

La classe ha avuto lo stesso docente di Scienze per tutto il quinquennio e negli anni gli allievi si sono sempre 

mantenuti equilibrati nell’impegno con risultati complessivamente adeguati.  

Alcuni allievi sono migliorati molto nelle capacità organizzative e con maggiore consapevolezza delle proprie 

potenzialità ed hanno acquisito in molti casi la possibilità di fare collegamenti nella disciplina anche con 

argomenti degli anni precedenti. 

Le lezioni sono state sempre partecipate con il coinvolgimento della quasi totalità degli allievi che hanno 

manifestato sempre curiosità e ricerca di approfondimenti per qualcuno di loro.  

Per alcuni la preparazione è solamente scolastica ed il rendimento molto votato al ribasso ma in pochi si sono 

sottratti alle proprie responsabilità rispettando le tempistiche. 

Nel periodo di lockdown, iniziato quando frequentavano la classe 2^, la partecipazione passiva di alcuni , 

talora non dotati sino alla fine di strumentazione adeguata per seguire, è andata acuendosi e questi pochi si 

sono persi  mostrando  importanti lacune mai colmate negli anni. 

La maggior parte degli allievi , anche in lockdown, si è mostrata partecipativa e già da remoto sono stati 

prodotti importanti lavori strutturati sulla classificazione degli organismi viventi e, negli anni successivi e 

sempre da remoto, si sono lasciati coinvolgere a gruppi da docenti universitari in Bicocca in attività di 

coprogettazione sui neuroni, sulle colture cellulari, sugli usi dei lieviti ed altre argomentazioni. 

Risultati decisamente soddisfacenti sono derivati da attività innovative non prettamente scolastiche in cui la 

classe, in piena collaborazione coi docenti coinvolti, ha partecipato ad una attività con la Loacker per 

approfondimenti sul cacao in coltivazioni ecosostenibili. 

Nel 5^ anno, gli allievi più studiosi hanno migliorato il loro impegno e , in taluni casi, sono riusciti a creare un 

nucleo trascinante qualche altro studente. 

Sempre nel quinto anno , un gruppo di loro ha frequentato il corso proposto dalla scuola per preparazione al 

nuovo test di medicina e già ad Aprile 2023 due lo hanno superato. 

 

Nel complesso i risultati raggiunti, considerando tutte le attività anche extrascolastiche del quinquennio, sono 

per quasi tutti soddisfacenti con qualche raro caso di reale difficoltà per accumulo di lacune pregresse e si 

registrano complessivamente quattro casi di fragilità di cui uno solo veramente problematico nella disciplina. 

 

PRECISAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Per quanto riguarda il programma del quinto anno si precisa che, per problemi di salute della docente titolare, 

assentatasi dal 13 novembre 2022 al 6 gennaio 2023, la parte di scienze della terra del I trimestre è stata seguita 

dal docente supplente compresa la sua valutazione. 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA NEL QUINTO ANNO 

E’ stata svolta sia nel I trimestre che nell’ultimo pentamestre: 

1^ trimestre sono stati coinvolti in un lavoro in parallelo con una classe quinta dell'artistico in una produzione 

scientifica relativa all’azione dell’alcol etilico sul sistema nervoso per sensibilizzare verso la guida in stato di 

ebbrezza. L’attività era stata pensata in collaborazione con l’AFVS (associazione familiari vittime della strada) 

anche se, per problemi organizzativi dirigenziali, i tempi si sono allungati troppo e un primo contatto 

collaborativo non ha portato a fasi successive; 

 

Pentamestre il lavoro si è articolato in un momento interdisciplinare sui polimeri sintetici e le forme di 

inquinamento da microplastiche facendo partecipare la classe ad un progetto laboratoriale che ha dimostrato il 

processo di biomagnificienza partendo da Artemia salina allevata nel nostro laboratorio con filtrazione di 

microplastiche. 

 Un gruppo di allievi ha condotto un lavoro di elaborazione dati sulla 
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produzione di rifiuti plastici delle famiglie degli studenti al fine di sensibilizzarne verso i consumi. 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE 

Nel corso del quinquennio e fino a prima del lockdown, gli allievi sono stati accompagnati in laboratorio della 

disciplina e l’attività è continuata da remoto con analisi di video da ricercarsi in rete e da analizzare e presentare 

al resto della classe. 

Nel 5^anno sono stati in laboratorio regolarmente con le seguenti attività 

- Preparazione del Metano 

- Riconoscimento dei Glucidi (reattivo di Fehling) 

- Riconoscimento dei Glucidi (reattivo di Tollens) 

- Sapone 

- Preparazione di Bioplastiche da prodotti vegetali (amido) 

- Preparazione di Bioplastiche (siero di latte, finocchi) 

ed il 4 aprile 2023 hanno condotto un laboratorio in Università Statale sulle tecniche biotecnologiche dove 

hanno effettuato l’estrazione del DNA, PCR, elettroforesi e comparazione in camera oscura delle corse 

elettroforetiche funzionali al riconoscimento di specifici vegetali 

Testi: 

SADAVA DAVID / HILLIS DAVID M / HELLER GRAIG E ALTRI, CARBONIO, GLI 

ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). ORGANICA 2.0 S (LDM) 

CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE zanichelli 

CRIPPA MASSIMO / FIORANI MARCO, SISTEMA TERRA 

VOLUME PER IL 5° ANNO, A. MONDADORI SCUOLA 

 

I° trimestre 

 

CHIMICA ORGANICA 

L ‘atomo di carbonio e le sue ibridazioni, calcolo del numero di ossidazione del C nei composti organici, gli 

idrocarburi alchilici, arilici, aromatici- benzene e nube elettronica, derivati del benzene, sostituzione elettrofila 

sul benzene e gruppi sostituenti attivanti e disattivanti in relazione alle posizioni orto-meta-para-, anilina, 

nitrazione , solfonazione e alogenazione del benzene , l’idrochinone 

rotazione del legame C-C, idrocarburi saturi ed insaturi, reazioni di sostituzione e di addizione, rottura 

omolitica ed eterolitica, carbocatione,, effetto induttivo, rappresentazione dei composti organici ( formule di 

Lewis, razionali, condensate, topologiche) 

carbonio chirale, simmetria ed asimmetria delle molecole, presenza di più centri stereogenici, gli isomeri e gli 

enantiomeri con luce polarizzata, 

PRINCIPALI CATEGORIE DI COMPOSTI ORGANICI ALIFATICI E AROMATICI 

Idrocarburi alcani saturi e nomenclatura con principali sostituenti, isomeri di catena e conformazionale, 

reazioni radicaliche, r. di ossidazione, alcheni e alchini insaturi, conformazione cis-trans, nomenclatura alcheni 

ed alchini, gruppi vinile ed allile, addizione elettrofila di alogenuri e acidi alogenidrici, regola di Marcovnikov, 

reazione di idratazione e di addizione di idrogeno, dieni coniugati, isolati e cumulati, i ciclo alcani: struttura e 

reattività 

Alogeno derivati: reazioni di preparazione, reazioni di sostituzione nucleofila SN1 e SN2 Fischer, glucosio e 

fruttosio a confronto, forme stabili tridimensionali delle forme furanose e piranose, emiacetali ed emichetali 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

densità media, densità dei vari strati, struttura a strati, lo studio delle onde sismiche, zone di discontinuità, 

litosfera, astenosfera, il nucleo, flusso di calore, il gradiente geotermico, ipotesi sul calore interno terrestre, il 

campo magnetico terrestre, campo magnetico locale provocato dalle rocce, variazioni del campo magnetico 

nel tempo, migrazione apparente dei poli magnetici studio del paleomagnetismo, crosta oceanica e dorsali, 

crosta continentale ed aree orogeniche e cratoniche 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 
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La scoperta dell’isostasia, cause del fenomeno di subsidenza, teoria della deriva dei continenti di Wegener, le 

prove di deriva, teoria dell’espansione dei fondali oceanici la migrazione apparente dei poli magnetici ed il 

paleomagnetismo, le variazioni di posizione dell’Italia negli ultimi 190 milioni di anni, la teoria della tettonica 

delle zolle, margini convergenti, divergenti e trasformi, tipi di collisioni (continentale-oceanica, continentale-

continentale, oceanica-oceanica) il motore della tettonica delle zolle, punti caldi, terremoti e vulcani spiegati 

con la teoria della tettonica delle zolle 

Supercontinenti e ciclo di Wilson 

 

II pentamestre 

 

LE MACROMOLECOLE ORGANICHE SACCARIDI 

legame O- glicosidico o acetalico, saccarosio, lattosio, maltosio, C anomerico ed il legame di condensazione 

glicosidico forme D e L delle forme aperte da confronto con la gliceraldeide 

polisaccaridi glicogeno, amido, cellulosa, chitina 

LIPIDI 

Tipologie: saponificabili e non, reazione di idrolisi alcalina, azione detergente del sapone 

Lipidi di riserva 

Acidi grassi saturi ed insaturi, loro proprietà fisiche, triacilgliceroli e lipasi 

Lipidi di membrana 

Fosfolipidi, steroli con struttura base- il colesterolo 

 

PROTEINE 

Struttura degli Amminoacidi , chiralità degli amminoacidi e loro struttura dipolare configurazione trans nel 

legame peptidico, proteine semplici e coniugate, esempi di proteine con struttura secondaria di tipo alfa o 

beta,denaturazione mediante calore o variazione di pH o uso di solventi organici,proteine allosteriche ,anticorpi 

come proteine , enzimi e classificazione ,le tappe della reazione enzimatica,cinetica delle reazioni catalizzata, 

inibitori competitivi e non competitivi 

 

ACIDI NUCLEICI 

Ripasso argomenti svolti nella classe 3^: struttura del nucleotide, legame nucleotidico, similitudini e differenze 

tra DNA e RNA, tipi di RNA, estremità 5’ e 3’, accoppiamento delle basi azotate, duplicazione del DNA, 

sintesi proteica, il cromosoma procariote ed eucariote, trascrizione nei procarioti, l’operone lac e trp, le tre 

RNA polimerasi negli eucarioti, splicing negli eucarioti, plasmidi procarioti, ricombinazione genica nei 

procarioti : trasformazione, trasduzione, coniugazione, gli istoni nel DNA eucariotico con metilazione e 

acetilazione 

Particolari nucleotidi (NAD,FAD, NADP, ATP) 

 

BIOTECNOLOGIE 

Ripasso dalla classe 3^ ricombinazione genica dei batteri (trasformazione, trasduzione, coniugazione); virus 

ad RNAe DNA, la transcriptasi inversa 

Enzimi di restrizione e sequenze palindromiche, ciclo litico e lisogeno dei virus, transizione dal ciclo litico a 

quello lisogeno, virus eucariotici, la tecnica del DNA ricombinante: scopo, batteri ed enzimi di 

restrizione,tecnica dell’elettroforesi, lettura di una lastra elettroforetica, genetic fingerprint, PCR e TAQ, ruolo 

delle ligasi,ruolo delle estremità coesive, geni reporter, plasmidi come vettori di clonaggio,virus come vettori, 

libreria genomica, tecnica del Southern- Northern- Western- Blot, metodo Sanger per il sequenziamento del 

DNA,elettroforesi DNA e proteine a confronto con metodo SDS page, cDNA da transcriptasi inversa. Piante 

transgeniche con uso di Agrobacterium tumefaciens e Bacillus turingiensis, 

clonazione degli organismi interi animali pluricellulari, le sequenze CRISPR e proteina Cas9 
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METABOLISMO 

 

GLICOLISI e controllo ematico del glucosio nell’uomo 

Fase preparatoria e di recupero , attuazione sia nei pro- che eucarioti, guadagno energetico sia in forma di ATP 

che NADH, reazioni irreversibili catalizzate da esochinasi, fosfofruttochinasi 1 e piruvato chinasi, , attività 

combinata di esochinasi IV-glucagone-glicogeno sintasi e glicogeno lisi nella regolazione della glicemia, la 

demolizione del glicogeno , l’attività del pancreas sul glucosio, la glicogeno sintesi 

 

FERMENTAZIONE 

Ruolo del processo, esempi di situazioni ipossiche, tappe principali di quella lattica ed esempi pratici di sua 

attuazione, lattica muscolare, etilica 

 

CICLO DELL’ACIDO CITRICO 

Ripasso struttura del mitocondrio, Tappe fondamentali del ciclo con prodotti finali, complesso della 

piruvatodeidrogenasi e decarbossilazione dell’acido piruvico 

 

FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA O CATENA OSSIDATIVA 

Luogo di attuazione, scopo del processo, ripasso redox come reazioni alla base del processo di trasferimento 

dielettroni, ubichinoni, flavoproteine, citocromi e proteine Fe- S, gradiente protonico ed attività della ATP- 

sintasicon porzioni strutturali ed attività 

 

GLUCONEOGENESI 

Scopo del processo metabolico, luoghi di sua attuazione, le trasformazioni irreversibili della glicolisi, la 

trasformazione del piruvato in fosfoenolpiruvato, la trasformazione del fruttosio 1,6 difosfato in fruttosio-6 

fosfato, la trasformazione del glucosio 6- fosfato in glucosio ed il limite imposto dalla glucosio-6- fosfatasi 

perla sua presenza solo in alcune cellule, cenni al consumo energetico 

 

METABOLISMO DEI LIPIDI 

Ripartizione in metabolismo dei triacilgliceroli, del colesterolo, dei corpi chetonici(questa ultima nella fase 

didigiuno), chilomicroni e trasporto nei vari comparti del corpo, β –ossidazione e conseguente destino del 

gliceroloβ –ossidazione e corpi chetonici nel fegato 

 

METABOLISMO DELLE PROTEINE 

Attività lisosomica, il proteasoma con l’ubiquitina, processo di deaminazione, classificazione degli 

amminoacidi in base al metabolismo(glucogenici, chetogenici, entrambi), eliminazione dello ione ammonio, 

cenni ad organismi amminotelici, ureotelici, uricotelici, ciclo dell’urea 

 

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA O FOTOSFORILAZIONE 

Tipi di organismi che la eseguono, ripasso struttura dei cloroplasti, fotosforilazione e fosforilazione ossidatva 

a confronto, fase luminosa , pigmenti e fotosistemi, la funzione della luce, l’ATP- sintasi dei cloroplasti a 

confronto con quella mitocondriale, ciclo di Calvin e rubisco, piante C3 e piante C4, fotorespirazione 

 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 15 MAGGIO 

Enantiomeri forme R e S secondo Fischer , 

ATMOSFERA E FENOMENI METEOROLOGICI 

composizione e struttura dell’atmosfera, moti convettivi, ozonosfera e implicazioni inquinanti, il riscaldamento 

ed effetto serra, piogge acide, fattori che influiscono sul riscaldamento dell’aria, la pressione atmosferica ed i 

fattori che la influenzano, aree cicloniche ed anticicloniche, venti locali 
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4. INGLESE  
 
DOCENTE:  Prof.ssa Rossella Colamonaco 

 

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO E INTERESSE 

 

Ho insegnato in questa classe a partire dalla prima e con gli studenti si è creato un ottimo livello relazionale, 

il che ha consentito di lavorare in un clima disteso e sereno 

Nel corso di questi anni l’interesse, la partecipazione e l’impegno degli studenti sono sempre stati costanti  e 

un buon numero di loro ha imparato ad elaborare le conoscenze in modo personale. 

L’atteggiamento collaborativo dimostrato da una parte significativa degli allievi ha contribuito a rendere 

abbastanza vivace e dinamico il lavoro in classe. Tuttavia qualcuno non si è sempre impegnato nel lavoro a 

casa con la dovuta assiduità e serietà, il che ha avuto delle ricadute nel rendimento complessivo. Lo studio è 

stato  infatti, da parte di questi , soprattutto finalizzato alle prove di verifica, a volte affrettato e compresso in 

tempi limitati, il che ha reso difficile una solida assimilazione  dei contenuti appresi , portando loro a 

raggiungere un livello di preparazione solo sufficiente, in alcuni casi appena 

sufficiente.                                                                                        

La frequenza si è mantenuta regolare nel corso dell’anno. Un buon  numero di studenti ha conseguito la 

certificazione  B2  

 

METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE 

 

 La maggioranza degli studenti ha nel corso degli anni  elaborato un metodo di studio efficace. Solo in qualche 

caso lo studio è stato piuttosto superficiale e  manualistico. 

 Le capacità critiche evidenziate dalla maggioranza degli studenti sono state  buone. In pochi casi ci si è limitati 

ad uno studio mnemonico degli argomenti. Un buon numero ha raggiunto un’autonomia di giudizio supportata 

da discrete capacità argomentative e dato prova di buone capacità critiche e di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

L’esposizione orale per qualche studente  risente tuttora  delle difficoltà nel padroneggiare le strutture della 

lingua inglese in maniera sicura, come pure della mancanza di un lessico ampio e vario. Questo spiega la 

tendenza da parte di alcuni ad esporre gli argomenti in maniera manualistica e mnemonica.  C’è  tuttavia un 

numero di  studenti che  si esprime utilizzando un lessico ricco ed una sintassi più articolata  avendo raggiunto 

piena padronanza degli strumenti espressivi  applicati  alle conoscenze rielaborate con rigore.  

 

METODOLOGIA ADOTTATA 

 

Nel corso degli anni per lo studio della lingua il metodo utilizzato è stato di tipo comunicativo e ha mirato a 

potenziare le capacità di comprensione e di espressione degli studenti con attività che  hanno coinvolto le 

quattro abilità. 

Nello studio della letteratura è stata centrale l’analisi dei testi che sono stati poi inseriti nel contesto storico-

letterario cui appartengono. Le lezioni si sono svolte in lingua straniera con occasionali ricorsi alla lingua 

madre.  

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, oltre al libro di testo, in formato cartaceo e digitale, sono stati 

pubblicati file sulla piattaforma Google Suite  ; e’ stata utilizzata la LIM , il laboratorio linguistico, DVD e file 

video per integrare i contenuti proposti. 
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TIPI DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state di tipo oggettivo e soggettivo. 

Per le prove misurabili oggettivamente ( test di vocaboli o di ascolto )è stato considerato sufficiente un 

risultato pari al 60% degli items corretti  ; per prove di tipo soggettivo sono stati tenuti in considerazione i 

seguenti indicatori: completezza e coerenza rispetto ai requisiti assegnati, correttezza morfo-sintattica, 

ricchezza e appropriatezza lessicale.   

Per le prove orali, oltre agli indicatori individuati per le prove scritte, si è preso  in considerazione   anche 

l'accettabilità  della pronuncia e la scorrevolezza del discorso 

 
PROGRAMMA 

 

Testo in adozione    Making Space for Literature, vol.U, D.J.Ellis, ed. Loescher. 
 

THE ROMANTIC AGE: historical , social , literary context 

     The sublime 

     Common themes and ideas 

 

 William Blake   

From Songs Of Experience  London 

The man and the poet 

 

 

SAMUEL T. COLERIDGE       

 The Rime of the Ancient Mariner  part I / end of part VII 

       The man and the poet 

The plan of Lyrical Ballads from Biographia Literaria 

  

WILLIAM WORDSWORTH 

The preface to the second edition of Lyrical Ballads 

  She dwelt among the Untrodden Ways 

  The Rainbow 

  Daffodils 

 

 MARY SHELLEY 

   From Frankenstein   The  creation of the monster                                  

    Link : Frankenstein by Mary Shelley( Film)      

                       
 

THE VICTORIAN AGE: historical , social , literary context 

  

The first half of Queen Victoria’s reign                            

- Chartism 

- Milestones : the Great Exhibition   

- Culture Box: two sides Industrialization  

- Culture Box: the Victorian Workhouse                                                                  

- The Victorian Compromise                                              

- The Victorian novel       
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- Charles Darwin and his theory of evolution                                                          

  

CHARLES DICKENS                                                               

  The man and the novelist                                                              

  The industrial town : From  Hard Times : Coketown  

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

The man and the writer 

The Strange case of Dr.Jekyl and Mr.Hyde: Jekyll experiment 

 

THOMAS HARDY 

The man and the writer                                                                   

Jude The Obscure ( plot, characters, themes, symbols) 

 From  Jude the Obscure: Suicide                                                  

   

 

 

 

ROBERT BROWNING 

  Porphiria’s Lover 

 

 

THE NAUGHTY NINETIES  

 

ENGLISH AESTHETICISM                                                                                                                     

 

OSCAR WILDE : The brilliant artist and the dandy                                                                                                                                                                                

The novelist 

The Picture of Dorian Gray:  plot ,characters, themes                 

From  The Picture of Dorian Gray : I would give my soul  

                                                          Dorian’s death         

 

                                                                                                

THE TWENTIETH CENTURY   

 

Culture Box:World war I, recruitment 

Culture Box: life in the trenches during world war I 

 

THE WAR POETS                                                                                 

  

SIEGFRIED SASSOON    Suicide in the trenches  

WILFRED OWEN   Dulce et decorum est... 

 

 

THE AGE OF ANXIETY :  MODERNISM   

 

A MODERNIST POET : THOMAS STEARNS ELIOT   

                                               

THE DRAMATIC MONOLOGUE 
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Argomenti svolti dopo il 15/05/2023  

 

The Waste Land (structure and themes)                                         

  from section I The burial of the dead 

  from section III The Fire Sermon “Unreal City….”  

  The man and the writer 

   

A MODERNIST NOVELIST:JAMES JOYCE   

 

The man and the novelist                                                             

Dubliners ( structure and themes)                                      

From Dubliners: Eveline 

 

Ulysses  : structure, characters ,plot                                 

Yes I said yes I will Yes                                                                                             

 

THE THEATRE OF THE ABSURD   

 

 

WORLD WAR TWO AND AFTER ( main consequences, the cold war, the decline of British power) 

  

SAMUEL BECKETT                     

 

The man and the writer 

  

From Waiting for Godot  :                  

          Nothing to be done  (Act I )     

          Waiting ( Act II ) .                     

 Link: Waiting for Godot (film) 
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5.STORIA   

 

DOCENTE:  Prof.ssa Manuela  Gatta  

 

RELAZIONE  

 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E INTERESSE 

La classe si è dimostrata particolarmente interessata agli argomenti proposti, mostrando una buona predisposizione fin 

dal primo anno del triennio all’acquisizione del nuovo metodo di studio della storia. Punto di forza di questa classe è stata 

la viva partecipazione durante le lezioni che ha permesso di superare le fragilità emotive emerse soprattutto dopo il periodo 

legato alla pandemia. Ancora oggi in classe alcuni elementi procedono con fatica complice anche la poca costanza nello 

studio e nel lavoro domestico. Si distingue comunque un piccolo gruppo di studenti che invece, grazie ad un impegno 

costante e ad una abilità personale di approfondimento, ha saputo conseguire una preparazione adeguata con punte di 

eccellenza. 

Gli studenti si sono distinti in particolare non solo per l’interesse, ma anche per la buona capacità critica e capacità 

espressiva, accompagnate da un buon uso del linguaggio specifico. 

 

METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE 

Il metodo utilizzato è stato quello delle lezioni dialogate e supportate da materiali prodotti dal docente, oltre che dalla 

condivisione di documenti (soprattutto video), che gli studenti hanno accettato positivamente permettendo di sviluppare 

per alcuni, con difficoltà espositive, una sufficiente capacità di argomentazione. 

Quasi tutti gli studenti e le studentesse, alla fine del percorso, sono certamente in grado di comprendere e collegare le 

dinamiche legate ai diversi sistemi storici. La carenza espositiva è ancora fragile in pochi casi, ma questa è compensata 

dalla partecipazione attiva durante le lezioni che hanno permesso di raggiungere la sufficienza pienamente e di poter 

aspirare per un gruppo ristretto di studenti a un maggior riscontro valutativo. 

 

TIPI DI VERIFICHE 

Le modalità di verifica sono state di tipo scritto per valutare le conoscenze acquisite e la capacità di organizzarle in forma 

logica, come nel caso delle analisi di testi storici effettuati negli anni, mentre le verifiche di tipo orale hanno avuto 

l’obiettivo di valutare le competenze argomentative e le abilità di sviluppo critico e ed espressivo. 

 

OBIETTIVI 

Il programma è stato svolto secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia. 
Libro di testo in adozione:  Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto Magazine vol. 5, Editrice La Scuola 

PROGRAMMA  

● LE RADICI DEL NOVECENTO 

La società di massa – Il dibattito politico e sociale – Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo – L’invenzione 

del complotto ebraico 

● L’ETÀ GIOLITTIANA E BELLE EPOQUE 

I caratteri dell’età giolittiana – Il doppio volto di Giolitti – Tra successi e sconfitte – La cultura italiana -  

L’emigrazione italiana 

● LA GRANDE GUERRA 

Cause e inizio della guerra– L’Italia in guerra – La Grande Guerra – L’inferno delle trincee – La tecnologia al 

servizio della guerra – I trattati di pace 

● LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
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L’impero russo nel XIX secolo – Tre rivoluzioni – La nascita dell’URSS – L’URSS di Stalin– L’arcipelago 

Gulag  

● IL PRIMO DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra – Il disagio sociale – Il biennio rosso – Dittature, democrazie e nazionalismo – Le 

colonie e i movimenti indipendentisti 

● L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra – Il biennio rosso in Italia – La marcia su Roma – La dittatura fascista – L’Italia fascista 

e antifascista 

● LA CRISI DEL ’29. 

Gli anni ruggenti – Il Big Crash – Roosevelt e il New Deal  

● IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La Repubblica di Weimar – Dalla crisi economica alla stabilità – La fine della Repubblica di Weimar – Il 

nazismo – Il terzo Reich – Economia e società – Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature, la 

politica estera di Hitler – La guerra civile spagnola – Verso la Guerra 

● LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1939 – 1949 La Guerra lampo – 1941 La guerra mondiale – Il dominio nazista in Europa – 1942  La svolta – 

1944-1945 La vittoria degli Alleati – Dalla guerra totale ai progetti di pace – La guerra e la resistenza in Italia 

dal 1943 al 1945 – Il sogno di un’Unione Europea  

● LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

Gli anni difficili del dopoguerra – La divisione del mondo – La grande competizione – La comunità europea   

Trenta 

● LA DECOLONIZZAZIONE 

Il processo di decolonizzazione – La decolonizzazione nel Medio Oriente – La decolonizzazione in Asia – La 

decolonizzazione nel Maghreb – La decolonizzazione nell’Africa Nera – I problemi delll’America Latina 

● PERCORSO SULLA DISTENSIONE 

Il disgelo – Mao e il destino della Cina –  La guerra in Vietnam – La contestazione giovanile del Sessantotto 

– Il crollo del Comunismo e la polveriera del Medio Oriente  

∙ PERCORSO SULL’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 

L’urgenza della ricostruzione – Dalla Repubblica alla Monarchia – Dalla Monarchia alla Repubblica – Il 

miracolo economico – Dal centro sinistra all’autunno caldo – Gli anni di piombo  

∙ PERCORSO SULLA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA 

Gli anni Ottanta e il pentapartito – Una democrazia malata – La fine della prima Repubblica  

 

 

6.FILOSOFIA 
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DOCENTE:  Prof.ssa Manuela Gatta 

 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E INTERESSE 

La classe è sempre stata disposta ad accogliere gli argomenti proposti nonostante una vocazione squisitamente 

scientifica, mostrando una buona predisposizione fin dal primo anno del triennio all’acquisizione del nuovo 

metodo di studio della nuova disciplina filosofica. Punto di forza per la disciplina è stata la costanza nello 

studio e nel prendere appunti, nonchè per un buon numero di studenti nel lavoro domestico permettendo anche 

se con fatica di superare le iniziali fragilità. Notevole è stato anche il coinvolgimento degli elementi positivi 

della classe che hanno avuto un effetto traiante. Si distingue infatti un piccolo gruppo di studenti che, grazie 

ad un impegno costante e ad una abilità personale di approfondimento, ha saputo conseguire una preparazione 

adeguata con punte di eccellenza. 

 

METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE 

Il metodo utilizzato è stato quello delle lezioni dialogate e partecipate supportate dal materiale prodotto e 

condiviso dal docente, che gli studenti hanno accettato positivamente permettendo di sviluppare per alcuni, 

con difficoltà espositive, una sufficiente capacità di argomentazione migliorando gradualmente anche l’uso 

del lessico specifico. 

Quasi tutti gli studenti e le studentesse, alla fine del percorso sono certamente in grado di comprendere e 

collegare le dinamiche legate ai diversi sistemi filosofici. La carenza espositiva è ancora fragile in pochi casi, 

ma questa è stata compensata dalla partecipazione attiva durante le lezioni che ha permesso di raggiungere la 

sufficienza pienamente e di poter aspirare per un buon gruppo a un maggior riscontro valutativo. 

 

TIPI DI VERIFICHE 

Le modalità di verifica sono state di tipo scritto per valutare le conoscenze acquisite e la capacità di 

organizzarle in forma logica, come nel caso delle ricerche storiche e delle analisi di testi storici effettuati negli 

anni, mentre le verifiche di tipo orale hanno avuto l’obiettivo di valutare le competenze argomentative e le 

abilità di sviluppo critico e ed espressivo. 

 

OBIETTIVI 

Il programma è stato svolto secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale con 

l’aggiunta di un percorso dedicato alla filosofia scientifica e del linguaggio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia. 

 

Libro di testo in adozione:       STORIA DELLA FILOSOFIA, Atlas 

PROGRAMMA 

● I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 

 SCHOPENHAUER 
     Il mondo come Volontà e rappresentazione 
     Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi 
 
Lettura del brano a pag. 48 dal titolo Il mondo come rappresentazione tratto da Il mondo come volontà 

e rappresentazione 

 KIERKEGAARD 
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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" 
 

LETTURA DEL BRANO A PAG. 60 DAL TITOLO LA VERITÀ PER IL SINGOLO TRATTO DA POSTILLA CONCLUSIVA 

NON SCIENTIFICA 
 
● LA QUESTIONE SOCIALE: POLITICA E UTOPIA 
FEUERBACH 
Il concetto di alienazione 

Gli utopisti. La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri fondamentali 
 

 MARX 
Vita e opere. Industrializzazione e questione sociale.  
La critica a Hegel; la dialettica; una filosofia della prassi, il concetto di alienazione; il materialismo storico; il 

plus valore 
 

LETTURA DEL BRANO A PAG. 100 DAL TITOLO L’ALIENAZIONE DEL LAVORO TRATTO DA MANOSCRITTI 

ECONOMICO-FILOSOFICI 
 
● IL POSITIVISMO  E LA FIDUCIA NEL PROGRESSO NELLA FILOSOFIA OTTOCENTESCA 
 Contesto storico-culturale e i caratteri fondamentali. 
 AUGUSTE COMTE: il concetto di scienza positiva e la fondazione della  sociologia; la legge dei tre stadi; la 

classificazione delle scienze e i compiti  della filosofia. Contesto storico-culturale e i caratteri fondamentali. 

Auguste  Comte: il concetto di scienza positiva e la fondazione della sociologia; la legge  dei tre 

stadi. 
 
● LE REAZIONI AL POSITIVISMO 

Lo Spiritualismo: i caratteri fondamentali. 
HENRI BERGSON 
Il tempo come durata e tempo spazializzato; la vita della coscienza; tempo e memoria; l’evoluzione creatrice. 
 

Lettura del brano a pag.317 dal titolo Tempo spazializzato e durata reale tratto da Saggio sui dati 

immediati della coscienza  
 
● LA FILOSOFIA DELL’IRRAZIONALE 

FRIEDRICH 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. 

Trasvalutazione  dei valori e “Dio è morto”. Nichilismo attivo e passivo. Così parlò Zarathustra  e 

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

 Lettura del brano a pag.203 dal titolo L’uomo folle e la morte di Dio tratto  da La gaia scienza 
 

FREUD 
Sogni, sessualità e nevrosi. I caratteri dell'inconscio e la struttura della personalità. Il metodo dell'analisi, 

l'interpretazione dei sogni. Es-Io-Super-Io. Il disagio della civiltà 
 

● LA FENOMENOLOGIA DI HUSSERL 
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Il contesto storico-culturale. La filosofia e il senso del mondo. 
 

Lettura del brano a pag.457 dal titolo L’epochè fenomenologica tratto da Idee per una fenomenologia 

pura e per una filosofia fenomenologica 
 
● PERCORSI SUL NEOIDEALISMO DI GENTILE E CROCE – L’EGEMONIA CULTURALE DI GRAMSCI 

 Il contesto storico-culturale. La teoria dell’educazione in Gentile – Lo  storicismo in Croce e il concetto di 

estetica – L’arte come intuizione lirica –  L’egemonia culturale e il ruolo dell’intellettuale in Gramsci 
 

● PERCORSI SUI CARATTERI GENERALI DELLA FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

La seconda rivoluzione scientifica e l’applicazione della logica alla matematica con Frege e Russell e il Circolo 

di Vienna 

● PERCORSI SUI CARATTERI GENERALI DELLA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO 

  Wittgenstein e il mondo come totalità dei fatti – Il rapporto tra pensiero e linguaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE:  Prof.Giampaolo Milazzo  

 
Il programma preventivato è stato svolto interamente benché per ragioni di tempo non è stato possibile trattare 

le singole biografie degli artisti, solo per cause attinenti alla produzione artistica di Vincent van Gogh, Edward 



  

 

 

 

 

 

39 

 

Munch e di Pablo Picasso si è reso necessario soffermarsi ad alcuni aspetti della loro vita. La valutazione di 

ogni allievo è stata effettuata non solo in base ai risultati delle prove di verifica, ma anche tenendo presente la 

situazione d’ingresso, la partecipazione all’attività, l’impegno nello svolgimento del lavoro, le capacità ed i 

ritmi personali di apprendimento. La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai differenti livelli di partenza 

e impegno dimostrati che, comunque, anche nei casi meno brillanti, non sono stati tali da pregiudicare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi.  

Gli alunni, anche se singolarmente, presentano diversi livelli di approfondimento: 

- usano in maniera corretta il linguaggio disciplinare specifico; 

- hanno acquisito una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi; 

- sono in grado di leggere un’opera d’arte e conseguentemente collocarla, in base alle caratteristiche da 

questa possedute, nel relativo contesto storico e culturale, in quanto sono a conoscenza delle dinamiche 

evolutive dei periodi, delle correnti, dei movimenti e dei percorsi individuali degli artisti oggetto di studio. 

 

La necessità di adeguare i programmi alla scansione decisa in sede di Dipartimento di materia e il tentativo di 

arrivare a trattare anche movimenti e autori almeno un po’ più vicini a noi ha determinato una impostazione 

per linee di sviluppo trascurando talvolta l’approfondimento. Ogni fenomeno artistico e ogni autore trattati, 

sono stati inquadrati entro l’ambito socio-culturale in cui si sono affermati, suggerendo dove si presentava 

l’occasione, opportuni collegamenti con le altre discipline. La scelta degli autori è stata fatta sulla base 

dell’incisività del loro operato e della loro personalità; tenendo conto degli elementi di novità introdotti, 

rispetto agli autori precedenti e l’efficacia comunicativa del loro messaggio. Si è considerato il valore e la 

significatività delle loro principali opere, anche in relazione agli artisti che successivamente ne hanno seguito 

le orme e che ad essi si sono ispirati.  Per ogni movimento artistico, compresi quelli appartenenti alle 

Avanguardie artistiche del ‘900, sono stati individuati i tratti più significativi, la matrice, l’evoluzione stilistica 

e l’arco temporale in cui questi si sono affermati; soffermandoci al loro interno, la conoscenza della figura 

artistica trainante, ovvero del caposcuola della corrente, anche attraverso l’analisi particolareggiata di qualche 

opera. La classe ha manifestato un comportamento corretto e un livello di attenzione accettabile.  La classe 

nella sua generalità ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente, anche se solo pochi studenti 

hanno dimostrato una capacità di rielaborazione personale, di approfondimento e disponibilità al 

coinvolgimento personale. L’impegno nello studio è stato discreto per alcuni studenti, alterno per altri. La 

preparazione della classe si attesta su livelli più che sufficienti-discreti. Il profitto medio è più che sufficiente 

discreto e in qualche caso buono. Ci sono alcune situazioni di fragilità soprattutto per quanto concerne la 

rielaborazione personale dei contenuti acquisiti. In relazione alla programmazione curricolare sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze della storia dell’arte dal Neoclassicismo agli inizi del Novecento ovvero: 

 

● conoscenze dello svolgimento storico artistico del periodo trattato 

● conoscenze delle più importanti opere di artisti rappresentativi dei vari periodi e movimenti 

 

 

 

COMPETENZE CAPACITÀ E ABILITÀ 

 

Le competenze raggiunte si possono configurare: 

● sapere argomentare sui periodi storico-artistici trattati; 

● sapere analizzare, attraverso il referente figurativo, un’opera d’arte inserendola nel 

proprio contesto storico-culturale; 

● saper confrontare e mettere in relazione tra di loro varie opere d’arte; 

● saper valutare criticamente le proprie e le altrui affermazioni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (cfr. Programma dettagliato) 

MATERIALI DIDATTICI 

● Lezione frontale; 

● Questionari di verifica delle informazioni; 

● Proiezione di diapositive; 

● Esposizioni di argomenti auto-organizzati; 

● Analisi delle principali opere collocandole nel loro contesto storico-culturale avvalendosi delle foto 

del libro di testo o da altre fonti; 

● Contributi audio-visivi. 

 

I supporti didattici sono stati: il libro di testo adottato, “Le Avanguardie artistiche del Novecento” di Mario 

de Micheli – ed. Feltrinelli (consigliato), dispensa autoprodotta fornita dal docente, documenti di 

approfondimento pubblicati presso la piattaforma Padlet, Classroom e Google Drive, video. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati visti e commentati film-documentari sui rispettivi argomenti: 

● Dada; Un chien andalou di Luis Buñuel e Dalì;  

● Munch: L’urlo arrivato fino a noi;  

● Visione film-documentario riguardante “L’Espressionismo astratto” (La Scuola di New York). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state utilizzate verifiche orali e test scritti. La valutazione ha tenuto conto della partecipazione al dialogo 

educativo, dell’impegno delle conoscenze acquisite e del grado di rielaborazione autonoma dei contenuti. Per 

i criteri di valutazione si fa comunque riferimento ai criteri generali di valutazione esplicitati dal Dipartimento 

di Materia. 

Disegno: 

Prospettiva di un gruppo di solidi; 

Rilievo architettonico; 

Progetto architettonico. 

 

OBIETTIVI: 

● Conoscere le fasi progettuali necessarie alla realizzazione di una struttura architettonica; 

● Consolidare il livello grafico espositivo; 

● Consolidare la capacità di rielaborazione grafica personale. 

 

CONOSCENZE: 

● Saper leggere i disegni tecnici e comprendere lo sviluppo volumetrico dell’edificio rappresentato; 

● Conoscere le forme geometriche che stanno alla base di una struttura architettonica; 

● Analizzare le parti che costituiscono un edificio e le relative funzioni. 

 

COMPETENZE: 

● Saper rappresentare su carta gli schizzi inerenti una forma architettonica; 

● Saper raccogliere e analizzare i dati progettuali di partenza; 

● Saper realizzare un progetto di massima spiegando i motivi delle scelte operate; 

● Saper utilizzare le proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche per realizzare disegni 

esecutivi semplici. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATI 

- Protagonisti e forme dell'arte - dal Postimpressionismo ad oggi – Vol. 3 Con espansione online di G. 

Dorfles, C. Dalla Costa e M. Ragazzi ed. Atlas 

- Tecniche grafiche di A. Pinotti e M. Taddei ed. Atlas - Vol. unico 

 



  

 

 

 

 

 

41 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Post-Impressionismo: 

Georges Seurat 

● Un bagno a Asnières (1883-84); 

● Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte (1883-85). 

Paul Cèzanne 

● La casa dell’impiccato (ca.1874);  

● Mont Sainte-Victoire (1904-06); 

● Le grandi bagnanti (1894-1905); 

● I giocatori di carte (1892-95); 

● Natura morta con mele e arance (1899). 

Simbolismo: 

Paul Gauguin 

● La visione dopo il sermone (1888);  

● Il Cristo giallo (1889); 

● Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897);  

● Manau Tupapau – Lo spirito dei morti osserva (1892); 

● Aha oe feii? (Come, sei gelosa?) (1892); 

● Te tamari no atua – Natività (1896). 

Vincent van Gogh 

● I mangiatori di patate (1885); 

● Il caffè di notte (1888); 

● Notte stellata (1889); 

● Campo di grano con volo di corvi (1890). 

James Ensor 

● L’ingresso di Cristo a Bruxelles (Ecce Homo, 1888-89). 

Edvard Munch 

● L’urlo (1893); 

● Madonna (1894-95); 

● Pubertà (1893); 

● La bambina malata (1885-86); 

● Sera sul viale Karl Johan (1892). 

Visione film-documentario sulla biografia di Edvard Munch  “Munch: L’urlo arrivato fino a noi”. 

Espressionismo: 

Fauves: 

Henri Matisse 

● La gioia di vivere (1906); 

● La danza (1909-10); 
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● La stanza rossa (1908); 

● I pesci rossi (1911). 

Die Brücke: 

Ernst Ludwing Kirchner 

● Cinque donne per la strada (1913);  

● Marzella (1909-10); 

● Marcella (1910). 

Der Blaue Reiter: 

● Caratteri generali 

Vasilij Kandinskij 

● Il cavaliere azzurro (1903); 

● La vita variopinta (1907); 

● Primo acquarello astratto (1910); 

● Composizione VI (1913); 

● Composizione VIII (1923); 

● Empor (1929); 

● Alcuni cerchi (1926); 

● Blu cielo (1940). 

Astrattismo: 

Paul Klee 

● Senecio (1929) 

Piet Mondrian  

● Sera, l’albero rosso (1910); 

● Albero orizzontale (1911); 

● Composizione (1913); 

● Composizione 10 - Molo e Oceano (1915); 

● Composizione (1921). 

Cubismo: 

Pablo Picasso 

Periodo blu  

● Le due sorelle (1902); 

● Celestina (1904). 

Periodo Rosa 

● La famiglia di saltimbanchi (1905); 

● Ritratto di Olga in poltrona (1917). 

Cubismo analitico 

● Les demoiselles d’Avignon (1907); 

● Fabbrica a Horta de Ebro (1909); 

● Ritratto di Ambroise Vollard (1909-10); 
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● Natura morta con sedia impagliata (1912); 

● Guernica (1937).  

Ritorno all’Ordine 

● Tre donne alla fontana (1921); 

● Bagnante seduta – (1930); 

● L’Aubade (Serenata Mattutina) – (1930); 

● Massacro in Corea (1951). 

George Braque 

● Nudo di schiena o Grande nudo (1907-1908); 

● Case all’Estaque (1908); 

● Le Quotidien, violino e pipa (1913). 

Futurismo: 

Umberto Boccioni 

● La città che sale (1910-1911); 

● Stati d’animo: gli addii (1911); 

● Stati d’animo: quelli che restano (1911); 

● Forme uniche della continuità nello spazio (1913); 

● Rissa in galleria (1910); 

● Visioni simultanee (1910).  

Giacomo Balla 

● Lampada ad arco (1909-1911);  

● Bambina che corre sul balcone (1912); 

● Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912). 

Carlo Carrà 

● Il funerale dell’anarchico Galli (1911). 

Antonio SantElia (cenni) 

● Stazione di aeroplani e treni ferroviaria con funicolari e ascensori - Progetto per città futurista (1913); 

● Progetto per città futurista (1914). 

Dada: 

Visione film-documentario riguardante il Movimento Dada 

Marcel Duchamp 

● Ruota di bicicletta (1913); 

● Fontana (1916); 

● Scolabottiglie (1914). 

Man Ray 

● Cadeau - Ferro da stiro - (1921); 

● Le violon d’Ingres (1924); 

Surrealismo: 
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Film “Un chien andalou” - cortometraggio del 1929 scritto, prodotto ed interpretato da Luis Buñuel e Salvador Dalí, e diretto da 

Buñuel. 

René Magritte 

● L’uso della parola I (1928-29); 

● Les valeurs personnelles (1952); 

● La Chambre d'écoute (1958); 

● L’impero delle luci (1954); 

● Les amants (1928); 

● Golconde (1953); 

● La traviso des images (1929); 

● Le domaine d’Arnheim (1962). 

Max Ernst 

● Oedipus Rex (1922); 

● Au primier mot limpide (1923); 

● La vestizione della sposa (1939; 

● L’antipapa (1942); 

● Verso la pubertà o Le Pleiadi (1921). 

Salvador Dalì 

● La persistenza della memoria (1931); 

● Morbida costruzione con fagioli bolliti (1936); 

● Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938); 

● Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio (1944); 

● Madonna di Port LLigat (1949); 

● La metamorfosi di Narciso (1936); 

● Leda atomica (1949). 

De Chirico 

● Le Muse inquietanti (1916-17); 

● L’enigma dell’oracolo (1910);  

● Gioie ed enigmi di un’ora strana (1913). 

Il Ritorno all’ordine in Italia: 

Carlo Carrà   

● Idolo ermafrodito (1917); 

● Le figlie di Loth (1919). 

Gino Severini 

● Maternità (1916). 

Achille Funi  

● Maternità (1921). 

Realismo Magico: 

Felice Casorati 

● Meriggio (1923). 

 

Cagnaccio di San Pietro 

● Dopo l’orgia (1928); 

● Donna allo specchio (1927); 
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● Primo denaro (1928); 

● Zoologia (1928). 

“Neue Sachlichkeit” (Nuova Oggettività) in Germania: 

Max Beckmann 

La notte (1918-19). 

Otto Dix  

● Pragerstrasse (1920); 

● Il venditore di fiammiferi (1921); 

● Il trittico della metropoli (1928); 

● Suicidio in trincea (1924); 

● I sette peccati capitali (1933). 

George Grosz  

● I pilastri della società (1926); 

● Cristo con la maschera antigas (1927). 

ARCHITETTURA  

Walter  Gropius (Cenni) 

● L’esperienza del Bauhaus (1919-1933). 

 

Ludwig Mies van der Rohe 

● Padiglione della Germania all’esposizione Internazionale di Barcellona (1928-29); 

● Casa Farnsworth a Chicago (1950); 

● La sede dell'Illinois Institute of Technology a Chicago (1956);  

● The Seagram Building - Park Avenue - New York (1954-59)   

● La Neue Nationalgalerie di Berlino (1968)  

Le Corbusier 

● I cinque punti dell’architettura; 

● Villa Savoye; 

● La Maison Citrohan (1922); 

● Ville Radieuse (1935); 

● La Cappella di Ronchamp Notre Dame du Haut (1951-55); 

● Lunità di abitazione a Marsiglia (1947-52).   

ARCHITETTURA E ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

Frank Lloyd Wright 

● Robie House - Chicago (1909); 

● Casa sulla cascata - Bear Run – Pennnsylvania (1936); 

● Museo R. Guggenheim – Solomon (1956-59). 

Antoni Gaudì 

● Casa Milà (La Pedrera) (1906-12); 

● Parco Güell (1922); 

● Casa Battlò (1907); 

● Sagrada Familia (anno di fondazione 1882- ad oggi). 

L’Espressionismo astratto (La Scuola di New York): 

 

Jackson Pollock 

● Figura stenografica (1942); 

● Jackson Pollock – Composizione n° 14 (1948);  

● Jackson Pollock – Nebbia di lavanda n°1 (1950); 
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● Blues Poles (1952).  

Willem de Kooning 

● Donna seduta (1940);  

● Donna IV (1953); 

● Buca delle lettere (1948). 

Mark Rothko 

● Ingresso alla metropolitana (1937); 

● Senza titolo (1953); 

● N° 61 – Rust and blues (1953). 

Visione film-documentario riguardante “L’Espressionismo astratto” (La Scuola di New York); 

 

*Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 2023 

Pop Art 

Richard Hamilton 

● Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (1956). 

Roy Lichtenstein 

● Drowning Girl (1963); 

● Whaam! (1963). 

Andy Warhol 

● Campbell's soup cans (Barattoli di zuppa Campbell) (1962); 

● Marilyn (1967). 

Claes Thure Oldenburg  

● Ago e filo - Stazione Cadorna - Milano (2000). 

Educazione Civica 

Sono state dedicate 4 ore di Educazione Civica sul tema: “L’arte e il Fascismo in Italia negli anni ‘30”. 

Disegno:  

● Progetto architettonico (solo nel primo Trimestre) 

Per quanto riguarda i contenuti relativi all’educazione civica, è stato sviluppato il tema “L’arte durante il regime fascista”, per un 

totale di 3 ore svolte durante il secondo periodo dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.INFORMATICA 

 
DOCENTE:  Prof.Graziano Paoloni 
 

Relazione finale   
La classe, anche se  vivace, si è sempre dimostrata rispettosa del regolamento di istituto e hanno nel complesso 

adottato comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. La motivazione e l'impegno della classe si è 
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mantenuta su livelli medi per alcuni e medio bassi per altri nell’arco di tutto il quinto anno.La concentrazione 

durante le spiegazioni teoriche è stata nel complesso adeguata. Lo studio si è spesso concentrato sul giorno 

precedente le verifiche e i risultati si sono rivelati spesse volte in una comprensione superficiale e mnemonica 

dei temi trattati.Qualche alunno si è distinto per capacità e impegno 

Programma  

Storia della tecnologia: 

La pila di volta  

il telegrafo di Morse 

il telefono di Bell  

i mattoni dell’informatica: Valvole/Transistor e circuiti integrati 

primo microprocessore: intel 4004 

scopi bellici della commutazione di pacchetto 

La nascita di Arpanet. 

Aloanet 

Tim berners Lee: protocollo HTTP e Link 

 

Conversioni binario decimale e decimale binario 

Digitalizzazione: 

testo 

immagine  

suono  

Modalità di comunicazione: 

 Simplex, half duplex e full duplex 

 unicast, multicast, broadcast 

Segnali analogici e digitali  

Velocità di trasmissione: (bps) e error rate 

tecniche di controllo e recupero dell’errore: 

parità, checksum e CRC  

Mezzi fisici di trasmissione 

Conduttori in rame: UTP, STP, FTP 

fibra ottica: monomodali e multimodali 

antenne: bluetooth, wi-fi, UMTS 

La commutazione di circuito e di pacchetto 

Enti standardizzatori 

Modello OSI 

La suite di protocolli TCP/IP 

Protocolli Internet (IP) 

Protocolli di Trasporto: (UDP e TCP) 

Inbustamento  

Protocolli a livello applicativo (scopo): 

 DHCP, DNS, HTTP, SMTP e POP3, IRC 

Protocollo per la navigazione web: http  

   connessione, richiesta, risposta, disconnessione 

Proxy server.  

Lo Streaming 

Il cloud computing 

Indirizzo IP, mask e indirizzo di rete 

Protocollo IP 

formato dell’intestazione IP 
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dati principali:TTL, header checksum, source IP, Destination IP 

 Tabella di Routing e Tabella MAC 

Protocollo TCP: 

formato intestazione TCP 

Source Port, Destination Port, checksum, Sequence Number,  

Acknowledgment Number, bit ACK E SYN 

Instaurazione della connessione 

trasmissione datI 

Chiusura connessione 

Il protocollo DHCP 

Il protocollo NAT 

Il protocollo DNS 

Reti di personal computer: 

PAN, LAN, MAN, WAN 

Reti peer to peer (ripas) 

Reti basate sui server  

Frame ethernet: 

Indirizzo destinatario e mittente, CRC 

 Gli apparati di rete: 

 Switch, Access Point, Router  

 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

La sicurezza in rete 

sicurezza perimetrale/crittografia 

storia della crittografia 

I sistemi crittografici 

sistemi a chiave pubblica privara e l’algoritmo RSA 

I sistemi per la trasmissione sicura 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.SCIENZE MOTORIE 

 
DOCENTE:  Prof.Amos Bianchi 

 
Interesse, partecipazione, impegno 

Classe curiosa e in genere positiva nel corso degli anni precedenti quest’anno è risultata spesso distratta, deconcentrata e 

in molte occasioni critica e polemica., 
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Il comportamento risulta sostanzialmente corretto tranne per l’uso del cellulare durante le ore disciplinari . 

Durante le lezioni ,tuttavia,il clima risulta globalmente positivo e costruttivo, si riesce a lavorare e ad interagire in maniera 

produttiva , grazie a una metà circa degli studenti che si dimostra ben interattivo e collaborativo. 

La frequenza è risultata globalmente regolare con poche dimenticanze del materiale, e costante partecipazione alle attività 

pratiche. 

 

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 socio culturale 

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 allo 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; 

-i principali effetti del movimento su organi ed apparati; 

-schemi motori fondamentali della motricità umana; 

-tecniche relative ai fondamentali dei giochi di squadra; 

-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; 

-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. 
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Le verifiche somministrate  

- prove scritte: domande a risposta multipla 

- test strutturati 

- lavori svolti in gruppo in power point 

- 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 

 

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 

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 ( pallavolo e calcio a 5) 

Atletica leggera: aspetti regolamentari, tecnici e tattici, di alcune specialità 

- di pista corsa veloce e mezzofondo (60mt e i 200mt, 2000mt) 

 

N.B. Le attività sono state proposte con discontinuità dipendentemente dalla possibilità di utilizzare gli spazi/palestra 

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

 

Le dipendenze: definizione di doping 

- 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 

Le Olimpiadi moderne 

- le edizioni estive: i temi olimpici, le guerre, la politica, i boicottaggi, il doping e il razzismo 

 

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 
 

 
10.RELIGIONE CATTOLICA  

 
DOCENTE:  Prof.ssa Simona Vergallo 
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OBIETTIVI 

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) si è proposto di mettere lo studente in condizione di sviluppare un maturo 

senso critico, favorendo la riflessione sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano in un contesto 

multiculturale. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo studente: 

 

Conosce il rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo 

 

Conosce, in un contesto di pluralismo 

culturale complesso, gli orientamenti 

della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare 

riferimento a bioetica e giustizia sociale 

Lo studente: 

 

Opera criticamente scelte etico-religiose 

in riferimento ai valori proposti dal 

Cristianesimo e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo 

 

Coglie la valenza delle scelte morali, 

valutandole alla luce della proposta 

cristiana 

 

Lo studente: 

 

Sa fondare le scelte religiose sulla 

base della libertà responsabile 

 

 Riconosce le posizioni e le 

risposte etiche ispirate dal 

Cristianesimo di fronte alle diverse 

scelte della società contemporanea 

 

 

Osservazioni 

Tutti gli alunni avvalentisi dell’IRC hanno dimostrato nel corso dell’anno una buona partecipazione alla proposta 

educativa se pur con livelli di interesse differenti 

Il clima in classe è stato positivo, aperto alla ricerca e al dialogo; si è distinto un piccolo gruppo di alunni che hanno 

partecipato in modo attento e motivato al dialogo educativo filtrando, grazie ad una maturità cognitiva e culturale, i 

contenuti proposti, dimostrando unabuona capacità di proporre osservazioni personali ed una apprezzabile capacità 

critica.Gli obiettivi relativi alle conoscenze, alle abilità e alle competenze risultano raggiunti da tutti gli alunni. 

 

Metodi e strumenti  

La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare riflessioni personali e di gruppo, discussioni e confronti 

sulle tematiche proposte in classe attraverso anche spunti di riflessione offerti dalla vita stessa e dalle domande scaturite 

dal vissuto messe a confronto con i tentativi di risposta dell'esperienza religiosa cristiana. 
Il testo in adozione, “Uomini e profeti” edizione Marietti, è servito da struttura di base del percorso formativo; nel 

corso dell’anno sono stati utilizzati diversisussidi didattici offerti dalla docente (PPT, immagini, film, contributi 

audiovisivi, documentari) 

 

     Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione si è basata sul livello di partecipazione, ascolto e interesse al dialogo educativo.  

Particolare importanze è stata attribuita alla capacità critica e argomentativa e ai contributi spontanei nati dalla riflessione 

autonoma dello studente.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
1.    LA BIOETICA LAICA E LA BIOETICA CRISTIANA: 

⮚ La Bioetica: definizione, origine, sviluppo e ambito di competenza 

Questioni di Bioetica: 

⮚ L’aborto 

⮚ La procreazione medicalmente assistita 

⮚ La manipolazione sugli embrioni 

⮚ La clonazione  

⮚ Il trapianto di organi 

⮚ L’eugenetica e le manipolazioni genetiche 

⮚ Eutanasia e accanimento terapeutico 

⮚ Il testamento biologico 
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2. L’ETICA DELLA VITA: 

⮚ Le religioni a confronto sui temi bioetici 

⮚ La dignità dell’uomo e il concetto di persona 

 

3. VALORI CIVICI-RELIGIOSI E TEMI DI ATTUALITÀ: 

⮚ Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022. Le violazioni dei diritti della 

donna, le pratiche di mutilazione femminili e il movimento mondiale di protesta per la difesa dell’integrità fisica. La 

storia di Waris Dirie ambasciatrice speciale delle Nazioni Unite. 

⮚ Il dialogo interreligioso: implicazioni sociali, culturali e religiose. 

⮚ La giornata della Memoria 2023: le “Pietre d’Inciampo”, l’iniziativa creata dall’artista Gunter Demnig al fine 

di ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo. 

⮚ L'eugenetica nazista e il progetto di rifondare la razza ariana nel monologo teatrale di Marco Paolini 

"Ausmerzen, vite indegne di essere vissute". 

⮚ La dipendenza dai social media. 

 

4. LA CHIESA E I TOTALITARISMI DEL '900 

I totalitarismi del Novecento in rapporto alla Chiesa: 

 

⮚ La Chiesa e il dramma delle dittature comuniste 

⮚ La Chiesa e il dramma delle dittature fasciste: Papa Pio XI, i Patti Lateranensi 

⮚ La Chiesa e il Nazismo: Papa Pio XII, la Chiesa protegge gli ebrei 

⮚ I testimoni della fede: Dietrich Bonhoffer, Massimiliano Kolbe, Edith Stein, i ragazzi della Rosa Bianca 

 

5.  LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: 

L’insegnamento sociale della Chiesa: 

⮚ Il concetto di giustizia: sociale, evangelica. 

⮚ Il valore del lavoro e della persona umana: dignità del lavoratore, disoccupazione, schiavitù. 

⮚ La rivoluzione industriale e l’emergere della questione sociale. La risposta della Chiesa con Leone XIII e la 

Dottrina Sociale della Chiesa. 

I principi della Dottrina sociale della Chiesa: 

⮚ Principio della solidarietà 

⮚ Principio della sussidiarietà 

⮚ Principio del bene comune 

⮚ Principio della personalità 

⮚ Destinazione universale dei beni e proprietà privata 

Proposte della DSC secondo i valori cristiani: 

⮚ Una politica per l’uomo 

⮚ Una scienza per l’uomo 

⮚ Un’economia per l’uomo 

⮚ Un ambiente per l’uomo 

 


