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1. Descrizione del contesto generale 

 
1.1 Breve descrizione del contesto 

La provenienza socioeconomica e culturale degli studenti del Liceo "B. Croce" di Palermo si attesta 

nel complesso su livelli medio-alti: in generale, circa il 50% appartiene a famiglie con doppio reddito, 

il resto proviene da famiglie monoreddito, mentre un'esigua percentuale da famiglie svantaggiate che 

hanno perso il lavoro o che versano in situazione di precariato. La gran parte degli alunni risiede nei 

quartieri Maqueda, Oreto, Policlinico, Bonagia e MezzoMonreale, nonche' nei comuni dell'hinterland 

palermitano (Monreale, Altofonte, Villabate, Ficarazzi, Bolognetta, Marineo, Piana degli Albanesi, 

Villafrati). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana si attesta al 2% del totale e 

proviene soprattutto dal quartiere storico dell'Albergheria, nel quale insistono ancora numerose 

sacche di poverta' e degrado culturale. 

La particolare situazione dell'istituto permette di individuare, come opportunita', la ferma convinzione 

da parte delle famiglie che gli studi liceali contribuiscano fortemente alla conquista di una formazione 

globale della persona e che quelli di indirizzo scientifico consentano ai giovani di potere accedere al 

numero maggiore di facolta' universitarie e, di conseguenza, agli orizzonti lavorativi piu' ampi.  

Si individuano, tuttavia, anche in relazione all'estrema eterogeneita' delle provenienze socio-culturali 

degli allievi, delle limitazioni nella carenza, riscontrata in alcune famiglie, di un adeguato sostegno 

nello studio ai figli per mancanza di tempo e/o di strumenti culturali collegati a mezzi socioeconomici 

adeguati. Il liceo Croce si e' posto, quindi, sempre l'obiettivo di colmare tali lacune con una 

progettazione educativo-didattica che miri al recupero delle competenze disciplinari, all'inclusione, 

all'accoglienza e alla promozione culturale dei suoi studenti. Coerentemente a tali scelte, l'istituto 

promuove costantemente un notevole numero di attivita' volte allo sviluppo negli alunni di una 

coscienza civica ed ecologica e di una sensibilita' artistico-espressiva:  

 attivita' teatrali e musicali; 

 incontri con autori; 

 visite guidate a beni artistici, architettonici, archeologici; 

 viaggi di istruzione; 

 corsi per l'approfondimento della lingua inglese e per il conseguimento delle relative 

certificazioni; 

 stages natura e ambiente; 

 percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; 
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 partecipazione a gare (olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze e Astronimia).  

Consapevoli della preziosa opportunita' che la scuola offre, gli allievi partecipano a tali iniziative con 

grande entusiasmo, conseguendo risultati soddisfacenti, talora eccellenti. 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo “B. Croce” insiste su un territorio molto ampio: la Sede Centrale in via Benfratelli 4 si colloca 

nel cuore dell’antichissimo quartiere Albergheria, il cui centro è rappresentato dal mercato storico di 

Ballarò. Il quartiere che circonda la scuola presenta una realtà ricca di storia e contraddizioni: degrado 

fisico degli edifici, famiglie numerose, lavoro precario, scarsa cultura e dispersione scolastica, disagio 

socioeconomico, diffusa illegalità. Ma Ballarò non è solo questo e la complessità del territorio è per 

la nostra scuola un elemento che la ha portata a misurarsi concretamente con le finalità educative del 

nostro corso di studi. Ad esempio guardiamo la forte presenza di extracomunitari di prima e seconda 

generazione, provenienti da diversi paesi tra i quali Bangladesh, Sri Lanka, Cina, Tunisia, Ghana, 

Romania, Marocco. Fortissima e capillare è negli ultimi anni la presenza di enti e associazioni attive 

sul territorio che promuovono, insieme alle scuole e alle parrocchie del distretto, una forte azione di 

cooperazione, partecipazione e interazione sociale. Con la maggior parte di tali istituzioni il Liceo 

Croce intrattiene fitte e costanti relazioni di collaborazione e progetti culturali in rete, al punto da 

poter affermare che la criticità sopra riferita è diventata un’opportunità, che costantemente arricchisce 

l’esperienza degli operatori scolastici e produce negli studenti la consapevolezza di una dimensione 

civica attiva e responsabile. 

Le due succursali dell’istituto si collocano, invece, nei pressi del Policlinico e del Tribunale (via 

D’Ossuna), zone che presentano una situazione più eterogenea: generalmente sono abitate da piccoli 

commercianti e artigiani, da un tessuto impiegatizio legato alle professioni sanitarie o amministrative, 

da studenti universitari, con delle isole di degrado socioeconomico. La presenza della nostra scuola, 

in questi plessi succursali, ha prodotto una innegabile promozione del tessuto sociale e culturale dei 

quartieri circostanti, costituendo nel tempo un solido punto di riferimento.  

In via Corazza 41 si trova la prima succursale, poco più periferica della sede centrale. L’edificio è 

collocato in prossimità delle grandi vie di accesso alla città: via Oreto, viale Regione Siciliana, 

stazione centrale e in vicinanza del capolinea di molti autobus che collegano la città con i centri 

limitrofi. 
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In via Imera 145 è collocata la seconda succursale, questa occupa una porzione dell’edificio scolastico 

sede dell’istituto comprensivo “Bonfiglio”. 

Un'ulteriore specificita' dell'istituto sta nelle due sezioni ospedaliera e carceraria, che offrono un 

prezioso sostegno ad un'utenza in situazione di forte disagio. 

Nell'anno scolastico 2019/2020 gli alunni sono in totale 1608 così suddivisi: i corsi A, B, G, H, M, 

Aa si trovano in centrale, i corsi Ba, C, Ca, D, E, F, I, L si trovano nella sede di via Corazza, i corsi 

N, O, Q, Da si trovano nella succursale di via Imera. I corsi Aa, Ba, Ca, e Da sono ad indirizzo Scienze 

applicate, tutti gli altri sono ad indirizzo ordinario. Già nello scorso anno scolastico è stata attivata, 

all’interno dell’indirizzo ordinario, una sezione specifica del Liceo Matematico. Le classi interessate 

sono la 1I la 2I 

Gli alunni per indirizzo di studio e anno di corso sono così distribuiti: 

 

Indirizzo Classi Numero alunni 

Scientifico 

Prime 326 

Seconde 275 

Terze 254 

Quarte 292 

Quinte 256 

Scientifico – Scienze Applicate 

Prime  105 

Seconde 61 

Terze 39 

Totale 1608 

 

La stragrande maggioranza del personale insegnante del Liceo gode di un contratto a tempo 

indeterminato e copre la fascia di età che va prevalentemente dai 45 ai 55 anni. Si tratta di personale 

laureato per il 97,3% e ha una stabilità nella scuola che va, per metà, dai 6 ai 10 anni e per l’altra 

metà, oltre i 10 anni. La continuità didattica è un valore prezioso e caratterizzante del nostro istituto. 

Per effetto della legge 107/2015, sono presenti alcuni docenti per attività di recupero e potenziamento 

(mat. e fisica, filos. e storia, inglese, discipline letterarie e latino, disegno e storia dell'arte).  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

L'istituto pone al centro della sua missione la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, 

di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il lavoro e 

l’intraprendenza come valori positivi. L’obiettivo è fear acquisire agli studenti e alle studentesse 

specifiche competenze negli ambiti disciplinari curriculari e nell’ambito affettivo relazionale 

attraverso l’uso di strumenti e strategie negli ambiti comunicativo, logico-critico e metacognitivo. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

Le competenze che la nostra scuola si prefigge di fare raggiungere ai discenti alla fine del percorso 

liceale sono le seguenti: 

Competenze comuni a tutti i licei: 

 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 

e individuando possibili soluzioni; 

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
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 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini;  

 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico 

 

 applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 

pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 

 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 

alla vita quotidiana; 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche 

gli strumenti del ProblemPosing e Solving.  

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Discipline/Monte orario settimanale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze 

della Terra) 
2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica / attività alternative 1 1 1 1 1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA RUOLO 

Gabriele Carmela Marina Lingua e letteratura italiana  

Gabriele Carmela Marina Lingua e cultura latina  

Paoletti Patrizia Lingua e cultura inglese  

Failla Adele Storia  

Failla Adele Filosofia  

Quartuccio Pietro Matematica Coordinatore di classe 

Capizzo Maria Concetta Fisica  

La Sala Caterina Scienze naturali  

Lachina Anna Maria Michela Disegno e Storia dell’arte  

Malfattore Carmen Scienze motorie e sportive  

Cannella Francesco Religione cattolica  

Calafiore Simonetta  Dirigente Scolastico 

 
 

3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA CLASSE III ClASSE IV CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana 
Gabriele Carmela 

Marina 

Gabriele Carmela 

Marina 

Gabriele Carmela 

Marina 

Lingua e cultura latina 
Gabriele Carmela 

Marina 

Gabriele Carmela 

Marina 

Gabriele Carmela 

Marina 

Lingua e cultura inglese Paoletti Patrizia Paoletti Patrizia Paoletti Patrizia 

Storia Ambrogio Michele Failla Adele Failla Adele 

Filosofia Pascali Gabriella Failla Adele Failla Adele 

Matematica Quartuccio Pietro Quartuccio Pietro Quartuccio Pietro 

Fisica 
Capizzo Maria 

Concetta 

Capizzo Maria 

Concetta 

Capizzo Maria 

Concetta 

Scienze naturali Parisi Bianca Fallo Lucia La Sala Caterina 

Disegno e Storia dell’arte Saladino Monica 
Lachina Anna Maria 

Michela 

Lachina Anna Maria 

Michela 

Scienze motorie e sportive Librizzi Maria D’Angelo Maria Malfattore Carmen 

Religione cattolica Cannella Francesco Cannella Francesco Cannella Francesco 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

Elenco alunni 

N. Cognome Nome 

1  

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 
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6  

 

 

 

OMISSIS 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

Rappresentanti di classe 

Componente alunni Componente genitori 

OMISSIS 

 

Presentazione sintetica della classe 

La classe è formata da 17 alunni, tutti provenienti dalla 4H di questo Liceo.  

Gli alunni hanno risposto in modo non sempre omogeneo alle attività didattiche. La maggior parte 

di loro ha partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, impegnandosi in modo 

adeguato e mostrando quasi sempre disponibilità al confronto con gli insegnanti. Altri, invece, 

hanno mostrato un impegno ed una partecipazione a volte discontinui, evidenziando un interesse 

spesso settoriale verso le varie discipline. 

La frequenza è stata assidua per alcuni e regolare per altri. Durante tutto il periodo di didattica a 

distanza, a parte qualche eccezione nel periodo iniziale, la classe ha partecipato regolarmente e 

rispettato quasi sempre i tempi delle consegne assegnate sulla piattaforma G-Suite. 

Nonostante le differenze sopra elencate, il loro comportamento nel complesso corretto e il sereno 

clima relazionale creatosi all’interno della classe hanno consentito di svolgere un proficuo lavoro  

che ha visto gli studenti maturare dal punto di vista didattico ed educativo. 

Tenendo in considerazione la situazione di partenza degli alunni e gli obiettivi didattici stabiliti  

all’inizio dell’anno in fase di programmazione, è possibile suddividere gli alunni in tre gruppi. 

Un primo gruppo costituito da alunni che, sfruttando in pieno le loro potenzialità e attraverso un 

assiduo impegno e un lavoro autonomo hanno raggiunto risultati buoni e in alcuni casi eccellenti.  

Un secondo gruppo, quello più numeroso, che, impegnandosi adeguatamente e attraverso un lavoro 

autonomo hanno raggiunto risultati discreti. 

Infine, un terzo ristretto gruppo di alunni, che, a causa di una confusa organizzazione del lavoro 

individuale e di un impegno discontinuo, hanno avuto bisogno di maggiore tempo per raggiungere 

gli obiettivi minimi previsti dalle singole discipline. 

 

Storia del triennio della classe 

Classe 

Iscritti 

alla stessa 

classe 

Iscritti 

da altra 

classe 

Promossi 

o 

Ammessi 

Promossi 

con debito 

formativo 

Non 

promossi 

Non valutabili 

D.P.R. 122 

del 2009 

III 

OMISSIS IV 

V 
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Elenco alunni e percorso scolastico a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019 

N. Cognome Nome Credito 3° anno Credito 4° anno Totale 

1 

OMISSIS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Obiettivi formativi e didattici trasversali 

Il Consiglio di Classe, nel definire il percorso formativo, in sintonia con le caratteristiche specifiche 

dell’indirizzo di studi sopra indicate e coerentemente a quanto espresso nel PTOF, ha perseguito, nel 

corrente anno scolastico, i sotto elencati obiettivi generali. 

Obiettivi educativi 

 Potenziare il processo di socializzazione tra gli alunni. 

 Consolidare l’educazione al confronto, all’ascolto e al dialogo, valorizzando i diversi punti di 

vista. 

 Potenziare la consapevolezza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria 

identità attraverso rapporti costruttivi con adulti di riferimento e coetanei. 

 Migliorare la capacità di riconoscere e superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche 

delle opportunità offerte dall’ambiente scolastico. 

 Potenziare il rispetto delle regole e degli impegni. 

 Potenziare il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente scolastico e non. 

 Far accrescere negli alunni la fiducia nelle proprie risorse al fine di intervenire in modo 

costruttivo nel dialogo educativo. 

 Consolidare i processi relativi all’autonomia e all’utilizzo di un metodo di lavoro funzionale 

ai processi di conoscenza, analisi e sintesi 

 Potenziare la capacità decisionale. 

 Potenziare il processo di autostima e di motivazione allo studio. 

Obiettivi didattici 

 Recuperare, consolidare e potenziare le abilità acquisite nel corso degli anni precedenti. 

 Acquisire le conoscenze fondamentali delle varie discipline. 

 Acquisire una buona padronanza del lessico e delle categorie essenziali della diverse 

discipline 

 Potenziare un corretto, rigoroso ed efficace metodo di studio. 

 Sapere leggere e dedurre i concetti-chiave di un qualsivoglia testo. 

 Sapersi esprimere con un linguaggio adeguato ai contesti comunicativi. 

 Consolidare la competenza comunicativa nelle varie discipline. 

 Saper organizzare un’esposizione orale e gestire un’interazione in modo ordinato e 

significativo. 
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 Saper selezionare le informazioni pertinenti, gerarchizzarle e organizzarle logicamente. 

 Potenziare le capacità di sintesi, analisi, calcolo. 

 Potenziare la capacità di operare per problemi. 

 Consolidare e potenziare la capacità di dimostrare teoremi, principi e leggi. 

 Potenziare la capacità di memorizzare regole, formule e principi. 

 Potenziare la capacità di argomentare con rigore logico e coerenza.ù 

 Potenziare la capacità di applicare regole, formule e principi nei diversi contesti delle 

esperienze di conoscenza. 

 Sapere individuare la precisa configurazione epistemica delle conoscenze relative alle varie 

discipline. 

 Potenziare la capacità di strutturare percorsi di conoscenza pluridisciplinari e interdisciplinari. 

 Acquisire la capacità di documentazione autonoma, di relazionare e lavorare in gruppo. 

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche 

All’interno delle singole discipline ogni argomento è stato affrontato tenendo presenti gli obiettivi 

trasversali comuni alle varie materie oggetto di studio. 

Ci si è avvalsi di metodologie diverse che sono state alternate e integrate sulla base delle esigenze 

emerse durante lo svolgimento dell’attività didattica, cercando di sollecitare l’intervento attivo di tutti 

i discenti al dialogo formativo. 

I metodi prescelti dai docenti nello svolgimento delle attività didattiche sono stati i seguenti: 

 Lezione frontale espositiva, integrata dal feed back continuo; 

 Simulazione di situazioni e problemi 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Letture guidate 

 Uso di audiovisivi e della LIM 

 Discussione guidata 

 Problem solving 

 Flippedclassroom 

 Cooperative learning 

 Inquiry-based learning 

Particolare impegno è stato posto nel promuovere lo  spirito di ricerca e l'acquisizione di un adeguato 

metodo, che rispondesse alle esigenze di scientificità del lavoro. 
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Nel corso dell’anno scolastico si è talvolta ritenuto opportuno intervenire sulla programmazione, per 

calibrarla meglio sui reali tempi di apprendimento della classe, tenendo conto delle difficoltà 

incontrate. Si è pertanto proceduto ad una costante attività di recupero in itinere, curando in modo 

particolare, con frequenti esercitazioni, lo sviluppo di un metodo di lavoro razionale ed efficace e 

insistendo inoltre sullo sviluppo delle capacità di esposizione e rielaborazione. 

Hanno favorito il processo di insegnamento/apprendimento: 

 Collaborazione tra docenti 

 Capacità di interagire con il gruppo  

 Diversificazione metodologica 

 Uso di strumenti audiovisivi e informatici 

 Attività di laboratorio 

 Attività culturali e sportive, visite didattiche, viaggio di istruzione 

4.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 Libri di testo 

 Lavagna 

 LIM 

 Materiali elaborati dagli insegnanti 

 Materiale multimediale 

 Computer – applicazioni software 

 Materiale multimediale 

 Web 

Spazi 

 Aule 

 Aula video 

 Laboratori 

 Classi virtuali 

 Palestre 

4.4 Metodologia di lavoro durante le lezioni svolte con modalità di didattica a distanza 

Sono stati confermati gli obiettivi formativi e didattici trasversali definiti nel verbale della riunione 

del Consiglio di Classe del 23 ottobre 2019.  
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Alla luce della situazione straordinaria venutasi a creare a causa della pandemia, è stato necessario 

integrare le seguenti voci:  

Materiali di studio proposti in DAD:  

 Libri di testo cartacei già in possesso degli alunni; 

 Libri di testo in versione digitale; 

 Schede sintesi e materiali vari prodotti dall’insegnante; 

 Visione di video didattici presenti su YouTube o altre piattaforme. 

Strumenti per la gestione delle interazioni DAD con gli alunni:  

 Video lezioni sincrone articolate secondo nuovo orario rimodulato nella misura del 50% del 

monte orario settimanale ordinario in vigore per la classe; 

 Utilizzo di chat di classe per veicolare tempestivamente le comunicazioni e le informazioni 

 Invio e restituzione di elaborati, test, questionari svolti in modalità asincrona e corretti tramite 

posta elettronica e/o G-Suite 

 Verifiche orali per piccoli gruppi o per l’intero gruppo-classe  

Piattaforme e canali di comunicazione DAD utilizzati:  

 Argo registro elettronico  

 Piattaforma G-Suite/Google Education (Classroom, Meet)  

 Zoom 

 Weschool  

 WhatsApp  

 E-mail personali 

Modalità di verifica formativa sincrona e asincrona  

 Test e questionari online  

 Elaborati ed esercitazioni scritte proposti su singoli argomenti  

 Colloqui individuali e/o di gruppo via Meet e Zoom 

Parametri di riferimento per la valutazione della DAD  

 Puntualità nella consegna di compiti online 

 Forma e contenuto dei compiti consegnati  

 Partecipazione alla DAD  

 Interazione nelle attività sincrone 



16 
 

4.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Sono state svolte dagli alunni nel corso del triennio i seguenti percorsi per le competenze treasversali 

e l’orientamento (ex ASL): 

Titolo e descrizione del 

percorso 

Ente Partner e soggetti coinvolti Descrizione sintetica delle 

attività svolte 

ForP (Formazione, 

Orientamento 

Professionale, 

Progettualità) 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Scienze 

Pedagogiche, Psicologiche, 

dell'Esercizio 

La finalità del progetto era di 

favorire l’integrazione di alcuni 

contesti di apprendimento 

nell‟ambito dell‟istruzione 

liceale e dell‟istruzione 

universitaria, individuando 

metodologie educative e azioni 

formative volte a garantire agli 

studenti in uscita dal liceo il 

possesso dei prerequisiti 

necessari per affrontare 

adeguatamente gli studi 

universitari. 

Attività sportiva: Nuoto 

Società Sportiva “Polisportiva 

Mimmo Ferrito”, affiliata alla 

Federazione Italiana Nuoto 

Attività agonistica a livello 

provinciale, regionale e nazionale 

Attività sportiva: 

Ginnastica Ritmica 
A.S.D. Aikya - Palermo 

Attività agonistica a livello 

provinciale, regionale e nazionale 

Attività sportiva: Rugby A.S.D. RUGBY PALERMO 
Attività agonistica a livello 

provinciale, regionale e nazionale 

Laboratorio di Astronomia 

Università degli Studi di Palermo 

Scuola delle Scienze di Base e 

Applicate 

Attività di Laboratorio finalizzate 

allo studio ed alla comprensione 

delle Leggi dell’Astronomia 

Quale lavoro…Quanto 

lavoro 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e 

Statistiche 

Conoscere i concetti e le 

metodologie di base della 

statistica descrittiva, al fine di 

essere in grado di elaborare 

un’adeguata sintesi grafica e 

numerica, e un’adeguata 

interpretazione di fenomeni reali 

Guardiani della Costa Costa Crociere Foundation 

Analizzare le caratteristiche 

geologiche e biologiche di 

porzioni di costa e studiare 

l’impatto atropico dell’ambiente 

costiero 

Progetto EEE 

La Scienza nelle scuole 

Centro Studi e Ricerche “E. 

Fermi”, Roma 

L’obiettivo principale del 

Progetto è stato quello di capire 

quando e come nascono i “Raggi 

cosmici” primari (protoni o 

nuclei) 

Peer to Peer 

Progetto di prevenzione sul 

Cyberbullismo 

CESIE 

Il progetto ha avuto come finalità 

la prevenzione dell’uso di droghe 

e la promozione di una maggiore 
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consapevolezza verso l’utilizzo 

del web 

Laboratorio di Calcolo 

delle Probabilità 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e 

Statistiche 

Conoscere i concetti e le 

metodologie di base del Calcolo 

delle Probabilità, al fine di 

acquisire la capacità di 

inquadrare correttamente 

problemi reali caratterizzati da 

aleatorietà, individuando 

possibili soluzioni attraverso il 

ragionamento probabilistico. 

Percorso presso la Banca 

d’Italia 
Banca d?Italia 

Studiare, analizzare e redigere un 

bilancio. Sapere valutare la 

situazione patrimoniale 

Corso sulla sicurezza nel 

posto di lavoro 
Liceo Scientifico “B. Croce 

Approfondire gli aspetti 

principali legati alla sicurezza nel 

mondo del lavoro 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione”: 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 

Attività svolta, durata 

e soggetti coinvolti 

Competenze 

acquisite 

Peer to Peer 

Il progetto aveva come 

finalità la prevenzione 

dell'uso di droghe leggere 

e la promozione di una 

maggiore consapevolezza 

verso l’utilizzo del web 

Il progetto, svolto in 

collaborazione con il 

CESIE, ha avuto una 

prima fase di formazione 

seguita dall’attivazione 

di uno sportello di 

ascolto 

 Lavoro cooperativo 

 Capacità di ascolto 

 Rispetto di se e degli 
altri 

Attività di 

Volontariato 

Il progetto nasce dalla 

collaborazione con il 

Centro Astalli 

Nel corso del triennio 

sono state organizzate 

attività di doposcuola a 

bambini in situazione di 

disagio e attività varie di 

solidarietà rivolte 

all’approvvigionamento 

di generi alimentari per il 

quartiere 

 Cittadinanza attiva in 
termini di impegno 

personale nel 

volontariato 

 Apprendimento tra 
pari 

Viaggio 

d’istruzione: 

Progetto Shoah 

Pellegrinaggio sui luoghi 

della memoria con la 

visita da parte degli 

studenti di un campo di 

concentramento e di 

sterminio nazista 

 una prima fase 
informativa in orario 

curriculare 

 confronto, in orario 

curriculare, fra le classi 

che hanno aderito al 

progetto 

 viaggio della memoria 
(Cracovia, Wieliczka: 

Miniera di sale) 

Auschwitz-Birkenau,  

 Rispetto degli altri 

 Solidarietà verso i 
più deboli 

 Rifiuto della 
violenza e della 

sopraffazione 

 Ripudio di qualsiasi 

discriminazione di 

razza, religione e 

sesso 

La Costituzione 

Italiana 

I principi fondamentali 

della Costituzione Italiana 

entrata in vigore il 1° 

Gennaio del 1948 

L’attività è stata svolta in 

orario curriculare nella 

seconda parte dell’anno 

scolastico. Sono stati 

affrontati i seguenti temi: 

 Stato/Nazione 

 Democrazia 

 Cittadinanza 

 La tutela dei diritti 

inviolabili 

 Il principio di 
uguaglianza 

 Essere cittadini vuol 
dire ... 
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 Diritti e doveri 

Cittadinanza 

Digitale 

Comprendere cosa vuol 

dire oggi essere un 

“buon” cittadino digitale 

Sono stati sviluppati i 

seguenti documenti: 

 Il cittadino digitale 

 La reputazione online e 
il cyberbullismo 

 Odio e parole ostili 

 Le fake news nella 

società democratica 

 Rispettare la legalità 

 Tenere 
comportamenti 

responsabili durante 

le attività online 

 
 

5.2 Attività di recupero e potenziamento 

 Progetto “Potenziamento di Matematica per le classi quinte”: hanno partecipato 

all’attività quasi tutti gli alunni della classe. Il progetto si è svolto in orario extracurriculare 

con l’obiettivo di preparare gli alunni ad affrontare in modo più consapevole la seconda prova 

nazionale dell’Esame di Stato. E’ proseguito anche durante la fase di didattica a distanza per 

consentire una migliore preparazione in vista del colloqui d’esame. 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Certificazione PET per il conseguimento di una certificazione internazionale in Lingua 

Inglese al livello B1 

 Certificazione FCE per il conseguimento di una certificazione internazionale in Lingua 

Inglese al livello B2 

 Teatro Libero: il progetto scuole 2019/2020 ha proposto rappresentazioni teatrali, da 

affiancare alle attività curriculari, capaci di stimolare la riflessione e la crescita del proprio 

bagaglio di competenze culturali, sociali e civiche e di accostare i giovani ai linguaggi della 

scena 

 Teatro Massimo: abbonamento alla stagione teatrale 2020 per le scuole secondarie di secondo 

grado 

 Evento “Invasioni di Scienza: le meraviglie della genetica”: relazione della senatrice Elena 

Cattaneo neurobiologa dell’Università Statale di Milano, nota per i suoi studi sulla Corea di 

Huntington, una malattia neurodegenerativa ereditaria, e sul gene “antico” che ne è causa, 

nonché per le sue ricerche sulle cellule staminali 

 Incontri sulla promozione e diffusione della donazione del sangue: incontro di 

informazione rivolto agli alunni maggiorenni delle quinte classi e tenuti dal presidente 

dell’ADIS, Maurizio Ferrara 
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 Visita alla mostra Body Worlds Vital: il vero mondo del corpo umano 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

Percorsi/temi sviluppati 

nel corso dell’anno 
Discipline coinvolte Argomenti svolti 

Luce Fisica, Italiano, Scienze, Inglese 

 La Divina Commedia “Paradiso” 

 Children’s exploitation in the mines 

 La fotosintesi clorofilliana 
 Equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

Il Tempo 

Storia e Filosofia, Fisica, 

Italiano, Scienze, Inglese, 

Latino, Matematica 

 Il tempo geologico: cronologia 
assoluta e relativa 

 Seneca “De brevitate vitae 

 Ungaretti “Sentimento del tempo” 

 Dorian Gray In Wilde, Joyce 
(Ulysses, Eveline) 

 La guerra lampo e di logoramento 

 H. Bergson: il tempo come “durata” 

 Il circuito RC in corrente continua: 
carica e scarica del condensatore 

 Il circuito RL in corrente continua: 
analisi temporale dell’apertura e 

della chiusura 

 Applicazione della derivata di una 

funzione alla Fisica 

La Fortuna, il Destino 
Latino, Italiano, Inglese, 

Matematica 

 Seneca 

 Leopardi “La Ginestra” 

 Pirandello “IL fu Mattia Pascal” 

 Eveline, Kavafis, Whitman 

 Il Calcolo delle probabilità 

Le Guerre 
Storia e Filosofia, Italiano, 

Scienze, Ed. Fisica, Inglese 

 Le olimpiadi antiche, le olimpiadi 
moderne e nel periodo fascista 

 Ungaretti, “L’Allegria”;  

 Vittorini e “L’umanità offesa” 

 La Poesia The Soldier  

 Le teorie per spiegare la dinamica 

della litosfera 

 La grande guerra, prima e seconda 
guerra mondiale. La guerra civile in 

Russia tra armata bianca e rossa. 

 Hegel e la storia universale: la 

legittimazione della guerra. 

La Crisi delle Certezze 
Storia e Filosofia, Fisica, 

Italiano, Scienze, Inglese 

 La crisi della fisica classica: la 

relatività 

 La letteratura del ‘900 

 La Teoria della Relativita’ in 
Einstein (Inglese) 
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 Teorie fissiste e mobiliste sulla 
struttura e sull’evoluzione della 

Terra 

 Il primo e secondo dopoguerra 

 Marx: il materialismo;  

 Freud: la psicoanalisi;  

 Nietzsche: la trasvalutazione dei 
valori 

Il Concetto di Limite 
Matematica, Filosofia e Storia, 

Italiano, Inglese, Latino 

 Calcolo dei limiti e continuità di una 
funzione 

 Leopardi e “L’infinito” 

 Ulysses in Tennyson 

 I totalitarismi e i genocidi: la dignità 
umana, un limite che non può essere 

oltrepassato 

The Age of Anxiety Inglese, Italiano, Scienze, Storia 

 La letteratura del 900 e la crisi 

dell’intellettuale 

 Prezi Project 

 Nuovi metodi e campi di ricerca: il 
paleomagnetismo 

 La genetica dei virus 

Le epidemie 
Matematica, Scienze, Inglese, 

Storia, Italiano 

 Modelli di crescita esponenziale e 
logistica 

 Confronto tra influenza Spagnola e 

Covid-19 

 La genetica dei virus e le 
biotecnologie 

 La spagnola dopo la prima guerra 
mondiale 

 

5.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Welcome Week: dal 10 al 14 febbraio 2020 l’Università degli Studi di Palermo ha realizzato 

una settimana di eventi allo scopo di presentare l’Offerta Formativa per l’anno accademico 

2020-2021 ed i servizi messi a disposizione dall’Ateneo e dall’ERSU. Gli incontri si sono 

svolti presso il Polo Didattico, Viale delle Scienze Ed. 19, 

 INSA: i docenti dell’INSA di Lione (FR) hanno presentato i loro corsi di studio in Ingegneria. 

Sicuramente una grande occasione per i nostri studenti per potere proseguire i propri studi in 

un’università pubblica di eccellenza 

 Corsi di preparazione ai Test Universitari: organizzati dall’associazione “Vivere Ateneo” 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline 

Disciplina: Fisica 

Insegnante: M.C. Capizzo 

Ore di lezione settimanali: 3 

Libri di testo adottati: Cutnell, Johnson, Stadler. “La fisica di Cutnell e Johnson” vol 3, Zanichelli  

Presentazione sintetica della classe 

La classe 5H mi è stata affidata in terza e così ho avuto modo di iniziare e proseguire il percorso formativo 

durante il triennio conclusivo. Fin da subito gli alunni sono stati in grado di instaurare con me buone 

relazioni, partecipando con interesse alle lezioni e mostrando disponibilità all’apprendimento. Dal punto 

di vista comportamentale, la classe presenta un profilo di tipo sostanzialmente omogeneo: i rapporti tra 

pari e con i docenti sono corretti e generalmente costruttivi. Anche quest’anno la risposta agli stimoli 

proposti è stata puntuale, mostrando un impegno assiduo ed un interesse vivo, almeno nella prima parte 

dell’anno. L’interruzione delle attività didattiche in presenza ha causato rallentamenti rispetto alla 

progettazione iniziale e una certa stanchezza o parziale perdita di motivazione soprattutto in alcuni alunni. 

Nondimeno la maggior parte degli studenti ha reagito in maniera responsabile alla situazione di 

emergenza permettendo di continuare efficacemente il percorso didattico. 

 

Competenze e abilità 

acquisite 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari della fisica, la 

maggior parte della classe ha acquisito un buon livello di conoscenze dei contenuti 

e apprezzabili capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica. Nella maggior arte 

dei casi gli studenti riescono ad analizzare la situazione fisica proposta e ad 

applicare gli strumenti disciplinari rilevanti per la sua soluzione, anche se non tutti 

riescono poi ad interpretare criticamente il processo risolutivo adottato e valutare 

la coerenza dei risultati ottenuti con la situazione problematica proposta. 

Metodologie 

Durante le attività didattiche in presenza o a distanza sono state usate diverse 

metodologie, tutte finalizzate a sollecitare l’intervento attivo di tutti i discenti al 

dialogo formativo: 

 Lezione frontale espositiva, integrata dal feed back continuo; 

 Simulazione di situazioni e problemi 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Discussione guidata 

 Problem solving 
Particolare impegno è stato posto nel promuovere lo spirito di ricerca e 

l'acquisizione di un adeguato metodo, che rispondesse alle esigenze di scientificità 

del lavoro. 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 Libro di testo 

 Materiale prodotto dall’insegnante. 

Criteri di valutazione 

La valutazione per l’apprendimento della fisica è stato effettuato in diversi modi. 

La verifica formativa, attraverso interventi dal posto, domande dal posto e 

risoluzione di esercizi alla lavagna ha avuto come obiettivo quello di rilevare 

informazioni continue sul processo di apprendimento degli alunni. Durante la 
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didattica a distanza le verifiche formative sono state affidate a test online e richieste 

di interventi. 

Alla verifica sommativa è stato affidato il compito di accertare e registrare il grado 

di raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni a conclusione dei singoli 

moduli. 

Tipologie delle prove 

di verifica 

 prove scritte di tipo applicativo, che rilevino le competenze di analisi e 

rappresentazione matematica dei fenomeni fisici 

 prove orali/scritte articolate sotto forma di esposizione degli argomenti trattati, 
atte a rilevare l’acquisizione delle conoscenze dei contenuti, l’acquisizione del 

linguaggio specifico e la capacità critica e di sintesi. 

Contenuti trattati 

Corrente elettrica: la corrente elettrica nei conduttori metallici, batterie, significato 

di forza elettromotrice, le leggi di Ohm, l’effetto Joule, connessione in serie e in 

parallelo di più resistori, leggi di Kirchhoff, il circuito RC alimentato con tensione 

continua, processo di carica e scarica del condensatore, bilancio energetico dei 

processi. 

Campo magnetico: Il campo magnetico e le linee del campo; forza di Lorentz, moto 

di una particella carica in un campo magnetico uniforme; forza magnetica su due 

fili percorsi da corrente; momento torcente su una spira e su una bobina; campi 

magnetici generati da alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo (legge di 

Biot-Savart), spire, bobine e solenoidi; teorema della circuitazione di Ampère; 

flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 

Induzione elettromagnetica:  Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte: 

esperienze di Faraday, la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz; forza 

elettromotrice indotta dal moto di una barretta in un campo magnetico; correnti 

parassite; generatori elettrici di corrente alternata e motori elettrici in corrente 

alternata; mutua induzione e autoinduzione; induttanza in un solenoide; energia 

immagazzinata in un solenoide e densità di energia del campo magnetico; il circuito 

RL alimentato con tensione continua: analisi temporale dell’apertura e della 

chiusura; confronto con il circuito RC; circuiti in corrente alternata: circuito 

ohmico, capacitivo e induttivo; valori efficaci di corrente e tensione; la potenza nei 

circuiti in corrente alternata. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: Le equazioni dei campi 

elettrostatico e magnetostatico; le equazioni nel caso di campi variabili nel tempo; 

teorema di Ampere generalizzato, corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell 

e le onde elettromagnetiche; la velocità della luce e l’origine dell’indice di 

rifrazione; densità di energia totale trasportata da un’onda; intensità dell’onda 

elettromagnetica; lo spettro elettromagnetico: sorgenti e utilizzo. 

La crisi della fisica classica: relatività ristretta e teoria dei quanti: La crisi della 

fisica classica e la nascita della fisica moderna; Il problema della velocità della luce 

e la contraddizione tra meccanica ed elettromagnetismo; l’esperimento di 

Michelson- Morley; gli assiomi della teoria della relatività ristretta; cenni sulle 

conseguenze degli assiomi di relatività ristretta: contrazione delle lunghezze e la 

dilatazione dei tempi; equivalenza tra massa ed energia. Il problema del corpo nero 

e l’ipotesi di Planck; effetto fotoelettrico e l’ipotesi di Einstein.  
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Disciplina: Scienze Motorie e sportive 

Insegnante: Carmen Malfattore 

Ore di lezione settimanali: 2 

Libri di testo adottati: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia, “In Movimento”   
                                                                        Editore Marietti Scuola  

 

Presentazione sintetica della classe 

La classe nel corso dell’anno ha frequentato regolarmente con continuità, dimostrando durante lo 

svolgimento del programma, un impegno e un interesse sempre attivo, produttivo e costante e 

impiegando, nelle diverse attività proposte, le proprie capacità motorie in modo adeguato. Gli obiettivi 

didattici proposti nel piano di lavoro annuale sono stati raggiunti in modo soddisfacente e il livello del 

profitto raggiunto dalla classe è   buono. Gli alunni si sono dovuti adattare alla didattica a distanza 

dimostrando un'elevata capacità di adattamento e maturità. Inoltre si sono distinti per aver raggiunto nel 

corso dei cinque anni un’ottima padronanza delle capacità tecnico-tattiche degli sport praticati a scuola, 

tutti, indistintamente, hanno sempre partecipato riuscendo a superare tutte le difficoltà legate a diversi 

fattori e a raggiungere risultati superiori alle aspettative. 

 

Competenze e abilità 

acquisite 

 Padronanza degli schemi motori di base, delle capacità condizionali e 
coordinative 

 Saper controllare e gestire il proprio corpo nelle diverse situazioni 

motorie. 

 Saper strutturare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite 
Saper eseguire gesti tecnici e appropriati ai relativi sport. 

 Saper lavorare in gruppo nel rispetto delle regole interagendo 
positivamente anche con l'insegnante 

 Saper combinare e riutilizzare più schemi motori per costruire nuove 
abilità motorie e sportive. 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico specifico della disciplina 

 Cogliere i nessi causa-effetto nella razionalizzazione del movimento 

 Avere consapevolezza di sè, riconoscere i propri limiti 

 Avere capacità di critica e di autocritica 

 Avere autonomia nelle scelte, saper valutare i risultati 

 Collaborare al raggiungimento di un risultato comune 

 Rispettare le regole fondamentali di civile convivenza nel rapporto   con i pari 

 Capacità di organizzare un evento sportivo scolastico 

 

Conoscenze e contenuti 

trattati 

 Classificazione delle capacità motorie e degli sport. 

 Fasi sensibili nello sviluppo delle capacità motorie. 

 I valori etici dello sport: il fair play. 

 L'apparato scheletrico 

 La colonna vertebrale 

 Paramorfismi e dismorfismi 

 Il doping 

 I pericoli legati all’uso di sostanze doping 

 I meccanismi energetici relativi ai vari sport 

 La Olimpiadi antiche, moderne e nel periodo fascista 

 I modelli prestativi degli sport praticati 
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 Principi generali di allenamento. 

 L'apparato digerente, ed il metabolismo basale 

 L'alimentazione 

 Il regolamento tecnico della pallavolo, del basket e del tennis tavolo, le 
caratteristiche della funzione arbitrale della pallavolo e i relativi segnali 

arbitrali 

Abilità 

 Eseguire un gesto sportivo secondo principi di economicità dello sforzo 

 Utilizzare automatismi raffinati 

 Utilizzare gesti atletici tecnicamente corretti 

 Utilizzare le capacità tattico-operative 

 Utilizzare movimenti finalizzati attraverso la coordinazione di movimenti 

complessi 

 Utilizzare le capacità di differenziazione spazio-temporale, di differenziazione 

dinamica, di reazioni agli stimoli e di anticipazione motoria in situazioni di 

gioco 

 Utilizzare gesti atletici tecnicamente corretti 

Metodologie 

 Metodo misto (globale, analitico-globale) 

 Apprendimento per padronanze 

  Risoluzione di situazioni-problema 

 Tutoraggio fra pari 

 Lavoro di gruppo 

 Insegnamento individualizzato 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Esercitazioni guidate e non in sport di situazione, percorsi misti, incontri con 

arbitraggio da parte degli alunni, prove multiple e giochi sportivi. 

 Materiale in formato digitale riguardante gli argomenti teorici svolti, articoli 

da riviste sportive. 

Criteri di valutazione 

 Valutazione delle competenze motorie acquisite 

 Interesse e impegno mostrati 

 Numero delle esercitazioni pratiche svolte 

 Livello di avviamento alla pratica sporti 

 Valutazione diacronica e sincronica 

 Voto finale per la valutazione sommativa espresso in decimi e corrispettivo 

valore in base alla griglia di valutazione adottata dal consiglio di classe 

Tipologie delle prove di 

verifica 

 Osservazioni sistematiche 

 Test di valutazione specifici su percorsi misti 

 Incontri sportivi per classi parallele 
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Disciplina: Matematica 

Insegnante: Quartuccio Pietro 

Ore di lezione settimanali: 4 

Libro di testo adottato 
Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 

Matematica.blu 2.0 con TUTOR volume 5 

Zanichelli 

 

Presentazione sintetica della classe 

La classe è composta da 17 alunni provenienti tutti dalla 4H dello scorso anno.  

Gli alunni hanno risposto in modo non sempre omogeneo alle attività didattiche. La maggior parte di loro 

ha partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, impegnandosi in modo adeguato e 

mostrando quasi sempre disponibilità al confronto. Altri, invece, hanno mostrato un impegno a volte 

discontinuo ed una partecipazione alle attività svolte non sempre adeguata. 

La frequenza è stata assidua per alcuni e regolare per altri. Durante tutto il periodo di didattica a distanza, 

a parte qualche eccezione, la classe ha partecipato regolarmente e rispettato quasi sempre i tempi delle 

consegne assegnate sulla piattaforma G-Suite. 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato nel pomeriggio un Corso di Potenziamento di Matematica rivolto 

alle classi quinte dell’Istituto e finalizzato ad approfondire gli argomenti del quinto anno in vista 

dell’Esame di Stato 

Tenendo in considerazione la situazione di partenza degli alunni e gli obiettivi didattici stabiliti all’inizio 

dell’anno in fase di programmazione, è possibile suddividere gli alunni in tre gruppi. 

Un primo gruppo costituito da alunni che, sfruttando in pieno le loro potenzialità e attraverso un assiduo 

impegno e un lavoro autonomo hanno raggiunto risultati buoni e in alcuni casi eccellenti.  

Un secondo gruppo, quello più numeroso, che, impegnandosi adeguatamente e attraverso un lavoro 

autonomo hanno raggiunto risultati discreti. 

Infine, un terzo ristretto gruppo di alunni, che, a causa di una confusa organizzazione del lavoro 

individuale e di un impegno discontinuo, hanno avuto bisogno di maggiore tempo per raggiungere gli 

obiettivi minimi previsti dalla disciplina. 

 

Competenze raggiunte alla fine 

dell’anno per la disciplina 

 Sapere leggere ed interpretare un testo con uso autonomo dello stesso 

 Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo 

 Analizzare e interpretare dati sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, usando consapevolmente, rappresentazioni grafiche, 

strumenti di calcolo e software informatici (Geogebra) 

 Individuare le strategie e gli strumenti più adeguati per la soluzione di 

problemi 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi specifici della disciplina per 
organizzare e valutare adeguatamente le informazioni 

 Valutare e interpretare i risultati ottenuti  

Conoscenze o contenuti trattati 

Il calcolo dei limiti 

 Le operazioni con i limiti 

 Le forme indeterminate 

 I limiti notevoli 

 Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

 Le funzioni continue 

 I punti di discontinuità di una funzione 
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 La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

La derivata di una funzione 

 Definizione di derivata di una funzione 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 La derivata di una funzione composta 

 La derivata della funzione inversa 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Il differenziale di una funzione 

I teoremi del calcolo differenziale 

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di Lagrange e le sue conseguenze 

 Il teorema di Cauchy 

 Il teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni 

I massimi, i minimi e i flessi 

 Definizioni di massimo, minimo e flesso 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 I problemi di massimo e minimo 

Lo studio delle funzioni 

 Lo studio delle funzioni: polinomiali, razionali fratte, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche, goniometriche, con i valori assoluti 

 I grafici di una funzione e della sua derivata 

 Risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione 

Gli integrali indefiniti 

 L’integrale indefinito 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 L’integrazione per sostituzione 

 L’integrazione per parti 

 L’integrazione di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

 L’integrale definito e le sue proprietà 

 Il teorema della media 

 La funzione integrale 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 Il calcolo dei volumi 

 Gli integrali impropri 

Le equazioni differenziali 

 Le equazioni differenziali del primo ordine 

 Le equazioni del tipo 𝑦′ = 𝑓(𝑥) 

 Le equazioni differenziali a variabili separabili 

 Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 Cenni sulle equazioni differenziali del secondo ordine 

 Il problema di Cauchy 

 Applicazioni delle equazioni differenziali alla Fisica 
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Abilità 

 Sapere eseguire il calcolo dei limiti di una funzione 

 Conoscere i limiti notevoli studiati e saperli applicare per calcolare il 
limite di una funzione 

 Saper determinare gli asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) di una 
curva piana 

 Sapere risolvere le forme di indeterminazione 

 Saper distinguere tra funzioni continue e discontinue 

 Saper classificare le eventuali discontinuità di una funzione 

 Saper applicare i teoremi sulle funzioni continue 

 Saper definire e calcolare il rapporto incrementale di una funzione in 

un punto 

 Sapere applicare le formule di derivazione fondamentali 

 Conoscere l’interpretazione geometrica e fisica del concetto di 
derivata e saperla applicare 

 Saper applicare i teoremi sull’algebra delle derivate (derivata di una 

somma, di un prodotto, di un rapporto, derivata logaritmica) 

 Saper distinguere tra funzioni continue e funzioni derivabili 

 Saper calcolare la derivata di una funzione composta 

 Saper calcolare, in un punto, la derivata dell’inversa di una funzione 
invertibile 

 Saper applicare i teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange 

 Saper applicare i teoremi di de l’Hospital 

 Sapere individuare gli intervalli in cui una funzione è 
crescente/decrescente 

 Saper individuare gli intervalli in cui una funzione è concava/convessa 

 Sapere individuare eventuali massimi, minimi relativi e flessi 
orizzontali con la derivata prima 

 Saper individuare gli eventuali punti di flesso di una curva piana 

 Sapere risolvere problemi di massimo e minimo di varia natura 

 Saper studiare in modo completo l’andamento di una funzione reale 

 Saper correlare tra loro il grafico di una funzione e quello della sua 
derivata 

 Saper individuare numericamente gli zeri reali di un’equazione 

 Sapere applicare i teoremi sulle primitive di una funzione 

 Saper applicare i metodi di integrazione studiati (integrali immediati, 
integrazione per decomposizione, per parti, per sostituzione e 

integrazione delle funzioni razionali fratte) 

 Sapere operare con le proprietà dell’integrale definito 

 Sapere applicare il teorema del valor medio 

 Sapere applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Saper calcolare la misura di aree e volumi 

 Saper riconoscere un’equazione differenziale e discuterne la sua 

natura 

 Saper risolvere equazioni differenziali a variabili separabili 

 Saper risolvere equazioni differenziali lineari del primo ordine 
omogenee 

 Sapere risolvere semplici equazioni differenziali del secondo ordine 



29 
 

 Saper risolvere problemi di Fisica utilizzando le equazioni 

differenziali 

Metodologie 

 Brainstorming 

 Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 

 Problem solving 

 Lezione frontale per la sistematizzazione teorica dei concetti e dei 

procedimenti 

 Lavori di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, lavagna, altri manuali, calcolatrice scientifica, strumenti 

multimediali quali LIM, rete, presentazioni multimediali, software 

didattici a disposizione della scuola; espansioni multimediali dei libri di 

testo, materiali reperibili in rete, tavoletta grafica collegata al Pc durante 

le video lezioni, Classrom e Meet di GSuite. 

Criteri di valutazione 

La verifica è stata articolata in due fasi: verifica formativa (o in itinere) 

e verifica sommativa. La verifica formativa ha avuto come obiettivo 

quello di rilevare informazioni continue sul processo di apprendimento 

degli alunni. Queste informazioni sono stati utili per: 

 Assumere decisioni didattiche tempestive 

 Differenziare la proposta formativa, cercando di adeguarla alle 

esigenze personali degli allievi ed al loro ritmo di apprendimento 

 Apportare modifiche al percorso didattico rispetto a metodi e tempi di 
attuazione  

Gli strumenti utilizzati per la verifica formativa sono stati il controllo 

del lavoro fatto a casa, interventi dal posto, brevi colloqui, risoluzione 

di esercizi. La verifica sommativa ha avuto come obiettivo quello di 

accertare e registrare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte 

degli alunni a conclusione dei singoli moduli. Gli strumenti utilizzati 

per questa sono stati colloqui orali e prove scritte a risposta aperta e 

semistrutturate. I criteri di valutazione sia delle prove scritte che dei 

colloqui orali sono stati: •  

 conoscenza degli argomenti studiati 

 correttezza dei calcoli algebrici effettuati 

 correttezza delle tecniche e delle procedure di risoluzione adottate 

 uso di un linguaggio matematico corretto 

Tipologie delle prove di verifica 

Nel primo quadrimestre e nella prima parte del secondo quadrimestre 

sono state effettuate due prove scritte a risposta aperta e un numero 

sufficiente di verifiche orali. A partire dal 5 marzo, durante la fase di 

Didattica a Distanza, la valutazione è stata soprattutto di tipo formativo. 

Sono stati utilizzati in questa fase colloqui orali ed esercitazioni scritte 

sugli argomenti studiati consegnate dagli alunni sulla piattaforma Gsuite 

e poi corrette durante le video lezioni. 
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Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

Insegnante: A. Lachina 

Ore di lezione settimanali: 2 

Libro di Testo: “Itinerario nell’arte” vol.3 Cricco-Di Teodoro versione verde  Zanichelli 

La classe ha incontrato l’insegnante di disegno e storia dell’arte al primo anno del liceo e dopo una 

interruzione di un paio di anni l’ha rincontrata.  

Sin dall’inizio di quel primo anno scolastico la scolaresca ha assunto un comportamento 

sostanzialmente corretto con lei e tra pari. 

Tutti gli allievi, nel corso degli anni, hanno raggiunto un buon livello negli aspetti dell’agire relativi 

a partecipazione, comportamento e metodo di studio, e un discreto livello più per impegno, e 

socializzazione. 

Gli studenti, hanno frequentato, in aula, con costanza e assiduità anche quest’ultimo anno del liceo e 

online dall’interruzione delle attività in presenza.  

Hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione educativa e didattica, tra i quali saper 

contestualizzare un’opera d’arte riferendola all’artista, alla sua ideologia, al contesto culturale, e 

letterario; sanno analizzare i fenomeni artistici nei loro elementi costitutivi, individuando l’elemento 

chiave di ogni fenomeno, e correlarli con i fattori storico-sociali con cui interagiscono.  

Gli studenti più pronti e interessati hanno saputo cogliere le relazioni fondamentali tra arte e scienza. 

Non pochi sono gli allievi che hanno sviluppato un maggior interesse per gli argomenti trattati, 

oltrepassando i ristretti ambiti del profitto, pochi nella classe hanno manifestato limitate capacità di 

elaborare un metodo di studio approfondito e modeste abilità per una lettura critica degli argomenti, 

ma questi ultimi hanno lavorato con impegno raggiungendo un sufficiente profitto. 

Nonostante la sospensione dell’attività scolastica in aula i contenuti della disciplina sono stati trattati 

ricalcando, nelle linee generali, la programmazione iniziale.  

Mentre gli obiettivi cognitivi disciplinari, le metodologie, i metodi, i mezzi, le modalità di verifica e 

i criteri di valutazione finali, hanno risentito di alcuni adeguamenti con l’attivazione della didattica a 
distanza, discostandosi in parte dalla programmazione iniziale. 

 

Programma svolto 

Ottocento  

Impressionismo (ripasso) 

 Edouard Manet 

Colazione sull’erba (analisi dell’opera), Olympia (analisi dell’opera), Il bar delle Folies-Bergères. 

 Claude Monet 
Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, La Grenouillère, Lo stagno delle ninfee. 

 Edgar Degas 
L’assenzio, La lezione di danza. 

 Pierre Augute Renoir 

La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

Postimpressionismo 

 Paul Cézanne 
La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire. 

 Georges Seurat  

 Paul Gauguin 
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L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (analisi 

dell’opera). 

 Vincent van Gogh 

 I mangiatori di patate, Autoritratti, Il ponte di Langlois, Campo di grano con volo di corvi (analisi 

dell’opera). 

 Henri de Toulouse-Lautrec  
 

Tra Ottocento e Novecento 

Art Nouveau 

 Gustav Klimt 
Giuditta I, Danae, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 

 Henri Matisse 
La stanza rossa, Donna con cappello, La danza, La gitana. 

Espressionismo 

 Edvard Munch 

Il grido (analisi dell’opera), Pubertà, Sera nel corso Karl Johann. 

Novecento 

Le avanguardie storiche 

Cubismo 

 Pablo Picasso 
Famiglia di saltimbanchi, Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon (analisi dell’opera), 

Ritratto di Vollard, Guernica (analisi dell’opera). 

Futurismo 

 Umberto Boccioni 
La città che sale, Stati d’animo I, Stati d’animo II, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Dadaismo 

 Marcel Duchamp 

 Man Ray 
 

La pittura metafisica 

 Giorgio de Chirico 
 

Surrealismo 

 René Magritte 

 Salvador Dalì 

 

Il movimento moderno  

Bauhaus 

 Walter Gropius 
Nuova sede del Bauhaus 

 Le Corbusier 
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Villa Savoye (analisi dell’opera), Unità di abitazione, Cappella di Notre Dame du Haut. 

 Frank Lloyd Wright,  

Robie House, Casa sulla cascata, R. Guggenheim Museum. 

La pop-art 

 Andy Warhol 
 

La land art 

 Christo e Jeanne-Claude 
 

L’architettura di fine millennio 

 Renzo Piano 

 Frank O. Gehry 
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Disciplina: Italiano 

Insegnante: Marina Gabriele 

Ore di lezione settimanali:4 

Libro di Testo: “LetterAutori” di B. Panebianco – M. Gineprini- S. Seminara ed. Zanichelli 

                                                                                                                                                                                                

Profilo sintetico della classe e relazione sul percorso didattico 

La classe risulta costituita da ragazzi che, pur essendo accomunati da vivacità, spirito di gruppo e 

socialità, hanno nei confronti della scuola, dell’impegno scolastico e della responsabilità che 

comporta, un atteggiamento rispettoso e responsabile. Di conseguenza il percorso di studio ha 

condotto ciascuno di loro al conseguimento di un livello di preparazione che, oltre ad una generale 

maturazione della personalità, ha determinato un miglioramento della preparazione e del proprio 

bagaglio culturale. Nella classe sono presenti delle ottime individualità che hanno dimostrato 

interesse, curiosità, vivacità intellettuale unitamente ad una sensibilità umana e ad una considerevole 

capacità relazionale. Esiste, di contro, una esigua componente della classe che ha risposto più 

superficialmente alle sollecitazioni ad una maggiore partecipazione e ad un maggiore impegno. In 

questi casi, permane qualche limite riguardo alla proprietà espositiva e alla rielaborazione critica dei 

contenuti. Mediamente la classe ha acquisito un livello di preparazione buono. Particolare 

considerazione positiva va evidenziata rispetto all’impegno dei ragazzi durante il critico momento 

vissuto nella fase di lockdown, in cui gli alunni hanno dimostrato grande senso di responsabilità ed 

encomiabile capacità di adattamento. Ciò ha consentito di realizzare quanto pianificato seppur con 

qualche semplificazione e ridimensionamento.  

 

Obiettivi realizzati 

 Comprensione globale dell’importanza della cultura come chiave di lettura fondamentale di 
un’epoca; 

 Conoscenza essenziale dei diversi movimenti culturali e degli autori più importanti tra Ottocento 

e novecento; 

 Sufficiente padronanza contenutistica e formale dei testi d’autore studiati; 

 Capacità espressive di discreto livello; 

 Attitudine a relazionarsi ad un argomento dato per iscritto; 

 Acquisizione della capacità di collegamento interdisciplinare; 

 Conquista di un metodo di studio flessibile ed autonomo. 
 

Contenuti 

 Il Romanticismo 

 Giacomo Leopardi 

 La linea antimanzoniana: la Scapigliatura 

 IL Naturalismo francese e il Verismo 

 Giovanni Verga 

 Il Decadentismo 

 Gabriele D’Annunzio e la passione per la parola ed il bel gesto 

 Giovanni Pascoli e l’allusività al non detto 

 Il Futurismo e la sua forte carica eversiva 

 La letteratura della crisi: Svevo 

 L’inconsistenza della realtà: Pirandello 

 La lirica del primo ‘900: i Crepuscolari 

 Testimonianza della guerra: Ungaretti 

 La letteratura come vita: i poeti ermetici. Salvatore Quasimodo 
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 Perdita di senso e di fiducia nella parola plasmatrice: Montale 

 Il Neorealismo. Moravia e Vittorini 

 Dante Alighieri: “Paradiso” lettura di 3 canti.   
 

Metodo di insegnamento 

La lezione frontale si è avvalsa di un sollecitato e talora spontaneo intervento degli alunni. 

L’attenzione si è posta in particolare sui brani antologici attentamente analizzati e con riferimenti 

intertestuali ed extratestuali in interdisciplinarità con la storia, la filosofia, la storia dell’arte e la 

letteratura inglese. 

È stato fondamentale stimolare l’interesse per la lettura, e, a tale scopo, è stata proposta la lettura 

integrale di opere di narrativa.  

Sono stati svolti in classe, fino al mese di marzo, compiti sotto forma di testo argomentativo, analisi 

testuale. 

  

Strumenti di verifica 

Per quel che riguarda la possibilità di arrivare ad un giudizio sufficientemente corretto dei singoli 

alunni, si è tenuto conto della presenza attiva in classe e poi da remoto, della motivazione allo studio, 

dell’impegno profuso. Le verifiche scritte sono state tre nel primo quadrimestre e una nel secondo 

quadrimestre; le verifiche orali da due a tre per ciascun segmento dell’anno scolastico. 

 

Programma svolto e Testi studiati 

 

Giacomo Leopardi: vita e opere 

La poetica del vago e indefinito 

Dallo Zibaldone: 

 “La teoria del piacere” 

 ‘’Riflessioni sulla poetica’’ 

 “La rimembranza” 
Classicismo e Romanticismo in Leopardi 

Dai Canti:  

 “L’infinito” 

 “A Silvia” 

 “Alla luna’’ 

 “La sera del dì di festa’’ 

 “La quiete dopo la tempesta’’ 

 “Il passero solitario’’ 

 ”Il sabato del villaggio” 

 “A se stesso’’ 

 “La ginestra”  

Le Operette morali e l’arido vero. I temi del pessimismo e la visione della natura. 

Operette morali: lettura integrale 

 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

Emilio Praga: “Preludio” 

Ugo Tarchetti da Fosca “Il fascino della bruttezza” 

 

Dal Naturalismo al Verismo. I fondamenti teorici. 

E.e J. De Goncourt da G. Lacerteux  “Prefazione “ 
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Giovanni Verga: vita e opere 

La conversione al Verismo. La poetica dell’impersonalità. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 

Lettera al Capuana: “Sanità rusticana e malattia cittadina” 

Da L’amante di Gramigna: “Prefazione” 

Novelle:  

 “Fantasticheria” 

 “Nedda” 

 “Rosso Malpelo” 

 “Libertà” 

 “La roba” 

 “La Lupa” 

 “Il canarino del n. 15” 
Il ciclo dei Vinti. L’atteggiamento verso il progresso. Le posizioni ideologiche. 

Da I Malavoglia: 

 “Prefazione” 

 “La presentazione dei Malavoglia” 

 “l distacco dalla casa del nespolo” 
 

Il Decadentismo. Una nuova visione del mondo. Elementi di continuità col Romanticismo. 

L’intellettuale decadente. 

C. Baudelaire da I fiori del male:   

 “Corrispondenze” 

 “L'albatro” 

 “Spleen” 
  

Giovanni Pascoli: vita e opere 

La visione simbolica del mondo e la poetica sublime delle piccole cose. 

Da  Il  Fanciullino: “E’ dentro noi un fanciullino” 

Da Myricae:  

 “Temporale” 

 “Il lampo” 

 “Il tuono’’ 

 “Lavandare” 

 “L’assiuolo” 

 “X agosto” 
L’allusività al non detto. La metafora floreale. 

Da Poemetti: “Digitale purpurea” 

Dai Canti di Castelvecchio: 

 “Il gelsomino notturno” 

 “La mia sera” 

 “La tovaglia” 

Mondo antico e sensibilità moderna. 

Da Poemi conviviali: “Alexandros” 

 

Gabriele D’Annunzio. L’esteta e il superuomo. La passione per la parola e per il bel gesto. 

La sublimazione estetizzante 

Il lirismo panico e la natura. 

Da Canto novo: “O falce di luna calante” 
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Da Alcyone:  

 “La pioggia nel pineto” 

 “La sera fiesolana” 

 “I pastori” 
Da Il piacere: “L’esteta Andrea Sperelli’’ 

 

Luigi Pirandello. La vita e le opere. 

La visione del mondo e il vitalismo. La critica dell’identità individuale. 

Da Novelle per un anno:  

 “La trappola” 

 “Il treno ha fischiato” 

 “Ciaula scopre la luna” 

 “La signora Frola ed il signor Ponza, suo genero” 

 “La carriola’’ 

 “La giara” 
Da Uno, nessuno, centomila: “Il naso di Vitangelo Moscarda” 

La poetica “L’Umorismo” 

Il Teatro: lo svuotamento del dramma borghese. Il metateatro. Il conflitto vita-forma 

 

Italo Svevo. La declassazione dell’intellettuale.  

L’inetto e il superuomo. 

Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” 

Da La coscienza di Zeno:” 

 “Il Dottor S.” 

 “Lo schiaffo del padre” 

 “La domanda di matrimonio” 

 “La vita è inquinata alle radici’’ 
 

La lirica del primo novecento in Italia. 

I Crepuscolari. La figura dell’antieroe. 

 

Guido Gozzano: “Totò’ Merumeni” 

Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

Le avanguardie: i Futuristi. 

Filippo Tommaso Marinetti:  

 “Il manifesto del Futurismo” 

 “Bombardamento” 

 

L’Ermetismo. La letteratura come vita. L’analogia e la parola evocativa ed allusiva. 

 

Salvatore Quasimodo. Una riflessione sulla condizione umana. 

Da Acque e terre:  

 “Ed è subito sera” 

 “Alle fronde dei salici” 

 “Vento a Tindari” 

 
Umberto Saba. La vita e le opere. 

Da Il Canzoniere:  

 “Amai” 
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 “A mia moglie” 

 “Trieste” 

 “Mio padre è stato per me <<l’assassino>>” 

 “Ulisse” 
 

Giuseppe Ungaretti. L’analogia. La poesia come illuminazione. 

Da L’allegria: 

 “Veglia” 

 “San Martino del Carso” 

 “Mattina” 

 “Soldati” 

 “Solitudine” 

 “Stasera” 

 “Il porto sepolto” 

 “I fiumi” 

 “Allegria di naufragi” 
Da Porto Sepolto: “Fratelli” 

IL dolore e le ultime raccolte. Il tema della sofferenza. 

 

Eugenio Montale. L’allusione alla vita impoverita e il tema dell’indifferenza. 

Da Ossi di seppia:  

 “I limoni” 

 “Non chiederci la parola” 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 “Meriggiare pallido e assorto” 
L’immobilità del tempo e il “varco” 

Da   Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

La posizione antistoricista. 

 

La narrativa italiana tra gli anni Trenta e il Neorealismo 

 

Alberto Moravia e la denuncia sociale ed esistenziale 

Gli indifferenti (lettura integrale) 

Da Noia: “La noia” 

 

Elio Vittorini. Letteratura e impegno. 

Conversazione in Sicilia (lettura integrale) 

Da Il Politecnico: “L’impegno e la nuova cultura” 

 

Italo Calvino. La vita e le opere 

La fase neorealistica 

La fase industriale 

 

La neoavanguardia e il Gruppo ‘63 

 

Dante Alighieri: Divina Commedia, Paradiso canti: I; VI, XXXIII  
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Disciplina: Latino 

Insegnante: Marina Gabriele 

Ore di lezione settimanali: 3 

Libro di Testo. “Uomini e voci dell’antica Roma” di G. Agnello, A. Orlando, ed. Palumbo                                                        

 

Profilo sintetico della classe e relazione sul percorso didattico 

La classe, che è stata da me seguita per l’insegnamento del latino durante tutto il quinquennio,  risulta 

costituita da ragazzi che, corretti nel comportamento, hanno nei confronti della scuola, dell’impegno 

scolastico e della responsabilità che comporta, un atteggiamento molto disponibile e collaborativo, 

che si è mantenuto costante negli anni. Solo qualche alunno rispetto allo studio del latino, della lingua 

in particolare, si è dimostrato poco suscettibile alle sollecitazioni. Di conseguenza il percorso di studio 

ha condotto ciascuno degli alunni al conseguimento di un livello di preparazione che, non escludendo 

una generale maturazione, in qualche caso è rimasto piuttosto modesto. Notevole nocumento hanno 

arrecato i momenti di sospensione dell’attività didattica, quali occupazione, assenze di massa ed 

impegni extracurriculari, che hanno comportato rallentamenti nello svolgimento del piano di lavoro 

e di certo non hanno favorito il recupero o il potenziamento dei contenuti disciplinari. L’insegnamento 

a distanza, quantunque pesante da sostenere, non è stato particolarmente problematico poiché i 

ragazzi hanno dimostrato prontezza e spirito di adattamento lodevole e sono stati presenti e 

collaborativi. Pertanto le attività pianificate, nonostante qualche rallentamento sono state ultimate 

come previsto. Permangono in alcuni alunni difficoltà riguardo alla traduzione ed alla lettura dei testi 

in lingua originale. La conoscenza della letteratura è piuttosto solida e generalmente tutti gli alunni 

si orientano con consapevolezza rispetto agli argomenti trattati e sono in grado di stabilire 

collegamenti disciplinari ed interdisciplinari. Le conoscenze, le competenze e le abilità conseguite 

sono diverse: un buon gruppo di alunni dimostra di avere padronanza linguistica e testuale nonché 

conoscenze storico-letterarie sicure, per qualche altro permangono limiti prevalentemente riguardo 

alle abilità traduttive, all'esposizione e alla rielaborazione dei contenuti. Pochi alunni si sono limitati 

ad acquisire i contenuti in modo piuttosto mnemonico utilizzando un linguaggio non sempre 

appropriato. Nella classe sono tuttavia presenti delle ottime individualità che hanno dimostrato 

interesse, curiosità, vivacità intellettuale unitamente ad una sensibilità umana e ad una considerevole 

capacità relazionale. Mediamente la classe ha acquisito un livello di preparazione buono. 

I rapporti con le famiglie sono stati sereni e regolari. 

                     

Obiettivi realizzati 

 Ampliamento dell'orizzonte storico, letterario e linguistico 

 Consapevolezza del ruolo storico della lingua e della cultura latina 

 Consapevolezza della presenza di forme e generi letterari nelle letterature moderne e della loro 
trasformazione 

 Abitudine ad operare confronti tra modelli linguistici e realtà culturali diverse. 
 

 

Contenuti 

 La rottura tra Princeps e senato sotto la dinastia Giulio/Claudia 

 Seneca: il sentimento del Tempo e la vita come ricerca 

 L’anti-Virgilio: Marco Anneo Lucano 

 L’intellettuale gaudente, precursore del realismo moderno: Petronio 

 La politica culturale dei Flavi e il ritorno al classicismo: Quintiliano  

 Una enciclopedia di scienze naturali: la “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio 

 La scelta dell’epigramma: Marco Valerio Marziale  
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 La riflessione sul principato e sulla potestas: Tacito 

 L’indignazione come fonte di ispirazione: Giovenale 

 Un intellettuale curioso e “moderno”: Apuleio.  
 

Metodi 

Le tematiche sono state presentate attraverso lezioni frontali orientando gli allievi nell'analisi e nel 

commento dei passi letti in lingua originale e in traduzione. Ove è stato possibile si è cercato di 

favorire collegamenti inter ed extra testuali stimolando la ricerca personale. Il lavoro in classe è stato 

pianificato in accordo con gli alunni che sono stati resi partecipi delle scelte e delle modalità di 

organizzazione dello stesso.    

 

Strumenti di verifica 

Per quel che riguarda la possibilità di arrivare ad un giudizio sufficientemente corretto dei singoli 

alunni, si è tenuto conto della presenza attiva in classe e su piattaforma, della motivazione allo studio, 

dell’impegno profuso anche in relazione alla modalità da remoto. Le verifiche scritte sono state due 

per il primo quadrimestre; le verifiche orali due per ogni segmento dell’anno scolastico anche nella 

modalità da remoto.  

 

Programma svolto 

L’età giulio-claudia 

 

Seneca retore. Le declamazioni e la decadenza dell’eloquenza. 

 

Lucio Anneo Seneca. Vita e opere. La scrittura dell’interiorità 

La ricerca di un compromesso. Un atteggiamento contraddittorio. 

 “De brevitate vitae” (lettura integrale in italiano) 

 “Disputare con Socrate, dubitare con Carneade” (De brev. 14.1, 14.2) 

 “Breve la vita?”  (De brev. 1-2.2) 

 “La natura ci ha generato fratelli” ( Epist. Ad Luc.95, 51-53) 

 “Le buone letture” ( Epist. Ad Luc. 2) 

 “Lo schiavo” ( Epist. Ad Luc. 47) in traduzione 

 

Lucano. Il ”Bellum Civile”. Il confronto con Virgilio. 

Persio. Vita. Il rapporto col genere della satira e la poetica. 

Petronio. Il Satyricon. Il romanzo a Roma. 

Il realismo petroniano. Crisi dei valori e degradazione dell’eroe. 
Dal Satyricon:  

 “La matrona di Efeso”      

 “Trimalcione, un vero signore” in traduzione 
 

L’età dei Flavi 

 

Marziale. Una lettura realistica e satirica della società romana. 

 “Da medico a …becchino” Epigrammata I, 47 

 “Un innamorato di eredità” Epigrammata I, 10 

 “Stanchezza di cliente” Epigrammata  X, 74   in traduzione 

 “La vita lontano da Roma”  Epigrammata XII, 18  in traduzione 
 

Plinio il vecchio. La ”naturalis Historia”. Il determinismo ambientale. 
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Quintiliano. La fedeltà a Domiziano.  

L’Institutio oratoria. 

 “In difesa dell’insegnamento pubblico” I, 2  in traduzione 

 “I giudizi di Quintiliano” X, 1 in traduzione 

 “Il vir bonus dicendi peritus” XII, 1 in traduzione 

 “Ottimismo pedagogico” I, 1, 1-3 

 “Il profilo del maestro di retorica” II, 2, 3-10  in traduzione 

 

L’età di Traiano 

 

Giovenale. Le Satire. Una poesia di denuncia moralistica. 

 “I culti misterici dei maschi”  Satire, II  in traduzione 

 “Attacco virulento contro i graeculi”, Satire, III in traduzione 
 

Tacito.Vita e opere. 

Una visione realistica della storia: il pessimismo. 

Tacito e il principato elettivo. 

Dall’ Agricola: “Il discorso di Calgaco ai Caledoni” in traduzione 

Dalla Germania: “La purezza della stirpe germanica” in traduzione 

Dalle Historie: “Il Proemio”  I, 1 in traduzione 

Dagli Annales:  

 “Il testamento spirituale di Seneca” XV, 60, 2-4    

 “Il fallito tentativo di omicidio in mare” XIV, 62 in traduzione     

 “La morte di Agrippina” XIV, 7-8 

 “Dopo il delitto” XIV, 9-10   in traduzione 
 

Apuleio.Vita e opere. 

Il romanzo e la letteratura d’evasione. 

Apologia “Magia buona e magia cattiva” 26-27 in traduzione 

Le Metamorphoses: “La fiaba di Amore e Psiche: il palazzo di Eros” V, 1 in traduzione 
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Disciplina: Inglese (Lingua e Cultura Inglese) 

Insegnante: Patrizia Paoletti 

Ore di lezione settimanali: 3 

Libri di testo:  

Oxenden/Latham-Koenig, English File Intermediate, Oxford University Press  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, From the Victorian Age to the present Age, 

Ed. Zanichelli 

 

Relazione della classe 

Conosco questa classe dal I anno di Liceo, e devo ammettere che dopo un triennio di duro lavoro, la 

classe aveva raggiunto un buon livello nelle diverse abilità linguistiche e si preparava ad affrontare il 

biennio finale in modo responsabile e consapevole. Tutti gli alunni, o quasi, hanno il possesso della 

certificazione PET/FIRST Cambridge Esol e nell’anno in corso il restante gruppo con certificazione 

Pet ha superato la selezione di ammissione al First, In conclusione 13/17 hanno una certificazione 

Cambridge Esol. Gli studenti mostrano, nel complesso, soddisfacente interesse e partecipazione alle 

attività didattiche. La classe, dotata di discrete capacità relazionali e mediamente in possesso dei 

prerequisiti, sa decodificare il manuale scolastico ed è capace di analizzare un testo letterario. Quasi 

tutti hanno raggiunto obiettivi medio-alti. Pochi hanno acquisito quella competenza letteraria che li 

rende critici alla lettura ed analisi del testo. In generale sanno ripetere in lingua le principali tematiche 

riguardanti gli autori e i periodi storico-letterari affrontati: i più hanno qualche difficoltà nel correlare 

i fatti storici agli eventi letterari e alla produzione letteraria. Per questo motivo ho ritenuto di 

impegnarli nella progettazione di una ricerca online che li stimolasse nella comparazione di fatti 

riferibili ad eventi del passato con quelli del presente, stante il periodo di COVID-19 coinvolgendoli 

in un PBL (Project Based Learning): un progetto basato su una ricerca online (webquest) di testi e 

documenti storici presi da siti inglesi o americani appunto in lingua inglese,ma anche con quanto 

appreso dallo studio del programma. Il titolo del progetto è The age of anxiety e gli argomenti 

affrontati dai 5 gruppi sono: Scienza e tecnologia, Medicina, Storia, Arti visive e Letteratura nel 

periodo che precede la prima guerra mondiale. Il risultato del lavoro è stato presentato con 

l’applicazione di Prezi, che non avevano mai usato e lo hanno fatto in modo autonomo. 

Le abilità relative agli obiettivi specifici programmati sono state conseguite anche se con diversi 

livelli di conoscenza e competenza. Il grado di preparazione raggiunto è globalmente discreto con 

punte di buono/ottimo per alcuni alunni. Una nota di lode va fatta alla classe che ha reagito con 

responsabilità e maturità al periodo della DAD, mostrando consapevolezza e competenza nell’uso 

della piattaforma e degli strumenti tecnologici, avventurandosi anche in nuove sfide come l’abilità di 

saper applicare Prezi autonomamente. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Lo studente sa:  

 comprendere globalmente ed analiticamente messaggi orali di vario tipo in lingua straniera 
cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso  

 esprimersi oralmente in lingua straniera in modo efficace e appropriato, adeguato al contesto e 

alla situazione, anche se non sempre corretto dal punto di vista formale  

 comprendere globalmente ed analiticamente testi di vario tipo in lingua straniera tratti da 
materiale autentico, selezionandone le informazioni principali  

 riconoscere le caratteristiche di un testo letterario e la sua terminologia  

 comprendere globalmente ed analiticamente testi letterari in lingua straniera  

 inserire autori e testi letterari nel periodo storico di riferimento, operando collegamenti anche con 
altre materie 
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 redigere testi di vario tipo in lingua straniera anche se con errori e interferenze dall’italiano, senza 

che la comprensibilità ne venga compromessa  

 identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi paralinguistici (intonazione,  
accento, ritmo ecc.)  

 individuare l’apporto culturale specifico implicito nella L2 e confrontarlo con la L1  

 individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli: 
pragmatico, testuale, semantico-lessicale,morfo-sintattico e fonologico. 

 

Metodologia e didattica 

Lezione frontale ed interattiva con uso dei libri di testo, fotocopie tratte da altri manuali o schede 

didattiche preparate dall’insegnante (letteratura). DAD con il supporto delle piattaforme e delle nuove 

tecnologie Metodo induttivo e deduttivo. Lavoro di analisi e sintesi. Interpretazione del manuale. 

Cooperative learning per la composizione di una poesia romantica nel blog didattico 

www.englishweblog4u.blogspot.com e per il Prezi project. 

https://prezi.com/view/2RBB69lrL7krDHjOvM7Y/ 

La presentazione del testo è stata preceduta da una Pre-Reading Activity comprendente Historical, 

Social e Literary Background, in cui si sono evidenziati gli avvenimenti storico-politici salienti, 

problemi sociali, economici e lo sviluppo letterario del periodo preso in esame; l’obiettivo di questa 

attività non è stata soltanto la conoscenza della storia e della società inglese, ma un lavoro a volte 

interdisciplinare con l’insegnamento di Storia o di Italiano, e l’acquisizione dei concetti base 

indispensabile a contestualizzare il testo e l’autore;  

Reading Comprehension: tale fase ha previsto la lettura e comprensione del testo attraverso il metodo 

skimming/scanning (lettura intensiva-estensiva);  

Critical Approach: in questo stadio lo studente, dopo essersi appropriato del significato del testo 

letterario, è stato guidato ad operare un’analisi critica;  

Personal Response: in questa fase lo studente è stato invitato a trarre conclusioni personali sul testo 

studiato e a discutere le tematiche presenti nell’opera confrontandosi con i suoi compagni e spesso 

confrontandole con quelle del suo tempo. Gli autori ed i brani sono stati selezionati in base alla loro 

rilevanza letteraria; ai collegamenti con le altre discipline; all’interesse che potevano suscitare negli 

studenti  

Comparison: confronto con testi di autori italiani  

Expansion: collegamento in altri campi umanistico-letterari: arte, musica, filosofia.  

 

Verifiche e strumenti di misurazione 

Verifiche scritte nel I quadrimestre: composizioni su argomenti di civiltà, quesiti di letteratura inglese 

a trattazione sintetica, reading comprehension texts.  

Verifiche orali: colloqui individuali e collettivi in itinere, partendo dalla lettura ed analisi del testo, 

parlando poi dell’autore e del contesto socio-culturale, e durante il Covid-19 registrazioni di riassunti 

o discussioni su argomenti studiati. 

Indicatori per la valutazione: comprensione, capacità di rielaborazione, capacità nell’uso del 

linguaggio (elementare, media, complessa), lavoro di analisi e di sintesi, interesse, partecipazione, 

presenza costante, capacità di collegamento all’interno della materia e con altre discipline.  

Nel corso del I quadrimestre è stata somministrata una simulazione per il test telematico di lingua 

inglese per INVALSI. 

La valutazione è avvenuta tramite apposite griglie opportunamente predisposte secondo i criteri 

stabiliti nelle riunioni di dipartimento e nei Consigli di Classe, nonché secondo i parametri indicati 

nel P.T.O.F. che tengono conto, oltre che dell’effettivo rendimento del singolo allievo, anche 

dell’impegno personale e dei progressi fatti durante il percorso formativo.  

 

 

 

http://www.englishweblog4u.blogspot.com/
https://prezi.com/view/2RBB69lrL7krDHjOvM7Y/
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Attività di recupero e di approfondimento 

Le attività di approfondimento sono state effettuate prevalentemente durante le ore curricolari in 

relazione ai vari argomenti.  

 

Contenuti didattici 
Dal Romanticismo all’età contemporanea 
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Disciplina: Scienze Naturali 

Insegnante: Caterina La Sala 

Ore di lezione settimanali: 3 

Libri di testo: 

 Helena Curtis, N. Sue Barnes – Il nuovo invito alla biologia.blu. Dal carbonio alle biotecnologie 

Ed. Zanichelli 

 E. Lupia Palmieri, M. Parotto – Il Globo terrestre e la sua evoluzione. Edizione blu. Minerali e 

rocce. Geodinamica endogena. Interazioni tra geosfere. Modellamento del rilievo - Zanichelli 

RELAZIONE FINALE 

La presente relazione documenta la rendicontazione in ordine alle attività svolte e ai risultati 

conseguiti, a conclusione del corrente anno scolastico nella classe. 5ª sez. H per la disciplina Scienze 

naturali (Chimica organica, Biochimica e Scienze della Terra).                                                                                                                                                                  

Il gruppo classe, composto da 17 alunni, di cui 9 ragazze e 8 ragazzi, si presenta vivace ma partecipe, 

dimostrando una discreta volontà di interagire con la docente durante le attività.  

La Classe si è distinta per un comportamento sempre corretto. 

Dal punto di vista didattico, gli alunni hanno colto positivamente gli stimoli offerti, impegnandosi 

con interesse e partecipazione, svolgendo le consegne con puntualità e distinguendosi per assiduità e 

attenzione, raggiungendo un livello di preparazione da discreto a ottimo; solo per alcuni allievi lo 

studio è stato discontinuo e non sempre adeguato, raggiungendo un livello sufficiente. Anche durante 

la didattica a distanza, la partecipazione è stata costante. 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunte le seguenti abilità/competenze: 

 Conoscere il percorso metodologico tipico delle scienze sperimentali 

 Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 

 Interpretare grafici, tabelle e modelli 

 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

 Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame 

 Riconoscere i vari tipi di isomeria 

 Conoscere le principali reazioni degli idrocarburi 

 Giustificare e portare esempi di reazioni chimiche endoergoniche ed esoergoniche 

 Comprendere il meccanismo d’azione di un enzima fornendo esempi concreti 

 Mettere in relazione l’attività di un enzima con la struttura tridimensionale proteica. 

 Spiegare le differenze tra glicoslisi, fermentazione e respirazione. 

 Mettere in relazione il processo fotosintetico con la respirazione e la fermentazione. 

 Confrontare il bilancio energetico del processo di fermentazione e di respirazione 

 Identificare il ruolo degli enzimi di restrizione per formare un organismo geneticamente 

modificato 

 Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi evidenziando lo scopo di tale 
processo 

 Spiegare in che modo virus e batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo 
medico e alimentare. 

 Riconoscere i diversi tipi di margini di placca/continentali 

 Comprendere l’utilizzo della sismologia nello studio dell’interno della terra 

 Associare le strutture della crosta terrestre ai margini di placca/continentali 

 Individuare la situazione geodinamica a partire dall’analisi delle caratteristiche delle rocce 

appartenenti ad una determinata serie magmatica 
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 Collegare le zone di instabilità tettonica con la distribuzione degli eventi vulcanici e sismici. 

I temi di Chimica, Biologia e Scienze della Terra sono stati trattati attraverso la lezione frontale e 

discussione guidata, aperta alle esigenze di chiarimenti degli allievi mediante il supporto didattico di 

strumenti multimediali.  I testi in adozione sono stati integrati da altro materiale fornito dal docente. 

Durante la didattica a distanza, sono state svolte attività asincrone, fornendo materiali di sintesi e 

schemi, e attività sincrone mediante video lezioni. I risultati didattici sono coerenti con l’anno di 

corso. 

Tra le attività extracurriculari approvate dal Consiglio di Classe, gli alunni hanno visitato la mostra 

itinerante Body World Vital presso il Real Albergo dei Poveri. 

La valutazione ha tenuto conto: 

 della situazione di partenza; 

 dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante le attività in classe e durante l’attività di 
didattica a distanza; 

 dei progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 dell’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

 dell’acquisizione delle principali nozioni. 
Gli alunni sono stati sottoposti a: 

 verifiche scritte durante le attività in classe: test a risposta multipla e aperta; 

 verifiche orali: semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento delle 

lezioni, interventi alla lavagna, interrogazioni durante le attività in classe e durante l’attività di 

didattica a distanza. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

CHIMICA ORGANICA 

 Le caratteristiche dei composti organici 

 Legami chimici primari e secondari. Orbitali ibridi 

 Isomeria di struttura e stereoisomeria 

 Idrocarburi: caratteristiche e classificazione 

 Le reazioni degli alcani: combustione, alogenazione radicalica e craking 

 Le reazioni degli alcheni: addizione elettrofila e riduzione catalitica (reaazione di idrogenazione 

 Le reazioni degli alchini: addizione elettrofila e idrogenazione. Formula di struttura del benzene 

 Idrocarburi aromatici: la struttura del benzene 

 I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali 

 Derivati ossigenati: aspetti generali di alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici. 

 Derivati azotati: ammine ed ammidi. Basi azotate e amminoacidi 

 Le biomolecole: carboidrati, proteine e acidi nucleici 

 La bioenergetica: gli enzimi nel metabolismo cellulare e il ruolo dell’ATP 

 Il metabolismo del glucosio: la glicolisi e la respirazione cellulare 

 La fermentazione alcolica e lattica 

 La fotosintesi clorofilliana 

 Le biotecnologie: ingegneria genetica; DNA ricombinante; clonaggio 

 Campi di applicazione delle biotecnologie 

 La genetica dei virus: struttura e classificazione. Virus a DNA e virus a RNA 

 Ciclo litico e ciclo lisogeno 

 Virus emergenti e pandemie 
 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La struttura interna della Terra: modello chimico e modello fisico 
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 Il magma primario e secondario 

 Le caratteristiche della litosfera: crosta continentale, crosta oceanica e mantello litosferico 

 Superfici di discontinuità sismica 

 Le zolle litosferiche e la dinamica crostale  

 Margini di zolla convergenti: margini di subduzione e sistema arco-fossa; margini collisionali. 

 Margini di zolla divergenti. Le dorsali oceaniche 

 Margini di zolla trasformi 

 Le caratteristiche del mantello astenosferico e i modelli di convezione. Il flusso di calore. I punti 

caldi. 

 Le caratteristiche del nucleo e il campo magnetico terrestre. Il paleomagnetismo. 

 Teorie fissiste e teorie mobiliste sulla struttura ed evoluzione della Terra. 

 La deriva dei continenti di Wegener; l’espansione dei fondi oceanici; la teoria della tettonica a 

zolle. 

 Distribuzione geografica e natura di sismicità e vulcanismo. 

 Il tempo geologico: cronologia assoluta e relativa. La scala cronostratigrafica e la scala dei 
tempi assoluti. 
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Disciplina: Storia e Filosofia 

Insegnante: Adele Failla 

Ore settimanali: 5 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

Il profilo della classe si è presentato didatticamente eterogeneo e particolarmente stimolante per via 

del numero esiguo dei discenti; esso, da un punto di punto di vista umano, si dimostra compatto, 

positivo e solidale. In essa si sono distinti infatti, allievi diligenti e studiosi che, hanno superato le 

iniziali difficoltà metodologiche, dovute al cambio di docente al quarto anno di Filosofia e Storia e, 

a un diverso approccio alle discipline. Si sottolinea le lacune pregresse di alcuni discenti che, pur 

sforzandosi, non sono riusciti a concettualizzare in maniera disinvolta e proficua i contenuti delle 

discipline. Qualcuno distratto da problemi di crescita adolescenziale non ha saputo impegnarsi in uno 

studio costante e produttivo pervenendo, alla fine, a risultati non sempre apprezzabili.  Altri, invece 

sono riusciti a raggiungere risultati inaspettatamente buoni, alcuni, si sono distinti e per impegno che 

per i risultati ottenuti.  

Obbiettivo del docente è stato di comunicare loro un metodo di studio costruttivo critico-

problematico, cercando di mediare tra le esigenze imposte dalla disciplina e le loro istanze individuali; 

particolare attenzione è stata riservata all’ultimo gruppo di discenti succitati, nel tentativo di 

coinvolgerli e far sorgere in loro quella sana curiositas indispensabile alla loro crescita ancora in fieri.  

E’ da sottolineare come la classe tutta abbia instaurato con il docente un buon rapporto di fiducia e di 

reciprocità di intenti, saputo reinventarsi un metodo di studio e sia riuscita ad interessarsi al dibattito 

storico- politico che la disciplina con le sue tematiche suscita. 

Da ciò, tenendo pure conto della  mancanza di continuità didattica, come già rilevato sopra, è derivata 

la scelta degli obiettivi da raggiungere, dei mezzi e dei metodi da utilizzare per programmare 

un’azione didattica nella quale istruzione e formazione sono stati due aspetti inscindibili, tesi al 

conseguimento del traguardo finale, visto non solo come raggiungimento di un obiettivo didattico, 

ma come punto di partenza per nuove scelte esistenziali che permettano loro lo schiudersi di orizzonti 

più ampi. 

METODO 

Il metodo al quale si è fatto ricorso è quello di un orientamento critico-problematico che ha permesso 

di rilevare come motivi sociali, economici e culturali spesso si intersecano con motivi teorici e 

speculativi, dando una visione d’insieme degli avvenimenti che sia oltre che meramente fattuale, 

anche umanamente e culturalmente completa. 

Coerentemente con quanto stabilito nei consigli di classi parallele e nel singolo consiglio di classe si 

è ritenuto far comprendere agli allievi come la memoria del passato sia necessaria per meglio 

comprendere il presente e costruire una propria vigile coscienza civile. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate in numero non inferiore di due nel primo quadrimestre. In seguito 

alla pandemia di COVID19, ci si è attivati attraverso collegamenti online, con l’utilizzo di computer 

e cellulare, il cui utilizzo seppur importante, per la continuità didattica, non ha permesso quella 

comunicazione necessaria alla crescita e alla critica che le discipline delineano e che consentono una 

valutazione più profonda, adeguata e consona.  Si è tenuto conto che l’interiorizzazione dei contenuti, 

l’interesse, la capacità di orientarsi e di razionalizzare il tempo e lo spazio si sono adattate alla 

situazione e, ci si è orientati a effettuare collegamenti in ambito interdisciplinare, attraverso sintesi, 

questionari e verifiche orali in videoconferenza.  

COMPETENZE ACQUISITE IN STORIA 

1. Potenziamento della conoscenza della terminologia specifica e della comprensione dei principali 

eventi e fenomeni storici 

2. Individuazione della dimensione problematica dell’evento storico 

3. Riconoscere le scansioni principali dell’evento storico 

4. Interiorizzazione dei contenuti 

 

CONTENUTI DI STORIA 

Dall’unità d’Italia alla morte di Umberto I. Dall’Età giolittiana alla Prima guerra mondiale. Tra guerra 

e Rivoluzione. Il difficile primo dopoguerra. L’Italia dal sistema Liberale al Fascismo. La crisi 

planetaria: il crollo della Borsa di Wall Street. L’Europa degli anni ’30 tra democrazie e dittature. 

Cenni su Cina e Giappone. Verso la guerra totale. Il mondo diviso. L’Italia repubblicana. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Stato/Nazione. Democrazia, cittadinanza, diritti e doveri.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO REALIZZATI IN FILOSOFIA: 

1. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 

2. Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e di direnti registri 

linguistici 

3. Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni 

4. Definire e comprendere termini e concetti; 

 Enucleare le idee centrali; 

 Ricostruire la strategia argomentativi e rintracciarne gli scopi; 

 Valutare la qualità di una argomentazione sulla base della coerenza interna; 

 Ricondurre le tesi individuate al pensiero complessivo dell’autore; 

 Individuare i rapporti tra testo e contesto storico; 

 Dati due testi di argomenti affine, individuarne analogie e differenze.  
5. Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro 

complessità. 

 

CONTENUTI DI FILOSOFIA 

Dall’Illuminismo di Kant al Romanticismo di Kichte, Schelling e Hegel. Destra e Sinistra hegeliana: 

Feuerbach e Marx. L’eredità kantiana: Schopenhauer. La svolta del Novecento. Nietzsche e la tra 
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svalutazione dei valori. Bergson. Freud e l’origine della Psicoanalisi. Arendt tra Filosofia e Politica. 

Popper e il falsificazionismo. Wittgenstein e il linguaggio. 

MEZZI 

Libro di testo, appunti personali e la visione di documentari, computer e cellulare. 
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Disciplina: Religione 

Insegnante: Francesco Cannella 

Ore di lezione settimanali: 1 

Profilo sintetico della classe 

Partecipazione e impegno degli alunni, che si avvalgono dell’IRC, sono stati soddisfacenti. I contenuti 

della materia hanno rimarcato le Indicazioni Nazionali del Ministero dell’Istruzione: si è rilevato il 

ruolo della cultura religiosa nel dibattito ideale, nelle dinamiche storiche, nell’evoluzione dei costumi 

e della mentalità nel mondo contemporaneo. Assicurando con tutto ciò la crescita della persona e del 

cittadino nell’ambito della cultura cristiana che tanto ha inciso nel patrimonio storico nazionale ed 

europeo. La situazione determinatasi con la crisi sanitaria del covid-19, a partire dal mese di marzo, 

ha condizionato notevolmente la didattica e la formazione degli alunni. Malgrado tutto ciò, attraverso 

la didattica a distanza con l'uso di classroom, gli alunni hanno avuto il sostegno necessario per la loro 

crescita umana e culturale. 

 Programma svolto 

Si elencano sinteticamente gli argomenti svolti nel corso dell'anno scolastico, sia in classe che in 

modalità DAD in asincrono sulla piattaforma Gsuite. 

1. La cultura della pace 

2. Fede e politica 

3. L’uomo contemporaneo fra avere ed essere 

4. Fede e psicanalisi 

5. La società multiculturale e interreligiosa 

6. Fede e scienza 

7. Il sacro e il religioso: nuove sette e culti 
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7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è uno degli aspetti fondamentali del processo di insegnamento/apprendimento, e non 

ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento, ma ha anche una finalità 

formativa e orientativa. Essa è parte integrante del processo educativo e influisce sulla conoscenza di 

sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. E’finalizzata, inoltre, a 

verificare l'efficacia delle strategie del percorso didattico, a definire eventuali interventi integrativi, a 

programmare attività di sostegno, di recupero e di approfondimento.  

Nel corso dell’anno scolastico ci sono state due occasioni di valutazione sommativa collegiale: 

 Pagella del primo quadrimestre (fine gennaio)  

 Valutazione finale (fine anno scolastico)  

Le verifiche hanno avuto come obiettivo la misurazione dei livelli di apprendimento individuale e 

collettivo degli studenti; esse inoltre sono state un indispensabile indicatore che ha dato al docente un 

feed-back sull’efficacia del proprio insegnamento.  

Durante il primo quadrimestre e nella parte iniziale del secondo quadrimestre si sono svolte un 

congruo numero di verifiche scritte e/o orali e/o pratiche, di numero e tipologia conforme a quanto 

stabilito in sede di Collegio dei docenti, di programmazione disciplinare comune e di Consiglio di 

classe, finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati.  

Le osservazioni sistematiche effettuate durante la fase di Didattica a Distanza sono state finalizzate 

soprattutto ad una valutazione di tipo formativo che ha consentito un costante feed-back reciproco tra 

insegnanti e alunni, consolidando il dialogo continuo tra studenti e docenti. 

In sede valutazione sommativa il Consiglio di classe, nell’attribuire i voti, ha preso in considerazione 

i seguenti criteri e parametri e la sottostante griglia di valutazione:  

1) Conoscenza ed uso corretto dei contenuti e dei linguaggi specifici delle discipline a partire dai 

minimi prefissati nella programmazione disciplinare.  

2) Capacità di rielaborazione, riorganizzazione, uso trasversale dei saperi disciplinari e possesso 

di un efficace metodo di lavoro.  

3) Regolarità e sistematicità dell’impegno; capacità di collaborare nelle attività curriculari ed in 

quelle extracurriculari.  

4) Capacità di utilizzazione, anche in contesti diversi dei contenuti delle competenze e delle 

abilità acquisite, effettuando aggregazioni multidisciplinari ed interazioni complesse del 

proprio sapere.  
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5) Sufficiente livello generale di conoscenze/competenze valutate in relazione agli obiettivi 

prefissati ed alla situazione di partenza del singolo alunno di ogni classe.  

6) Corretta utilizzazione delle attività di arricchimento dell’offerta formativa proposte dalla 

scuola.  

Griglia di valutazione 

Conoscenze, competenze e capacità Livello raggiunto 
Valutazione in 

decimi 

Non conosce alcun contenuto non risponde ai 

quesiti e non svolge le prove scritte 
Nullo 1 

Non si evidenziano elementi accertabili per totale 

impreparazione o per dichiarata completa non 

conoscenza dei contenuti anche elementari e di base 

Gravemente 

insufficiente 
2-3 

Ha conoscenza parziale e frammentaria dei 

contenuti minimi; usa stentatamente i linguaggi 

specifici, rivela inadeguate competenze trasversali 

di base 

Insufficiente 4 

Ha conoscenza parziale e frammentaria dei 

contenuti; rivela incertezze nell’uso dei linguaggi 

specifici, inadeguate competenze trasversali di base 

Mediocre 5 

Conosce e rielabora i contenuti disciplinari 

essenziali; usa adeguatamente i linguaggi specifici; 

possiede le competenze trasversali: 

linguistico/comunicative, logico/critiche e di 

storicizzazione 

Sufficiente 6 

Conosce, aggrega e riorganizzai contenuti 

disciplinari e pluridisciplinari, argomenta 

adeguatamente le proprie scelte. Usa i linguaggi 

specifici in modo appropriato 

Discreto 7 

Presenta buone competenze logico-critiche e 

linguistico/comunicative. Conosce e riorganizza 

autonomamente contenuti,strumenti e metodi 

disciplinari e pluridisciplinari. Utilizza i linguaggi 

specifici in modo appropriato e con padronanza 

Buono 8 

Conosce, rielabora e contestualizza contenuti e 

fenomeni complessi in vari ambiti in modo 

autonomo. Mostra competenze trasversali sicure. 

Argomenta le proprie scelte, mostra scioltezza 

linguistico/comunicativa e competenze 

logico/critiche e di storicizzazione. 

Ottimo 9-10 
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Griglie di osservazione e di valutazione delle attività DAD 

Per le valutazioni delle attività di didattica a distanza, il C.d.C. adotta, tenendo conto comunque anche 

di tutte le valutazioni raccolte con verifiche in presenza fino al 4 marzo 2020, le seguenti griglie 

deliberate nella seduta del Collegio dei Docenti del 15 aprile 2020: 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi 

specifici 

     

Rielaborazione 

e metodo 
     

Completezza e 

precisione 
     

Competenze 

disciplinari 
     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti 

alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 

successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: ………./20  Voto: ………./10 

 

 
Griglia unica di osservazione delle attività di didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Assiduità 

     (l’alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

Partecipazione 

     
(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa 

attivamente) 

Interesse, cura 

approfondimento 

     (l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, svolge 

le attività con attenzione) 

Capacità di relazione a 

distanza 

     
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 
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Legenda 
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 
Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Assiduità 

Ha bisogno di 

frequenti e 

insistenti 

sollecitazioni 

per effettuare 

l’accesso. 

Nelle attività 

sincrone e 

asincrone non 

partecipa e 

non 

mostra 

interesse 

alle attività 

proposte. 

Se stimolato, è 

in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma. 

Nelle attività 

sincrone 

interagisce 

saltuariamente 

con docenti e 

compagni e 

partecipa solo se 

stimolato. 

E’ in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma, ma 

non è sempre 

assiduo. 

Effettuare 

l’accesso 

puntualmente e 

con assiduità 

Sempre assiduo e 

partecipe, mostra 

elevato grado di 

responsabilità 

Partecipazione 

Non partecipa 

o 

partecipa 

raramente, 

assumendo 

talvolta 

comportamenti 

irriguardosi o 

di 

disturbo. 

Non è puntuale e 

formula richieste 

non sempre 

adeguate, 

partecipando 

saltuariamente. 

Generalmente è 

puntuale, 

partecipa 

utilizzando le 

risorse a 

disposizione con 

qualche 

incertezza, che 

riesce a superare 

se 

opportunamente 

guidato. 

Partecipa con 

una certa 

costanza alle 

attività proposte. 

È puntuale, 

utilizza le 

risorse a 

disposizione in 

modo consa-

pevole  ed 

efficace. 

Partecipa 

attivamente, 

utilizzando le 

risorse a 

disposizione e 

trasferendo le sue 

conoscenze al 

gruppo classe. 

Interesse, 

cura 

approfondimento 

Non rispetta le 

consegne, e/o 

lo 

svolgimento è 

inadeguato. 

Non utilizza le 

risorse a 

disposizione. 

Ha difficoltà nel 

comprendere le 

consegne. 

Utilizza le 

risorse in modo 

disorganico e/o 

parziale. 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. Nello 

svolgimento 

manifesta 

qualche 

incertezza. 

Comprende le 

consegne e sa 

svolgerle in 

modo 

adeguato. 

Utilizza le 

risorse a dispo- 

sizione in 

modo consa-

pevole ed 

efficace. 

Analizza con 

sicurezza le 

conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletamento 

delle consegne in 

modo efficace e 

costruttivo. 

Capacità di 

relazione a 

distanza 

Non 

interagisce 

né con i 

compagni, né 

con il docente. 

Non rispetta i 

turni di parola. 

Se sollecitato, 

interagisce con i 

compagni e il 

docente. In 

genere rispetta i 

turni di parola. 

In genere rispetta 

i turni di parola, 

utilizza le risorse 

per la produttività 

individuale, 

interviene per 

risolvere i suoi 

dubbi. 

Sa formulare 

richieste 

pertinenti ed 

adeguate. 

Interagisce in 

modo 

costruttivo con 

i 

compagni. 

Sa organizzare le 

informazioni per 

formulare 

richieste in 

funzione del 

proprio scopo e a 

beneficio del 

gruppo classe. 
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7.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Consiglio di classe ha stabilito di attribuire il credito scolastico, nell’ambito delle bande di 

oscillazione previste dalla normativa vigente, tenendo conto, oltre che della media dei voti, dei 

seguenti indicatori: 

 assiduità della frequenza scolastica; 

 interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

 partecipazione ad attività integrative, progetti, ecc. 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

In particolare, fatta eccezione per i casi di ammissione a maggioranza, con due valutazioni positive 

dei suddetti indicatori e/o con una media avente il primo decimale tra 5 e 9 si attribuisce il massimo 

del punteggio nella relativa banda d'oscillazione. (vedi delibera n. 3 del collegio docenti 17 maggio 

2018). 

Per quanto riguarda le attività integrative, si fa riferimento ad esperienze qualificate, debitamente 

documentate mediante certificazioni rilasciate da organismi ed enti accreditati, o ad attività approvate 

nel PTOF in coerenza con le finalità della scuola e con il processo di formazione e maturazione degli 

studenti.  

Come definito nell’O.M. Esami di Stato 2020 del 16 maggio 2020 per l’anno scolastico in corso il 

credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito 

sulla base delle tabelle di conversione dei crediti del terzo e del quarto anno, già assegnati nei due 

anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello 

scrutinio. 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della terza classe 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della quarta classe 

Crediti conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 
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11 17 

12 18 

13 20 

 

Tabella C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Madia dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9 – 10 

5 ≤ M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 -  22 
 

7.3 Griglia di valutazione del colloquio (All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso.  

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 
6-7 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi.  

8-9 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi.  

10 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 
1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato. 
3-5 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline. 

6-7 

 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata. 

8-9 

 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita. 

10 

 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico. 

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti. 

3-5 
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III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti. 

6-7 

 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti. 

8-9 

 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti. 

10 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato. 
1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 
2  

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore. 

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 
4  

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 

e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore. 

5  

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà 

a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 

lo fa in modo inadeguato. 

1 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato. 

2 

 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali. 

3 

 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 

4 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 

 

Punteggio totale della prova 
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7.4 Elaborato di Matematica e Fisica assegnato per il Colloquio 

Elaborato di Matematica e Fisica 

Teoremi del Calcolo Differenziale, Equazioni Differenziali, Curva Esponenziale e Curva 

Logistica, Circuiti RL, Induzione Elettromagnetica 

 Enuncia i principali teoremi del calcolo differenziale e dimostra il teorema di Lagrange.  

Per il teorema di Lagrange scrivi: 

- una funzione 𝑓(𝑥) che soddisfi le ipotesi del teorema, 

- una funzione 𝑔(𝑥) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema e non soddisfi la tesi, 

- una funzione ℎ(𝑥) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema ma soddisfi la tesi. 

Determina il punto 𝑐 per la funzione 𝑓(𝑥). 

 Considera la funzione  

𝑓(𝑥) = |(𝑥 − 1)𝑙𝑛(𝑥 + 2)| 

1. Studia la continuità della funzione e disegna il suo grafico probabile.  

2. Verifica che le ipotesi del teorema di Rolle non sono soddisfatte nell’intervallo [−
3

2
;

3

2
], 

mentre lo sono nell’intervallo [−1; 1]. 

 Definisci che cos’è un’equazione differenziale. Fai alcuni esempi di equazioni differenziali del 

primo ordine, illustrandone i metodi di risoluzione. 

 Considera il circuito RL in figura alimentato in tensione continua. Assegna dei valori 

all’induttanza “L”, alla resistenza “R” e alla forza elettromotrice “ɛ”. Utilizzando le equazioni 

differenziali analizza il suo funzionamento in fase di chiusura e di apertura. Fai un confronto con 

il circuito RC. 

 

 Descrivi il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di Faraday-Neumann-

Lenz. Analizza in dettaglio un caso a tua scelta tra quelli in cui tale legge è applicabile (barra in 

movimento, spira in rotazione, …). Spiega inoltre il significato della legge di Lenz alla luce del 

principio di conservazione dell’energia. 

 Da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19 i matematici di tutto il mondo hanno gli occhi 

puntati su due curve. La prima è la curva esponenziale, la seconda è la curva logistica. Il prevalere 

dell’una o dell’altra stabilirà se riusciremo a limitare i danni prodotti dal nuovo coronavirus o se 

finiremo con un numero altissimo di contagiati e i servizi sanitari nazionali al collasso a causa 

dei ricoveri. Analizza l’andamento matematico di queste due curve attualizzando la trattazione 

alla pandemia di COVID-19 che ha colpito l’intero pianeta. 
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