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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 Mezzo-Monreale, nonché 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 povertà e degrado culturale. 

La particolare situazione dell'istituto permette di individuare, come opportunità, 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 facoltà universitarie e, di conseguenza, agli orizzonti 

lavorativi più ampi.  

Si individuano, tuttavia, anche in relazione all'estrema eterogeneità 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 è 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 attività volte allo sviluppo negli 

alunni di una coscienza civica ed ecologica e di una sensibilità artistico-espressiva:  

 attività 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; 

 stage natura e ambiente; 



 percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL); 

 partecipazione a gare (olimpiadi di Matematica, Fisica, Chimica, Scienze e Astronomia).  

Consapevoli della preziosa opportunità 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 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 socio-economico, diffusa illegalità. Ballarò, tuttavia, 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 negli 

ultimi anni è 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 un’innegabile promozione del tessuto 

sociale e culturale dei quartieri circostanti, costituendo nel tempo un solido punto di riferimento.  

In via Corazza 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. 



In via Imera è collocata la seconda succursale, che occupa una porzione dell’edificio scolastico sede 

dell’Istituto Comprensivo “Bonfiglio”. 

Un'ulteriore specificità 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  e 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 a indirizzo 

Scienze Applicate, tutti gli altri sono ad indirizzo ordinario. Già dall’anno scolastico  2018/2019 è 

stata attivata, all’interno dell’indirizzo ordinario, una sezione specifica del Liceo Matematico. La 

sezione interessata è la sezione I. 

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 ha 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% con una continuità nella scuola compresa tra 6 e 10 anni per il 50% dei docenti 

e oltre 10 anni per il restante 50%. 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 (matematica e fisica, filosofia e storia, inglese, discipline letterarie e latino, disegno 

e storia dell'arte) 

 

 

 



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 far 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 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;  



    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 problem posing e problem 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 



 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA RUOLO 

Santoro Gaetana Lingua e letteratura italiana Docente a tempo indeterminato 

Santoro Gaetana Lingua e cultura latina Coordinatore di Classe 

Scibilia Vitalba Lingua e cultura inglese Docente a tempo indeterminato 

Indorante Francesco Storia Docente a tempo indeterminato 

Indorante Francesco Filosofia Docente a tempo indeterminato 

Lo Iacono Giovanni Matematica Docente a tempo indeterminato 

Pinizzotto Antonino Fisica Docente a tempo indeterminato 

Salerno Sebastiana Scienze naturali Docente a tempo indeterminato 

Muzzicato Francesca Disegno e Storia dell’arte Docente a tempo indeterminato 

D’Angelo Maria Scienze motorie e sportive Docente a tempo indeterminato 

Bignone Giuseppe Religione cattolica Docente a tempo indeterminato 

Calafiore Simonetta  Dirigente Scolastico 

 

3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA CLASSE III ClASSE IV CLASSE V 

Lingua e letteratura italiana Santoro Gaetana Santoro Gaetana Santoro Gaetana 

Lingua e cultura latina Santoro Gaetana Santoro Gaetana Santoro Gaetana 

Lingua e cultura inglese Scibilia Vitalba Scibilia Vitalba Scibilia Vitalba 

Storia Pascali Gabriella Salamone Irene Indorante Francesco 

Filosofia Pascali Gabriella Stiscia Viviana Indorante Francesco 

Matematica  Di Giovanna Caterina Lo Iacono Giovanni Lo Iacono Giovanni 

Fisica Giuseppe Gennaro Pinizzotto Antonino Pinizzotto Antonino 

Scienze naturali Salerno Sebastiana Salerno Sebastiana Salerno Sebastiana 

Disegno e Storia dell’arte Muzzicato Francesca Muzzicato Francesca Muzzicato Francesca 

Scienze motorie e sportive D’Angelo Maria D’Angelo Maria D’Angelo Maria 

Religione cattolica Bignone Giuseppe Bignone Giuseppe Bignone Giuseppe 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

Elenco alunni 

omissis 

 

 

 

Rappresentanti di classe 

omissis 

 

 



Presentazione sintetica della classe 

 

La VA è una classe del Liceo scientifico ad indirizzo ordinario ubicata nella sede centrale di via 

Benfratelli,4. Essa è composta da 20 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta dello stesso corso. 

Dal punto di vista comportamentale, gli alunni si sono mostrati, in linea di massima, responsabili e 

rispettosi delle regole di corretto comportamento, sia in classe che nelle varie occasioni di attività 

extrascolastiche (convegni, visite d’istruzione, attività sportive). Dal punto di vista cognitivo la 

classe si presenta abbastanza eterogenea per diversità di stili e ritmi di apprendimento e per i 

differenti livelli di conoscenze, competenze e capacità acquisite, pertanto è possibile individuare al 

suo interno, grosso modo, tre gruppi:  

 un primo gruppo, il cui interesse è sempre stato vivo e il cui impegno assiduo, ha 

acquisito conoscenze valide e autonomamente rielaborate, usa correttamente termini 

e concetti specifici ed è in grado di effettuare analisi e sintesi complesse e di 

argomentare le tesi esposte; 

 un secondo gruppo, ha acquisito conoscenze adeguate, conosce termini e concetti 

specifici ed è in grado di effettuare operazioni di analisi e sintesi con una certa 

sicurezza;  

 un terzo gruppo, costituito da alunni, poco motivati e discontinui nell’impegno, ha 

raggiunto solo in parte gli obiettivi minimi prefissati nelle varie discipline. Essi 

presentano conoscenze parziali o superficiali e palesano carenze significative 

nonché un uso del linguaggio specifico non sempre adeguato in alcune discipline. 

Il percorso di ciascuno ha, comunque, generalmente evidenziato uno scarto migliorativo tra i livelli 

di conoscenza e competenza in ingresso e quelli verificati in uscita.  

 Le diversità individuali e le diverse esperienze accumulate durante questi cinque anni hanno 

favorito l’evoluzione positiva delle dinamiche affettivo-relazionali, individuali e collettive. Per il 

comportamento degli alunni in Dad si rimanda alla parte ad essa dedicata e alle singole relazioni dei 

docenti 

 

Storia del triennio della classe 

Classe 

Iscritti 

alla stessa 

classe 

Iscritti 

da altra 

classe 

Promossi  

 

Promossi 

con debito 

formativo 

Non 

promossi 

Non valutabili 

D.P.R. 122 

del 2009 

III 23  14 9   

IV 23  14 6 1 2 

V 20      

 

Elenco alunni e percorso scolastico A.S. 2017/2018, A. S.2018/2019.  

omissis 



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. 



 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. 

 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 feedback 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 

 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. 



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 a 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 d’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. 

4.3 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, non essendoci 

docenti con titolo CLIL tra i componenti del Consiglio di Classe, non vengono individuati moduli 

specifici delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni 

Nazionali. 

4.4 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 

4.5 Modalità di lavoro durante la fase di didattica a distanza 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione 

in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e 

le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale di 

ciascuna disciplina. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza Covid-19 

Come da indicazioni nazionali il quadro orario settimanale per la didattica a distanza è stato 

rimodulato effettuando il 50% del monte ore di ciascuna disciplina. I docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Per quanto riguarda, poi, il comportamento degli alunni  nelle lezioni in DaD (Didattica a distanza), 

solo pochissimi non si sono mostrati all’altezza del momento. La quasi totalità ha mostrato senso di 

responsabilità, trasformando in opportunità ciò che era un grosso svantaggio. 

Partecipazione delle famiglie 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, 

fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 

docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale. 

Il coordinatore di classe ha monitorato l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le 

ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza ed è stato a disposizione sia dei 

rappresentanti dei genitori sia dei genitori stessi.  

Percorso educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19 nell’ attività di DaD (Didattica a distanza) i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 



l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti sia attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico sia attraverso Classroom 

e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola, ricevere ed inviare correzione degli 

esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 

apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 

registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, mappe 

concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

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

Il collegio dei docenti ha scelto nell’ultimo triennio di favorire le attitudini e le ambizioni degli 

allievi e delle allieve. 

Gli studenti e le studentesse singolarmente o a gruppi, hanno partecipato a percorsi formativi 

diversificati al fine di acquisire conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai 

loro stili cognitivi.  

La personalizzazione dei percorsi ha riguardato sia studenti con difficoltà nel percorso scolastico, 

che hanno trovato nell’alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità, che studenti 

solidi dal punto di vista delle conoscenze. Questo ha determinato all’interno del gruppo classe il 

fiorire di numerose attività che hanno sviluppato in ogni studente competenze trasversali. 

Ogni studente ha scelto il percorso che più si avvicinava alle sue aspirazioni cercando di mantenere 

una coerenza col percorso di studi da lui scelto e l’attività formativa. 

Ha sempre discusso o col tutor scolastico, o col referente dell’ASL il proprio percorso e le attività si 

sono progettate in accordo con tutti gli attori del progetto di alternanza scuola lavoro.  

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati applicati anche per gli 

studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione 

scolastica, considerato che sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli 

adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed 

esposizione ai rischi. L’istituzione scolastica, oltre ad aver attivato percorsi sulla sicurezza per tutti 



gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ha sempre verificato le condizioni di sicurezza 

connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, ed ha assicurato le relative misure di 

prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, 

sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante 

“soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi.  

I risultati ottenuti da ogni allievo/a sono stati certificati con apposito attestato e acquisiti dal 

consiglio di classe 

Per quanto fin qui esposto, gli alunni della classe hanno seguito i percorsi a loro più congeniali, 

effettuando non meno di ore 70 individuali. Sono state svolte dagli alunni nel corso del triennio i 

seguenti percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

1. Tripla E: Extreme Energy Events (EEE)” centro FERMI, CERN, l’INFN e MIUR.  

2. “Classici in strada” Teatro Atlante e Koinè film 

3. “Dalla parte dei bambini “Parrocchia di San Nicolò 

4. “Mens sana in corpore sano” percorsi di attività sportive individuali presso ASD del 

territorio. 

5. “La legge è uguale per tutti” presso studi legali del territorio 

6. “Le vie dei Tesori” Associazione Le vie dei tesori 

7. “Tempo d’estate” associazione “Con Paolo nell’isola che non c’è” 

8. “Costruiamo insieme” Fratelli Musacchia 

9. “La carta dei lavoratori” CISL Marineo 

10. “PLS Fisica Moderna” Università di Palermo 

11. “Statistica per il futuro” Università di Palermo 

12. “La chimica questa sconosciuta” Università di Palermo 

 

 

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 Attività svolta Capacità acquisite 

Genesi dell’età Repubblicana La Costituzione e la Resistenza  

Acquisire consapevolezza 

dei fondamenti di uno 

Stato di diritto 

Confronto tra Costituzione 

italiana e statuto Albertino 

Confronto tra monarchia e 

repubblica  

Acquisire capacità di 

comparazione tra forme 

statali diverse 

Commento degli articoli 

della nostra Costituzione che 

riguardano la salute pubblica 

Analisi della legislazione al tempo 

del covid 

Acquisire capacità di 

riflessione individuale sul 

diritto alla salute 

 

5.2 Attività di recupero e potenziamento 



Le attività di recupero e di approfondimento sono state effettuate durante le ore curricolari, in 

relazione ai vari argomenti. 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nel corso del triennio la classe ha fatto una serie di esperienze significative sotto il profilo sia 

didattico che personale. Gli studenti hanno partecipato e sono stati coinvolti nelle seguenti attività: 

ATTIVITA’/VISITE GUIDATE/PROGETTI Tutta la 

classe 

Quasi tutta la 

classe 

Alcuni alunni 

Progetto Cinema Scuola 

 

x   

Progetto bowling x   

Corso sulla sicurezza x   

Corso EEE   x 

 Visita alla mostra “Body Worlds Vita” 

 

x   

Orientamento-Orientasicilia-12 al 16 novembre 2019  x   

Orientamento – Welcome Week -10 al 14 febbraio 

2020- Università degli Studi di Palermo 

x   

“PLS Fisica Moderna”   x 

Statistica per il futuro   x 

La chimica questa sconosciuta   x 

Viaggio di istruzione a Milano a.s.2018/2019  x  

 

5.4 Percorsi inter-disciplinari 

Il Consiglio di Classe, nell’elaborare la programmazione, ha individuato i nuclei tematici comuni 

sottoelencati che sono stati sviluppati in maniera trasversale nel corso dell’anno scolastico. 

1. La guerra tra realtà storica e immaginario artistico-letterario (Italiano, Storia, Inglese e Storia 

dell’Arte) 

2. Intellettuali e potere nel mondo classico e nei secoli XIX-XX (Italiano, Latino, Inglese) 

3. La figura della donna nel pensiero e nell’immaginario del mondo classico e dei secoli XIX-XX 

(Italiano, Latino, Inglese) 

4. Il pregiudizio e la tortura, la fuga degli intellettuali ebrei, la “banalità del male” e la Shoah 

(Italiano, Latino, Storia, Scienze) 

5. Vincitori e vinti nella lotta per la vita (Italiano, Inglese) 

6. Il progresso tra realtà storica e rappresentazioni artistico-letterarie (Italiano, Inglese, Storia, 

Storia dell’arte e Scienze) 

7. Educazione e formazione (Italiano, Latino, Inglese) 

8. La funzione della memoria (Italiano, Inglese) 



9. La città (Italiano, Latino, Inglese, Storia, Storia dell’arte e Scienze) 

10. Scienza ed etica (Inglese, Scienze) 

11. Legami familiari (Italiano, Inglese) 

12. Campo elettrico, elettroforesi su gel e impronta genetica (Scienze, Fisica) 

13. Luce e fotosintesi (Scienze, Fisica) 

14. Campo magnetico e teoria della tettonica globale (Scienze, Fisica) 

 

6. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline 

Disciplina: Italiano 

Docente: Gaetana Santoro 

Libri di testo adottati 

 

LUPERINI – CATALDI – MARCHIANI - MARCHESE, Perché la letteratura, 4 Illuminismo, 

Neoclassicismo, Romanticismo (dal 1784 al 1861), Palumbo Editore, 2015. 

LUPERINI – CATALDI – MARCHIANI - MARCHESE, Perché la letteratura. Leopardi, il primo 

dei moderni, Palumbo Editore, 2015. 

LUPERINI – CATALDI – MARCHIANI - MARCHESE, Perché la letteratura, 5 Naturalismo, 

Simbolismo e avanguardie (dal 11861 al 1925), Palumbo Editore, 2015. 

 

LUPERINI – CATALDI – MARCHIANI - MARCHESE, Perché la letteratura, 6 Modernità e 

contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni), Palumbo Editore, 2015. 

 

Presentazione sintetica della classe 

La classe V A presenta, nel suo insieme, una fisionomia abbastanza eterogenea riguardo la 

partecipazione alle attività proposte, l’impegno nello studio e l’interesse per le discipline; di 

conseguenza, gli obiettivi, nel quinto anno, sono stati raggiunti dai discenti in modo differenziato. 

Essa può essere suddivisa in tre fasce di diverso livello.  

Nella prima, numerosa, sono evidenti buone capacità logiche e operative, competenze 

linguistiche ben sviluppate, una certa motivazione allo studio, interesse per gli argomenti 

trattati. Gli alunni della seconda fascia, più numerosa, mostrano capacità logiche e operative, 

competenze linguistiche e vocabolario di base sufficientemente sviluppati. La terza, infine, non 

ha mostrato sufficiente curiosità relativamente ai diversi aspetti delle discipline, si è limitata ad 

assistere alle lezioni ed ha avuto bisogno di essere continuamente stimolata per inserirsi 

significativamente nell’attività di classe. Ha studiato solo in previsione delle prove di verifica 

ed è pervenuta quindi a conoscenze frammentarie e poco approfondite. Questa fisionomia si è 

mantenuta, purtroppo, anche durante la DaD dove chi aveva voglia di studiare ed approfondire 

gli argomenti ha continuato a farlo e chi aveva continuamente bisogno di stimoli per inserirsi 



significativamente nell’attività di classe ha dovuto essere continuamente richiamato all’ordine. 

Vista la disomogeneità della composizione della classe, non è stato facile impostare e 

sviluppare un progetto didattico uniforme e coerente nella sua articolazione e nel rispetto dei 

tempi e delle scadenze prefissati. Per l’emergenza Covid -19 più che ridefinire gli obiettivi, 

visto che eravamo in una quinta classe, si è preferito semplificare le consegne e le modalità di 

verifica, Il quadro orario per la didattica a distanza è stato rimodulato effettuando il 50% del 

monte ore di italiano. 

 

Competenze acquisite dagli alunni a livelli diversi 

 Si esprime in modo corretto, coerente e lineare. 

 Sa produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Sa usare i più comuni termini del linguaggio specifico della disciplina. 

 Conosce i contenuti essenziali degli argomenti di letteratura italiana previsti dai programmi 

ministeriali. 

 Conosce le correnti letterarie, la loro collocazione cronologica e le loro tematiche più 

significative. 

 Sa collocare appropriatamente gli autori e le loro opere nei rispettivi contesti letterari, 

culturali, storici. 

 E’ in grado di sviluppare la ricerca di significazione di un testo attraverso l’analisi 

esplicativa e la sintesi comprensiva, individuandone con chiarezza il terreno tematico, i 

contenuti denotativi e connotativi nonché i collegamenti contestuali ed extratestuali . 

 Sa decodificare un testo anche sul piano formale, sulla base delle strutture linguistiche e 

quindi delle categorie modali, dei registri linguistici, delle figure grafico-sonore e 

sintattiche. 

 Sa formulare propri motivati giudizi di sintesi dei testi. 

 

Contenuti disciplinari 

Sono stati analizzati, commentati e contestualizzati: 1) autori, testi, temi, correnti e generi 

della letteratura italiana dal Romanticismo al secondo Novecento; 2) brevi passi del Paradiso di 

Dante, a completamento del lavoro svolto negli anni precedenti. 

 

Linee metodologiche 

 

La trattazione della storia della letteratura delle biografie dei principali autori e delle opere più 

significative è avvenuta secondo un rigoroso metodo espositivo-informativo finalizzato a fornire 

agli alunni i necessari riferimenti intertestuali e contestuali per la piena comprensione del senso dei 

testi letterari che sono stati oggetto di studio. Nello studio dei testi attraverso l’analisi, sono stati 

enucleati non solo i sensi più immediati (denotativi) ma anche i significati virtuali (connotativi ed 

extratestuali). 

Strumenti: 

Testi in adozione e/o fotocopie fornite dall’ insegnante, materiale audiovisivo.  



Tipologia prove usate per la verifica 

-   Colloqui orali; 

-   Esercitazioni scritte sull’analisi del testo; 

- Esercitazione di prima prova: analisi testuale, testo argomentativo; 

 

Attività di recupero ed integrazione 

Durante l’anno il percorso didattico è stato continuamente integrato con il recupero, delle 

conoscenze, delle competenze e delle capacità in ambito lessicale, interpretativo e logico-critico. 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

   Le prove scritte, conformi alle tipologie previste dalla nuova normativa per la prima prova, 

sono state valutate secondo la griglia concordata tra i docenti in una riunione del dipartimento di 

Lettere. 

 

Programma di italiano 

UGO FOSCOLO 

Le Grazie.  

IL ROMANTICISMO 

Definizione e caratteri del Romanticismo. 

La battaglia tra “classici” e romantici in Italia 

 

 GIOVANNI BERCHET, La sola vera poesia è popolare (dalla Lettera semiseria). 

 

Il romanzo nel Romanticismo. 

La questione della lingua 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e la storia intellettuale. 

Lo Zibaldone di pensieri: storia del testo e temi.  Lettura e analisi di 

 Ricordi (dallo Zibaldone di pensieri, 50-1,353-6,4417-8,4421-2). 

 La natura e la civiltà (dallo Zibaldone di pensieri 165-166) 

 

Le lettere. Lettura e analisi di:  

 L’amicizia e la nera malinconia. Lettera a P. Giordani [30 aprile 1817] (dall’Epistolario) 

 

I Canti: fasi della composizione e struttura, temi e situazioni, l’allegoria del “pastore errante” e 

della ginestra, forme e lingua. Lettura e analisi dei seguenti testi: 



 Ultimo canto di Saffo (dai Canti). 

 L’infinito (dai Canti). 

 La sera del di’di festa (dai Canti). 

 A Silvia (dai Canti). 

 La quiete dopo la tempesta (dai Canti). 

 Il passero solitario (dai Canti). 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti). 

 A se stesso (dai Canti). 

 La ginestra, o il fiore del deserto (dai Canti). 

 

Le Operette morali: l’elaborazione, i temi, la speculazione teorica. Lettura e analisi dei seguenti 

testi: 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette morali). 

 Dialogo della natura e di un islandese (dalle Operette morali). 

                       

 

I Paralipomeni della Batracomiomachia 

 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e la storia intellettuale. 

La prima produzione neoclassica 

In morte di Carlo Imbonati vv207-220. 

Gli Inni sacri. Lettura e analisi di: 

 La Pentecoste (dagli Inni sacri). 

La trattatistica morale e storiografica. 

Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet e quella Sul 

Romanticismo. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera a Cesare d’Azeglio). 

 

Le odi civili: caratteristiche generali. Lettura e analisi di: 

 Il cinque maggio (dalle Odi). 

 

Il conte di Carmagnola e l’Adelchi e il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento. Lettura 

e analisi dei seguenti testi: 

 Il coro dell’atto terzo (dall’Adelchi, a.III) 

 

La Storia della colonna infame. 



Il Fermo e Lucia: struttura, temi e linguaggio. 

Il passaggio dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi. 

I promessi sposi: fasi dell’elaborazione, temi e personaggi, ideologia religiosa (il tema del male e 

la Provvidenza), la questione critica della conclusione del romanzo, stile e “rivoluzione 

linguistica” manzoniana.  

L’addio al romanzo negli ultimi scritti. 

DAL LIBERALISMO ALL’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  

Romanzo e novella in Italia 

CENNI SULLA SCAPIGLIATURA 

LA PERDITA DELL’“AUREOLA” 

La crisi del letterato in Italia tra fine Ottocento e primo Novecento. L'organizzazione della cultura, 

il pubblico e la trasformazione del ceto intellettuale. I generi letterari e il pubblico. La ricerca 

dell'unità linguistica, il manzonismo e il dibattito sulla lingua. La cultura filosofica: il positivismo, 

Nietzsche e la rottura epistemologia di fine secolo  

NATURALISMO E SIMBOLISMO 

Caratteri generali del Naturalismo e del Simbolismo. L’influenza del Naturalismo francese sul 

Verismo italiano. I veristi siciliani: L. Capuana e F. De Roberto  

GIOVANNI VERGA 

La vita e la storia intellettuale. 

I primi romanzi: dalla fase romantica a quella scapigliata. Lettura e analisi di: 

 L’arte e l’“atmosfera di Banche e di Imprese industriali” (Prefazione a Eva) 

 

Nedda, “bozzetto siciliano”. Lettura e analisi di 

 L’inizio e la conclusione (da Nedda) 

 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 

Rosso Malpelo e le novelle di Vita dei campi. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi). 

 Fantasticheria (da Vita dei campi). 

 La lupa (da Vita dei campi) 

 

Novelle rusticane. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La roba (da Novelle rusticane). 



 Libertà (da Novelle rusticane). 

 

I Malavoglia: titolo, struttura e vicenda, temi e personaggi, lingua e stile, Simbolismo e 

Naturalismo nei Malavoglia.  

Lettura e analisi di: 

 Mena, compare Alfio e le “stelle che ammiccavano più forte” (I Malavoglia,cap II) 

 

Mastro don Gesualdo: significato del titolo, struttura e vicenda, temi e personaggi, lingua e stile. 

Lettura e analisi di: 

 La giornata di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, parte I, cap. IV). 

 

IL DECADENTISMO 

Il movimento dei décadents e il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. 

Il dandy. Il simbolismo decadente. Caratteri e limiti del Decadentismo italiano.                                                                                                                       

La poesia in Francia: I fiori del male di Baudelaire Lettura e analisi di: 

 L’albatro (I fiori del male, II) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il “nido” e la poesia. 

La poetica del Fanciullino. Lettura e analisi di:  

 Il fanciullino (passim). 

 

Myricae: il titolo, i temi, il simbolismo impressionistico, sperimentalismo e tradizione. Lettura e 

analisi dei seguenti testi: 

 X agosto (da Myricae) 

 L’assiuolo (da Myricae). 

 Lavandare(da Myricae). 

 Temporale (da Myricae). 

 Novembre (da Myricae). 

 Il lampo (da Myricae). 

 Il tuono (da Myricae). 

 

Temi e ricerca linguistico-stilistica nelle altre raccolte poetiche. Lettura e analisi dei seguenti 

testi: 

 Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 



 

Il nazionalismo pascoliano.  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di un mito di massa. 

L’ideologia e la poetica. 

Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Andrea Sperelli (Il piacere, Libro primo, cap. II). 

 

Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto.  

Cenni sugli altri romanzi e sul teatro dannunziano. 

Il nichilismo. Lettura e analisi di: 

 Qui giacciono i miei cani 

Temi e stile delle Laudi. Lettura e analisi di: 

 I pastori (da Alcyone). 

 La pioggia nel pineto (da Alcyone). 

 

Il periodo “notturno”. Lettura e analisi di: 

 Visita al corpo di Giuseppe Miraglia (dal Notturno). 

 

LE AVANGUARDIE DEL PRIMO NOVECENTO 

Crepuscolarismo. 

Gozzano o la “vergogna” della poesia. 

L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia del movimento in Italia. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 GUIDO GOZZANO, Totò Merùmeni (dai Colloqui). 

 Manifesto del Futurismo (1909). 

 

Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Lasciatemi divertire (da L’incendiario) 

 

IL ROMANZO ITALIANO DEL PRIMO NOVECENTO 



La dissoluzione delle strutture narrative ottocentesche attraverso le esperienze esemplari di 

Pirandello e Svevo. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Vita, Visione del mondo, poetica 

Lettura e analisi dei seguenti testi 

 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata (da 

L’umorismo, parte II, cap. V). 

Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani: L’esclusa 

 Un momento della produzione romanzesca di Pirandello: Uno, nessuno e centomila 

Lettura e analisi di:  

 Uno, nessuno e centomila (libro VIII cap. IV). 

 

Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo.  

Il fu Mattia Pascal: Temi, personaggi, poetica dell’umorismo, ideologia. 

 

Il teatro pirandelliano: caratteristiche generali. Lettura e analisi di: 

 La scena finale (da Così è se vi pare atto III, scene7-9). 

 La vita, la maschera, la pazzia (Enrico IV atto III) 

 

ITALO SVEVO 

Vita e condizione intellettuale di Ettore Schmitz. 

La cultura e la poetica. 

 La letturizzazione della vita (da Le confessioni del vegliardo) 

I romanzi 

a) Analisi paradigmatica dei seguenti passi: 

 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (Una vita cap III) 

 Inettitudine e “senilità”: l’ultimo appuntamento con Angiolina(Senilità cap. XII) 

 La pagina finale del romanzo: la “metamorfosi strana” di Angiolina (Senilità cap. XIV). 

 

La coscienza di Zeno: grande romanzo d’avanguardia. Lettura e analisi di: 

 Lo schiaffo del padre (dal capitolo La morte del padre, in La coscienza di Zeno). 

 La vita è una malattia (dal capitolo Psico-analisi, in La coscienza di Zeno). 

 

LA LETTERATURA TRA IL 1925 E IL 1956 



UNGARETTI 

Vita, formazione, poetica. 

L’allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile. 

Lettura e analisi di: 

 In memoria (da L’allegria) 

 Veglia (da L’allegria) 

 Soldati (da L’allegria) 

 La madre (Sentimento del tempo) 

 Non gridate più (Il dolore) 

 

SABA  

 

Vita, formazione, poetica. 

 

Il canzoniere 

 

Lettura e analisi di: 

 A mia moglie (Casa e campagna) 

 Preghiera alla madre (Cuor morituro) 

 Teatro degli artigianelli (1944) 

 La capra (Casa e campagna) 

 Amai (Mediterranee) 

 Goal (Parole) 

 

MONTALE 

Vita, formazione, poetica. 

Ossi di seppia come “romanzo di formazione” 

Lettura e analisi di: 

 I limoni (da Ossi di seppia) 

 Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

 Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

 Spesso il male di vivere (da Ossi di seppia) 

 Cigola la carrucola del pozzo (da Ossi di seppia) 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (da Ossi di seppia) 

 Noi non sappiamo (da Ossi di seppia) 



 

Le scelte stilistiche delle Occasioni 

Lettura e analisi di: 

 Non recidere forbice quel volto (dalle Occasioni)  

 Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (dalle Occasioni) 

 La casa dei doganieri (dalle Occasioni) 

 

La svolta di Satura 

Lettura e analisi di: 

 Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

 L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili (da Satura) 

 

I diari 

Lettura e analisi di: 

 Si deve preferire (Diario del 71 e del 72) 

Dalla donna angelo all’anguilla 

La bufera ed altro 

Lettura e analisi di: 

 A mia madre (La bufera ed altro) 

MORAVIA 

Vita, formazione, pensiero 

Lettura e analisi di: 

 La pistola scarica (Da Gli Indifferenti) 

DANTE ALIGHIERI: Paradiso (Divina Commedia) Canti: I- III-VI-XI- XXXIII (1-39) 

Disciplina: Latino 

Docente: Gaetana Santoro 

Libro di testo adottato 

G. AGNELLO – A. ORLANDO, Uomini e Voci Dell’antica Roma, 3 (Dall’ età imperiale alla 

letteratura cristiana), Palumbo Editore 2015. 

Premessa 



Nello studio della lingua latina il testo, analizzato sotto tutti i punti di vista, dalle 

caratteristiche fondamentali- unità, completezza, coerenza, coesione-e sue possibili articolazioni 

(sia nella forma dell’oralità che della scrittura) agli aspetti retorici (in particolar modo per quanto 

riguarda lo studio della prosa e della poesia), sintattici, storici sociali, ha avuto un ruolo centrale. I 

brani sono stati scelti tra quelli più significativi per comprendere sia le usanze e i costumi dei 

romani sia per sollecitare in itinere una riflessione sulla lingua e sulla letteratura italiana, che 

consentisse agli alunni di acquisire gradualmente una maggiore consapevolezza storico-critica. In 

tal modo gli obiettivi per la lingua indicati nella programmazione possono dirsi, in linea di 

massima, raggiunti. La classe a tale operazione ha, nel suo insieme, collaborato con l’insegnante per 

rendere più proficuo il lavoro svolto in classe. Sottolineo nel suo insieme perché le dinamiche del 

dialogo educativo sono quelle già descritte nella “premessa” alla relazione di italiano a cui si 

rimanda. 

Le competenze di seguito elencate sono state acquisite da tutti gli alunni, sebbene da ciascuno 

ad un livello differente, in relazione alla diversità delle situazioni di partenza, dei livelli di 

preparazione di volta in volta acquisiti nel corso degli anni precedenti, della partecipazione e 

dell’impegno di ognuno. Risulta diversa, in particolare, la capacità di mettere in relazione le 

conoscenze, rielaborarle personalmente e utilizzarle per formulare interpretazioni e valutazioni 

autonome. Si riscontra ancora, in alcuni, qualche difficoltà nell’analisi dei testi in lingua latina. 

L’organizzazione della DaD è stata la stessa a quella già descritta nella “premessa” alla relazione di 

italiano a cui si rimanda. 

Per l’emergenza Covid -19 più che ridefinire gli obiettivi, visto che eravamo in una quinta 

classe, si è preferito semplificare le consegne e le modalità di verifica, Il quadro orario per la 

didattica a distanza è stato rimodulato effettuando il 50% del monte ore di latino. 

 

Competenze acquisite 

1. Sa analizzare, interpretare e commentare un testo nei suoi aspetti tematici e strutturali 

2. Sa cogliere le relazioni tra i testi e il contesto storico-culturale in cui sono stati prodotti 

3. Sa effettuare confronti e collegamenti tra autori, testi, generi e temi lungo gli assi diacronico 

e sincronico 

4. Sa argomentare le proprie opinioni in modo fluido e coerente 

5. Si orienta nella traduzione dei testi studiati in lingua originale 

6. Sa cogliere, attraverso l’analisi e la contestualizzazione dei testi, la presenza del mondo 

latino nella cultura moderna 

7. Ha acquisito l’abitudine a operare confronti fra realtà culturali e modelli linguistici diversi 

 

Contenuti disciplinari 

Sono stati analizzati, commentati e contestualizzati: 1) autori e testi in traduzione italiana 

(dall’età giulio-claudia a quella degli Antonini con una “finestra” sulla letteratura cristiana); 2) testi 

in lingua latina, scelti all’interno del percorso sotto indicato.  

Linee metodologiche 

La trattazione della storia della letteratura, delle biografie dei principali autori e delle opere 

più significative è avvenuta secondo un rigoroso metodo espositivo-informativo finalizzato a fornire 



agli alunni i necessari riferimenti intertestuali e contestuali per la piena comprensione del senso dei 

testi letterari che sono stati oggetto di studio. Nello studio dei testi attraverso l’analisi, sono stati 

enucleati non solo i sensi più immediati (denotativi) ma anche i significati virtuali (connotativi ed 

extratestuali) evitando di ricorrere a un eccessivo apparato linguistico-grammaticale. Non è stata 

inoltre effettuata la lettura metrica. 

 

Strumenti 

Testi in adozione e/o fotocopie fornite dall’insegnante, materiale audiovisivo. 

Verifiche  

1. Colloqui orali 

2. Esercitazione 

3. Versioni dal latino in italiano  

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 

 

La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, che sono state 

comunque in numero congruo e costanti, ma anche sull’impegno e la costanza nell’attenzione, sulla 

partecipazione e sull’interesse dimostrati con domande, contributi, osservazioni e rielaborazioni 

critiche. Per quanto riguarda il numero e la tipologia di prove da svolgere nel primo e nel secondo 

periodo, come pure per i criteri e le griglie di valutazione si è fatto riferimento a quanto deliberato 

dal Collegio dei Docenti e dal Dipartimento. In sede di valutazione finale si terrà conto dei dati 

emersi dalle prove scritte, dove si è valutato soprattutto la comprensione complessiva del testo e 

della qualità della rielaborazione in lingua italiana, ed orali, della partecipazione, dell’interesse, 

dell’impegno, dell’acquisizione di un metodo di studio funzionale, del profitto conseguito rispetto ai 

livelli di partenza. 

  

 

Programma di latino 

 

 LIVIO 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA:  

 FEDRO: 

            LE FAVOLE. 

 

 SENECA:  

         VITA, DIALOGHI, TRATTATI, EPISTULAE MORALES AD 

                    LUCILIUM, DIVI CLAUDII APOCOLOCYNTOSIS, 

                    TRAGEDIE, FORTUNA. 

 



 PERSIO: 

 VITA, SATIRE. 

 

 LUCANO:  

          VITA, IDEOLOGIA, BELLUM CIVILE. 

 

 PETRONIO:  

         VITA, SATYRICON, LA TRASMISSIONE DEL    ROMANZO, 

                      STRUTTURA E MODELLI. 

                       

DAI FLAVI A TRAIANO: 

 PLINIO ILVECCHIO. 

 

 QUINTILIANO:  

           VITA, INSTITUTIO ORATORIA 

 MARZIALE: 

VITA, EPIGRAMMI. 

GLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

 PLINIO IL GIOVANE: 

         VITA, EPISTOLE. 

 TACITO:  

      VITA, AGRICOLA, GERMANIA, DIALOGUS DE 

                           ORATORIBUS, HISTORIAE, ANNALES. 

 GIOVENALE:  

         VITA, SATIRE. 

 

L’ ETA’ DI  ADRIANO E DEGLI ANTONINI: 

 SVETONIO:  

          VITA, DE VIRIS ILLUSTRIBUS, DE VITA CAESARUM. 

 APULEIO: 

            VITA, APULEIO FILOSOFO, APULEIO MAGO, APULEIO  

                             CONFERENZIERE, METAMORFOSI. 

                             



INIZIO DELLA LETTERATURA CRISTIANA 

DAI SEVERI AI TETRARCHI                             

DAI TETRARCHI A COSTANTINO: 

 AGOSTINO:  

          VITA, OPERE, DE DOCTRINA CRISTIANA, CONFESSIONI, DE. 

                              CIVITATE DEI 

 

CLASSICO: 

Fedro 

Il lupo e l’agnello (Fabulae I,1) (in traduzione) 

Persio 

Satira,III,vv 94-118(in traduzione) 

Seneca 

Apokolokyntosis,12-13 passim(in traduzione) 

De providentia,1,2-3;2,1-2,9-12(in traduzione) 

De Ira I,1(in traduzione) 

De clementia, I,3,2-3;5,5-7 (in traduzione) 

Epistulae ad Lucilium,47 

De tranquillitate animi,1,16,18;2,1-3 

De brevitate vitae 12,1-4  

Medea vv 891-977 (in traduzione) 

Lucano 

Bellum civile, VI,vv 529-568 

Petronio 

 La matrona di Efeso 110,8-111,1-8 

Marziale 

Epigrammata 1,47; I,38 (in traduzione) 

Epigrammata I,10  

Quintiliano 



Institutio Oratoria 1,4-7 (in traduzione) 

Institutio oratoria I,3,8-12 

Institutio Oratoria 1,8,13-18 (in traduzione) 

Svetonio 

Le crudeltà di Caligola, 27 passim(in traduzione) 

Giovenale 

Satire I,vv 22-36 

Satire II,vv 82-103;110-116(in traduzione) 

Tacito 

Agricola 30-32 (in traduzione) 

Historiae,I,1-3(in traduzione) 

Annales XIV,7-8 

Apuleio 

Metamorfosi, VIII,22 

Metamorfosi, IX,5-7(in traduzione) 

Agostino 

Confessiones,II,4-9 

 

Disciplina: Inglese 

Docente: Vitalba Scibilia 

RELAZIONE 

Seguo gli alunni di questa classe da cinque anni, e nel corso di questo tempo il percorso 

d’apprendimento linguistico è stato caratterizzato da un’atmosfera positiva nel cui ambito il gruppo 

nel suo insieme ha risposto alle proposte didattiche in modo soddisfacente, partecipando con 

interesse alle attività e migliorando le proprie abilità linguistiche di comprensione soprattutto scritta 

e di produzione soprattutto orale. Alcuni di loro si sono particolarmente distinti per i buoni livelli 

linguistici raggiunti e hanno apportato un valido e personale contributo al dialogo educativo. 

Soltanto per pochi alunni è stata necessaria una sollecitazione a maggiore partecipazione e impegno 

allo scopo di raggiungere gli obiettivi minimi prefissi per la disciplina e/o di interiorizzare i 

contenuti di letteratura in modo non effimero. 

La strutturazione del percorso ha tenuto in considerazione gli interessi e le competenze degli 

studenti, sollecitandone una rielaborazione creativa e mirando a sviluppare le loro capacità critiche. 



Per quanto riguarda la comunicazione generale in L2, il lavoro è stato svolto tramite revisione e 

completamento di funzioni comunicative, strutture grammaticali e contenuti lessicali relativi al 

raggiungimento di competenze linguistiche di livello intermedio B2 (QCRE). 

 Per quanto riguarda la micro-lingua letteraria, l’approccio privilegiato è stato quello 

stilistico o pragmatico che vede lo studio della letteratura straniera inserito in ambito comunicativo. 

Si è proceduto all’analisi di brani antologici, scelti tra gli autori più rappresentativi della letteratura 

inglese, mai dimenticando la fruibilità per gli studenti dei testi proposti. Il metodo è stato quello 

induttivo che, nello specifico letterario, pone alla base l’esplorazione del testo. Dopo le fasi di 

lettura testuale, l’accertamento della comprensione, la fase di produzione con la rielaborazione dei 

contenuti e l’analisi degli aspetti formali, il testo è stato inserito nel proprio contesto, in riferimento 

sia all’autore sia al periodo storico e letterario.   

Durante il primo quadrimestre, e nella parte iniziale del secondo, è stato svolto un numero 

congruo di verifiche scritte e orali, di tipologia conforme a quanto stabilito in sede di Collegio dei 

Docenti e aderente alla programmazione del Dipartimento di Lingua Inglese e a quella del 

Consiglio di Classe, verifiche sempre finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi 

didattici stabiliti. Le verifiche orali hanno riguardato i singoli moduli o loro segmenti. I criteri di 

valutazione per le prove orali sono stati l’efficacia comunicativa, la scioltezza espositiva, la 

correttezza grammaticale, il possesso di un lessico adeguato, il controllo corretto di pronuncia e 

intonazione, la comprensione dei testi letterari, la capacità di analisi e sintesi e la capacità di operare 

collegamenti multidisciplinari. Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono stati somministrati 

prevalentemente quesiti a risposta singola.  

In seguito all’emergenza Covid-19, sono state subito attivate le piattaforme e-learning in cui 

svolgere le lezioni di Inglese in Modalità Didattica a Distanza. Ogni settimana, in base a orario 

curriculare, sono state svolte due lezioni sincrone sulla piattaforma Hangouts Meet, e una asincrona, 

utilizzando la piattaforma Edmodo, quest’ultima in uso per la classe già dall’inizio dell’anno 

scolastico. In questa fase DAD, che ha coinvolto il secondo quadrimestre quasi per intero, gli alunni 

hanno generalmente partecipato alle attività proposte con assiduità e interesse, dimostrando 

flessibilità e adattamento alla nuova situazione. Anche grazie a questo atteggiamento responsabile i 

contenuti disciplinari programmati sono stati completati e l’approfondimento degli stessi è stato 

operato attraverso modalità specifiche in Didattica a Distanza, quali la condivisione di video, audio, 

link a siti di interesse letterario, etc. Le osservazioni sistematiche effettuate durante la fase DAD 

hanno riguardato soprattutto la comunicazione orale e sono state finalizzate a una valutazione di 

tipo formativo in cui assiduità, partecipazione, interesse e impegno, oltre alla capacità di relazione a 

distanza, sono stati elementi imprescindibili. 

Si elencano di seguito gli autori proposti, con i contenuti letterari specifici e i singoli brani 

analizzati, colti all’interno di comuni tematiche di riferimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

A. CONTENUTI DI LETTERATURA 

 

 DYSTOPIAN WORLDS  



Jonathan Swift: life and works; a controversial writer; “Gulliver’s Travels” - settings, plot, the 

character of Gulliver, levels of interpretation, style, use of satire. 

 Text analysis  

        The inventory from “Gulliver’s Travels” 

       The smell of a Yahoo from “Gulliver’s Travels” 

George Orwell: early life; first-hand experiences; an influential voice of the twentieth century; the 

artist’s development; social themes; “Nineteen Eighty-Four” – plot, historical background, setting, 

characters, themes (the dangers of dictatorships, the privacy issue, psychological manipulation and 

language as mind control) 

 Text analysis 

Big Brother is watching you from “Nineteen Eighty-Four” 

Newspeak from “Nineteen Eighty-Four” 

Room 101 from “Nineteen Eighty-Four” 

 

 SCIENCE AND ETHICS 

Mary Shelley: life and works; “Frankenstein or the Modern Prometheus” – a novel of purpose to 

show the limits of science, a Gothic novel, an epistolary novel, plot and setting, main themes (the 

overreacher, the double, the usurpation of female role, social prejudices)  

 Text analysis 

The creation of the monster from “Frankenstein or the Modern Prometheus” 

       Walton and Frankenstein from “Frankenstein or the Modern Prometheus” 

 

 WHAT IS ROMANTIC? 

William Blake: life and works; complementary opposites; “Songs of Innocence” and “Songs of 

Experience”; poetic creation and the doors of perception; interest in social problems; style and 

language; illuminated printing; main themes; the poet’s task. 

Focus on the context - The Industrial Revolution  

 Text analysis  

       London from “Songs of Experience” 

      The Lamb from “Songs of Innocence” 

      The Tyger from “Songs of Experience” 

      Jerusalem from “Preface to Milton” 

William Wordsworth: life and works; the Manifesto of English Romantic poetry; nature as a main 

source of inspiration, comfort and joy: the importance of childhood; the importance of the senses 

and memory; poetic creation and recollection in tranquillity; main themes; the poet’s task.  

Focus on the context - Romanticism 

 Text analysis  



My Heart Leaps Up from “Poems, in Two Volumes” 

Composed upon Westminster Bridge from “Poems, in Two Volumes” 

Daffodils from “Poems, in Two Volumes”   

The World is Too Much with Us from “Poems, in Two Volumes” 

A certain colouring of imagination from “Preface to Lyrical Ballads” 

John Keats: life and works; the contemplation of beauty; physical and spiritual beauty; poetic 

creation and negative capability; main themes; the chameleon poet. 

Focus on the context - The second generation of Romantic poets 

 Text analysis  

Bright Star       

Ode on a Grecian Urn (last stanza) 

The Chameleon Poet from “Letter to Richard Woodhouse” 

 

 THE VICTIMS OF PROGRESS  

Charles Dickens: life and works; autobiographical and social novels; publication in instalments; 

setting; characters; didactic aim; narrative technique; “Oliver Twist” – plot, setting and characters, 

the world of the workhouse; “Hard Times” – setting.  

Focus on the context: Queen Victoria, the Great Exhibition of 1851, the Victorian compromise 

 Text analysis 

Oliver wants some more from “Oliver Twist” 

Coketown (lines 1-20) from “Hard Times” 

        

 ART FOR ART’S SAKE 

Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy; the American tour and the Keats’s 

connection; “The Picture of Dorian Gray” – plot and setting, characters, narrative technique, 

allegorical meaning, main themes (the cult of beauty, the double) 

 Text analysis 

The Preface to “The Picture of Dorian Gray”  

A new hedonism from “The Picture of Dorian Gray” 

 

 MODERNISM  

James Joyce: life in Dublin, Trieste, Paris and Zurich; main works; ordinary Dublin; experimental 

techniques; main features of the interior monologue; impersonality of the artist; the mythical 

method; “Dubliners” – structure and setting, characters, realism and symbolism, the interior 

monologue with two levels of narration, the use of epiphany, the theme of paralysis. 

Focus on the context - Freud’s influence, the theory of relativity, new concepts of time 

 Text analysis  

Eveline from “Dubliners” 

Gabriel’s epiphany from “Dubliners” 



T.S. Eliot: background and education; home life and career; from the conversion to the last years; 

works; the impersonality of the artist; “The Waste Land” – structure, the objective correlative, the 

mythical method, main themes (fragmentation, sterility and alienation) 

 Text analysis 

The Burial of the Dead (an extract) from “The Waste Land”  

Virginia Woolf: early life; the Bloomsbury Group; literary career; a Modernist novelist; “Mrs 

Dalloway” – plot, setting, characters, themes and motifs, style (narrator and moments of being)  

 Text analysis  

Clarissa and Septimus from “Mrs Dalloway” 

 

 CULTURAL CLASHES  

E.M. Forster: life and works; main features of his novels; “A Passage to India” – plot, setting, 

main characters, themes, structure and style. 

 Text analysis 

Chandrapore from “A Passage to India” 

Aziz and Mrs Moore from “A Passage to India” 

Two cultures trying to communicate from “A Passage to India” 

 

B. REVISIONE E COMPLETAMENTO DI FUNZIONI, STRUTTURE E CONTENUTI 

RELATIVI A COMPETENZE LINGUISTICHE DI LIVELLO INTERMEDIO B2 (QCRE) 

 

TESTI IN ADOZIONE 

Spiazzi-Tavella, Performer Heritage vol. 1, From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli  

Spiazzi-Tavella, Performer Heritage vol. 2, From the Victorian Age to the Present Age, Zanichelli  

AAVV, English File Digital Intermediate, Oxford University Press 

 

PIATTAFORME UTILIZZATE 

Argo 

G-Suite Classroom / Hangouts Meet 

Edmodo 

   

   

Discipline: Storia e Filosofia 

Docente: Francesco Indorante 

La classe è composta da venti alunni, tutti frequentanti, provenienti per la maggior parte dal 

territorio limitrofo la scuola e da paesi vicini. L’analisi della situazione di partenza effettuata 

all’inizio dell’anno scolastico, aveva messo in evidenza, in entrambe le discipline e per la 

maggior parte degli alunni, il possesso di buone capacità di apprendimento, nonché adeguata 

anche se altalenante attitudine allo studio intenso e valide motivazioni.  Il docente, aveva 

programmato il raggiungimento di obiettivi sia formativi che cognitivi rispondenti alle capacità 

evidenziate dagli allievi. 



Alla conclusione dell’anno scolastico, si può affermare che gli obiettivi che il Consiglio 

di Classe si era prefissato, sia rispetto ai contenuti che alle capacità e competenze relative, sono 

stati nel complesso pienamente raggiunti. 

Dall’analisi della situazione di partenza emergeva che la classe manifestava solitamente 

interesse per le discipline. Per ciò che concerne l’area cognitiva in tutte le materie, un gruppo di 

alunni ha dimostrato impegno costante partecipando attivamente alle attività didattiche, 

sviluppando ottime capacità di riflessione, rielaborazione autonoma dei contenuti, capacità di 

operare confronti fra tematiche e testi affini, dando prova di aver maturato un metodo di studio 

produttivo. 

Un secondo gruppo di studenti grazie all’impegno ha raggiunto un livello d i 

apprendimento più che discreto, possiede conoscenze corrette di autori e testi, pur non essendo 

sempre capace di argomentare con piena padronanza. 

Un gruppo esiguo di alunni, infine, a causa della mancanza di assiduità nello studio e di un 

metodo di lavoro non sempre produttivo, ha evidenziato un processo di maturazione piuttosto 

lento e in seguito a richiami e sollecitazioni, ha comunque raggiunto un livello di preparazione 

accettabile.  

Chiaramente la eccezionale situazione determinatasi con la emergenza COVID 19 e la 

conseguente DAD hanno comportato una rimodulazione totale dei contenuti discussi e analizzati 

in entrambe le discipline 

È anche chiaro che gli allievi costituiscono ciascuno una individualità irripetibile, con una storia 

personale e con distinte modalità di crescita, di maturazione e di reazione emotiva. Questo implica 

che differenti sono state le risposte, in termini di rendimento e di partecipazione, da parte di ciascun 

allievo. 

Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che la classe, ha frequentato con regolarità e 

continuità le lezioni.  

Sotto il profilo disciplinare, tutti gli alunni hanno evidenziato un   comportamento 

rispettoso e corretto; la frequenza alle attività scolastiche partecipativa. 

I contatti scuola-famiglia sono stati comunque continui e caratterizzati da grande 

partecipazione dei genitori agli incontri con le famiglie. 

STORIA 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Buona partecipazione e motivazione adeguata 

Comprensione dei testi soddisfacente  

Conoscenze pregresse adeguate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 



Potenziamento delle competenze linguistico-argomentative 

Saper ricostruire criticamente gli eventi storici 

Saper cogliere i nessi passato-presente 

 

CONTENUTI  

Imperialismo e imperialismi 

L’Italia giolittiana 

Società e politica agli inizi del xx secolo 

La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra e la genesi del fascismo 

Il fascismo come regime 

Origine di totalitarismi 

Totalitarismo e capitalismo 

Il ventennio tra le due guerre 

La seconda guerra mondiale e l’olocausto 

Il II dopoguerra – genesi di una repubblica 

La guerra fredda e le sue conseguenze economiche 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, Atlante storico, video cassette, quotidiani, DVD 

 

METODI 

Lezione frontale, colloquio confronto, lavori di gruppo, video documentari 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Colloqui, brevi sintesi argomentative scritte, dibattiti 

 

Libro di testo: Sergio Luzzatto Dalle storie alla storia vol. III Zanichelli 



 

 

FILOSOFIA 

Scheda informativa sintetica 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Conoscenze pregresse adeguate 

Competenza linguistica e lessicale soddisfacente 

Capacità di comprensione dei testi autonoma 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Recupero lessicale adeguato alle tematiche 

Sapere leggere e analizzare concettualmente i testi  

Saper ricostruire in forma argomentativi il pensiero degli autori più significativi 

Rielaborare in forma personale e critica i contenuti appresi 

 

CONTENUTI   

Il romanticismo filosofico e la genesi dell’idealismo 

Fichte e Schelling 

Hegel  

Filosofia e rivoluzione: Marx 

Filosofia, scienze umane e naturali (Positivismo e sua crisi) Darwin      

Critica della razionalità nella riflessione di Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche 

La nascita della psicoanalisi: Freud  

 

METODI 

Lezione frontale, confronto aperto, lavoro di gruppo, lettura e commento di ampie pagine degli 

autori più significativi studiati 

 



STRUMENTI 

Libro di testo, dizionario filosofico, antologia filosofica  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Colloquio, elaborati di commento a brevi testi        

Testo D. Massaro  La meraviglia delle idee, vol III  Paravia Garzanti 

 

Disciplina: MATEMATICA 

 Insegnante: GIOVANNI LO IACONO 

Ore di lezione settimanali: 5 

Libro di testo: BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.BLU 2.0 

2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 

 

1. OBIETTIVI GENERALI DELL’ASSE MATEMATICO 

- Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

- Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 

- Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

- Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 

- Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 

realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

- Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 

- Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione 

- Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 

Queste finalità si integrano con quelle delle altre discipline del triennio in modo che l’insegnamento 

della 

Matematica concorra in forma interdisciplinare alla formazione culturale degli allievi. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, competenze, abilità,)  

Conoscenze 



Funzioni- Limiti di funzioni – Calcolo dei limiti 

Continuità 

La derivata di una funzione: derivate fondamentali, delle funzioni composte e della funzione 

inversa. 

Derivabilità 

Teoremi del calcolo differenziale 

I massimi, i minimi e i flessi 

Lo studio delle funzioni 

Calcolo integrale 

Integrali definiti 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche e tradurle in un modello matematico. 

Saper risolvere problemi nei diversi ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e prospettare soluzioni verificando la corrispondenza tra 

ipotesi 

formulate e risultati ottenuti. 

Saper sintetizzare il contenuto di un problema ipotizzando procedimenti risolutivi. 

Acquisire la capacità di lavorare in gruppo. 

Accrescere la capacità di ampliare lo studio autonomamente anche con supporti informatici. 

 

Competenze 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica. 

Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule. 

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Saper costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 



Saper utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale ed integrale. 

 

3. STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’: le funzioni reali di variabile reale, le proprietà delle 

funzioni. 

LIMITI DELLE FUNZIONI: la topologia della retta, la definizione di limite (i vari casi), semplici 

verifiche di limiti, teoremi sui limiti. 

IL CALCOLO DEI LIMITI: le operazioni con i limiti, le forme indeterminate, i limiti notevoli, gli 

infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto, le funzioni continue, i punti di discontinuità di una 

funzione, la ricerca degli asintoti, il grafico probabile di una funzione 

 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: rapporto incrementale e definizione di derivata, retta 

tangente al grafico di una funzione, la continuità e la derivabilità, le derivate fondamentali, i teoremi 

sul calcolo delle derivate, la derivata della funzione composta e inversa, calcolo di derivate senza 

eccessivi tecnicismi, le derivate di ordine superiore al primo, il differenziale di una funzione, le 

applicazioni delle derivate alla fisica. 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Rolle, Lagrange, Cauchy e De L’Hospital. 

I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI: definizioni, ricerca e problemi di massimo e minimo. 

.LO STUDIO DELLE FUNZIONI: costruzione del grafico completo di una funzione, grafico della 

derivata di una funzione, la risoluzione approssimata di un’equazione (metodo di bisezione e delle 

tangenti). 

GLI INTEGRALI INDEFINITI: definizione, integrazione immediata e per sostituzione di funzioni 

polinomiali intere e di altre funzioni elementari, integrazione per parti, integrazione di funzioni 

razionali fratte nei casi semplici. 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI: definizione, il teorema fondamentale del calcolo integrale(con dim.), 

il calcolo delle aree di superfici piane, la lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di 

rotazione, gli integrali impropri, applicazioni degli integrali alla fisica.  

APPROFONDIMENTO CONTENUTI CLASSI QUINTE: 

Integrazione di funzioni razionali fratte nei casi generali. L’integrazione numerica, applicazioni 

delle 

equazioni differenziali alla fisica. Gli elementi di Euclide, le geometrie non euclidee. 

 

RELAZIONE 



La classe, formata da 20 alunni, 12 maschi e 8 femmine, ha visto, nel corso dell’anno, la 

sospensione delle lezioni regolari e la ripresa delle stesse in modalità DAD, a causa della 

straordinaria emergenza sanitaria del COVID 19. Tale situazione, che ha sconvolto le esistenze 

della società intera, ha costituito nondimeno un banco di prova per la capacità di adattamento della 

popolazione studentesca, misurarsi con la quale doveva essere assolutamente necessario nel caso di 

una classe terminale. Tuttavia queste aspettative sono state disattese da parecchi componenti della 

classe. Leggermente disomogenea nel bagaglio culturale, la classe si è dimostrata non sempre 

unita e coerente nella delle occasioni di confronto con il sottoscritto. In questa situazione 

straordinaria non ha fatto eccezione, mostrando disomogeneità nella attitudine sia a seguire le 

lezioni a distanza, sia nel rendimento. Durante la DAD l’erogazione dei contenuti è avvenuta 

tramite lezioni frontali asincrone mirate ad una rapida spiegazione teorica dei concetti, che poi 

veniva seguita da una lunga fase di esercitazioni in modalità asincrona su classroom, a partire dagli 

esercizi lasciati per casa, svolti spesso a richiesta della platea dal sottoscritto, allo scopo di mostrare 

i principi nelle loro applicazioni, nonché considerazioni aggiuntive di carattere teorico legate a 

specifiche situazioni. Il programma si è per larga parte addentrato nella analisi matematica, per la 

preparazione dei cui prerequisiti si sono richiamati il concetto di funzione, reciproco, inversa, 

nonché logaritmi ed esponenziali. E’ stata data notevole importanza al concetto di funzione in 

quanto relazione univoca, per la verità non troppo condiviso. Le valutazioni sono state di tipo scritto 

fino alla data del 9 marzo ed orali in numero variabile in base anche alla effettiva presenza in 

modalità sincrona, includendo anche eventuali interventi dal posto (o in remoto), sempre registrati 

con dei “+”.  Gli elaborati consegnati in remoto, a parte una primissima fase, non hanno costituito 

base per il giudizio, bensì punto di partenza da commentare in modalità sincrona allo scopo di 

verificare la veridicità della provenienza degli stessi. Coloro i quali sono stati effettivamente 

presenti alle lezioni sincrone (durante tutta l’ora) sono stati indubbiamente consapevoli di ciò, ed 

hanno dato in questo prova di maturità.  Tuttavia coloro i quali sono stati effettivamente presenti 

alle lezioni sincrone (durante tutta l’ora), sono stati un numero estremamente esiguo ed in questo la 

classe nel complesso ed ha dato prova di immaturità. Premesso ciò il sottoscritto trova 

assolutamente impossibile parlare di andamento globale, rinviando alla valutazione dei singoli, per 

non penalizzare i pochi che hanno dimostrato la maturità nell’adattamento. Cionondimeno, essendo 

tutti i docenti consapevoli del fatto che il tutto si sia consumato prevalentemente in condizioni 

straordinarie, si concedono, in modo equilibrato, il beneficio del dubbio e pertanto attenuanti 

generiche. 

 

Disciplina: FISICA 

Insegnante: ANTONINO PINIZZOTTO 

Ore di lezione settimanali: 3 

Libri di testo adottati 

AMALDI UGO 

L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU 2ED –  

- VOLUME 2 (LDM) ONDE, CAMPO ELETTRICO E 

MAGNETICO 

- VOLUME 3 (LDM) INDUZIONE E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI 

  



Presentazione sintetica della classe e obiettivi didattici 

 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

 Possedere i contenuti fondamentali della matematica e della fisica padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

 Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

 Impostare, risolvere e discutere problemi, utilizzando procedure, linguaggio specifico, 

proprietà e modelli, verificando correttezza o limiti delle soluzioni. 

 Essere in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi un insieme di dati, scegliendo 

le rappresentazioni più idonee e distinguendo tra caratteri qualitativi e quantitativi. 

 Acquisire un linguaggio formale e specifico analizzare dati e interpretarli anche con l’aiuto 

di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le potenzialità informatiche. 

I suddetti obiettivi di apprendimento, specifici della disciplina, sono stati solo parzialmente 

raggiunti. Infatti la classe è sempre stata suddivisa in tre livelli che sono rimasti sostanzialmente 

inviarati nel corso dell’anno scolastico: un primo livello formato da alunni che hanno sempre 

mostrato interesse, partecipazione attiva e rielaborazione personale; un secondo livello formato da 

alunni che si sono limitati ad uno studio regolare ma senza alcun apporto personale; un terzo livello 

formato da alcuni alunni che si sono limitati ad uno studio finalizzato all’interrogazione senza 

mostrare alcun coinvolgimento alle proposte didattiche. Tenendo conto delle peculiarità di ciascun 

allievo, permangono alcune difficoltà, imputabili a lacune pregresse, soprattutto negli elaborati 

scritti in cui sono ancora evidenti una certa rigidità operativa e difficoltà organizzativa. 

  

Metodi e Attività 

Sono stati utilizzati i metodi induttivo e deduttivo, scientifico ed esperienziale, della scoperta e 

dell’osservazione guidata, del problem solving, delle ricerche individuali o di gruppo. Si è fatto uso 

del libro di testo, di sussidi audiovisivi e informatici, di modelli didattici esplicativi. 

Lo sviluppo delle tematiche affrontate ha risentito, nella seconda parte dell’anno, della 

situazione epidemiologica per cui è stato necessario affrontare l’organizzazione del lavoro in 

maniera del tutto inusueta. La DAD è stata affrontata in maniera diversa dagli alunni. In particolare 

si rivela una ancor più ridotta interazione da parte degli alunni che già manifestavano poco 

interesse.  

 

Verifica e valutazione 

La verifica del livello di apprendimento raggiunto è stata effettuata attraverso interrogazioni, 

conversazioni e dibattiti in classe e a in modalità telematica, test o elaborati scritti. Il processo di 

valutazione ha avuto per tutti i moduli come oggetto:  

a. la conoscenza e la comprensione delle tematiche affrontate;  

b. l’acquisizione di un linguaggio specifico appropriato;  

c. la capacità di rielaborazione, riflessione critica e sintesi. 

La valutazione è stata considerata non come sanzionatoria e selettiva, ma trasparente e 

condivisa, verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 

impostazione, confronto tra risultati ottenuti e attesi, tenendo conto della situazione di partenza. 

Essa ha anche tenuto conto del grado di partecipazione e dell’interesse dell’alunno e del processo 

formativo globale. 

 

PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO 

 



Carica elettrica e legge di Coulomb 

● Elettrizzazione per strofinio 

● Conduttori ed isolanti 

● Elettrizzazione per contatto 

● Definizione operativa di carica elettrica 

● Legge di Coulomb 

● Forza di Coulomb nella materia 

● Elettrizzazione per induzione 

● Polarizzazione degli isolanti 

 

Il campo elettrico 

● Vettore campo elettrico 

● Campo elettrico di una carica puntiforme 

● Linee del campo elettrico 

● Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

● Flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 

● Campo elettrico di una distribuzione piana ed infinita di carica 

 

Il potenziale elettrico 

● Energia potenziale elettrica 

● Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

● Superfici equipotenziali 

● Calcolo del campo elettrico del potenziale 

● Circuitazione del campo elettrico 

 

Fenomeni di elettrostatica 

● Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica, campo elettrico e potenziale 

● Il problema generale dell’elettrostatica  

● Potere delle punte 

● La capacità di un conduttore 

● Il condensatore 

● Condensatori in parallelo e in serie 

● Energia immagazzinata in un condensatore 

 

La corrente elettrica continua 

● Intensità della corrente elettrica 

● Generatori di tensione e circuiti elettrici 

● Prima legge di Ohm 

● Resistori in serie e in parallelo 



● Leggi di Kirchhoff 

● Effetto Joule 

● Forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

La corrente elettrica nei metalli 

● Conduttori metallici 

● Seconda legge di Ohm e resistività 

● Dipendenza della resistività dalla temperatura 

● Carica e scarica di un condensatore 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

● Forza magnetica e linee del campo magnetico 

● Forze tra magneti e correnti 

● Forze tra correnti 

● Intensità del campo magnetico 

● Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

● Campo magnetico di un filo percorso da corrente 

● Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

● Motore elettrico 

Il campo magnetico 

● Forza di Lorentz 

● Forza elettrica e magnetica 

● Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

● Flusso del campo magnetico 

● Circuitazione del campo magnetico 

● Campo magnetico all’interno di un filo percorso da corrente 

● Proprietà magnetiche dei materiali 

● Ciclo di isteresi magnetica 

L’induzione elettromagnetica 

● Corrente indotta 

● Legge di Faraday-Neumann 

● Legge di Lenz 

● Autoinduzione 

● Energia immagazzinata in un induttore  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

● Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

● Corrente di spostamento e campo magnetico indotto 

● Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

● Onde elettromagnetiche 

● Dimostrazione del calcolo della velocità della luce 

● Lo spettro elettromagnetico 

 



 

 

 

Disciplina: SCIENZE 

Docente: SEBASTIANA SALERNO 

      

Libri di testo adottati 

Valitutti Taddei Maga Macario   Carbonio, metabolismo, biotec,  

    Chimica organica, biochimica e biotecnologie             Zanichelli            

Lupia Palmieri Parotto    Il globo terrestre e la sua evoluzione   

                          Minerali e rocce - Vulcani e terremoti - Tettonica delle placche      Zanichelli     

                                                                     

SITUAZIONE 
 

La classe V A è costituita da 20 alunni/e tutti frequentanti. Dal punto di vista didattico, sono state 

individuate complessivamente tre fasce di livello: la prima costituita da alunni che hanno 

partecipato in modo parziale e/o con attenzione instabile, impegno e interesse discontinuo. Questi 

hanno studiato con metodo ancora troppo superficiale e poco efficace perché finalizzato 

all’interrogazione e poco ad un’acquisizione globale e interdisciplinare del sapere scientifico; una 

seconda fascia con alunni/e che presentavano sin dall’inizio una discreta preparazione di base, che 

hanno partecipato alle varie attività didattiche e si sono impegnati abbastanza regolarmente anche se 

il rendimento non è sempre stato proporzionale all’impegno. Una terza fascia a cui appartengo 

alunni/e che hanno sempre manifestato un grande interesse verso le discipline scientifiche e che 

hanno partecipato con grande impegno a tutte le attività proposte raggiungendo ottimi risultati. 

Le fasce già mantenute sono state rilevate anche durante la didattica a distanza attivata a causa della 

pandemia di Corona virus 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI: 

a) Conoscere e rispettare le regole della convivenza civile e democratica; 

a) Sviluppare senso di responsabilità nello studio e nel comportamento e 

partecipare attivamente alle lezioni. 

b) Sviluppare un metodo autonomo di studio e di ragionamento scientifico 

c) Sviluppare la capacità di analisi, sintesi e collegamento 

d) Acquisire consapevolezza delle relazioni causa-effetto 

e) Individuare e collegare i concetti chiave attraverso schemi e mappe 

concettuali 

f) Sviluppare il senso critico e il gusto della ricerca personale 

g) Acquisire consapevolezza dei limiti della scienza nella formazione della 

cultura contemporanea e nella soluzione dei problemi dell’umanità 

h) Rispettare le diversità individuali. 

i) Rispettare l’ambiente e la vita in tutte le sue forme usando in modo corretto le 

risorse. 

 



 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

a) Consolidare il metodo scientifico e la consapevolezza che la ricerca 

scientifica conduce a continue approssimazioni dell’interpretazione del mondo reale. 

a) Migliorare l’utilizzo del linguaggio scientifico e la capacità di comprensione 

di un testo, un’esperienza di laboratorio o di un film o documentario scientifico. 

b) Saper effettuare osservazioni e organizzare con metodo scientifico schemi di 

indagine e di ricerca. 

c) Analizzare dati e sviluppare ragionamenti scientifici mediante ausilio degli 

strumenti matematici e con approccio multidisciplinare e interdisciplinare. 

d) Filtrare le informazioni dei media con spirito critico e sulla base delle 

strutture concettuali e metodologiche della scienza. 

e) Nei processi di spiegazione e interpretazione di fenomeni complessi utilizzare 

modelli, comprendendone analogie e limiti. 

f) Acquisire consapevolezza delle interrelazioni tra scienze e tecnologie. 

g) Acquisire consapevolezza di cosa significa vivere in equilibrio con il proprio 

ambiente conoscendone i rischi. 

h) Considerare le teorie cognitive scientifiche in un’ottica applicativa anche 

attraverso esperienze laboratoriali o lo studio delle attività operative del territorio che 

richiedono lettura e interpretazione dei fenomeni geologici e ambientali. 

 

METODI ED ATTIVITA’ 

Sono stati utilizzati i metodi induttivo e deduttivo, scientifico ed esperienziale, della scoperta e 

dell’osservazione guidata, del problem solving, delle ricerche individuali o di gruppo. Si è fatto uso 

del libro di testo, di sussidi audiovisivi e informatici, di modelli didattici esplicativi. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica del livello di apprendimento raggiunto è stata effettuata attraverso interrogazioni, 

conversazioni e dibattiti in classe, test o relazioni scritte alla fine di ogni unità didattica o gruppi di 

unità dello stesso modulo. Il processo di valutazione ha avuto per tutti i moduli come oggetto: 

a) la conoscenza e la comprensione delle tematiche affrontate; 

b) l’acquisizione di un linguaggio specifico appropriato; 

c) la capacità di rielaborazione, riflessione critica e sintesi. 

 La valutazione è stata considerata come non sanzionatoria e non selettiva, trasparente e condivisa, 

verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione, 

confronto tra risultati ottenuti e attesi, tenendo conto della situazione di partenza. 

Essa ha anche tenuto conto del grado di partecipazione e dell’interesse dell’alunno e del processo 

formativo globale. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE SVOLTO 

 

Chimica Organica 

1. Dal Carbonio agli idrocarburi 

a. I composti organici 

b. Le proprietà fisiche dei composti organici 

c. La reattività delle molecole organiche 



d. Le reazioni chimiche 

e. Gli idrocarburi saturi: gli alcani 

f. La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

g. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

h. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

i. Gli idrocarburi aromatici. 

2. Dai gruppi funzionali ai polimeri 

a. I gruppi funzionali 

b. Gli alogeniderivati 

c. Alcoli, fenoli ed eteri 

d. Le reazioni di alcoli e fenoli 

e. Aldeidi e chetoni 

f. Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

g. Esteri e saponi 

3. Le basi della biochimica 

a. Le biomolecole 

b. I carboidrati 

c. I monosaccaridi 

d. Il legame O- glicosidico e i disaccaridi 

e. I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

f. I polisaccaridi con funzione strutturale 

g. I lipidi 

h. I precursori lipidici: gli acidi grassi 

i. I trigliceridi 

j. I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

k. Gli  stroli e gli steroidi 

l. Le vitamine liposolubili 

m. Gli ormoni lipofili 



n. Le proteine  

o. Gli amminoacidi 

p. Il legame peptidico 

q. Le proteine che legano l'ossigeno: mioglobina ed emoglobina 

r. Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 

s. Le vitamine idrosolubili e i coenzimi 

t. Nucleotidi  

4. Il metabolismo energetico: dal glucosio all'ATP 

a. Le trasformazioni chimiche nella cellula 

b. Gli organismi viventi e le loro fonti di energia 

c. Il glucosio come fonte di energia 

d. La glicolisi e le fermentazioni 

e. Il ciclo dell' acido citrico 

f. Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria  

g. La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell'ATP 

h. La resa energetica dell'ossidazione completa del glucosio a CO e HO 

5. Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

a. La struttura della molecola di DNA 

b. La struttura della molecola di RNA 

c. Il flusso dell'informazione genetica : dal Dna all'RNA alle proteine 

d. L'organizzazione dei geni e l'espressione genica 

e. La regolazione dell'espressione genica 

f. La struttura della cromatina e la trascrizione 

g. L'epigenetica 

h. La dinamicità del genoma 

i. Le caratteristiche biologiche dei virus 

j. La ricombinazione omologa 

k. Il trasferimento dei geni nei batteri 



6. Manipolare il genoma: le biotecnologie 

a. Le biotecnologie  

b. Le origini delle biotecnologie 

c. I vantaggi delle biotecnologie moderne 

d. Il clonaggio genico 

e. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 

f. Saldare il DNA con la DNA ligasi 

g. I vettori plasmidici 

h. La reazione a catena delle polimerasi o PCR 

i. Il sequenziamento del DNA 

j. I vettori di espressione 

k. La produzione biotecnologica di farmaci 

l. I modelli animali transgenici 

m. La terapia genica 

n. Le terapie con cellule staminali 

o. Le biotecnologie agrarie 

p. Le biotecnologie ambientali. 

 

Scienza della Terra 

La tettonica delle placche. 

1. La struttura e la dinamica interna della Terra 

2. Il flusso di calore 

3. Il campo magnetico 

4. La struttura della crosta 

5. L'espansione del fondo degli oceani 

6. Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici 

7. La tettonica delle placche 

8. La verifica del modello 



9. Moti convettivi e punti caldi 

 

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Francesca Muzzicato 

Libro di testo adottato: Itinerario nell’arte di Cricco e Di Teodoro  

 

Obiettivi realizzati 

Gli alunni sono stati guidati ad una programmazione che ha trattato entrambe le discipline in 

costante e reciproco collegamento perseguendo soprattutto il fine del raggiungimento pieno degli 

obiettivi prefissati. La maggior parte della classe ha manifestato adeguate capacità espressive e 

creative una buona educazione all'osservazione e allo spirito critico e conseguentemente un 

sufficiente grado di preparazione. 

 

Metodi di insegnamento 

Per individuare una metodologia adeguata, gli alunni sono stati stimolati ad osservare e riflettere. 

L'analisi dei diversi movimenti artistici, attraverso lo studio delle opere e dei manufatti 

architettonici e non solo, hanno costituito i mezzi per promuovere esperienze che guardino non solo 

allo specifico della disciplina, ma soprattutto all'educativo attraverso una metodologia tesa a 

stimolare la partecipazione consapevole degli alunni ai processi di apprendimento. Dal cinque 

Marzo, a causa della pandemia provocata dal Corona virus, la metodologia ha intrapreso   una 

diversa progettualità, attraverso la Didattica a distanza, utilizzando vari strumenti, come video 

conferenze, verifiche e revisioni su classroom   e whatsapp. Gli allievi hanno risposto con grande 

serietà e responsabilità, raggiungendo quasi tutti ottimi risultati 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo e riviste del settore  

Momenti di verifica 

La valutazione sommativa quadrimestrale ha tenuto conto anche del metodo “lettura dell'opera 

d'arte” e la verifica si è attuata spesso con delle prove di lettura attraverso delle schede già 

preordinate dalla scrivente.                                                                                                                                           

Contenuti Storia dell’arte 

Il Neoclassicismo: Canova - David (settembre - ottobre) 



Il monumento funebre a Maria Cristina D’Austria - Amore e Psiche - La morte di Marat .Il 

Giuramento degli Orazi.  

Il Romanticismo: Gericault - Delacroix (ottobre) - Friedrich - Il Viandante sul Mare di Nebbia  

La zattera della medusa - La Libertà che guida il popolo 

Il Realismo: Courbet (novembre) 

Le signorine sdraiate sulle rive della Senna 

L’Impressionismo: Manet -  Monet – Degas - Cezanne (novembre - dicembre) 

Colazione sull’erba - Olimpia - La cattedrale di Rouen - Impressione - Il levar del sole - Lezioni di 

danza  

L'assenzio - Giocatori di carte 

Il Postimpressionismo: Gauguin - Van Gogh (gennaio - febbraio) 

Il cristo giallo - Da dove veniamo, dove andiamo… - L’autoritratto - Campo di grano con volo di 

corvi 

Il Modernismo: Gaudì (cenni)  

L'Espressionismo: Munch (marzo) - Madonna con Spermatozoo - L’urlo 

I Fauves: Matisse - La danza Oskar Kokoschka,ed Egon Schiele 

Il Surrealismo: Dalì - La Persistenza della Memoria 

Il Cubismo: Picasso (marzo) - Les Demoiselles d’Avignon 

Guernica - Poveri in riva al mare - Colazione sull'erba 

Il Futurismo: Boccioni - Forme Uniche nella Continuità dello Spazio 

L’età del funzionalismo - il Bauhaus (Gropius) - il Razionalismo in Francia (Le Corbusier), la 

Metafisica di De Chirico (aprile - 15 maggio) - Le muse inquietanti 

Il suddetto programma dal cinque Marzo è stato svolto, a causa della pandemia del Covid 19, con 

una diversa progettualità, attraverso la didattica a distanza utilizzando vari strumenti; video 

conferenze verifiche e revisioni su classroom e su whatsapp. 

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante: Prof.ssa Maria D’Angelo   

 



LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO: 

Autori: FIORINI / CORETTI  / BOCCHI /LO VECCHIO 

Titolo: EDUCARE AL MOVIMENTO – 

ALLENAMENTO,SALUTE E BENESSERE 

Editore: MARIETTI SCUOLA 

 

Ore di lezione settimanali:2 

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. Alcuni alunni 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. 

A partire dalla chiusura delle scuole a causa del Covid-19 e delle disposizioni normative adottate dal 

Governo, la sottoscritta docente ha continuato a svolgere attività didattica a distanza adottando la 

modalità asincrona. 

 

 

Competenze raggiunte alla 

fine dell’anno per la disciplina 

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 sé,  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 o contenuti ● Apparato scheletrico e muscolare; 

● I vizi del portamento; 



trattati ● Il Pronto Soccorso; 

● L’alimentazione; 

In modalità asincrona: 

● I fondamentali della pallavolo; 

● Gli schemi motori di base; 

● L’importanza del movimento; 

● L’importanza della postura  

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. 

A partire dalla chiusura delle scuole a causa del Covid -19 e delle 

disposizioni normative adottate dal Governo, la sottoscritta docente  

ha  continuato a svolgere attività didattica  a distanza adottando  la 

modalità asincrona. 

Criteri di valutazione 

Valutazione delle competenze motorie acquisite 

Interesse e impegno mostrati 

Numero delle esercitazioni pratiche svolte 

Livello di avviamento alla pratica sportiva. 

Valutazione con somministrazione di test misto  (domande aperte, 

chiuse e multiple) 

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 Osservazioni sistematiche 



verifica Test di valutazione specifici su percorsi misti 

Incontri sportivi per classi parallele 

 

 

 

Disciplina: Religione 

Docente: Giuseppe Bignone 

 

 L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore, nel rispetto della 

legislazione concordataria, si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta 

formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione 

globale con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un 

inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. 

L’I.R.C., offre contenuti propri della tradizione cristiano-cattolica in quanto parte integrante del 

patrimonio storico culturale del nostro paese e quindi utile per la formazione del’uomo e del 

cittadino. In una società sempre più caratterizzata dal pluralismo etnico, culturale e religioso, tale 

insegnamento offre argomenti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell’esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altri sistemi di significato. In tal modo, 

L’I.R.C., promuove, fra gli studenti, la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, 

educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.  

 

Finalità 

L’insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) intende contribuire, insieme alle altre discipline,  

al pieno sviluppo della personalità dello studente ed al raggiungimento del più alto livello di 

conoscenze e di capacità critiche per una comprensione approfondita della realtà, proprio del 

percorso liceale della Scuola Secondaria Superiore. Si propone come disciplina con connotati 

culturali ed educativi che, in prospettiva disciplinare, si colloca in relazione alle finalità di 

educazione alla territorialità-identità, dialogo e solidarietà, comunicazione, interculturalità - 

interreligiosità e legalità. 



 

Competenze Chiave di Cittadinanza 

L’I.R.C. contribuisce, in maniera singolare, alla formazione del sé dell’alunno, nella ricerca 

costante della propria identità e di significative relazioni con gli altri; allo sviluppo di atteggiamenti 

positivi verso l’apprendimento, curandone motivazioni e attitudini alla collaborazione, 

progettazione, comunicazione; al rapporto con la comunità locale e con le sue istituzioni educative e 

religiose. 

 

Asse Culturale 

L’I.R.C. si colloca nell’asse culturale storico-sociale, promuovendo competenze relative alla 

comprensione del fenomeno religioso nelle diverse epoche e contesti geografici e culturali e alla 

disponibilità al confronto con regole e esempi di vita proposti dal cristianesimo per acquisire 

elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e comportamenti umani e sociali. 

L’I.R.C. condivide il profilo educativo culturale, e professionale del liceo e offre un contributo 

specifico: 

nell’area metodologica e logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per l’interpretazione 

della realtà e la valutazione del dato religioso, 

nell’area linguistica e comunicativa, abilitando alla comprensione e al corretto uso del 

linguaggio; 

nell’area storico-umanistica, relativamente alla conoscenza degli effetti che storicamente la 

religione cristiano-cattolica ha prodotto nella cultura italiana ed europea, e al confronto con 

le altre tradizioni religiose e culture; 

nell’area scientifica e tecnologica, per l’attenzione ai significati e alla dimensione etica delle 

conquiste scientifiche. 

 

Obiettivi disciplinari Quinto Anno 

 

Competenze Abilità Conoscenze 



Misurarsi con il messaggio cristiano. 

 

Saper leggere ed interpretare un evento storico sociale e gli elementi fondamentali tra valori 

atteggiamenti e comportamenti. 

 

 I temi sono stati affrontati in un atteggiamento di dialogo e di sincera ricerca della verità. 

fondamentali dello sviluppo storico del Novecento e gli sviluppi del rapporto della fede con la 

scienza, la politica, per accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla cultura dei diritti 

umani ed alle tesi tesi in un atteggiamento di dialogo e di sincera ricerca della verità basandosi sulla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Si sono letti vari articoli della Dichiarazione Universale 

dei Diritti umani e per comprendere il collegamento con tra i temi della giustizia e della pace, della 

libertà e della fraternità l’attualità e l’urgenza di fornire risposte fondate ai problemi di etica e/o 

bioetica. Si è rispettata la propria posizione sui temi di etica e/o bioetica.Nel corso dell'anno 

scolastico gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica non hanno 

mantenuto un interesse e un impegno costanti nei confronti della disciplina e ciò non ha  consentito 

loro di poter lavorare in modo sereno e proficuo non soltanto per le difficoltà oggettive legate 

all’unica ora settimanale di lezione. Gli studenti hanno seguito con scarso spirito di confronto e di 

critica costruttiva tutte le tematiche proposte, non hanno vivacizzato il dialogo educativo e gli 

interventi sono stati inopportuni e le osservazioni degne di nota per la mancanza di intelligenti 

rielaborazioni personali. Nella scelta degli argomenti affrontati nel corrente anno scolastico si è 

cercato di tener conto degli interessi degli alunni stessi, supponendo in tal modo maggior impegno e 

coinvolgimento. 

Conoscenze 

Gli alunni hanno assimilato in modo insoddisfacente i contenuti specifici della disciplina e sono in 

possesso, pur a vari livelli, di una conoscenza inadeguata del programma. 

 

Competenze 

Gli alunni non conoscono i contenuti di base delle tematiche affrontate Sanno porsi poco 

criticamente di fronte a situazioni e problemi nuovi. Non sanno comunicare usando un linguaggio 

appropriato. Non rispettano le posizioni degli altri 

 

Capacità 

Gli studenti non sono in possesso di buone capacità elaborative, logiche e critiche e non sanno 

sviluppare in modo apprezzabile collegamenti, approfondimenti, interazioni. 

 

Metodologie e strumenti 

Per consentire a tutti gli alunni di conseguire i risultati formativi indicati nel Piano di Lavoro 



Annuale le attività didattiche sono state svolte attraverso la classica “lezione frontale” e le 

discussioni guidate, durante le quali gli alunni sono stati sollecitati ad esprimersi sugli argomenti 

trattati, in modo da mantenere costantemente vivi sia l’interesse che la motivazione. Sono stati 

inoltre utilizzati, oltre al libro di testo, fotocopie di testi alternativi, articoli di giornale, audiovisivi.  

Nella seconda parte dell’anno le lezioni si sono svolte in modalità telematica ed asincrona. 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche dei contenuti appresi e degli obiettivi raggiunti nella disciplina, che non sempre si sono 

esplicitate in un’oggettiva valutazione scritta sul registro, sono state fatte tramite discussioni guidate 

con la classe e domande ai singoli alunni, al fine di stimolarli ad una partecipazione più attiva al 

dialogo educativo. Per quanto riguarda i criteri di valutazione e di attribuzione dei giudizi, si fa 

riferimento al Documento del Consiglio di Classe. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

I Vangeli sinottici, Gesù, la sua vita, la sua predicazione. 

Gli eventi della sua morte e resurrezione 

 La lingua ebraica, la tanakh, Genesi 10,21;2 Re 18,26; 

Is 36,11. Lo ieshon Hazel 

Abiram 1Re 16,34; Nm 16,1ss; Salmo 106,7; l'estraneità a Dio . 

visione del film I dieci comandamenti 

Bioetica generale La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 

Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale La necessità di una nuova 

riflessione sull’idea di bene Dio Signore della vita. La vita come valore: I principi della bioetica 

cristiana i. Il principio del duplice effetto ii. Il principio della esposizione al pericolo di morte. Il 

principio della diga (o nessuna eccezione) 

La Bibbia, documento fondamentale per la tradizione 

religiosa ebraico-cristiana: metodi di accostamento 

Salmo 2,4 

Salmo 14,2; Es 25,8;Nm 9,15-23; Es 9,3; 1Re 8; 2Sam 7,13, Mt 23,21; Gv 14,2; Al 21,3; Da 37,27; 

Rm 8,9 

 lettura e commento di salmi 



1 Re 8; Lettera ai Romani 8,9  

Il simbolismo centro di ogni religione. L'arte espressione del simbolismo 

Lettera ai Romani 8,26-27; lo Spirito Santo. Il livello di comunione vitale con lo Spirito, inviti ad 

essere più sensibili, l'uso del termine Abba' nel Vangelo di Marco. 

La regola, la preghiera della 18 benedizioni 

Quaresima 

La settimana santa 

Gli anni del Concilio Vaticano II 

Educazione come mezzo per combattere la violenza di genere 

 

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. È 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, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, ci sono state soltanto 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 sono state effettuate 

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.  

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 e 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.  

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 
Discreto 7 



adeguatamente le proprie scelte. Usa i 

linguaggi specifici in modo appropriato 

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 

 

 

Purtroppo a partire dal 5 marzo abbiamo lavorato utilizzando la DaD 

7.2 Criteri di valutazione delle attività DaD per emergenza Covid-19 

 

Per le valutazioni delle attività di didattica a distanza, il C.d.C. ha adottato 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) 

 

 

 

 

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 

Se stimolato, 

è in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma. 

Nelle attività 

sincrone 

interagisce 

saltuariament

e 

E’ in grado di 

effettuare 

l’accesso in 

maniera 

autonoma, ma 

non è sempre 

assiduo. 

Effettuare 

l’accesso 

puntualment

e e 

con 

assiduità 

Sempre assiduo 

e 

partecipe, 

mostra 

elevato grado di 

responsabilità 



mostra 

interesse 

alle attività 

proposte. 

con docenti e 

compagni e 

partecipa solo 

se 

stimolato. 

Partecipazione 

Non partecipa 

o 

partecipa 

raramente, 

assumendo 

talvolta 

comportamen

ti 

irriguardosi o 

di 

disturbo. 

Non è 

puntuale e 

formula 

richieste 

non sempre 

adeguate, 

partecipando 

saltuariament

e. 

Generalmente 

è 

puntuale, 

partecipa 

utilizzando le 

risorse a 

disposizione 

con 

qualche 

incertezza, che 

riesce a 

superare 

se 

opportunament

e 

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 

approfondiment

o 

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’espletament

o 

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. 

 

 

7.3 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 convertito ai sensi Nuovo credito attribuito per 



Credito conseguito dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

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 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Tabella C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta i sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

Madia dei voti Fascie 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 

 

 

7.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Griglia di valutazione della prova orale (All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

La commissione assegna fino a un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori, e punteggi di seguito indicati: 

 

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 
8-9 

 



metodi.  

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 

 

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 
4 

 



esperienze personali. 

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 
 

 

 

Il Documento del Consiglio della Classe VA è stato approvato nella seduta del 18 Maggio 2020  
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