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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario (Liceo) 
Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  
 
Dall’a.s. 2009-10, il precedente indirizzo sperimentale per il conseguimento della licenza linguistica 
viene progressivamente sostituito con il Liceo Linguistico introdotto con il riordino degli indirizzi 
di studio della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Aspetti significativi dell’indirizzo 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali: oltre all’Inglese l’istituto offre la possibilità di scegliere altre 
due lingue tra Spagnolo, Francese, Tedesco e Russo. 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti anche di 
discipline non linguistiche (CLIL);  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni anche con l’utilizzo dei 
laboratori audio e video dell’istituto con ricezione satellitare dei programmi internazionali e 
connessioni via internet 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di scambio e 
di stage presso aziende ed enti anche nei diversi paesi dell’Unione Europea.  

 
Nell’ambito specifico dell’indirizzo, gli allievi studiano tre lingue straniere e le nozioni 
fondamentali riguardanti le relative realtà culturali ed i connessi grandi temi di attualità. 
Nell’ambito della preparazione linguistica, sapranno orientarsi anche con registri attinenti al 
mondo del lavoro. Inoltre saranno in grado di utilizzare gli strumenti offerti dalle moderne 
tecnologie informatiche e multimediali. 
Più precisamente, l’insegnamento delle lingue persegue le seguenti finalità: 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di interagire nei diversi 
contesti. 

 Potenziamento della comprensione interculturale. 
 Coscienza delle differenze tra la lingua e la cultura propria e quelle straniere, attraverso 

un’analisi comparativa. 
 Acquisizione progressiva di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie 

attività di studio. 
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Piano degli studi dell’indirizzo linguistico  

*di cui 165 con il docente madrelingua 
 
Nelle classe terza e quarta sono state inserite 15 ore ogni anno di Diritto ed economia per un 
totale di 30 ore. Effettivamente ne sono state svolte 19 in terza e 11 in classe quarta. 

 
1 Dal PTOF “In tutte le classi prime e seconde la geografia (accorpata nella materia “Storia e geografia” ed 
affidata alla classe di concorso 50/A con 3 ore settimanali nella tabella ministeriale di confluenza) viene 
affiancata alle Scienze naturali ed affidata ai docenti della classe di concorso 60/A, dai quali è sempre stata 
insegnata nel nostro Istituto, allo scopo di non disperdere il relativo patrimonio di competenze didattiche: 
pertanto l’insegnamento ora definito “Scienze naturali e geografia” passa da 2 a 3 ore settimanali, mentre 
l’insegnamento ora definito semplicemente “Storia” passa da 3 a 2 ore settimanali”. 

 

DISCIPLINE 
1° biennio 2° biennio 5° anno Ore totali 

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660 

Latino 2 2    132 

I Lingua straniera (Inglese) 4 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 561* 

II Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 594* 

III Lingua straniera 3 (1) 3 (1) 4 (1) 4(1) 4 (1) 594* 

Storia 2 2 2 2 2 330 

Filosofia   2 2 2 198 

Matematica 3 3 2 2 2 396 

Fisica   2 2 2 198 

Scienze naturali e geografia1 3 3 2 2 2 396 

Storia dell’arte   2 2 2 198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 
Rel Catt./ Materia o Att. 
alternative 1 1 1 1 1 165 

Diritto ed economia      30 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 4.782 
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2. Il Consiglio di classe 
Come risulta dalla tabella della composizione del Consiglio di Classe, nell’arco del triennio la 
classe ha avuto un percorso scolastico complessivamente regolare per quasi tutte le discipline, fatta 
eccezione per Italiano e Storia, Matematica e Fisica 
Avvicendamento dei docenti 

 terza quarta quinta 
Religione cattolica Roberta 

Spimpolo 
Roberta 

Spimpolo 
Roberta 

Spimpolo 
Scienze motorie e 
sportive 

Monica  
Stecca 

Monica  
Stecca 

Monica  
Stecca 

Italiano  Emma  
Borella/ Laura 

Foggiato 

Matteo 
Pellegrini 

Salvatore Virzì 

Storia Emma 
Borella/ Laura 

Foggiato 

Matteo 
Pellegrini 

Salvatore Virzì 

Lingua straniera- Inglese Beverley Jayne 
Littlewood 

Beverley Jayne 
Littlewood 

Beverley Jayne 
Littlewood 

Madrelingua Inglese 
 

Brenda Crook Brenda Crook Ni Mhuiris 
Clodagh 

Lingua straniera 2- 
Spagnolo 

Maria Gamba Maria Gamba Maria Gamba 

Madrelingua 2- Spagnolo Rosa Laura 
Rubio Rubio 

Rosa Laura 
Rubio Rubio 

Rosa Laura 
Rubio Rubio 

Lingua straniera 3 - 
Tedesco 

Francesca 
Chiminelli 

Laura De 
Sandre 

Laura De 
Sandre 

Madrelingua 3-  
Tedesco 

Christine 
Doekel 

Christine 
Doekel 

Christine 
Doekel 

Filosofia Lorenita 
Colombani 

Lorenita 
Colombani 

Lorenita 
Colombani  

Storia dell'arte Laura 
 Rocco 

Laura Rocco  
/ Giulia 
Bordignon 

Laura 
 Rocco 

Matematica e fisica Paolo 
Bolzonella 

Lina  
Falcone 

Barnabei 
Massimo 

Scienze naturali Anna  
Menon 

Anna  
Menon 

Anna  
Menon 

Diritto ed economia Vittoria Lo 
Presti 

Vittoria Lo 
presti 

 

 
Il nome in grassetto indica che il Docente è nuovo, per la Classe, nell’anno scolastico. 
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Rappresentanti dei genitori: nessuno. 
Rappresentanti degli studenti: Aisha Pieropan e Carol Masiero 
Coordinatore del Consiglio della classe V: Anna Menon 
Segretario del Consiglio: Lorenita Colombani 
 
3. La classe 5B 
Composizione: studenti n. 30, maschi n.3   femmine 27 
 
Flussi degli studenti della classe 

Classe Iscritti stessa 
classe 

Iscritti da altra 
classe 

Promossi a 
giugno 

Promossi a 
fine Agosto 

Respinti o 
usciti dalla 

scuola 
TERZA 31  29 31  
QUARTA 26 (+ 5 anno 

all’estero) 
  30 1 

QUINTA 30     
      
 
4.1 Presentazione della classe 
La classe è composta da 30 alunni di cui 3 maschi. È presente, inoltre, uno studente DSA che ha 
frequentato solo i primi giorni di scuola. Tutti provengono dalla stessa classe quarta. Tutti gli 
studenti hanno studiato Inglese come prima lingua, Spagnolo come seconda e Tedesco come terza. 
In terza e in quarta è stata applicata la flessibilità oraria per Filosofia e Scienze concentrate ciascuna 
in un quadrimestre. 
Il comportamento in classe e verso gli insegnanti è stato corretto. Gran parte della classe si è 
mostrata in generale partecipe, collaborativa e interessata alle attività didattiche, ma in particolare 
sono stati apprezzati la curiosità e il coinvolgimento della classe per i vari progetti integrati nel 
loro percorso di apprendimento, come ad esempio, conferenze ed incontri di vario genere, attività 
inerenti ad Educazione Civica. Per quanto riguarda l’impegno un gruppo di alunni è stato 
diligente, ha lavorato con costanza, ha seguito le lezioni e ha svolto con regolarità il lavoro 
domestico assegnato conseguendo risultati buoni e talvolta ottimi. Il clima di classe in questi anni 
è sempre stato positivo e spesso sereno; il dialogo educativo si è rivelato sempre costruttivo, 
disteso e aperto. 
Va evidenziata inoltre, nel corso del triennio, la partecipazione di alcune studentesse al progetto 
‘CompitiAMO’, che consiste nel fornire didattica di supporto allo studio e allo svolgimento dei 
compiti per i compagni del biennio, che spontaneamente scelgono di avvalersene. 
Cinque studenti hanno svolto il quarto anno all’estero: due per un intero anno mentre gli altri tre 
studenti per periodi minori. Le valutazioni riportate durante gli stage in Italia ed all’estero sono 
state complessivamente buone ed in alcuni casi ottime. 
ERASMUS :16 studenti sono stati selezionati come beneficiari di una borsa di studio Erasmus per 
svolgere uno stage di tre settimane all’estero. 
 
Concludendo si può dire che dal punto di vista del profitto la classe risulta divisibile in tre gruppi: 
i risultati raggiunti sono buoni o molto buoni, a volte eccellenti, per un gruppo, che è in grado di 
approfondire in modo autonomo gli argomenti affrontati in classe ed operare collegamenti 
interdisciplinari. 
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Risultati discreti sono stati conseguiti da un altro gruppo, che mostra però un apprendimento più 
nozionistico, sorretto generalmente da uno studio e da una applicazione mediamente costanti. 
Infine un gruppo si attesta su valutazioni mediamente sufficienti. Questi allievi manifestano 
ancora qualche difficoltà in alcune materie, anche perché possiedono un metodo di studio talvolta 
mnemonico e in alcuni casi poco costante. 
Si può affermare, comunque, che gli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina sono stati raggiunti 
seppur in modo diversificato. 
4 Programmazione del Consiglio di classe 
4.2 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 
 
Viaggi di più giorni e scambi: 
Viaggio di istruzione a Pisa- 5 terre - Genova (classe quarta) – 3 giorni 
Viaggio di istruzione in Spagna, a Madrid (dal 6 al 10 marzo- classe quinta) 
 
Visite a mostre d’arte e musei: 
Visita alla mostra di Frida Kahlo (spagnolo) 28/04/2023 (classe quinta) . 
Mostra sul futurismo 3/02/2023 (Storia dell’Arte e Italiano - classe quinta) 
Visita al Dipartimento di geoscienze e “Mostra sui terremoti” 2/12/2022 (classe quinta) 
Attività sportive: 
-Pattinaggio su ghiaccio 
-MINDFULNESS - Percorso di consapevolezza: ‘‘Tecniche di rilassamento, respirazione 
e rigenerazione" 
Rappresentazioni teatrali:  
Rappresentazione teatrale “Passi” in auditorium per alcuni alunni (classe quinta) 
Progetto teatro in inglese Oliver Twist. (13/02/2023 - classe quinta) 
 
Conferenze, incontri e progetti 
- Storia dell’America latina in musica. classe terza) 
- Attività di spagnolo: - cucina peruviana (classe quinta – 10/02/2023) 
                                         - laboratorio di biologia in spagnolo (7/11/2022) 
- Conferenza del prof. Focardi (Goethe Institut):" storia della Germania nel Novecento" online 
3/03/2023 
- conferenza sul Genocidio Armeno. (6/02/2023 – classe quinta) 
- Progetto Carcere (classe quarta- Italiano) - incontri online 
- Incontro di prevenzione andrologica con Fondazione Foresta (2/05/2023- classe quinta) 
- 2 incontri di educazione alla sessualità (marzo e maggio 2021 – classe terza) 
- Progetto “Libera” il G(i)usto di viaggiare – (19 e 23 marzo 2021 - classe terza) 
Orientamento 
26 aprile 2023 Incontro con la Protezione civile  
7 febbraio 2023 incontro di orientamento in uscita: Marina Militare ore 12.15 in Aula Magna 
2/02/2023 Incontro con GiGroup (agenzia per il lavoro) dalle ore 14:30 alle ore 16:30 in Aula Magna 
2/02/2023 Dipartimento di geoscienze  
28/01/2023 in Aula Magna incontro con gli ex-studenti dell’istituto. 
 
PROVE E TEST  
 
18/04/2023 Simulazione prima prova  
13/04/2023 Simulazione seconda prova (Inglese) 
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4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro della classe si è articolato, nel corso del triennio, con le 
modalità seguenti, per il raggiungimento di quanto previsto per gli studenti:  

 –  la formazione in aula che ognuno ha affrontato per preparare il proprio tirocinio (corsi 
sulla sicurezza, primo soccorso, conoscenza del mercato del lavoro, ecc.), sostituito in parte 
da video conferenze  

 –  esperienze in Italia organizzate e promosse dalla scuola con l’obiettivo di far operare lo 
studente secondo i criteri del “learning by doing”, così come le esperienze all’estero, la 
partecipazione a scambi e a viaggi-studio organizzati dalla scuola e da attività   per                     
l’orientamento in uscita con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione in modo da poter 
scegliere consapevolmente il proprio percorso futuro.   

 -  attività interne all’Istituto volte a far conoscere l’istituzione scolastica sul territorio 
(Scuola Aperta, tutoraggio ai mini stage e Expo Scuola) e di orientamento verso il proprio 
futuro scolastico e/o lavorativo. 

Gli studenti durante la classe IV^ hanno svolto il progetto “LIBERA IL G(I)USTO DI 
VIAGGIARE”, per sensibilizzare gli studenti dui temi dell’educazione alla giustizia sociale e della 
lotta contro le mafie, legato al PCTO, con lezioni in videoconferenza. 
 
Attività di Stage: 
Tutti i ragazzi hanno svolto le ore di ASL previste dalla normativa.  
La documentazione delle attività svolte da ciascun studente verrà suddivisa in due sezioni. Lo 
schema riassuntivo di quanto sperimentato dallo studente (n. ore, tirocinio, esperienze e 
formazione) verrà stampato dall’applicativo ‘Scuola e Territorio’ e posto in allegato alla versione 
cartacea del Documento, in modo da costituire la raccolta schematica di tutte le attività svolte da 
ciascuno.  
L’intero dossier individuale verrà invece inserito a fascicolo personale e dunque consultabile se 
necessario dalla Commissione.  
Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della pandemia Covid-19, con conseguente 
cancellazione di diverse attività programmate, negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, tutti gli 
alunni hanno comunque raggiunto il numero di ore necessario per l’assolvimento del percorso 
PCTO.  
 
Certificazioni linguistiche: 
- Hanno conseguito la certificazione di Inglese livello C1 6 studenti; mentre 4 hanno raggiunto il 

First certificate B2 
- Hanno conseguito la certificazione di Spagnolo livello B2 17 studentesse mentre una ha 

raggiunto il livello C1 
- Una studentessa ha conseguito la certificazione di Tedesco livello B1 

 
 
5. Attività inerenti ‘Educazione Civica’       
Sono state realizzate per la classe le seguenti attività, anche in relazione al curricolo d’Istituto per 
la disciplina trasversale:  
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[ OM n. 53 3 marzo 2021, art. 10: “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.”] 
Con valutazione:  
le mutazioni e il cancro (Scienze naturali – primo quadrimestre) 
Le migrazioni e le società multiculturali nel XX secolo (Tedesco- primo quadrimestre) 
La Shoah (Italiano e Storia- secondo quadrimestre) 
Human rights abuse presentation (Inglese – secondo quadrimestre) 
La violencia de género con presentación de un PowerPoint (Spagnolo – secondo quadrimestre) 
Concetto ed etica dello sport: Lo sport come fenomeno sociale e strumento di formazione del carattere 
della personalità. (Scienze motorie – secondo quadrimestre). 
Storia dello sport: le olimpiadi antiche e quelle moderne; le Paralimpiadi (Scienze motorie – 
secondo quadrimestre). 
 Senza valutazione 

- Attività “Lavori in circolo” – con la Comunità di S. Egidio (classe terza) 
- Progetto “Libera” il 19/03 e il 23/03/2022 
- Progetto “Carcere” – (classe quarta) 
- Incontro con la Prof. Romana Frattini (UniVe) sulle donne scienziate (Classe quinta- 

7/02/2023) 
- Esercitazione della Protezione civile il 26 Aprile 2023. 

 
 
6. CLIL 
In classe terza : nessuna materia. 
In classe quarta: Storia modulo sull’Europa del 700 in inglese. 
                               Scienze motorie in inglese : approfondimento a gruppi di alcuni sport 
(Volleyball, Light Athletic and Rugby) e alcuni tematiche sull’alimentazione. 
In classe quinta: nessuna materia. 
 
 
 
 
Padova,  11  maggio 2023 
 
Il Coordinatore di classe                                                                        Il Dirigente scolastico 
  Prof.ssa Anna Menon                                                                               Avv. Giuseppe Sozzo 
 
 
 
 
 
 
 
7.Programmazioni disciplinari. 
 Tutti i programmi sono stati sottoscritti dai rappresentanti degli studenti. 
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Filosofia 

Programmazioni disciplinari 5BL:  
Prof.ssa Colombani Lorenita 
Libro di testo: Maurizio Ferraris e Laboratorio di Ontologia “IL GUSTO DEL PENSARE” vol.2 e 
vol. 3, Paravia  
Ore settimanali di lezione: 2   
 
1. Presentazione della classe  
L’insegnante ha seguito la classe negli ultimi tre anni scolastici ed ha instaurato con gli studenti un 
rapporto positivo. Il comportamento degli alunni in classe e verso la docente è sempre stato 
corretto, aperto e collaborativo.  
Gli studenti hanno mostrato un buon livello di interesse verso gli argomenti proposti, alcuni 
ottimo; per quanto riguarda l’impegno la quasi totalità della classe è stata diligente con costanza.  
Nel complesso la maggior parte degli alunni di questa classe non ha rivelato difficoltà di 
apprendimento e ha dimostrato buona capacità di attenzione e concentrazione. In generale gli 
studenti hanno dimostrato di possedere le abilità necessarie allo studio della filosofia, migliorando 
il lessico specifico della disciplina.  Hanno mostrato di saper comprendere il problema affrontato 
dall'autore, di saperlo contestualizzare nel periodo storico e culturale, di saper ripercorrere e 
ricostruire le argomentazioni degli autori e confrontare soluzioni diverse date allo stesso 
problema. Una buona parte degli studenti ha manifestato buone capacità di collegamento, sia tra i 
diversi autori studiati sia a livello interdisciplinare.  
  
4. Metodologia  

La metodologia usata è la lezione frontale dialogata. I contenuti sono stati proposti in forma di 
problema ed è stata sollecitata la partecipazione attiva degli studenti.  Dal punto di vista dei 
contenuti si è scelto di seguire una scansione cronologica degli autori mantenendo come filo 
conduttore il percorso del pensiero filosofico tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento. 
Quando possibile sono state proposte letture e analisi di brevi brani autentici, allo scopo di 
coglierne il linguaggio e il metodo argomentativo. Sono stati sollecitati i collegamenti 
interdisciplinari e la rielaborazione critica delle conoscenze; alcune proposte di attività hanno 
avuto lo scopo di favorire l’applicazione autonoma delle competenze. 

 
Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 
Kant 
Critica della ragion pura  
Appunti – Vol. 2 pagg. 522-528; 531-552 (nelle parti indicate a lezione); 
558-559.  
Critica della ragion pratica 
Appunti- vol. 2 pagg. 560-570 (nelle parti indicate a lezione) 
Critica del giudizio 
Appunti.  
Letture: “Che cos’è l’illuminismo”; “Sopra di me le stelle…” 
(materiale fornito nella sezione Didattica del registro elettronico 

Settembre (6 ore) 
Ottobre (4 ore) 
Novembre (2 ore) 

 

Idealismo tedesco: l’Assoluto in Fichte e Schelling Novembre (2 ore) 
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 Appunti- Materiale Video - Vol. 2 pagg. 612-619   
 

Hegel 
 Vita e opere, Fenomenologia dello Spirito, Dialettica. Il Sistema: 
Logica, (cenni), Filosofia della natura (cenni), Filosofia dello Spirito 
Soggettivo(cenni), Oggettivo, Assoluto. La concezione della storia.  
Appunti e testo Vol. 2 pagg. 680-684; 688-702;706-708;712-729  
 

Novembre (2 ore) 
Dicembre (4 ore) 
Gennaio (2 ore) 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach, Religione come alienazione. 
(Appunti- Testo vol. 3 pag.68-74) 
Marx  
Vita e opere, critiche a Hegel e Feuerbach, dialettica materialista, 
prassi, alienazione, materialismo storico e dialettica, il Capitale e 
l’economia politica, il comunismo. 
 Appunti, Video. Testo: Vol. 3 pagg. 84-111 
Visione del film “Sorry, we missed you” di Ken Loach  
 

Gennaio (2 ore) 
Febbraio (3 ore) 

Schopenhauer  
Vita e opere, il mondo come rappresentazione e volontà; la vita fra 
dolore e noia; la via della liberazione umana.  
Vol.3 pagg. 8-27 
 

Marzo (3 ore) 

Kierkegaard  
Vita e opere, una filosofia dell’esistenza; le possibilità di esistenza, il 
singolo, disperazione, angoscia  e fede.  
Vol.3 pagg. 42-55   
 

Marzo (3 ore) 

Freud  
Vita e opere.  Ipnosi, associazioni libere, prima e seconda topica, 
nascita della psicoanalisi, l’interpretazione dei sogni, inconscio, 
pulsione, teoria della psiche, teoria dello sviluppo psicosessuale, 
psicologia delle masse.  
Vol. 3 pagg. 236-259 

 

Aprile (2 ore) 
Maggio (1 ore) 

 
Dopo il 15 maggio si completerà lo studio di Nietzsche; iniziato nella seconda settimana di Maggio:  
 
 
Nietzsche: Vita e opere, Apollineo e Dionisiaco, genealogia della 
morale, “morte di Dio” e trasvalutazione dei valori, volontà di 
potenza, Oltreuomo, eterno ritorno e amor fati.  
Letture: Aforisma 341 da “La gaia scienza”; “Le tre metamorfosi”;  “La 
visione e l’enigma”  da “Così parlò Zarathustra”)   
Vol. 3 pagg. 170-201  
 

Maggio (4 ore) 

 
Competenze e Abilità:  
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Gli studenti sono in grado, con livelli di abilità diversi, di comprendere i problemi affrontati dagli 
autori studiati e individuare la domanda o le domande a cui i filosofi hanno cercato di fornire una 
risposta. Sanno contestualizzare il pensiero degli autori nel periodo storico-culturale in cui è stato 
elaborato; sanno confrontare soluzioni diverse date allo stesso problema. Sanno inoltre esporre 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

 6. Verifiche e valutazione  
Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte, nel secondo quadrimestre una prova 
scritta e una prova orale. Per la valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in ordine al grado di conoscenza, competenza e abilità, ma anche dei progressi effettuati 
rispetto alla situazione di partenza, dell’assiduità nella frequenza, dell’interesse per la materia, 
dell’impegno e della partecipazione al lavoro e al dialogo educativo.  
 
Totale ore svolte al 15 maggio: 50.                                                                                                                                         
Nel conteggio delle ore sono da considerarsi anche le ore dedicate alla valutazione scritta e orale. 

 
 

Italiano 
 
Docente Salvatore Virzì 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (CONOSCENZE / ABILITA’) CONSEGUITI 
Obiettivi raggiunti: sono stati conseguiti da quasi tutti gli studenti gli obiettivi minimi stabiliti 
nella riunione di dipartimento delle classi quinte. Alcuni alunni si sono dimostrati particolarmente 
motivati facendo propri gli stimoli offerti, approfondendo gli argomenti e acquisendo padronanza 
del linguaggio specifico sia nell’espressione scritta che orale; altri, invece, con un metodo di studio 
meno autonomo, hanno evidenziato uno studio piuttosto mnemonico. 
 
CONOSCENZE. 
Adeguata conoscenza della storia della letteratura italiana ed europea, dell'Ottocento e del 
Novecento, inserita nel contesto dei fenomeni coevi, degli autori e dei testi più rappresentativi e 
significativi. 
Conoscenza delle strutture delle varie tipologie di testo letterario e non. 
Saper riprodurre un'analisi del testo letterario, relativa a temi, motivi e peculiarità linguistiche, con 
contestualizzazione sul piano storico-letterario; 
Saper riprodurre in modo autonomo testi secondo le tipologie studiate (analisi del testo, saggio,  
articolo, recensione ecc.) 
Saper progettare ed elaborare autonomamente, il proprio percorso tematico. 
 
COMPETENZE (comprese le competenze chiave e di cittadinanza) 
Dimostrare adeguate padronanza linguistico-espressiva, sia nella produzione scritta che orale, in 
relazione alla diversa tipologia di testo richiesta. 
Saper riconoscere le peculiarità dei diversi testi, operando un'analisi stilistica, retorica e linguistica 
Identificare le tematiche (storiche politiche, sentimentali, esistenziali) 
 
BREVI CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 
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Generalmente il gruppo classe ha mostrato interesse allo studio della letteratura italiana e alle 
attività didattiche proposte, raggiungendo un livello di preparazione discreto, alcuni studenti si 
sono distinti per impegno e interesse che li ha portati ad acquisire un ottimo livello di 
preparazione.   
 
 
 
METODOLOGIE:  
Per quanto riguarda lo scritto sono state effettuate adeguate esercitazioni su tutte le tipologie 
d’esame. In particolare per l’analisi del testo si sono lasciati gli studenti liberi di rispondere alle 
singole richieste o di organizzare un testo unico. 
Per l’orale il metodo privilegiato è stata la lezione frontale generalmente così impostata: 
presentazione dell’autore con informazioni biografiche essenziali e inseriti nel contesto storico, 
politico, sociale e culturale; 
lettura commentata dei testi per ricostruire in modo induttivo la poetica e il pensiero dell’autore; 
confronti con autori e testi già conosciuti. 
Gli alunni, inoltre, sono stati spesso chiamati a fornire un'analisi istintiva e immediata dei testi 
letterari per stimolare un confronto tra la propria sensibilità, il messaggio dell'autore e le 
interpretazioni critiche. 
 
MATERIALI DIDATTICI:  
I testi adottati: 
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, Le Occasioni della letteratura 3 edizione nuovo esame di stato, 
PARAVIA. 
Fotocopie di brani scelti fornite dal docente. Slides su tematiche specifiche. Visione filmati. Web. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
Strumenti di valutazione: compiti scritti secondo le tipologie proposte dal Ministero. 
Verifiche orali individuali. 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto concordato nelle riunioni di dipartimento di 
italiano.  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:  
 
Le ore indicate non sono comprensive anche delle verifiche scritte e orali, che sono segnalate a 
parte. 
 
Ore svolte alla settimana 4 Periodo 0re 
Presentazione. 
Maratona di lettura. 
L'atteggiamento dualistico dell'intellettuale di fronte al modernismo: il 
Positivismo e il mito del progresso, lo smarrimento individuale e 
l'anticonformismo della Scapigliatura. Gli Scapigliati: E. PRAGA, da Penombre, 
Preludio; da Trasparenze, La strada ferrata (versi scelti). Il Decadentismo. La visione 
del mondo decadente. Lo scontro con le idee "positiviste" e il disgusto per la 
modernità. L'identità dell'intellettuale decadente: tra irrazionalismo e 
dimensione dell'inconscio. Aspetti della poetica decadente: estetismo, panismo e 
superomismo. Le tecniche espressive. Il valore magico della parola: metafora, 
simbolo e sinestesia. C. BAUDELAIRE capostipite del "Simbolismo". La poetica e 

Settembre 
       13 
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le opere. Dallo Spleen di Parigi, Perdita d'aureola; da Les fleurs du mal, 
Corrispondenze, L'albatro, Fari. Visione del film Poeti dall'inferno, di AGNIESZKA 
HOLLAND.  
GIOSUÈ CARDUCCI. La vita: evoluzione politica ed intellettuale. Le opere della 
prima fase: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi, tematiche e caratteristiche 
delle raccolte. Il Carducci della fase matura: Le Rime nuove. Dalle Rime nuove, 
Pianto antico. Le Odi barbare e lo sperimentalismo metrico. Dalle Odi barbare, Alla 
stazione in una mattina d'autunno; Nevicata. 
Il Naturalismo: H. TAINE e i fondamenti teorici. Gli scrittori naturalisti in 
Europa: il Naturalismo in Francia, Inghilterra e Russia. La poetica di E. ZOLA, il 
"Romanzo sperimentale" e il ciclo dei Rougon-Macquart. Zola e "L'affare 
Dreyfus". La diffusione delle teorie naturaliste e la nascita del Verismo in Italia. 
Gli scrittori Veristi italiani. Affinità e divergenze tra Verismo e Naturalismo. La 
tecnica narrativa verista: "impersonalità", "regressione" e narratore interno. G. 
VERGA: la formazione e le opere pre-veriste. I viaggi e la svolta verista: le 
"novelle" e il "ciclo dei vinti". Caratteri del "pessimismo" verghiano. Da Vita dei 
campi, Rosso Malpelo. La prefazione ai Malavoglia. Struttura e trama del romanzo. 
Da I Malavoglia, cap. I. Da Mastro-don Gesualdo, la trama e l'impianto narrativo. 
Gesualdo "eroe perdente".  Da Mastro-don Gesualdo, cap. IV,  V. Visione del film, 
Mery per sempre, di MARCO RISI.  
GABRIELE D'ANNUNZIO l'Immaginifico, il Vate. Il dannunzianesimo, 
definizione e significato del fenomeno. Interrogazione. 

Ottobre 
     17 

GABRIELE D'ANNUNZIO: la vita. Il periodo romano e la fase dell'estetismo. Il 
periodo napoletano: la lettura di Nietzsche e la fase del superomismo. La fuga in 
Francia.  Lo scoppio della Grande guerra e il ritorno in Italia. L'interventismo e 
la partecipazione al conflitto. La "beffa di Buccari" e il volo su Vienna. L'impresa 
fiumana. La Carta del Carnaro. Il ritiro a Gardone Riviera e la morte. Le opere in 
prosa: la fase dell'estetismo e Il piacere. Da Il piacere, libro III, cap. II, III. La 
forzatura del pensiero nietzschiano e i romanzi del superuomo. L'aereo 
nell'ideologia superomistica: da Forse che si forse che no, lettura di brani scelti. Le 
Laudi, la struttura dell'opera. Maia ed Elettra, contenuti e tematiche. La figura di 
Ulisse nel panorama letterario italiano. Da "Maia", IV, vv 1-42 L'incontro con 
Ulisse. 
Compito in classe. Correzione verifica. Interrogazione. 

Novembre 
       14 

G. D'ANNUNZIO.  La parola come "formula magica": Alcyone, struttura e 
tematiche. Panismo vitalistico e superomismo. Da Alcyone, La sera fiesolana; La 
pioggia nel pineto; Meriggio.  
GIOVANNI PASCOLI: la vita, la poetica, lo stile, le opere. Da Myricae, Arano; X 
agosto. 

Dicembre 
     11 

Da Myricae, L'assiuolo; Temporale; Il lampo. I Poemetti: struttura e temi. Il 
"plurilinguismo" pascoliano. Dai Poemetti, Italy, lettura di passi scelti. Canti di 
Castelvecchio, struttura e temi. Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. Il 
rinnovamento culturale nel Primo Novecento: Futurismo e le avanguardie. 
Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo. Il mito della modernità, 
l'esaltazione della guerra e il disprezzo per la tradizione. Le innovazioni formali 
della letteratura futurista. 
F. TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo, brani scelti; da Zang Tumb 
Tumb, Bombardamento. A. PALAZZESCHI, da L'incendiario, E lasciatemi divertire. 

Gennaio 
      11 
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C. GOVONI, Il palombaro. G. APOLLINAIRE, La colomba pugnalata e il getto 
d'acqua. La lirica del primo Novecento: la poetica del "frammento, "crepuscolari" 
e "vociani", autori, tematiche e soluzioni formali. 
G. GOZZANO, vita ed opere.  
Compito in classe. 
 
G. GOZZANO, Da I colloqui, Invernale. D. CAMPANA, vita ed opere. Dai Canti 
Orfici, L'invetriata. ITALO SVEVO. La vita e le opere. I modelli filosofico-
scientifici e letterari. La poetica e le innovazioni formali. Il primo romanzo: Una 
vita, struttura, tematiche e procedimenti narrativi. Senilità: trama e struttura 
narrativa.  Il sistema dei personaggi. La coscienza di Zeno: trama ed impianto 
narrativo. Zeno narratore critico ed ironico: la transizione da "inetto" ad  
"ubermensch". Da La coscienza di Zeno, cap. III, Il fumo, cap. IV  La morte di mio 
padre, cap VIII, La profezia di un’ apocalisse cosmica. 
Incontro con la Marina militare.  
Compito in classe. 

Febbraio 
     12 

L. PIRANDELLO. Il "vitalismo". Il "relativismo" pirandelliano. La 
"frantumazione" dell'io. Il concetto di "forma" e le trappole della vita. 
"L'umorismo". Novelle per un anno, struttura e tematiche. Dalle Novelle per un 
anno, Ciaula scopre la luna. Il fu Mattia Pascal, la struttura del romanzo e le 
innovazioni narrative. Mattia e l'impossibilità di sfuggire alla "forma". 
Significato delle metafore del "teatrino delle marionette" e della 
"lanterninosofia". Lettura di passi scelti. Uno, nessuno e centomila, struttura e temi. 
Vitangelo e il rifiuto della "forma". L'epilogo del romanzo. Il rifiuto definitivo 
dell'identità e la fusione "panica" con la natura: Vitangelo un Ubermensch? La 
produzione teatrale di Pirandello. La novità del teatro di Pirandello: il 
"grottesco", il "metateatro". Sei personaggi in cerca d'autore, struttura e temi . 
UMBERTO SABA: la vita, la formazione letteraria e le influenze culturali. Il 
Canzoniere, struttura e tematiche. Presupposti della poetica di Saba: la poesia 
come strumento di ricerca della verità, dalla condizione individuale a quella 
universale dell'essere umano. 
Invalsi Inglese. Interrogazione. Assemblea di classe. 

Marzo 
    12 

UMBERTO SABA, dal Canzoniere, A mia moglie; La capra; Città vecchia; Amai.  
GIUSEPPE UNGARETTI, la vita. La concezione poetica di Ungaretti. L'influenza 
di Bergson e dei simbolisti. Il potere "mistico" della parola. Le innovazioni 
formali nella prima fase della poetica ungarettiana. La prima raccolta: L'allegria. 
Le tre fasi editoriali e il significato metaforico dei titoli. Struttura e temi. Da 
L'allegria, In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina, 
Soldati. Il Sentimento del tempo: la seconda fase della poetica ungarettiana. Roma, 
luogo della memoria. Modelli e tematiche, il recupero delle forme metriche 
tradizionali. Da Sentimento del tempo, L'isola. L'Ermetismo: le origini e gli 
esponenti. Il significato del termine "ermetismo". Il linguaggio. 
Simulazione prima prova. Interrogazione 

Aprile 
    12 

S. Quasimodo. Vita, opere, poetica. Da Acque e terre, Ed è subito sera; Alle fronde dei 
salici. EUGENIO MONTALE. La vita e le opere. Il poeta del "male di vivere". Le 
influenze e i modelli. Gli Ossi di seppia: genesi e struttura. Il titolo e il motivo 
dell'aridità. Il "correlativo oggettivo". Il motivo del "varco". Le soluzioni 
stilistiche. Da Ossi di seppia, I limoni. 

Maggio (fino al 
6) 
          4 
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Da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. Le 
Occasioni: il “secondo” Montale. La poetica degli oggetti. La donna salvifica. Da 
Le Occasioni, Non recidere forbice quel volto.     

Maggio (dall’8 
al 13) 
    3 
 
 
 

Montale: La bufera e altro; Satura. Cesare Pavese. Carlo Emilio Gadda. Pier Paolo 
Pasolini.* 

Dopo il 15 
Maggio 

Assemblea.  1 
Incontro con la marina Militare  1 
Verifiche scritte  I-II Quadr.  9            

 
Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio 2023   
 
* Eventuali argomenti previsti dopo il 15 maggio 2023, che possono essere solamente di 
approfondimento e completamento.               
 

Storia 
 
DOCENTE  SALVATORE VIRZÌ 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: OBIETTIVI RAGGIUNTI per livelli diversificati 

▪ recupero in forma sintetica dei contenuti non svolti l'anno precedente riguardante gli 
avvenimenti del processo di unificazione nazionale sino all’età giolittiana 

▪ acquisizione di termini ed informazioni disciplinari specifici sulla storia italiana e mondiale 
con particolare riferimento al Novecento 

 
 
COMPETENZE/CAPACITÀ: OBIETTIVI RAGGIUNTI per livelli diversificati 
Finalità: Sviluppo di un ragionamento storico, anche di tipo critico   
Competenze:  

• ricostruzione storico-critica di avvenimenti, periodi ed ideologie 
• analisi di fonti storiche 
• individuazione di punti di tangenza tra diverse aree disciplinari (storia, economia, politica, 

sociologia, ecc.) e consapevolezza delle loro specificità concettuali 
• utilizzo delle nuove tecnologie per lo studio e l'approfondimento disciplinare individuale e 

collettivo 
Capacità: 

• utilizzo del lessico specifico della disciplina in modo pertinente e consapevole 
• lettura ragionata di un documento a contenuto storico 
• confronto fra diversi avvenimenti, periodi storici e posizioni  
• integrazione e rielaborazione critica delle conoscenze e delle competenze 
• procedimenti di analisi e di sintesi  
• discussione ed argomentazione su temi specifici in forma orale e scritta (anche mediante 

produzione multimediale) 

Tot.109 
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• mettere a fuoco aspetti problematici della contemporaneità storica anche mediante 
l’utilizzo di modalità comunicative iconografiche (es. fotografia etica). 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
PREMESSA 
L’insegnamento della storia si è incentrata sull’idea che la storia non è solo una materia di studio, 
ma un’occasione per sviluppare una riflessione critica sul passato e sul presente. La didattica 
adottata è stata per competenze. Allo scopo di offrire un percorso educativo, e non solo formativo, 
sulla storia e sul “senso storico”, di stampo non mnemonico, si è scelto di adottare una modalità 
espositiva caratterizzata da una metodologia mista in cui le lezioni frontali si sono alternate a 
momenti di interazione d’aula in forma dialogata. 
Nello svolgimento del programma si è cercato di sviluppare la partecipazione e l’analisi sul 
presente dando la possibilità agli studenti di ragionare sulla storia e sull’attualità, aprendo durante 
la lezione dei momenti di riflessione e di condivisione di impressioni, riflessioni ed espressioni, che 
si sono tenuti sotto varie forme, anche multimediali con selezione di video e immagini.  
Si riportano in elenco gli argomenti svolti per ora di lezione e per periodo, evidenziando la 
tematica interdisciplinare specifica affrontata durante l’anno: questione di genere nel Novecento. 
 

Ore svolte durante la settimana 2           Unità didattiche 
Periodo 

Ore 
dedicate 

I problemi politici, economici e sociali dell'Italia post-unitaria. La destra e la 
sinistra al potere. "La rivoluzione industriale" e la trasformazione della società. 
La "questione meridionale" e il brigantaggio. Caratteristiche del fenomeno. 
Storia dell'emigrazione italiana: la "grande migrazione", la "migrazione 
europea", la migrazione nel XXI secolo. L'eredità della rivoluzione industriale 
nell'Europa di fine Ottocento: tra società di massa e Belle Epoque. La lotta 
proletaria: I e II Internazionale. L'arte nella seconda metà del XIX secolo: 
Impressionismo, Simbolismo e Art Nouveau (cenni) 
----------------- 
Nazionalismo e Imperialismo. La conferenza di Berlino del 1884 e "l'assalto" 
all'Africa. Il colonialismo in Asia. L'Italia di Depretis: tra "trasformismo" e 
colonialismo. L'impresa coloniale italiana e la guerra d'Abissinia (cenni). La 
politica di Francesco Crispi. Umberto I. L'Età giolittiana. Giolitti: ritratto di un 
grande statista tra luci ed ombre. Le riforme sociali e il riavvicinamento con la 
chiesa. Il proseguimento della politica "trasformista". Salvemini e l'accusa di 
connivenza mafiosa. L'accordo con i socialisti. Il terremoto di Messina. La 
guerra italo-turca. Interessi italiani nel Maghreb. L'occupazione della 
Tripolitania della Cirenaica e del Dodecanneso. La resistenza libica nella 
regione del Fezzan. Omar al-Mukhtar "Il leone del deserto". La fine delle 
ostilità e l'onerosa conquista della colonia di Libia. La rivoluzione russa. Il 
contesto storico: la Russia tra Ottocento e Novecento. La rivoluzione del 1905. 
La Rivoluzione di febbraio. Il rientro di Lenin e le tesi d'aprile. Visione del 
documentario "La rivoluzione di aprile", dalle cineteche di Raistoria. 
------------------------ 
Il governo Kerenskij. Il tentativo di colpo di stato di Kornilov. La Rivoluzione 
d'ottobre. Lo sterminio dei Romanov. Il governo dei soviet. La pace di Brest-

settembr
e  
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 
ottobre 

6 
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Litovsk. La guerra civile. Il "comunismo di guerra": socializzazione della terra, 
collettivizzazione delle fabbriche e nazionalizzazione dell'apparato strategico-
economico del paese. Il Nep: la nuova politica economica. La morte di Lenin e 
l'ascesa di Stalin. Il ritorno ad una politica statalista. Autoritarismo e 
repressione del regime staliniano. Il culto della personalità. La Cina: dalla 
rivoluzione alla nascita della Repubblica Popolare Cinese. Le cause dello 
scoppio del primo conflitto mondiale: l'imperialismo tedesco, il revanscismo 
francese, la questione balcanica e il sistema vincolante delle alleanze tra 
potenze. L'industria bellica: "La quarta arma". Il "casus belli": l'assassinio 
dell'arciduca Francesco Ferdinando. L'inizio delle ostilità e i piani dei 
belligeranti. Il piano Schlieffen. Joffre e "il miracolo della Marna". L'inizio della 
guerra di logoramento. L'Italia allo scoppio delle ostilità. Il dibattito tra 
"neutralisti" ed "interventisti". Il ruolo degli intellettuali. Il patto di Londra e 
l'ingresso dell'Italia in guerra al fianco dell'Intesa. Visione del documentario 
"Apocalypse-La prima guerra mondiale a colori", dalle cineteche Raistoria. 
Compito in classe. 
----------------- 
Visione del documentario "Apocalypse-La prima guerra mondiale a colori", 
episodio 3 dalle cineteche Raistoria. Correzione verifica. La prima guerra 
mondiale. La situazione iniziale; la propaganda bellica; i primi anni di guerra 
(1915-1916). Il genocidio armeno; Russia e Stati Uniti; l'Italia da Caporetto a 
Vittorio Veneto; gli armistizi.  La situazione geopolitica dell'Europa dopo la 
Prima guerra mondiale: i 14 punti di Wilson, lo smembramento degli imperi 
europei, le condizioni di pace imposte alla Germania. Il primo dopoguerra: 
crisi economica e questione delle riparazioni tedesche; l'Italia alle elezioni del 
1919; la Germania: la Rep. di Weimar e la Nsdap di Hitler.  
------------ 
Le conseguenze politiche, economiche e sociali della "Grande guerra". La 
Conferenza di Parigi e i trattati di pace. M. Keynes e "Le conseguenze economiche 
della pace" (temi principali). "Il biennio rosso".  L'instabilità dei rapporti 
internazionali L'ideologia wilsoniana e la crisi degli imperi coloniali. "La 
Dichiarazione Balfour" e i prodromi della nascita dello stato di Israele. Cinema 
ed arte nella Germania di Weimar (cenni). L'Italia e "l'impresa fiumana". La 
Turchia di Mustafa Kemal. La situazione dell'Italia nel dopoguerra. La crisi 
economica e la nascita dei partiti di massa. La sviluppo del movimento 
fascista: "squadrismo" e "camicie nere". La "parlamentarizzazione" del fascismo 
e la dottrina del "doppio binario". La marcia su Roma. Dalla Legge Acerbo 
all'omicidio Matteotti. La costruzione della dittatura: la riforma della scuola e 
le "leggi fascistissime". I Patti lateranensi. Da B. Mussolini, "Discorso alla 
Camera" (16 nov 1922); "Discorso alla Camera" (3 gen 1925), lettura di passi 
scelti. Gli Stati Uniti nel dopoguerra. I "ruggenti anni Venti": tra sviluppo 
economico ed ombre. La crisi del 29: fattori scatenanti e conseguenze. La 
reazione alla crisi: Keynes, Roosevelt e il "New Deal". 
Visione del film 1917 di Sam Mendes. 
------------ 
Il Totalitarismo: significato del termine. Caratteri dei regimi totalitari. La crisi 
della repubblica di Weimar e l'ascesa del nazismo. L'ideologia nazista. Le 
elezioni del 1933: Hitler "Fuhrer" della Germania. La repressione: "la notte dei 

------ 
novembr

e 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 
dicembre 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 

-------- 
Gennaio  

6 
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lunghi coltelli", "Le Leggi di Norimberga",la "Kristallnacht", "la soluzione 
finale". Dal "Mein Kampf", pp. 375-378, lettura, commento ed analisi del testo. Il 
nazismo e l'indottrinamento della popolazione. La "Hitlerjugend". J. Goebbels 
e la propaganda. A. Speer e l'architettura di regime. Il fascismo e l'intervento 
keynesiano contro la crisi economica: riforma agraria, bonifica integrale e 
politiche di Welfare State. La fascistizzazione della cultura. Le organizzazioni 
giovanili. La propaganda. Il mito di Roma imperiale. La politica estera di 
Mussolini e la creazione dell'Impero. La guerra civile spagnola. 
L'espansionismo tedesco in Europa e la politica dell'appeasement.  La 
questione polacca e lo scoppio della II Guerra Mondiale. Le due fasi della 
guerra. Il Blitzkrieg e le vittorie tedesche del 1939-1940. 
------------ 
1940-42 le vittorie della Germania: "operazione leone marino" il tentativo di 
invasione dell'Inghilterra. L'attacco all'Unione sovietica. L'italia in guerra: la 
guerra parallela e la fine dell'impero. La "Carta Atlantica". Giappone e Stati 
Uniti in guerra. L'avanzata dell'Asse in Africa e Russia. Stalingrado ed El 
Alamein: l'inizio della fine. Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta di Mussolini. 
1943-45 la seconda fase della guerra e la sconfitta dell'Asse. Stalingrado e il 
crollo del fronte orientale. Il ritiro dal nord Africa e lo sbarco Alleato in 
Sicilia.La caduta del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre del 1943. La guerra 
civile in Italia. Le attività belliche nel 1944: lo sbarco in Normandia e la 
liberazione di Roma. 1945: dalla conferenza di Jalta alla cessazione delle 
ostilità. La resa del Giappone. Il bilancio politico, economico e sociale del 
conflitto. La perdita del primato europeo dopo il secondo conflitto mondiale. 
Usa e Urss: le nuove superpotenze. Le nuove basi dell'economia mondiale e l' 
FMI. La nascita dell'ONU. La "cortina di ferro" e la divisione dell'Europa. "La 
Dottrina Truman" e il Piano Marshall.  Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. 
L'inizio della Guerra Fredda: "maccartismo" e "terrore atomico". La guerra di 
Corea. La ripresa economica in Europa e la nascita dell'europeismo. L'Unione 
Sovietica di Chruscev. 
---------- 
 
Simulazione seconda prova (2 ore). Compito in classe. La politica italiana dopo 
l'8 settembre 1943. Palmiro Togliatti e "la svolta di Salerno". La ricostituzione 
dei partiti politici. Il primo governo del dopoguerra e l'amnistia. Il referendum 
istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente. La rottura dell'unità 
antifascista. La firma dei trattati di pace. La Costituzione repubblicana e 
democratica. 
Compito in classe. 
---------------- 
Gli anni del centrismo. La politica economica di approccio keynesiano dei 
governi centristi: l’edilizia pubblica e l’INA Casa, la riforma agraria, la Cassa 
per il Mezzogiorno, l’IRI e l’ENI, Enrico Mattei. Aldo Moro e l’apertura alla 
sinistra moderata. Gli anni dei governi di centro-sinistra. Fattori e conseguenze 
del miracolo economico italiano: emigrazione, benessere economico, 
consumismo. Il ruolo dei mass media. Decolonizzazione, Terzo mondo e 
neocolonialismo. Cuba e la crisi dei missili.   
 

 
 
 
 

------ 
Febbraio 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 
Marzo 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
5 
 

 
 

----- 
Maggio 

(fino 
all’11) 

3 
 
 
 
 
Febbraio-
Marzo 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Visione del documentario Night Will Fall di Andre Singer, Sidney Bernstein, 
Alfred Hitchcock. Dibattito sulla Shoah. Produzione di contenuti multimediali 
sugli aspetti della “Soluzione Finale” e sulla negazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo.  

    11 

Ore effettive svolte entro il 15 maggio 48 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI PROGRAMMATI PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA 
PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – DA CONFERMARE IN SEDE DI 

SCRUTINIO  
(con un’integrazione a questo documento) 

 

Unità didattiche 
Ore 

presunt
e 

Il mondo capitalista negli anni Sessanta e Settanta. La contestazione e il Sessantotto. 
L’Italia degli “Anni di piombo”. Interrogazione e ripasso di argomenti svolti. 8 

 
METODOLOGIE  
Mista (lezione frontale e dialogata). Approccio didattico sociocostruttivista. Lettura e analisi di 
testi (manuale, documenti, saggi). Approfondimenti individuali e/o per gruppi. Collaborazione 
con esperti interni ed esterni alla scuola (cfr. Congresso interdisciplinare su “Maschile e femminile. 
Un dialogo a più voci” organizzato dal Dipartimento di salute mentale dell’AULSS 6 - Euganea.  
I diritti delle donne: progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio (tre incontri con 
relatore esterno) - Attività in collegamento con letteratura italiana e diritto. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanelle, Spazio pubblico, il novecento e il mondo 
contemporaneo, vol. 3 (utilizzo del vol. 2 per il recupero degli argomenti non svolti l'anno 
precedente). Utilizzo di strumenti multimediali, di fonti varie fra cui monografie, documentari, 
articoli. Materiali prodotti dagli studenti su specifici argomenti del Novecento a loro scelta. Docu-
film cineteche RAI Storia. 
 
 
VALUTAZIONE – CRITERI  E TABELLA 
La valutazione a fine anno sarà di tipo formativo e terrà conto sia della valutazione sommativa 
(media aritmetica dell'esito delle prove di verifica) sia di ulteriori elementi valutativi di natura 
comportamentale (indicatori: attenzione, continuità nello studio, impegno al miglioramento 
personale, capacità di autocorrezione, partecipazione attiva alla lezione anche con 
approfondimenti individuali). Scala di voti utilizzata: cfr. PTOF. 
Gli indicatori per la valutazione delle prestazioni sono i seguenti aventi ciascuno uguale peso. 
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INDICATORI di VALUTAZIONE 

 
Originalità nell’impostazione del 

lavoro, capacità di analisi critica e di 
rielaborazione personale 

 
Conoscenza, completezza, pertinenza e 

precisione delle informazioni 
 

Capacità di analisi e sintesi 
 

Coerenza argomentativa 
 

Correttezza formale 
ed uso del linguaggio specifico 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Prove orali con produzione e commento di materiale iconografico e/o multimediale. Prove scritte 
non strutturate. 

Inglese 

Materia: Inglese                                                                               
 
Docenti: Beverley J Littlewood e docente di conversazione Clodagh Ni Mhuiris  
Libro di testo: Amazing Minds Compact di M. Spicci, T. Shaw e D. Montanari.  
Fascicoli di fotocopie o allegati caricati in Google Classroom da: Views of Literature Text Context and 
Film, B. De Luca, U. Grillo, P. Pace e S. Ranzoli, Loescher Editore, 1996; Literary Links: Literature in 
Time and Space, From the Victorian Age to Contemporary Times (3), Thomson G. e Maglioni S., Cideb 
Black Cat. 
Tecnologie:  
 Computer con connessione ad Internet (con programmi per PC e Mac) 
 Tablet personale in classe con connessione ad Internet 
 CD e DVD (anche dei testi usati) e tecnologie multimediali applicate alla disciplina 
 Laboratorio multimediale e linguistico 
 Canali Youtube 
 Google Classroom, uso applicazioni per cellulare e comunicazione via e-mail. 
 
Ore settimanali di lezione: 3 di cui una in compresenza con la docente di conversazione. 
Alla data del 11 maggio sono state effettuate 78 ore di lezioni. E’ previsto lo svolgimento di altre 12 
ore per un totale di 90 ore su 99 previste dal piano di lavoro individuale. 
Presentazione della classe 
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Situazione della classe: livello linguistico buono con motivazione e interesse per la letteratura e la 
cultura generale. 
Metodi 
Il metodo adottato è stato eclettico ma prevalentemente comunicativo con un approccio nozionale-
funzionale, in cui è stato riservato adeguato spazio alla riflessione e analisi della lingua. I brani di 
lettura affrontati in classe hanno fornito la possibilità di ampliare la conoscenza della lingua. La 
competenza grammaticale è stata valutata all’interno delle prove scritte e orali. 
 

▪ Lezioni frontali dialogate sulle problematiche affrontate. Presentazioni di percorsi di            
approfondimento realizzati. Recupero in itinere. 

▪ Potenziamento di un metodo di studio efficace di ricerca e di documentazione. Le 
docenti hanno cercato di favorire la sicurezza nell’esposizione di fronte alla classe e agli 
insegnanti, affinare la capacità di auto-valutazione degli studenti e potenziare la loro 
capacità di riflessione critica autonoma. 

▪ Percorso didattico generale per la letteratura: 

 itinerario cronologico 
 analisi letteraria 
 studio dell’autore e dell’opera nel contesto storico-sociale 
 metodo di studio 
 discussione dei temi emersi e l’attualizzazione delle 

problematiche ai tempi contemporanei. 
 
Lo studio della cultura anglosassone è stato inserito all’interno dello studio della lingua e ha avuto 
lo scopo di: 

- contribuire all’ampliamento della cultura di base; 
- permettere all’alunno di confrontare la cultura anglosassone con quella italiana e 

con quelle degli altri paesi dove vengono parlate le lingue studiate (il tedesco e lo 
spagnolo); 

- promuovere nell’alunno una riflessione interculturale per conoscere e comprendere 
le radici culturali europei e il principio del diritto alla diversità ai più vari livelli; 

- sviluppare una coscienza civile e sociale e attivare il sentimento di percezione di 
Europa come realtà viva nella coscienza e negli atteggiamenti personali. 

E’ stata potenziata anche la didattica laboratoriale, soprattutto con la docente di conversazione, per 
formare persone competenti, in grado di essere coinvolte attivamente svolgendo compiti e 
risolvendo problemi in lingua straniera, così da scoprire e padroneggiare i sapere teorici ad essi 
sottostanti, per formarsi come persone autonome. 
 
 
Competenze disciplinari raggiunte 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di:  

esprimersi oralmente in LS, anche su argomenti letterari, con pronuncia, intonazione, 
correttezza grammaticale e appropriatezza lessicale; 
comprendere la LS parlata da altri alla normale velocità di conversazione; 
trarre informazioni da materiale vario di consultazione in LS; 
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produrre testi scritti in LS di tipo argomentativi e anche letterario, in uno stile ragionevolmente 
corretto nelle strutture grammaticali e nell’ortografia, appropriato nel lessico ed efficace 
nell’organizzazione; 
interpretare immagine e foto; 
operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse; 
padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
comprendere, analizzare e interpretare testi in LS, soprattutto di carattere letterario, artistico e 
di attualità;   
analizzare e interpretare i testi in questione, cogliendo le connessioni interne a ciascun 
‘periodo’ o ‘modulo’ fra le componenti storiche, tematiche e testuali; 
fare dei collegamenti tematici e metodologici con le altre materie; 
realizzare presentazioni personali utilizzando fonti affidabili in Internet; 
auto-valutarsi e capire le griglie di valutazione adoperate dalle docenti; 

strategie specifiche di lavoro e di studio, in particolare tecniche di scrittura collegate alla 
preparazione per l'esame di stato (seconda prova). 
 
I suddetti obiettivi sono stati raggiunti in misura buona dalla quasi totalità degli studenti e 
senza significative restrizioni. Anche per gli allievi il cui profitto finale complessivo è 
sufficiente, le inadeguatezze appaiono settoriali. Alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi 
in modo completo ottenendo ottimi risultati.  

 
Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 
 
I quadrimestre : Tre prove di competenze nella produzione scritta di circa 300 parole (l’uso del 
vocabolario facoltativo):  una composizione letteraria su Charles Dickens e le sue opere studiate, 
una composizione sulle sorelle Brontë e uno scritto di tipologia Esame di Stato sul tema del 
successo e del fallimento. Tre prove di competenze orali (compresa quella per la docente di 
conversazione): presentazione di un argomento (anche in PP), una relazione su una ricerca 
individuale o un’ analisi di un testo studiato in classe e un dettato. 
II quadrimestre: Tre prove di competenze nella produzione scritta di circa 300 parole (l’uso del 
vocabolario facoltativo): due composizioni tipologia seconda prova scritta per l’Esame di Stato 
(argomenti proposti - il pregiudizio, la funzione dell’arte) e una simulazione completa della 
seconda prova scritta (sessione ordinaria 2019) di 6 ore. Due prove sulle competenze orali 
(compresa quella per la docente di conversazione). 

Criteri di valutazione per la produzione orale: contenuti, correttezza, gamma espressiva, 
scorrevolezza, comprensione, organizzazione del discorso e interazione. 

 
Criteri di valutazione per la produzione scritta: contenuti, correttezza, gamma espressive, 
organizzazione, e chiarezza nell’esposizione. E’ stata adoperata una griglia comune per la 
correzione delle simulazioni della seconda prova che è allegata a questo documento. 

 
 
Esiti della certificazione linguistica inglese (Cambridge e IELTS): 6 studenti C1; 4 studenti B2. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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Modulo Periodo e 
ore di 

lezione 

Il contesto storico-sociale per l’epoca vittoriana 
Un’introduzione alla rivoluzione industriale 
Il periodo storico-sociale da circa 1833 – 1901 

settembre 
4 lezioni 

Il Romanzo e il Teatro Vittoriani 
Charles Dickens Hard Times, e Oliver Twist (con qualche cenno a Christmas Carol.)  
Charlotte Brontë e Jane Eyre (con qualche cenno a Wide Sargasso Sea di Jean Rhys); 
Emily Brontë e Wuthering Heights. Canzone di Kate Bush, Wuthering Heights. 
R. L. Stevenson e Dr Jekyll and Mr Hyde. 
Lewis Carroll e Alice in Wonderland (qualche cenno) l’epoca di letteratura per 
bambini. 
Oscar Wilde e The Picture of Dorian Gray. 
Oscar Wilde e The Importance of Being Earnest. 
George Bernard Shaw e Pygmalion. 
Preparazione per lo spettacolo teatrale Oliver Twist 
Didattica laboratoriale per la produzione orale e la produzione scritta durante la 
settimana di pausa didattica. Visione in lingua originale del documentario sulla vita 
della famiglia Brontë ‘To Walk Invisible’ di Sally Wainwright. 

 
ottobre - 4 

marzo 
34 lezioni 

(prove 
comprese)   

Il Modernismo 
Il periodo storico-sociale da circa 1901 - 1950 
La poesia della prima guerra mondiale 
Rupert Brooke e The Soldier. 
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est e Futility. 
*James Joyce: Dubliners (Eveline e The Dead) e Ulysses. 
La paralisi, l’epifania e il flusso di coscienza nella narrativa di Joyce 
*George Orwell e 1984 
T.S. Eliot: The Wasteland e The Hollow Men 
Samuel Becket e Waiting For Godot. Il teatro dell’assurdo. 

 
marzo - 
giugno  

24 lezioni 
(prove 

comprese) 

ARGOMENTI TRATTATI CON LA DOCENTE DI CONVERSAZIONE E ESERCITAZIONI DI 
LINGUA PER LE CERTIFICAZIONI E L’ESAME DI STATO ANCHE CON LA PROF.SSA 
LITTLEWOOD 
PRIMO QUADRIMESTRE 
Getting to Know You - gioco usando competenze comunicative. Letteratura per 
bambini (compresa Beatrix Potter) e la sua valutazione con presentazioni orali 
realizzate dagli studenti. Esercitazioni per le certificazioni (B2 e C1). Tecniche di 
comprensione scritta per l’esame di stato - sessione ordinaria 2017. Discussione sui 
seguenti argomenti: the gender gap, beauty e gender parity. La donna nella società e 
il diritto all’istruzione. The Four Waves of Feminism e visione di He For She di Emma 
Watson. Visione in lingua originale del film in DVD Suffragette (2015) in parte a 
scuola e in parte a casa. A Vindication For The Rights of Women di M Wollstonecraft. 
Presentazioni da parte degli studenti (con esiti della loro ricerca): Rosa Parks, 
Rosalind Franklin, Madonna, Anita Borg, Rita Levi Montalcini, Coco Chanel, Marie 
Curie, Freida Kahlo, Simone de Beauvoir, Sally Ride, Magdalene Marie Dietrich, 

 
28 ore da 
settembre 

a al 10 
giugno 

(una volta 
la 

settimana, 
prove orali 
comprese) 
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Empress Theodora, Margarita Hack, Eleonor Roosevelt e Malala. 
SECONDO QUADRIMESTRE 
Educazione Civica - I Diritti Umani: il conflitto in Irlanda e l’abuso dei diritti 
umani, visione in lingua originale in parte del film Belfast di Kenneth Branagh 
(2021), lettura del test ‘The Irish Question’ (fotocopia), abuso sui minori nel passato e 
anche oggi, Nelson Mandela, Auschwitz, Gandhi, la seconda guerra mondiale, la 
prostituzione e lo sfruttamento della donna, la schiavitù, il razzismo negli USA, la 
condizione della donna in Oriente e della comunità LGBTQ nel mondo. 
* Martin Luther King e il suo discoro, ‘I Have A Dream’, il pacifismo e la non-

violenza.  
* La cultura del postmodernismo americano e britannico (anni 60 e 70) e The 

Beat Generation. 

*Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo in 
calendario 10 ore di lezione fino al 10 giugno 2023. 

Ore totali 
90 

 

 

 
Spagnolo 

Prof.ssa Maria Gamba 
 
COMPETENZE 
Nel complesso i ragazzi hanno raggiunto un buon livello nella comprensione di testi letterari. Sono 
in grado di presentare e analizzare un testo in prosa o poetico riconoscendo le principali figure 
retoriche. Sono anche in grado di inquadrare un'opera e il suo autore nel contesto storico letterario 
in cui agiscono. 
Conforme ai nuovi programmi ministeriali e al libro adottato si è proceduto per tematiche 
approfondite sotto diversi punti di vista (testi letterari, quadri, video, films) 
L'unico filo conduttore è stato il contesto storico del '900. 
 
Nelle interrogazioni orali i ragazzi devono sempre partire dall'analisi di un testo o un quadro per 
poi inquadrarlo nel periodo storico corrispondente. 
la parte di inquadramento storico è stata ampliata dalla docente con appunti. 
 
 
testo adottato: Horizontes 2 di Cadelli, Salvaggio, Brunetti, Caballero, Vargas ed. Europass 
 
Capítulo1, Modernismo y Generación del 98 totale ore 16 
contesto storico: dal 1898 al 1920, la generación del 98 e il modernismo 
 
• Juan Ramón Jiménez: (4ore)- Platero y yo -( capitoli: I Platero, XLLII, Amistad, 
 XIX Paisaje grana) 
poesie: Viene una esencia triste, El viaje definitivo 
 
• Antonio Machado: Antonio Machado: (4ore) poemas en Proverbios y cantares I, XXI, 
XXIX, XLIV, Recuerdo infantil, , Orillas del Duero:Primavera soriana. 
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Miguel de Unamuno: (5 ore) Niebla, testi pag 337,338,339 e fotocopie 
San Manuel Bueno, mártir testo pag 344 e fotocopia 
Arte 
• Gaudí :( 3 ore) la Sagrada Familia, Casa Batllò, Palacio Güell, Parque Güell 
 
Capítulo 2, La generación del 27 totale ore 16 
contesto storico-culturale:la dictadura de Primo de Rivera, Las vanguardias,: (futurismo, cubismo, 
dadaismo, surrealismo) , la segunda república, la guerra civil. 
 
Letteratura 
• Federico García Lorca:( 5 ore) 
poesía: Canción del jinete - Romance de la luna, luna - La aurora, - Verde que te quiero 
verde,  
teatro :El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, obra completa, lettura e analisi. 
 
Rafael Alberti:( 2 ore) El mar, la mar, canción 8, Lo que dejé por ti  
 
Arte 
• Picasso ( 5 ore)y el cubismo etapas de su estilo: Periodo azul, rosa, cubismo sintético, cubismo analítico, 
clasicismo, surrealismo) 366-367 Obras, la familia de acróbatas, la primera comunicón, la señoritas de 
Aviñón, Guernica, Mujeres en la playa, el retrato de Ambroise Vaillard, el violín.( Vedi fotocopie) 
 
Dalí  ( 3 ore) y el surrealismo, cortometraje: Destino,, El perro andaluz,  
obras: la cara de la guerra, la persistencia de la memoria, construcción blanda con judías hervidas, el enigma 
de Hitler 
 
Miró ( 1ora) el cazador, el arlequín ((vedi fotocopia) 
 
Sorolla: (1 ora)Paseo a la orilla del mar, el baño del caballo, madre, cosiendo la vela 
 
cinema: Mientras dure la guerra 
 
Capítulo 3 la literatura de la posguerra totale ore 4 
Il contesto storico dalla dittatura alla transizione:la posguerra y el franquismo, la transición (da pag 422 
a pag 427) 
 
Capítulo 4 Siglo XX , totale ore 3 
contesto storico dalla transizione ai nostri giorni ( da pag 490 a pag 495 ) 
 
Capítulo 5 la voz de América, totale ore 12 
contesto storico panorama sulla storia del '900 dell'America latina, con particolare riguardo al Cile al 
Messico. 
 
*Isabel Allende (4 ore) De amor y de sombra, textos pag 584 e testo su fotocopia 
 
*Pablo Neruda: (2 ore) Poema XX, Odas elementales (oda al tomate, oda a la tranquilidad) 
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Arte 
•Frida Kahlo  (5 ore)opere principali:Autoretratos, unos cuantos piquetitos, la columna rota, mi familia, la 
bañera. El ciervo herido. 
Visita mostra su Frida Kahlo e Diego Rivera al Centro San Gaetano di Padova 
 
 
cinema 
*film: De amor y de sombra 
  Film Frida 
^Film: El cartero de Neruda 
 
PARTE SCRITTA 
Esercitazioni su testi di comprensione e produzione sul modello della seconda prova degli esami 
di maturità, quesiti a risposta aperta. 
Gli studenti si sono esercitati a rispondere a domande di storia, storia dell'arte, letteratura 
giustificando le loro affermazioni sulla base dei testi studiati in classe. 
Attualità 
• Articolo di giornale online: La costura de América  
 
Letteratura  
• Jorge Luis Borges: El cautivo 
• Julio Cortázar: Istrucciones para subir una escalera 
• Gabriel García Márquez: Cien años de soledad 
• Mario Vargas Llosa: ¿Quién mató a Palomino Molero? 
• Pablo Neruda: Poema XX 
Musica 
• Libertango di Astor Piazzolla 
Arte 
• Ideales y arte en Botero  
 
 

Conversazione di spagnolo 
 
Programma di conversazione spagnola 
Docente madrelingua: Rubio Rubio Rosa Laura 
Ore settimanali di lezione: 1 
Totale ore annue svolte: 30 (8 ore Educazione Civica) 
 Materiale usato per lo svolgimento delle lezioni: 

 Periódicos y Semanales españoles: “El País” y su Suplemento Dominical: 
“País Semanal”. “El mundo” y su Suplemento: “Magazine”, “ABC”, “La 
Vanguardia”, “El Marca”, “La Razón”. Originales y en la versión en línea 

 Películas actuales en versión original proyectadas en el “Laboratorio 
Lingüístico” 

 Audición de canciones en versión original 
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 Por grupos, analizar las distintas Secciones de un periódico español: Internacional, 
Nacional; Sociedad, Cultura y Espectáculos, Deportes, Economía, Programación, 
Cartas al director, Opinión, Televisión y Radio. Explicar qué tipo de noticias se dan 
en cada una de ellas. Finalmente, a partir de los titulares dados, colocarlos en la 
sección del periódico correspondiente. Exposición oral por grupos del análisis de 
un periódico español o hispanoamericano, comentario de una noticia leída en una 
sección del diario a elección y diferencias o semejanzas con la prensa italiana. 

 
 Tema sobre El Cambio Climático. Lluvia de palabras, expresiones y léxico 

relacionado con el este campo semántico. Lectura de un reportaje del País Semanal: 
“Así sufriremos el cambio climático” Recorrido a lo largo del planeta donde 
campesinos, agricultores, pescadores y ganaderos nos cuentan cómo han cambiado 
sus vidas a consecuencia del cambio climático. Cada alumno interpretará, en 
primera persona, un ciudadano de uno de estos países y contará al resto de la clase 
sus vicisitudes y cómo le ha cambiado la vida a raíz del aumento de las 
temperaturas.  Lectura de un reportaje de El País: “Los líderes mundiales se reúnen 
en Sharp el Sheij: La sequía es una amenaza existencial, la resiliencia es una 
obligación”. Se concluirá la actividad buscando en la prensa otras noticias que 
hagan referencia a este argumento, concluyéndose el trabajo con la puesta en 
común con toda la clase. 
 

 Proyección del vídeo en tres dimensiones del cuadro “El Guernica” de Pablo Ruíz 
Picasso con música de la cantante Rosa León. Simbología, interpretación y referencias 
al periodo histórico de la Guerra Civil Española. Puesta en común, emociones y 
sensaciones transmitidas a través de esta obra. 

 
 Debate: “A Favor, En Contra de la Adopción por parte de las parejas 

homosexuales” Dividida la clase en dos grupos uno a favor, y el otro en contra, 
(previamente documentados y claras sus argumentaciones) los estudiantes pasarán 
a exponer oralmente sus puntos de vista, rebatiendo una afirmación o una idea de 
manera espontánea. El objetivo es que hablen todos los componentes de cada grupo 
con la ayuda de una pelota que se irán tirando, cada vez que uno termine su 
exposición, a otro componente del equipo contrario. 
 

 Tema sobre la Publicidad y los Anuncios Publicitarios tanto en la prensa, como en 
la televisión española. Para introducir el argumento, se repartirá a cada estudiante 
un anuncio publicitario de una revista española para que analice oralmente: los 
colores utilizados, los eslóganes; el texto, o la ausencia del mismo, las imágenes, las 
marcas para que el destinatario identifique el producto o servicio que se ofrece. A 
continuación, se pasará a leer un artículo del periódico “El País” titulado: “Los 
niños se tragan al año 4.000 anuncios de comida insana”. Debate sobre el 
consumismo. 
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 Argumento sobre la Violencia de Género, dentro del proyecto de EDUCACIÓN 
CÍVICA. Introducción al tema con la proyección de la película en el laboratorio 
lingüístico “Te doy mis ojos” de la directora Icíar Bollaín. “Te doy mis ojos cuenta la 
historia de Pilar y Antonio, pero también de quienes los rodean, una madre que consiente, 
una hermana que no entiende, un hijo que mira y calla unas amigas, una ciudad y una 
ciudad como Toledo que añade con su esplendor artístico y su peso histórico y religioso una 
dimensión más a esta historia de amor, de miedo, de control y de poder”. 

 Trabajo en grupos analizando un aspecto diferente sobre la violencia de 
género: figura del maltratador, formas que adopta el maltrato, porqué las 
mujeres víctimas de violencia quieren continuar con sus parejas, contexto 
familiar, formas de ayudar a una mujer víctima de violencia de género, el 
maltrato en Italia y recuperación de los hombres maltratadores. Con 
preparación de un PowerPoint para su presentación. 

 (8 ore Educazione Civica) 
 

 Proyección de la película, en el laboratorio lingüístico, sobre la biografía de Frida 
Khalo como preparación a la visita guiada de la exposición en el Centro Cultural 
Altinate, “San Gaetano” de Padua. Recorrido de sus obras y las de su marido, Diego 
Rivera, una de las parejas más famosas del arte mejicano. 

 
 Taller de cocina peruana en el restaurante “Kantú” de Padua. Donde su cocinero 

Javier ha hecho un recorrido por la gastronomía popular peruana y sus orígenes; 
mostrando los ingredientes típicos del país. Para concluir con la preparación una 
receta tradicional peruana “la causa limeña”, terminando con la degustación del 
plato. 

 Juegos didácticos de mesa. 
Il presente programa è stato sottoscritto dai rappresentanti di classe. 
 
 

Tedesco 

Docente: De Sandre Laura 

Testi in adozione: Catani, Greiner, Petrelli: “FERTIG, LOS! D ed. Zanichelli 

                                    Villa V.: Motta: “ETAPPEN der deutschen Literatur” ed. Loescher 

Ore settimanali di lezione: 4 compresa l’ora di conversazione in compresenza con la 
docente madrelingua prof.ssa C. Doekel 

Presentazione della classe 

Ho conosciuto questa classe lo scorso anno scolastico. Al suo interno c’è un piccolo gruppo 
che, sin da subito, ha collaborato, seguendo quanto via via presentato e applicandosi con 
costanza allo studio della materia, ottenendo buoni risultati. Un altro gruppo si è 
dimostrato poco interessato e partecipe alle lezioni e solo nel secondo periodo è apparso 
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più motivato ad apprendere quanto trattato in classe. Nella seconda parte dell’anno 
scolastico l’impegno dimostrato da tutta la classe è aumentato: anche gli alunni con 
maggiori difficoltà hanno cercato di assimilare gli argomenti presentati, migliorando di 
conseguenza il loro profitto. 

Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro ecc.) 

E’ stata utilizzata la lezione frontale, il lavoro a gruppi o a coppie e l’uso di audio-video. 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in 
ore 

Nel primo periodo dell’anno è stato eseguito un 
ripasso/approfondimento dei principali argomenti sintattico-
grammaticali degli scorsi anni scolastici. 

Sono stati inoltre presentati a febbraio i seguenti nuovi argomenti 
grammaticali dal testo “Fertig,los!”: il participio presente, la 
costruzione attributiva,  il Konjunktiv1. 
 

In particolare a 
settembre/ primi di 
ottobre/ e, quando 
necessario, durante 

l’intero anno 
scolastico ( circa 13 

ore) 

All’interno del percorso di educazione civica, inerente al tema “Migration” 
sono stati presentati in fotocopia i seguenti testi: 
G. Trost M.Linde:”Gastarbeiter” 
G. Pausenwang: “Makkaronifresser” 
R. Meise:”Gülsüm” 
Sono stati inoltre visti i seguenti video dal sito di Deutsche Welle: 

“Schlechte Jobs für hochqualifizierte Türken“ e „Seenotrettung führt 
nicht zu mehr Migration“ 

 

Ottobre  (9ore)  

“Vormärz und Realismus” 
Das Biedermeier (pagg.156-157) 
Heinrich Heine (Einführung zum Autor, Heine als Angehörige des 
“Jungen Deutschlands) (pag. 158) 
H. Heine:”Die Schlesischen Weber” e “Das Fräulein stand am Meer” 
(testo in fotocopia) 
Vormärz und Risorgimento (pag.167) 
Nach der Märzrevolution (pagg. 170-171) 
Der Realismus (pag.172) 
Theodor Fontane (pagg. 180-183) e un brano tratto da “Effi Briest” (in 
fotocopia) 
Theodor Storm: “Die Stadt” (testo in fotocopia) 
 

Ottobre /dicembre 
(14 ore) 

“Aufbruch in die Moderne” 
Aufbruch in die Moderne (pagg.198 – 199) 

Dicembre/gennaio 
(6 ore) 
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Die Jahrhundertwende (pagg.200 – 203) 
Gerhard Hauptmann (pagg. 205 -207) 
G. Hauptmann: brano tratto da” Die Weber” (in fotocopia). 
Rainer Maria Rilke: “Der Panther” (pagg.211- 213) 
 

“Der Expressionismus” 
Der Expressionismus (pagg.245 – 246) 
Franz Kafka: Einfὓhrung zum Autor – Isoliert aber ironisch – Die 
Hauptgestalten (pagg. 256 – 257) 
F. Kafka: “Die Verwandlung” (pagg. 260 – 262) + brano estratto dal 
testo, riassunto e interpretazione del racconto forniti in fotocopia 
E.M. Remarque: “Im Westen nichts Neues” (pag.268) + riassunto del 
romanzo ( in  fotocopia). 
E.M. Remarque: testo tratto da ” Der Weg zurück” (in fotocopia) 
Der Begriff Expressionismus (testo in fotocopia) 
Futurismus und Expressionismus: Themen (pag. 269) 
Georg Heym:”Der Gott der Stadt” (testo in fotocopia) 

 

 marzo/aprile (13 
ore) 

Ore dedicate ad argomenti di storia [Vor der Märzrevolution 
(pagg.152-153) Die Zeit vor der Märzrevolution (pagg. 154-155) / Vom 
ersten Weltkrieg bis zur Weimarer Republik (pag. 244) / “Von der 
Weimarer Republik bis zum Kriegsende” (pagg.282 – 286)] e alla 
visione dei  seguenti video: 
- NS- Ideologie you tube,  dal sito “musstewissen” 

- Alcune scene da „Im Westen nichts Neues“ you tube 

- „Aktion T-4“ you tube, dal sito “musstewissen” 

- „Otto von Bismarck: Held oder Kriegstreiber?“ ”  you tube, dal 
sito “musstewissen” 

La classe ha inoltre visto il film “Sophie Scholl – Die letzten Tage” 

Nel corso dell‘anno 
(circa 14 ore) 

Bertold Brecht (Das epische Theater, „Mein Bruder war ein Flieger“ Aprile (3ore) 

Ore per verifiche, interrogazioni, assemblea di classe, prove Invalsi, 
simulazioni di prima e seconda prova d’esame, prova di evacuazione (15 ore) 

Ore con insegnante di conversazione madrelingua 17 

Ore effettuate al 02/05/2023 104 

 
Nel mese di maggio verranno presentati i seguenti argomenti:  
 
Dal testo „Etappen der deutschen Literatur“: 
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- Von der Weimarer Republik bis 1945 (pagg.287 – 288) 
- Nach dem Zweiten Weltkrieg (pagg. 322 -324) 
- Wolfgang Borchert (pagg. 331 – 333) +  il suo racconto „Nachts schlafen die Ratten 

doch“ (fornito in fotocopia)   e  
verrà inoltre  presentata, nell’unità 24 del testo “Fertig, los!”, la sintesi dei più 
importanti avvenimenti storici del secolo scorso: “Wann, Was, Wer?” 1918-1933 / 
1933-1945 /  1945 – 1991 (pagg.346-351) 
 
 

Conversazione di tedesco 
Prof.ssa Christine Doekel 
Libri di testo: C. MEDAGLIA,  Die deutsche Welt, casa ed. Loescher, V. VILLA, Etappen der deutschen 
Literatur, casa ed. Loescher; CATANI, GREINER, PEDRELLI, Fertig, los, casa ed. Zanichelli 
Ore settimanali di lezione: 1 in compresenza 
Numero ore previste: 33 
Numero ore effettive fino al 13.5.: 20 
Metodi: Lezione partecipata con supporto di brevi video, film in lingua originale, materiale 
multimediale preparato dalla docente (Presentazioni Power Point, selezione di fotografie da 
commentare, brevi video dal sito Deutsche Welle), classe capovolta con materiale preparato dagli 
studenti.  
Contenuti/temi svolti: 
Titolo dell’unità didattica e contenuti 

1) PRESENTAZIONE DEL LAVORO-DELLO STAGE-DEI VIAGGI INTRAPRESI 
DURANTE L’ESTATE 

Periodo: 1° quadrimestre 
Numero ore: 1 

2) LA SOCIETA’ TEDESCA: DEUTSCHLAND MULTIKULTI 
- Mindmap Einwanderung 

Video Faktencheck Einwanderung Deutschland dal sito Deutsche Welle 
https://www.youtube.com/watch?v=08EClU4JASg 

- Dal libro Ganz genau, Einheit 24 lettura su personaggi famosi con radici all’estero, pag.367 
stereotipi, pregiudizi, fatti 

- Fatih Akin – regista di origine turca: Trailer del film Solino, storia di due fratelli immigrati 
dall’Italia https://www.youtube.com/watch?v=qqRvDeiw_sY 

- Sasa Stanisic – scrittore di origine serba: video del Goethe-Institut, lettura dell’autore con 
sottotitoli, brano “Der erste Schultag” dal romanzo autobiografico “Herkunft” 
https://www.youtube.com/watch?v=58pTd-FJ05Q&t=372s 

- Helene Fischer – cantante di origine russa: canzone “Atemlos durch die Nacht” 
https://www.youtube.com/watch?v=haECT-SerHk 

- Cause di migrazioni, fattori push e pull (Ganz genau) 
- Lettura di un testo su un giovane rifugiato dall’Afghanistan con domande (da Ganz genau) 
- Video sull’integrazione di rifugiati in una scuola di Vienna (da Ganz genau) 
- Classe capovolta: Le alunne hanno intervistato persone (famiglia, conoscenti, amici) che hanno 

una storia di migrazione (valutazione orale, valida per Educazione Civica) e riferiscono in 
classe 
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Periodo: 1° quadrimestre 
Numero ore: 10 

3) LA STORIA TEDESCA DEL ‘800/’900 
- Die deutsche Welt pag.70-71: Bismarck, Quiz 
- Bismarck, Deutschland und Österreich um die Jahrhundertwende (da Etappen, pagg.198-199-

238) 
- La prima guerra mondiale (da Etappen, pag.244) 
- Dalla Repubblica di Weimar alla fine della 2° Guerra Mondiale: pag.280-281 con video e 

pag.72-73 Die deutsche Welt 
- Film in tedesco Jojo Rabbit (2019) con scheda di analisi preparata dalla docente 

Ancora da svolgere: 
- Il dopoguerra : danni della guerra, Trümmerfrauen, Marshallplan, blocco di Berlino, ponte 

aereo con una selezione di foto storiche commentate dall’insegnante 
- Divisione della Germania in settori, fondazione di 2 stati, costruzione del Muro, riunificazione. 

 
Periodo: 1° e 2° quadrimestre 
Numero ore: 9 + presumibilmente 4 nel periodo 15.5.-10.6.2023 
 
 

Matematica 
Docente: Barnabei Massimo 
Libro di testo: Matematica a colori. Edizione Azzurra, volume 5, Leonardo Sasso 
Ore settimanali di lezione: 2 
Metodologie utilizzate: lezione frontale; esercizi guidati; esercitazioni. 
 
La classe 5BL ha visto l’avvicendarsi di diversi insegnanti di Matematica e Fisica durante il 
percorso scolastico. Questo ha comportato una preparazione frammentaria e una scarsa 
attitudine al collegamento di nuove conoscenze con quelle pregresse. Sono stati necessari 
diversi interventi di ripasso e rinforzo nella prima parte dell’anno, periodo durante il 
quale la didattica è stata influenzata in maniera negativa dall’assenza di un numero 
cospicuo di alunni per la partecipazione a stage all’estero. 
 
Durante l’anno scolastico il dialogo educativo con la classe è stato positivo. Gli studenti e 
le studentesse hanno mostrato in generale un discreto interesse per la materia, buona 
partecipazione e impegno, seppur non sempre costante. Lo studio approfondito della 
materia si è concentrato per lo più in prossimità delle verifiche, ma è risultato spesso 
comunque efficace. 
 
Per quanto riguarda i livelli raggiunti, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: un 
gruppo ristretto di persone con conoscenze approfondite, abilità articolate e che sanno 
applicare in piena autonomia quanto appreso; un secondo gruppo, il più numeroso, che ha 
dimostrato di avere un buon livello delle conoscenze ma una minore propensione alla 
rielaborazione critica dei contenuti e al lavoro autonomo; un ultimo gruppo formato da 
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persone che hanno avuto difficoltà con la materia durante tutto l’anno scolastico e non 
hanno sempre dimostrato di aver raggiunto una preparazione sufficiente. 
 
Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 
Ripasso e potenziamento 

Contenuti studiati negli anni precedenti propedeutici per il quinto 
anno (equazioni, disequazioni). 

Settembre 
4 ore 

Le funzioni 

Definizione di funzione. Dominio, codominio e insieme immagine. 
Funzioni reali di variabile reale. Grafico di funzioni elementari. 
Dominio naturale di funzioni razionali, irrazionali, logaritmiche. 
Intersezioni del grafico di funzioni con gli assi cartesiani. Studio del 
segno di una funzione. Parità e disparità di una funzione e relative 
simmetrie nei grafici. 

Settembre-Novembre 
18 ore 

I limiti 

Il concetto di limite a partire dal grafico di funzione. Il limite destro e 
il limite sinistro. Gli asintoti di una funzione. 

Novembre-Gennaio 
9 ore 

Il calcolo dei limiti 

Continuità di una funzione e calcolo dei limiti di funzioni elementari. 
Operazioni con i limiti. Aritmetizzazione dell’infinito. Forme 
indeterminate e loro risoluzione (solo nel caso di funzioni razionali). Il 
calcolo degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione. Il grafico 
probabile di funzioni razionali. 

Gennaio-Marzo 
14 ore 

Complementi sulle funzioni 

Funzioni iniettive e suriettive. Invertibilità di una funzione. Funzioni 
continue e punti singolari. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimo e 
minimo di una funzione. 

Aprile-Maggio 
4 ore 

Le derivate 

Concetto di derivata e suo significato geometrico. Calcolo delle 
derivate di funzioni elementari. 

Operazioni con le derivate. Ricerca dei massimi e dei minimi di una 
funzione razionale. (Parti da completare dopo il 15 maggio). 

Maggio-Giugno 
8 ore 

Lo studio di funzione 

Studio di funzioni razionali fratte. 
Durante tutto l’anno 

scolastico. 

 
 

Fisica 
Docente: Barnabei Massimo 
Libro di testo:  Fisica. Idee e concetti, secondo biennio, James S. Walker.  Lezioni di Fisica. 
Edizione azzurra, volume 2, Giuseppe Ruffo, Nunzio Lanotte. 
Ore settimanali di lezione: 2 
Metodologie utilizzate: lezione frontale; esercizi guidati; esercitazioni; visione di video; 
simulazioni mediante PhET. 
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Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 
Le onde 

Oscillazioni e onde. Onde trasversali e longitudinali. Le caratteristiche 
di un’onda. Riflessione e interferenza. Il suono. L’effetto Doppler. 

Settembre 
8 

La luce 

Principio di Fermat per l’ottica geometrica. Riflessione e rifrazione. 
Riflessione totale. 

Ottobre-Novembre 
4 

Elettrostatica 

Il fenomeno di elettrizzazione per contatto. Induzione e 
polarizzazione. La legge di Coulomb. Confronto tra l’attrazione 
elettrostatica e quella gravitazionale. Principio di sovrapposizione 
delle forze. Il campo elettrico. 

Novembre - Gennaio 
10 

Il potenziale elettrico e gli elementi di un circuito 

Il lavoro fatto da un campo elettrico uniforme e il potenziale elettrico. 
Il condensatore. L’energia immagazzinata da un condensatore. I 
generatori di tensione. La corrente. I resistori. Le leggi di Ohm. La 
potenza e l’effetto Joule. 

Gennaio -Aprile 
13 

I circuiti elettrici 

Il funzionamento di un circuito elettrico. Resistenze in serie e in 
parallelo. Confronto tra collegamento in serie e in parallelo. 
Risoluzione di semplici circuiti con più resistori. 

Aprile-Maggio 
6 

Ripasso 

Ripasso e rinforzo degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico. 
Maggio-Giugno 

8 

 
 

Religione cattolica 
DOCENTE: Spimpolo Roberta 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “CORAGGIO, ANDIAMO!” di Cristiani e Motto, ed. LA 
SCUOLA. 
ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 1 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE A.S.  2022/23: 29 ore  
ANALISI DELLA CLASSE 
La classe è composta da 22 allievi, di cui 19 femmine e 3 maschi, che si avvalgono dell’ora 
di Religione Cattolica. E’un gruppo classe che ho conosciuto dalla terza e con il quale sono 
riuscita a costruire un percorso didattico e relazionale positivo. Gli studenti, seppur con 
modalità diverse e approcci alla materia personali, hanno contribuito a dare forza al 
dialogo educativo così da poter svolgere le diverse tematiche in modo proficuo. 
Gli argomenti sono stati affrontati in serenità, con dibattiti caratterizzati dalle curiosità, dai 
dubbi e dalle diverse opinioni che scaturivano durante l’ora di lezione e da un approccio 
di conoscenze personali suscitate da una ricerca autonoma. 
Sempre stimolanti, dunque, erano i diversi punti di vista che venivano messi in luce 
accompagnati dal rispetto per le opinioni altrui, che hanno permesso una crescita 
personale e culturale costante. 
Il comportamento della classe è stato più che corretto.   
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Negli anni gli studenti un po’ più timidi e riservati sono riusciti a partecipare in modo 
sempre più attivo al dialogo educativo. 
Il livello di preparazione è ottimo. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
CONOSCENZE 
Le studentesse sono state guidate a: 
- conoscere il Cristianesimo e in particolare gli orientamenti della Chiesa in relazione 

all’etica personale, politica e sociale.  
- conoscere gli aspetti etici riguardanti alcune tematiche antropologiche. 
- conoscere il significato del rispetto della sacralità della vita alla luce della Bibbia e del 

Magistero della Chiesa   
COMPETENZE 
    -   riflettere sulle motivazioni dell’agire umano e delle scelte 
    -   saper scegliere in maniera autenticamente umana 
    -   saper apprezzare i valori della vita umana a livello: sociale, culturale e religioso. 
CAPACITÀ 
- gli studenti sono discretamente in grado di analizzare criticamente i fatti e i fenomeni 

della realtà circostante, di rielaborare i contenuti proposti e di rispettare le opinioni 
altrui 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
Argomenti: 
° Il cambiamento come desiderio personale e di crescita. 
° Il cambiamento sociale.  
° La Teocrazia (caratteristiche). La protesta delle donne iraniane. 
° Visione del film “Persepolis”. 
° La discriminazione di genere. 
° La Democrazia, riflessioni su questo tipo di sistema di governo. 
° L'immigrazione. 
° Le nuove schiavitù: la tratta delle donne e la prostituzione. 
° La Speranza: condivisione di pensieri e riflessioni. La Speranza come virtù teologale. 
° L'arresto di Matteo Messina Denaro e il commento di don Luigi Ciotti. 
° Giornata della Memoria. Intervista a Edith Bruck. 
° Progetto Happiness: la tratta più pericolosa della migrazione europea. 
° La Pasqua Cristiana. 
° I pro e i contro della maternità surrogata e le ricadute etiche inerenti i protagonisti di tale 
pratica. 
° Che cos’è un figlio per la Legge Italiana, per i genitori e per la Chiesa cattolica. 
  
METODOLOGIE: 
 Lezione frontale, dibattiti e visione di film e documentari, consultazione di testi e/o 
schede tematiche 
MATERIALI DIDATTICI  



36 
 

Testo adottato, fotocopie di articoli di giornale o riviste specializzate, video, Bibbia 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE                                                 
Dibattito, interventi dal posto, contributi specifici utili ad ampliare le conoscenze. 
VALUTAZIONE  
La specificità dell’IRC non richiede una valutazione su scala decimale, ma una continua 
verifica della capacità di dialogo degli alunni, della continuità ed assiduità nell’interesse e 
della partecipazione attiva alle lezioni. Questi elementi verranno espressi alla fine di ogni 
quadrimestre con un giudizio sintetico riepilogativo. 
Le griglie di valutazione si riferiscono a quelle concordate in Dipartimento. 
 

Scienze naturali 
 
DOCENTE: Anna Menon  
Ore alla settimana: 2 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Sono docente e coordinatrice della classe sin dalla prima. La classe è costituita da 30 
studenti di cui tre maschi e tutti provenienti dalla precedente classe quarta. La classe è 
eterogena per attività e partecipazione, ha sempre avuto un comportamento corretto nei 
confronti dell’insegnante e il clima di classe è sempre stato sereno. Un’alunna ha 
frequentato solo i primi giorni di scuola ed è rimasta assente per la rimanente parte 
dell’anno. 
Un numero esiguo di alunni ha avuto bisogno di continue sollecitazioni per poter 
pervenire alla comprensione del linguaggio specifico e all’applicazione delle conoscenze, 
almeno in situazioni standard. La maggior parte, invece, ha mostrato interesse e impegno 
casalingo raggiungendo un profitto più che sufficiente. In generale, durante le lezioni, la 
classe è stata poco curiosa probabilmente anche a causa della mancanza dell’attività 
laboratoriale in quanto i laboratori non sono accessibili per il Liceo perchè occupati 
costantemente dall’Istituto tecnico. 
 
Testi :  
1) Biologia e biotecnologie S. Mader “Immagini e concetti della biologia” ed Zanichelli 
2) Scienze della Terra: Alfonso Bosellini ”Le scienze della Terra” seconda edizione - 
tettonica delle placche-Interazione tra geosfere “. Ed. Zanichelli  
OBIETTIVI GENERALI 
-promuovere l’acquisizione del metodo scientifico 
-valorizzare, riorientare ed approfondire i modelli concettuali in possesso degli studenti 
-potenziare le capacità di comprensione e di comunicazione con l’acquisizione di 
linguaggi specifici 
-fare acquisire conoscenze sempre più specifiche ed approfondite nell’ambito delle Scienze 
della Terra e della Biologia 
- fare acquisire la consapevolezza che tali conoscenze sono e sono state fondamentali per la 
formazione della cultura contemporanea  
-favorire l’utilizzo autonomo, personale e critico del testo e di altre fonti di informazione 
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-promuovere le capacità di riflessione e di giudizio negli ambiti scolastici ed 
extrascolastici, in un’ottica di confronto aperto al dubbio, che escluda certezze 
precostituite. 
 
In prospettiva dell’Esame mi auguro inoltre di aver contribuito, alla fine del quinquennio 
di studio,  
alla formazione di cittadini capaci di apprezzare l’importanza della ricerca nel campo 
scientifico per 
lo  sviluppo e  il  benessere  dell’uomo,  ma  altresì  capaci  di  spirito  critico  e  di  
comprensione  della irrinunciabile  necessità  che  tale  ricerca  sia  sempre  improntata  a  
coniugare  sviluppo, sostenibilità ambientale e rispetto degli esseri viventi. 
 

Rispetto al piano di lavoro di ottobre, la parte di Biologia è stata lievemente ridotta in quanto non è 
stato svolto il capitolo relativo l’applicazione delle biotecnologie nei vari campi (agrario, 
medico….) e per quanto riguarda le Scienze della Terra. Le cause di ciò sono state diverse ma si 
sono concentrate soprattutto verso la fine dell’anno o, comunque, nel secondo quadrimestre: il 
necessario recupero per gli studenti rientrati dall’Erasmus, la visita di istruzione della classe, le 
prove INVALSI e le simulazioni di prime e seconde prove per l’esame di stato nonchè tutte le 
attività non programmate all’interno del consiglio di classe come l’incontro con la Marina Militare, 
la prova di evacuazione, ecc. 

METODOLOGIA 
 
 Nella prima parte dell’anno essi sono stati perseguiti alternando lezioni frontali, in cui gli 
studenti sono stati indotti a prendere appunti, a saperli organizzare e trasformare in uno 
strumento di studio unitamente ad altre forme di didassi quali discussioni guidate, 
proiezione di audiovisivi, comunicazioni e discussione di notizie di carattere scientifico.  
Più che una sequenza lineare si è privilegiato uno sviluppo a spirale in cui i concetti 
fondamentali sono stati progressivamente ripresi con effetto di rinforzo.  
-La lezione frontale è stata organizzata, per quanto i contenuti lo permettano, in forma 
dialogica in modo da coinvolgere la classe alla partecipazione attiva attraverso domande e 
osservazioni personali 
Altre strategie usate sono state: 
- L’assegnazione di esercitazioni domestiche da correggere collettivamente in classe 
evidenziando e commentando gli errori ricorrenti. 
- La frequente ripetizione degli argomenti e dei prerequisiti 
- La verifica costante con domande veloci e individualizzate, di quanto appreso  

MEZZI 
- I libri di testo e fotocopie  
- Lezione frontale con supporto multimediale 
- Animazioni, video e documentari in rete 
- Materiale in didattica del registro elettronico 
- Uso della Piattaforma Classroom  per verifiche 
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- Uso di cellulari personali quando il laboratorio di informatica non era disponibile 
 

SPAZI 
- Classe, casa, laboratorio informatico per le verifiche in classroom o uso di cellulari 

personali 
 

VALUTAZIONE 
- Per  la  valutazione  delle  prove  scritte  sono  state  utilizzate  le  griglie  proposte  nei 

quaderni 2 del nostro Istituto 
- I piccoli interventi dal posto durante la spiegazione e un atteggiamento attivo e 

collaborativo alla lezione, sono stati premiati con dei + , viceversa dei - se l’alunno ha 
perseverato nella disattenzione e passività e non è stato in grado di intervenire 
attivamente rispondendo alle domande o facendo delle domande chiarificatrici per 
tutta la classe.  

- VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA: l’argomento valutato in biologia, durante 
il primo quadrimestre è stato relativo le mutazioni e il cancro (in Google classroom) 
 

      Nei due quadrimestri sono state svolte 5 verifiche di cui 4 in Google classroom. 
Gli ultimi giorni di scuola verranno svolte interrogazioni di recupero per le insufficienze 

- Alla data del 11 maggio sono state effettuate 55 ore (di cui 5 di sorveglianza in attività e 
prove varie….) . E’ previsto lo svolgimento di altre 6 ore per un totale di 62 ore su 66 
previste dal piano di lavoro individuale. 

ATTIVITA SVOLTE: la classe ha partecipato ad un laboratorio di estrazione del Dna in lingua 
spagnola organizzata dal Dipartimento di Spagnolo. 
2/12/2022 abbiamo visitato la mostra sui sismi presso il Dipartimento di Geologia e poi attività di 
orientamento 
Il 7 Febbraio 2023 la classe ha partecipato ad una conferenza con la Prof. Romana Frattini, fisica 
dell’Università di Cà Foscari, sulle "donne e scienza" - La figura di alcune astrofisiche - 
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I° QUADRIMESTRE 
BIOLOGIA 

Contenuti Traguardi 
formativi  

Indicatori Ore svolte 

Introduzione: le tre leggi di 
Mendel – Mendel e la nascita 
della genetica 
B2 la genetica dopo Mendel  
 
2.1la dominanza incompleta  
 
2.2 la poliallelia 
 
2.3 Un tratto multifattoriale è .. 
 
2.4 Un singolo gene può essere 
influenzato … 
 
2.5 La pleiotropia 
 
2.6 I tratti trasmessi dal 
cromosoma X … 
 
2.7 Diversi disordini genetici 
dell’uomo…(cecità ai colori, 
distrofia muscolare, emofilia)  
 
 
https://youtu.be/hNNidZJFwPg 
 

Analizzare le basi 
della genetica e 
descrivere le tre 
leggi di Mendel 
-Comprendere 
che nuovi studi 
genetici hanno 
ampliato le 
conoscenze di 
Mendel e 
spiegato, per 
esempio, come 
mai alcuni 
caratteri 
compaiono in una 
popolazione con 
un’enorme 
gradazione di 
fenotipi differenti 
 
 
Comprendere 
come gli scienziati 
hanno dimostrato 
che i geni si 
trovano sui 
cromosomi e 
spiegato come 
mai alcune 
patologie sono 
maggiormente  
legate al 
cromosoma X  
 

Saper esprimere le 
tre leggi di Mendel 
Distinguere la 
dominanza 
incompleta  
 
Descrivere 
l’eredità di un 
carattere 
determinato da 
più forme alleliche 
utilizzando 
l’esempio dei 
gruppi sanguigni. 
 
Distinguere la 
codominanza. 
 
Descrivere 
l’eredità di un 
carattere 
determinato da 
più geni. 
 
Illustrare 
l’influenza 
dell’ambiente su 
alcuni tratti 
genetici. 
 
Spiegare il 
fenomeno 
dell’epistasi 
utilizzando come 
esempio 
l’albinismo. 
 
Spiegare il 
fenomeno della 
pleiotropia 
utilizzando come 
esempio la 
porfiria, l’anemia 
falciforme e la 
fenilchetonuria.  

Ppt e materiale 
in classroom 
12 ore 
+ 2 ore verifica 
e correzione 
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Comprendere che i 
geni sono portati 
dai cromosomi. 
 
Descrivere le 
modalità di 
trasmissione dei 
caratteri legati ai 
cromosomi 
sessuali. 
 
Descrivere i 
sintomi e le 
modalità di 
trasmissione di 
alcune malattie 
genetiche umane 
legate al 
cromosoma X. 

 
B3 Biologia molecolare 
3.1 Griffith dimostra la presenza 
… 
3.2 Il materiale ereditario è il 
DNA 
3.3 Gli acidi nucleici DNA e 
RNA 
3.4 Il Dna ha i requisiti adatti 
per funzionare  
3.5 La molecola del DNA ha la 
forma di una doppia elica  
 
3.6 La duplicazione del Dna 
(Video  
https://youtu.be/mrcGqoVUd4o)  
3.7 Dopo l’innesco, la Dna 
polimerasi.. 
3.8 Il secondo filamento di Dna  
LA SINTESI DELLE PROTEINE  
https://youtu.be/s6l3PUFmgxs  
3.9 I geni sono espressi nelle 
proteine…  
3.10  Il codice genetico 
3.11 Nella trascrizione ogni gene 

 Comprende
re come gli 
scienziati sono 
arrivati a 
identificare nel 
DNA il materiale 
genetico degli 
organismi 
viventi. 
 
Ripercorrere le 
tappe e cogliere 
l’importanza 
delle intuizioni 
che hanno 
contribuito a 
mettere a punto 
il modello del 
DNA proposto 
da Watson e 
Crick. 
 Comprende
re il meccanismo 
di duplicazione 
del DNA 

Spiegare come 
Griffith è giunto a 
ipotizzare la 
presenza di un 
fattore 
trasformante nei 
batteri. 
Saper spiegare 
come si è ottenuta 
l’ ESTRAZIONE 
DEL Dna in 
laboratorio  
Descrivere gli 
esperimenti di 
Hershey e Chase. 
 
Individuare le 
differenze tra i 
vari tipi di 
nucleotidi. 
 
Correlare la 
funzione del DNA 
con la sua 
struttura 
 

15 ore  
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trasferisce …  
3.12 Negli eucarioti, prima di 
lasciare il nucleo,…  
3.13 Nella traduzione, ogni 
RNA di trasporto veicola…. 
3.14 La traduzione ha luogo 
presso i ribosomi  
3.15 La traduzione dell’mRNA 
3.16 La trascrizione e la 
traduzione .. 
 
 
 
LE MUTAZIONI  (VIDEO  
https://youtu.be/AQc0u-Ek9aM 
(mutazioni silenti, nonsense, 
neutra…)   
3.17 Le mutazioni alterano 
l’espressione …3.18 Agenti 
mutageni e trasposoni … 
 
 
LE MUTAZIONI E IL CANCRO  
3.19 Il cancro si sviluppa 
quando la cellula  
 
 
3.21 Il cancro può diventare 
maligno gradualmente  
 
 
 
 
3.22 La terapia del cancro 
prevede diagnosi e diverse 
tipologie di trattamento.  

spiegando 
l’azione degli 
specifici enzimi e 
il ruolo svolto dai 
telomeri. 
 Saper 
mettere in 
relazione la 
complessa 
struttura del 
DNA con la sua 
capacità di 
formare una 
copia identica di 
se stesso. 
 Comprende
re che il genotipo 
di ciascun 
organismo è 
legato al fenotipo 
tramite un codice 
che mette in 
relazione la 
struttura del 
DNA con quella 
delle proteine. 
 Mettere in 
relazione le 
mutazioni del 
DNA con la 
funzionalità delle 
proteine e il 
conseguente 
effetto sul 
fenotipo. 
 Comprende
re che stili di vita 
poco sani, 
mutazioni 
geniche acquisite 
nel corso della 
vita favorite da 
agenti 
cancerogeni, uniti 
a una 
predisposizione 
genetica, 
contribuiscono 

Spiegare i rapporti 
tra purine 
pirimidine 
secondo Chargaff. 
- Descrivere la 
struttura a 
doppia elica del 
DNA 
evidenziando la 
disposizione 
antiparallela dei 
due filamenti di 
nucleotidi. 
Descrivere la 
duplicazione 
semiconservativa 
del DNA. 
-Spiegare le 
funzioni dei 
principali enzimi 
coinvolti nel 
processo di 
duplicazione. 
-Mettere in 
relazione 
l’invecchiamento 
delle cellule con la 
perdita dei 
telomeri. 
-Illustrare i 
meccanismi che 
portano alla 
formazione del 
filamento guida e 
del filamento in 
ritardo. 
-Identificare il 
ruolo dei 
frammenti di 
Okazaki. 
 
-Descrivere 
l’azione 
dell’enzima ligasi. 
Spiegare la 
relazione che c’è 
tra un gene e una 
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allo sviluppo del 
cancro 

 

proteina. 
-Identificare nel 
codice genetico il 
mezzo per 
tradurre il 
messaggio scritto 
nel DNA nella 
sequenza di 
amminoacidi di 
una proteina. 
-Descrivere come 
il messaggio 
genetico del DNA 
viene trasferito 
all’RNA. 
-Evidenziare 
l’importanza del 
processo di 
maturazione 
dell’RNA 
messaggero negli 
eucarioti. 
-Illustrare il ruolo 
dell’RNA di 
trasporto e dei 
ribosomi nella 
sintesi proteica. 
-Illustrare le tre 
fasi del processo 
di traduzione. 
-Mettere in 
relazione il ciclo 
cellulare con lo 
sviluppo del 
cancro.  
-Descrivere 
l’azione dei geni 
che controllano il 
ciclo cellulare. 
-Mettere in 
relazione le 
mutazioni a carico 
di protoncogèni e 
geni soppressori 
dei tumori con 
l’alterazione del 
ciclo cellulare. 
-Spiegare il 
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processo di 
cancerogenesi. 
-Descrivere le 
terapie per  
curare il cancro. 
 

*Capitolo B4 - La regolazione 
genica 
4.1 I batteriofagi si riproducono 
all’interno … 
4.2 Il virus HIV, agente dell’AIDS, 
è un esempio di retrovirus 
4.3 I batteri possono trasferire geni 
(trasformazione, coniugazione e 
trasduzione)  
IL CONTROLLO 
DELL’ESPRESSIONE GENICA 
NEI PROCARIOTI  
4.4. I procarioti “Accendono” e 
“Spengono “ i geni 
IL CONTROLLO 
DELL’ESPRESSIONE GENICA 
NEGLI EUCARIOTI (cenni) 
4.5 Le cellule eucariotiche si 
specializzano  
4.6 Negli eucarioti il controllo 
dell’espressione genica ha più 
livelli…(escluso il controllo della 
trascrizione)  

 Comprendere 
come lo studio di 
virus e batteri e 
dei rispettivi cicli 
riproduttivi 
abbia contribuito 
a chiarire i 
meccanismi 
genetici. 

 Saper collegare il 
meccanismo di 
attivazione e 
disattivazione 
dei geni 
strutturali dei 
procarioti con la 
capacità di questi 
organismi di 
regolare il 
proprio 
metabolismo. 

 Comprendere 
che le cellule 
degli organismi 
eucarioti 
pluricellulari 
hanno tutte lo 
stesso 
patrimonio 
genetico, ma lo 
esprimono in 
modo diverso. 
 Comprende
re che le 
complesse 
strategie messe in 
atto dagli 
eucarioti durante 
la produzione 
delle proteine 
sono alla base dei 
diversi compiti 

-Mettere a 
confronto un ciclo 
litico con un ciclo 
lisogeno. 

-Illustrare le 
modalità di 
infezione cellulare 
adottata da un 
retrovirus come 
l’HIV. 

-Descrivere come i 
batteri possono 
modificare il 
proprio 
patrimonio 
genetico. 
-Spiegare perché si 
è arrivati a 
ipotizzare che i 
procarioti 
accendano e 
spengano geni. 
-Illustrare la 
struttura 
dell’operone. 
-Distinguere 
l’operone 
inducibile da 
quello reprimibile. 
-Mettere in 
relazione la 
specializzazione 
delle cellule 
eucariotiche con la 
regolazione 
genica. 
-Spiegare che 
alcuni geni sono 
espressi in tutte le 
cellule 
-Descrivere 
l’organizzazione 

 
5 ore 
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svolti da cellule 
diverse. 

del materiale 
genetico all’interno 
del nucleo della 
cellula. 
-Distinguere 
l’eterocromatina 
dall’eucromatina. 
-Spiegare il 
processo di 
splicing 
distinguendo gli 
introni dagli esoni. 
-Descrivere in che 
modo può essere 
controllato il 
processo di 
traduzione. 
-Illustrare alcune 
delle modalità che 
possono rendere 
funzionale una 
proteina. 

Capitolo B5 - Biotecnologia e 
genomica 
5.1 Il clonaggio è stato uno dei 
maggiori risultati delle 
biotecnologie  
5.2 Con la PCR si possono ottenere 
molte copie di specifiche .. 
5.3 è possibile clonare animali 
partendo da un nucleo diploide  
Scheda sulla clonazione .  
GLI ORGANISMI 
GENETICAMENTE MODIFICATI  
5.4 I batteri Gm  
5.5 Le piante vengono modificate 
per migliorare… 
SCHEDA : sono sicuri gli alimenti 
derivati dall’ingegneria genetica?  
5.6 Gli animali vengono modificati 
… 
 

 Ripercorrere le 
tappe dei due 
processi mediante 
cui gli scienziati 
sono in grado 
clonare un gene 
di particolare 
interesse 
biologico e 
comprendere le 
applicazioni 
pratiche di tali 
procedure, 
 Comprendere 

le differenze e le 
diverse 
metodologie della 
clonazione. 
 Acquisire gli 

elementi per 
valutare l’enorme 
potenzialità delle 
attuali 
conoscenze di 
ingegneria 
genetica 

 Spiegare che cosa si 
intende per 
tecnologia del 
DNA 
ricombinante. 
 

 Spiegare la 
differenza tra 
clonaggio e 
clonazione. 
 
 Definire i vettori 

di clonaggio e il 
ruolo da essi 
svolto nella 
tecnologia del 
DNA 
ricombinante. 

 
 Illustrare le 

proprietà degli 
enzimi di 
restrizione 
evidenziando 
l’importanza delle 
estremità coesive. 

4 
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II ° QUADRIMESTRE 

Si rileva che dal 2 Marzo lo svolgimento del piano di lavoro ha subito un notevole rallentamento a 
causa: 

1) Visita di istruzione (una settimana) 
2) Test Invalsi che hanno coinvolto 3 ore di Scienze (includendo anche i test di recupero) 
3) Simulazioni di prima e seconde prove (due ore)  
4) Assemblea di Istituto 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

CONTENUTI COMPETENZE E 
ABILITÀ DA 
CONSEGUIRE 

TRAGUARDI 
FORMATIVI 

ORE IMPEGNATE 

Prerequisiti : Descrivere le Spiegare ed usare i 4 ore 

 
 Spiegare che cosa 

si intende per 
OGM. 

 
 Descrivere il 

meccanismo della 
PCR e 
dell’elettroforesi 
su gel, 
evidenziando lo 
scopo di tali 
processi. Spiegare 
in che modo può 
essere utilizzata la 
procedura del 
DNA 
fingerprinting. 

 Distinguere la 
clonazione 
riproduttiva da 
quella terapeutica. 
 Spiegare in che 

modo i batteri 
possono essere 
utilizzati per 
produrre 
proteine utili in 
campo medico. 

 
ORE TOTALI DI BIOLOGIA al 
16 febbraio 2023 

   38  
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Definizione di 
magma. Differenza 
magma-lava. Le rocce 
magmatiche. 
Classificazione in base 
alla composizione 
(ultrafemiche, 
femiche, sialiche, 
intermedie) e in base 
alle modalità di 
raffreddamento 
(intrusive, effusive, 
ipoabissali). Minerali 
sialici e femici. 
Struttura olocristallina 
di una roccia o 
struttura vetrosa-
porfirica. 
 
 Il ciclo litogenetico 
(VIDEO) Onde s e p 
(video) : loro 
caratteristiche. I sismi, 
teoria del rimbalzo 
elastico, periodicità di 
un sisma (fotocopie)   

caratteristiche 
principali delle rocce 
magmatiche e 
correlarle con il 
processo di 
formazione 
Distinguere tra rocce 
magmatiche, intrusive 
ed effusive 
Mettere in relazione le 
caratteristiche dei 
differenti tipi di rocce 
nella dinamica del 
nostro pianeta 
 
 
Descrivere le 
caratteristiche delle 
onde p ed s e 
confrontarle 
Descrivere alcuni 
metodi diretti ed 
indiretti per studiare 
l’interno della Terra 

termini specifici 
studiati nelle 
Scienze della Terra  

Capitolo 9 L’interno 
della Terra 
Lezione 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 2 

individuare prove e 
indizi che hanno 
portato all’ipotesi 
sulla struttura interna 
del pianeta;  
•  descrivere la crosta, 
il mantello, il nucleo 
terrestre e le superfici 
di discontinuità 
sismica; • definire 
litosfera, astenosfera, 
mesosfera ed 
elencarne le proprietà; 
• illustrare le quattro 
diverse origini del 
calore interno 
terrestre; • fornire 
una precisa 
definizione di 
gradiente geotermico, 
grado geotermico e 
geoterma; 

Riconoscere 
l’importanza dei 
metodi geofisici, delle 
informazioni dirette e 
delle esperienze di 
laboratorio per 
costruire un modello 
della composizione 
della Terra; • cogliere 
il valore degli studi 
sismici per lo studio 
dell’interno terrestre; 
• conoscere i criteri di 
suddivisione 
dell’interno della 
Terra;  
• distinguere e 
inquadrare 
temporalmente i 
meccanismi 
responsabili del calore 
terrestre;  

4 ore 
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 • definire il flusso di 
calore. 

• motivare l’elevato 
flusso di calore che 
mediamente si rileva 
in Italia; • fornire una 
spiegazione della 
differente 
distribuzione del 
flusso termico a 
livello global 

Lezione 3 • descrivere 
dettagliatamente 
composizione e 
stato fisico del 
nucleo terrestre; • 
descrivere la 
composizione del 
mantello 
 •  distinguere tra 
crosta continentale e 
crosta oceanica; • 
indicare lo spessore 
della crosta nel 
territorio italiano 

• collegare alle 
correnti convettive 
la mobilità e 
l’attività della crosta 
terrestre;  
 spiegare le 

differenze tra 
crosta continentale 
e crosta oceanica. 

4 ora 

Capitolo 10 
Dalla deriva dei 
continenti 
all’espansione del 
fondo oceanico 
 
Lezione 1 
 
 
Lezione 2 
 
Lezione 3 

Conoscere la teoria 
della deriva dei 
continenti e le tre 
tipologie di prove a 
favore – 
fornire una 
definizione di placca 
litosferica; • 
distinguere tra 
placche continentali, 
oceaniche e miste; • 
distinguere fra 
margini di placca 
conservativi, in 
accrescimento e in 
consunzione;  

Indicare i fenomeni 
che consentono di 
delimitare le placche 
litosferiche; • 
distinguere i margini 
di placca dai limiti tra 
oceani e continenti; • 
confrontare i confini 
tra placche con i 
confini tra oceani e 
continenti; • 
comprendere perché 
la frammentazione 
della Pangea 
rappresenta una 
tappa particolarmente 
significativa 
nell’evoluzione della 
superficie terrestre;  
  

4 ore  

Capitolo 11 * 
 
Lezione 1  

Spiegare quando si 
sono originate le 
placche litosferiche;  

• individuare i 
meccanismi alla base 
del movimento delle 

3 ore 
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Lezione 2 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione 3 

• individuare il 
motore del lento 
movimento delle 
placche litosferiche; 
• spiegare come 
vengono determinate 
attualmente la 
direzione e la velocità 
delle placche. 
 Mettere in relazione 

la morfologia 
terrestre, la geologia 
e la sismicità 
terrestre: placche e 
vulcani, dorsali e 
vulcani, vulcani 
legati alla 
subduzione. 
 

placche facendo 
riferimento ai moti 
convettivi; • cogliere 
e giustificare le 
differenze di 
comportamento tra 
una placca 
continentale e una 
placca oceanica 
sottoposte alle stesse 
sollecitazioni.  
• individuare le 
relazioni esistenti tra 
l’attività sismica e i 
diversi tipi di margini 
di placca 

Verifica + correzione + 
recupero 

                               4 ore  

Ripasso generale                                                                                                                                    3 ore 
Totale ore                                                                                                                                                 26 
 
*parte ancora da svolgere all’8 maggio 2023 
Nuclei multidisciplinari : la condizione femminile  
 
 

Scienze motorie e sportive 
 
Docente:  Prof.ssa Stecca Monica 

Libro di testo: Zocca- Gulisano - Manetti - Marella – Sbragi - COMPETENZE MOTORIE - Volume 
Unico  - Editore G. D'Anna 

Ore settimanali di lezione: 2h a settimana  

Sintetica presentazione della classe 

La classe, nel suo complesso, presenta numerosi studenti, capaci di lavorare con costanza e 
continuità, acquisendo i contenuti trattati in modo puntuale. Grazie ad ottimi prerequisiti e ad un 
impegno costante raggiungono livelli ottimi, sapendo sfruttare pienamente le competenze e le 
conoscenze acquisite. Un altro gruppo di allievi si attesta su una preparazione discreta: l’impegno 
non è stato sempre costante ed efficace, la partecipazione più passiva ma dimostrando pur sempre 
un’apertura al dialogo educativo. Il livello di socializzazione, integrazione e collaborazione è stato 
buono, favorendo un clima positivo e produttivo.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
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- L'acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile 

- Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 
l'affinamento della capacità fisiche e le funzioni neuromuscolari. 

- Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 
attitudini e propensioni personali, ha favorito l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno 
della scuola (tempo libero, salute). 

- Miglioramento delle attività di resistenza (aerobiche e anaerobiche), forza (veloce e resistente),    
velocità e mobilità articolare. 

- Azioni motorie efficaci in situazioni complesse. 
 

In relazione alla programmazione curricolare di inizio anno e a quella definita dal 
dipartimento di Scienze Motorie e Sportive sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 
conoscenze, abilità, competenze: 

CONOSCENZE 
 Nella parte pratica, gli alunni attraverso l’attività didattica hanno approfondito la conoscenza 
delle discipline sportive di squadra e individuali. Sono stati forniti gli strumenti di base per: 

- conoscere i percorsi per migliorare le capacità condizionali (resistenza, forza, velocità), la 
mobilità articolare e le capacità coordinative 

- conoscere le modificazioni fisiologiche del riscaldamento 
- conoscere ed applicare le tecniche fondamentali di alcuni sport individuali e di squadra 

affrontati, utilizzo  dei fondamentali, regole e schemi di gioco: pallavolo, pallacanestro, 
unihockey, tennis tavolo,  badminton, pickeball 

- conoscere le regole di  arbitraggio, i ruoli e il regolamento degli sport praticati. 
 

Nella  parte teorica  sono stati trattati argomenti per: 
- conoscere le  capacità motorie e loro importanza per la salute e la postura 
- conoscere la storia, il regolamento, i ruoli e l’arbitraggio degli sport praticati 
- conoscere il significato e suddivisione delle capacità e abilità motorie 
- conoscere l’importanza di uno sano stile di vita per il benessere psico fisico e saper 

progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica per contrastare la 
sedentarietà; l’importanza dell’alimentazione: equilibro e squilibrio alimentare 

- conoscere come organizzare un circuit training per il benessere psico-fisico 
- conoscere il significato di Doping:  principi  e le sostanze proibite e il Doping di stato 
- conoscere i momenti significativi della storia delle Olimpiadi Antiche e Moderne, e delle 

Paralimpiadi – visione del film “Race: il colore della vittoria” e alcuni filmati collegati agli 
argomenti svolti. 

 
COMPETENZE 
Gli studenti, nel complesso, sono in grado di: 

1. Comprendere i metodi di allenamento della resistenza, forza, velocità e mobilità, 
approfonditi anche con la parte teorica delle capacità condizionali.  

2. Gestire in modo autonomo la fase di riscaldamento in base alle attività da svolgere. 
3. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  
4. Controllare il movimento dei segmenti corporei nell’esecuzione di elementi tecnici. 
5. Praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini; 

applicare le caratteristiche tecnico-tattiche di tali sport. 
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6. Comprendere e apprezzare l’importanza di svolgere attività fisica in ambiente naturale 
 
CAPACITÀ 
1. La classe si è dimostrata interessata allo svolgimento dell’attività motoria.  
2. La partecipazione è stata corretta nei rapporti interpersonali collaborando attivamente anche 

in attività di gruppo. 
3. Gli alunni sono in grado di autovalutare il proprio lavoro.  
4. Il profitto raggiunto si attesta per la maggior parte più che buono e per alcuni discreto. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive: Esecuzioni motorie varie con esercizi a corpo libero, singoli e a coppie. Esercizi con 
attrezzi codificati e non codificati 

 
Miglioramento capacità condizionali e coordinative: Corsa continua e con cambi di ritmo. 

Circuiti e percorsi. Esercizi per il miglioramento della resistenza, per la velocità di esecuzione del 
movimento e per la mobilità articolare; preatletici generali, skip, doppio skip, balzata, calciata, 
andature, variazioni sul tema condizioni di difficoltà esecutiva; esercizi di potenziamento 
muscolare a carico naturale e con sovraccarichi, a corpo libero anche sotto forma di circuito - uso 
di palle diverse, spalliere tradizionali, ostacoli bassi, panche, trave; esercizi di potenziamento in 
opposizione a coppie; mantenimento della mobilità articolare attraverso esercizi attivi, per il 
rachide, l’articolazione coxo-femorale e scapolo-omerale; esercizi di allungamento secondo la 
tecnica dello stretching, es. di equilibrio e di preacrobatica. Esercizi per la coordinazione oculo-
manuale sul posto e in movimento (uso della jump rope).  

Attività di coordinazione e ritmo: fune e funicella, palloni, test di destrezza coordinazione, 
agility ladder, rola bola - Balance board, i trampoli.  

Lo sport, le regole e il fair play - ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA: Basket, pallavolo, 
badminton, frisbee-ultimate, tennis tavolo, unihockey (floorball), pallamano, roundnet, acrosport (attività 
ginnico-acrobatica finalizzata alla costruzione di sequenze collettive con elementi individuali al 
corpo libero: figure a 2/3/4/5 )  

Lo sport, le regole e il fair play - ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI: tennis tavolo, 
pickeball, badminton -  
*Attività pratiche da completare dopo il 15 maggio - ATLETICA: corsa di velocità, salto in alto, 
getto del peso – Esperienza immersione in apnea (una parte della classe) 
 

L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo: L’allenamento sportivo; le fasi di una seduta di 
allenamento; lo stretching. 

Consolidamento del carattere. sviluppo della socialità e del senso civico (fairplay): Saper 
verificare le proprie capacità ed il lavoro svolto. Acquisizione della consapevolezza dei propri 
mezzi, il rispetto per gli altri, l'abitudine al rispetto delle regole e la gestione di compiti di 
responsabilità quali giuria ed arbitraggio. Esercizi di team building. 
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Salute e benessere - Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al 
benessere psico fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica 
utilizzando saperi e abilità acquisiti. 

Doping: Il concetto di doping, codice wada (principi e violazioni) e le principali sostanze 
sempre proibite: problematiche delle dipendenze e dell’uso di sostanze illecite.  
Doping di stato*: Lo sport nei paesi dell’Est fino alla caduta del muro di Berlino e in   Russia 

*attività iniziata prima del 15 Maggio e da completare nelle lezioni successive  
 
EDUCAZIONE CIVICA:  

Concetto ed etica dello sport: Lo sport come fenomeno sociale e strumento di formazione del 
carattere della personalità. 

Storia dello sport: le olimpiadi antiche e quelle moderne; le Paralimpiadi; il ruolo dello sport 
nella Guerra Fredda.  

 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Gli alunni hanno lavorato sia in palestra con le relative attrezzature, che negli spazi esterni.  
Inoltre, si sono creati ambienti di apprendimento tramite il Registro Elettronico Spaggiari, 
condivisione di materiali su Classroom; si sono garantite video-lezioni sulla piattaforma Zoom per 
gli studenti impossibilitati ad essere in presenza.  
 
METODOLOGIA 
I metodi utilizzati nel corso dell’anno sono stati variati in base al periodo e all’unità proposta. 
Lezione frontale classica, a gruppi di lavoro, peer education e in alcuni casi didattica a distanza.  
Di ogni attività proposta sono stati forniti i fondamenti teorici e le competenze minime da 
raggiungere. Le tecniche di movimento utilizzate sono state graduali (da semplice a complesso).  
Per quanto riguarda i fondamentali tecnici individuali degli sport affrontati, l’approccio 
metodologico ha previsto la presentazione globale del gesto tecnico, un successivo lavoro analitico 
ed un ritorno al gesto globale. Le proposte hanno tenuto conto anche delle richieste ed esigenze 
degli alunni al fine di valorizzare le diverse potenzialità personali. 
Inoltre, si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare l’interesse, il 
coinvolgimento emotivo, la reciproca collaborazione (cooperative learning); lo spirito competitivo 
è stato mantenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie 
capacità più che al superamento di quelle dei compagni.  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
La verifica del profitto è stata effettuata attraverso prove pratiche, osservazioni in itinere e test 
motori specifici; per la parte teorica la produzione di testi scritti, prove di completamento e 
approfondimento di gruppo.  Nella valutazione ha avuto un peso preponderante l’interesse e 
l’impegno dimostrato dall’alunno nel corso dell'anno scolastico, la cura del proprio materiale ed il 
comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante. In seconda analisi, la 
valutazione ha tenuto conto delle effettive capacità motorie globali, specifiche e le competenze 
raggiunte in relazione al livello di partenza.  
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle linee guida indicate a livello di Istituto e dal 
dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Ore svolte in presenza fino al 15 maggio: n. 48 
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Ore svolte dal 15 maggio fino al termine della scuola: n. 8 ore 
Totale ore: n. 56 
 
                                                                                                                         

Storia dell’arte 

DOCENTE Rocco Laura 

n. alunni 30  n. ore alla settimana 2  per un totale di 66  ore nell'anno (le settimane di scuola sono 

33) 

TESTO ADOTTATO G. Cricco, F. P. di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3. Dall’età dei Lumi ai 

giorni nostri. Quarta edizione, versione verde compatta, Zanichelli. 

Contenuti: 
titolo dell'unità didattica con indicazioni 

puntuali 
Eventuale riferimento al libro di testo o ad 

altro materiale utilizzato (fotocopie, on line,..) 
Ripasso e recupero sintetico dei nuclei essenziali 
di programma non svolto l’anno precedente: 
IL BAROCCO 

 Introduzione al Barocco 
 Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne; 

baldacchino di San Pietro; fontana dei 
quattro fiumi in Piazza Navona 

 Francesco Borromini: San Carlo alle 
quattro fontane 

 Baldassare Longhena: Chiesa Santa 
Maria della Salute a Venezia 

 
IL SETTECENTO  Introduzione al Rococò 

 Le grandi regge del Settecento. Filippo 
Juvarra: Palazzina di caccia di Stupinigi e 
Luigi Vanvitelli: la reggia di Caserta 

 Il Settecento a Venezia: Gianbattista 
Tiepolo: Affreschi: il Banchetto di 
Antonio e Cleopatra presso il palazzo 
Labia di Venezia; il Sacrificio di Ifigenia 
in Villa Valmarana ai nani 

 Il Vedutismo e la camera ottica. 
Canaletto: Il Canal Grande verso est, da 
Campo San Vio; Francesco Guardi: Molo 
con la Libreria verso la Salute  
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Contenuti: 
titolo dell'unità didattica con indicazioni 

puntuali 
Eventuale riferimento al libro di testo o ad 

altro materiale utilizzato (fotocopie, on line,..) 
LA SECONDA META’ DEL SETTECENTO E 
LA PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO 
 

 Il Neoclassicismo, caratteri generali.  
 Antonio Canova: Monumento Funebre a 

Maria Cristina D’Austria; Amore e 
Psiche; Paolina Borghese 

 Jacques Louis David: Il giuramento degli 
Orazi; La morte di Marat; Bonaparte 
valica le Alpi al passo del San Bernardo 

 Jean August Dominique Ingres: 
Napoleone I sul trono imperiale 

 Francisco Goya: La famiglia di Carlo IV; 
il 3 maggio 1808 a Madrid: le fucilazioni 
alla montagna del Principe Pio 

 Il Romanticismo, caratteri generali.  
 Caspar David Friedrich: Viandante sul 

mare di nebbia, Mar Glaciale Artico 
 William Turner: Ombra e tenebre. La 

sera del Diluvio.  
 John Constable: La cattedrale di 

Salisbury 
 Théodore Géricault: La zattera della 

Medusa, gli Alienati 
 Eugéne Delacroix: la Libertà che guida il 

popolo 
 Francesco Hayez: Il bacio. Episodio della 

giovinezza. Costumi del secolo XIV.; 
Ritratto di Manzoni 

 Il Realismo, caratteri generali.  
 Gustave Courbet: Funerale a Ornans, gli 

Spaccapietre 
 Millet: le Spigolatrici 
 I Macchiaioli: caratteri generali 
 Giovanni Fattori: In vedetta; la rotonda 

dei bagni Palmieri  
 Silvestro Lega: Il canto di uno stornello 
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Contenuti: 
titolo dell'unità didattica con indicazioni 

puntuali 
Eventuale riferimento al libro di testo o ad 

altro materiale utilizzato (fotocopie, on line,..) 
LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO: 
IMPRESSIONISMO E POST-IMPRESSIONISMO 
 

 La nuova architettura del ferro in 
Europa: il Crystal Palace e la Torre Eiffel 

 Viollet le Duc e Ruskin: restauro 
architettonico e restauro stilistico 

 Impressionismo: caratteri generali 
 Edouard Manet: La colazione sull’erba; 

Olympia; il bar delle Folies-Bergére 
 Claude Monet: Impressione, sole 

nascente; Papaveri; la serie della 
Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle 
ninfee 

 Edgar Degas: La lezione di danza 
 Pierre-Auguste Renoir: Le Moulin de la 

Galette 
 La fotografia  
 Il Musée d’Orsay da stazione a museo 
 Post-Impressionismo: 
 Paul Cézanne: Le grandi bagnanti; I 

giocatori di carte; la montagna del 
Sainte-Victoire  

 Georges Seurat e il Pointillisme: una 
domenica pomeriggio all’isola della 
Grand-Jatte 

 Paul Gauguin: Il Cristo Giallo; Aha oe 
feii?; Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?  

 Vincent Van Gogh: I mangiatori di 
patate; Autoritratti; Girasoli; Notte 
stellata; Campo di grano con volo di 
corvi 

 Henry de Toulouse-Lautrec: la Goulue 
 

IL NOVECENTO: LA BELLE EPOQUE  
 

 L’Art Nouveau, caratteristiche generali 
 William Morris e i presupposti dell’Art 

Nouveau 
 Antoni Gaudì: Casa Battlò e Casa Milà; 

Parc Güell; Sagrada Familia 
 Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della 

Secessione 
 Gustav Klimt e la Secessione viennese: 

Giuditta I e Giuditta II (Salomè); Il bacio  
 Secessione di Berlino: Edvard Munch: 

Sera nel corso Karl Johann; Il grido 
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Contenuti: 
titolo dell'unità didattica con indicazioni 

puntuali 
Eventuale riferimento al libro di testo o ad 

altro materiale utilizzato (fotocopie, on line,..) 
LE AVANGUARDIE 
 

 L’Espressionismo: caratteri generali 
 L’Espressionismo in Francia: i Fauves e 

Matisse: La stanza rossa; La danza 
 L’Espressionismo in Germania: Die 

Brücke: Ernest Ludwig Kirchner: 
Marcella, Due donne per strada 

 Il Cubismo: caratteri generali 
 Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, 

Famiglia di saltimbanchi, Les 
Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Ambroise Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata, Guernica. 

 Il Futurismo: Manifesti, caratteri 
generali.  

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

 Balla: Dinamismo di un cane al 
guinzaglio 

 Gino Severini: Ballerina blu 
 Il Dadaismo: caratteri generali 
 Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 
 Il Surrealismo: caratteri generali 
 Max Ernst: la Vestizione della Sposa 
 Renè Magritte: il Tradimento delle 

immagini, l’Impero delle luci 
 Salvador Dalì: La persistenza della 

memoria, Sogno causato dal volo di 
un’ape 

 L’Astrattismo: caratteri generali, Der 
Blaue Reiter 

 Vassily Kandinsky: Murnau. Cortile del 
castello, Senza titolo (Primo acquerello 
astratto), Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni, Blu cielo. 

 
 Mecenatismo, mercato e arte del 

Novecento: la figura di Peggy 
Guggenheim.  
 

 Il De Stijl. 
 Piet Mondrian: Composizione 10, 

Composizione 11 
 L’esperienza del Bauhaus, la sede di 

Dessau 
 Le Corbusier: i cinque punti 

dell’architettura 
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Contenuti: 
titolo dell'unità didattica con indicazioni 

puntuali 
Eventuale riferimento al libro di testo o ad 

altro materiale utilizzato (fotocopie, on line,..) 
ESPERIENZE ARTISTICHE DELLA SECONDA 
META’ DEL NOVECENTO 

 Espressionismo astratto: caratteri 
generali 

 Jackson Pollock: Pali blu  
 

 

Tutte le programmazioni sono state lette, approvate e firmate dai rappresentanti degli studenti 
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ALUNNA/O _______________________________________________ CLASSE _____________ 
DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 
coerenza testuali 

20-19 
Elaborato del 
tutto coerente 
e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, con 
buoni apporti 

personali 

18-17 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, con 
qualche 
apporto 

personale 

16-15 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

e con 
apprezzabile 

organicità 
espositiva 

14-13 
Elaborato 

sviluppato in 
modo lineare e 

con 
collegamenti 

logici semplici 

12-10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

accettabile / 
schematico e 
coerente / non 

sempre 
coerente 

8-6 
Elaborato 

sviluppato in 
modo molto 
confuso, con 
elementi di 

disorganicità 

4-0 
Elaborato 

disorganico / 
totalmente 

incoerente sul 
piano logico 

- Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 
- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
efficace della 

punteggiatura 

20-19 
lessico vario e 

articolato 
Forma corretta, 
coesa e fluida, 

con piena 
padronanza 
sintattica; 

pienamente effi
cace la 

punteggiatura 

18-17 
Lessico 

appropriato 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico; 
quasi sempre 

efficace la 
punteggiatura 

16-15 
Lessico 

adeguato. 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico, 

con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
corretto della 
punteggiatura 

14-13 
Lessico 

complessivame
nte adeguato. 

Forma semplice 
ma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

pochi errori 
ortografici e/o 

di 
punteggiatura 

non gravi 

12-10 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
corretta / non 

sempre 
corretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici 
e di 

punteggiatura 

8-6 
Lessico 
limitato, 

ripetitivo, a 
volte 

improprio. 
Forma 

linguistica con 
diffusi errori l 
sintattici e/o 

ortografici e/o 
di 

punteggiatura 

4-0 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma 
linguistica 
scorretta / 

gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintattico 
con diffusi e/o 
gravi errori di 
punteggiatura 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

 

20-19 
Completa, 

esauriente e 
organizzata; 

rielaborazione 
critica 

personale e 
originale 

18-17 
Completa e 

con apporto di 
conoscenze 

sicure; 
rielaborazione 
critica buona 

16-15 
Complessivam
ente completa, 

con 
conoscenze 
pertinenti; 

rielaborazione 
critica discreta 

14-13 
Adeguata /  

complessivam
ente adeguata; 
discrete /più 

che sufficienti 
le conoscenze; 
rielaborazione 

critica 
soddisfacente 

12-10 
Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 
sufficienti 

/non del tutto 
sufficienti le 
conoscenze; 

rielaborazione 
critica 

semplice 

8-6 
Carente e con 

gravi 
fraintendiment
i; conoscenze 

molto 
frammentarie; 
rielaborazione 
critica appena 

accennata 

4-0 
Molto carente 
e incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose; 

rielaborazione 
critica 

inesistente 

 
IN

D
IC

A
T

O
R

E
  S

P
E

C
IF

IC
O

 

rispetto 
della 

consegna 

10 
consegna e 

vincoli 
pienamente 

rispettati 

9 
consegna 
rispettata 
vincoli 

compresi 

8 
consegna e 

vincoli 
adeguatamente 

rispettati 

7 
consegna e 

vincoli 
rispettati 

6-5 
consegna e 

vincoli 
compresi / non 

del tutto 
compresi nelle 

loro linee 
essenziali 

4-3 
Consegna e 

Vincoli svolti 
con gravi 

/molto gravi 
errori 

2-0 
consegna e 
vincoli non 
compresi e 
rispettati 

/compito non 
svolto 

capacità di 
comprende
re il testo 

10 
comprensione 
approfondita e 

completa, 

9 
comprensione 

completa 

8  
comprensione 

abbastanza 
approfondita e 

completa 

7 
Comprensione 
soddisfacente 

per 
completezza e 

profondità 

6-5 
comprensione 
accettabile / 
globalmente 
corretta ma 

non 
approfondita 

4-3 
comprensione 
parziale, non 
approfondita, 

con 
imprecisioni 

/gravi 
imprecisioni 

2-0 
comprensione 
gravemente 
parziale  / 

errata 

analisi 
lessicale, 
stilistica, 
retorica 

10 
analisi 

completa 
coerente e 

precisa, 

9 
analisi 

accurata e più 
che adeguata, 

8 
analisi corretta 
e abbastanza 
approfondita 

7 
analisi 

completa e 
soddisfacente 

6-5 
Analisi 

essenziale ma 
completa pur 
con alcune 

imprecisioni / 
incompleta 

4-3 
analisi 

lacunosa e con 
imprecisioni /  

gravi 
imprecisioni 

2-0 
Analisi molto 

lacunoso / 
assente 

Interpretazi
one del 

testo 

10 
interpretazione e 
contestualizzazi

one corretta, 
ricca di 

riferimenti 
culturali, 
originale 

9 
interpretazione 

e 
contestualizza
zione corretta, 

ricca di 
riferimenti 
culturali 

8 
Interpretazione 

e  
contestualizza
zione corretta, 
con qualche 
riferimento 

culturale 

7 
Interpretazione 

e  
contestualizza
zione corretta 

6-5 
interpretazione 

e 
contestualizza

zione 
complessivam
ente / non del 
tutto corretta 

4-3 
interpretazione 
contestualizza
zione lacunosa 

e/o 
gravemente 
imprecisa 

2-0 
interpretazione 
contestualizza
zione errata / 

assente 
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ALUNNA/O _______________________________________________ CLASSE _____________ 
DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B  - Analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e 
coerenza testuali 

20-19 
Elaborato del 
tutto coerente 
e organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, con 
buoni apporti 

personali 

18-17 
Elaborato 
sviluppato 
in modo 

coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con qualche 

apporto 
personale 

16-15 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

coerente e con 
apprezzabile 

organicità 
espositiva 

14-13 
Elaborato 

sviluppato in 
modo lineare e 

con 
collegamenti 

logici semplici 

12-10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

accettabile / 
schematico e 
coerente / non 

sempre 
coerente 

8-6 
Elaborato 

sviluppato in 
modo molto 
confuso, con 
elementi di 

disorganicità 

4-0 
Elaborato 

disorganico / 
totalmente 

incoerente sul 
piano logico 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
efficace della 

punteggiatura 

20-19 
lessico vario e 

articolato 
Forma corretta, 
coesa e fluida, 

con piena 
padronanza 
sintattica; 

pienamente effi
cace la 

punteggiatura 

18-17 
Lessico 

appropriato 
Forma 

corretta sul 
piano 

morfosintatti
co; quasi 
sempre 

efficace la 
punteggiatu

ra 

16-15 
Lessico 

adeguato. 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico

, con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
corretto della 
punteggiatura 

14-13 
Lessico 

complessivame
nte adeguato. 

Forma semplice 
ma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

pochi errori 
ortografici e/o 

di 
punteggiatura 

non gravi 

12-10 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
corretta / non 

sempre 
corretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici 
e di 

punteggiatura 

8-6 
Lessico limitato, 

ripetitivo, a 
volte improprio. 

Forma 
linguistica con 
diffusi errori l 
sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

4-0 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma 
linguistica 
scorretta / 

gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintattico 
con diffusi e/o 
gravi errori di 
punteggiatura 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

 

20-19 
Completa, 

esauriente e 
organizzata; 

rielaborazione 
critica 

personale e 
originale 

18-17 
Completa e 
con apporto 

di 
conoscenze 

sicure; 
rielaborazio

ne critica 
buona 

16-15 
Complessiva

mente 
completa, con 

conoscenze 
pertinenti; 

rielaborazione 
critica discreta 

14-13 
Adeguata /  

complessivam
ente adeguata; 
discrete /più 

che sufficienti 
le conoscenze; 
rielaborazione 

critica 
soddisfacente 

12-10 
Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 

sufficienti /non 
del tutto 

sufficienti le 
conoscenze; 

rielaborazione 
critica semplice 

8-6 
Carente e con 

gravi 
fraintendimenti

; conoscenze 
molto 

frammentarie; 
rielaborazione 
critica appena 

accennata 

4-0 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose; 

rielaborazione 
critica 

inesistente 
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individuazio
ne corretta 

di tesi e 
argomentazi
oni del testo 

proposto 

10 
individuazione 

di tesi e 
argomentazion

e completa, 
corretta e 

approfondita 

9 
individuazi
one di tesi e 
argomentaz

ione 
completa e 

corretta 

8 
individuazion

e di tesi e 
argomentazio
ni corretta e 
abbastanza 

approfondita  

7 
individuazione 

della tesi e 
delle 

argomentazion
i principali 

6-5 
Adeguata / non 

del tutto 
adeguata  

individuazione 
degli elementi 
fondamentali 

dell’argomenta
zione 

4-3 
individuazione 
parziale / molto 
lacunosa degli 

elementi 
fondamentali 

dell’argomenta
zione 

2-0 
mancato 

riconoscimento 
di tesi e / o 

dell’argomenta
zione 

capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionativo 

con 
connettivi 
pertinenti 

15-14 
argomentazion

e efficace e 
originale con 
organizzazion

e incisiva e 
uso di 

connettivi 
appropriati 

13-12 
argomentaz
ione molto 
articolata e 
organizzata 
con uso di 
connettivi 
congruenti 

11-10 
ragionamento 
sostanzialmen
te articolato 
con utilizzo 
adeguato di 

qualche 
connettivo 

9-8 
articolazione 

del 
ragionamento 
ridotta / molto 

ridotta con 
errori nei 
connettivi  

7-6 
Ragionamento 

a tratti 
incoerente  con 
numerosi errori 
nei connettivi 

5-4 
Ragionamento 
scorretto e/o 

con gravi errori 
nei connettivi 

3-0 
ragionamento 

molto scorretto 
e/o inefficace, 

errato e/o 
mancato uso 
dei connettivi 

Correttezza 
e congruenza 

dei 
riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l'argomentaz
ione 

15-14 
ricchezza di 
riferimenti 
culturali 

originali e 
solido 

sostegno della 
tesi 

13-12 
buoni i 

riferimenti 
culturali a 
sostegno 

della tesi / 
riferimenti 
culturali 

congruenti 
con la tesi 

11-10 
Riferimenti 

culturali 
sufficienti 

/non del tutto 
sufficienti al 

sostegno della 
tesi 

9-8 
Interpretazion

e e 
contestualizza
zione corretta 

riferimenti 
ridotti / solo 
parzialmente 

congruenti con 
la tesi 

7-6 
riferimenti 

culturali scarsi 
e/o in gran 

parte 
inappropriati 

5-4 
riferimenti 

culturali errati 
e/o non 

congruenti con 
la tesi 

3-0 
totalmente 

inadeguati o 
assenti 
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ALUNNA/O _______________________________________________ 
CLASSE _____________      DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – 
argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

- Coesione e coerenza 
testuali 

20-19 
Elaborato del 

tutto coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte espositiva, 

con buoni 
apporti 

personali 

18-17 
Elaborato 
sviluppato 
in modo 

coerente e 
organico; 
corretta e 

completa la 
parte 

espositiva, 
con qualche 

apporto 
personale 

16-15 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente 

e con 
apprezzabile 

organicità 
espositiva 

14-13 
Elaborato 

sviluppato in 
modo lineare e 

con 
collegamenti 

logici semplici 

12-10 
Elaborato 
sviluppato 
in modo 

accettabile / 
schematico 
e coerente / 
non sempre 

coerente 

8-6 
Elaborato 

sviluppato in 
modo molto 
confuso, con 
elementi di 

disorganicità 

4-0 
Elaborato 

disorganico 
/ totalmente 
incoerente 
sul piano 

logico 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso efficace della 

punteggiatura 

20-19 
lessico vario e 

articolato Forma 
corretta, coesa e 
fluida, con piena 

padronanza 
sintattica; 

pienamente effic
ace la 

punteggiatura 

18-17 
Lessico 

appropriato 
Forma 

corretta sul 
piano 

morfosintatti
co; quasi 
sempre 

efficace la 
punteggiatur

a 

16-15 
Lessico 

adeguato. Forma 
corretta sul piano 
morfosintattico, 

con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
corretto della 
punteggiatura 

14-13 
Lessico 

complessivamen
te adeguato. 

Forma semplice 
ma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

pochi errori 
ortografici e/o di 

punteggiatura 
non gravi 

12-10 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
corretta / 

non sempre 
corretta, con 
alcuni errori 
morfosintatt

ici e di 
punteggiatur

a 

8-6 
Lessico 
limitato, 

ripetitivo, a 
volte 

improprio. 
Forma 

linguistica con 
diffusi errori l 
sintattici e/o 

ortografici e/o 
di 

punteggiatura 

4-0 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma 
linguistica 
scorretta / 

gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintatti

co con 
diffusi e/o 
gravi errori 

di 
punteggiatur

a 
- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

 

20-19 
Completa, 

esauriente e 
organizzata; 

rielaborazione 
critica personale 

e originale 

18-17 
Completa e 
con apporto 

di 
conoscenze 

sicure; 
rielaborazio

ne critica 
buona 

16-15 
Complessivame
nte completa, 

con conoscenze 
pertinenti; 

rielaborazione 
critica discreta 

14-13 
Adeguata / 

complessivame
nte adeguata; 
discrete /più 

che sufficienti 
le conoscenze; 
rielaborazione 

critica 
soddisfacente 

12-10 
Essenziale e 
limitata ad 

aspetti 
semplici; 
sufficienti 
/non del 

tutto 
sufficienti le 
conoscenze; 
rielaborazio

ne critica 
semplice 

8-6 
Carente e con 

gravi 
fraintendiment
i; conoscenze 

molto 
frammentarie; 
rielaborazione 
critica appena 

accennata 

4-0 
Molto 

carente e 
incompleta; 
conoscenze 

molto 
lacunose; 

rielaborazio
ne critica 

inesistente 
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pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia; 
coerenza di 

titolo ed 
eventuale 

paragrafazione 

10 
testo molto 

efficace; 
sviluppo della 
traccia titolo e 

paragrafo 
pienamente 

coerenti 

9 
testo efficace; 
sviluppo della 
traccia; titolo 
e paragrafo 

coerenti 

8 
sviluppo buono 

della traccia; 
titolo e 

paragrafo 
adeguati 

7 
sviluppo della 

traccia 
accettabile; 

titolo e 
paragrafi 

soddisfacenti 

6-5 
sviluppo della 

traccia 
sufficiente 

/non del tutto 
sufficiente 
rispetto alla 

consegna con 
titolo 

pertinente  

4-3 
elaborato solo 
parzialmente 
pertinente, 

titolo 
inadeguato  

2-0 
elaborato 

non 
pertinente, 

titolo 
inadeguato / 

consegna 
disattesa 

sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell'esposizio

ne 
 

15-14 
esposizione molto 
chiara ed efficace, 

attivo uso di 
linguaggio e 

registro  

13-12 
esposizione 

più che 
adeguata, 

buon uso di 
linguaggio il 

registro 

11-10 
esposizione 

complessivame
nte chiara e 
lineare con 

sufficiente uso 
di linguaggio e 

registro  

9-8 
esposizione 
non sempre 
chiara, nessi 

logici e 
linguaggio 

talvolta 
inadeguati 

7-6 
esposizione 

molto 
confusa, 

inadeguati 
nessi logici 
e linguaggio 

5-4 
Diffusi e/o 
gravi errori 

nella struttura 
dell’esposizio

ne e nella 
scelta del 

linguaggio 

3-0 
Testo non 

comprensib
ile / 

Consegna 
non svolta 

correttezza e 
articolazione 

della 
conoscenza e 

dei riferimenti 
culturali 

 

15-14 
ottima padronanza 

dell'argomento, 
grande ricchezza 

di riferimenti 
culturali 

13-12 
buona / 
discreta 

padronanza 
dell'argoment

o, uso 
adeguato di 
riferimenti 
culturali  

11-10 
conoscenza e 

riferimenti 
culturali 

essenziali ma 
corretti / non 

sempre corretti 

9-8 
conoscenze e 

riferimenti 
culturali ridotti, 

scorretti e/o 
inefficaci  

7-6 
conoscenze 
e riferimenti 

culturali 
gravemente 
insufficienti  

5-4 
Diffusi e/o 
gravi errori 

nell’articolazi
one delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

3-0 
conoscenze 
i riferimenti 

culturali 
errati e non 
pertinenti / 

non presenti 
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SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  
 
Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1  
Liceo linguistico: P. SCALCERLE        a.s.: 2022 -2023 

Candidato: __________________________________________________                        Classe 5BL 

Lingua straniera: Inglese 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
PARTE PRIMA – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DI UN 
TESTO 

 
PUNTEGGIO 

 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

QUESTION A QUESTION B 

Comprende nel dettaglio il testo 2.5 2.5 

Comprende il testo ma non in tutti i suoi dettagli. 2 2 

Comprende solo globalmente il testo. 1.50 1.50 

Comprende parzialmente il testo. 1 1 

Non comprende il testo. 0.50 0.50 

INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO   

Interpreta correttamente il testo con rielaborazione personale delle 
risposte e forma corretta 

2.5 2.5 

a) Interpreta correttamente il testo con parziale rielaborazione 
personale delle risposte/seppur con qualche errore linguistico non 
grave 
b) Interpreta non del tutto correttamente il testo ma con 
rielaborazione personale delle risposte. 

2 2 

a) Interpreta correttamente il testo ma ne riprende spesso il lessico e 
le strutture sintattiche; 
b) Interpreta correttamente il testo nei punti essenziali, ma in modo 
superficiale/ o con errori linguistici 

1.50 1.50 

a) interpreta solo in parte il testo e/o ne riprende pesantemente il 
lessico e le strutture sintattiche; 
b) Interpreta molto parzialmente il testo ma con tentativo di 
rielaborazione personale nelle risposte/ o con numerosi errori 
linguistici anche gravi 

1 1 

Non sa interpretare il testo. 0.50 0.50 

 
PARTE SECONDA - PRODUZIONE SCRITTA 

TASK A TASK B 

ADERENZA ALLA TRACCIA   

Scrive un testo adeguato nel contenuto, conforme ai requisiti della 
tipologia indicata, rispettando il numero di parole (se richiesto). 

2.5 2.5 
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Scrive un testo complessivamente adeguato nel contenuto, 
rispettando gli altri requisiti. 

2 2 

a) Scrive un testo adeguato nel contenuto ma non conforme ai 
requisiti della tipologia indicata o che non rispetta il numero di parole 
richiesto; 
b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto per 
affermazioni ed esempi superficiali e/o ripetizione di concetti e di 
lessico. 

1.50 1.50 

a) Scrive un testo non adeguato nel contenuto pur essendo conforme 
agli altri requisiti; 
b) Scrive un testo parzialmente inadeguato nel contenuto e che non 
rispetta il numero di parole o i requisiti della tipologia. 

1 1 

Scrive un testo inadeguato nel contenuto, non conforme ai requisiti 
della tipologia e non rispettando il numero di parole richiesto. 

0.50 0.50 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Testo coerente, coeso, corretto linguisticamente (o solo con poche 
imperfezioni) e con espressione fluida, scorrevole e varia dal punto di 
vista lessicale. 

2.5 2.5 

Testo coerente e coeso, seppur con qualche errore linguistico. 2 2 

Testo globalmente coerente e coeso, ma con qualche errore linguistico 
grave. 

1.50 1.50 

a) Testo globalmente coerente e coeso ma con numerosi errori 
linguistici, anche gravi; 
b) Testo non sempre coerente e coeso, con errori linguistici anche 
gravi. 

1 1 

Testo incoerente, sconnesso e scorretto linguisticamente. 0.50 0.50 

 
PUNTEGGIO PROVA in base 20  ...... / 20 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


