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A PRESENTAZIONE GENERALE 
DELLA CLASSE 

1. PROFILO DEL LICEO CLASSICO 

Il profilo educativo, il piano di studio e il quadro orario del percorso di liceo classico seguito 

dalla classe 5B nel quinquennio 2017/18-2021/22 risponde alle indicazioni riportate nel 

DPR 15 marzo 2010, n. 89, di cui si richiamano in particolare gli articoli 2 e 5. 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali”1. 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l‟acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all‟interno di un quadro 

culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 

                                                
1
Art. 2 comma 2 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante Revisione dell‟assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell‟articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”. 



6 

 

 

 

 

 

realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie”2. 

Il liceo classico consente: 

 di raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 

e di essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente; 

 di acquisire la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 di maturare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

 di saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all‟interno di una dimensione umanistica. 

2. EVOLUZIONE STORICA DELLA CLASSE 

2.1 Composizione della classe 

La classe 5B classico è formata da diciannove studenti, quindici ragazze e quattro ragazzi, 

tutti provenienti da questo Istituto. 

2.2 Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

Disciplina a.s. 2020/2021 a.s.2021/2022 a.s. 2022/2023 

Lingua e letteratura italiana E. Dei E. Dei E. Dei 

Lingua e cultura latina M.CristinaRabuzzi M.CristinaRabuzzi M.CristinaRabuzzi 

Lingua e cultura greca M.CristinaRabuzzi M.CristinaRabuzzi M.CristinaRabuzzi 

Lingua e cultura straniera L.Bugiani L.Bugiani L.Bugiani 

                                                
2
Art. 5 comma 1 DPR 89/2010. 
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Disciplina a.s. 2020/2021 a.s.2021/2022 a.s. 2022/2023 

Storia F. Gaiffi F.Gaiffi F.Gaiffi 

Filosofia F.Gaiffi F.Gaiffi F.Gaiffi 

Matematica E.Iozzelli E.ozzelli E.Iozzelli 

Fisica E.Iozzelli E.Iozzelli E.Iozzelli 

Scienze naturali G.Winchler G.Winchler G.Winchler 

Storia dell‟arte L. Giubbolini L. Giubbolini L. Giubbolini 

Scienze motorie e sportive M. Jacomelli M. Jacomelli M. Jacomelli 

Religione cattolica D.M. Pancaldo D.M. Pancaldo D.M. Pancaldo 

2.3 Profilo della classe 

 

La classe è composta da studenti tutti provenienti da Pistoia o da zone limitrofe. Si tratta di 

un gruppo omogeneo che ha compiuto insieme il percorso liceale, con alcune variazioni. 

 

CLASSE ANNO SCOLASTICO NUMERO STUDENTI VARIAZIONI 

III 2020/21 22 (16 F e 6 M) Uno studente si è ritirato entro il 15 

marzo dalla frequenza scolastica. 

Una studentessa non è stata 

ammessa all‟anno successivo. 

IV 2021/22 21 (16 F e 5 M) All‟inizio dell‟anno è stata inserita una 

studentessa ripetente della stessa 

sezione. Una studentessa nel 

trimestre si è trasferita in altro Istituto. 

Uno studente, che ha smesso di 

frequentare nel pentamestre, non è 

stato ammesso all‟anno successivo.  

V 2022/23 19 (15 F e 4 M) Nessuna variazione 

 

Nel corso del triennio, la classe ha mantenuto costante un profilo intermedio, ma ha anche 

evidenziato un processo di crescita in termini di interesse e di partecipazione al dialogo 

educativo. Dal punto di vista del comportamento, gli alunni si sono mostrati sempre 

rispettosi delle regole della comunità scolastica; la frequenza alle lezioni è stata 

abbastanza regolare, con alcune eccezioni prontamente segnalate alla famiglia, come 
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pure l‟interesse e la partecipazione alle attività. Il rispetto delle consegne è stato adeguato 

e, nel complesso, la classe ha dimostrato collaborazione nello svolgimento dei compiti 

assegnati. Anche nelle lezioni a distanza, che hanno caratterizzato una buona parte della 

classe terza e della quarta, gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento generalmente 

corretto e consapevole, anche se la mancanza di momenti di aggregazione ha influito sulla 

coesione del gruppo classe e l‟insegnamento da remoto non ha favorito il recupero delle 

lacune presenti in alcune discipline. 

Per quanto riguarda i livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti in relazione agli 

obiettivi programmati, la classe risulta piuttosto disomogenea, con un gruppo più serio e 

autonomo nello studio e capace di rielaborazione critica dei contenuti interdisciplinari, 

anche con punte di eccellenza, ed un gruppo meno costante nello studio, che non è 

riuscito ad elaborato un metodo di studio efficace e che mostra ancora fragilità nelle 

competenze di base e insicurezze nei contenuti. 

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto, con le ovvie diversificazioni, un profitto 

soddisfacente, anche in considerazione di una certa crescita rispetto ai livelli di partenza. 

Nell‟ultimo periodo dell‟anno scolastico il consiglio di classe ha condiviso e ratificato un 

Pdp per una studentessa con BES. 

I rapporti con le famiglie sono stati costanti, proficui e ispirati alla più ampia collaborazione 

e condivisione.  

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 Obiettivi di apprendimento 

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione di un percorso liceale, e di potersi aggiornare lungo 

l‟intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
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 Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l‟essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall‟antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 

e per l‟analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
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 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell‟ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

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

di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell‟informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

3.2 Metodologie e strumenti didattici 

Metodologie didattiche 

Per raggiungere gli obiettivi indicati al §3.1 sono stati necessari il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d‟arte; 

 l‟uso del laboratorio per l‟insegnamento dell‟inglese e delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto; 

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

Le metodologie didattiche adottate sono state le seguenti: 

 Lezioni frontali 

 Gruppi di lavoro a casa 

 Esercitazioni in classe 

 Discussione guidata 

 Attività di laboratorio 

 Problem solving 

 Elaborazione pratica/ grafica/ informatica 
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Attività di recupero e potenziamento curricolari ed extra 

Nel corso del triennio, per garantire il successo formativo a tutti gli studenti, sono state 

effettuate attività di sostegno agli apprendimenti e di potenziamento: 

 recupero in itinere (in orario curricolare); 

 corsi di recupero durante il periodo delle attività didattiche (periodo febbraio-aprile) e 

durante i mesi estivi (periodo giugno-luglio); 

 corsi di potenziamento in Italiano, Latino e Greco nell‟ultimo anno. 

Strumenti didattici 

 Libri di testo, dispense, fotocopie 

 Lavagna di ardesia 

 Sussidi audiovisivi e informatici 

 Attrezzature di laboratorio 

 Attrezzature sportive 

3.3 Attività extracurricolari 

 

Allo scopo di potenziare e integrare il curricolo e, al tempo stesso, promuovere gli interessi 

e scoprire le attitudini dei singoli allievi, il Consiglio di classe ha proposto, nel corso del 

triennio, varie iniziative culturali, sociali e sportive di carattere extracurricolare, a cui gli 

studenti hanno partecipato come gruppo o individualmente.  

CLASSE III (A.S. 2020/21) 

Lezioni e 

conferenze 

Partecipazione al Progetto Dante & noi, coordinato dal prof. A. 
Casadei (Unipi),organizzato dalla Associazione degli Italianisti 
(ADI). Le attività svolte sono state le seguenti: 
 

 Videolezioni pomeridiane in diretta streaming: 
 Prof. Sergio Cristaldi, Università di Catania, “L'impressione 

genuina del postero, incontrandosi con Dante, non è di 
imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma 
di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui” 

 prof. Sebastiana Nobili, Università di Bologna, Giovanni 
Boccaccio e il mito di Dante 

 prof. Alberto Casadei, Università di Pisa, Come usare a 
scuola il centenario dantesco 

 

 Lavoro di ricerca, letture di approfondimento e produzione di 
un elaborato di gruppo sul tema del pellegrinaggio nell‟opera di 
Dante (nell‟occasione dell‟anno santo jacobeo a Pistoia) 

 

 Evento conclusivo del Progetto, presso la sede di Uniser 
Pistoia, con esposizione da parte degli studenti dell‟elaborato 
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CLASSE III (A.S. 2020/21) 

prodotto e partecipazione alle conferenze: 
 prof. Giovanni Capecchi, Università per Stranieri di 

Perugia, Dante e Pascoli 
 Vanni Santoni, scrittore, Dante: trovare un approdo 

 

 Corso online: I linguaggi del divino. Poesia religiosa del 
Novecento 

 Conferenze Pianeta Galileo 

Concorsi  Olimpiadi della lingua italiana 

 Olimpiadi di matematica 

 Premio di drammaturgia Michele Mazzella 

 

CLASSE IV (A.S. 2021/22) 

Viaggi di istruzione Assisi 

Lezioni e 

conferenze 

 Incontri proposti dal Premio letterario Ceppo Pistoia: 

 Filippo La Porta: Dante e gli altri. Etica per il nuovo 
millennio. 

 Fabiana Cacciapuoti (curatrice del Fondo Leopardiano 
della Biblioteca Nazionale di Napoli): Introduzione a 
Leopardi 

 Prof. Roberto Carnero (Università di Bologna):Pasolini e la 

diversità 

 Conferenze Pianeta Galileo 

Manifestazioni  Giuria dei giovani lettori Premio letterario Ceppo 2022 

 Dialoghi di Pistoia 

Concorsi  Premio laboratorio Recensioni Ceppo 2022 

 Olimpiadi della lingua italiana 

 Olimpiadi di lingue e civiltà classiche 

 Olimpiadi di matematica 

 Certamen Florentinum 

 Premio di drammaturgia Michele Mazzella 
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CLASSE V (A.S. 2022/23) 

Viaggi di istruzione Provenza 

Lezioni e conferenze  Lecturae Dantis: prof. M. Vannini, Dante mistico e filosofo 

 Prof. Laura Tarabusi: Arthur Rimbaud e Jim Morrison 

 Prof. Giusto Traina (Sorbona):I greci e i romani ci salveranno 

dalle barbarie 

 Prof. Enrico Magnelli (Università di Firenze): Definizioni della 

felicità nella grecità imperiale, da Plutarco a Porfirio 

 Prof. Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze): La forma 

di Stato. Modelli di presidenzialismo. 

 Prof. Nicola Gardini (Università di Oxford), Diventare animale: 

natura e politica nelle Metamorfosi di Ovidio 

Manifestazioni/Teatro  G. Orwell, Animal Farm (Palkettostage) 

 Aristofane, La commedia più antica del mondo (tratto da Gli 

Acarnesi) 

Concorsi  Premio laboratorio Recensioni Ceppo – Bolognini 2023 

 Premio Rotary club “Serietà e impegno” 

 Olimpiadi della lingua italiana 

 Olimpiadi di filosofia 

 Olimpiadi di matematica 

 Certamen Florentinum 

 Agone Placidiano 

 Certamen Coronarium 

3.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA – 

LINEE GUIDA 

Il Consiglio di classe della VB LC, con riferimento al DM 35 (22/06/20: linee guida per 

l‟insegnamento dell‟educazione civica, ai sensi dell‟articolo 3 della legge 20 agosto 2019, 

n.92), ha privilegiato, fra le otto tematiche proposte dal Ministero, la prima di esse (“La  

Costituzione italiana: genesi, principi, valori”), in quanto meglio declinabile nella proposta 

formativa dell‟indirizzo Classico e al contempo ampiamente ricettiva anche di motivi e 
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problematiche afferenti alle altre (ad esempio educazione ambientale ed educazione alla 

valorizzazione del patrimonio culturale). 

Il Consiglio di classe ha, inoltre, definito la cornice degli argomenti trattati dai docenti 

coinvolti (filosofia e storia, educazione fisica, scienze naturali, storia dell‟arte): “La 

Costituzione italiana: genesi, principi, valori”. 

OBIETTIVI GENERALI 

-Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società;  

-sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità;  

-promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta 

costituzionale;  

-rispettare l‟ambiente e operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile; 

-rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

1) Competenza in materia di cittadinanza attiva 

Tale competenza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell‟evoluzione a livello globale e 

della sostenibilità.  

-Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi;  

-capacità di individuare i modelli economici;  

-capacità di utilizzare le strategie del pensiero razionale per trovare soluzioni;  

-capacità di riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali;  

-capacità di stabilire collegamenti fra diverse tradizioni culturali;14 

2) Competenze costituzionali 

La competenza costituzionale dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all‟impegno 

a una partecipazione attiva e democratica: 
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-capacità di individuare le diverse fonti del diritto;  

-capacità di individuare gli strumenti legislativi;  

-capacità di individuare gli organi costituzionali e i loro poteri;  

-capacità di orientarsi nel dibattito politico, grazie alla conoscenza delle radici storiche 

delle diverse visioni della società che la Costituzione integra a proprio fondamento, anche 

in vista di un esercizio consapevole e maturo dei diritti politici attivi.  

CONTENUTI 

Si rimanda alla programmazione dei singoli docenti. 

ATTIVITA‟ DI POTENZIAMENTO. 

La classe parteciperà al progetto delle Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di Firenze 

e Pisa, con lezioni in presenza presso il Liceo del professor Giovanni Tarli Barbieri 

(ordinario di Diritto Costituzionale presso Unifi) sulla genesi e la natura della nostra Carta 

Costituzionale e in particolare sulla forma di Stato.  

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

4.1 Tipologie di prove affrontate 

Strumenti per la valutazione formativa e sommativa 

 Prove strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti a corrispondenze, quesiti a 

completamento, sequenze logiche ecc.) 

 Prove semi strutturate (quesiti a risposta aperta, analisi del testo, saggi brevi, relazioni di 

ricerca ecc.) 

 Prove non strutturate (temi, traduzioni, problemi, colloqui ecc.) 

 Prove pratiche 

4.2 Criteri e strumenti di valutazione 

Valutazione disciplinare 

I criteri di valutazione adottati tengono conto dei seguenti fattori: 

 il profitto, 

 l‟impegno, 

 la partecipazione. 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza 

1- 4 

gravemente 

insufficiente 

Ha conoscenze frammentarie ed 

approssimative e non corretta 

Non riesce ad applicare le procedure necessarie al 

compito a causa della frammentarietà delle 



16 

 

 

 

 

 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza 

dei contenuti. conoscenze e commette gravi errori anche 

nell‟esecuzione di compiti semplici. L‟esposizione è 

scorretta, poco chiara e priva di proprietà lessicale. 

5 

insufficiente 

Ha conoscenze incomplete e 

superficiali che riesce ad 

applicare nell‟esecuzione di 

compiti semplici, pur 

commettendo errori. 

Richiede di essere continuamente guidato nella 

applicazione dei contenuti e riesce ad effettuare analisi 

e sintesi parziali. L‟esposizione presenta errori; lessico 

povero e non sempre appropriato. 

6 

sufficiente 

Conosce e comprende gran 

parte degli argomenti trattati. 

Riesce a compiere semplici 

applicazioni dei contenuti 

acquisiti pur commettendo 

errori. 

È in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se 

guidato, anche valutazioni parziali; si esprime 

nell‟insieme in modo corretto, anche se il lessico non è 

sempre appropriato. 

7 

discreto 

Ha una conoscenza discreta ed 

abbastanza articolata dei 

contenuti disciplinari. Sa 

applicare i contenuti a diversi 

contesti con parziale autonomia. 

È in grado di fare collegamenti e sa applicare le 

conoscenze acquisite nell‟esecuzione di compiti 

complessi, nonostante qualche errore. Se guidato, è in 

grado di effettuare analisi e sintesi complete, ma non 

approfondite e valutazioni parziali; si esprime in modo 

corretto e usa un lessico appropriato. 

8 

buono 

Ha una conoscenza articolata e 

completa dei contenuti 

disciplinari. Collega 

autonomamente i contenuti fra 

loro e li applica a diversi 

contesti. 

Sa applicare le conoscenze acquisite nell‟esecuzione di 

compiti complessi, senza commettere errori. Sa 

effettuare analisi, sintesi e valutazioni complete; si 

esprime in modo corretto usando un lessico ricco e 

appropriato. 

9-10 

ottimo 

Ha una conoscenza piena e 

completa dei contenuti, 

arricchita da approfondimenti 

personali. Ha conoscenze 

ampie, ben articolate e molto 

approfondite che sa applicare, 

senza commettere errori, 

nell‟esecuzione di compiti 

complessi e in contesti nuovi. 

È in grado di effettuare analisi e sintesi complete e 

approfondite e formulare valutazioni autonome; si 

esprime in modo corretto e scorrevole e dimostra 

padronanza della terminologia specifica di ogni 

disciplina. 

Valutazione del comportamento 

Il voto di comportamento viene attribuito in base ai seguenti criteri: 
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 comportamento corretto e responsabile; 

 rispetto delle regole e delle norme di sicurezza; 

 partecipazione al dialogo didattico ed educativo. 

Scheda di valutazione del comportamento 

Voto Descrittori 

10 

 Vivo interesse e assidua partecipazione alle lezioni 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Rispetto degli altri e dell‟istituzione scolastica 

 Ruolo propositivo e collaborativo all‟interno della classe 

 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

9 

 Discreta partecipazione alle lezioni 

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Rispetto delle norme disciplinari d‟Istituto 

 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8 

 Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche 

 Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

 Rispetto delle norme relative alla vita scolastica solo a seguito di richiami verbali 

 Limitato disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

7 

 Limitato interesse e partecipazione alle attività didattiche 

 Saltuario svolgimento dei compiti 

 Ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Sporadici episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico, accompagnati da ammonizione 

verbale o scritta 

6 

 Disinteresse per le attività didattiche 

 Comportamento non sempre corretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 Ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico, accompagnati da ammonizioni 

scritte reiterate o da allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni 

5 

 Completo disinteresse per le attività didattiche 

 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 Assiduo disturbo delle lezioni 

 Gravi episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico accompagnati da provvedimenti 

disciplinari di sospensione superiore ai quindici giorni, non seguiti da alcuna modifica del 

comportamento 

5. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell‟Esame di Stato, con particolare attenzione per le novità introdotte dal corrente anno 

scolastico. 
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5.1 Prima prova scritta 

Per la prima prova scritta di Italiano sono state proposte le varie tipologie previste dal D.M. 

769 del 26 novembre 2018:   

 Tipologia A: analisi di un testo letterario 

 Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori previsti dal D.M. 769 del 26/11/2018 e 

riconfermati dall‟O.M.45 del 9 marzo 2023, a partire dai quali sono state elaborate le griglie 

pubblicate sul sito della scuola. 

Nel mese di maggio gli studenti hanno avuto la possibilità di misurarsi, in modalità 

simulazione, con le tracce ministeriali offerte come esempi di quelle che saranno proposte 

in occasione degli esami di Stato. 

 

5.2 Seconda prova scritta 

Per la seconda prova scritta di Latino è stata proposta la tipologia prevista dall‟O.M. 45 del 

9 marzo 2023 

 Tema di lingua e cultura latina 

Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori previsti dal D. M. 769 del 26/11/18 e 

riconfermati dall‟O.M. 45 del 9 marzo 2023, a partire dai quali sono state elaborate le 

griglie pubblicate sul sito della scuola. 

Nel mese di maggio gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare una simulazione 

della prova di esame, elaborata e corretta secondo quanto previsto dai relativi Quadri di 

riferimento.  

5.3 Colloquio 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di classe non ha svolto delle simulazioni 

specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti che dovranno dimostrare di: 

1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell‟ambito 

dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall‟emergenza pandemica; 



 

 

 

 

 

19 

3) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d‟istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 

5.4 Valutazione delle prove d’esame 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di classe propone le griglie allegate al 

presente documento (Allegato) che possono essere considerate come ipotesi per una 

valutazione collegiale. Per le singole discipline facciamo riferimento alle griglie elaborate 

dai Dipartimenti e pubblicate sul sito della scuola. 
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CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE DAI 
SINGOLI DOCENTI 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 (Docente: prof.ssa Elena Dei) 

1.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

G. Langella - P. Frare - P. Gresti - U. Motta, Amor mi mosse, vol. 4-5-6-7, Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso 

Ore di lezione effettuate 

Ore di lezione effettuate n. ore  110 su n. ore 132  previste dal piano di studio (rilevazione 

alla data del 5 maggio 2023). 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, abilità e competenze) 

Conoscenze 

 Conoscere il contesto storico e culturale dell'Ottocento e del Novecento 
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 Conoscere le correnti letterarie e gli autori (profilo biografico, opere e poetica) della storia 

della letteratura italiana del XIX e XX secolo, con richiami alle arti ed alle letteratura 

europea 

Abilità 

 Contestualizzare testi e autori nel tempo e nello spazio, comprendendone originalità 

stilistica e ricchezza tematica 

 Commentare i testi letterari, ricavandone gli elementi con cui ricostruire la poetica 

dell‟autore 

 Operare confronti tematici e stilistici tra le diverse opere di un autore e tra opere di altri 

autori affrontati 

Competenze 

 Saper leggere un testo in modo consapevole, cogliendo la specificità del linguaggio 

letterario e inserendo il testo nel genere e nel contesto storico-culturale cui appartiene 

 Saper utilizzare strumenti retorici, narratologici e critici per svolgere parafrasi e analisi dei 

testi 

 Aver consolidato una adeguata competenza linguistica  per sapersi esprimere, in forma 

scritta e orale, con correttezza, coerenza ed organicità e con lessico appropriato 

 produrre testi scritti di diverse tipologie (analisi del teso, saggio breve,  articolo di giornale, 

tema storico, tema di ordine generale), aderenti alla traccia proposta,  corretti nei contenuti 

e nella resa espressiva   

 Saper rielaborare criticamente in modo adeguato i contenuti appresi 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
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Il programma è stato svolto attraverso lezioni frontali, lezioni interattive, letture e analisi dei 

testi in classe e a casa, approfondimenti autonomi, discussioni.  

Attività di approfondimento in orario pomeridiano: 8 ore. 

Strumenti e sussidi didattici 

Oltre ai libri di testo, sono state utilizzate mappe di sintesi, dispense on line, fotocopie di 

testi o saggi tratti da altri manuali, videolezioni. 

Spazi utilizzati 

Aula scolastica. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Il Romanticismo europeo ed italiano.   Leopardi.  Manzoni 19 

L‟età del Positivismo. Naturalismo e Verismo. Verga 13 

Tendenze letterarie del secondo Ottocento: Scapigliatura, letteratura 

pedagogica, Carducci 
6 

L‟età del Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo. D'Annunzio. 

Pascoli 
16 

Il primo Novecento e le Avanguardie. Il Futurismo. La poesia 

crepuscolare 
6 

La crisi del soggetto nella narrativa e nel teatro: Svevo e *Pirandello 14 

La poesia del primo Novecento: Ungaretti e*Montale 10 

*Narrativa italiana del Novecento: Fenoglio, P.Levi 4 

Dante, Divina Commedia: canti scelti del Paradiso 22 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco sono da svolgere o completare (rilevazione 

al 5 maggio 2023) 
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Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state svolte prove scritte secondo le modalità della prima prova dell‟esame di Stato, 

verifiche orali, verifiche  strutturate e semi strutturate, verifiche scritte con quesiti a risposta 

sintetica. Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie 

elaborate in sede di Dipartimento. 

Altre considerazioni del Docente:  

La classe, che seguo da tre anni, ha avuto nel suo complesso un percorso disciplinare 

positivo, caratterizzato da correttezza nel dialogo educativo e generale interesse verso lo 

studio della letteratura italiana e dei suoi autori. Anche se l‟impegno non è stato costante 

per tutti e permangono alcune fragilità, sono stati comunque raggiunti gli obiettivi prefissati 

per quanto riguarda conoscenze, abilità, competenze. Pur con una differenziazione di esiti 

e valutazioni, derivanti da capacità espressive e di rielaborazione più o meno spiccate e 

da un personale approfondimento dei contenuti, il profitto generale della classe risulta 

soddisfacente, anche con valutazioni ottime per un gruppo di studenti  che hanno acquisito 

un metodo più solido e si sono distinti per serietà e impegno. 
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1.2 Programma analitico  

 

L’età del Romanticismo: il Romanticismo europeo  e il Romanticismo italiano 

Nascita e definizione del Romanticismo. Filosofia, arte e letteratura: caratteri fondamentali 

del movimento e varietà delle esperienze romantiche. Romanticismo tedesco, inglese e 

francese: periodizzazione e autori principali.  

Romanticismo italiano: origini e specificità del movimento italiano. Il ruolo delle riviste, 

l‟intervento di M. de Stael, Sulla maniera e l‟utilità delle traduzioni e la polemica classico-

romantica. 

 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il “pensiero poetante”. La formazione, l‟esordio 

poetico e le canzoni civili e filosofiche, la teoria del piacere e la poetica dell‟indefinito, gli 

Idilli. La prosa delle Operette morali e il radicalizzarsi del pessimismo leopardiano.  Il 

ritorno alla poesia con i canti pisano-recanatesi e l‟ultima stagione poetica dal “Ciclo di 

Aspasia” fino a La ginestra. Lo Zibaldone di pensieri. Leopardi e Schopenhauer (De 

Sanctis) 

Testi letti: 

• dai Canti: 

Ultimo canto di Saffo 

L'infinito 

La sera del dì di festa 

Alla luna 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il passero solitario 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

La ginestra  

• da Operette morali:  

Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo della moda e della morte; Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di Tristano e di un amico; Cantico del 

gallo silvestre 

• dallo Zibaldone:  

Ritratto di una madre terribile; La poetica del vago e dell‟indefinito (T2 e T4), Il giardino di 

sofferenza (T3) 

Letture critiche: A. Prete, Leopardi e la lontananza  

I. Calvino, Esattezza di Leopardi 
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Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la poetica. La Lettera Sul Romanticismo. La 

poesia religiosa degli Inni sacri.  La Pentecoste. Le odi civili e politiche. Le tragedie e gli 

scritti di teoria teatrale. Il romanzo storico: le edizioni e i cambiamenti dal Fermo e Lucia ai 

Promessi sposi. La struttura narrativa, i personaggi, i temi, la lingua e lo stile. Prospettive 

di lettura: il “romanzo senza idillio”.  

Testi letti: 

• da Sul Romanticismo: L‟utile per iscopo, il vero per soggetto, e l‟interessante per mezzo  

• In morte di Carlo Imbonati (vv. 203-220) 

• da Lettre a M.r C***: Storia e poesia, vero e verosimile   

• da Odi civili:  Il Cinque Maggio  

• da Adelchi: Coro Atto III e Coro Atto IV 

• Promessi Sposi (lettura e analisi svolte nella classe seconda) 

 

La seconda metà dell'Ottocento: panorama storico-culturale. 

Tendenze letterarie nell’Italia postunitaria. 

La letteratura pedagogica di Collodi e De Amicis. Educare i nuovi italiani: una cultura e 

una lingua per l‟Italia unita. Cuore e Pinocchio. 

 

La Scapigliatura: definizione del termine, modernità e ribellismo, precedenti europei. 

Novità tematiche e sperimentalismo espressivo. Principali esponenti, Boito e Tarchetti. 

 

Giosuè Carducci: il ruolo dell‟intellettuale e del poeta vate tra classicismo e 

sperimentalismo poetico. 

Testi letti: 

• da Odi barbare:  

Alla stazione in una mattina d‟autunno 

Nevicata  

 

Il Realismo in Francia e il romanzo di Flaubert. Madame Bovary.  Positivismo e 

Naturalismo: la nuova poetica e gli autori. Il metodo scientifico e il canone 

dell‟impersonalità nel “romanzo sperimentale” di Zola. 

 Verismo: caratteri, novità stilistiche e tematiche. Regionalismo e concezione pessimistica 

del progresso. La narrativa di Luigi Capuana e Federico De Roberto. 

 

Giovanni Verga: la vita, le opere, la poetica. Il periodo fiorentino e quello milanese. 

L‟adesione al verismo: poetica e tecniche narrative (impersonalità ed eclissi dell‟autore, 

regressione e straniamento). Le novelle di Vita dei campi e Novelle rusticane. I romanzi 

del ciclo dei “vinti”. I Malavoglia (in lettura integrale) e Mastro-Don Gesualdo: struttura, 

personaggi e temi principali. Pessimismo e sfiducia nel progresso. 

Testi letti: 
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• da Vita dei campi : 

Fantasticheria 

Rosso malpelo 

La lupa 

Lettera a Salvatore Farina (prefazione a L‟amante di Gramigna) 

• da Novelle rusticane: 

La roba 

 La libertà 

• da I Malavoglia: 

Prefazione 

L‟inizio (cap.I) 

L‟addio di N‟Toni (cap.XV) 

 Da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo 

 

Il Decadentismo e la crisi della ragione: contesto storico-culturale tra Ottocento e 

Novecento.  La crisi della ragione. Caratteri e temi del Decadentismo. La riscrittura 

dell‟eroe: il maledetto, il dandy, il superuomo, l‟inetto.  

 

Simbolismo: la poesia francese di fine secolo, le novità tematiche e stilistiche. Baudelaire 

ed I fiori del male. Rimbaud: il “poeta veggente” e il “deragliamento di tutti i sensi”. 

Testi letti: 

C. Baudelaire 

• da I fiori del male: 

L'albatro 

Spleen 

Corrispondenze 

P. Verlaine 

• da Allora e ora: 

Languore 

A. Rimbaud 

• da Poesie: Vocali  

 

Estetismo: la vita come opera d‟arte nei romanzi Controcorrente di J. K. Huysmans , Il 

ritratto di Dorian Gray  di O. Wilde e Il piacere di G. d‟Annunzio 

Gabriele d’Annunzio: la vita, le opere, l‟estetismo nell‟arte e nella vita, il superomismo. I 

romanzi: dal capolavoro dell‟estetismo Il Piacere, alla “fase della bontà” con L‟innocente e 

Giovanni Episcopo,  alla ispirazione superomistica da Il trionfo della morte fino a Le vergini 

delle rocce, Il fuoco e Forse che sì, forse che no. La produzione poetica e il culto della 
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parola divina: Le Laudi. Il senso panico della natura e il tema della metamorfosi 

nell‟Alcyone. La fase “notturna”.  

Testi letti: 

• da Il piacere:  

Andrea Sperelli (libro I, cap.2) 

• da Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Ditirambo II, Glauco 

Lettura critica: C. Salinari, Il superomismo dannunziano 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, la poetica del “fanciullino” e il simbolismo 

impressionistico. I temi principali nelle Myricae e nei Canti di Castelvecchio. Le scelte 

stilistiche e formali: la poetica delle umili cose ed il plurilinguismo. Poemetti :Italy. Poemi 

conviviali: Ulisse, lo scacco dell‟eroe della conoscenza 

Testi letti: 

• da Myricae: 

Lavandare 

X Agosto 

L‟assiuolo 

Il lampo 

Il tuono 

• dai Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno 

Nebbia 

• da Poemetti: Italy (II, 20, vv. 10-32) 

• da Poemi conviviali: L‟ultimo viaggio (Gloria e Sirene). 

Lettura critica: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli 

 

Il primo Novecento: quadro storico, sociale e culturale. Il relativismo e la crisi delle 

certezze ottocentesche. La psicanalisi e la scoperta dell'inconscio. Lo smantellamento 

della tradizione e le filosofie del Soggetto. Le Avanguardie: principali caratteristiche, 

poetiche e autori principali. La poesia tra ricerca dell'essenzialità e sperimentazione 

 

Il Futurismo: il vitalismo, la rottura con la tradizione, la celebrazione della modernità. La 

guerra come “sola igiene del mondo”.  Poesia come immaginazione senza fili, 

paroliberismo.  

Testi letti: 

Filippo Tommaso  Marinetti 

• Manifesto del Futurismo 
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• Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Bombardamento 

 

La poesia crepuscolare: la poetica e gli autori principali. Senso di estraneità alla vita, 

malinconia, malattia e morte, nella poesia delle piccole cose. Il rinnovamento della lirica: 

“attraversare d‟Annunzio”. 

Testi letti:  

G. Gozzano 

• da Colloqui: Totò Merumeni 

S. Corazzini 

• da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Lettura critica: L. Anceschi, La poesia crepuscolare 

 

Giuseppe Ungaretti e la Grande Guerra.  Temi e soluzioni formali in Il porto sepolto e 

L‟Allegria.  La ricerca della parola pura. Le altre raccolte: Sentimento del tempo, Il dolore. 

Testi letti: 

• da L‟Allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

I fiumi 

Veglia 

Fratelli 

San Martino del Carso 

Soldati 

Mattina 

• da Sentimento del tempo: Di luglio 

• da Il dolore: Giorno per giorno (fr.2-3-5-6-8-17) 

 

*Eugenio Montale: la poetica e gli aspetti salienti della lirica montaliana. Il disincanto e la 

forza della speranza. Ossi di seppia: genesi, struttura, temi, scelte stilistiche (tra 

d‟Annunzio e Pascoli). Il male di vivere dell‟uomo contemporaneo e il valore simbolico di 

oggetti e paesaggio. Il correlativo oggettivo. Da Le Occasioni a La bufera e altro a Satura. 

Testi letti: 

• da Ossi di seppia: 

I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

• da Le Occasioni: 
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La casa dei doganieri 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

• da La bufera e altro: La primavera hitleriana 

• da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

Lettura critica: L. Blasucci, Leopardi, Montale e l‟uso della parola 

 

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi. 

La metamorfosi del romanzo. Il monologo interiore e il flusso di coscienza, il tempo 

interiore, le epifanie e le intermittenze del cuore. Personaggi ai margini della vita. La 

malattia come innesco conoscitivo. Nuove forme narrative. Proust, Kafka, Joyce, Mann, 

Woolf, Musil 

 

Italo Svevo: tra le pieghe della coscienza. Il percorso bio-bibliografico, il vizio della 

scrittura, i romanzi dell‟inetto Una vita e Senilità. Le novità de La coscienza di Zeno: la 

struttura, i personaggi, il rapporto con la psicanalisi, l‟ironia. 

Testi letti: 

 da La coscienza di Zeno: 

Prefazione e Preambolo 

L‟ultima sigaretta 

La morte del padre 

Il trionfo di Zeno e la “catastrofe inaudita” 

Lettura critica: B. Sturmar, La modernità dell‟antieroe. Lo schlemiel sveviano tra 

letteratura e cinema 

 

*Luigi Pirandello: il riso amaro. Il “figlio del Caos”: vita e opere principali. Il contrasto 

vita/forma; la frantumazione dell‟io: il volto e la maschera; il relativismo e la poetica 

dell‟umorismo. Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) e gli altri romanzi, le novelle, le fasi 

della produzione teatrale ed il teatro nel teatro. 

Testi letti: 

• da L‟umorismo: La riflessione e il sentimento del contrario (parte II, cap.2) 

• da Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato;  La patente; La carriola 

• da Il fu Mattia Pascal: 

Una “babilonia di libri” (cap.I-II) 

“Maledetto sia Copernico!” (cap.II) 

Lo “strappo nel cielo di carta” (cap.XII) 

• da Enrico IV: Fingersi pazzo per vendetta (atto III) 

 

*Percorsi di letteratura nella narrativa del secondo Novecento 

Beppe Fenoglio, Una questione privata - Primo Levi, Se questo è un uomo 
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Dante Alighieri, Divina Commedia: lettura, parafrasi e commento dei canti I, II (vv. 1-30), 

III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII del Paradiso 

 

Letture: M. Balzano, Cosa c‟entra la felicità? 

M. de Kerangal, Riparare i viventi 

P. Levi, Il sistema periodico (in particolare Carbonio e Ferro) 

Letture individuali di classici tra Ottocento e Novecento 

 

(*) Gli argomenti contrassegnati da asterisco sono da svolgere o completare e potranno 

subire variazioni 
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2. LINGUA E CULTURA LATINA 
 (Docente: prof.ssa M. Cristina Rabuzzi) 

 

2.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

 G. Garbarino,Luminis Orae. Letteratura e Cultura Latina, vol.2: L‟età di Augusto, Torino, 

Paravia 2015. 

 G. Garbarino,Luminis Orae. Letteratura e Cultura Latina, vol.3: Dalla prima età imperiale ai 

regni romano-barbarici, Torino, Paravia 2015. 

 De Bernardis, Sorci, Colella, Vizzari, GrecoLatino, Versionario bilingue, Zanichelli, 2019. 

Ore di lezione effettuate 

N° ore 93 su 132 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 15/05/2023). 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, abilità e competenze) 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto, a diversi livelli, gli obiettivi di seguito elencati.  

 

Conoscenze 

 Conoscenza delle strutture morfosintattiche e del lessico della lingua latina (in particolare 

quello della storiografia, della prosa filosofica e della poesia); 

 Conoscenza dei testi degli autori esaminati in lingua originale o in traduzione nello studio 

della letteratura; 

 Conoscenza della storia della letteratura latina dall‟età giulio-claudia al IV secolo d.C., 

attraverso gli autori e i generi più significativi (Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, 

Plinio il Vecchio, Quintiliano, Stazio e gli epici dell‟età flavia, Marziale, Plinio il Giovane, 

Giovenale, Tacito, Svetonio, Apuleio, gli inizi della letteratura cristiana, Agostino); 

 Conoscenza degli elementi di valutazione critica indispensabili per mettere a fuoco i 

caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel suo complesso e il suo impatto sulla 

tradizione occidentale (le forme di comunicazione e di circolazione dei testi; i concetti di 

originalità, creatività e imitazione; l‟importanza dei generi letterari; il rapporto tra gli autori e 

il contesto sociale e politico; le modalità con cui il patrimonio letterario latino viene 

selezionato, conservato e trasmesso alle epoche successive). 

 

Abilità 
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Lo studente è in grado di: 

 motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche 

sulla base della interpretazione complessiva del testo oggetto di studio; 

 distinguere la specificità dei diversi generi letterari latini; 

 cogliere gli elementi di continuità/ discontinuità rispetto alla tradizione greca; 

 riconoscere la permanenza di temi, motivi e topoi nella cultura e nelle letterature italiana 

ed europee, in una prospettiva comparatistica e intertestuale; 

 leggere in modo espressivo e analizzare l‟esametro, il distico elegiaco e i principali metri 

lirici oraziani; 

 interpretare usando gli strumenti dell‟analisi testuale e le conoscenze relative all‟autore e 

al contesto storico-culturale; 

 esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei suoi contenuti; 

 cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella 

attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei 

valori civili e delle istituzioni. 

 

Competenze 

 Leggere, comprendere e tradurre testi d‟autore di vario genere e di diverso argomento. 

 Confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il 

latino con l‟italiano e con altre lingue straniere moderne. 

 Conoscere i testi fondamentali del patrimonio letterario classico, considerato nel suo 

formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee. 

 Comprendere, anche attraverso il confronto con le letterature italiana e straniera, la 

specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 

cultura. 

 Cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea. 

 Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi 

del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. 

 Interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell‟analisi 

linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e 

culturale. 

 Interpretare il patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico 

comune alla civiltà europea. 

 Confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori. 

 Distinguere e valutare diverse interpretazioni. 

 Esporre in modo consapevole una tesi e motivare le argomentazioni. 

Contenuti 
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Durante l‟anno si è lavorato sulla traduzione del testo d‟autore, presentando brani di 

Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio e Agostino. Inoltre, gli studenti sono stati 

guidati nello studio della letteratura latina dell‟età imperiale. I diversi temi sono stati 

affrontati focalizzando gli elementi di valutazione critica indispensabili per cogliere i 

caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel suo complesso e il suo impatto sulla 

tradizione occidentale: le forme di comunicazione e di circolazione dei testi; l‟importanza 

dei generi letterari; il rapporto tra gli autori e il contesto sociale e politico. 

All‟interno delle ore curricolari, uno spazio prevalente è stato dedicato alla lettura e 

all‟interpretazione degli autori in lingua originale, proposti in parallelo al percorso 

cronologico (Seneca, Petronio, Quintiliano, Marziale, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio, 

Agostino). La lettura antologica in originale è stata accompagnata da quella in traduzione 

al fine di offrire un quadro più ampio, e quando possibile integrale, delle opere studiate. 

Metodo di insegnamento 

 Lezioni frontali 

 Discussione guidata 

 Attività di laboratorio 

 Brainstorming 

Strumenti e sussidi didattici 

 Libri di testo 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Dispense online, fotocopie 

 Sussidi audiovisivi e informatici (presentazioni in Power Point) 

Spazi utilizzati 

 Aula di lezione 

 Cyberspazio 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Dall‟età augustea alla prima età imperiale 23h 

Letteratura della prima età imperiale (da Tiberio a Claudio) 7h 

Seneca 20h 

Letteratura dell‟età di Nerone 8h 

Letteratura dell‟età dei Flavi 15h 
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Letteratura dell‟età di Nerva e Traiano  5h 

Tacito 15h 

Letteratura dell‟età degli Antonini (*) 10h 

Linee di sviluppo della letteratura cristiana (*) 6h 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Nel primo periodo (settembre-dicembre) sono state effettuate: 

 tre verifiche scritte (due prove di traduzione con vocabolario di un testo latino; una prova di 

traduzione, analisi e commento di testi noti di Orazio); 

 verifiche orali (colloqui sui testi e sugli autori studiati in classe). 

Nel secondo periodo (gennaio-giugno) sono state effettuate: 

 tre verifiche scritte (tre prove di traduzione con vocabolario di un testo latino, di cui una 

elaborata secondo la tipologia prevista per l‟esame di stato); 

 due verifiche orali (colloqui sui testi e sugli autori studiati in classe). 

La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 

 livelli di profitto raggiunti nelle prove; 

 livelli raggiunti su obiettivi non cognitivi; 

 progressi in relazione alla situazione iniziale e alla risposta data agli interventi di sostegno 

agli apprendimenti. 

Per la valutazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 

sede di Dipartimento e reperibili sul sito della scuola. 
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2.2 Programma analitico 

LETTERATURA 

 Unità 3 ORAZIO 

 Le odi civili 

 Unità 4 L'ELEGIA LATINA  

 Tibullo 

Letture in traduzione italiana: 

 Elegie I, 1. 

 Properzio 

Letture in traduzione italiana: 

 Elegie I, 1; I, 6; III,3; IV,4. 

 Unità 5 OVIDIO 
 

 La vita – Gli Amores – Le Heroides– L‟Ars Amatoria –I Fasti – Le Metamorfosi 
 
           Letture in traduzione italiana: 
 
Percorso 1 – Le opere elegiache 

 T3-T4 – Lettere di Paride ed Elena (Heroides, XVI, 281-340; XVII,75-108; 175-188) 
 
Percorso 2 – Il poema epico-mitologico: le Metamorfosi 

 T13 – Pigmalione (Met. X, 243-294) 

 Unità 1 L’ETA’ GIULIO CLAUDIA 

 Il contesto storico (par. 1-3) - Il contesto culturale (par. 4) 

 Unità 2 LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 

 La poesia epico-didascalica: Manilio  

 La favola: Fedro 

 Letture in traduzione italiana: 
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 Percorso 1 – Il mondo degli animali: Il lupo e l‟agnello – La parte del leone – La volpe e la 
cicogna – La volpe e l‟uva (Fabulae, I,1; I,5; I,26; IV,3) 

 Percorso 2 – Il mondo degli uomini: Tiberio e lo schiavo zelante (Fabulae, II,5) 

 Unità 3 LA PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

 Velleio Patercolo 

 Valerio Massimo 

 Curzio Rufo 

 Celso 

Letture in traduzione italiana:  

 Velleio Patercolo, Il ritratto di Seiano, Storia Romana, II, 127-28 (T1). 

 Unità 4 SENECA 

 La vita – I Dialogi– I trattati – Le Epistole a Lucilio – Lo stile della prosa senecana – Le 
tragedie – L‟Apokolokyntosis (par. 1-7) 

Letture in traduzione italiana: 

 T6-T8- Malato e paziente- La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? 
(De tranquillitate animi, 1,1-2; 4) 

 T14- Morte e ascesa al cielo di Claudio (Apokol.4,2-7,2); T15 La clemenza (De clementiaI, 
1-4); T16 Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (De providentia2, 1-2); T18- 
La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem7,3-5); T22- Il filosofo giova 
all‟umanità (De otio, 6,4-5) 

 Unità 5 LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE 

 L‟epica: Lucano 

Letture in traduzione italiana:  

 T1-T2-T3-T4-T5 – L‟argomento del poema e l‟apostrofe ai cittadini romani – Una scena di 
necromanzia – I ritratti di Pompeo e di Cesare – Il discorso di Catone – Ritratto di Catone 
(Bellum civile, I,1-32; VI,719-35, 750-808; I,129-157; II,284-325; II,380-391) 

 La satira: Persio 
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Letture in traduzione italiana: 

 T7-T8 – Un genere contro corrente: la satira – L‟importanza dell‟educazione (Satire, I,1-21, 
41-56, 114.125; III, 1-30, 58-72, 77-118) 

 Unità 6 PETRONIO 

 La questione dell‟autore del Satyricon - Il contenuto dell‟opera - La questione del genere 
letterario - Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano (par.1-2-3-4) 

Letture in traduzione italiana:  

 Percorso 1: La cena di Trimalchione: t1 L‟ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34); T3 
Chiacchiere di commensali (Satyricon, 41,9-42, 7; 47, 1-6); T4 Da schiavo a ricco 
imprenditore (Satyricon, 75, 8-11; 76; 77, 2-6) 

 

 Percorso 2: I generi letterari di riferimento: T5 La decadenza dell‟eloquenza (Satyricon, 1-
4); T6 Mimica mors (Satyricon, 94) 
 

 Unità 7 L’ETA’ DEI FLAVI 

 Il contesto storico (par.1-2) – Il contesto culturale (par.3) 

 Unità 8 LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

 La poesia epica: I Punica di Silio Italico - Gli Argonautica di Valerio Flacco– laTebaide di 
Stazio 

 L‟epigramma: Marziale 

Letture in traduzione italiana: 

 Percorso 1- Dichiarazioni di poetica:  

 Epigrammata IX,81; I,61; X,1,4  

 Percorso 2-La rappresentazione comica della realtà:  

 EpigrammataI,10; VIII,79; X,10 

 Percorso 3-Il mondo personale e degli affetti:  

 EpigrammataXII,18; I,15; V,34 

Lettura critica: L‟epigramma a Roma e la scelta di Marziale (M.Citroni) 
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 Unità 9 LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL PRIMO SECOLO 

 QUINTILIANO 

Letture in traduzione italiana: 

 Percorso 1 - Il percorso formativo dell‟oratore:T5 - T6 (Institutio oratoria,  I,3,8-17) 

 Percorso 2 - La critica letteraria: T11 Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 
125-131). 

 Unità 10 L’ETA’ DI TRAIANO E DEGLI  ANTONINI 

 Il contesto storico (par.1-2) – Il contesto culturale (par.3) 

 Unità 11 LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 

 La satira: Giovenale 

 Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

 Biografia ed erudizione: Svetonio (con T1: Divus Vespasianus, 22, 23,1-4)  

Letture in traduzione italiana: 

 Percorso1: Giovenale: T2-T4 (Satire, I, 1-87, 147-171; VI,231-41, 246-267, 434-456) 

 Percorso 2: Plinio il Giovane: T7-T9-T10 (Epistulae, VI,16, X, 96, 97) 

 Unità 12 TACITO 

Letture in traduzione italiana: 

 Percorso 2: La Germania: T6-T7 (Germania, 11,12,18,19) 

 Percorso 3: Le Historiae e gli Annales : T10-T12-T13 (Annales, IV,32-33; XII,66-68; 
Historiae, I, 16) 

 Percorso 4: Il principato di Nerone: T14-T15 (Annales, XII,69; XIII,15-16) + XV, 62-63 
(morte di Seneca a p.150-151) + scheda “Testi a confronto”: Il matricidio in Cassio Dione e 
in Svetonio  

 Unità 13 DALL’ETA’ DEGLI  ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 

 Il contesto storico (par.1-2) – Il contesto culturale (par.3) 
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 Unità 14APULEIO 

Letture in traduzione italiana: 

 La metamorfosi di Lucio: T3-T4-T5-T6-T7 

 La fabula di Amore e Psiche: T8-T9-T10-T11 (*) 

 Unità 15 LA LETTERATURA CRISTIANA  DALLE ORIGINI AL III SECOLO (*) 

 Gli inizi della letteratura cristiana: le versioni della Bibbia – 2-Le prime opere cristiane in 
latino: gli Atti e le Passioni dei Martiri – 3-L‟apologetica – 4-Tertulliano 

Percorsi testuali (letture in traduzione italiana) 

Percorso 3: Tertulliano – T3 (Apologeticum,17,1-6; 18,1-4) 

 

 AUTORI (affrontati in latino e integrati da versioni tradotte dal testo di sintassi) 

 OVIDIO 

Percorso 1: T1 - La militia amoris (Amores, I, 9) 

Percorso 2: T10 – La metamorfosi di Dafne(Metam. I, 543-567) 

Percorso 3: La metamorfosi di Glauco (Metam. IX, 904-68). 

 SENECA 

Percorso 1: Il valore del tempo e il significato dell‟esistenza 
T1 - T2 - T3 - T4 - ( De brevitate vitae, 1; 2,1-4; 12, 1-3; Epistulae ad Lucilium,1; 24,17-21) 
 
Percorso 2: De tranquillitate animi: T7 - T9 - T10 (2,6-15;12; 17,4-8) 
 
Percorso 3: Grandezza e limiti dell‟essere umano 
T13 (De vita beata, 17-18,1) 
 
Percorso 5: Il saggio di fronte alle avversità della vita 
T17 (Epistulae ad Lucilium, 70,4-5; 8-16) 
 
Percorso 6: Il sapiente e gli altri uomini 
T19 (Epistulae ad Lucilium,47,1-13;) 
 

 PETRONIO 
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Percorso 1: La cena di Trimalchione e il trionfo del realismo petroniano – T2 
Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37,1-38,5) 

Percorso 2: I generi letterari di riferimento –T8 La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112,8) 

 QUINTILIANO 

Percorso 1: Il percorso formativo dell‟oratore 

T2-T3-T4-T7-T8 (Institutio oratoria, prooemium9-12;I,2,1-2, 11-13, 18-20; II,2,4-8; XII,1,1-
3) 

 TACITO 

Percorso 1:  L‟ Agricola: T1-T2 (Agricola, 1; 30) 

Percorso 2 : La Germania : T5 Caratteri fisici e morali dei Germani ( Germania, 4) 

Percorso 3: Historiae e Annales: T8 – T9 – T11 – T16 –T17- T20 (Historiae, I,1; Annales, 
I,1; IV,1; XIV, 5,7-8; XV, 38; XV,44;) + XIV, 18-19 (morte di Petronio, dal testo di versioni 
latine) 

 AGOSTINO (*) 

Percorso 2: La riflessione sul tempo: T6-T7 
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3. LINGUA E CULTURA GRECA 
 (Docente: prof.ssa M. Cristina Rabuzzi) 

 

3.1 Relazione del docente 

 

Libri di testo adottati 

• A. Porro - W. Lapini - C. Laffi, Κτῆμα ἐς αἰεί. La letteratura greca, vol. 3 Da Platone 

all‟età tardoantica, Torino, Loescher, 2017. 

• De Bernardis, Sorci, Colella, Vizzari, GrecoLatino, Versionario bilingue, Zanichelli, 

2019. 

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore 85 su 99 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 15/05/2023) 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, abilità e competenze) 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto, a diversi livelli, gli obiettivi di seguito elencati. 

Conoscenze 

 Conoscenza delle strutture morfosintattiche e del lessico della lingua greca; 

 Conoscenza dei testi degli autori esaminati in lingua originale o in traduzione; 

 Conoscenza delle linee generali della storia della letteratura greca dal V sec. a.C. 

all‟età imperiale, in particolare gli autori e i generi più significativi (Aristofane, Isocrate, 

Platone, Demostene, Menandro, l‟epigramma ellenistico, Callimaco, Teocrito, Apollonio 

Rodio, Polibio, Plutarco, la Seconda Sofistica, Luciano, il romanzo, il Nuovo 

Testamento). 

 

Abilità 

Lo studente è in grado di: 

 cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali; 

 motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche 

sulla base della interpretazione complessiva del testo; 

 distinguere la specificità dei diversi generi letterari greci; 

 riconoscere la permanenza di temi, motivi e topoi nella cultura e nelle letterature italiana 

ed europee, in una prospettiva comparatistica e intertestuale; 

 leggere in modo espressivo e analizzare il trimetro giambico, l‟esametro e il distico 

elegiaco; 

 tradurre rispettando il senso e la specificità letteraria e retorica; 

 interpretare usando gli strumenti dell‟analisi testuale e le conoscenze relative all‟autore e 

al contesto storico e culturale; 

 esprimere e motivare una valutazione personale del testo e dei suoi contenuti; 
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 cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura letteraria greco-romana e quella 

attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli ideali, dei 

valori civili e delle istituzioni. 

 

Competenze 

 Leggere, comprendere e tradurre testi d‟autore di vario genere e di diverso argomento. 

 Confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il 

greco con l‟italiano e con altre lingue straniere moderne. 

 Conoscere i testi fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo 

formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee. 

 Comprendere, anche attraverso il confronto con le letterature italiana e straniera, la 

specificità e complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 

cultura. 

 Cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di 

generi, figure dell‟immaginario. 

 Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi 

del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. 

 Interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 

dell‟analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 

storico e culturale. 

 Confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori. 

 Distinguere e valutare diverse interpretazioni. 

 Esporre in modo consapevole una tesi e motivare le argomentazioni. 

 

Contenuti 

 

Durante l‟anno si è lavorato sulla traduzione del testo d‟autore, presentando brani di 

Isocrate, Demostene, Platone, Aristotele, Epicuro, Epitteto, Polibio e Plutarco. Con un 

corredo adeguato di note, sono stati proposti alla traduzione anche passi di Menandro e 

Sofocle. 

Gli studenti sono stati, inoltre, guidati nello studio della cultura greca dal V secolo a.C. 

all‟età imperiale (II secolo d.C.). I diversi temi sono stati affrontati focalizzando gli elementi 

di valutazione critica indispensabili per cogliere i caratteri distintivi della cultura letteraria 

greca nel suo complesso e il suo impatto sulla tradizione occidentale: le forme di 

comunicazione e di circolazione dei testi; i concetti di originalità, creatività e imitazione; 

l‟importanza dei generi letterari; il rapporto tra gli autori e il contesto sociale e politico. 

All‟interno delle ore curricolari, uno spazio prevalente è stato dedicato alla lettura e 

all‟interpretazione degli autori in lingua originale, proposti in parallelo al percorso 

cronologico. La lettura antologica in originale è stata accompagnata da quella in 



 

 

 

 

 

43 

traduzione al fine di offrire un quadro più ampio, e quando possibile integrale, delle opere 

studiate. 

 

Metodo di insegnamento 

 

 Lezioni frontali 

 Discussione guidata 

 Attività di laboratorio 

 Brainstorming 

 

Strumenti e sussidi didattici 

 

 Libri di testo 

 Piattaforma Microsoft Teams 

 Dispense online, fotocopie 

 Sussidi audiovisivi e informatici (presentazioni in Power Point)  

 Spazi utilizzati 

 Aula di lezione 

 Cyberspazio 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Aristofane 5h 

Platone e Aristotele  25h 

L‟età ellenistica. La poesia  15h 

La letteratura teatrale e Menandro 5h 

La filosofia ellenistica 5h 

La storiografia ellenistica 15h 

L‟età imperiale (*) 16h 

Edipo Re di Sofocle 10h 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Nel primo periodo (settembre-dicembre) sono state effettuate: 

 due verifiche scritte (due prove di traduzione con vocabolario di un testo greco); 
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 due verifiche orali (colloqui). 

Nel secondo periodo (gennaio-giugno) sono state effettuate: 

 tre verifiche scritte (due prove di traduzione con vocabolario di un testo greco e una prova 

di traduzione e commento di testi noti senza vocabolario); 

 verifiche orali (colloqui). 

La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 

 livelli di profitto raggiunti nelle prove; 

 livelli raggiunti su obiettivi non cognitivi; 

 progressi in relazione alla situazione iniziale e alla risposta data agli interventi di sostegno 

agli apprendimenti. 

Per la valutazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 

sede di Dipartimento e reperibili sul sito della scuola. 
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3.2 Programma analitico 

Modulo 1- L’Ellenismo 

 Quadro storico-culturale dell’Età ellenistica  

Il contesto storico-geografico; le nuove coordinate socio-culturali; la civiltà del libro; i centri 
della cultura letteraria 

 La letteratura teatrale 

La Commedia nuova; reinterpretazioni ellenistiche della tragedia 

 MENANDRO 

Testi in traduzione: 

T1- I protagonisti della commedia (Bisbet.1-46); T2- Il misantropo (Bisbet.81-178); T3- ll 
salvataggio di Cnemone (Bisbet.620-700); T4- Il parziale ravvedimento di Cnemone 
(Bisbet. 711-747);T6 L‟ira di Demea (Samia, 352-398);T7- L‟equivoco si scioglie (Samia, 
477-547); T9- Il pentimento di Carisio (Epitrepontes, 558-611). 

 La nuova poetica alessandrina 

 L’elegia 

L‟elegia in età ellenistica 

 CALLIMACO 

Testi in traduzione: 

T3-T4-T5 - Prologo dei Telchini(Aitia, I, fr.1 Pf., 1-40) -  Aconzio e Cidippe (Aitia, III, frr.67 
Pf; 72-75 Pf) - La chioma di Berenice (Aitia, IV, fr.110 Pf,1-90); Ulivo e alloro a confronto: 
una contesa allegorica (Giambi, IV); T1- Inno ad Apollo (Inni, 2); T2- Per i lavacri di Pallade 
(Inni, V) 
 
Testi in lingua originale: 
 
Epigrammi: T7- Vanto di originalità (XXVIII); T8- Epitafio di Batto (XXI); T-Autoepitafio 
(XXXV) 

 TEOCRITO 

Testi in traduzione: 
T1-T4-Intreccio di canti (Idilli, I) – Le Siracusane (Idilli,XV)  

Testi in lingua originale: 
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T2- Le Talisie (Idilli VII, 1-51)  

  APOLLONIO RODIO 

Testi in traduzione: 
T1-T2-T4-T5: Da te sia l‟inizio, Febo (Argonautiche, I, 1-22); L‟addio di Alcimede al figlio 
Giasone (I,260-306); La visita di Era e Atena ad Afrodite (III, 36-82); La lunga notte di 
Medea (III. 744-824) 

 L'epigramma 

La nascita e gli sviluppi del genere 
La “scuola” dorico-peloponnesiaca: Leonida di Taranto - Nosside - Anite 
La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo- Posidippo di Pella (Testi proposti in 
traduzione italiana: tutti gli epigrammi compresi nell'antologia dal T8 al T15) 
 

 Poeti ellenistici minori 
La poesia didascalica; Arato di Soli. T1 Il proemio dei Fenomeni(Fenomeni, 1-18) 
Eronda e il mimo. T2 Le donne al tempio di Asclepio (Mimiambi, IV) 
 

 Le scienze e la letteratura scientifica di età ellenistica 
 
Quadro generale 
 

 La filosofia di età ellenistica 
 
Quadro generale- Epicuro e l‟epicureismo- Lo stoicismo 
 

 La storiografia ellenistica e Polibio 
 
Quadro generale- La storiografia suAlessandro e i diadochi- Timeo- Polibio- Diodoro 
Siculo 
 
Testi in traduzione: 
T1-T2-T3-T4-T5-T6- Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica (Storie, I,1-
4); L‟utilità pratica della storia (Storie III,31); La storia magistra vitae (Storie, I, 35); Le Alpi: 
i racconti leggendari e l‟autopsia (Storie, III, 47-48); L‟analisi delle cause (Storie, III, 6-7); Il 
ciclo delle costituzioni  (VI, 7, 2-9) 

Testi in lingua originale: 
La costituzione di Roma (VI, 11,11-13; 18, 1-8) 

Il pianto di Scipione; Annibale incoraggia i soldati sulle Alpi; Annibale parla a Scipione; La 
religione dei Romani; La costituzione romana (dal Laboratorio di traduzione) 

Modulo 2- L’età imperiale 
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 Quadro storico-culturale dell’età imperiale 

 L’oratoria e la retorica di età imperiale 

Scuole di retorica e polemiche sullo stile (asianesimo, atticismo e scuola rodiese)-
L'Anonimo Sul sublime 

 
Testi in traduzione: 
T1-T2-Rappresentazioni sublimi della divinità (Sul sublime 9,8-10); Un esempio perfetto di 
sublime in poesia (10,1-3) 

 PLUTARCO 

Testi in traduzione: 

T1 – Caratteristiche del genere biografico (Vita di Alessandro,1) 
T4 – La morte di Cesare (Vita di Cesare, 66) 
T5 – Ritratto di Acibiade (Vita di Alcibiade, 6) 
T7 – Contro la superstizione (Sulla superstizione, 3) 
 

 La filosofia di età imperiale 
 
Le scuole filosofiche- Lo stoicismo: Epitteto e Marco Aurelio- Il neoplatonismo 
 
Testi in traduzione:  
T1 La scelta dei beni (Epitteto, Manuale, 1);T2 Come comportarsi in società (Epitteto, 
Manuale, 33); T3- L‟uomo è attivo per natura (Marco Aurelio, A se stesso, V, 1) 
 
 

 La seconda sofistica e LUCIANO (*) 

Quadro generale- Elio Aristide-Luciano 

Testi in traduzione:  

Luciano T6 La creazione del nuovo dialogo satirico (La doppia accusa, 34-35)- T7 Il bene 
effimero della bellezza (Dialoghi dei morti, 5)-T8- Ritratto del vero storiografo (Come si 
deve scrivere la storia, 39-42) eT10- Odisseo rimpiange Calipso (Storia vera, II,35-36) 

Elio Aristide T4- Roma e la democrazia universale (Encomio di Roma, 60-68) – T3 Un 
oratore superstar (Discorsi sacri, V, 29-34) 

  La letteratura narrativa (*) 

Testi in traduzione: 

T5  Dafni scopre l‟amore (Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I,17-19,1) 
T1 Cherea scrive a Calliroe(Caritone, Le avventure di Cherea e Calliroe,IV,4) 

 La letteratura giudaica in lingua greca (*) 
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Quadro generale- Giuseppe Flavio 
 

 Educazione Civica 
 
L‟idea di democrazia nel pensiero di Platone (Repubblica, VIII, 557a-558a; 566d-567d) 
La classificazione delle politeiai in Platone e in Aristotele 
Il ciclo delle costituzioni nelle Storie di Polibio 
La riflessione sulle forme costituzionali nel pensiero greco 
L‟uso “politico” dell‟antichità.  

Autori(tradotti dal greco e integrati da varie versioni tradotte dal testo di sintassi) 

 PLATONE 

Testi tradotti dal greco: 
L‟Apologia di Socrate: esordio ( 17a-18a tradotto dal greco); presentazione (18a-19a 
tradotto dal greco); argomentazione; digressione (28a-28d in traduzione); (28e-29e 
tradotto dal greco). 
T1-Il patto con le leggi (Critone, 51c-52a; 52d-53a) 
T3 - Callicle e il superuomo (Gorgia, III, 483a-484b) 
T4 - Il mito di Prometeo (Protagora320c-322d)  
T5 - Trasimaco e la giustizia del più forte (Repubblica, I, 343b-344c) 
T Come nasce il tiranno (Repubblica, VIII566d-567d) 
T8-Come Platone arrivò alla politica (Lettera VII, 324b-326b) 
 

 ARISTOTELE  
 
Testi tradotti dal greco: 
T2 L‟uomo è per natura un animale politico (Politica, I, 2, 1252b-1253a) 
 

 EPICURO  
 
Testi tradotti dal greco: 
T1 Gli dei e la morte (Epistola a Meneceo, 123-124) 
 

 MARCO AURELIO 
 
Testi tradotti dal greco: 
T 1 La scelta dei beni (Epitteto, Manuale, 1); T3 Congedarsi dalla vita (Marco Aurelio, A se 
stesso, XII,36). 
 

 TRAGEDIA 
 
Lettura (trimetri giambici), traduzione e commento di Sofocle, Edipo Re, vv.1-86; 316-353; 
698-748. 
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4. LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 (Docente: prof.ssa Lucia Bugiani) 

4.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

B. Bettinelli, J. Bowie, Engage B2 with exam skills, Pearson Longman 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage.blu- From the Origins to the Present 

Age ,LingueZanichelli 

J. Edward, P. Fiocchi, Grammar Files, Trinity Whitebridge 

Ore di lezione effettuate 

76 ore 

Obiettivi raggiunti 

La totalità degli allievi ha conseguito almeno gli obiettivi minimi nelle competenze richieste 
in tutte le aree della disciplina: riesce a interagire sugli argomenti trattati durante l‟anno e 
mostra una soddisfacente padronanza linguistica nell‟espressione scritta.  
La classe si mostra piuttosto eterogenea: un buon numero di alunni è riuscito a conseguire 
buoni o ottimi risultati sia dal punto di vista delle conoscenze che della fluidità 
nell‟esposizione scritta e orale, un secondo gruppo di alunni mostra ancora incertezze 
nell‟utilizzo delle strutture linguistiche e nell‟ espressione orale, che risulta talvolta stentata 
e poco fluida, rendendo faticosa l‟esposizione di concetti assimilati con uno studio e un 
impegno costanti. 
 

Conoscenze: 

● Literature: The Victorian Age; Charles Dickens, Alfred Tennyson. Oscar Wilde;  

The Modern Age: Rupert Brooke, Wilfred Owen, James Joyce, Virginia Woolf, W.H. 

Auden, George Orwell 

Abilità: 

Listening: 

● Comprendere nei dettagli spiegazioni e interventi su argomenti concreti e astratti 

formulati in lingua standard e a velocità normale. 

● Comprendere i dialoghi di un film con l‟aiuto dei sottotitoli in lingua originale. 
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Speaking: 

● Produrre descrizioni chiare e precise sugli argomenti che sono stati affrontati in 

classe o che rientrano nel proprio campo di interesse. 

● Esprimere e sostenere le proprie idee e opinioni, fornendo opportunamente 

spiegazioni, informazioni a sostegno e commenti. 

Reading: 

● Scorrere testi più o meno lunghi e complessi individuando le informazioni 

fondamentali. 

● Comprendere nei dettagli testi di tipo letterario e documenti storici. 

Writing: 

● Scrivere testi chiari e articolati sugli argomenti di indirizzo. 

● Sintetizzare testi descrittivi o argomentativi sui protagonisti, sugli eventi culturali e 

sugli argomenti affrontati in classe. 

Competenze 

Gli alunni sono in grado di comprendere i punti essenziali di articoli di giornale su temi 
attuali e noti e di capire la trama di una storia, riconoscendone gli avvenimenti più 
importanti. Sono in grado di esprimersi su argomenti relativi alla vita quotidiana e 
giustificare le proprie opinioni e interagire in situazioni di vita quotidiana. Sono inoltre in 
grado di seguire i punti principali di conversazioni quotidiane o interviste. Gli alunni sono 
inoltre in grado di sostenere una conversazione o di produrre brevi testi scritti su tematiche 
legate alle opere degli autori dell‟Ottocento e del Novecento  trattati nel corso dell‟anno e 
di operare collegamenti tra un testo letterario e il suo contesto socio-storico, letterario e 
biografico. 
 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

- lezioni frontali 
- lezioni partecipate/interattive 
- attività individualizzate 

Strumenti e sussidi didattici 
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- libri di testo 
- strumenti multimediali 
- materiali critici o testi d‟autore forniti dal docente o reperiti dagli studenti 

Spazi utilizzati 

- aula scolastica 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Esposizione dei lavori svolti durante le vacanze 6 

Uso della lingua: (attività scritte e orali finalizzate al consolidamento 
delle strutture linguistiche) 
 

12 

The Victorian Age: C. Dickens, A. Tennyson, O. Wilde 31 

The Modern Age: The War Poets, J. Joyce, V. Woolf 27 

(*) Argomenti previsti prima della fine dell‟anno scolastico: 
The Modern Age: G. Orwell, W.H. Auden, 
 

14 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Nel primo trimestre sono state effettuate 4 prove di verifica, una  scritta e tre orali. 
Nel pentamestre sono state effettuate 4 prove di verifica, due scritte e due orali. 
Le prove scritte sono state di tipo strutturato, con esercizi di Use of English e 
comprensione, in previsione delle prove Invalsi e brevi essay su argomenti di letteratura. 
Le prove orali sono state interrogazioni su argomenti noti. 
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4.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

History and Culture   

 

Queen Victoria‟s reign: Queen Victoria, An age of reforms, Workhouses, Chartism, The Irish potato 

famine, Technological progress, Foreign policy, The Liberal and the 

Conservative Parties, ,Empress of India, The end of an era 224, 225, 226  

The Victorian Compromise: A complex age, Respectability 227 

Video 'The Victorian Era' 

Video ‘A Brief History of Queen Victoria’ 

Video ‘Literature in the Victorian Era' 

 

B2  EXAMS Life in Victorian Britain  228 

 

Literature and Genres: 

 

The Victorian novel:  Readers and writers, The publishing world, The Victorians‟ interest in prose, The 

novelist‟s aim, The narrative technique, Setting and characters,Women writers,  

 236, 237, 238 

 

Charles Dickens life and works 242 

 Dickens‟s narrative, Characters, A didactic aim, Style and reputation 243 

 Hard Times:  plot, setting, structure, characters  244 

   Mr Gradgrind 245 

   A Classroom Definition of a Horse  (fotocopia) 

   Coketown 247,248 

Utilitarianism   fotocopia 

 

Aestheticism and Decadence:  The birth of the Aesthetic Movement, The theorist of English  

    aestheticism, Walter Pater‟s influence  240, 241 

Aestheticism fotocopia 

Video „Aestheticism: its origins and its end‟ 

 

Oscar Wilde  life and works  274,275 

   The rebel and the dandy 275 

   The Picture of Dorian Gray:  plot and setting, Characters, Narrative  

       technique, Allegorical meaning 276 

    The Preface  fotocopia 
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A New Hedonism fotocopia 

The Picture  fotocopia 

 

Victorian poetry:  The dramatic monologue 234 

 

Alfred Tennyson life and works fotocopia 

   Ulysses  fotocopia 

 

 

THE MODERN AGE 

 

History and Culture 

From the Edwardian Age to the First World War: Edwardian England, The seeds f the welfare  

      State,The Suffragettes,The Easterrising in   

      Ireland    304,305 

The age of anxiety:  The crisis of certainties, Freud‟s influence, The collective unconscious, The 

   theory  of relativity, A new concept of time, Anthropological studies, A new 

   picture of man   307, 308 

 

Literature and Genres 

 

Modernism  The advent of Modernism, Main features of Modernism, Towards a  

   cosmopolitan  literature 318 

 

Modern Poetry The War poets, The Poets of the 1930,  320,  321 

The war poets  330 

 

Rupert Brooke life and works  330 

   The Soldier 331 

 

Wilfred Owen  life and works 332 

   Dulce et Decorum Est 333 

 

The modern novel The origin of the English novel, The new role of the novelist, Experimenting 

   with new narrative techniques, A different use of time, The stream-of- 

   consciousness technique, Three groups of novelists 322, 323  

The interior monologue: Subjective consciousness, Main features of the interior monologue,  

   Types of interior monologue , Types of Interior monologue 324, 325 

 

James Joyce  life and works (fotocopia) 

   A subjective perception of time, The rebellion against the Church, Style 373, 

   374 

   Dubliners Structure and setting,  Characters, Realism and symbolism,  

    The use of Epiphany, Style , Paralysis  375, 376 
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    Eveline  377, 378, 379 

    

   Ulysses  Publication, Structure, Characters, The espic method   (fotocopie) 

    

   Da „Ulysses‟ Molly‟smonologue (fotocopia) 

    

 

Virginia Woolf  life and works  383 

   The Bloomsbury Group, A Modernist novelist  383  

   Mrs Dalloway Plot, setting, Characters, Themes and motifs, Style  385. 386 

     Early in June fotocopia 

     Clarissa and Septimus 387, 388 

 

(*) George Orwell life and works  390 

   The artist‟s development,  Social themes 391 

   Nineteen Eighy-Four Plot, Historical background, Setting,Characters,  

      Themes . A dystopian novel 392, 393 

     Big Brother is watching you 394, 395 

     We are destroying words  fotocopia 

     Who controls the present controls the past (fotocopia) 

   Animal Farm : Plot, Characters  (fotocopia) 

     More equal than others  (fotocopia) 

Palketto Stage: rappresentazione teatrale di „Animal Farm‟ 

 

(*) Wystan Hugh Auden  life and works  346 

    Influences, Auden in America, Themes, Style, A committed writer 

    346, 347 

   Another Time: Origins and   title, structure and themes 348 

   Refugee Blues  348, 349 

   The Unknown Citizen  350 

 

Engage 

Unit 9   articoli 

   Discorso indiretto 
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5. STORIA 
(Docente: prof. Francesco Gaiffi) 

5.1 Relazione del docente 

 

Libri di testo adottati 

Balzani-Chiavistelli, L‟argomentazione storica, voll. 2 e 3, La Nuova Italia  

 

Ore di lezione effettuate (al 09/05/23) 

Storia n. 39 ore 

Educazione civica n.22 ore 

 

Le ore dedicate alla materia educazione civica hanno riguardato i seguenti temi, tutti 

implicati dall‟argomento-cornice indicato dal consiglio di classe (La Costituzione della 

Repubblica Italiana: origini, principi, valori): 

- Le principali culture politiche occidentali (liberalismo, socialismo, dottrina sociale cristiana) 
fra storia e ideologia 

- Le derive autoritarie: educazione alla sorveglianza critica 
- Genesi e natura della nostra carta Costituzionale (in collaborazione con Unifi): la forma di 

Stato e il presidenzialismo 
- La democrazia rappresentativa. Le elezioni 

Nota: nel programma analitico ho esplicitamente indicato in neretto i moduli di educazione 

civica svolti. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni sono in grado di comprendere e sintetizzare: 

1) i punti essenziali di una storia integrata, eventualmente arricchita ma mai sostituita da 

moduli di storia settoriale o locale; 

2) le principali questioni storiografiche; 

3) alcuni documenti di particolare rilievo. 

 

 

Competenze e abilità 

Gli alunni sanno: 

1) ricostruire la complessità dei fatti storici, acquisendo conoscenze e consapevolezza dei 

momenti e degli aspetti di continuità/rottura nella diacronia e degli aspetti di 

interdipendenza nella sincronia dei fenomeni storici; 

2) individuare prospettive e periodizzazioni adeguate; 
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 3) organizzare le conoscenze in esposizioni organiche, chiare e coerenti; 

 4) effettuare confronti e stabilire relazioni significative; 

 5) esporre i contenuti con un linguaggio tecnico adeguato; 

 6) riassumere correttamente un testo storiografico. 

 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

 

Metodo di insegnamento 

- lezioni frontali 
- lezioni partecipate/interattive 
- Debate (nelle ore di educazione civica) 

 

Strumenti e sussidi didattici 

- libri di testo 
- materiali critici o testi d‟autore forniti dal docente o reperiti dagli studenti 

 

Spazi utilizzati 

- aule scolastiche 
 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

L‟unificazione tedesca e la politica di Bismarck  5 

Il movimento operaio     5 

Ragioni e caratteri dell‟Imperialismo  

alla fine del XIX/inizi del XX secolo    4 

Gli anni Novanta dell‟Ottocento    4 

L‟età giolittiana       5 

La Grande Guerra      6 

Il comunismo in Russia      4 

L‟età dei totalitarismi      2 (da completare) 

L‟Italia nel dopoguerra     2 (da completare) 

Il Sud America: dall‟Indipendenza alle dittature  2 

La Guerra Fredda      0 (da completare) 

Storia dello Stato d‟Israele     0 (da completare) 

 

Educazione civica      22 (da completare) 
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5.2 Programma analitico  

 

1 La Germania di Bismarck: caratteri peculiari di un‟anomalia europea 

2 L‟importanza del telegramma di Ems nella storia dei rapporti fra politica e opinione 

pubblica  

3 Il socialismo utopistico (Owen, Fourier Proudhon). Educazione civica 

4 Sintesi: le grandi tappe della storia delle Internazionali socialiste  

5 Crispi e la repressione dei moti popolari 

6 La visione politica di Sonnino e i pericoli cui andava incontro lo stato liberale di fine 

800 

7 Educazione civica: La Rerum Novarum e i principi della Dottrina Sociale 

(solidarietà, sussidiarietà) 

8 Educazione civica: I principi del vero liberalismo secondo Giolitti (v. discorso alla 

Camera) 

9 Giolitti: ministro della malavita o grande riformista? 

10 Educazione civica: Massimalisti e riformisti secondo Turati 

11 Comunismo, massimalismo, riformismo, revisionismo (Bernstein).  

12 Le cause economiche dell‟Imperialismo 

13 Due letture del colonialismo: Hobson e Lenin 

14 Il clima culturale europeo nell‟età dell‟imperialismo (v. J.Benda, Il tradimento dei 

chierici) 

15 Neutralisti e interventisti in Italia alla vigilia del maggio radioso 

16 Gli scenari internazionali di crisi allo scoppio della Grande Guerra 

17 La Grande Guerra: caratteristiche generali del conflitto (guerra mondiale e guerra 

totale) 

18 La rovinosa ritirata di Caporetto 

19 Gran Bretagna ed Europa dopo la guerra: l‟analisi di Keynes. 

20 Educazione civica: Il marxismo-leninismo 

21 Il marxismo-leninismo sovietico e il problema dei contadini nelle varie fasi dal 

comunismo di guerra al regime staliniano. 

22 Educazione civica: Il totalitarismo. Le riflessioni di Arendt e Friedrich-Brzezinski 

23 Per una definizione di fascismo: la sintesi di M.Tarchi 

24 I vari fattori che rendono costitutivamente fragile la repubblica di Weimar e 

agevolano l‟avvento del Nazismo in Germania 

25 Educazione civica: L‟assemblea costituente. 

26 Il miracolo economico 

27 La stagione del centro-sinistra 

28 I cosiddetti anni di piombo  

29 Educazione civica: I sistemi elettorali e la logica del proporzionale e del 

maggioritario. 
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30 Educazione civica: Che cosa significa „populismo‟ 

31 Il Sud America: l‟Indipendenza, il bolivarismo, il peronismo, i golpe in Argentina e 

Cile 

32 La nascita dello Stato d‟Israele 

33 Quadro complessivo della cosiddetta questione mediorientale 

34 La Guerra fredda: gli schieramenti internazionali; la caduta del Muro 

 

 

Il programma è stato presentato dal docente a tutti i componenti della classe che lo hanno 

approvato. 
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6. FILOSOFIA 
(Docente: prof. Francesco Gaiffi) 

6.1 Relazione del docente 

 

Libri di testo adottati 

Esposito-Porro, I mondi della filosofia voll. 2 e 3, Laterza 

 

Ore di lezione effettuate (al 10/05/23) 

Filosofia n. 30 ore 

Educazione civica n.21 ore 

Relazione del docente  

Le ore dedicate alla materia educazione civica hanno riguardato i seguenti temi, tutti 

implicati dall‟argomento-cornice indicato dal consiglio di classe (La Costituzione della 

Repubblica Italiana: origini, principi, valori): 

- Le principali culture politiche occidentali (v. il socialismo scientifico di Marx) fra storia e 
ideologia 

- Le derive autoritarie: educazione alla sorveglianza critica 
- I valori della civiltà liberal-democratica 

 

Nota: nel programma analitico ho esplicitamente indicato in neretto i moduli di educazione 

civica svolti. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni sono in grado 

1) di conoscere i temi fondamentali del pensiero dei principali autori della storia della 

filosofia occidentale. 

2) di saper interpretare un testo filosofico. 

2) di operare confronti fra le diverse posizioni teoriche. 

4) di strutturare le conoscenze acquisite in esposizioni chiare e coerenti. 

 

Competenze e abilità 

Attraverso lo studio della filosofia gli alunni hanno maturato competenze che consentono 

loro 

1) di elaborare una rigorosa impostazione dei problemi mediante l‟utilizzo di metodi e 

concetti filosofici; 

2)di esporre i contenuti con linguaggio tecnico adeguato; 
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3) di argomentare con rigore logico. 

 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

 

Metodo di insegnamento 

- lezioni frontali 
- lezioni partecipate/interattive 

 

Strumenti e sussidi didattici 

- libri di testo 
- materiali critici o testi d‟autore forniti dal docente o reperiti dagli studenti 

 

Spazi utilizzati 

- aule scolastiche 
 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

L‟evoluzione della moderna filosofia del soggetto  

(dal cogito cartesiano all‟Io-penso kantiano)     9 

Fichte           5 

Hegel: La Fenomenologia dello Spirito                0 

(da completare) 

Marx e il marxismo         6 

Il positivismo e Comte        3 

Nietzsche          2 

Freud e la psicanalisi        4 

Popper: l‟epistemologia e la filosofia politica     1  

(da completare) 

 

Educazione civica         21  

(da completare) 
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Programma analitico  

 

A LA FILOSOFIA TRASCENDENTALE MODERNA E L‟IDEALISMO 

Premessa: caratteri generali della filosofia moderna. La scissione di certezza e verità a 

partire da Cartesio. Il modello interpretativo di Sir Michael Dummett. 

 Kant. Lacritica della ragion pura  

1  La metafora della rivoluzione copernicana nelle tre critiche  

2 Una filosofia del soggetto non relativista 

3 I limiti della validità e la validità dei limiti in Kant 

4 I confini dell‟isola e le “inevitabili” illusioni della metafisica 

 

 Kant. La critica della ragion pratica  

5 I postulati della ragione pratica 

 

 Kant. La critica della capacità di giudizio  

6 Il bello come simbolo della moralità 

7 Il sublime 

 

 L‟idealismo „soggettivo‟: G.Fichte 

8 La differenza fra il dogmatico e l‟idealista * 

9 “ImAnfangwar die Tat”. Il diverso significato del primato della dimensione „pratica‟ in 

Kant e in Fichte* 

 

 GWF Hegel 

10 Il “vero è l‟intero”  

11 “Astratto” e “concreto” nella concezione hegeliana 

12 I tre momenti della dialettica hegeliana 

13 La Phänomenologie des Geistescome “romanzo di formazione” filosofico 
 

14 Excursus: le radici idealistiche del Liceo Classico 

 

B  PERCORSI DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

15 Introduzione: i cosiddetti “maestri del sospetto”. Significato della definizione di Paul 

Ricoeur 

16  Karl Marx. Le principali tesidel Capitale 

17 “In Hegel essa (la dialettica) cammina sulla testa; basta rimetterla in piedi per darle 

una fisionomia completamente ragionevole» (Marx). 

18 Pluslavoro e plusvalore: la critica di Marx allo sfruttamento capitalistico 

(educazione civica) 
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19 Il rapporto fra struttura e sovrastruttura 

20  La caduta tendenziale del saggio del profitto e le cause antagoniste 

 

 Friedrich Nietzsche  

21 La morte di Dio in Nietzsche. v. lettura 

22 Come il mondo vero divenne favola.  

23 Il cammello, il leone, il fanciullo.  

24 Il superomismo in D‟Annunzio e Nietzsche (collegamento con italiano) 

25 Interpretazioni novecentesche di Nietzsche (dall‟uso ideologico nella Nazizeital 

pensiero debole) 

 

 Sigmund Freud e la psicanalisi  

26 Coscienza, subconscio, inconscio 

27 Super Io, Io, Es 

28 Il lavoro onirico 

29 Il disagio della civiltà (v.lettura) 

 

C PERCORSI DI EPISTEMOLOGIA 

30 La filosofia positivistica di Auguste Comte 

31 La legge dei tre stadi in Comte 

32 L‟organizzazione scientifica della società industriale in Comte 

 Karl Popper: la scienza su palafitte e la società aperta 

33 La concezione popperiana della fallibilità del sapere scientifico 

34 Società aperta vs totalitarismo: una definizione „fallibilista‟ di democrazia 

(educazione civica) 

 

 

 

Il programma è stato presentato dal docente a tutti i componenti della classe che lo hanno 

approvato. 
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7. MATEMATICA 

 
(Docente: prof.ssa Elisabetta Iozzelli) 

 

 

7.1 Relazione del docente 

 

Affrontare lo studio di una disciplina come la matematica in solo due ore settimanali è 

piuttosto difficile. Per il triennio dei licei classici perdere un‟ora curricolare è stato molto 

penalizzante. Gli incontri con gli studenti diventano sporadici e manca la continuità 

applicativa e il tempo per effettuare in classe delle esercitazioni puntuali, al fine di 

consolidare gli aspetti teorici.  Abbiamo scelto di ridurre il numero delle dimostrazioni dei 

teoremi introdotti, per dare un pochino più spazio alle loro applicazioni. Si è reso 

opportuno rivedere il livello di difficoltà degli esercizi affrontati e affiancare al libro di testo 

degli appunti schematici forniti dalla docente. 

 

Libro di testo adottato 

Titolo: “Matematica.Azzurro2 Ed.” – Volume 5 con Tutor (LDM) 

Autori: Bergamini-Barozzi 

Casa editrice: Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate 

N. 59 oresu  N. ore 66 previste dal piano di studio  (rilevazione alla data del 04/05/2023)  

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno raggiunto,se pur in maniera differenziata, i  seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

 -limiti e continuità 

 -derivate e teoremi sulle funzioni derivabili 

 -definizioni di punti stazionari e di inflessione 

 -lo studio delle funzioni 

 

Competenze 

- calcolare limiti di funzioni 

- riconoscere la continuità e le discontinuità di una funzione 

- calcolare derivate 

- applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

- saper calcolare punti estremanti e di inflessione 

- saper effettuare lo studio completo di semplici funzioni 
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Abilità  

-comprendere le richieste contenute in un testo (esercizio, problema, test, …) e usare   

     strumenti  di  calcolo e strategie risolutive adeguate 

-effettuare collegamenti fra i contenuti studiati 

-esprimersi con chiarezza e con proprietà di linguaggio nella comunicazione scritta e  

orale 

 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

 

Metodo di insegnamento 

La metodologia adottata è stata principalmente quella della lezione frontale e/o guidata. E‟ 

stato dato ampio spazio all‟analisi di problemi, alla quale seguiva il processo di 

formalizzazione.  

Per colmare le lacune pregresse sono stati effettuati esercizi di ripasso e di 

consolidamento a casa con revisione in classe del lavoro svolto. 

Come attività di recupero e di sostegno si sono effettuati ripassi periodici in classe 

(soprattutto in vista delle verifiche scritte). 

 

Strumenti e sussidi didattici 

Come supporti didattici si sono utilizzati il libro di testo e appunti forniti dalla docente.  

 

Spazi utilizzati 

Le lezioni si sono svolte nella classe di appartenenza. 

  

 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

 

Argomento Ore di lezione 

Funzioni e limiti 

U.D.1  Le funzioni reali di variabile reale 

U.D.2 Topologia della retta reale 

U.D.3  I limiti 

U.D.4  Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

 

8 

6 

10 

10 
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Argomento Ore di lezione 

Il calcolo differenziale 

U.D.1  Derivata di una funzione e relative applicazioni 

U.D.2  I teoremi del calcolo differenziale 

U.D.3  Massimi, minimi e flessi 

 

10 

6 

3 

Lo studio delle funzioni  7 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

La verifica formativa effettuata sistematicamente si è basata su: 

 

- correzione dei lavori domestici 

- interventi individuali da posto 

- partecipazione alla discussione 

- esercitazioni in classe previste prima delle verifiche sommative. 

 

Le prove di verifica scritta effettuate sono state di tipo non strutturato e semistrutturato. 

Come stabilito dal Dipartimento di Matematica, sono state effettuate almeno due verifiche 

nel trimestre scritte e/o orali a discrezione del docente.  

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate e 

approvate in sede di Dipartimento e pubblicate sul sito della scuola. 
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7.2 Programma analitico 

 

Modulo 1.   Limiti di funzioni e loro applicazioni 

 

U.D.1  -  Funzioni reali di variabile reale 

Funzioni reali di variabile reale – Classificazione, ricerca del dominio e studio del segno – 

Funzioni pari, dispari, né pari né dispari – Funzioni periodiche – Funzioni suriettive, 

iniettive e biunivoche. 

 

U.D.2  -  I limiti 

La topologia della retta: intorni, punti isolati e punti di accumulazione – Il limite finito di una 

funzione per x che tende a un valore finito – Il limite infinito di una funzione per x che 

tende a un valore finito – Il limite finito di una funzione per x che tende all‟infinito – Ricerca 

degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione – Il limite infinito di una funzione per x 

che tende all‟infinito – Esercitazioni sulla verifica di limite – Teorema di unicità del limite–

Teorema della permanenza del segno e suo inverso –Teorema del confronto (D). 

 

U.D.3 -   Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Definizione di funzione continua – Le operazioni sui limiti – Il calcolo dei limiti e le forme 

indeterminate (gli esercizi sono stati fatti per le forme:+∞-∞, 0·∞, 0/0, ∞/∞) – Limite per 

x→0di  senx/x = 1 (D); – Gerarchia degli infiniti – Teoremi sulle funzioni continue: 

Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri e relative applicazioni – Punti di 

discontinuità di una funzione – Ricerca degli asintoti obliqui – Studio qualitativo del grafico 

di una funzione. 

 

Modulo 2.   Il calcolo differenziale 

 

U.D.1  -Derivata di una funzione e relative applicazioni 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata – La derivata e la ricerca della retta 

tangente ad una funzione in un punto – Teorema su derivabilità e continuità di una 

funzione in un punto (D) –La derivata delle funzioni elementari – Regole di derivazione: 

della somma di funzioni, del prodotto di funzioni, della funzione potenza, del quoziente di 

due funzioni, della funzione composta – Punti stazionari e punti di non derivabilità. 

 

U.D.2  -I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Lagrange – Teorema di Rolle – Teorema di De L‟Hospital e applicazione al 

calcolo di semplici limiti di forme indeterminate (nei casi0/0, ∞/∞, 0·∞). 

 

U.D.3 - I massimi, i minimi e i flessi 
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Ricerca dei punti stazionari con lo studio del segno della derivata prima e loro 

classificazione – La concavità e i punti di flesso – Teorema relativo alla concavità di una 

funzione in base al segno della derivata seconda  – Ricerca dei flessi con lo studio del 

segno della derivata seconda. 

 

* Modulo 3.   Lo studio delle funzioni 

 

Studio completo di una funzione e costruzione del relativo grafico (gli esercizi sono stati 

fatti principalmente con funzioni algebriche e con semplici casi di funzioni logaritmiche ed 

esponenziali). 

 

(D): è stata effettuata la dimostrazione 

*Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno completati dopo il 15  maggio 2023. 
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8. FISICA 

 
(Docente: prof.ssa Elisabetta Iozzelli) 

 

8.1 Relazione del docente 

 

La fisica viene affrontata nel triennio con due ore settimanali. Abbiamo voluto valorizzale la 

parte sperimentale, affiancando ai temi introdotti alcune semplici esperienze di laboratorio.  

Si è reso opportuno rivedere il livello di difficoltà degli esercizi affrontati e affiancare al libro 

di testo degli appunti schematici forniti dalla docente.  

 

Libro di testo adottato  

Titolo: “Dialogo con la Fisica” -Volume 3                  

 Autore:James Walker 

 Edizioni:Linx 

 

Ore di lezione effettuate(considerando n.° 33 settimane di lezione) 

N. ore 40su N. ore 66  previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 04/05/2023). 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni hanno raggiunto,se pur in maniera differenziata, i  seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

- carica elettrica e legge di Coulomb 

- campo elettrico 

- potenziale elettrico 

- la corrente elettrica nei metalli  

- campo magnetico 

- moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

- induzione elettromagnetica 

- semplici considerazioni sulle equazioni di Maxwell 

 

Abilità 

- comprendere le richieste contenute in un testo (esercizio, problema, test, …) e usare 

strumenti di calcolo e strategie risolutive adeguate 

- effettuare collegamenti fra i contenuti studiati  

- esprimersi con chiarezza e con proprietà di linguaggio nella comunicazione scritta e orale 

- operare collegamenti, in situazioni semplici, fra conoscenze acquisite e fenomeni della 

realtàquotidiana  
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Competenze 

- scrivere correttamente e interpretare il risultato di una misura 

- utilizzare in modo corretto le unità di misura del Sistema Internazionale nell‟ambito  

dell‟elettromagnetismo 

- interpretare semplici schemi di circuiti elettrici 

- collegare i fenomeni elettrici e magnetici  

- confrontare le caratteristiche dei vari campi di forza (elettrico, gravitazionale, 

magnetico, elettromagnetico) 

- riconoscere il ruolo dei modelli nell‟interpretazione dei fenomeni 

- risolvere esercizi di fisica, applicando in modo corretto le leggi dell‟elettricità e 

dell‟elettromagnetismo 

 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

 

Metodo di insegnamento 

La metodologia adottata è stata principalmente quella della lezione frontale e/o guidata. E‟ 

stato dato ampio spazio all‟analisi di problemi, alla quale seguiva il processo di 

formalizzazione. Durante il corso dell‟anno scolastico sono state effettuate delle lezioni nel 

laboratorio di fisica, con l‟esecuzione, da parte degli alunni, di esperienze pratiche su 

alcuni dei temi trattati in teoria. 

Per colmare le lacune pregresse sono stati effettuati esercizi di ripasso e di 

consolidamento a casa con revisione in classe del lavoro svolto. 

Come attività di recupero e di sostegno si sono effettuati ripassi periodici in classe, 

soprattutto in vista delle verifiche scritte. 

 

Strumenti e sussidi didattici 

Come supporti didattici si sono utilizzati il libro di testo, appunti forniti dalla docente e gli 

strumenti del laboratorio di fisica. 

 

Spazi utilizzati 

Le lezioni si sono svolte principalmente nella classe di appartenenza e periodicamente nel 

laboratorio di fisica. 

 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

 

Fenomeni elettrici 

U.D.1  Cariche elettriche e campo elettrico  

U.D.2  Il potenziale elettrico 

 

7 

7 

7 
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Argomento Ore di lezione 

U.D.3  La corrente elettrica  

Fenomeni magnetici 

U.D.1  Il campo magnetico 

U.D.2  Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

 

7 

6 

 

 

Elettromagnetismo 

U.D.1  L’induzione elettromagnetica 

U.D.2  Semplici considerazioni sulle equazioni di Maxwell 

 

 

 

5 

4 

 

Attività di laboratorio 

U.D.1   Esperienza dimostrativa sull’uso dell’elettroscopio e   

visualizzazione delle linee di forza del campo magnetico 

U.D.2   Esperienza sulla verifica della prima legge di Ohm  

U.D.3  Esperienza dimostrativa sull’esperienza di Oersted e sulla  

           forza elettromotrice indotta 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

La verifica formativa effettuata sistematicamente durante tutto l‟anno si è basata su: 

- correzione dei lavori domestici 

- interventi individuali da posto 

- partecipazione alla discussione 

- discussione delle esperienze di laboratorio e relativa relazione 

- esercitazioni in classe previste prima delle verifiche sommative. 

 

Le prove di verifica scritta effettuate sono state di tipo non strutturato e semistrutturato. 

Come stabilito dal Dipartimento di matematica e fisica, sono state effettuate almeno due 

prove per periodo. 

Sulle esperienze di laboratorio gli alunni hanno presentato una relazione scritta 

(individuale o di gruppo). 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate e 

approvate in sede di Dipartimento e pubblicate sul sito della scuola. 
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8.2 Programma analitico 

 

Modulo 1.  Fenomeni elettrici 

U.D.1 –    Cariche elettriche e campo elettrico 

Esperienze elementari di elettrostatica – La legge di Coulomb – Il campo elettrico – Le 

linee di campo – Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 

U.D.2 –    Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica – La differenza di potenziale e il moto delle cariche – La 

relazione tra campo e potenziale elettrico – I condensatori. 

 

U.D.3 –    La corrente elettrica 

Carichein  moto  e  corrente elettrica nei solidi  –  Le leggi  di  Ohm –  Semiconduttori e 

superconduttori – Potenza  elettrica  –  L‟effetto  Joule –  I circuiti elettrici  (con resistori o 

condensatori in serie e parallelo)  –  Voltmetri e amperometri. 

 

Modulo 2 – Fenomeni magnetici 

U.D.1 –    Il campo magnetico 

I magneti e il vettore campo magnetico – La forza di Lorentz – Moto di cariche in campi 

elettrici e magnetici –Esperienza di Oersted – Esperienza di Faraday – Esperienza di 

Ampère – Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente – Campo magnetico 

di una spira e di un solenoide – Forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore 

percorso da corrente – I campi magnetici nella materia. 

 

* Modulo 3 – Elettromagnetismo 

U.D.1 –    L‟induzione elettromagnetica 

Alcuni semplici esperimenti sulle correnti indotte –  Il flusso del campo magnetico –  La 

legge di Faraday–Neumann  – La legge di Lenz – Semplici riflessioni sulle equazioni di 

Maxwell. 

 

Modulo 4:  Attività di laboratorio 

U.D.1  Esperienza dimostrativa sull‟uso dell‟elettroscopio e  visualizzazione delle linee di    

forza del campo magnetico 

U.D.2  Esperienza sulla verifica della prima legge di Ohm  

U.D.3  Esperienza dimostrativa sull‟esperienza di Oersted e sulla forza elettromotrice  

indotta 

 

* Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno completati dopo il 15 maggio 2023. 
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9. SCIENZE NATURALI 

(Docente: prof. Giorgio Winchler) 

 

9.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Campbell “Biologia. Concetti e collegamenti plus quinto anno” LINX 

Ore di lezione effettuate 

Alla rilevazione del 6 maggio 2023 sono state svolte 52 ore di lezione su 66 previste dal 

piano di studio (considerando 33 settimane di lezione)  

Obiettivi raggiunti 

Le conoscenze relative agli argomenti trattati sono state acquisite pienamente dalla 

maggioranza degli studenti, seppur con alcune differenze evidenziabili dalle valutazioni 

numeriche attribuite. 

Anche la capacità di esposizione sia scritta che orale risulta soddisfacente, con una 

conoscenza ampia e articolata del lessico scientifico ed un suo uso appropriato. 

Competenze più complesse relativa alla rielaborazione concettuale e al trasferimento delle 

conoscenze e abilità disciplinari ad ambiti diversi, come, ad esempio, la capacità di 

assumere atteggiamenti critici nei confronti delle informazioni provenienti dai mezzi di 

comunicazione di massa, sono state raggiunte da un numero di studenti minore. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è globalmente positivo ed è stato conseguito 

grazie al comportamento in generale serio e responsabile della classe, che ha permesso 

di svolgere la programmazione in maniera scorrevole; fin da quando il docente ha seguito 

la classe (as 2019-2020)si è creata una relazione educativa empatica che ha costituito la 

base per un‟efficace interazione docente-discenti e la costruzione di un proficuo ambiente 

di apprendimento. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
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 Lezione frontale aperta agli interventi degli studenti 

 Lezione interattiva 

 Attività di laboratorio 

In generale si è cercato di stimolare l‟interesse degli studenti con continui riferimenti ai 

risvolti applicativi e legati alla realtà quotidiana dei contenuti insegnati. 

Sono state effettuate alcune esercitazioni di laboratorio per integrare l‟attività teorica con 

momenti pratico/operativi; le esperienze sono consistite in semplici saggi di 

riconoscimento dei carboidrati (saggio di Lugol e test di Fehling), nell‟idrolisi basica di un 

legame estere nella preparazione di un sapone artigianale. 

Sebbene la disciplina non sia stata coinvolta nell‟educazione civica, nella trattazione dei 

contenuti si èsempre tenuto come riferimento le competenze di cittadinanza, cercando di 

evidenziare potenziali benefici e rischi delle scienze applicate (ad esempio biotecnologie) 

e di sviluppare gli strumenti concettuali e conoscitivi necessari agli studenti per arrivare a 

formulare un giudizio critico ed autonomo. 

Strumenti e sussidi didattici 

 Libro di testo 

 Appunti delle lezioni 

 Sussidi audiovisivi 

 Vetreria, reagenti e strumentazioni di laboratorio 

 Fotocopie e materiale integrativo di vario genere 

Spazi utilizzati 

Le lezioni si sono svolte in aula; per le attività di laboratorio è stato utilizzato il laboratorio 

di chimica 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

CHIMICA ORGANICA 15 

BIOCHIMICA E METABOLISMO 25 

BIOLOGIA UMANA 12 

GENETICA E BIOTECNOLOGIE * 14 
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(*) Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

 Prove scritte costituite da quesiti a scelta multipla, domande a risposta singola e a 
trattazione sintetica 

 Interrogazioni orali alla cattedra/lavagna 

 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 

sede di Dipartimento 
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9.2 Programma analitico 
 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E METABOLISMO 
 

 Chimica organica: cenni storici, caratteristiche dell‟atomo di carbonio, composti 
saturi e insaturi, catene lineari, ramificate e ad anello 

 L‟isomeria: isomeria strutturale (di posizione, di catena e di funzione), geometrica e 
ottica. 

 Gli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini, cicloalcani e cicloalcheni 

 Cenni alla nomenclatura degli idrocarburi: criteri generali ed esempi 

 Gli idrocarburi aromatici: benzene e IPA 

 I gruppi funzionali e la loro importanza in chimica organica con cenni alle seguenti 
categorie di composti organici: idrocarburi alogenati, alcoli e fenoli, esteri, eteri, acidi 
carbossilici e ammine 

 Biochimica: reazioni ed enzimi, macromolecole, monomeri e polimeri, 
condensazione e idrolisi 

 Carboidrati: composizione, struttura e funzioni; monosaccaridi e disaccaridi, 
glucosio e fruttosio, saccarosio, i polisaccaridi, amido, glicogeno e cellulosa; la regolazione 
del livello di glucosio nel sangue 

 Lipidi: composizione, struttura e funzioni; trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi, 
steroidi ecolesterolo, cere; colesterolo LDL e HDL 

 Proteine: composizione, struttura e funzioni, amminoacidi e amminoacidi essenziali, 
legame peptidico, meccanismo di funzionamento degli enzimi 

 Vitamine idrosolubili e liposolubili, ipovitaminosi 

 Il metabolismo: anabolismo, catabolismo e metabolismo energetico 

 Concetto di via metabolica, tipi di vie metaboliche 

 Le molecole che intervengono nei processi metabolici: ATP, NAD, citocromi 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazioni lattica e alcolica, catena di 
trasporto degli elettroni e chemiosmosi 

 Inibitori della fosforilazione ossidativa 

 Cenni sul catabolismo delle proteine: transaminazione, deamminazione ossidativa e 
decarbossilazione; strategie per la rimozione del catabolismo delle molecole azotate 
(animali ammoniotelici, uricotelici e ureotelici) 
 
GENETICA EBIOTECNOLOGIE  
 

 I virus: virus a DNA e RNA, retrovirus, batteriofagi 

 Elementi di genetica batterica: plasmidi, meccanismi di trasferimento di 
DNA(coniugazione, trasformazione, trasduzione) 

 Le biotecnologie: enzimi di restrizione, vettori, costruzione di un plasmide 
ricombinante, clonaggio genico, PCR, elettroforesi su gel tecnica del cannone e della 
microiniezione, applicazioni biomediche (produzione proteine e vaccini, anticorpi 
monoclonali*, cellule staminali) 

 OGM: applicazioni in campo agroalimentare, uso di Agrobacteriumtumefaciens e 
Bacillusthuringensis, vantaggi e potenziali rischi derivanti dall‟uso di OGM in agricoltura * 
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BIOLOGIA UMANA 
 

 Anatomia e fisiologia dell‟apparato digerente e cenni alle principali patologie 

 La sindrome metabolica 
 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 
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10. STORIA DELL’ARTE 
 (Docente:prof. Luca Giubbolini) 

 

 

10.1 Relazione del docente 

 

Libri di testo adottati 

Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, LaviniaTonetti, L'Arte di vedere, Bruno 

Mondadori- Pearson Editore, voll. 2 e 3 

 

Ore di lezione effettuate 

nell‟a.s. 2022/ 2023(considerando n.° 33 settimane di lezione) n° 44 ore  su N° ore 66 

previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 6.05.2023) 

 

Obiettivi raggiunti  

Conoscenze 

Conoscere alcuni aspetti stilistici, formali, culturali e storico-artistici delle opere oggetto di 

analisi in classe. Conoscere le caratteristiche generali dei principali movimenti e periodi 

storico-artistici relativi alle opere analizzate. Conoscere gli elementi basilari della 

grammatica figurativa.  

Abilità 

Capacità di organizzare conoscenze e procedure con autonomia e competenza 

Competenze 

Saper fare collegamenti all‟interno della disciplina, in vista di una visione globale della 

stessa nella complessità e compiutezza dei contenuti 

 

Contenuti 

Vedi programma analitico 

 

Metodo di insegnamento (lezione frontale, lezione interattiva [lezione-discussione] lavoro 

di gruppo, insegnamento individualizzato, ecc.) 

Le lezioni sono state perlopiù di tipo frontale ed interattivo: lezione frontale con uso del 

manuale di riferimento; attività di laboratorio con visione di immagini realizzate dal docente 

stesso, oppure reperite in rete. 

Assegnazione di approfondimenti domestici relativi ad alcuni argomenti trattati in modo 

sintetico oppure inadeguato sul manuale di riferimento. Uso di una scheda di lavoro (sul 

modello delle schede di catalogo dei beni culturali, ovviamente semplificato) per l'analisi di 

singoli oggetti artistici, nonché quale strumento per l'acquisizione della terminologia e di un 

organico metodo di studio. 



78 

 

 

 

 

 

Ricerche individuali domestiche da effettuare sia con ausilio informatico che non, al fine 

del reperimento di informazioni relative a specifiche realtà artistiche. nati, ma non 

necessariamente presente sul manuale in uso. 

Il metodo didattico si è articolato in tre momenti successivi: l'osservazione, l'analisi e la 

sintesi quali premesse all'interpretazione dell'opera d'arte, sia essa scultura, pittura o 

architettura, inserita e valutata nel suo contesto storico- geografico di riferimento. 

Il programma è stato sviluppato sostanzialmente  attraverso un percorso di tipo diacronico, 

dal Seicento al tardo Ottocento, correlato però ad una serie di approfondimenti sincronici, 

utili a stabilire collegamenti all'interno della disciplina, e relativi a quei fenomeni di 

continuità che si sono ritenuti tanto significativi quanto atti a  stimolare negli alunni 

riflessioni, per quanto possibile, di natura interdisciplinare   

 

Strumenti e sussidi didattici  

Uso di immagini realizzate dallo stesso docente. 

 

Spazi utilizzati  

Aula della classe.  

 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

N.B. Le ore conteggiate sono comprensive dei tempi delle verifiche effettuate.  

 Argomento   Ore di 

lezione 

Naturale e ideale nella pittura del Seicento europeo 2 

Il vedutismo e la camera ottica 1 

Neoclassicismo: teorie, pittura, scultura 5 

architettura ed urbanistica neoclassiche  4 

La pittura di paesaggio in Inghilterra e Germania 3 

La pittura romantica francese  5 

L'architettura in età romantica 2 

La pittura di paesaggio ed il realismo francese 3 

La pittura accademica o pompierista. Romantici italiani 1 

Tra romanticismo e realismo: i Preraffaelliti 2 

Il realismo francese. Manet 3 

L'architettura ingegneristica e la città dell'Ottocento 2 

Gli impressionisti 5 
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L‟origine delle avanguardie: simbolisti 1 

L'origine delle avanguardie: Post-impressionisti * 1  

Il razionalismo o funzionalismo architettonico 2 

Ritorni all'ordine (pittura metafisica) 1 

surrealismo 1 

Postcubismi  

EDUCAZIONE CIVICA  

 

La riscoperta dei primitivi e la tutela dei beni culturali 

nell'Ottocento 

1 

L'architettura museale: il Musée d'Orsay; il MART di 

Rovereto, La Rotonda di Schinkel all‟AltesMuseum* 

 

           1 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche scritte di tipo misto, ossia con quesiti di tipo aperto e chiuso (questi ultimi basati 

sui contenuti così come sono interpretati e presentati nel manuale di riferimento); 

interrogazioni orali tradizionali, con alla base immagini di riferimento. Due verifiche nel 

primo, tre nel secondo periodo. Per la misurazione delle prove si è fatto costante 

riferimento alle griglie elaborate in sede di dipartimento e qui di seguito riportate 
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10.2 Programma analitico  

Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

 

La pittura del Seicento tra naturale e ideale 

Rubens anticipatore del barocco 

Rubens, Ratto delle Leucippidi 

La teoria belloriana ed il bello ideale 

Il naturalismo internazionale:  

Velazquez, Las Meninas; Venere allo specchio 

Vermeer e la camera ottica 

Vermeer, La lattaia 

Cenni a Proust ed alla riscoperta di Vermeer nell' Ottocento  

Rembrandt, Ronda di notte, La deposizione dalla croce, 1633, Autoritratto, 1669 

Rembrandt: la prima maniera e quella finale, sprezzata 

Milizia e la condanna del barocco 

Bernini ed il restauro del Marte Ludovisi  

Il Settecento 

Il vedutismo 

La camera ottica. 

Il vedutismo ed il Grand Tour 

Veduta, veduta ideata, capriccio: le definizioni di Algarotti 

Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 

Van Wittel, Tevere a Ponte Sisto 

Canaletto, La festa di San Rocco, Canal Grande e Basilica della Salute, 1731-32, 

Capriccio con edifici palladiani 

Guardi,L'isola di San Giorgio Maggiore, 1765-75 

Bellotto, La piazza del mercato nuovo a Dresda 

Neoclassicismo (con appendici novecentesche di confronto) 

L'elaborazione teorica, pitture e sculture 

Il modello enciclopedico e razionalista del sapere 

La scoperta di Ercolano e Pompei 

Cenni sulla teoria architettonica: Lodoli, Milizia, Memmo 

Padre Lodoli: “Ciò che è in rappresentazione deve essere in funzione” 

I teorici: Winckelmann, Pensieri sopra l'imitazione dell'arte degli antichi, storia dell'arte 

greca 

I modelli antichi: Marte Ludovisi, Apollo del Belvedere, Venere Medici, Ermafrodito 

Borghese, Laocoonte 

Le accademie di Belle arti e la formazione dell'artista, i salons, il Prix de Rome 

Mengs, Parnaso 

Piranesi, Veduta del tempio della Concordia 
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David e il Prix de Rome 

David, Belisario riconosciuto,  

Giuramento degli Orazi: Plutarco, Livio e la tragedia di Corneille 

Marat morto, Napoleone al Gran San Bernardo, Napoleone nel suo studio, M.meSériziat 

Canova, Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento a Maria 

Cristina d' Austria, Le Grazie, Venere italica 

Canova e Foscolo 

La definizione di Fernow: Canova miglior pittore che scultore del grazioso, il vezzoso ed il 

dolce 

La visita alle antichità a lume di torcia (Goethe) e la Paolina canoviana 

La tecnica scultorea canoviana e l'introduzione della serialità in arte 

Paragone tra le fasi esecutive delle sculture e le parti del discorso retorico 

Thorvaldsen,, Giasone col vello d'oro, Le Grazie 

Burke, Kante la categoria del Sublime.  

Cenni al trattato dello Pseudo-Longino sul Sublime 

Füssli, Guramento dei confederati sul Rütli, L' artista commosso di fronte alle rovine 

antiche, L'incubo 

Blake, Il vortice degli amanti: Paolo e Francesca 

La pittura spagnola: Goya, Il sonno della Ragione, Famiglia di carlo IV, Le Mayas, Eltres 

de mayo, Saturno divora i suoi figli (cfr. con Rubens) 

Goya ultimo pittore cortigiano, la sprezzatura e l'eredità di Velazquez 

 

Goya a confronto con Picasso, Guernica. 

Cenni alle componenti cubiste e surrealiste nell'opera picassiana  

Il manifesto surrealista del 1925: “automatismo psichico puro” 

Surrealismo figurativo e non figurativo 

Il picassismo in Italia: Guttuso, Crocifissione 

 

Percorso sulla Venere nell'arte: Ermafrodito Borghese, Arianna addormentata, Velazquez, 

Venere allo specchio, Canova, Paolina,  David, M.me Récamier, Goya, Mayas,  Ingres, 

Odalisca, Manet, Olympia. 

Pittori neoclassici francesi (L'immagine di Napoleone) 

Gros, Gli appestati di Jaffa 

Ingres e David ritrattisti di Napoleone 

Architettura ed urbanistica neoclassiche 

La teoria lodoliana: Ciò che è in rappresentazione... 

Andrea Memmoe Francesco Milizia 

Architettura utopica: Boullée, Cenotafio di Newton, Veduta dell'interno della biblioteca del 

re 

Laugier e la teoria architettonica in Francia: la capanna primitiva 

Soufflot, Panthéon 

Neopalladianesimo inglese: Burlington, Assembly Rooms 
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Adam, Kedleston Hall 

Il recupero dell'ordine dorico ed il neo-greco in Germania:  Langhans, Porta di 

Brandeburgo 

Von Klenze, Walhalla, Propilei di München (Monaco di Baviera) 

La Milano neoclassica: Piermarini,Teatro alla Scala  

Pollack, Villa reale a Milano 

Valadier a Roma: Piazza del Popolo 

Laperuta e Bianchi, Piazza del Plebiscito a Napoli  

 

Architettura ed arte totalitaria: confronto con il classicismo architettonico degli anni Trenta 

I progetti urbani nell'Italia di Mussolini e nella Germania di Hitler  

 

Romanticismo 

La pittura di paesaggio 

L'origine del termine, il concetto di pittoresco 

Cenni alle forme del giardino romantico, 

Pittura romantica inglese di paesaggio 

Il concetto del pittoresco; origine del termine 

Cenni al testo di Alexander Cozens (precursore del surrealismo), Composition of 

Landscapes 

Turner, Didone costruisce Cartagine (cfr. con Lorrain) 

Incendio della Camera dei Lords 

Constable, FlatfordMill, Paesaggio con arcobaleno, Studi di nuvole 

La pittura romantica di paesaggio in Germania 

Friedrich, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il 

mare di ghiaccio 

La pittura romantica in Francia 

Gericault, Testa di cavallo(1815-16), La zattera della Medusa, Membra tagliate (1818-19) 

Alienata con monomania dell'invidia 

Il dr.Georget, l'ospedale della Salpetrière e la formazione del giovane Freud 

Delacroix, Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri 

Ingres. M.lleRivière, M.me de Senonnes, M.me Moitessier, Grande odalisca, Bagno turco 

Cenni all'importanza dei soggiorni in Italia di Ingres per i suoi rapporti col purismo. 

La pittura romantica in Italia 

Hayez, I vespri siciliani, La meditazione, Il bacio 

L'architettura in età romantica 

La definizione di NiklausPevsner: l'architettura dell'Ottocento come un ballo in maschera  

Barry e Pugin, Palazzo di Westminster 

Nash, Luscombecastle 

Chambers, Pagoda di Kew 

Jappelli, Pedrocchi e Pedrocchino 
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L'eclettismo: Garnier,Opéra 

Il restauro-ripristino nell'Ottocento 

le teorie sul restauro di Ruskin e di Viollet-Leduc 

Cennialleopere di Ruskin, The seven Lamps of Architecture, Mornings in Florence, The 

stones of Venice 

Realismo e naturalismo 

La pittura realista francese di paesaggio 

Daubigny, Tramonto sull'Oise 

Daubigny anticipatore di Monet 

Corot, Il ponte di Narni(1826-27); Studio preparatorio per Il ponte di Narni 

Millet,Le spigolatrici 

I realisti 

Courbet, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, L'onda 

Courbet e la riscoperta del ritratto collettivo olandese 

Le Pavillon du réalisme e l'esposizione universale del 1855 

L'accezione originaria del termine: realista è colui che dipinge il brutto 

La pittura accademica o pompierista 

Art pompier: significato del termine 

Cabanel, Nascita di Venere 

Tra romanticismo e realismo: i Preraffaelliti 

La teoria: cenni a Ruskin, Modern Painters, The seven Lamps of architecture, The Stones 

of Venice, Mornings in Florence 

Rossetti, Ecce ancilla Domini  

MadoxBrown, La partenza dall'Inghilterra 

Millais, Ofelia 

Il concetto di arte primitiva: come cambia attraverso le epoche 

Baudelaire critico d'arte: il pittore della vita moderna 

Baudelaire, I fari: Delacroix poeta in pittura 

Gli scritti di estetica di Baudelaire 

“L'artista come primitivo, bambino, dandy, flâneur” 

Walter Benjamin, cenni alle sue teorie: Parigi capitale del XIX secolo, L'opera d'arte 

nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. 

Manet, Olympia, Déjeuner sur l'herbe, Ritratto di Zola, Bar delle Folies Bergères 

“Un allievo di Goya e di Baudelaire” 

Zola critico di Manet  

Gli Impressionisti* 

Monet, Regate ad Argenteuil, Impression:soleil levant, Serie delle cattedrali di Rouen, Lo 

stagno delle ninfee(1917-19), La Grenouillère 

Degas, Classe di danza (confronto con Signorini, La sala delle agitate al San Bonifacio di 

Firenze), Piccola ballerina di 14 anni (bronzo 1921-31), L'assenzio, La tinozza (1886) 

Renoir, La Grenouillère, Colazione dei canottieri (cfr. con Paolo Veronese), Gli ombrelli, 

Moulin de la Galette 
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Pissarro, Boulevard des italiens(1897) 

Caillebotte, Via di Parigi, giornata di pioggia 

Le ninfee di Monet al musée dell'Orangerie 

L'architettura ingegneristica e la città ottocentesca 

Le sistemazioni urbane: il modello di Parigi 

La Parigi di Haussmann 

Hansen, Palazzo del Parlamento, Vienna  

Von Schmidt, Rathaus, Vienna 

Paxton, Crystal Palace, Londra 

Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele, Milano 

Eiffel, Tour Eiffel, Parigi 

Il restauro neogotico 

Post-impressionisti* 

Seurat, Pomeriggio all'isola della grande Jatte 

Cézanne, La casa del sig. Pendu (cd. casa dell'impiccato)*, Tavolo da cucina* 

Gauguin, La visione dopo il sermone* 

Van Gogh ,I mangiatori di patate*, La chiesa di Auvers* 

Il simbolismo 

Boecklin, L'isola dei morti  

Moreau, L‟Apparizione 

Boecklin maestro di De Chirico 

Il XX secolo 

Il Razionalismo o funzionalismo architettonico 

Le Corbusier, Villa Savoye a Poissy 

La casa come macchina da abitare. I cinque punti dell'architettura razionale 

La passeggiata architettonica ed il ricordo dell'Acropoli ateniese 

Il minimalismo: Lessis more 

Razionalisti e monumentalisti in Italia 

Muzio, Ca' Bruta 

Terragni, Casa del Fascio, Como 

Piacentini, Rettorato della Sapienza 

Libera, Villa Malaparte, Capri 

Le sistemazioni urbane nei paesi totalitari 

Piacentini, Via della Conciliazione 

L' E42 a Roma 

Speer, Piano per Berlino-Germania 

Ritorni all'ordine 

Le premesse del ritorno all'ordine: Pittura metafisica 

De Chirico e la pittura filosofica di Boecklin 

De Chirico, Melanconia 

De Chirico, Le muse inquietanti 
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De Chirico e la scoperta di Schopenauer e Nietzsche 

Il surrealismo 

Ernst,Oedipusrex, Coppia zoomorfa 

Magritte, Ceci n'est pas une pipe, L'impero delle luci,  

Il grattage, il frottage ed il dripping 

Dalì, La persistenza della memoria  

Il Cristo di San Giovanni della Croce 

Postcubismi 

Le fasi del cubismo: analitico e sintetico 

Picasso, Guernica 

Guttuso, Crocifissione 

I modelli:Bruegel, Trionfo della morte; Trionfo della morte di Palazzo Sclafani 

 

Educazione civica 

La scoperta dei primitivi e la tutela nell'Ottocento 

Charonton, Incoronazione della Vergine 

La fortuna di Piero della Francesca tra Otto- e Novecento 

L'architettura museale ed il Musée d'Orsay* 

 

Opere da ricercare ad integrazione del corredo illustrativo del manuale 

Marte Ludovisi 

Ermafrodito Borghese 

Arianna dormiente 

Il Mall di Washington 

Piacentini, Via della Conciliazione 

La sistemazione dell' E42-EUR a Roma 

Il piano di Speer per Berlino- Germania 

Dalì, Cristo di San Giovanni della Croce 
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11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 (Docente: prof. MAURO JACOMELLI) 

 

11.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Del Nista, Parker, Tasselli, Il corpo e i suoi linguaggi( ed. verde ), Ed. D‟Anna  

Ore di lezione effettuate 

Ore di lezione effettuate nell‟a.s. 2022/2023 ( considerando n°33 settimane di lezione ) N° 
ore49 su N° ore 66 previste dal piano di studio ed effettuate regolarmente (rilevazione alla 
data del 15/05/2023 )  

N° ore6 effettuate per Educazione Civica ( previste al 15/05/2023 ) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Definizione e classificazione del movimento.  

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette. 

Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie e le funzioni fisiologiche (capacità 
condizionali). 

Il processo coordinativo (capacità coordinative generali e speciali). 

L‟allenamento delle capacità motorie 

Le regole degli sport praticati. 

Le capacità tecniche e tattiche degli sport individuali praticati.  

I fondamentali degli sport di squadra praticati. 

Le tattiche di gioco degli sport praticati. 

I principali ruoli nel gioco praticato e le loro caratteristiche. 

I principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, 
in piscina,  a scuola e negli spazi aperti.  

Le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale, di coppia e di gruppo . 

Il codice comportamentale del primo soccorso  

Il trattamento dei traumi più comuni. 

Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni: in montagna, in acqua, … 

Le norme comportamentali da osservare in caso di infortunio in ambiente naturale. 

Abilità 
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Realizzare movimenti complessi adeguati alla maturazione personale. 

Mantenere o recuperare l‟equilibrio in situazioni statiche e dinamiche complesse anche 
non abituali. 

Svolgere attività di differente durata e intensità. 

Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli alla 
richiesta della prestazione. 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse.  

Assumere posture corrette in presenza di carichi.  

Riconoscere e adeguarsi al ritmo delle azioni. 

Analizzare e riprodurre schemi motori complessi. 

Applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in modo originale e creativo un 
problema motorio. 

Analizzare tecnicamente e individuare gli eventuali errori nella prestazione (propria e 

altrui) 

Saper organizzare autonomamente un allenamento. 

Saper effettuare esercizi di riscaldamento muscolare 

Saper effettuare esercizi di defaticamento muscolare dopo un allenamento 

Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli adatti alle proprie capacità fisico-
tecniche e responsabilità tattiche. 

Utilizzare le corrette procedure in caso d‟intervento di primo soccorso. 

Conoscere i principi basilari di una corretta alimentazione e saperli applicare 

Muoversi in sicurezza in diversi ambienti.  

Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo. 

Praticare in forma globale attività all‟aria aperta 

 

Competenze 

1. Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive: realizzazione di movimenti complessi attraverso l‟ampliamento 
delle capacità coordinative, condizionali ed espressive, gestione di varie metodiche di 
allenamento per affrontare attività motorie di più alto livello. 

2. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: maturazione di uno stile di vita sano ed 
attivo, adozione di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività e 
conoscenza delle informazioni relative al primo soccorso. 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: esperienze motorie ed 
organizzative in ambiente naturale sia individuali che di gruppo; utilizzo di dispositivi 
tecnologici a supporto dell‟attività soprattutto nella Didattica a Distanza. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi raggiunti 
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Conoscenze 

L‟aspetto educativo e sociale dello sport. 

Principi etici sottesi alle discipline sportive.  

Sport come veicolo di valorizzazione delle diversità culturali, fisiche, sociali. 

Sport come mezzo di integrazione fra culture diverse.  

Abilità 

Assumere ruoli all‟interno del gruppo classe in relazione alle proprie capacità individuali. 

Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco. 

Assumere ruoli di giuria ed arbitraggio. 

Interpretare obiettivamente i risultati delle proprie prestazioni motorie e sportive. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante esercitazioni di 
coppia e di gruppo. 

Integratori alimentari 

Doping 

Competenze 

Lo sport, le regole e il fairplay (utilizzo di strategie di gioco più complesse, partecipazione 
ed organizzazione di competizioni nella scuola, lavoro di equipe ed assunzione di ruoli, 
saper rispettare le regole, saper fare rispettare le regole durante le fasi di arbitraggio ).  

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

La conduzione del lavoro scolastico si è tradotta in: 

● lezioni espositive   

● lezioni frontali 

● lavoro di gruppo  

● conversazioni – discussioni – confronti ( aula/palestra/Didattica a Distanza) 

●    stimolo all‟iniziativa  

● attività operativa 

●    esercitazioni 

Strumenti e sussidi didattici 

● libro di testo 

● internet ( tutorial sulle specialità praticate ) 

 

Spazi utilizzati 

● giardini di Monteoliveto, Parco della Rana, Villon Puccini, Pista di Atletica Leggera. 
           Pista di pattinaggio su ghiaccio, Pattinodromo. 
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Tempi impiegati per lo svolgimento del programma di Scienze Motorie e Sportive 

Argomento Ore di lezione 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie ed espressive (conoscere e padroneggiare il 
proprio corpo in varie situazioni motorie ed espressivee svilupparne le 
potenzialità funzionali). 

Primo Trimestre 

Prima parte del 
Secondo 
Pentamestre 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (riconoscere, ricercare 
e applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 
un sano stile di vita e alla prevenzione. Assumere comportamenti 
responsabili nella tutela della sicurezza). 

Primo Trimestre 

Prima parte del 
Secondo 
Pentamestre 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico :individuare ed 
educare ai benefici che derivano dalla pratica di attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti , saper utilizzare le moderne tecnologie per 
svolgere attività all‟aperto in sicurezza . Saper utilizzare le moderne 
tecnologie ( piattaforme Web ) per svolgere attività in ambiente 
casalingo al fine di  mantenere e/o potenziare le proprie capacità 
fisiche   

Primo Trimestre 

Secondo 
Pentamestre 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma di Educazione Civica 

Argomento Ore di lezione 

Lo sport, le regole e il fairplay (utilizzo di strategie di gioco più 
complesse, partecipazione ed organizzazione di competizioni nella 
scuola, lavoro di equipe ed assunzione di ruoli, saper rispettare le 
regole, saper fare rispettare le regole durante le fasi di arbitraggio ).  

Primo Trimestre 

(2 ore ) 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l‟asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione    Sono stati considerati i seguenti elementi: 

● interazione docente/discente ( sia nelle lezioni frontali che a distanza ) 

● prove orali 

● prove scritte 

●relazioni sugli argomenti trattati  

● osservazioni sistematiche del processo di apprendimento; 

● verifiche di accertamento in genere 

●interesse e partecipazione attiva alle attività proposte online  
●puntualità nella riconsegna dei compiti assegnati ( relazioni, verifiche ) 
●aiuto ai compagni in difficoltà nell‟utilizzo dei mezzi informatici 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento. 
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11.2 Programma analitico 

CONTENUTI DISCIPLINARI (programma svolto fino al 15/05/2023) 

 

Pratica 
 
- Attività in ambiente naturale: camminate nei parchi cittadini e lungo il corso del fiume 

Ombrone  

- Atletica Leggera : velocità, salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco, 
mezzofondo  

- Pattinaggio su ghiaccio 

Teoria  
- Le qualità motorie : forza, velocità, resistenza, mobilità articolare, equilibrio 

-  efficienza fisica ed allenamento 

-  apparato scheletrico 

-  apparato cardiocircolatorio 

-  apparato respiratorio 

-  sistema muscolare 

- Capacità motorie condizionali e coordinative: conoscenza e metodiche di 
consolidamento e sviluppo 

- Elementi di traumatologia e primo soccorso 

- Doping, Alcol, Droghe  

- Lo Sport dalla Grecia Antica ai giorni nostri 

- Visione di filmati e tutorial a carattere sportivo inerenti il programma trattato 

- Visione di tutorial atti a motivare : 

Articolo I. l‟attività fisica ( qualunque movimento determinato dal sistema 
muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello 
delle condizioni di riposo ) 

Articolo II. l„esercizio fisico (attività fisica in forma strutturata, pianificata ed 
eseguita regolarmente). 

- Il Fair Play nello sport 
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12.RELIGIONE CATTOLICA 
 (Docente: prof. Diego Pancaldo) 

 

12.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

 A. Famà - M. Giorda, Alla ricerca del sacro, Milano, Marietti Scuola 

Ore di lezione effettuate 

N° ore 25 su 28 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 06/05/2023) 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, abilità e competenze) 

Conoscenze 

 Conoscere i principali aspetti della Morale Cristiana. 

 

Abilità 

 Saper riflettere criticamente sul problema morale. 

 

Competenze 

 Saper confrontare i principi della Morale Cristiana con le principali proposte etiche 

elaborate nel corso della storia. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Il lavoro si è svolto prevalentemente tramite lezioni frontali e discussioni in classe sulle 

principali tematiche proposte. 

Strumenti e sussidi didattici 

 Libro di testo 

 Fotocopie tratte dai principali documenti della Chiesa di argomento morale 

 Film 

Spazi utilizzati 

 Aula di lezione 

 Aula video 
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Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Morale generale 10h 

Morale coniugale 10h 

Morale sociale 5h 

Strumenti di verifica e valutazione 

Le verifiche si sono svolte sempre in forma orale e hanno avuto prevalentemente carattere 

formativo. Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie 

elaborate in sede di Dipartimento e reperibili sul sito della scuola. 

 

12.2 Programma analitico 

1. Morale generale 

1.1. Il problema morale nell‟attuale dibattito culturale. 

1.2. Il problema morale nell‟Antico e nel Nuovo Testamento. 

1.3. Gesù Cristo norma concreta personale. 

1.4. Legge, coscienza e libertà nel pensiero della Chiesa. 

1.5. La Carità compimento della Legge. 

2. Morale coniugale 

2.1. Eros e Agape alla luce del cristianesimo. 

2.2. Significato della corporeità e della differenza sessuale. 

2.3. Il sì all‟amore umano pronunciato dal cristianesimo. 

2.4. Il matrimonio come sacramento. 

2.5. Proprietà e caratteristiche del matrimonio cristiano. 

2.6. L‟apertura al dono della vita. 

2.7.  La famiglia cristianamente intesa. 

3. Morale sociale 

3.1. I principi di fondo della morale sociale. (*) 

3.2. Primato della persona, sussidiarietà e solidarietà nell‟insegnamento della Chiesa. 

(*) 

3.3. Lavoro e proprietà nella dottrina sociale. (*) 

3.4. L‟interpretazione della storia contemporanea nel Magistero della Chiesa (*) 
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