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LA CLASSE 
 
 

1. CACCIAMANI MARTINA 

2. CALONACI IRENE 

3. CANTARELLA LUDOVICA 

4. CARASSAI NICCOLO’ 

5. CASINI FIAMMA 

6. CAVALLINI COSTANTINO FILIPPO 

7. DE SALVADOR CLEONICE 

8. DI GIORGI CAMPEDELLI ADA 

9. FAILLA VIRGINIA 

10. FIASCHI PIETRO 

11. GORETTI FILIPPO 

12. GRIFONI GIACOMO 

13. LI MARZI RACHELE 

14. MORANDI MARGHERITA 

15. NICCOLI CHIARA 

16. PALMIERI ALICE 

17. PARRETTI MARIA 

18. PAVONI CHIARA 

19. PINFILDI TOMMASO 

20. ROSSI ROBAUDI VIRGINIA 

21. SARTI ELEONORA 

22. TERESI GIOVANNI VITTORIO 

23. TORRE GIACOMO 

24. VIVOLI MATILDE 
 

 

 

 



 

BREVE STORIA DELLA CLASSE 

 

 

La classe (composta da 24 elementi, di cui 8 maschi e 16 femmine), nel corso del triennio, ha 

mantenuto gli stessi docenti in alcune discipline (Storia dell’Arte, Lingua e letteratura italiana, 

Lingua e cultura latina, Filosofia, Storia, Matematica e Fisica, Scienze Naturali), mentre ne 

ha visto l'avvicendarsi in altre (Scienze motorie e sportive, Religione cattolica, Lingua e 

cultura greca, Lingua e cultura Inglese). 

Nel corso di questo anno scolastico la classe è cresciuta di 2 unità che si sono bene integrate. 

Il gruppo classe appare globalmente piuttosto omogeneo, con un buon andamento scolastico 

nell’anno in corso e con discreti risultati dal punto di vista del profitto. 

Gli studenti, oltre ad aver acquisito un buon approccio critico-interpretativo nei confronti del 

mondo e del sapere contemporaneo, sono in grado di produrre argomentazioni riguardo alla 

cultura classica. 

Si segnalano, inoltre, alcune punte di eccellenza, che generano un ottimo clima di crescita 

intellettuale e conoscitiva all’interno della classe, anche per quei ragazzi che presentano 

problemi di apprendimento certificati (DSA, BES). 

Nella classe sono presenti 3 alunni con certificazione DSA e 2 alunni con BES. 

Gli obiettivi essenziali di apprendimento sono stati raggiunti. Nel corso del triennio molti 

studenti hanno visto un miglioramento costante sia in termini di apprendimento che di 

interesse; gli studenti con certificazioni hanno mostrato un discreto impegno unitamente a 

forza di volontà per raggiungere i livelli di apprendimento richiesti dalla frequentazione del 

Liceo Classico. Nel complesso, i risultati del profitto sono positivi. All’interno di questo 

quadro didattico globalmente positivo è necessario porre l’attenzione sul fatto che l’evento 

pandemico Covid-19 e la conseguente didattica a distanza, con tutte le sue difficoltà dovute 

all’adattamento alla nuova modalità di insegnamento, ha influito in modo significativo in un 

periodo particolarmente importante del percorso liceale, ovvero la fine del secondo anno e 

parte del terzo. Questo ha fatto sì che in alcune materie permanga qualche  incertezze a livello 

sintattico-grammaticale, in particolare nella parte scritta delle materie di indirizzo.  

La partecipazione degli studenti al dialogo educativo è stata adeguata alle situazioni che nel 

corso degli anni gli studenti si sono trovati ad affrontare: essi si sono dimostrati maturi e decisi 



 

nel risolvere le differenti problematiche che sono insite in un qualsiasi percorso formativo, 

attenti a trovare soluzioni che rispettassero tutti i punti di vista sul problema. 

 

Classe Promossi 

 

Inseriti Ritirati Non 

promossi 

Totale 

Terza 18 - - 1 19 

Quarta 23 5 - - 23 

Quinta 24 2 1 - 24 



 

 

IL PERCORSO FORMATIVO E SUOI TEMPI DI SVILUPPO 

 

 

 

“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”. 

 

(art. 2, comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 

e didattico dei licei…). 

 

 

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

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

personale; 

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

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 

che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco 

nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 

metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo 

formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento 

in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di 



 

approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti 

nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica.



 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO (OBIETTIVI GENERALI) 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

 

1. 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 dei percorsi liceali, 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 valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper 

compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

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

altrui. 

• 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. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• 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; 

• 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; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.



 

 

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

comunicative corrispondenti almeno 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.



 

 

IL LICEO CLASSICO: RISULTATI DI

 APPRENDIMENTO (OBIETTIVI SPECIFICI) 

 

 

 

“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 realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 

necessarie” (Art. 5, comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…). 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver raggiunto 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, 

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

comprensione critica del presente; 

• aver acquisito 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; 

• aver maturato, 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; 



 

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

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



 

 

MONTE ORE ANNUALE NEL TRIENNIO (SPAZIO TEMPORALE) 
 

 

 

 
Discipline 3 anno 4 anno 5 anno 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

132 

 

132 

 

132 

 

Lingua e cultura latina 

 

99 

 

99 

 

99 

 

Lingua e cultura greca 

 

99 

 

99 

 

99 

 

Lingua e cultura inglese 

 

132 

 

132 

 

132 

 

Storia 

 

99 

 

99 

 

99 

 

Filosofia 

 

99 

 

99 

 

99 

 

Matematica e Fisica 

 

132 

 

132 

 

132 

 

Scienze Naturali 

 

66 

 

66 

 

66 

 

Storia dell'arte 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Scienze motorie e sportive 

 

66 

 

66 

 

66 

 
Religione cattolica 

 
33 

 
33 

 
33 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

I docenti del consiglio di classe fanno riferimento ai seguenti “Criteri di valutazione” approvati 

collegialmente e riportati nel PTOF. 

 

Tali criteri sono valsi per gli a.s. 2018-19, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 

 

 

 

Voto in decimi - CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

 

1 – 4              Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

L’allievo quasi mai rispetta gli impegni, si distrae in classe 

Acquisizione delle conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali anche sul piano linguistico 

Applicazione delle conoscenze 

Applica le sue conoscenze commettendo gravi errori  

Analisi 

Non riesce ad identificare gli elementi e le relazioni interne ad un sistema di 

conoscenze 

Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

Non sa sintetizzare, organizzare e rielaborare criticamente le proprie conoscenze 

Autonomia di giudizio 

Non sa produrre giudizi circostanziati in base a criteri interni o esterni all’oggetto 

 

 

5 Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

L’allievo non rispetta sempre gli impegni, si distrae in classe 

Acquisizione delle conoscenze 

Ha conoscenze non molto approfondite anche sul piano linguistico  

Applicazione delle conoscenze 

Commette errori non gravi nell’applicazione delle conoscenze in compiti semplici 

Analisi 

Incerto nell’identificare correttamente gli elementi e le relazioni interne ad un 



 

sistema, di cui coglie solo parzialmente gli aspetti essenziali 

Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

Non riesce ad organizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente le proprie 

conoscenze 

Autonomia di giudizio 

Non ha autonomia di giudizio 

 

 

6 Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

L’allievo normalmente assolve agli impegni e partecipa alle lezioni. 

Acquisizione delle conoscenze 

Ha conoscenze non molto approfondite ma abbastanza corrette; possiede in 

modo accettabile una certa proprietà di linguaggio, anche se l’esposizione è 

poco fluente.  

Applicazione delle conoscenze 

Sa applicare le sue conoscenze, sia pure in compiti semplici. 

Analisi 

Riesce a cogliere, pur senza approfondimenti, gli elementi e le relazioni interne ad 

un sistema. 

Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

È impreciso nell’effettuare sintesi, riuscendo comunque a realizzare una 

modesta rielaborazione critica delle conoscenze. 

 

 

7 Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

La partecipazione dell’allievo è attiva, fa fronte all’impegno in modo proficuo. 

Acquisizione delle conoscenze 

Possiede delle conoscenze abbastanza approfondite; si esprime con proprietà 

di linguaggio. 

Applicazione delle conoscenze 

Commette pochi errori anche nell’esecuzione di compiti complessi. Riesce a 

cogliere gli elementi e le relazioni interne ad un sistema. 

Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

È capace di effettuare e di rielaborare criticamente le sue conoscenze. 



 

Autonomia di giudizio 

Rivela una discreta autonomia. 

8 - 10        Impegno e partecipazione al dialogo educativo 

L’impegno e la partecipazione dell’allievo sono fortemente motivate e con 

iniziative personali. 

Acquisizione delle conoscenze 

Possiede conoscenze complete e approfondite; si esprime con proprietà di 

linguaggio. 

Applicazione delle conoscenze 

Sa applicare le conoscenze acquisite senza errori. 

Analisi 

Coglie in modo approfondito elementi e relazioni interne ad un sistema. 

Sintesi e rielaborazione critica delle conoscenze 

Sintetizza efficacemente ed è in grado di effettuare valutazioni personali e 

autonome. 

Autonomia di giudizio 

Buona autonomia. 

 

I criteri di valutazione sopra esposti sono stati validi fino al 4 Marzo 2020 e dopo il Settembre 

2021. All’interno di queste date, per via della situazione pandemica di COVID-19/SARS-COV 

2, così come ricordato nella premessa del presente documento, il Consiglio di Classe ha 

approvato i nuovi criteri di valutazione, così come indicato nella nota del 17 Marzo 2020 del 

capo Dipartimento del Miur dott. Marco Bruschi: “La valutazione ha sempre anche un ruolo 

di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 

maggior ragione, in una situazione come questa”. La valutazione efficace è sempre 

essenzialmente un percorso che è “un dovere da parte del docente e un diritto dello studente 

come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune”, sottolinea il documento ministeriale. 

Pertanto, dalla lettura integrale della suddetta nota n. 388 del 17 Marzo 2020, dalla 

considerazione dello “stato di emergenza” da covid-19/Sars-Cov 2 e dall’introduzione 

repentina della didattica a distanza (DAD), il consiglio di classe ha determinato i seguenti otto 

parametri valutativi in base ai quali, successivamente, formulerà il proprio giudizio formativo: 



 

 

1) Partecipa alle dirette, partecipa alle dirette ma ha problemi di connessione, partecipa alle 

dirette ma senza mai intervenire, non partecipa alle dirette; 

 

2) Elabora le video lezioni, Non elabora le video lezioni; 

 

3) Consegna il materiale proposto entro la data indicata; 

• in modo o maniera personale, elaborata, creativa, completa 

 

• in modo o maniera non personale 

 

• in modo o maniera non elaborata, o con minima rielaborazione 

 

• in modo o maniera non creativa 

 

• in modo o maniera non completa o stringata 

 

La differenza la fa quasi sempre un avverbio, quindi è possibile indicare: 

 

• sempre (in maniera personale, elaborata, creativa, completa) 

 

• non sempre (in maniera personale, elaborata, creativa, completa) 

 

• quasi  sempre  (in   maniera   personale,   elaborata,   creativa,   completa   /   in   maniera 

non personale / in maniera non elaborata, o con minima rielaborazione / in maniera non 

creativa / in maniera non completa o stringata) 

• spesso (in maniera personale, elaborata, creativa, completa / in maniera non personale / 

in maniera non elaborata, o con minima rielaborazione / in maniera non creativa / in 

maniera non completa o stringata) 

• mai (in maniera personale / in maniera elaborata / in maniera creativa / in maniera 

completa) 

 

4) Consegna il materiale proposto ma dopo la data indicata (con i parametri precedenti) 

 

5) Non consegna il materiale proposto (si può aggiungere: spesso, alcune volte, ecc) 

 

6) Dimostra impegno e partecipazione. Anche qui è possibile indicare: 

 

• sempre (dimostra impegno e partecipazione) 

 



 

• non sempre (dimostra impegno e partecipazione) 

 

• quasi sempre (dimostra impegno e partecipazione / non dimostra impegno e 

partecipazione) 

 

• spesso (dimostra impegno e partecipazione / non dimostra impegno e partecipazione) 

 

• mai o non (dimostra impegno e partecipazione) 

 

7) Dimostra serietà e responsabilità nel seguire il percorso indicato. Anche qui è possibile 

 

indicare: 

• sempre (dimostra serietà e responsabilità nel seguire il percorso indicato) 

 

• non sempre (dimostra serietà e responsabilità nel seguire il percorso indicato) 

 

• quasi sempre (dimostra serietà e responsabilità nel seguire il percorso indicato) 

 

• spesso (dimostra serietà e responsabilità nel seguire il percorso indicato / non dimostra 

serietà e responsabilità nel seguire il percorso indicato) 

• mai o non (dimostra serietà e responsabilità nel seguire il percorso indicato) 

 

8) Dimostra impegno e interesse nel seguire il percorso indicato. Anche qui è possibile 

indicare: 

 

• sempre (dimostra impegno e interesse nel seguire il percorso indicato) 

 

• non sempre (dimostra impegno e interesse nel seguire il percorso indicato) 

 

• quasi sempre (dimostra impegno e interesse nel seguire il percorso indicato) 

 

• spesso (dimostra impegno e interesse nel seguire il percorso indicato / non dimostra 

impegno e interesse nel seguire il percorso indicato) 

• mai o non (dimostra impegno e interesse nel seguire il percorso indicato). 

 

Ogni professore elaborerà un giudizio formativo rispetto a questi otto parametri e concluderà 

questa proposta con un giudizio sintetico sul livello raggiunto, secondo la seguente tabella: 

 

VOTO GIUDIZIO 

10 ECCELLENTE 

9,5 ECCELLENTE 



 

9 OTTIMO 

8,5 QUASI OTTIMO 

8 MOLTO BUONO 

7,5 BUONO 

7 BUONO 

6,5 PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

6 SUFFICIENTE 

5,5 QUASI SUFFICIENTE 

5 INSUFFICIENTE 

4,5 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 



 

 

I METODI, GLI SPAZI E I MEZZI DELLA DIDATTICA 

 

 

Fino al 4 Marzo 2020 e dal Settembre 2021 gli spazi dell’insegnamento sono stati quelli 

dell’aula tradizionale, del laboratorio di chimica e di scienze naturali, dell’aula di informatica, 

della palestra e dei campi da calcio del Liceo Classico S. Maria degli Angeli. A questi luoghi 

si devono aggiungere tutti quelli che hanno caratterizzato le attività formative extra-curriculari, 

l’alternanza scuola-lavoro, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

A partire dal 5 Marzo fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 i luoghi fisici si 

sono trasformati in virtuali per noi è stata la piattaforma G-Suite di Google, e le applicazioni 

Meet e Zoom per le video-lezioni e le video-conferenze. 

I metodi dell’insegnamento fino al 4 marzo sono stati diversi, relativamente alle discipline 

insegnate (Ad esempio, lezioni frontali, lezioni dialogate, utilizzo della LIM, slide, materiali 

comunicati su registro elettronico, sezione Didattica, email, allegati, compiti in classe, 

dissertazioni, relazioni, scrittura creativa, dibattiti). A questo proposito, si rimanda anche ai 

metodi indicati nei programmi didattici delle singole discipline. 

Con l’utilizzo della didattica a distanza, si è cercato di mantenere più possibile una eterogeneità 

di metodi di insegnamento, prevalentemente con lezioni in presenza e lezioni registrate. 

Naturalmente gli studenti hanno prodotto elaborati e compiti inviati ai singoli docenti e sono 

stati interrogati nella modalità delle lezioni in presenza on-line.



 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, INTEGRAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEL PERCORSO DI STUDI 

 

• Sportello di lingue classiche, matematica e fisica 

• Recupero in itinere di Greco e Latino 

• Potenziamento di lingua inglese con lezioni rivolte in particolare alla preparazione dell’esame 

B2 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

• Per l’attività di orientamento sono state segnalate le seguenti date di incontri 

universitari di vari ambiti, oltre ad essere stata incentivata la partecipazione agli open day delle 

singole facoltà di interesse dei singoli studenti: 

• Ciclo di Tutor Live L’orientamento Unifi in diretta Instagram a partire dal 23 marzo 

2023. 

• Open day dei corsi di laurea dell'area medica e del farmaco (Scuola di Scienze della 

Salute Umana)- sabato 11 marzo 2023 

• Università di Firenze Seminari di FISICA online, Scienze matematiche, fisiche e natu-

rali - 14, 21, 28 aprile e 5 maggio 2023  

• Università di Firenze: Seminario in presenza CELEBRATING WOMEN IN MATHE-

MATICS - 15 maggio 2023 ore 15-18  

• Video su youtube dell’Università di Firenze su Introduzione al Corso di Laurea in 

Urbanistica: Città, Ambiente, Paesaggio. 

 

 

ATTIVITÀ CULTURALI ED EXTRA-SCOLASTICHE 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Partecipazione al Festival “Raccontiamo la città” promosso da scuola Fenysia, Firenze 

Gennaio 2019 

Partecipazione ai colloqui fiorentini, Firenze 7-9 Marzo 2019 

Gita di Istruzione a Napoli, 3-5 Aprile 2019 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Uscita didattica alla mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie. 

“Tra Gauguin, Matisse e Picasso”, Palazzo Strozzi Firenze 27 Novembre 2019 



 

Partecipazione al Convegno “ Performance d'autore: Beppe Fenoglio”, Teatro 

Aurora Scandicci, 6 Dicembre 2019 

Incontro con Giacomo Mazzariol, autore del romanzo “Mio fratello rincorre i 

Dinosauri”, Auditorium Santa Maria degli Angeli Firenze, 17 Gennaio 2020 

 

Anno scolastico 2001/2021 : nessuna uscita causa restrizioni pandemia Covid-19 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Soggiorno studio e Percorso per le competenze Trasversali e per l'orientamento, 

St. Joseph Foundation London UK, 6-18 Febbraio 2022 

Visita alla mostra “Donatello, il Rinascimento”  allestita a Palazzo Strozzi, Firenze 

10 Maggio 2022 

 

Anno scolastico 2022/2023 

Mostra “Nel tuo tempo” di Olafur Eliasson presso Palazzo Strozzi – Firenze 18 

gennaio 2023 

Uscita didattica a Roma con visita alla Galleria Borghese e alla Mostra di van 

Gogh in data 10 febbraio 2023 

Mostra “Escher” allestita presso il Museo degli Innocenti – Firenze 1 marzo 2023 

Gita di istruzione a Parigi 20-23 Marzo 2023



 



 

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

In relazione all’art. 2, c. 1, del D.M. 35/2020 il curricolo di Educazione civica è stato sviluppato 

secondo le modalità organizzative previste e stabilite dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio di 

classe ha attuato un percorso di apprendimento programmato a inizio anno scolastico, svolto 

mediante lezioni somministrate dai singoli docenti. 

I contenuti e le attività del curricolo sono stati inseriti trasversalmente nei contenuti e nelle attività 

didattiche del preesistente curricolo disciplinare ed eventuali ulteriori declinazioni di quanto 

previsto dalla Legge 92/2020 e dalle Linee guida di attuazione nelle singole discipline sono state 

inserite nelle singole programmazioni disciplinari, al fine di far acquisire agli studenti le 

conoscenze e le competenze di base contemplate dal legislatore. 

 

Documentazione 

Tutte le attività poste in essere sono state registrate mediante relativa verbalizzazione nel registro 

elettronico di classe e presenti e specificate nei singoli programmi, inoltre riguardo a Cittadinanza 

e Costituzione sono allegate nel documento le dispense riguardanti i percorsi e/o gli argomenti 

trattati in classe. 

Inerente all’Educazione Civica è stato anche l’argomento dell’Assemblea di Istituto che si è 

svolta sottoforma di forum nei giorni 20-21 Aprile 2023. Nel primo giorno è stato visionato il 

film “La teoria del tutto” al termine del quale è stato discusso e dibattuto di tematiche riguardanti 

inclusione, disabilità e resilienza. Nel secondo giorno nel forum sono stati affrontate le tematiche 

del volontariato e della solidarietà nella società odierna. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Il MIUR con D.M. n. 774 del 4 settembre 2019, ha adottato le nuove linee guida, che 

caratterizzano il PCTO. Lo scopo del PCTO è quello di dare agli studenti la possibilità 

di sviluppare competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di esperienza, 

affinché essi possano imparare a conoscersi, capire qual è il ramo di lavorativo più 

adatto alle loro attitudini e fare così una scelta più consapevole, quando si tratterà di 

iniziare una carriera o scegliere l’università in cui continuare il percorso di studi. 

L'esperienza del Percorso per le Competenze trasversali (PCTO) per l'anno scolastico 

2020/2021 della terza Liceo Classico Europeo del Conservatorio Santa Maria degli 

Angeli di Firenze ha riguardato la partecipazione al Progetto EYE, programma di 

Educazione all’imprenditorialità e all’etica. La classe è stata suddivisa in gruppi, ogni 

gruppo, alla fine di un lavoro complessivo di 40 ore ha realizzato un progetto di start-



 

up che ha partecipato ad un contest cittadino. Uno dei gruppi è risultato vincitore di 

uno dei premi. 

Durante l'anno scolastico 2021/2022 il Percorso è stato svolto presso il St. Joseph 

College di Londra, con un impegno totale di 90 ore. (In allegato la lettera relativa al 

percorso svolto). 

Nel corso del quinto anno i ragazzi della classe hanno svolto la propria attività di PCTO 

all’interno del quadro di promulgazione e pubblicizzazione della propria scuola, come 

se fosse la propria attività imprenditoriale, organizzando l’attività all’interno degli 

ambienti scolastici, legando così l’attività del quinto anno a quella del terzo anno. 

Nelle date del 20-21 Aprile 2023 gli studenti presenti nella classe quinta hanno 

organizzato l’Assemblea d’Istituto sotto forma di forum, nel quale sono stati invitati 

alcuni ospiti.  



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE MATERIE E 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 
 
 PROGRAMMA LINGUA E CULTURA LATINA 
 

 DOCENTE: Prof.ssa Monica Milanesi 

 Testo di riferimento: G. B. Conte- E. Pianezzola Lezioni di Letteratura Latina 

 

A) ETA' GIULIO CLAUDIA.  
La successione ad Augusto. I principati di Tiberio Caligola e Claudio; Nerone e la fine della dinastia 

giulio-claudia. Vita culturale e attività letteraria: il rapporto fra intellettuali e potere; le nuove 

tendenza stilistiche. 

 

Cultura e spettacolo nella prima età imperiale 

SENECA IL VECCHIO e le declamationes 

 

La prosa nella prima età imperiale 

 

SENECA: biografia, la riflessione filosofica e la produzione letteraria: i Dialogi, i trattati , le 

Epistole a Lucilio. Lo stile della prosa di Seneca. Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. 

L'Apokolokyntosis. 

 

     Letture antologiche in traduzione o in lingua con traduzione, analisi, interpretazione (in 

grassetto) 

 

IL TEMPO  Il tempo è il bene più prezioso (De brevitate vitae 8), Un possesso da non perdere( 

Ep.Luc.1, 1-3) Gli aspetti positivi della vecchiaia (Ep. Luc. 12 1-5 e da 8 a peregi), Viviamo alla 

giornata(Ep.Luc.101 1-5 fino a “incidit” ) 
 

LA MORTE La morte non è un male  (Consolatio ad Marciam 19, 4-5 ) 
 

IL SUICIDIO La via per raggiungere la libertà (Ep.Luc. 70 14/18) 
 

IL SAGGIO L’inviolabilità del perfetto saggio (De Constantia sapientis 5,3-5) 

 

LA FELICITA’ La vera felicità consiste nella virtù (De via beata, 16) 
 

OTIUM  Un dio abita dentro ciascuno di noi (Ep.Luc. 41,1-4 escluso ) 
 

LA FOLLA L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (Ep.Luc.7) 

 

GLI SCHIAVI Anche gli schiavi sono esseri umani Ep.Luc. 47, tutta in italiano ;in latino 1/3 
  

 

SENECA E LA TRAGEDIA:  

 

         MEDEA  Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv.926/966) 
 

 

 

La poesia nell'età di Nerone 



 

 

 

LUCANO: notizie biografiche. Il Bellum civile o Pharsalia: argomento e fonti, esigenze artistiche e 

ideologia ( Elogio di Nerone), la nuova epica di Lucano e i suoi rapporti con l'epica virgiliana. La 

visione pessimistica e i personaggi . Linguaggio poetico di Lucano. La Fortuna critica di Lucano. 

 

Letture antologiche in traduzione: Mito e magia: l’incantesimo di Eritto (Phars.6 vv.654-718) - La 

profezia del soldato: la rovina di Roma (Phars.6 776/820) –  Catone, ovvero la virtù: ritratto di un 

saggio (Phars.2 vv.380/391) 

 

La Satira: il genere e le sue origini 

 

PERSIO: notizie biografiche. Le Satire: contenuti e critica moralistica. La formazione stoica e la 

funzione terapeutica della satira. Lo stile: scrittura personalissima, lessico variegato. 

 

GIOVENALE: Biografia . Poesia come denuncia. Le Satirae: l' indignatio e la polemica violenta. 

Dallo sdegno alla rassegnazione. Temi e modelli. Il ritorno al passato come solo rimedio. Stile, 

lessico. 

 

Letture antologiche in traduzione : Uomini che si comportano da donne (Sat.2 vv.65/109) -I terribili 

mali della vecchiaia (Sat.10 vv.188/202 227/238) Un pesce gigantesco. 

 

 

 

 

PETRONIO: la ' biografia' e la questione dell'identità dell'autore. Il Satyricon e la questione del 

genere letterario: modelli, tecnica narrativa, temi e personaggi; la lingua: il realismo mimetico. La 

Satira Menippea. Petronio e il romanzo greco 
 

Letture  antologiche  in  traduzione:  La 

matrona di 
Efeso (Sat. 1 - 7) 

L’ingresso di Trimalchione  (Sat 31,3-33,8) 

Chiacchiere fra convitati (Sat. 44-46)  
 
 
 

B) L'ETA' DEI FLAVI 

 

Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del potere. I Flavi: vita culturale e attività 

letteraria. La poesia epica fra classicismo e sperimentazione 

 

Epigramma 

 

MARZIALE: notizie biografiche e attività letteraria. La produzione poetica , gli Epigrammata: 

l'osservazione dell'umanità; modelli poetici e struttura dell'epigramma. Lo stile. 
 

Letture antologiche in traduzione :Bilbilis contro Roma (10,96)  I valori di una vita serena (10,47) 

Poesia lasciva vita onesta (1,4) Medico o becchino fa lo stesso (1,47) L’umile epigramma contro i 

generi elevati (10,4) Libri tascabili, Il gradimento del pubblico.  Beni privati, moglie pubblica 

(3,26.), Alla piccola Erotion (V, 34 )  

 



 

 

 

L’Epica di età flavia 

Epigoni di Virgilio 

 

STAZIO -  VALERIO FLACCO – SILIO ITALICO 

 

 

La prosa nella seconda metà del I secolo 

 

QUINTILIANO: dati biografici. La produzione letteraria: Institutiones oratoriae. Il dovere etico-

politico dell'oratore, l'interesse pedagogico. La decadenza dell'oratoria. Lo stile. 

 

C) IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO DELLA LIBERTA' 
 

Nerva e Traiano: la conciliazione fra principato e libertà. L'assolutismo illuminato di Adriano. Vita 

culturale e attività letteraria. 

 

Oratoria ed epistolografia 

 

PLINIO IL GIOVANE: notizie biografiche. Le Epistulae: un gentiluomo colto e raffinato. Il 

Panegirico a Traiano. Lo stile. 

 

 

Biografia ed erudizione 

 

SVETONIO: notizie biografiche e opere. Il De viris illustribus e il De vita Caesarum. Metodo 

narrativo , utilizzo di documenti, il punto di vista. Uno stile da burocrate. 
 

Un esempio dal De vita Caesarum: L’umorismo di Vespasiano 

 
 
Storiografia 

 

TACITO : questioni biografiche, formazione culturale e carriera politica, l'attività letteraria. Il 

Dialogus e gli aspetti relativi alla sua composizione; l' Agricola e il suo carattere composito, la 

Germania fra etnografia e storia, le Historiae e la delusione del presente, gli Annales e il 

'pessimismo' di Tacito. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in traduzione o in lingua con traduzione, analisi, interpretazione (in grassetto)  
Agricola  Origine e carriera di Agricola, 4-6; L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola 

39-40; L’elogio di Agricola (Agr.44-46); Il discorso di Calgaco  ( 30, 6-7 in italiano il resto);  Il 

discorso di Petilio Ceriale: le ragioni dei Romani in italiano; in lingua il 73 
 

Germania Il valore militare dei Germani, 6; 14 – La società germanica: schiavi e liberti ( 25) - 

L'onestà delle donne germaniche (18,1 - 19,3 ) 
Annales   La corruzione delle donne romane : Ponzia(13,44) 
  
Annales ,  Il ritratto di Seiano 4,1; Il ritratto di Tiberio I ,6-7)   Il ritratto di Licinio Muciano 

(Historiae 1,10 )  Nerone fa uccidere Agrippina Annales 14,1-10 lettura intera in  italiano;  Morte di 



 

 

Seneca e Trasea Peto16,34-35 
 

 

 

D) DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO 
 

L'età degli Antonini, la dinastia dei Severi e la crisi del III secolo. Cultura e letteratura tra Grecia e 

Roma. Il movimento arcaizzante. 
 
APULEIO: biografia. Gli scritti filosofici e il medioplatonismo. Gli scritti di genere oratorio e la 

seconda sofistica. Metamorphoseon libri ( o Asinus aureus) : Lucio e la curiositas, la novella di 

Amore e Psiche. Le fonti, lo stile. 
 
Letture antologiche: 

 

In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia 1,2-3; Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila 

3,21-22; La perfida moglie del mugnaio 9,14,2-16; 22,5- 23; Il lieto fine, Lucio iniziato al culto di 

Iside 11,2-30 

La favola di Amore e Psiche: Una nuova Venere 4,28 
Lucrezio. Il poeta dell’Epicureismo Inno a Venere ,Il sacrificio di Ifigenia, Primo elogio a 

Epicuro 
  
 

Presentazione della classe 
Sono stata la docente di Lingua e cultura latina nell'intero triennio di quasi tutti i membri della classe 

( alcuni elementi si sono aggiunti in quarta e in quinta) che nell'arco di questi anni ha mostrato una 

buona capacità nel creare un clima di produttiva collaborazione con l'insegnante. 

 

 La risposta del gruppo alle proposte didattiche, tranne poche eccezioni, è stata generalmente 

positiva, soprattutto nell'ambito delle tematiche letterarie. Quasi tutti gli alunni hanno acquisito 

strumenti analitici soddisfacenti, unitamente a corrette competenze trasversali. 

 

Alcuni  hanno conseguito livelli molto buoni nella conoscenza della disciplina mettendo in evidenza  

capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti e dimostrando interesse e 

partecipazione; per altri il profitto è risultato discreto. Alcuni elementi evidenziano una certa fragilità 

nella parte della traduzione scritta. 

 

Il metodo utilizzato è stato principalmente quello della lezione frontale, ma sempre coinvolgendo e 

motivando i singoli ad una attiva partecipazione soprattutto per quanto riguarda l’analisi del testo. 

Frequenti i richiami interdisciplinari e di collegamento con la letteratura e la cultura greca 

 

Vario il materiale didattico. Oltre ai libri di testo gli alunni si sono avvalsi di fotocopie a 

integrazione, letture consigliate e supporti audiovisivi. 

 

Il programma è stato svolto interamente; sono stati raggiunti in modo adeguato gli obiettivi proposti, 

in particolare per quanto riguarda l’ambito storico-letterario e la consapevolezza del ruolo della 

cultura latina e classica in generale, nel mondo occidentale. 
 
Sono stati perseguiti dagli studenti, pur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi cognitivi: 
 

• conoscenza delle strutture morfosintattiche e del lessico della lingua latina •  
• conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura e degli elementi fondanti della mentalità e 

della cultura  latina 

• conoscenza delle specificità linguistico-retoriche degli autori studiati in lingua e delle 

caratteristiche peculiari dei generi letterari presentati 



 

 

•  
• conoscenza delle strutture metriche del testo poetico (esametro per i passi dal De rerum natura 

di Lucrezio) 

 

 e acquisite le seguenti competenze : 

• lettura espressiva dei testi in prosa e in metrica dei testi poetici 

• traduzione, analisi (morfosintattica, strutturale, retorica, metrica), commento, interpretazione 

dei testi, in prosa o versi, degli autori greci selezionati per lo studio 

• inquadramento degli autori e delle opere prese in esame nel contesto storico d'appartenenza 

esposizione con linguaggio pertinente delle tematiche culturali affrontate  

• individuazione di collegamenti all'interno di queste discipline e di queste con altre. 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

Docente Professoressa Debora Sagrazzini 

 

 

Testi adottati:    Reale – Antiseri, Storia delle idee filosofiche e scientifiche, 
vol. 2-3 
     Dispensa su Hegel preparata dal docente 
     Materiale preparato dal docente (presentazioni) 
 
Letture integrali:    Così parlò Zarathustra, Nietzsche 

     Un’altra opera a scelta dello studente 
Strumenti didattici:   Video e film. Laboratori e dibattiti interdisciplinari 
 
UNITA’ DIDATTICA I 
 
1. Hegel e l’Idealismo assoluto  

1.A La vita e le opere (pag. 245-249) 

1.B I capisaldi del sistema hegeliano (pag. 249-257) 

1.C La Fenomenologia dello Spirito (pag. 258-264) 

1.D La filosofia dello Spirito (pag. 275-279) 

 

UNITA’ DIDATTICA II 
 
Dalla destra e sinistra hegeliana a Marx 
1. La destra hegeliana (materiale preparato dal docente) 

2. La sinistra hegeliana: Stirner (materiale preparato dal docente) 

3. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia (pag. 303-304, vol. 2) 

4. Il socialismo utopistico (Materiale preparato dal docente) 

5. Karl Marx (pag. 317-333, vol. 2) 

6. Friedrich Engels e la fondazione del Diamat (pag. 334-335, vol. 2) 

7. Punti critici del marxismo (pag. 336-337, vol. 2) 

 
UNITA’ DIDATTICA III 
 



 

 

I contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard (pag. 351 - 392, vol. 2) 
1. Contro Hegel sicario della verità 

2. La vita e le opere 

3. Il mondo come rappresentazione 

4. Il mondo come volontà 

5. Dolore, liberazione, redenzione 

6. Una vita che non ha giocato al cristianesimo 

7. Le opere filosofiche 

8. La scoperta kierkegaardiana della categoria del Singolo 

9. Cristo: irruzione dell'eterno nel tempo 

10. Possibilità, angoscia, disperazione 

11. Kierkegaard: la scienza e lo scientismo 

12. Kierkegaard contro la teologia scientifica 

 
UNITA’ DIDATTICA IV 
 
Il Positivismo 
1. Lineamenti generali (pag. 57-58, vol. 3) 

2. Auguste Comte e il positivismo sociologico (pag. 59-63, vol. 3) 

3. Il positivismo evoluzionistico di Herbert Spencer (pag. 74-77. Vol. 3) 

4. Darwin e l’origine della specie (pag. 173-175, Vol. 3) 

 
UNITA’ DIDATTICA V 
 
Friedrich Wilhelm Nietzsche  
1. Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori (pag. 133 – 147, vol. 3) 

 

UNITA’ DIDATTICA VI 
 
Esistenzialismo 
1. Martin Heidegger 

1.A Essere e tempo (pag. 287 – 293, vol.3) 

1.B Il linguaggio della poesia come linguaggio dell’Essere (pag. 289 – 295, vol. 3) 

2. Il pensiero esistenzialista: lineamenti generali (slide) 

3. Hannah Arendt (pag. 313 – 316, vol. 3) 

 

UNITA’ DIDATTICA VII 
 

Henri Bergson (pag. 427 – 436, vol. 3) 

 

UNITA’ DIDATTICA VIII 
 

Sigmund Freud e la scoperta dell’inconscio (pag. 607 – 619, vol. 3) 

 

Verifiche:    Colloqui orali, dibattiti di confronto in classe, 
dissertazioni scritte 
 
Competenze in uscita:   Capacità di riconoscere, usare e sviluppare percorsi e 
nessi logici e di lavorare per concetti; uso consapevole di termini specifici, capacità di 
utilizzare il lessico più adatto all’argomento e al contesto; capacità di mettere in discussione, 



 

 

di relativizzare, di confutare; capacità di individuare differenze e analogie, di costruire e 
decostruire definizioni; capacità di comprendere, dare senso e orientarsi negli universi 
concettuali; capacità di far comprendere concetti e dimostrare ipotesi attraverso 
argomentazioni, esempi e metafore; capacità di costruire mappe trasversali e 
multidisciplinari entro le quali confrontare varie teorie; capacità di distinguere e 
gerarchizzare valori, di determinare fini, di giudicare, di sospendere il giudizio; capacità di 
effettuare metacognizioni, di spiegare pensieri con pensieri più astratti, di riflettere su se 
stessi; capacità e desiderio di andare oltre il già noto, di cercare il nuovo, di riconoscerlo, di 
rischiare di attualizzarlo. 
 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Docente: Prof. Matteo Castellani 

 

CONTENUTI 

 

• Giochi di squadra: pallavolo – pallacanestro – palla a mano – calcetto: fondamentali e 

tattica 

• Discipline individuali: elementi di atletica leggera, vortex – badminton 

• Tecniche di allungamento muscolare: esercizi di mobilizzazione e stretching 

• Tecniche di allenamento: lavoro intervallato e in circuito 

• Corsa prolungata a ritmo costante con incremento della durata 

• Potenziamento muscolare e organico 

• Esercizi preatletici generali 

• Regolamenti dei principali giochi di squadra e arbitraggi 

• Sport e società 

• Sicurezza negli impianti sportivi 

• Conoscenza teorica delle conseguenze della sedentarietà 

• Movimento, salute e benessere 

 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO 

 

• Insegnamento a comando, assegnazione di compiti, apprendimento collaborativi, 

strategie cognitive di problem solving, strategie auto istruttive 

• Lezioni teoriche e spazio alle attività esperienziali, dal semplice al difficile, dal noto 

all’ignoto. 

• Metodo globale, analitico e misto. Ogni attività proposta mira al coinvolgimento di 

tutti gli allievi. 

• L’apprendimento motorio avviene per prove ed errori attraverso una scoperta guidata 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Attrezzature e materiali della palestra e degli impianti esterni. Lavagna LIM 

 

PROGETTI 

Torneo di pallavolo 

Torneo di pallacanestro 



 

 

Torneo di calcetto 

 

VALUTAZIONE 

 

• Valutazione iniziale attraverso osservazione, semplici giochi di squadra, esercizi 

coordinativi, esercizi pre-atletici 

• Valutazione intermedia attraverso test pratici per la verifica delle unità didattiche 

proposte; griglie di osservazione 

• Valutazione finale: rilevata dalle precedenti tenendo conto di impegno, partecipazione 

e comportamento 
 

 
Programma di Matematica  
 
Prof. Emilio Ignesti 
 
 
Libro : Matematica.azzurro volume 5, Bergamini-Barozzi-Trifone ,II edizione con tutor. 
 
Funzioni e loro proprietà (Capitolo 21) 
Definizione di funzione. Dominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione. (Paragrafo 1: 
pag 1036-1040) 
Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni crescenti, 
decrescenti, monotone; funzioni periodiche; funzioni pari e dispari; proprietà delle principali 
funzioni trascendenti. (Paragrafo 2: pag 1040-1044). Funzione inversa (Paragrafo 3 pag 1045-
1046). Funzione composta (Paragrafo 4 pag 1047). 
 
Limiti (Capitolo 22) 
Insieme dei numeri reali: intervalli, intorni di un punto, punti isolati, punti di accumulazione. 
(Paragrafo 1 pag 1096-1100). Limiti: limite finito per punti al finito della variabile (Paragrafo 
2 pag 1100-1104); Funzioni continue (Paragrafo 2 pagg 1104-1105); Limite destro e sinistro 
(Paragrafo 2 pag 1107-1108). Limite infinito per punti al finito della variabile (Paragrafo 3: 
pag 1108-1112); Asintoti verticali (Paragrafo 3 pag 1112-1113). Limite finito per valori infiniti 
della variabile (Paragrafo 4 pag 1113-1115); Asintoti orizzontali (Paragrafo 4 pag 1115-1116). 
Limite infinito per valori infiniti della variabile (Paragrafo 5 pag 1116-1119). 
Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, 
Teorema del confronto (detto dei due carabinieri). (Paragrafo 6 pag 1119-1122 senza 
dimostrazione.) 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni (Capitolo 23) 
Operazioni sui limiti: Limiti di funzioni elementari (Paragrafo 1 pag 1162); Limite della somma 
(Paragrafo 1 pag 1163-1164); Limite del prodotto (Paragrafo 1 pag 1164-1165); Limite del 
quoziente (Paragrafo 1 pag 1165-1166); Limite della potenza del tipo [f(x)]g(x) (Paragrafo 1 pag 
1166-1167); Limite delle funzioni composte (Paragrafo 1 pag 1167). 
Forme indeterminate: Forma indeterminata + ∞, - ∞ (Paragrafo 2 pag 1167-1169); Forma 
indeterminata 0*∞ (Paragrafo 2 pag 1169);  Forma indeterminata ∞/ ∞ ;(Paragrafo 2 pag 
1169-1171); Forma indeterminata 0/0 (Paragrafo 2 pag 1171); Forme indeterminate 00, ∞0, 
1∞ (Paragrafo 2 pag 1171-1172);  
Limiti notevoli: limx→0 sen(x)/x=1 (Paragrafo 3 pag 1172 con dimostrazione), limx→0 (1-



 

 

cos(x))/x=0 (Paragrafo 3 pag 1173 senza dimostrazione), limx→0 (1-cos(x))/x2=1/2 (Paragrafo 
3 pag 1173 senza dimostrazione), limx→∞ (1+1/x)x=e (Paragrafo 3 pag 1174 solo enunciato), 
limx→0 (ln(1+x))/x=1 (Paragrafo 3 pag 1174 senza dimostrazione) e sua generalizzazione limx→0 
(loga(1+x))/x=loga e , limx→0 (ex -1)/x=1 (Paragrafo 3 pag 1174 senza dimostrazione).  
Infinitesimi, infiniti e loro confronto: infinitesimi (Paragrafo 4 pag 1175-1176), infiniti 
(Paragrafo 4 pag 1176-1177). 
Funzioni continue: definizione (paragrafo 6 pag 1179-1180). Teoremi sulle funzioni continue: 
Teorema di Weierstrass (solo enunciato); Teorema dei valori intermedi (solo enunciato) ; 
Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato).  
Punti di discontinuità di una funzione: Punti di discontinuità di prima specie (o di salto) 
(paragrafo 7 pag 1182-1183), punti di discontinuità di seconda specie (paragrafo 7 pag 1183-
1184), punti di discontinuità di terza specie (o eliminabili) (paragrafo 7 pag 1184-1185). 
Asintoti: Asintoti verticali (paragrafo 8 pag1185), asintoti orizzontali (paragrafo 8 pag 1186), 
asintoti obliqui e loro ricerca (paragrafo 8 pag 1186-1189 senza dimostrazione).  
Grafico probabile di una funzione (paragrafo 9 pag 1189). 
 
Derivate (capitolo 24) 
Derivata di una funzione: problema della tangente (paragrafo 1 pag 1240-1241), rapporto 
incrementale (paragrafo 1 pag 1241-1242), derivata di una funzione (paragrafo 1 pag 1242-
1243), calcolo della derivata con la definizione (paragrafo 1 pag 1243-1244), derivata destra 
e derivata sinistra (paragrafo 1 pag 1244-1245), derivata e velocità di variazione (paragrafo 1 
pag 1245-1246). 
Continuità e derivabilità (paragrafo 2 pag 1246-1247). 
Derivate fondamentali: derivata della funzione costante (senza dimostrazione) (paragrafo 3 
pag 1247), derivata della funzione identità (senza dimostrazione) (paragrafo 3 pag 1247-
1248), derivata della funzione potenza (paragrafo 3 pag 1248), derivata della funzione radice 
quadrata (paragrafo 3 pag 1248-1249), derivata della funzione seno (senza dimostrazione) 
(paragrafo 3 pag 1249), derivata della funzione coseno, derivata della funzione esponenziale 
(senza dimostrazione) (paragrafo 3 pag 1249-1250), derivata della funzione logaritmo (senza 
dimostrazione) (paragrafo 3 pag 1250).  
Operazioni con le derivate: Derivata del prodotto di una costante per una funzione (senza 
dimostrazione) (paragrafo 4 pag 1250-1251); derivata della somma di funzioni (senza 
dimostrazione) (paragrafo 4 pag 1251); derivata del prodotto di funzioni (solo enunciato) 
(paragrafo 4  pag 1251-1252); derivata del reciproco di una funzione (solo enunciato) 
(paragrafo 4 pag 1252-1253); derivata del quoziente di due funzioni (solo enunciato) 
(paragrafo 4 pag 1253).  
Derivata di una funzione composta (solo enunciato) (paragrafo 5 pag 1254-1255). 
Derivate di ordine superiore al primo (solo accenni al paragrafo 7 pag 1257). 
Retta tangente e punti di non derivabilità: retta tangente (paragrafo 8 pag 1257-1258); punti 
stazionari (paragrafo 8 pag 1258); punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale 
(paragrafo 8 pag 1258-1259), cuspidi (paragrafo 8 pag 1259), punti angolosi (paragrafo 8 pag 
1259-1260), criterio di derivabilità (paragrafo 8 pag 1260-1261). 
Differenziale di una funzione (paragrafo 10 pag 1264-1266). 
 
Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi (capitolo 25) 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange (solo enunciato no dimostrazione) 
(paragrafo 1 pag 1314-1315); teorema di Rolle (solo enunciato, no dimostrazione) (paragrafo 
1 pag 1314-1315); teorema di Cauchy (solo enunciato) (paragrafo 1 pag 1317); teorema di De 



 

 

L’Hospital (solo enunciato no dimostrazione).  
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (paragrafo 2 pag 1320-1321) 
Massimi, minimi e flessi: Massimi e minimi assoluti (paragrafo 3 pag 1321-1322), massimi e 
minimi relativi (paragrafo 3 pag 1322-1323), flessi (paragrafo 3 pag 1324-1325), 
individuazione dei flessi tramite la sola derivata prima. 
Massimi , minimi , flessi orizzontali e derivata prima: Definizione di punto stazionario 
(paragrafo 4 pag 1325); Teorema di Fermat (solo enunciato)(paragrafo 4 pag 1325-1326); 
ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima (solo enunciato del teorema, con 
osservazioni  presenti sul libro) (paragrafo 4 pag 1326-1328). 
 
Studio delle funzioni (capitolo 26) 
Studio di una funzione: schema generale ed applicazione a funzioni polinomiali e razionali 
fratte. (paragrafo 1 pag 1385-1389, escluso riquadro dal titolo “matematica e fisica”).   
 
Integrali indefiniti (capitolo 27)  
Accenni ai paragrafi indicati di seguito 
Integrale Indefinito: Primitive: Teorema 1 e teorema 2 solo enunciato (paragrafo 1 pag 1432), 
interpretazione geometrica (paragrafo 1 pag 1433), integrale indefinito (paragrafo 1 pag 
1433-1434), proprietà dell’integrale indefinito: prima e seconda proprietà di linearità 
(paragrafo 1 pag 1434-1435). 
Integrali indefiniti immediati: integrale di una potenza di x, con x appartenente ai numeri reali 
(paragrafo 2 pag 1435-1436); integrale della funzione esponenziale (paragrafo 2 pag 1436-
1437); integrale delle funzioni goniometriche (solo integrale di sen x e cos x) (paragrafo 2 pag 
1437). Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta (caso di potenza di 
funzione composta e primi 5 casi delle 9 formule presenti nell’elenco di pag 1438 ovvero 
integrali riconducibili a ln f(x), ex , sen x, cos x) (paragrafo 2 pag 1438-1439). Integrazione per 
sostituzione (paragrafo 3 pag 1439-1440 esempi di semplici applicazioni). Integrazione per 
parti (paragrafo 4 pag 1439-1440 esempi di semplici applicazioni). 
 
 
Programma di Fisica classe V 
 
Prof. Emilio Ignesti 
 
 
Libro: Ugo Amaldi- Le traiettorie della fisica volume 3 – seconda edizione- Scienze Zanichelli 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb (capitolo 24) 
La natura elusiva dell’elettricità (paragrafo 1 pag 750-751); Elettrizzazione per strofinio 
(paragrafo 2 pag 751-754); Conduttori ed isolanti (paragrafo 3 pag 754-756); La definizione 
operativa della carica elettrica (pargrafo 4 pag 756-758); La legge di Coulomb e confronto con 
la legge di gravitazione universale (paragrafo 5 pag 758-760); Problema modello 1 : forza fra 
due cariche puntiformi (pag 761); Esperimento di Coulomb (solo descrizione qualitativa) e 
suoi risultati (paragrafo 6 pag 762-763); Forza di Coulomb nella materia, costante dielettrica 
relativa e costante dielettrica assoluta (paragrafo 7 pag 763-764);Elettrizzazione per 
induzione (no elettroforo di Volt,  si tabella sui metodi di elettrizzazione)(paragrafo 8 pag 766-
767); La Polarizzazione degli isolanti (paragrafo 9 pag 768). 
 



 

 

Il campo elettrico e il potenziale (capitolo 25) 
Le origini del campo elettrico, azione a distanza e azione di contatto, Faraday e le linee di 
forza (paragrafo 1 pag 780-781); Il vettore campo elettrico, l’idea di campo elettrico, la 
definizione del vettore campo elettrico, dal campo alla forza (paragrafo 2 paf781-784); Il 
campo elettrico di una carica puntiforme, il campo in un mezzo isolante, il campo elettrico di 
più cariche puntiforme (paragrafo 3 pag 784-786); Problema modello 1 : campo generato da 
una carica puntiforme negativa (pag 787); Le linee del campo elettrico, costruzione delle linee 
del campo, il campo di una carica puntiforme, il campo di due cariche puntiformi (paragrafo 
4 pag 788-790). Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: la portata 
attraverso una superficie, il vettore superficie, la portata come flusso della velocità (paragrafo 
5 pag 790-792). Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss: il flusso del campo elettrico 
attraverso una superficie curva (solo descrizione qualitativa); il teorema di Gauss per il campo 
elettrico; dimostrazione del teorema di Gauss; Flusso del campo elettrico e linee di campo 
(paragrafo 6 pag 793-796). L’energia potenziale elettrica : l’energia potenziale associata alla 
forza di Coulomb ,il caso di più cariche puntiformi (paragrafo 7 pag 796-799). Problema 
modello 3: Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche (pag799-800). Il Potenziale 
elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico di una carica puntiforme; 
potenziale elettrico e lavoro,  la differenza di potenziale elettrico , l’unità di misura del 
potenziale elettrico, il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi , il moto 
spontaneo delle cariche elettriche (paragrafo8 pag 801-804). Le superfici equipotenziali: 
dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali (paragrafo 
9 pag 804-806). La deduzione del campo elettrico dal potenziale (paragrafo 10 pag 807-808). 
La circuitazione del campo elettrico: come si calcola la circuitazione del campo elettrico, 
circuitazione e campo elettrostatico (paragrafo 11 pag 808-810). 
 
Fenomeni di elettrostatica (capitolo 26) 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; Nei conduttori la carica si 
dispone in superficie; la densità superficiale di una carica su un conduttore (paragrafo 1 pag 
824-826). Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale; Il campo 
elettrico all’interno del conduttore; Il campo elettrico sulla superficie; Il potenziale elettrico 
del conduttore; un’applicazione del teorema di Gauss (paragrafo 2 pag 826-828). Il problema 
generale dell’elettrostatica: il teorema di Coulomb , le convenzioni per lo zero del potenziale 
(paragrafo 3 pag 828-829). La capacità di un conduttore: quanta carica può contenere un 
conduttore? La definizione di capacità; Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata 
(paragrafo 4 pag 830-831) (no problema modello 2). Il condensatore: il condensatore piano 
e l’induzione elettrostatica tra le armature; la capacità di un condensatore; il campo elettrico 
di un condensatore piano; la capacità di un condensatore piano; il ruolo dell’isolante in un 
condensatore (paragrafo 5 pag 833-837). Verso le equazioni di Maxwell (tabella inclusa) 
(paragrafo 6 pag 839).  
 
La corrente elettrica continua  (capitolo 27) 
L’intensità della corrente elettrica: il verso della corrente; la corrente continua (paragrafo 2 
pag 850-852) (problema modello 1 : cariche in movimento). I generatori di tensione e i circuiti 
elettrici: il ruolo del generatore; i circuiti elettrici; collegamento in serie e in parallelo 
(paragrafo 3 pag 852-855). La prima legge di Ohm: l’enunciato della legge e la resistenza 
elettrica; i resistori (pag 855-857). Problema modello 2 : un semplice circuito (pag 857-858). 
Resistori in serie e in parallelo: resistori in serie; resistori in parallelo; la risoluzione di un 
circuito (paragrafo 5 pag 858-860). Problema modello 3: Circuito con resistenze in serie e 



 

 

parallelo (pag  860-862).  
L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna, potenza dissipata per 
effetto Joule, dimostrazione della formula della potenza dissipata, la potenza di un 
generatore ideale (paragrafo 7 pag 862-866 in alto). La forza elettromotrice e la resistenza 
interna di un generatore di tensione: la definizione di forza elettromotrice, il generatore reale 
di tensione (paragrafo 8 pag 867-869). Problema modello 4: Dall’ideale al reale (pag 869) 
 
La corrente nei metalli e nei semiconduttori (capitolo 28) 
I conduttori metallici: la spiegazione microscopica dell’effetto Joule, la velocità di deriva degli 
elettroni (paragrafo 1 pag 880-881). La seconda legge di Ohm e la resistività (paragrafo 2 pag 
881-882). La dipendenza della resistività dalla temperatura: il coefficiente di temperatura  
(paragrafo 3 pag 884-885), i superconduttori (paragrafo 3 pag 885-886). 
 
Fenomeni magnetici fondamentali (capitolo 30) 
Una scienza di origini medioevali: le origini della bussola, il magnete terra (paragrafo 1 pag 
928-929). La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra poli magnetici, i poli 
magnetici terrestri, il campo magnetico, la direzione e il verso del campo magnetico, le linee 
di campo, confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica (paragrafo 2 pag 929-
933). Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, le linee del campo magnetico di 
un filo percorso da corrente, l’esperienza di Faraday (paragrafo 3 933-935). Forza tra correnti 
: la definizione  dell’ampere (paragrafo 4 pag 935-936). Intensità del campo magnetico: l’unità 
di misura del campo magnetico (paragrafo 5 pag 936-937). La forza magnetica su un filo 
percorso da corrente (paragrafo 6 pag 938). Il campo magnetico di un filo percorso da 
corrente: legge di Biot-Savart , deduzione della legge di Biot-Savart ( paragrafo 7 pag 939-
941). Problema modello 2: campo magnetico tra fili (pag 941). Il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide: la spira circolare, il solenoide (paragrafo 8 pag 942-944). Problema 
modello 3: il campo magnetico di un solenoide. 
 
Il campo magnetico (capitolo 31)  
La forza di Lorentz. La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento 
(paragrafo 1 pag 958-960). Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto con 
velocità perpendicolare a un campo magnetico uniforme, il raggio della traiettoria circolare 
(paragrafo 2 pag 961-963). Problema modello 2 (pag 963). Il flusso del campo magnetico: 
flusso attraverso una superficie piana, flusso attraverso una superficie qualunque, il teorema 
di gauss per il magnetismo, dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo (paragrafo 
3 pag 964-966). La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere, dimostrazione 
del teorema di Ampere (paragrafo 4 pag 967-969). Le proprietà magnetiche dei materiali: 
solo la permeabilità magnetica relativa (molto maggiore di 1 per sostanze ferromagnetiche, 
di poco minore di 1 per sostanze diamagnetiche, di poco maggiore di 1 per sostanze 
paramagnetiche) (paragrafo 5 pag 972). Verso le equazioni di Maxwell (paragrafo 7 pag 976 
e tabella riassuntiva). 
 
L’induzione elettromagnetica (capitolo 32) 
La corrente indotta: Un campo magnetico che varia genera corrente, Il ruolo del flusso del 
campo magnetico (paragrafo 1 pag 986-989). La legge di Faraday-Neumann: espressione 
della legge di Faraday-Neumann, dimostrazione della legge, La forza elettromotrice indotta 
istantanea (paragrafo 2 pag 990-994). La legge di Lenz: verso della corrente indotta e 
conservazione dell’energia (paragrafo 3 pag995-997 no correnti di Foucault).  



 

 

L’autoinduzione e la mutua induzione: Autoinduzione: la corrente indotta che ha origine 
interna, l’induttanza di un circuito (paragrafo 4 pag 998-fino a figura 14 pag 999), Mutua 
induzione: la corrente indotta che ha origine esterna (paragrafo 4 pag 1000- fino pag 1001 
solo primo capoverso.) 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (capitolo 33) 
L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico: alla ricerca di un modello 
meccanico, lì inattesa previsione delle onde (paragrafo 1 pag 1018-1019). Il campo elettrico 
indotto: la circuitazione del campo elettrico indotto, calcolo della circuitazione del campo 
elettrico (paragrafo 2 pag 1019-1021). Il termine mancante: corrente di spostamento, il 
campo magnetico indotto (paragrafo 3 pag 1022-1023). Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico: le equazioni di Maxwell, il campo elettromagnetico (paragrafo 4 pag 1024-
1025). Le onde elettromagnetiche: le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde 
elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce (paragrafo 
5 pag 1026-1027). Le onde elettromagnetiche piane: un’onda magnetica a un istante fissato: 
il profilo spaziale, l’onda in un punto fissato: l’oscillazione nel tempo (paragrafo 6 pag 1028-
1029). Lo spettro elettromagnetico (paragrafo 7 pag 1030). Le parti dello spettro (paragrafo 
8 pag 1032-1035). 
  
La relatività del tempo e dello spazio 
Questo capitolo è stato trattato per lo più a livello descrittivo, richiedendo agli studenti una 
conoscenza esclusivamente qualitativa dei fenomeni trattati. 
Velocità della luce e sistemi di riferimento (paragrafo 2 pag 1049-1050). Esperimento di 
Michelson -Morley (paragrafo 3 pag 1050-1052 descrizione qualitativa). Assiomi della teoria 
della relatività ristretta (paragrafo 4 pag 1052-1053). La simultaneità (paragrafo 5 pag 1053-
1055 descrizione qualitativa). La dilatazione dei tempi (paragrafo 6 pag 1055-1059 
descrizione qualitativa). La contrazione delle lunghezze (paragrafo 7 pag 1060-1062 
descrizione qualitativa). 
 
Finalità 
Far acquisire conoscenze e competenze dell’analisi funzionale, delle operazioni di limite, 
derivazione ed integrazione.  
Far ampliare la padronanza del linguaggio scientifico e tecnico nei nuovi ambiti toccati dal 
programma ovvero nell’analisi funzionale e nell’elettromagnetismo. 
Far acquisire la consapevolezza che i fenomeni fisici di origine elettromagnetica sono 
descrivibili attraverso modelli matematici ed operazioni matematiche studiate in ambito del 
programma di matematica. 
Far comprendere le connessioni logiche fra i vari concetti matematici affrontati. 
Far comprendere le connessioni logiche fra i vari fenomeni fisici studiati. 
 
Obiettivi formativi 
Formare e sviluppare le capacità di analisi delle formule matematiche e fisiche per rendere 
possibile la completa esplicazione dei nessi logici e dei contenuti in esse presenti. 
Potenziare l’interesse e la curiosità nei confronti degli argomenti svolti. 
Sviluppare la capacità di saper trasferire ciò che si è appreso in un campo all’altro e di 
interconnetter i vari argomenti interdisciplinari. 
Sviluppare capacità di descrivere qualitativamente e quantitativamente i fenomeni studiati. 
 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Manuel Russo 

Durante l’a.s. 2022/2023 la classe è stata interessata, ad inizio ottobre, del cambio del docente 

incaricato all’insegnamento della Religione, indi per cui vengono riportate nel seguente 

documento la differenziazione delle lezioni svolte dai singoli docenti: 

Dal 16/09/2022 al 30/09/2022, le lezioni sono state svolte dal docente, Nicola Materi, e hanno 

avuto come oggetto i seguenti argomenti: 

- Presentazione dell’ora di Religione e della persona del prete; 

- L’esigenza umana del raccontare, del comunicare, riferimento al canto XXXIII del 

Paradiso e lettura del prologo del Vangelo di Giovanni in greco; 

- Partendo dal n. 84 di “Laudato si” di papa Francesco, tema scritto in classe; 

Dal 07/10/2023 le lezioni sono state svolte dal docente Manuel Russo, le cui lezioni possono 

essere raggruppate in aeree tematiche: 

- Filosofico/Religioso: 

1. La Vocazione Cristiana e la vocazione alla vita religiosa, l’importanza del discerni-

mento e di un cammino di accettazione di se e di felicità. 

2. Vocazione dell’uomo alla Felicità, discussione sulla sua attuazione nella nostra società. 

3. Lettura e Commento di alcuni brani del libro “La fine della cristianità e il ritorno del 

paganesimo” della filosofa francese Chantal Delsol. 

4. Il lascito spirituale e dottrinale di papa Benedetto: la sua interpretazione del rapporto 

Fede e Ragione. 

- Storico/Religioso: 

1. A partire dalla Battaglia di Lepanto, 7 ottobre 1571, e dal suo significato religioso, 

discussione sulla possibilità dell’intervento divino nella storia, ed in modo particolare nelle 

guerre e nei fatti delittuosi del nostro contemporaneo, come la guerra in Ucraina. 

2. Il 5 novembre del 2022 sono stati 45 anni dalla morte del ven. Sindaco di Firenze 

Giorgio La Pira, lettura di un suo discorso sulla vocazione della città di Firenze. 

3. L’azione dei domenicani fiorentini per la protezione degli ebrei durante la seconda 

guerra mondiale e il riconoscimento ufficiale da parte dello stato d’Israele con il conferimento 

del “Giusto fra le nazioni” e del segno dell’albero presso il parco dello Yad Vashem. 

4. Lettura della lettera della preside del “Leonardo da Vinci” e discussione sul pericolo 

del ritorno delle ideologie in Italia. 

5. Il dramma dell’Olocausto e l’importanza del non dimenticare, la visione di alcuni film 

ci ha permesso di analizzare il dramma di quel fenomeno e le giustificazioni che venivano 



 

 

addotte per continuare a perpetuare tali crimini: impossibilità di critica di quanto stabilito dallo 

stato, presunte motivazioni di superiorità di razza, inconsiderazione della dignità dell’uomo. 

- Artistico/Letterario:  

1. Il gesto dell’imbrattimento dei “Girasoli”di Van Gogh ci interroca sul valore dell’arte 

e dei nostri gesti inrelazione ad essi. Lettura di alcuni brani del testo “Tommaso d’Aquino e 

la bellezza” di Angela Monachese. 

2. Il Natale attraverso gli occhi del romanziere inglese Charles Dickens nella sua opera 

“A Christmas Carol”. 

3. Pirandello è stato uno dei maggiori descrittori dell’animo umano, analisi del suo me-

todo di osservazione del reale e dell’umano e della sua capacità di descrizione dei personaggi. 

- Attualità/Disagio esistenziale/Educazione Civica: 

1. Amore Reale e Amore Virtuale, la pericolosità della vita sentimentale vissuta online e 

non nella realtà. Visione di una inchiesta giornalistica riguardante il suicidio di un giovane. 

2. La Chiesa ha istituito la giornata di preghiera per le vittime di abusi. Visione di una 

inchiesta giornalistica sugli abusi nella Chiesa. 

3. Il fenomeno della Mafia e delle vicende politiche italiane nella Sicilia degli anni delle 

stragi: il metodo sarcastico del film “La Mafia uccide solo d’Estate”. 

4. L’incognita del futuro e le scelte di vita post-liceo, discussione sul futuro degli alunni. 

 

Tale programma è stato svolto grazie al supporto e allo stimolo derivante dalla visione di 

alcuni film: 

- Schindler List; 

- Il Processo di Norimberga; 

- La Mafia uccide solo d’estate; 

- La Stranezza. 

 

STORIA 

 

DOCENTE: Prof. SIMONE FAGIOLI 



 

 

 

LIBRO DI TESTO: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia. Vol. 3. 

Guerre mondiali, decolonizzazione, globalizzazione, Laterza 2015. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

Modulo I - L’incendio dell'Europa 

Guerra e rivoluzione, pp. 7-41; 

Un difficile dopoguerra, pp. 44-63; 

L’Italia: dopoguerra e fascismo, pp. 67-85; 

 

Modulo II – Dalla grande crisi al conflitto mondiale 

Una crisi planetaria pp. 116-135; 

Europa degli anni '30: democrazie e dittature, pp. 139-169; 

Il fascismo in Italia, pp. 172-191; 

Oltre l’Europa, pp. 194-209; 

Guerra mondiale, guerra totale, pp. 214-247. 

 

Modulo III – Il mondo diviso 

 

La guerra fredda (1945-73), pp. 276-309; 

La civiltà dei consumi, pp. 346-371. 

 

 

 

 

Documenti e video in allegato all'interno del registro elettronico 

 

 

La classe, seguita dallo scrivente fin dal terzo anno, ha acquisito le seguenti competenze 

(obiettivi specifici di apprendimento): 

- Saper utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina storica; 



 

 

- saper scegliere e realizzare lo strumento comunicativo più idoneo a una specifica; 

spiegazione: cartine, documenti, testi storiografici; 

- saper individuare e decifrare la comunicazione che viene loro proposta. 

- Saper individuare i periodi significativi nelle ricostruzioni storiche; 

- Saper riconoscere la funzione della localizzazione dei fatti storici ai fini della 

comprensione del loro svolgimento; 

- sappiano distinguere la natura di un fatto storico; 

- sappiano individuare le cause che hanno determinato un fatto storico. 

- Saper ricostruire un fatto storico in relazione e con le conoscenze dei contesti sociali, 

istituzionali, ambientali entro i quali si svolsero; 

- saper collocare un fatto o fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica; 

- saper cogliere, a grandi linee, analogie e differenze tra gli eventi, e individuarne i 

fondamentali percorsi di causazione e di sviluppo che li hanno originati; 

- saper produrre una sintetica comparazione tra passato e presente. 

-  Saper usare in modo autonomo e consapevole delle competenze 

- saper creare/inventare soluzioni pertinenti a problemi di percorso. 

 

 

Programma di storia – appendice Cittadinanza e Costituzione (in allegato) 

 

• Caratteristiche e strutture della Costituzione Italiana; 

• L’ordinamento della Repubblica Italiana; 

• Nascita dell’Unione Europea; 

• I Trattati dell’UE e le sue istituzioni. 
 

Lingua e letteratura greca: 

 

 
Docente: Prof.ssa Ginevra Serra 

 
Testi di riferimento:  
● M. Pintacuda e M. Venuto, il nuovo Grecità 3 da Platone al tardo antico, G.B. Palumbo edi-

tore & C. Editore S.p.a., 2019. 
● A. Ronconi, Conosci te stesso. L'esperienza del dolore nell'Edipo di Sofocle, C. Signorelli 

Editore, 2004. 
● M. Anziani e M. Motta, Limen. Versioni greche per il triennio., Le Monnier, 2018.  
 

 

La Filosofia 

 

Platone: notizie biografiche, opere (primo, secondo e terzo periodo), mondo concettuale (realtà 

sensibile e realtà intelligibile, teoria della reminiscenza), lingua e stile. 



 

 

 

Lettura in lingua originale dei seguenti testi (su fotocopia): Fedro 274 c-e ("L'invenzione della 

scrittura"); Menone 81 b-e ("La reminiscenza"), Simposio 179 b-d ("L'eroismo di Alcesti").  
Lettura in traduzione dei seguenti testi: T12 Il mito della caverna, T13 Il mito di Atlantide.  
 

Aristotele: notizie biografiche, opere (esoteriche ed essoteriche), mondo concettuale (scienze 

teoretiche, scienze pratiche, scienze poietiche), lingua e stile. 
 

Lettura in lingua originale dei seguenti testi (su fotocopia): Politica 1253 b 23-33 ("Lo schiavo"), 

Etica Nicomachea 1160 a 31-b 19 ("Le forme di governo"), Politica 1253 a ("L'uomo è un animale 

politico"), Etica Nicomachea 1155 a 1-16 ("L'amicizia").  
Lettura in traduzione dei seguenti testi: T3 "Le forme di governo", T4 "La migliore costituzione".  
 

Il Teatro  

 

Sofocle, Edipo re: "la tragedia del sapere", le due forme di conoscenza, il dolore come mancanza di 

conoscenza, la fortuna dell'opera nel mondo antico.  
Lettura del seguente articolo condiviso sulla piattaforma Classroom "Presentimento e coscienza 

dell'incesto nei rifacimenti dell'Edipo re sofocleo" (Quaderns d'Italia 22, 2017; 153-174) con 

riferimento alle differenze con l'Oedipus di Seneca. 

 

Lettura in lingua originale dei seguenti vv: 1-72, 711-768, 774-833, 1121-1185. 
Lettura in traduzione dei seguenti vv: 863-910, 964-1085. 
 

Edipo a Colono: la catarsi.  
 

Lettura in lingua originale dei seguenti vv.: 254-291, 1626-1669.  
Lettura in traduzione dei seguenti vv: 1-29.  

 

Caratteristiche della commedia di mezzo e della commedia nuova  
 

 

Menandro: notizie biografiche, la produzione, innovazioni strutturali, i personaggi.  
-Visione della messa in scena del Dyskolos per la regia di R. Bernardi e analisi delle caratteristiche 

socio-culturali dell'opera (il ruolo della sorte, le caratteristiche dell'uomo menandreo, la differenza 

tra il mondo della campagna ed il mondo della città), la fortuna.  

-Riflessione sul ruolo del servo attraverso un confronto con i seguenti passi aristotelici: Politica 1253 

b 23-33 (letto in lingua originale) e Economico I V, 1-6, 1344 b (in traduzione, passo condiviso sulla 

piattaforma Classroom); confronto con il ruolo del servo tratteggiato da Seneca nell'Ep. 47 ad 

Lucilium.  
 

Lettura in traduzione dei seguenti testi: T1 Il misantropo e il servus currens, T2 La "conversione" di 

Cnemone, T3 L'arbitrato: Davo contro Sirisco, T5 Il riconoscimento. 
Lettura integrale del Dyskolos in traduzione.  

 

 

Callimaco: notizie biografiche, le opere e la poetica (i Pinakes, gli Aitia, i Giambi, l'Ecale, gli Inni, 

gli Epigrammi) 
 

Lettura in lingua originale dei seguenti testi: Aitia fr.75 Pfeiffer v.1-6 (T1 Il prologo contro i 

Telchini), Epigrammi A.P. V 23 (T7 Παρακλαυσίθυρον a Conopio), A.P. XII 43 (T9 Odio il poema 

ciclico). 
Lettura in traduzione dei seguenti testi: T1 Il prologo contro i Telchini vv.6-38, T2 Aconzio e 

Cidippe, T3 Artemide bambina con approfondimento sulla figura del trickster. 
 

Apollonio Rodio: notizie biografiche, la presunta polemica con Callimaco, le Argonautiche 



 

 

(struttura dell'opera, trama), rapporto con Omero, fortuna, lingua e stile.  
-Approfondimento sulla figura di Medea in Euripide, Apollonio Rodio, Valerio Flacco, Seneca: 

riflessione sull'immagine di Medea come donna abbandonata e/o madre sanguinaria in preda al furor 

(lettura dell'articolo "Medea nella letteratura" condiviso sulla piattaforma Classroom).  
- Confronto tra i personaggi di Admeto/Giasone, Alcesti/Medea, focus sul rapporto tra Amore e 

Morte da cui un approfondimento sulle sfaccettature dell'amore nella cultura greca attraverso i 

termini a disposizione nel lessico greco.  

 

Lettura in lingua originale dei seguenti testi: Argonautiche I vv.1-4 (T1 Il proemio delle 

Argonautiche) 
Lettura in traduzione dei seguenti testi: T1 Il proemio delle Argonautiche vv.5-22, T2 Il rapimento di 

Ila (con approfondimento sul ratto di Ila come ribaltamento dei consueti rapporti di forza tra i sessi), 

T4 Afrodite ed Eros, T5 La notte insonne di Medea (con analisi di G. Paduano p.305), T6 Incontro 

tra Medea e Giasone.  
 

La poesia bucolica: la definizione, le origini, l'iniziatore, la fortuna.  
Teocrito: notizie biografiche ed opere, gli Idilli, mondo concettuale, lingua e stile.  
Lettura in traduzione dei seguenti testi: T1 L'incantatrice, T2 Simichida e Licida, T3 I mietitori, T5 

Ila.  
Accenni su Mosco e Bione.  
 

L'epigramma ellenistico: dalle origini all'ellenismo, la prima raccolta, le scuole. 
 

- Scuola dorico-peloponnesiaca: datazione, temi, dialetto. Notizie biografiche su Leonida. 
Lettura in traduzione dei seguenti testi: T1 La λιτότης, T2 La vecchia Maronide, T4 Autoepitafio. 
 

- Scuola ionico-alessandrina: datazione, temi, dialetto. Notizie biografiche, temi, stile di Asclepiade 

di Samo. 
Lettura in traduzione dei seguenti testi: T1 Ritrosia e volubilità, T2 Ritratti femminili: Nicarete, 

Didima, Archeanassa.  
 

- Scuola fenicia: datazione, temi, stile. Notizie biografiche, temi, lingua e stile di Meleagro di 

Gadara.  
Lettura in traduzione dei seguenti testi:T1 Passione e razionalità, T2 Ad Eliodora, T3 a Zenofila, T4 

Autoepitafio. 
 

La storiografia 

 

La storiografia ellenistica: gli storici di Alessandro (Callistene, Clitarco, Aristobulo, Tolomeo), gli 

storici dell'età dei diadochi (Filarco di Naucrati), la storiografia locale (Marmor Parium, Timeo di 

Tauromenio) 
 

Polibio: notizie biografiche, le Storie, il metodo storiografico (l'autopsia e la verosimiglianza, la 

storia pragmatica, apodittica, universale; distinzione fra cause occasionali e reali), il mondo 

concettuale (la teoria delle costituzioni, la costituzione mista), l'uso della religione da parte dei 

Romani, lingua e stile.  
 

Lettura dei seguenti testi in lingua originale: Storie VI 4, 6-10 (T4 La teoria delle costituzioni) 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: T1 Il proemio, T2 Annibale attraversa le Alpi, T3 La battaglia 

di Canne, T4 La teoria delle costituzioni, T5 La costituzione romana, T6 Ogni cosa è destinata a 

finire, T7 Polibio e Scipione.  
 

L'età imperiale: limiti cronologici  
 

La retorica: asianesimo, atticismo, stile rodiese. Apollodorei e Teodorei. 
 



 

 

Dionigi di Alicarnasso: cenni biografici, Antichità Romane. 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: T1 Il proemio delle Antichità Romane  
 

L'Anonimo Sul Sublime: l'opera, le fonti, l'audacia del genio, la decadenza dell'eloquenza, lo stile. 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: T2 Le fonti del sublime, T3 Confronto tra Iliade ed Odissea, 

T4 Il genio poetico.  
 

Seconda Sofistica: limiti cronologici, tematiche, modelli stilistici. Accenni sui neosofisti. 
Luciano: notizie biografiche, opere, lingua e stile.  
Lettura dei seguenti testi in lingua originale (su fotocopia): Non bisogna credere alla calunnia par.1 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: T7 Istruzioni per lo storico, T8 Una storia che non ha niente 

di vero, T11 Soluzione alla questione omerica, T12 Elogio della mosca.  
 

La biografia: la nascita del termine, la questione nel mondo antico, i due modelli. 
Plutarco: notizie biografiche, le Vite Parallele, I Moralia, mondo concettuale, lingua e stile. 
Lettura dei seguenti testi in traduzione: T1 Storia e biografia, T3 La morte di Cesare, passo p.678 sul 

suicidio di Demostene (Vite Parallele) a confronto col passo sul suicidio di Petronio (Tacito Annales 

XVI 19) con riferimenti interdisciplinari sul tema del suicidio in Seneca, Leopardi e Schopenhauer.  
 

Cassio Dione: notizie biografiche, la Storia di Roma. 
 

La letteratura giudaico-ellenistica e cristiana: accenni  
 

Il romanzo greco: caratteristiche, Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, 

Eliodoro.  
Lettura dei seguenti testi in traduzione: T1 Colpo di fulmine tra Cherea e Calliroe, T5 Primi sintomi 

d'amore per Dafni e Cloe, T7 Inizio in medias res.  
 

Presentazione della classe 

 

Sono stata la docente di Lingua e Letteratura greca dal IV anno di quasi tutti i membri della classe 

(due studenti si sono aggiunti quest'anno). 

La risposta della classe è stata generalmente positiva e collaborativa, soprattutto nei percorsi tematici 

della letteratura che sono stati spesso accompagnati da riferimenti interdisciplinari con la lingua e la 

letteratura latina.  

Il metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale, supportata da un'attiva e costante 

partecipazione degli alunni.  

La classe ha conseguito un buon livello nella conoscenza della letteratura, alcuni studenti mostrano 

una fragilità nella traduzione scritta. 

 

Sono stati perseguiti, anche se a livelli differenti, i seguenti obiettivi: 

 

● conoscenza delle strutture morfosintattiche e del lessico della lingua greca 

● conoscenza delle linee di sviluppo della letteratura greca 

● conoscenza delle specificità linguistico-retoriche degli autori presi in esame 

 

e sono state raggiunte le seguenti competenze: 

 

● traduzione, analisi e commento dei testi in prosa o in versi 

● inquadramento storico degli autori e delle opere prese in esame  

● individuazione di percorsi interdisciplinari  

 

 



 

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente: Prof.essa Vivia Simoni Ferri 

 

La classe si compone di 24 studenti che possono essere suddivisi in 3 livelli linguistici: 

-livello B1+ 

-Livello B2 

-Livello C1/C2 

La classe si presenta come un gruppo coeso, vivace e ben disposto alle attività didattiche in 

lingua inglese. In questi ultimi anni la classe ha avuto l’opportunità di potenziare l’espressione 

orale grazie alla presenza di un’insegnante madrelingua. Tutte le attività proposte hanno avuto 

un riscontro positivo a livello di partecipazione e miglioramento della lingua. 

 

Abilità e competenze sviluppate durante l’anno: 

-analizzare testi in prosa, poetici e teatrali; 

-saper fare collegamenti all’interno del canone letterario; 

-saper presentare in maniera concisa i diversi autori e le loro specificità; 

-comprendere l’evoluzione del modernismo come genere di sperimentazione letteraria e la 

centralità di Woolf e Joyce all’interno della cultura britannica; 

-sapere comporre testi argomentativi; 

-saper sostenere una conversazione di difficoltà medio-alta; 

 

Dal libro Time Machines 1 (Cideb, 2017) sono state affrontate le seguenti sezioni: 

-Percy Bysshe Shelley: Ozymandias – England in 1819 pp. 272-274, 276-277 

-John Keats: La Belle Dame Sans Merci – Ode on a Grecian Urn pp. 282-285, 288-289 

-Mary Shelley: Frankenstein ‘What was I?’ pp. 306-310 

Dal libro Time Machines 2 (Cideb, 2017) sono state affrontate le seguenti sezioni: 

-The Victorian Age pp. 14-15, 17 

-The Late Victorian Period p. 20 

-Charles Dickens: Oliver Twist ‘I want some more’ (fotocopia) – Hard Times ‘A man of 

realities’ 

‘Coketown’ pp. 30-31, 36-41 

-Charlotte Brontë: ‘Jane Eyre’ pp. 44-45, 48-49 



 

 

-Jean Rhys: Wide Sargasso Sea pp. 50-51 

-Emily Brontë: Wuthering Heights ‘I am Heathcliff’ pp. 52-55 

-Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ‘Dr Jekyll’s first 

experiment’ pp. 64-67 

-Arthur Conan Doyle: A Study in Scarlet ‘The science of deduction’ pp. 70-75 

-Oscar Wilde: Aphorisms – The Picture of Dorian Gray ‘I would give my soul for that’ – The 

Importance of Being Earnest ‘The shallow mask of manners’ pp. 76-81, 136-139 

-Edgar Allan Poe: The Oval Portrait pp. 84-85, 88-91 

-Alfred Tennyson: Ulysses pp. 114-117 

-Walt Whitman: I celebrate myself pp. 124-127 

-The 20th Century pp. 152-154, 156-158 

-Modernism pp. 162-163 

-E. M. Forster: A passage to India ‘Echoing walls’ pp. 176-177, 179-180 

-James Joyce: Dubliners ‘The Dead’ – Ulysses ‘I was thinking of so many things’ pp. 182-189 

-Virginia Woolf: Mrs Dalloway ‘She would not say’ – To the Lighthouse ‘The Window’ pp. 

192- 

195, 199-201 

-George Orwell: Nineteen Eighty-Four ‘Big Brother is watching you’ pp. 208-211 

-Samuel Beckett: Waiting for Godot ‘All the dead voices’ pp. 394, 396-399 

 

Educazione Civica: visione e analisi ‘The Swimmers’. Approfondimento tema immigrazione 

attraverso discussioni e saggio breve. 

Ogni studente ha completato entro il mese di giugno la lettura di un testo integrale in lingua 

inglese concordato con la docente. Durante l’anno, grazie alla presenza dell’insegnante 

madrelingua, sono stati affrontati argomenti di attualità e cultura generale con l’utilizzo di 

materiale interattivo. La classe ha svolto prove scritte e/o orali su tutto il programma. Si allega 

griglia di valutazione. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Prof.essa Francesca Astorri 

 

Libro di testo adottato: M. Tavola, G. Mezzalama, Arte//Bene comune, Pearson, Milano- 



 

 

Torino, 2018, 3° volume. 

Seguo questa classe dalla terza liceo. Durante il triennio hanno fatto un percorso 

che li ha portati ad approfondire la consapevolezza del loro sguardo, almeno per alcune 

opere d’arte, e spero che questo li abbia resi più critici nella relazione con le moltissime 

immagini in cui si imbattono ogni giorno. 

L’approccio alla disciplina è stato sempre proposto attraverso le foto delle opere così che 

nella continua descrizione di ciò che vedevano si affinasse la capacità di analisi, confronto 

e giudizio. Nella fase di approfondimento si è cercato di: 

1) individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte 

e coglierne gli aspetti morfologico-compositivi; 

2) individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco: 

- l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 

- il contesto socio-culturale entro il quale le opere si sono formate e gli eventuali rapporti 

con la committenza; 

3) possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni 

generali e specifiche. 

Secondo le occasioni si è cercato di offrire provocazioni e “incursioni” nell’arte 

contemporanea perché avvertissero l’importanza di paragonarsi con i linguaggi a loro 

vicini. All’inizio dell’anno hanno riflettuto sul premio artistico vinto dall’intelligenza 

artificiale 

(Theatre d’Opera Spatial dell’artista Jason Allen), si è seguito la visita di Bansky in 

Ucraina e abbiamo brevemente presentato la mostra “Reaching for the stars” di Palazzo 

Strozzi che ognuno poteva andare a visitare in forma autonoma. 

Il programma è stato svolto in ordine cronologico. 

Quando è stato possibile abbiamo portato i ragazzi a vedere le opere dal vero. 

Durante questo anno abbiamo visto: 

- Mostra a Palazzo Strozzi “Nel tuo tempo” Olafur Eliasson 

- Mostra al Museo degli Innocenti “ESCHER” 

- Mostra su Van Gogh a Roma 

- Villa Borghese Roma 

- Estasi di Santa Teresa Gian Lorenzo Bernini Chiesa S.Maria della Vittoria Roma 

- Centre Pompidou Parigi 

- Museo dell’Orangerie Parigi 

- Museo d’Orsay Parigi 



 

 

- Quartiere di Montmartre e Sacro Cuore 

Finalità generali della disciplina: 

1) fornire le competenze necessarie a comprendere i valori storici, culturali ed estetici 

Dell’opera d’arte; 

2) educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che lega dialetticamente la cultura 

attuale con quelle del passato; 

3) sviluppare la dimensione estetica come esperienza critica e risorsa per migliorare la 

qualità della vita e per meglio leggere gli stimoli visivi che la società contemporanea ci 

offre; 

4) abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree 

culturali enucleando analogie, differenze, interdipendenze. 

 

Educazione civica: 

Articolo: “Duemila anni di arte rubata” https://www.didatticarte.it/Blog/?p=21350 
di Emanuela Pulvirenti 

 

 

NEOCLASSICISMO 
 
 
Antonio Canova  

• Amore e Psiche 

• Paolina Borghese come Venere vincitrice 

• Monumento funebre per Maria Cristina d’Austria 

• Le Grazie 
Jacques-Louis David 

• Belisario chiede l’elemosina 

• Il giuramento degli Orazi 

• Morte di Marat 

• Ritratto di Madame Recamier 

• Bonaparte valica il Gran San Bernardo 
 

ROMANTICISMO 
 
Francisco Goya 

• Famiglia di Carlo IV 

• Maja desnuda/Maja vestida 

• 3 maggio 1808: Fucilazione alla montagna del Principe Pio 

• Saturno che divora uno dei suoi figli 
Caspar David Friedrich 

• Abbazia nel querceto 

https://www.didatticarte.it/Blog/?p=21350


 

 

• Monaco in riva al mare 

• Mare di ghiaccio 

• Viandante sul mare di nebbia 

 
Constable 

• Il mulino di Flatford 
 
Joseph Mallord  WilliamTurner 

• Luce e colore (teoria di Goethe) 

• Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 
Gericault 

• Alienata con monomania dell’invidia 

• Alienato con monomania del furto e dell’assassinio 

• La zattera della Medusa  
 
Eugene Delacroix 

• La Libertà che guida il popolo 

• Donne di Algeri nelle loro stanze 

• Lotta di Giacobbe con l’angelo 
Ingres 

• Ritratto di Mademoiselle Riviere 

• La grande odalisca 

• La bagnante di Valpincon 

Hayez 

• Il bacio 
 
 

REALISMO 
 
Scuola di Barbizon  
Jean-Baptiste-Camille Corot 

• Il ponte di Narni 
 
Jean-Francois Millet 

• Le spigolatrici 

• L’Angelus 

• Primi passi 
 
Gustave Courbet 

• Un funerale a Ornans 

• L’atelier del pittore 
 
I macchiaioli e il caffè Michelangelo.  
 
Giovanni Fattori 

• La rotonda dei Bagni Palmieri 

• Lancieri a cavallo 

• Bovi al carro 

Silvestro Lega 



 

 

• Il pergolato 
Telemaco Signorini 

• La sala delle agitate al San Bonifacio 
 
 

IMPRESSIONISMO 
 
Manet 

• Olympia 

• La colazione sull’erba 

• Ritratto di Emile Zola 

• Il Bar delle Folies- Bergere 

• Monet che dipinge sulla barca 
 
Monet 

• Impressione: levar del sole 

• Le ninfee 

• La Grenouillere 
Renoir 

• La Grenouillere 

• La colazione dei canottieri 

• Ballo al Moulin de la Gallette 
Degas 

• Classe di danza 

• L’etoile 

• L’assenzio 

Auguste Rodin  

• Il pensatore 

Medardo Rosso 

• L’età dell’oro 
 

IL POSTIMPRESSIONISMO 
 
George Seurat 

• Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 
Henri de Toulouse-Lautrec 

• Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-Desossè 

 

DIVISIONISMO IN ITALIA 
 
Giovanni Segantini 

• Le due madri 
Gaetano Previati 

• Maternità 
Angelo Morbelli 

• Per ottanta centesimi 
Giovanni Pelizza da Volpedo  

• Il quarto stato 

 



 

 

Il Simbolismo (Moreau, Redon e Bocklin) cenni 
 
Paul Cezanne 

• La casa dell’impiccato 

• Tavolo da cucina 

• Donna con caffettiera 

• Le grandi bagnanti 

• La montagna di Sainte- Victoire 
 
 
Paul Gauguin 

• La visione dopo il sermone 

• Ia orana Maria 

• Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
Vincent Van Gogh 

• I mangiatori di patate 

• Autoritratto con cappello di feltro 

• Ritratto di pére Tanguy 

• Due girasoli recisi 

• Vaso con girasoli 

• La notte stellata 

• Notte stellata sul Rodano 

• Campo di grano con corvi 
 

LE SECESSIONI 
 
SECESSIONE VIENNESE 

• Josef Hoffmann – Palazzo Stoclet 
 
Gustav Klimt 

• Fregio di Beethoven 

• L’albero della vita 

• Giuditta I e II 

• Il bacio 

 
Edvard Munch 

• L’urlo 

• Sera sulla via Karl Johan 

• Amore e dolore (Vampiro) 
 
James Ensor (non nel libro. Scheda da Pulvirenti Vol 3 Artelogia) 

• Autoritratto con maschere 

• L’entrata di Cristo a Bruxelles 

 

 
 
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 
 



 

 

ESPRESSIONISMO 
 
I Fauves e Matisse 

• La gioia di vivere 

• La danza  

• La musica 

• La stanza rossa 

• Ultimo periodo della sua vita e Cappella di Vance 
 
Ernst Ludwig Kirchner 

• Marcella 

• Nollendorf Platz 

• Cinque donne nella strada 

• Potsdamer Platz 
 
Egon Schiele 

• Autoritratto con vaso nero e dita aperte 

• Autoritratto nudo 

• Ritratto di Arthur Roessler 

• La  morte e la fanciulla 

 
SCUOLA DI PARIGI 
 
Marc Chagall 

• Autoritratto con sette dita 

• La passeggiata 
 
Amedeo Modigliani 

• Ritratto di Paul Guillaume 

• Nudo sdraiato a bracci aperte 
 
Constantin Brancusi 

• Il bacio 

• Colonna senza fine 

 
CUBISMO 
 
Picasso 

• Poveri in riva al mare 

• I saltimbanchi 

• Ritratto di Gertrude Stein 

• Les Demoiselles d’Avignon 

• Case in collina a Horta de Hebro 

• Ritratto di Ambroise Vollard 

• Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori 

• Natura morta con sedia impagliata 

• Il pittore Jacinto Salvado in veste di Arlecchino 

• Guernica 



 

 

• Il pittore e la modella 

 
Georger Braque 

• Case all’Estaque 

• Il portoghese 

• Aria di Bach 
 

IL FUTURISMO 
 
Umberto Boccioni 

• Forme uniche della continuità nello spazio 

• La città che sale 

• Materia 

• Gli stati d’animo: gli addii 

• Gli stati d’animo: quelli che restano 

• Gli stati d’animo : quelli che vanno 

 
Giacomo Balla 

• Bambina che corre sul balcone 

• Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 
Luigi Russolo 

• Dinamismo di un automobile 

 
Fortunato Depero 

• Se la pioggia fosse Bitter Campari 

• Bottiglietta del Campari 
 

ASTRATTISMO  
 
Vasilij Kandinskij 

• Tratti neri 

• Coppia a cavallo 

• Primo acquerello astratto 

• Su bianco II 

• Ammasso regolato 

 
Paul Klee 

• Case rosse e gialle a Tunisi 

• Padiglione delle donne 

• Ad Parnassum 

• Insula dulcamara 

• Strada principale e strade secondarie 

 
Piet Mondrian  

• Albero rosso 

• Albero grigio 

• Molo e oceano 

• Composizione con rosso, giallo, blu, nero 



 

 

• Composizione con rosso, giallo e blu 

• Composizione con Bianco, rosso e blu 

• Broadway Boogie-Woogie 

 
Kazimir Malevic 

• L’arrotino 

• Quadrato nero su sfondo bianco 

• Quadrato bianco su fondo bianco 

• Uomo che corre 
 
 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Docente: Prof.essa Giulia Gelli 

 

Presentazione della classe:  

La classe è formata da 24 alunni, che si dimostrano generalmente educati e rispettosi, con una 

buona disponibilità all’ascolto; la partecipazione è attiva, ma eterogenea. Le relazioni tra 

compagni e con la docente sono corrette, è positivo e aperto il dialogo e ottima la disponibilità 

reciproca all’ascolto. 

 

Contenuti: 

• Romanticismo italiano ed europeo 

- Società e cultura, ruolo dell’intellettuale, generi e forme della produzione letteraria, 
elementi di storia della lingua. 
- Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
- Aspetti del Romanticismo italiano nel contesto delle società risorgimentale.  
- Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale, il pubblico. 
- La questione della lingua. 
- La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo.  
 
• Alessandro Manzoni 

- Vita, opere, poetica. 

Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di: 

- In morte di Carlo Imbonati, vv. 132-215. 

- Inni sacri, La Pentecoste, vv. 1-48. 

- Adelchi, III, coro; IV, coro; V, scena VIII, vv. 338-364. 

- Odi civili, Il cinque maggio. 

- I promessi sposi: genesi, edizioni, struttura e temi dell’opera.  

- Storia della colonna infame: genesi, struttura, temi. 

 
• Giacomo Leopardi 

- Vita, opere, poetica 

- Canti: genesi, struttura, temi. Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e 

contenutistica di: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 

sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra. 

- Operette morali: genesi, struttura, temi. Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e 

contenutistica di: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e di un amico. 



 

 

- Zibaldone di pensieri: genesi, struttura, temi. Lettura dei pensieri 165-67, 1900-1, 4418, 

4426. 

 
• La cultura del Positivismo  

Scapigliatura: caratteri generali.  

 Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di: 

- Emilio Praga, Penombre, Preludio.  

- Iginio Ugo Tarchetti, Fosca, cap. XV. 

 

 Naturalismo e Verismo: caratteri generali. 

 Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di: 
- Edmond e Jules de Goncourt, Germinie Lacertaux, Prefazione (vol. 3A, p. 159) 

- Émile Zola, Le roman expérimental; Germinal, parte VII, cap. III (vol. 3A, p. 160) 

 

• Giovanni Verga 

- Vita, opere, poetica 

- Vita dei campi: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera. Lettura, interpretazione e 
analisi stilistico-formale e contenutistica dell’introduzione a L’amante di Gramigna; Rosso 
Malpelo; Cavalleria rusticana. 
- Novelle rusticane: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera. Lettura, interpretazione e 
analisi stilistico-formale e contenutistica di La roba. 
- Il ciclo dei Vinti: genesi, struttura, temi. 

- I Malavoglia: Prefazione; cap. III La morte di Bastianazzo. 

- Mastro don Gesualdo: parte I, cap. IV; parte IV, cap. V. 

 

• Decadentismo e Simbolismo 

- Il contesto: società e cultura.  
- La visione del mondo decadente. 
- La poetica del Decadentismo. 
- Il ruolo e la posizione dell’artista. 
- Confronto tra Decadentismo e Romanticismo. 
 
• Charles Baudelaire 

- Vita, opere e poetica 

Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di: 

- Petits poèmes en prose: Perdita d’aureola. 

- Les fleurs du mal: L’albatro, Corrispondenze. 

 

• Arthur Rimbaud 

- Vita, opere, poetica 

- Poésies: lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di Vocali. 

 
• Giovanni Pascoli 

- Vita, opere, poetica 
- Il fanciullino, Guardare le solite cose con occhio nuovi. 
- Mirycae: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura e analisi stilistico formale e 
contenutistica di Lavandare, X Agosto, L’Assiuolo, Novembre, Il lampo, Il tuono. 
- I canti di Castelvecchio: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura e analisi 
stilistico formale e contenutistica de Il gelsomino notturno. 



 

 

- Poemetti e Poemi conviviali: cenni ai contenuti, temi e stile delle opere 

 
• Gabriele d’Annunzio  

- Vita, opere, poetica 

- Primo vere, Canto novo, Terra vergine, Poema paradisiaco: cenni ai contenuti, temi e stile 

delle opere. 

- Il piacere: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura integrale. 

- Laudi: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura e analisi stilistico formale 

e contenutistica di La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta, I pastori. 

 

• La stagione delle Avanguardie 

Crepuscolarismo: caratteri generali 

Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di: 

- Guido Gozzano, La via del rifugio, La via del rifugio (scheda allegata al programma) 

 
 Futurismo: caratteri generali 
Lettura, interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di: 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto di fondazione; Manifesto tecnico della letteratura 
futurista. 
 
• Italo Svevo 

- Vita, opere e poetica 

- La coscienza di Zeno: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura integrale. 

- Una vita: cenni struttura, contenuti, temi e stile dell’opera. 

- Senilità: cenni struttura, contenuti, temi e stile dell’opera. 

 

• Luigi Pirandello 

- Vita, opere e poetica 

- L’umorismo, Il sentimento del contrario. 

- Il fu Mattia Pascal: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione e 

analisi stilistico-formale e contenutistica dei capp. VII, XII, XVIII. 

- Novelle per un anno: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione e 

analisi stilistico-formale e contenutistica di La carriola. 

- Uno, nessuno, centomila: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione 

e analisi stilistico-formale e contenutistica di libro I, capp. I-II. 

- Sei personaggi in cerca d’autore: struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, 

interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica della parte seconda. 

 
• Giuseppe Ungaretti 

- Vita, opere e poetica 

- L’allegria: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione e 
analisi stilistico-formale e contenutistica di In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Silenzio, 
Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Natale, Mattina, Dormire, 
Soldati. 
- Il sentimento del tempo: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, 
interpretazione e analisi stilistico-formale e contenutistica di La Madre. 
- Il dolore: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione e 
analisi stilistico-formale e contenutistica di Non gridate più.  
   
• Eugenio Montale 



 

 

- Vita, opere e poetica 

- Ossi di seppia: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione e 

analisi stilistico-formale e contenutistica di I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in un’aria 

di vetro. 

- Le occasioni: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione e 

analisi stilistico-formale e contenutistica di Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non recidere, 

forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

- La bufera e altro: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione 

e analisi stilistico-formale e contenutistica di La primavera hitleriana. 

- Satura: genesi, struttura, contenuti, temi e stile dell’opera; lettura, interpretazione e analisi 

stilistico-formale e contenutistica di Avevamo studiato per l’aldilà; Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione di scale. 

 

• Neorealismo: caratteri generali; visione di: 

- Ladri di biciclette, Vittorio De Sica 

- La ciociara, Vittorio De Sica 

- Roma città aperta, Roberto Rossellini 

- Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini 

 

• Dante 

Paradiso: 

I, II (vv. 1-21), III, VI, XVII, XXXIII 
 

 
Lettura integrale di: 
 
- La coscienza di Zeno, Italo Svevo  
- Memorie dal sottosuolo, Fëdor Dostoevskij 
 
 
Metodi, tecniche e strumenti di lavoro: 
• Lezione frontale e partecipata 

• Discussioni guidate o libere 

• Lettura personale, in orario extrascolastico, di testi narrativi  

• Audiovisivi e/o mezzi informatici (LIM) 

 

Strumenti di verifica: 
• Interrogazioni individuali 

• Questionari 

• Prove scritte di varia tipologia (parafrasi, analisi del testo poetico e in prosa, testo 

argomentativo, saggio breve) 

 
Criteri di valutazione finale: 
La valutazione finale tiene conto dei livelli di partenza, della partecipazione al dialogo 
educativo, della progressione di ciascun alunno e dell’impegno dimostrato nel corso 
dell’anno scolastico. 

 
 
 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA  relativo a Letteratura italiana 
 

 

Contenuti:  

Fiorentino, esule cittadino del mondo: la parabola politica di Dante 

Alighieri 
 - Visione del documentario sulla parabola politica dantesca di Riccardo Bruscagli 
 (https://educazionecivica.zanichelli.it/fiorentino-esule-cittadino-del-mondo-la-parabola-politica-di-

dante-alighieri) 

 - Commedia:  

 -  Paradiso: VI, VII 

 -  Cenni alle cantiche Inferno e Purgatorio 

 

Metodi, tecniche e strumenti di lavoro: 
• Lezione frontale e partecipata  

• Discussioni guidate o libere 

• Visione del documentario indicato. 

• Audiovisivi e/o mezzi informatici (LIM) 

 
 

Verifiche: 
• Questionario 

• Compito di realtà 

 

Criteri di valutazione: 
La valutazione finale terrà conto dei livelli di partenza, della partecipazione al dialogo 
educativo e della progressione di ciascun alunno. 
 

 

                                                SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: Prof.essa Francesca Loglio 

LIBRI DI TESTO: 

SADAVA HILLIS HELLER HACKER POSCA ROSSI RIGACCI, Il carbonio, gli Enzimi, 

il DNA Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie, Zanichelli, Bologna 2021. 

LUPIA PALMIERI, PAROTTO, # Terra.Edizione azzurra. La geodinamica endogena, 

interazione tra geosfere e cambiamenti climatici - con risorse digitali, Zanichelli, Bologna 

2014. 

 

https://educazionecivica.zanichelli.it/fiorentino-esule-cittadino-del-mondo-la-parabola-politica-di-dante-alighieri
https://educazionecivica.zanichelli.it/fiorentino-esule-cittadino-del-mondo-la-parabola-politica-di-dante-alighieri


 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CHIMICA ORGANICA 

I composti del Carbonio 

Classificazione, proprietà dell'atomo di Carbonio, Isomeria di struttura, stereoisomeria, 

nomenclatura. C2-C12. 

Gli idrocarburi alifatici, alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, idrocarburi aromatici. 

Ibridazione del carbonio, gruppi funzionali. (c28 a c35. c39 a c40 da c42 a c48 da c51 a c52)

  

Schema pag 342 Valitutti, Tifi Gentile Esploriamo la chimica verde plus, Zanichelli ed. 

 

BIOCHIMICA 

Le basi della biochimica 

Generalità sulle biomolecole 

Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (Libro di Biochimica Pagg. B2-B8, B10-B14. 

Slides in didattica) 

Lipidi semplici e saponificazione, lipidi insaponificabili. Vitamine liposolubili. (Pagg. B15-

B26. Slides in didattica) 

Amminoacidi, struttura zwitterionica, AA essenziali Legame peptidico (ammidico), 

classificazione delle proteine. (Pagg. B27-B37 Slides in didattica) 

 

Enzimi  

L’energia e il metabolismo, reazioni anaboliche e cataboliche. 

Il ruolo dell’ATP, la velocità di reazione. Interazione enzima-substrato. (Pag.B38-B45.) 

 

 

 

Il metabolismo energetico 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. I trasportatori 

di elettroni NAD/NADH, NADP/NADPH, FAD/FADH2. 

La trasformazione del piruvato in condizioni aerobiche. Decarbossilazione, Il ciclo di Krebs  

e la Fosforilazione ossidativa. La funzione dell'ATP sintasi  

 Schemi e Slides su piattaforma google classroom. 

 Materiale video: https://www.youtube.com/watch?v=4Eo7JtRA7lg ; 

https://www.youtube.com/watch?v=YbdkbCU20_M; 

https://www.youtube.com/watch?v=4Eo7JtRA7lg
https://www.youtube.com/watch?v=YbdkbCU20_M


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXpzp4RDGJI; 

https://www.youtube.com/watch?v=vkYEYjintqU 

 

La Fotosintesi 

Caratteri generali della fotosintesi, le reazioni della fase luminosa 

Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri (pag. B94-B104) 

Materiale video in lingua inglese: 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiPYHNNg28 

https://www.youtube.com/watch?v=lkJNCBzbptU 

 

DNA E INGEGNERIA GENETICA 

 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

Struttura dei DNA, replicazione, trascrizione in RNA 

La genetica dei virus 

Virus a DNA e a RNA, cicli litico e lisogeno 

I geni che si spostano 

Plasmidi 

DNA ricombinante 

PCR, il sequenziamento del DNA (metodo Sanger) 

Questa parte è stata fatta basandosi SOLO SULLE DISPENSE IN DIDATTICA 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I materiali della terra solida 

I minerali, silicati, ossidi, carbonati, solfuri e solfati, elementi nativi, alogenuri. 

 Rocce magmatiche e loro classificazione, sedimentarie e loro classificazione, metamorfiche 

e loro classificazione. Il ciclo litogenetico. Libro di scienze della Terra Pag 4-18 (Cap 1 

nuova ediz. Pag 210-226) 

 

I fenomeni vulcanici (unità 11) 

Edifici vulcanici e tipi di eruzione. Prodotti vulcanici. Vulcanismo effusivo ed esplosivo. 

Distribuzione geografica dei vulcani.  pag 50-60 (Cap 2 nuova ediz. Pag 270-283) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kXpzp4RDGJI
https://www.youtube.com/watch?v=vkYEYjintqU
https://www.youtube.com/watch?v=CMiPYHNNg28
https://www.youtube.com/watch?v=lkJNCBzbptU


 

 

I fenomeni sismici (unità 12) 

Terremoti: definizioni e cause. Onde sismiche P,S,R,L. Determinazione dell’epicentro del 

sisma. Scale di intensità e di magnitudo, significato e utilità. 

Monitoraggio dell’attività sismica, valutazione del rischio.  Pag 72-79, 82. (Cap 3 nuova 

ediz. Pag 296-307) 

Lezione in lingua inglese: Effects of Earthquakes 

 

La Tettonica delle placche (unità  13) 

La struttura della Terra, margini di placca: convergenti, divergenti e trasformi. 

Prove a sostegno alla teoria della tettonica: il paleomagnetismo. 

Cause di movimento delle placche, modelli di convezione del mantello. Pag 94-106 (Cap 4 

nuova ediz. Pag 320-335) 

 

Approfondimenti 

. I giacimenti di idrocarburi (pag 230-231) 

 
 



ALLEGATO A : GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B : GRIGLIE PER STUDENTI DSA O BES PER PRIMA E SECONDA PROVA ESAME DI 

STATO 

 

 

Criteri per gli alunni tutelati dalla legge 104, alunni appartenenti alle categorie dei D.S.A. O B.E.S. Per gli 

alunni con D.S.A. (cinque) o con B.E.S.(due), si fa riferimento a quanto espresso nei PDP stilati per il corrente 

anno scolastico in materia relativa allo svolgimento dell’esame di stato in particolare a tali alunni è consentito 

l'uso del vocabolario digitale per lo svolgimento della seconda prova e l'impiego di strumenti compensativi. 

Per quanto riguarda la I Prova scritta gli studenti potranno utilizzare mappe concettuali; per la II Prova scritta 

gli studenti potranno utilizzare schemi di morfo-sintassi ed usufruire dell’ausilio di mappa concettuali. Per 

quanto riguarda le griglie di correzione di seguito quelle utilizzate specificatamente per la correzione della 

prima prova. Nel caso di un singolo alunno i programmi effettivamente svolti nelle varie materie differiscono 

da quelli dell'intera classe. Si rimanda al singolo fascicolo per una più ampia presentazione della particolare 

situazione e per la visione puntale dei programmi. 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Queste griglie di valutazione sono state utilizzate dalla docente di Lingua e Letteratura Italiana per la 

valutazione degli studenti BES-DSA durante tutto l’anno scolastico riportando la valutazione in decimi. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GRECO E LATINO IN VENTESIMI PER STUDENTI DSA 

 

 
 

Queste griglie di valutazione sono state utilizzate dai docenti di Lingua e Letteratura Latina e Greca per la 

valutazione degli studenti BES-DSA durante tutto l’anno scolastico riportando la valutazione in decimi. 

 

 

 



ALLEGATO B2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 



 
 

Queste griglie di valutazione sono state utilizzate dalla docente di Lingua e Letteratura Italiana per la 

valutazione degli studenti durante tutto l’anno scolastico riportando la valutazione in decimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B3: GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

TRADUZIONE DAL GRECO E DAL LATINO 

 

 

Indicatori Descrittori Punti (in 20simi) 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

Assente 

Gravemente Insufficiente 

insufficiente  

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

1 

2 

3 

4 

Comprensione del lessico 

specifico 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

1 

2 

3 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo  

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

1 

2 

3 

Pertinenza delle risposte in 

apparato 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

1 

2 

3 

4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B4 

In allegato altre griglie di valutazione in decimi utilizzate durante l’anno scolastico: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TRADUZIONI DAL GRECO E DAL LATINO 

 

 

Indicatori Descrittori Punti (in decimi) 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

Assente 

Gravemente Insufficiente 

insufficiente  

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

0,5 

1 

1,5 

2 

Comprensione del lessico 

specifico 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

0,5 

1 

1,5 

Ricodificazione e resa nella 

lingua d’arrivo  

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

0,5 

1 

1,5 

Pertinenza delle risposte in 

apparato 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

VOTO COMPRENSIONE/ 

PRODUZIONE 

CONTENUTO LESSICO FLUENCY 

1-2 Inesistente Inesistente Inesistente Inesistente 

3 Gravi difficoltà Scarsissimo Scarsissimo Problematica 

4 Frammentaria e carente 
Frammentario e 

inadeguato 
Gravi errori 

Difficoltosa e con 

errori 

5 Incompleta e parziale 
Lacunoso e 

modesto 
Incerto 

Poco scorrevole e a 

tratti difficoltosa 

6 
Essenziale ma 

accettabile 

Adeguato ma non 

approfondito 
Semplice 

Semplice e con 

qualche errore 

7 Abbastanza completa Appropriato Corretto 
Sicura ma con 

qualche inesattezza 

8 Completa Sicuro 
Sicuro e 

preciso 
Fluente e chiara 

9 Completa e precisa Approfondito Ampio Sicura e personale 

10 Notevole 
Approfondito, 

ampio e personale 

Estremamente 

appropriato 

Fluente, articolata e 

con eventuali 

imprecisioni 

irrilevanti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO D1: TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 

 



 



 



 



 



 



 



 
La prova è stata valutata dalla docente utilizzando le griglie allegate in precedenza per la prima prova 

dell’esame di stato e riportando il voto in decimi. 



ALLEGATO D2: SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

 

 
La prova è stata valutata dalla docente utilizzando le griglie allegate in precedenza per la seconda prova 

dell’esame di stato e riportando il voto in decimi. 

 



 

    

 

 

ALLEGATO E 

MATERIALE DIDATTICO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO F 

MATERIALE DIDATTICO PER SCIENZE NATURALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Il metabolismo energetico 



Il metabolismo energetico è 
un’attività cellulare a cui 

partecipano milioni di reazioni che 
svolgono 3 funzioni principali

Ricavare 
energia Idrolizzare i 

polimeri 
biologici

Sintetizzare i 
polimeri 
biologici

Queste trasformazioni avvengono 
attraverso una sequenza di reazioni 
che costituiscono una via metabolica

la via 
anabolica 

la via 
catabolica

Da molecole semplici si 
passa a molecole più 

complesse; si richiede 
energia (via endoergonica)

Da molecole complesse si 
passa a molecole più 

semplici; si produce energia 
utile alla cellula (via 

esoergonica)
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La maggior parte delle reazioni 
sono di ossidoriduzione, in cui 

uno o più elettroni vengono 
trasportati da una specie chimica 

all’altra 

La specie chimica 
che perde elettroni 
si ossida è chiamata 

riducente

La specie chimica 
che acquista 

elettroni si riduce è 
chiamata ossidante

La riduzione e 
l’ossidazione avvengono 

sempre insieme e 
comportano il passaggio 

di atomi di H

I trasportatori di 
elettroni sono:

NAD/
NADH

FAD/FADH2

Pag. B57 – B58

NADP/
NADPH



Si parla del catabolismo del 
glucosio perché il nostro 

metabolismo riporta tutte le 
molecole a catene simili a quelle 

del glucosio

Il glucosio nei suoi legami chimici 
contiene molta energia che viene 
impiegata in attività cellulari ed è 

estratta tramite 3 passaggi:

Glicolisi

Respirazione 
cellulare Fermentazione

Pag. B59



La glicolisi presenta 2 fasi

Il glucosio viene attivato con 
una fosforilazione tramite 

l’enzima esochinasi

Fase endoergonica: le prime 5 
tappe scindono il glucosio in 3 

atomi di carbonio

Il glucosio viene trasformato 
in fruttosio dall’enzima 

fosfoesoso isomerasi 

A partire dall’ATP un gruppo fosforico si lega al 
fruttosio tramite l’enzima fosfofruttosiochinasi il 

quale agisce come sensore del livello energetico della 
cellula della glicemia 

L’enzima aldolasi divide il fruttosio 
in gliceraldeide e 
diidrossiacetone. Solo 
gliceraldeide può essere usato 
nelle reazioni successive

Fase esoergonica: questa fase 
comporta la liberazione di energia 
chimica e l’ossidazione della G3P 

in piruvato il NAD si riduce a 
NADH

Questa reazione si arresta se il 
NADH non viene riossidato 

tramite le vie respiratorie o la 
fermentazione

Il gruppo fosfato si 
staccano e torna a 

dare ATP 

Il gruppo fosfato si 
spostano dal C3 al C2 e la 

molecola del glicerato 
perde H2O

La molecola che si forma è 
molto instabile e per 

l’ultimo gruppo fosfato che 
passa all’ATP, alla fine 

abbiamo 2 molecole di ATP 
e 2 di NADH ( e 2 di 

piruvato)
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La fermentazione può 
avvenire in due modi:

La fermentazione 
lattica

La fermentazione 
alcolica

Avviene nelle cellule muscolari durante 
un’attività intensa, quando il sangue non 

fornisce abbastanza ossigeno per 
ossidare completamente il piruvato

Il lievito utilizza questa 
fermentazione per 

riossidare NADH e NAD e  si 
ottiene etanolo e anidride 

carbonica

Nel periodo successivo allo sforzo il 
lattato, prodotto a partire dal glucosio 
con la fermentazione,  è riconvertito in 

glucosio tramite la gluconeogenesi

Il ciclo di reazioni che 
determinano la conversione del 
glucosio in lattato e viceversa è 

detto ciclo di Cori

Ci sono due reazioni: prima 
il piruvato è decarbossilato, 

con formazione di 
acetaldeide

Nella seconda reazione 
l’acetaldeide è ridotta a etanolo, 

con la contemporanea 
ossidazione del NADH

Pag. B66 – B67

E’ impiegata dai batteri 
che si trovano 

nell’intestino o che 
vengono utilizzati per 
preparare lo yougurt



Respirazione cellulare:
in presenza di ossigeno il piruvato 
viene ulteriormente ossidato ad 

anidride carbonica e acqua.

Avviene nei mitocondri, organuli che sono 
le centrali energetiche della cellula. 

Presentano due membrane: una esterna 
liscia e una interna con molte creste.

La respirazione cellulare comprende 
3 vie metaboliche:

Decarbossilazione 
ossidativa del 

piruvato

Il ciclo di Krebs

Fosforilazione 
ossidativa
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Prima fase: la 
decarbossilazione attiva del 

piruvato

Per entrare nel ciclo di 
Krebs il piruvato deve 
essere trasformato in 

acetil-CoA. La reazione 
comprende eventi:

La decarbossilazione e 
ossidazione del piruvato ad 
acetile con la liberazione di 

una molecola di anidride 
carbonica e riduzione di NAD 

a NADH

La formazione di un legame 
tra il gruppo acetile e il 

coenzima A per produrre 
acetil-CoA 
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Seconda fase: il ciclo di Krebs

Avviene nel 
liquido all’interno 
del mitocondrio

Alla fine del ciclo di Krebs 
abbiamo l’ossidazione completa 

dei due atomi di carbonio del 
gruppo acetile, con produzione di 

due molecole di anidride 
carbonica,

Si producono 3 molecole di 
NADH, una di FADH2
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Terza fase: la fosforilazione 
ossidativa

L’ossidazione del glucosio, del 
piruvato e del gruppo acetile produce 

molte molecole di NADH e FADH2; 
esse contengono diversa energia che 

viene usata per sintetizzare ATP

Alla fine del ciclo di Krebs ci 
sono dei coenzimi che 

trasportano elettroni fino 
all’ATP sintasi, che aggiunge 

all’ATP un gruppo fosfato 

L’ATP sintasi produce ATP basandosi 
su un gradiente di concentrazione 
ed elettrico, ovvero sulla differenza 
di concentrazione e di elettroni tra 

due parti della membrana

Gli elettroni si uniscono con 
l’ossigeno (che diventa O2-
), il quale si aggrega all’H+ 

per formare acqua

Pag. B72



La fotosintesi



La fotosintesi è il processo anabolico 
che consente di catturare l’energia 

luminosa e di usarla per sintetizzare 
carboidrati

L’equazione della fotosintesi è:
CO2 + H2O + ENERGIA LUMINOSA = 

C6H12O6 + O2
Questa reazione deve essere bilanciata 
e non è globale, dunque non avviene in 

un unico passaggio

La fotosintesi presenta 2 fasi 
principali, che avvengono 
entrambe nel cloroplasto:

Una fase luminosa che 
trasforma l’energia solare in 

energia chimica; la luce 
solare è usata per convertire 

molecole di ADP in ATP

Una fase oscura (ciclo di 
Kelvin) che usa l’ATP 
prodotto nella fase 

luminosa per sintetizzare 
zuccheri a partire da CO2
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Le molecole che assorbono le 
lunghezze d’onda dello spettro 
visibile si chiamano pigmenti. I 

pigmenti capaci di assorbire 
l’energia utilizzata per la fotosintesi 

sono:

Le clorofille

I carotenoidi

Le ficobiline

Nelle piante troviamo la clorofilla a e 
la clorofilla b, entrambe con una 
struttura ad anello e al centro un 
atomo di magnesio. Assorbono le 

lunghezze d’onda del blu e del rosso

Captano le lunghezze 
d’onda del blu-verde e 
quindi ci appaiono di 
colore giallo intenso

Assorbono le lunghezze 
d’onda attorno al giallo-

verde, al giallo e 
all’arancione

Quando un raggio di luce bianca colpisce un 
pigmento, alcune lunghezze d’onda vengono 

assorbite mentre le altre sono riflesse: 
quest’ultime sono responsabili della 

colorazione del pigmento
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Quando una molecola di pigmento assorbe la luce di una 
lunghezza d’onda corrispondente al proprio spettro di 

assorbimento, passa dallo stato fondamentale allo stato 
eccitato. Poiché in tale stato è molto instabile, la molecola 

ritorna quasi subito allo stato fondamentale

Nelle piante, i pigmenti si trovano in strutture 
della membrana tilacoidale dette fotosistemi e 
formate da molecole di clorofilla e carotenoidi 

legati a proteine 

Nelle piante sono stati identificati 
2 tipi di fotosistemi, chiamati 
fotosistema I e fotosistema II

Ogni fotosistema
presenta:

Sistema antenna: assorbe 
l’energia luminosa. In esso i 

pigmenti sono posti l’uno accanto 
all’altro per fare passare l’energia 
nella molecola di ogni pigmento 

Centro di reazione: la 
luce viene convertita in 

energia chimica. 
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Un flusso di elettroni è costituito da una serie di 
trasportatori di elettroni situati nella 

membrana tilacoidale . Ciò ricorda la catena di 
trasporto degli elettroni dei mitocondri 

Si parte dal NADP che si riduce a NADPH, un 
coenzima ricco di energia. Oltra al NADPH, il 

trasporto di elettroni nella fase luminosa 
alimenta anche la produzione di ATP

Grazie all’energia della luce, le molecole di 
clorofilla eccitate nei centri di reazione I e II 

cedono elettroni alle molecole del sistema di 
trasporto

Pag. B.101
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