
SCHEDA  DISCIPLINARE DI  ITALIANO  
 
Docente :  Maria De Angelis 
 
CLASSE  V  I 
 
OSSERVAZIONI  SUL  GRUPPO CLASSE 
Il mio percorso didattico con la classe è iniziato il quarto anno di studio. 
La classe , costituita da 24 alunni, educata nel comportamento e collaborativa nell'attività didattica,  
ha riservato alla materia discreto interesse , espresso soprattutto nella partecipazione alle lezioni, 
caratterizzate da un certo coinvolgimento degli alunni nelle problematiche affrontate. L'impegno 
nello studio è stato nel complesso adeguato, anche se non sempre costante e approfondito da parte 
di tutti.  Ne risulta un livello di profitto mediamente più che sufficiente , migliore nella produzione 
orale,  in cui la maggior parte degli alunni mostra di essere in possesso di un metodo di studio 
adeguato e di aver assimilato le problematiche letterarie con sufficiente sicurezza, mentre alcune 
difficoltà sono state riscontrate nella produzione scritta, nella quale alcuni studenti mostrano 
qualche carenza nell'approfondimento e nella organizzazione/ esposizione dei contenuti. Si 
distingue comunque un numero, non ampio, di alunni che hanno evidenziato più brillanti capacità di 
rielaborazione critica.  
Un esiguo numero di alunni ha raggiunto con fatica le competenze minime richieste, a causa di 
personali difficoltà riscontrate nella disciplina. 
Svolgimento del programma : l'attività didattica si è svolta in modo spesso frammentario anche  a 
causa delle numerose attività proposte, con conseguente rallentamento nello svolgimento degli 
argomenti  e “taglio” obbligato di argomenti previsti nella programmazione .  
 
COMPETENZE  DISCIPLINARI  RAGGIUNTE  ED  EVENTUALI OSSERVAZIONI  
SULLO  SVOLGIMENTO  DEI  PROGRAMMI  
 
Competenze raggiunte da tutto il gruppo-classe : 

• conoscenza dei  contenuti del programma almeno nelle linee generali 
• capacità  di decodificare e analizzare testi letterari  riconoscendone gli elementi essenziali  e 

di operare una essenziale contestualizzazione. 
• capacità di cogliere, ad un livello non troppo problematico, nessi e relazioni tra fenomeni 

letterari   
• capacità di rielaborare  in modo essenziale i contenuti appresi 
• capacità di esporre in modo sufficientemente chiaro i risultati del proprio studio, utilizzando 

almeno parzialmente il lessico specifico 
• capacità di produrre testi scritti pertinenti alla traccia , sufficienti nei contenuti, con qualche 

fragilità, in alcuni casi, sul piano della coesione e della fluidità e proprietà formale. 
 
In particolare alcuni alunni dal profitto discreto/buono 
• conoscono i contenuti del programma in modo più approfondito 
• sono in grado di analizzare testi letterari con una certa attenzione  e di operare una corretta 

contestualizzazione 
• riescono a costruire una prospettiva critica più articolata, individuando nessi tra fenomeni  

relativamente a situazioni note e in qualche caso anche di fronte a problemi nuovi 
• si esprimono in modo chiaro e abbastanza appropriato 
• sono in grado di produrre testi pertinenti alla traccia, complessivamente soddisfacenti sul 

piano dei contenuti e della coerenza interna e,  in alcuni casi,  apprezzabili per la correttezza 
e fluidità della forma. 

 



 
STRATEGIE  DIDATTICHE 
 
E’ stata adottata la lezione frontale/partecipata,  a spiegazione ed  integrazione del libro di testo o di 
materiale distribuito in fotocopia.  Il programma di letteratura è stato affrontato tramite un 
approccio storico-cronologico.  Sono stati forniti prima di tutto i lineamenti del contesto storico-
culturale e poi i vari aspetti della produzione letteraria : profilo degli autori e delle opere, elementi 
propri delle poetiche dominanti, sviluppo dei generi, lettura e analisi dei testi  e relativa 
contestualizzazione. Sono state inoltre indicate letture di classici della letteratura italiana e straniera  
Per quanto riguarda la lettura della  “Commedia”  è stata presentata una scelta di molto esigua di  
canti  del Paradiso con attenzione a tematiche quali l’ordine provvidenziale dell’universo, la 
concezione provvidenziale della storia, il rimpianto degli ideali cortesi.  
Per quanto riguarda la produzione scritta, sono state proposte le seguenti tipologie : analisi testuale, 
saggio breve su vari argomenti , tema storico, tema di ordine generale.  E'  stata  effettuata prova di 
simulazione del compito d’esame. 
 
 
MODALITA’  DI  VALUTAZIONE  
 
Per la valutazione si è tenuto conto di  
         per l’orale :   

• livello di conoscenza  dei contenuti 
• comprensione dei quesiti e delle problematiche proposte ; capacità di cogliere nessi tra 

fenomeni, istituire confronti e rielaborare i contenuti ; capacità di argomentare in modo 
coerente 

• correttezza ed efficacia dell’esposizione 
 
  per lo scritto : 

• pertinenza alla traccia 
• livello di approfondimento dei contenuti 
• coerenza argomentativa 
• capacità di applicare gli strumenti dell’analisi testuale 
• correttezza morfosintattica e ortografica 
• chiarezza nella comunicazione del proprio pensiero 
• capacità di riflessione critica 

 
STRUMENTI   DI   VERIFICA  
 

• per lo scritto : due prove  nelle tipologie dell’analisi testuale, tema storico, tema di ordine 
generale, saggio breve 

• per l’orale : almeno un colloquio e verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta . 
 
 
ATTIVITA'  DI  RECUPERO   
Per il recupero delle carenze relative all’anno in corso è stata effettuata qualche   ora di sostegno in 
itinere come puntualizzazione e ripasso di argomenti trattati. 
 
APPROFONDIMENTI  E  PROGETTI  
 
Nessuno 
 



PROGRAMMA  SVOLTO  E TEMPI  DI  DURATA  DELLA TRATT AZIONE  
 
 

• IL ROMANTICISMO  EUROPEO : definizione del termini ; date e luoghi ; i movimenti 
romantici in Europa ; l' immaginario romantico  e i temi del Romanticismo:il tempo e lo 
spazio, l'opposizione io-mondo,  il contrasto ideale-reale , l’infelicità romantica, la 
condizione dell’artista, i concetti di “sehnsucht” e “streben”, la tensione verso l’infinito; 
individualismo e titanismo , la riscoperta del Medioevo, il “mito” del popolo e quello della 
nazione; i principi di poetica :la tendenza al simbolismo e quella al realismo;  il primato 
dell’arte e l’opposizione alle poetiche classicistiche. F. Schiller : la differenza tra poesia 
ingenua e poesia sentimentale . Lirica e romanzo come generi dominanti. 

 
W. August Schlegel  : La melanconia romantica e l’ansia di assoluto    ( fotocopia) 
F de Chateaubriand :   L’ardore di desiderio dell’eroe romantico (fotocopia dal “Réné”) 
 
                ( 4     ore) 
 
1. IL ROMANTICISMO  ITALIANO : la polemica classico-romantica  ; caratteri e manifesti 

del Romanticismo italiano ; il programma del “Conciliatore”; i generi letterari e il pubblico : 
il trionfo del romanzo . 

 
Dalla “Lettera semiseria di Grisostomo” :   La sola vera poesia è  popolare 
Dalle “Avventure letterarie di un giorno” :  Seduti ad una parca  mensa….   ( fotocopia) 
 
         (      2       ore) 
 
2. IL ROMANZO come genere : il termine ;  la nascita del romanzo moderno ; “Le affinità 

elettive” di W. Goethe;  l’affermazione del romanzo nell’Ottocento ; il romanzo storico ; il 
romanzo  in Inghilterra : W. Scott ; Il romanzo in Francia :  Stendhal,  Balzac ( Eugenie 
Grandet) ; Hugo (cenni) 

3. Stendhal :  Il rosso e il nero ( trama, personaggi, temi, parole chiave) 
 

(   3     ore ) 
 

4. A.  MANZONI  : vita e formazione culturale  ; Inni sacri (cenni)  ;  Osservazioni sulla 
morale cattolica ;  scritti di poetica ; Odi civili (cenni) ; Tragedie : le novità in senso 
romantico delle due tragedie manzoniane , argomento delle tragedie ; personaggi e temi ( in 
particolare su “Adelchi”) ; la funzione del coro.   I Promessi Sposi : la scelta del romanzo 
storico,  le edizioni, la vicenda e la struttura narrativa , lo spazio e i cronotopi, il narratore 
onnisciente e il problema del punto di vista  ; il sistema dei personaggi, i Promessi sposi 
come romanzo dei rapporti di forza, Manzoni storico del Seicento, il progetto manzoniano di 
società e i temi principali del romanzo, l’ideologia religiosa e il tema della Provvidenza, il 
“romanzo senza idillio”.(vedi anche i vari paragrafi del “Primo piano” sul manuale in uso) 

           > Percorsi : Il viaggio di Renzo : dalla società patriarcale a quella borghese 
 

Dalla Lettera allo Chauvet :  il rapporto tra poesia e storia 
Dall’Adelchi :                      La confessione di Adelchi e Anfrido( Soffri e sii grande)  fot 
                      :                      coro dell’atto terzo ( Dagli atri muscosi...) 
I Promessi Sposi  ( il romanzo è stato letto  dagli alunni nel biennio ; ne sono stati ripresi i 
nodi problematici più significativi ) 
        (     9   ore ) 



 
5. G. LEOPARDI  : vita  ; gli anni della formazione ; il Discorso di un italiano intorno alla 

poesia romantica : il contrasto antichi-moderni, natura civiltà, poesia- ragione  ; il 
classicismo leopardiano ; la teoria del piacere e la poetica dell’indefinito e del vago ; la 
fenomenologia del desiderio in Leopardi : dall’amor di sè alla pulsione di morte ; le idee di 
natura e ragione dopo il 1828 ; il  cosiddetto “pessimismo cosmico” : la natura matrigna, il 
nulla , l’infelicità umana, la noia ; l’ultimo Leopardi ;  le opere : Zibaldone, Canti : 
composizione, le canzoni civili e le canzoni del suicidio (cenni), gli “idilli”, i canti pisano-
recanatesi,  il messaggio conclusivo della “Ginestra”, temi e situazioni dei “Canti”. Operette 
morali : genere, tematiche, tono e tecnica. 
 
Dallo”Zibaldone” :   La teoria del piacere 
        :    Teoria del suono ; teoria della visione 
Dalle “Operette morali” :     Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie( e Coro  ) 
                   :    Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                        :    Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 
        :    Dialogo di un folletto e di uno gnomo ( fotocopia) 
        :    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere ( fot) 
        :    Cantico del gallo silvestre  ( fot ) 
Dai “Canti”                     :    L’infinito 
                                        :    La sera del dì di festa 
        :    Alla luna 
        :    A Silvia 
        :    La quiete dopo la tempesta 
        :    Il sabato del villaggio 
        :    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
           :    A se stesso 
        :    La ginestra  ( vv.1-51 ; 110-200  ; 297-317) 

 
 

                 (  14  ore   ) 
 

6. DAL LIBERALISMO ALL'IMPERIALISMO :  NATURALISMO e SIMBOLISMO (1861-
1903) : I luoghi, i tempi, le parole -chiave ( Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo); le 
ideologie, le trasformazioni  dell'immaginario, i temi della letteratura e dell'arte; la “perdita 
dell'aureola” dell'artista  ; la cultura filosofica ( il Positivismo : Comte ; Darwin, Spencer ;La 
rottura epistemologica di fine secolo : Nietzsche, Bergson , Freud, l'influenza di 
Schopenhauer .  Vedi anche più avanti nel quadro culturale relativo a Decadentismo e primo 
Novecento) 

Percorsi :  
>Il paesaggio urbano come esperienza della modernità. La crisi dell'idea di spazio e tempo assoluti ( 
vedi anche quadro culturale relativo al primo Novecento) 
>L'artista perde l'aureola 
                                                                                           (  3  ore) 
 

7. I MOVIMENTI  LETTERARI E LE POETICHE : Il Naturalismo francese e il Verismo 
italiano. Flaubert precursore del Naturalismo ;l'apporto di H. Taine e dei fratelli de Goncourt 
; Emile Zola : la concezione del letterato; la visione della realtà , il metodo sperimentale ; il 
ciclo dei “Rougon Maquart” 

   
Zola, da “Il romanzo sperimentale”  :   Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale   



        ( fotocopia ) 
            E. e J. De Goncourt  :.                                 Prefazione a “Germinie Lacerteux” 
        
          (     3   ore ) 
 
 

8. G.  VERGA :   vita e opere ; la produzione preverista (cenni) ; l’adesione al Verismo , la 
poetica e le tecniche narrative ; l’ideologia ; le novelle ;  “I Malavoglia” : titolo e 
composizione, il progetto letterario e la poetica, il romanzo come opera di ricostruzione 
intellettuale , il tempo della storia, la struttura e  la vicenda ; il sistema dei personaggi ; il 
cronotopo idillico , l’ideologia : la religione della famiglia, l’impossibilità di mutar stato, il 
motivo dell’esclusione ; simbolismo e naturalismo nei “Malavoglia” ;  le tecniche narrative.  
Mastro-don Gesualdo.  

 
Da “Vita dei campi” :       Rosso Malpelo 
                                  :       prefazione a “L’amante di Gramigna” 
Da “Novelle rusticane” :  La roba 
Da “I Malavoglia”  :        La prefazione 
                                :       L'inizio del romanzo 
          :        Lo zio Crocifisso ( fot) 
                               :        L'addio di 'Ntoni 
                                

        
         (      6     ore) 

 
9. IL  DECADENTISMO :  significato del termine e cronologia ;   la visione del mondo : il 

mistero e le “corrispondenze”, gli strumenti irrazionali del conoscere, la reazione 
antipositivista;  il ruolo di Baudelaire ; la poetica del Decadentismo :  il poeta- veggente e la 
funzione della poesia ; il simbolismo  ; il linguaggio analogico ; temi e situazioni della 
letteratura decadente ; l’estetismo ; vittimismo  e superomismo ; il conflitto artista - società;  
Decadentismo e Romanticismo. ( si veda il paragrafo 5 del capitolo  II ; par 1,2 cap VII, La 
poesia) 

 
C. Baudelaire,  :  L’albatro 
                            Corrispondenze 
                            Spleen 
P. Verlaine       :  Arte poetica 
A. Rimbaud     :  Lettera del veggente 
                        :   Vocali 
 
         (      4   ore ) 

 
10. G. PASCOLI  :  la vita ,  la poetica, la visione del mondo, i temi simbolici , le novità dello 

stile ; le opere : Myricae, ( Composizione e storia del testo , struttura e organizzazione 
interna, i temi , il simbolismo impressionistico, le forme : metrica, lingua, stile  ). Primi 
poemetti, Canti di Castelvecchio. 

 
Dalle “Prose”  :                            Il fanciullino 
Da  “Myricae” :                            Il lampo 
             :                            Temporale  
                        :                            Lavandare 



                        :                            X  agosto 
                        :                            Novembre 
  :                             L’assiuolo 
             :                             I gattici 

          Dai “Canti di Castelvecchio”     :   Il gelsomino notturno 
       :    Nebbia 
                                                             :    La tessitrice 
                                                              
         > Percorsi : L'ambigua immagine della natura in Pascoli 
         (    6    ore ) 
 

11. G. D’ANNUNZIO :  la vita inimitabile di un mito di massa ; l’ ideologia e la poetica : il 
panismo estetizzante del superuomo . Le poesie :  il grande progetto delle “Laudi” ; Alcyone 
: struttura , temi ; Le prose : il “Piacere” e l’estetismo ; i romanzi del Superuomo    . 

 
Da “Alcyone” :             La pioggia nel pineto            
             :             Meriggio 
Dal  “Piacere” :             Andrea Sperelli 
                                      Una fantasia “in bianco maggiore” 
                                      La conclusione del romanzo 
Da “Le vergini delle rocce” :  Il programma politico del superuomo ( fot) 

 
        (    5 ore  ) 
 
12. L’ETA’  DELL’IMPERIALISMO : La crisi dei fondamenti  e i nuovi temi letterari e artistici 

;  la nuova concezione del tempo ; il romanzo della crisi : caratteri ed esempi europei  ( 
Kafka, Proust, Joyce, Mann)  

 
(  2  ore  ) 

 
13. L. PIRANDELLO : vita, la cultura letteraria, filosofica e psicologica ; il relativismo 

gnoseologico e la poetica dell'umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude” , la “forma e 
la “vita”; Le “  Novelle per un anno” : dall'umorismo al Surrealismo. I  romanzi  ; “Il fu 
Mattia Pascal”  : vicenda, personaggi, tempo , spazio; i temi principali; il Fu mattia Pascal e 
la poetica dell'umorismo : lo strappo nel cielo di carta;  “Uno, nessuno, centomila”. Il teatro 
(cenni). 

 
Da Lettera alla sorella :        La vita come “enorme pupazzata” 
Da  “L’umorismo” :                   La forma e la vita 
                               :                   La differenza tra umorismo e comicità 
Da “Novelle per un anno” :       Il treno ha fischiato 
                                          :        La signora Frola e il signor Ponza, suo genero  (fot) 
                                          :        La carriola 
                     :       Di sera, un geranio   (  fot ) 
                                          :        Una giornata 
Da  “Il fu Mattia Pascal”  :        Lo strappo nel cielo di carta 
                                         :        Maledetto sia Copernico ! 
         :        L’ultima pagina del romanzo 
                                         :        Adriano Meis e la sua ombra 
 
        ( 4 ore di cui  3 ore previste ) 



 
14. I.  SVEVO  :  vita;  la cultura e la personalità ; “Una vita” (cenni) , “Senilità” (cenni) ; “La 

coscienza di Zeno”. 
 

Da  “La coscienza di Zeno :   La salute di Augusta 
                                                La vita è una malattia 
 
        (  3 ore previste ) 

• I Crepuscolari e G. Gozzano : cenni .  La figura del poeta  
                                                                                              ( 1 ora prevista) 
 

15. E. MONTALE  :   vita; il pensiero e la poetica ; la produzione poetica. 
 

Da  “Ossi di seppia”       :       I  limoni 
                                       :       Non chiederci la parola 
                                       :       Meriggiare pallido e assorto 
                                       :       Spesso il male di vivere … 
                  :      Cigola la carrucola del pozzo 
 
                                                                                         (   3 ore previste ) 

 
• G. UNGARETTI :    da   “L'Allegria “  :  Veglia; Soldati ; Mattina ; San Martino del Carso 

 
                                                                                       ( 1 ora prevista) 
                              
  >  DANTE,  La Divina  Commedia,   Paradiso  canti  I  ,  III  ;  VI  , XI ,  XV  ,  XVII ( passi)                      
 

         (  10 ore  di cui 3 da effettuare) 
 
TESTI  UTILIZZATI  
 
Luperini, Cataldi ,  il nuovo “ La scrittura e l’interpretazione”,  voll 4, 5 , 6 ,  Palumbo 
                             ,   Leopardi, il primo dei moderni 
 
Dante , La Divina  Commedia ,  Paradiso, edizione a scelta 
 
 
 
L’insegnante                                       Gli alunni                                    Varese, 11/05/2018  
 
 

             
        

 
 
 



ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
                                            SCHEDA DISCIPLINARE DI LATINO  
  
CLASSE 5i 
 
Docente: Rosani Marzia 
 
 
OSSERVAZIONI SUL GRUPPO CLASSE 
La scrivente ha avuto la continuità didattica sul latino nel biennio e nel triennio: questo significa 
che, sui 24 attuali componenti della classe, conosce 16 studenti da cinque anni. Altri 7 si sono 
inseriti in terza, provenienti da altra sezione; uno infine in quarta, proveniente da altro corso di 
questo istituto. Fin dal biennio il gruppo classe è stato caratterizzato da apprezzabile affiatamento e 
atteggiamento corretto e collaborativo, malgrado l’interesse per la disciplina sia apparso, fin da 
subito, piuttosto differenziato. In terza il gruppo dei nuovi arrivati è stato ben accolto e si è inserito 
senza particolari problemi anche in virtù della corrispondenza del programma svolto nel biennio e 
della coerenza del metodo utilizzato. Solo lo studente inserito in quarta non è riuscito ad adeguarsi 
al metodo di lavoro e alle richieste dell’insegnante. 
In questi anni il positivo atteggiamento degli studenti e una gestione degli impegni che li ha sempre 
più coinvolti nelle scelte e nelle decisioni hanno permesso di lavorare in modo sereno e proficuo, 
anche se è stato difficile per l’insegnante tenere vivo l’interesse per la materia, anche a causa degli 
impegni e dei progetti attivati soprattutto in ambito scientifico, in coerenza con le indicazioni 
ministeriali e l’indirizzo dell’istituto. Non tutti hanno maturato negli anni un sincero interesse per la 
disciplina e, soprattutto, il livello delle competenze traduttive, che richiedono applicazione 
personale intensa e costante, risulta piuttosto modesto. Il laboratorio di traduzione dedicato a Livio 
e concentrato nei primi mesi dell’anno non ha avuto, purtroppo, una significativa ricaduta sulle 
competenze degli studenti, ma ha però permesso ai più motivati di lavorare con maggior 
consapevolezza e soddisfazione. Per contro l’attenzione e la partecipazione durante le lezioni sono 
state apprezzabili durante tutto l’ anno e alcuni studenti si sono distinti per interesse e per contributo 
personale. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE E SVOLGIMENTO DEL  PROGRAMMA  
Tutte le lezioni fino a metà ottobre sono state dedicate alla correzione, discussione e 
contestualizzazione di passi di Livio in gran parte assegnati come lavoro estivo sul versionario, in 
quanto l’autore non era stato affrontato in quarta a causa della riduzione del numero delle lezioni 
curriculari dovuta agli impegni dell’Alternanza. Del programma ministeriale è stato privilegiato 
Seneca per l’interesse e l’attualità dei temi; di Plinio il Giovane è stata tradotta in classe la lettera 
sull’eruzione del Vesuvio, dato l’interesse scientifico del contenuto; di Tacito sono stati proposti 
solo un paio di passi in lingua, vista la difficoltà della sua prosa. Le altre opere sono state proposte 
solo in traduzione.  
Non sono stati affrontati gli autori cristiani per mancanza di tempo.  
Per i compiti in classe di traduzione (Livio e Seneca nel primo quadrimestre, Plinio il Giovane nel 
secondo) sono stati scelti passi di media difficoltà perché fossero accessibili alla maggior parte degli 
studenti. Pochi comunque traducono con correttezza e proprietà: le verifiche hanno quindi 
privilegiato l’attività di ritraduzione e analisi di passi noti e i contenuti di letteratura. 
    
COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE  
 
Gli studenti che hanno conseguito la sufficienza sono in grado di: 

presentare i passi in programma illustrando il tema trattato e collegandoli all’opera a all’autore; 



orientarsi, con la guida dell’insegnante, sui passi in lingua indicati nel programma; 
esporre gli aspetti essenziali degli autori/opere studiate, collocandoli nello sviluppo storico della 

letteratura latina. 
 
Gli studenti che hanno conseguito una valutazione discreta sono in grado di: 

presentare i passi in programma e realizzare confronti in ambito disciplinare e interdisciplinare; 
tradurre dal latino i passi noti indicati nel programma con una certa consapevolezza delle 

strutture morfosintattiche ripercorrendo anche le indicazioni fornite per l’analisi stilistica; 
esporre in modo abbastanza preciso le conoscenze relative agli autori/opere studiate, 

collocandoli nello sviluppo storico della letteratura latina. 
 
 
Gli studenti che hanno conseguito una valutazione buona o eccellente sono in grado di: 

presentare e discutere i passi in programma e realizzare confronti in ambito disciplinare e 
interdisciplinare; 

tradurre dal latino i passi noti con consapevolezza delle strutture morfosintattiche, proprietà 
lessicale e rispetto per lo stile dell’autore; 

analizzare sul piano stilistico i passi in lingua; 
tradurre con il vocabolario, con sostanziale correttezza e proprietà, passi di prosa di media 

difficoltà degli autori in programma; 
esporre in modo sicuro e personale le conoscenze relative agli autori/opere studiati collocandoli 

nello sviluppo storico della letteratura latina. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  
 
E’ stato privilegiato il laboratorio sul testo: i passi in lingua sono stati in gran parte analizzati e 
tradotti in classe con la partecipazione attiva degli studenti ed analizzati sul piano stilistico. Per le 
interrogazioni gli studenti sono stati abituati ad utilizzare copie pulite e prive di note. La storia della 
letteratura è stata trattata in lezioni frontali. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 
Nelle prove scritte e nelle interrogazioni sono state considerate la capacità di tradurre 
autonomamente, di ritradurre passi noti e di riconoscere le principali strutture morfosintattiche, la 
conoscenza dei contenuti di letteratura, la capacità di comprendere i quesiti e rispondere in modo 
pertinente, di realizzare confronti e collegamenti, di esprimersi in modo chiaro, corretto e 
appropriato. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Le verifiche per lo scritto sono state due per ogni quadrimestre: nel primo, due tradizionali versioni 
dal latino con vocabolario (Livio e Seneca); nel secondo, una versione tradizionale (Plinio il 
Giovane) e una simulazione di terza prova (tipologia B, Plinio, Petronio, Lucano) che prevede 
anche la traduzione, senza vocabolario, di un passo noto. I voti per l’orale sono stati due per 
quadrimestre: nel primo, un test su Livio e una simulazione di terza prova (Seneca); per il secondo 
quadrimestre un’interrogazione programmata su ampio segmento e un’interrogazione sul ripasso 
organizzato per moduli dopo il 15 maggio..  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
 
Solo sostegno in itinere.  



 
CONTENUTI E TEMPI    (al 15 maggio, 71 ore effettive, comprensive di esercitazioni, 
interrogazioni, svolgimento verifiche scritte, assistenza alle simulazioni previste dal C. di classe e ai 
compiti in classe di altra disciplina, quando necessario) 
 
Livio : i dati biografici; Gli Ab urbe condita libri; Le fonti dell’opera e il metodo di Livio; Lo scopo 
dell’opera; Le qualità letterarie; Lo stile: 

La prefazione dell’opera (T 66 volume 2, in traduzione) 
Orazi e Curiazi (T 70-71, in traduzione, e paragrafi 2-5 p.479 in lingua) 
Clelia (in lingua versione 359 p. 387 di Latino in laboratorio, in fotocopia) 
Il ritratto di Annibale (T 79, in lingua) 
Scipione passa dalla Sicilia all’Africa (versione 369 p. 393, in lingua) 
Prima di Zama: il discorso di Annibale (T 80 in traduzione e versione 353 p. 382 in lingua) 
Graduatoria di grandi condottieri (versione 370 p. 393 in lingua). 
                                                                                               (settembre-metà ottobre, 14 ore) 

 
La successione ad Augusto; I principati di Tiberio, Caligola e Claudio; Il principato di Nerone e la 
fine della dinastia giulio-claudia; La letteratura nell’età di Nerone                        
  
Seneca: dati biografici; I Dialogi; I trattati (De clementia e Naturales Quaestiones); le Epistulae 
morales ad Lucilium; Lo stile della prosa senecana; Le tragedie; L’Apocolokyntosis: 

E’davvero breve il tempo della vita? (T 9, in traduzione) 
Solo il tempo ci appartiene (T 10, in lingua) 
Il viaggio e la libertà dell’animo (T 14, in lingua dal par. 8 Quid prodest...) 
Tutto il resto è meschino (T 20, in traduzione) 
Morte e ascesa al cielo di Claudio (T 22, in traduzione) 
Nerone è più clemente di Augusto! (T 23, in traduzione) 
Libertà e suicidio (T 24, tutti in lingua,  tranne i paragrafi 10 e 16) 
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (T 25, paragrafi 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 in lingua , gli 

altri in traduzione) 
Un amore proibito (T 29 in traduzione) 
Una folle sete di vendetta (T 30, in traduzione).      
                                                                                       (metà ottobre – metà gennaio, 21 ore ) 

 
L’epica: Lucano; i dati biografici; il Bellum civile; Le caratteristiche dell’épos di Lucano; 
Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano; I personaggi del Bellum civile; Il linguaggio poetico di 
Lucano.  

L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (T 33, in traduzione) 
I ritratti di Pompeo e di Cesare (T 34, in traduzione) 
Il discorso di Catone (T 35, in traduzione) 
Una scena di necromanzia (T 37, in traduzione) 
Farsaglia, funerale del mondo (T 38, in traduzione)                                 (gennaio, 4 ore) 

 
Petronio: La questione dell’autore del Satyricon; Il contenuto dell’opera; La questione del genere 
letterario; Il mondo del Satyricon e il realismo petroniano. 

L’ingresso di Trimalchione (T 42, in traduzione) 
Presentazione dei padroni di casa (T 43, in traduzione) 
Chiacchiere di commensali (T 44, in traduzione) 
Il testamento di Trimalchione (T 45, in traduzione) 
La matrona di Efeso (T 47, in traduzione)                                                     (marzo, 4 ore) 

 



L’affermazione della dinastia flavia; Tito e Domiziano; Vita culturale e attività letteraria nell’età 
dei Flavi                                                                                                       

 
Plinio il Vecchio: dati biografici ed opere perdute, la Naturalis historia.  
                                                                                                                                 (febbraio, 2 ore) 
Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà.                              

 
Plinio il Giovane: i dati biografici; Il Panegirico di Traiano, L’epistolario 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (T81, in lingua, in fotocopia) 
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (T 84 e 85, in traduzione) 

                                                                                                                     (febbraio - marzo, 9 ore) 
 
Tacito: i dati biografici; L’Agricola; La Germania; Le opere storiche: Historiae e Annales; La 
concezione storiografica di Tacito;  La lingua e lo stile. 

Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (T 87, in traduzione) 
L’inizio delle Historiae (T 95, in traduzione) 
La scelta del migliore (T 96, in traduzione) 
Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (T 97, in traduzione) 
La riflessione dello storico (T 98, in traduzione) 
L’uccisione di Britannico (T99, in traduzione) 
Scene da un matricidio (T 100, in traduzione e in lingua i paragrafi 8.1, 2, 3, 4, 5) 
L’incendio di Roma (T101, in traduzione) 
La persecuzione contro i cristiani (T 104, in lingua) 
Il suicidio di Seneca (p. 142, in traduzione)                                     (aprile-maggio, 10 ore) 

 
Apuleio: i dati biografici, Le Metamorfosi. 

Il proemio (T 108, in traduzione) 
Funeste conseguenze della magia (T 109, in traduzione) 
Lucio diventa asino (T 110, in traduzione) 
La favola di Amore e Psiche, T  111, 112, 113 in traduzione) 
La preghiera a Iside (T 114, in traduzione) 
Il significato delle vicende di Lucio (T 115, in traduzione)                       (maggio, 2 ore) 

 
TESTI UTILIZZATI  
 
Garbarino G., Nova Opera, Paravia, vol 2 e 3 
Griffa, Galli, Urzì, Latino in laboratorio, Petrini. 
 
 
L’insegnante 
 
Gli studenti 
 
 
 
Varese, 11 maggio 2018. 

 

 



SCHEDA DISCIPLINARE DI LINGUA E LETT. INGLESE 
A.S.  2017 – 2018 

 
DOCENTE:   Luisella Scoglio 
CLASSE:      5° I  
 
Osservazioni sul gruppo classe 
 
La classe 5° I , composta da 24 alunni provenienti dalla 4°I, non ha presentato alcun problema disciplinare e 
si è mostrata discretamente interessata e disponibile alle varie proposte di lavoro.  
In tutto l’anno scolastico l’atteggiamento della classe, in particolare della componente maschile, è stato più 
maturo rispetto al precedente e l’attenzione durante le attività didattiche discreta. Con poche eccezioni, la 
partecipazione alle lezioni è stata buona e l’impegno nello studio, tranne che in rari casi, è diventato sempre 
più costante. 
Alla fine del percorso scolastico, nello scritto solo per tre alunni permangono fragilità nella preparazione di 
base e difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, dovuta però anche ad uno studio spesso poco sistematico 
e finalizzato alle sole verifiche.  
I risultati sono decisamente migliori in orale per tutti gli studenti, nonostante per alcuni l’espressione, pur 
fluida, non sia sempre corretta.  
Un terzo degli alunni si è distinto durante tutto il percorso scolastico per l’interesse dimostrato, per la  serietà 
costante nell’impegno, per la capacità di rielaborazione dei contenuti e la crescita sia personale che culturale 
che hanno loro permesso di ottenere buoni risultati e raggiungere un livello di competenza linguistica 
apprezzabile. 
I restanti alunni si sono applicati con diligenza, riuscendo con l’impegno a compensare lacune pregresse, 
anche se per alcuni di loro lo studio è spesso ancora ripetitivo e la rielaborazione personale dei contenuti non 
sempre presente. 
 
Competenze disciplinari raggiunte ed osservazioni sullo svolgimento dei programmi 
 
Gli alunni sono in grado di rielaborare adeguatamente e, un terzo di loro anche criticamente, i quesiti 
proposti, con livelli diversi di efficacia e correttezza formale sia nella produzione scritta che in quella orale. 
Come già evidenziato, solo alcuni evidenziano ancora qualche difficoltà nello scritto per il permanere di 
fragilità nella preparazione di base e/o nella rielaborazione dei contenuti. A livello di produzione orale gli 
alunni sono in grado di interagire con discreta scioltezza su argomenti e testi noti, sapendo collocare i vari 
autori trattati nel loro contesto storico-culturale con raffronti tra autori diversi, utilizzando il lessico 
specifico, pur se l'espressione non è per tutti sempre grammaticalmente corretta e la pronuncia, pur 
accettabile, non sempre precisa.  
Il programma ha subito solo qualche lieve ridimensionamento rispetto a quanto programmato a causa del 
numero di ore di lezione non effettuate per vari motivi ( simulazioni di prove d’Esame, conferenze, ponti 
ecc.)  
 
Strategie didattiche 
 
♦ Lezione frontale in lingua, il più possibile dialogata. 
♦ Analisi testuale. 
♦ Contestualizzazione storica. 
♦ Individuazione di nuclei tematici comuni ad altre discipline. 
♦ Uso di Internet per risorse offerte dal web 

♦ Utilizzo del computer di classe, della LIM  
 
L'approccio metodologico si è basato su un'interazione tra quello cronologico e quello testuale, privilegiando 
comunque, attraverso lezioni frontali, l'approccio cronologico. I singoli autori sono stati trattati dando 
maggiore rilevanza alle tematiche presenti nell'opera e agli aspetti formali che non insistendo sul profilo 



biografico, a meno che alcuni eventi personali non fossero particolarmente rilevanti per l'influenza sulle 
opere.  
Si è dato il maggior spazio possibile all'analisi testuale, leggendo il testo, in prosa o poesia, utilizzando il 
computer per l’ascolto dei brani letterari letti da parlanti nativi. Tutti i testi sono stati analizzati e commentati 
in classe. Quasi sempre sono state utilizzate presentazioni in Power Point o video e brani da internet per 
illustrare o approfondire alcuni argomenti, autori e periodi. 
Si è cercato di individuare, per quanto possibile, nuclei tematici comuni ad altre discipline, soprattutto ad 
Italiano, Storia, Filosofia e Storia dell’arte, facendo leva anche su quanto già appreso in precedenza nelle 
stesse per facilitare l'introduzione o la comprensione di un determinato autore o periodo storico-letterario. 
Modalità CLIL : il tema della guerra (primo conflitto mondiale, guerra di Spagna e seconda guerra 
mondiale) è stato trattato sia in lingua italiana dalla docente di storia sia in inglese, prendendo in 
considerazione soprattutto l’influenza sugli autori del periodo. 
 
Modalità di valutazione 
 
16. Correttezza grammaticale e sintattica 
17. Proprietà e ricchezza lessicale e di registro 
18. Scorrevolezza nell'esposizione 
19. Conoscenza ed organizzazione dei contenuti 
20. Capacità di argomentazione, rielaborazione e sintesi 
21. Correttezza della pronuncia 

 
La valutazione è stata effettuata attraverso almeno due prove scritte quadrimestrali, comprese le simulazioni 
di 3° prova programmate dal Consiglio di classe, e almeno due prove orali, come stabilito dalla 
programmazione del Dipartimento di Lingue. Ai fini della valutazione di tali prove si è tenuto conto della 
comprensione dei quesiti e della coerenza nelle risposte, di correttezza grammaticale e proprietà lessicale con 
utilizzo del linguaggio specifico, conoscenza dei contenuti specifici, capacità di organizzarli in messaggi 
coerenti e aderenti alla richiesta.  
La valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto anche di tutti quei fattori che hanno contribuito allo 
sviluppo delle abilità e delle competenze e alla crescita dell’alunno.  

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie di valutazione condivise con i colleghi del 
Dipartimento di Lingue straniere e approvate dal Collegio dei docenti. 

Strumenti di verifica 
 
• Verifiche scritte: trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola.  
• simulazioni di terza prova (tipologia B) 
• Verifiche orali: colloqui su argomenti letterari e di attualità, con riferimento ai testi ed ai periodi 

analizzati e confronto tra testi noti ed autori  
•  
Attività di recupero 

• interventi di consolidamento effettuati nella normale attività didattica  
• sostegno in itinere  

 
Approfondimenti e progetti disciplinari  
 

In data 25/10/2017 la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale di The Picture of Dorian Gray di O.Wilde. 
 
temi discipline modalità periodo ipotizzato 
La guerra Italiano, storia, inglese, 

storia dell’arte, filosofia 
Lezioni frontali 2° quadr. (Inglese) 

Il romanzo Italiano, latino, inglese Lezioni frontali Tutto l’anno 
I totalitarismi Storia, italiano, inglese, 

filosofia, religione 
Lezioni frontali Tutto l’anno 

La psicoanalisi Italiano, filosofia, storia Lezioni frontali 2° quadr. (Inglese) 



dell’arte, inglese 
La crisi dei fondamenti Italiano, filosofia, storia, 

inglese, storia dell’arte 
Lezioni frontali 2° quadr. (Inglese) 

 
Programma svolto e tempi 

 
Testo in uso :    Spiazzi-Tavella- Layton       Performer Culture and Literature  vol. 2 e 3         Zanichelli 
 

1°  QUADRIMESTRE  

Settembre-ottobre-novembre 
 
The Dystopian Novel               ( h  5 )   
                                
G. ORWELL e i TOTALITARISMI:     life, works, general features 
              Animal Farm  : analisi del romanzo letto in forma integrale durante le vacanze estive     
 
THE EARLY ROMANTIC AGE: An Age of revolutions  p.181-185  
( historical, social and literary context)                                                         ( h  2 )                 
 
The Early Romantic Poetry with its new trends:  Elegiac, Folk, Ossianic, Graveyard poetry  
 
The Sublime: a new sensibility   p.199                                           ( h 1 )   
 
E. BURKE:   " On the Sublime "  from " A philosophical Enquiry…"  part 3   

W. BLAKE:     life and works                                                                              ( h  4 )   
             from " Songs of Innocence ":   " The Lamb "   CD                                                              
             from " Songs of Experience ":  " The Tyger "   CD 
                                                               " London "       p. 188   
 
THE GOTHIC NOVEL: general features  p. 202                                 ( h  4 )   
 
MARY SHELLEY:                                   

            from Frankenstein:  analisi , tematiche dell'opera e lettura dei seguenti brani: 
                      The creation of the monster       p. 205 
                      Frankenstein and the Monster   p.208 
 
dicembre-gennaio 
                                           
THE ROMANTIC PERIOD : historical, social and literary context                          ( h  2 ) 
   
ROMANTICISM :  general features 
 Emotion vs Reason    pp.212-215  
English Romanticism (Poets of the 1st and the 2nd Generation)  
 
W. WORDSWORTH:     life and works  (general features)      p.216                           ( h  3 )   

 Division of tasks between Wordsworth and Coleridge (from Biographia Literaria di S.T.Coleridge)                                                                                                       

            From “ Preface to Lyrical Ballads “ :  A certain colouring of imagination  (fotocopia)   
                        “ Daffodils “          p. 218 
                        “ Composed upon Westminster Bridge “   (fotocopia)  
 
S.T. COLERIDGE:       life and works, the role of imagination     p. 210                      ( h  5 )                                                



                       “ The Rime of the Ancient Mariner “   p. 221 
                        Part 1    p. 222 
                        Part 2   
                        Part  3    
                        Part  4 
                        Parts 5- 6  summary 
                        Part  7 ( lines 610-625)  
 

2°  QUADRIMESTRE 
 

Gennaio-febbraio-marzo 
 
The Romantic Novel:                                                                 ( h  5 )   
 
The Historical Novel  (cenni ) 
 
JANE AUSTEN :  the Novel of Manners     pp.240                                           

                       from Pride and Prejudice: 
                             “Mr and Mrs Bennet”   da CD testo 
                             “Darcy’s proposal”           p. 242 
                             “Elizabeth’s self-realization”   fotocopia 

 
The 2° Romantic Generation:   general features  
 
G:G: BYRON:        life and works     p.230                                                         ( h  2 )   
                          From  “Child Harold’s Pilgrimage”      
                           Once more upon the Water  ( fromCanto III ) fotocopia 
           
THE VICTORIAN AGE:  historical, social and literary context       p.284                              ( h  2 )  
     
The Victorian Compromise   p. 289 ; The Victorian frame of mind and the new doubts; The British Empire  
p.324 ; The Great Exhibition (p. 285)  
 
The Victorian Novel    p. 300   (general features)                                           ( h  5 )        
 
C. DICKENS:      life and works                                    
                From Oliver Twist       p.302 
                         Oliver wants some more    p.303 

                from   Hard Times: 
                         Coketown     p.291                        
                         The definition of a horse     p.309 
 
The Late Victorian Age : New doubts and theories : Darwinism     pp.331-332         ( h  1 )                                
 
R.L.  STEVENSON : life and works     p.338                                             ( h  5 )                                
                from   The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:   
                            Story of the door               p.339 
                            The Carew Murder Case   (fotocopia) 
                            Jekyll’s experiment           da CD 
 
AESTHETICISM:  (general features)   p.347-349                                  ( h  1 )                                                                          

O. WILDE:     life and works   (general features)     p.351                         ( h  4 )                                

              The Picture of Dorian Gray   (Plot and themes)      p.352  



                          Basil’s studio    p.353                        
                          Dorian’s death     CD   
 
       
aprile-maggio 

O. WILDE:   Wilde’s Comedies : The Importance of Being Earnest (general features)                 ( h  3 )      

                      from The Importance of Being Earnest:                   

                         Mother’s worries       CD allegato 
                        The vital Importance of being Earnest       CD allegato 
 
THE MODERN AGE : historical, social and literary context                                                        ( h  3 ) 
                           
  The 20th century:  da p. 404 : the Ewardian Age; World War 1  p.408 ; 
  A cultural crisis  p.440 
  Modernism  (general features)    p.443 
 
MODERN POETRY:   p.415       (general features)                                     ( h.1 ) 
 
The War Poets  : la tragedia della guerra    p.416                ( h.3 ) 
 
R. BROOKE :      The Soldier       p. 418 

H. READ:            The Happy Warrior    (fotocopia) 

W. OWEN:           Dulce et decorum est     p. 419 

S. SASSOON:      Glory of Women      CD allegato 

 
T.S. ELIOT and the alienation of modern man       p.431          ( h. 4 )                                                 

              The Waste Land:    p.432                                  
              "The burial of the dead"     p. 433 e 434  
              " The fire sermon”              p. 435 
 
The Modernist Novel:  J. Joyce    p. 448                     ( h.1 )   
     
The Dystopian Novel and G: ORWELL (ripresa di quanto svolto a settembre)              

              
J. JOYCE:  life, works, general features   p.463           (previste  4 h) 

                       from  Dubliners:       pp. 464, p. 471                         
                       " Eveline "    p. 465 

                       from  Ulysses :    " The funeral"   p. 449                  
                                                   "  Molly’s monologue "   CD  
   
La classe ha letto in versione integrale “Animal Farm” di G.Orwell 
 
I testi relativi a James Joyce verranno approfonditi dopo il giorno 15/05/18. 

 
L’insegnante                                                                                                   11/05/2018 
 
 
Gli studenti 
 



SCHEDA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA  
 
DOCENTE: FUMASI ELEONORA 
 
CLASSE  V I 
 
Osservazioni sul gruppo classe 
La classe, nel corso di tutto il triennio, ha sempre seguito con attenzione le proposte didattiche, partecipando 
abbastanza attivamente alle lezioni e impegnandosi con una certa costanza nello studio. I ragazzi si sono 
subito mostrati interessati ai contenuti della disciplina e hanno accettato senza particolari difficoltà il metodo 
proposto dalla docente per impostare il lavoro annuale, scandito da una rigorosa programmazione di continue 
verifiche orali e scritte dell’attività svolta insieme. Il comportamento è sempre stato educato e ha permesso 
un proficuo svolgimento delle lezioni. 
 
Competenze disciplinari raggiunte ed eventuali osservazioni sullo svolgimento dei programmi 
• Le basi metodologiche e contenutistiche poste nel corso dei precedenti anni scolastici hanno 
permesso di svolgere un lavoro discreto, pur nel rispetto dei diversi ritmi personali d’apprendimento e di 
assimilazione. L’obiettivo principale di giungere all’acquisizione dei concetti principali presenti nella 
riflessione filosofica otto-novecentesca e alla comprensione del nucleo tematico del pensiero dei principali 
autori, riuscendo a proporre un semplice confronto tra differenti risposte allo stesso problema filosofico, può 
dirsi raggiunto, seppur con modalità differenti, dalla maggior parte degli alunni. In molti casi la metodologia 
d’approccio alla disciplina permane ancora eccessivamente legata al puro dato informativo e poco mediata 
da rielaborazioni, in alcuni, invece, il lavoro assiduo ed attento ha permesso di ottenere risultati più che 
positivi. 
• Pertanto, tutti gli studenti, in modo sempre commisurato al livello di maturazione e alle potenzialità 
individuali, hanno raggiunto, al termine del proprio percorso scolastico, le seguenti competenze disciplinari: 
1. conoscere i temi e i problemi principali presenti nella riflessione della filosofia contemporanea 
2. saper compiere nella lettura del testo le seguenti operazioni: 

• comprendere i termini e i principali concetti di un testo 
• coglierne le idee centrali 
• sintetizzarne le tesi fondamentali 
• ricondurre le tesi presenti nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

3. argomentare in modo logicamente controllato 
4. comprendere e utilizzare adeguatamente il lessico e le categorie fondamentali della tradizione filosofica 
contemporanea 
5. confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 
 
Strategie didattiche 
Il lavoro didattico si è svolto attraverso lezioni tradizionali di tipo frontale, partendo dalla ricostruzione dei 
principali nodi teorici delle varie riflessioni filosofiche per poi, qualche volta, ritrovare i contenuti appena 
esaminati direttamente nelle opere degli autori, di cui sono stati letti in classe i passaggi principali. 
 
Modalità di valutazione 
Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si è utilizzata la griglia adottata dai docenti del 
Dipartimento di Filosofia.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione del colloquio orale si è stabilita una griglia in relazione a 
situazioni-tipo cui potessero corrispondere in linea generale le seguenti valutazioni: 
 
Rifiuto di ogni tipo di attività ed impegno 2 
Risposte completamente errate 3 
Conoscenza approssimativa e lacunosa degli 
argomenti. Lessico elementare, poco appropriato 
all’oggetto 

4 

Conoscenza parziale degli argomenti. Lessico 
elementare, non sempre corretto 

5 



Abilità minime richieste: linguaggio abbastanza 
chiaro e appropriato, conoscenza degli aspetti 
principali degli argomenti trattati  

6 

Conoscenza e comprensione discrete degli 
argomenti. Capacità di utilizzare le conoscenze in 
contesti nuovi. Sufficiente patrimonio lessicale 

7 

Conoscenza e comprensione sicure degli argomenti. 
Capacità di collegare gli aspetti principali delle 
questioni prese in considerazione. Espressione 
chiara e di discreta efficacia 

8 

Conoscenza buona delle tematiche trattate con 
discreta padronanza di concetti e definizioni. 
Capacità di cogliere agevolmente i collegamenti. 
Espressione chiara, efficace e caratterizzata da 
ricchezza terminologica 

9 

Conoscenza approfondita degli argomenti con sicura 
padronanza di concetti e definizioni. Capacità di 
operare approfondimenti e rielaborazioni personali. 
Espressione brillante con utilizzo di un vocabolario 
appropriato e ricercato 

10 

 
 
Strumenti di verifica  
Il lavoro svolto è stato oggetto di continue verifiche scritte (su modello “B” della terza prova dell’Esame) e 
orali. 
 
Attività di recupero  
Sono state svolte solo attività di recupero in itinere. 
 
 



Contenuti e tempi 
  
Caratteri generali del Romanticismo tedesco (1 ora) 
Definizione dei tratti che ne delineano la Weltanschauung: 
rifiuto della ragione illuministica 
ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto 
senso dell’Infinito 
nuova concezione della natura e della storia 
 
Fichte (4 ore) 
Da Kant a Fichte: i critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé” 
Fichte: la scelta tra idealismo e dogmatismo 
La Dottrina della scienza e i tre momenti della deduzione fichtiana 
Spiegazione idealistica dell'attività conoscitiva e morale 
I Discorsi alla nazione tedesca 

 
Schelling (2 ore) 
La filosofia della Natura 
L’arte come via di accesso all’Assoluto 
 
Hegel (11 ore) 
La filosofia come scienza, razionale e reale, il ruolo della contraddizione 
La Fenomenologia dello Spirito: il concetto di Geist e quello di coscienza, la dialettica interna alle figure 
della coscienza (certezza sensibile, percezione e intelletto) e dell'autocoscienza (la dialettica servo-signore, 
stoicismo, scetticismo, coscienza infelice) 
La natura come esteriorità 
Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità 
Società civile e Stato 
La filosofia della storia 
Lo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia 
 
Feuerbach (2 ore) 
La critica all’idealismo: il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
Dio come proiezione dell’uomo. L’alienazione e l’ateismo 
Umanismo e filantropismo 
 
Marx (6 ore) 
La critica al «misticismo logico» di Hegel 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
La critica all'economia borghese e la problematica dell'alienazione 
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura, dialettica tra forze produttive e rapporti di 
produzione, grandi formazioni economico-sociali) 
Il Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe, la critica ai falsi socialismi 
Il Capitale (merce, lavoro e plusvalore) 
 
Schopenhauer (3 ore) 
Un radicale ripensamento del kantismo 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della Volontà 
Il pessimismo e la critica delle varie forme di ottimismo 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi 
 
Kierkegaard (4 ore) 
La filosofia e l’esistenza individuale 



La critica all’idealismo 
Vita estetica e vita etica 
Angoscia, disperazione e fede 
Ascolto di alcuni passaggi del “Don Giovanni” di Mozart 
 
Il Positivismo. Comte (2 ore) 
Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 
Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
La sociologia come scienza positiva 
 
Nietzsche (10 ore) 
Il «dionisiaco» e l’«apollineo» come categorie interpretative del mondo greco 
La seconda Inattuale: Sull’utilità e il danno della storia per la vita 
La chimica della morale: l’origine e la funzione della giustizia 
L’annuncio della «morte di Dio» e le sue conseguenze 
La fine delle illusioni metafisiche e il tramonto del platonismo 
Così parlò Zarathustra: l’ Ubermensch e l’eterno ritorno 
La trasvalutazione dei valori: morale dei signori e morale degli schiavi, la cattiva coscienza e la morale del 
risentimento 
Il nichilismo e la volontà di potenza 
Come il mondo vero finì per diventare una favola 
 
Freud (3 ore) 
La nevrosi come sintomo e la tecnica psicoanalitica 
L’interpretazione dei sogni e l’analisi dell’inconscio 
La teoria della sessualità: le fasi dello sviluppo infantile 
Le dinamiche psichiche e la genesi delle nevrosi: il complesso di Edipo 
La struttura della psiche: Es, Ego, Super-Ego 
Da Totem e tabù al Disagio della civiltà 
 
La Scuola di Francoforte (4 ore) 
Horkheimer: 
la critica della ragione strumentale 
la logica del dominio e la dialettica autodistruttiva dell’Illuminismo 
Ulisse e le sirene come simbolo del destino dell’Occidente 
Adorno: 
la dialettica negativa e il compito della cultura dopo Auschwitz 
la critica all’“industria culturale” e la teoria dell’arte 
Marcuse: 
una sintesi di marxismo e psicoanalisi freudiana 
i principali contenuti di Eros e civiltà e L’uomo a una dimensione 
il “Grande Rifiuto” e i nuovi soggetti rivoluzionari 
 
Testi utilizzati  
G. Reale – D. Antiseri, Manuale di filosofia, vol. 3, La scuola editrice. 
 
L’insegnante ……………………                                                             Data 10.05.2018 
 
Gli studenti ..........................................… 
 
                   …………………………….. 
 



SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA  
 
DOCENTE: FUMASI ELEONORA 
 
CLASSE  V I 
 
Osservazioni sul gruppo classe 
La classe, nel corso di tutto il triennio, ha sempre seguito con attenzione le proposte didattiche, partecipando 
abbastanza attivamente alle lezioni e impegnandosi con una certa costanza nello studio. I ragazzi si sono 
subito mostrati interessati ai contenuti della disciplina e hanno accettato senza particolari difficoltà il metodo 
proposto dalla docente per impostare il lavoro annuale, scandito da una rigorosa programmazione di continue 
verifiche orali e scritte dell’attività svolta insieme. Il comportamento è sempre stato educato e ha permesso 
un proficuo svolgimento delle lezioni.  
 
Competenze disciplinari raggiunte ed eventuali osservazioni sullo svolgimento dei programmi 
• Le basi metodologiche e contenutistiche poste nel corso dei precedenti anni scolastici hanno 
permesso di svolgere un lavoro accettabile, tenendo conto dei diversi ritmi personali d’apprendimento e di 
assimilazione. L’obiettivo principale di impadronirsi delle dinamiche politico-culturali ed economico-sociali 
interne ai vari Stati e delle linee evolutive delle relazioni internazionali tra la fine dell’Ottocento e i primi 
anni del secondo dopoguerra oltre che di conoscere le tappe principali della storia italiana e mondiale del 
secondo dopoguerra può dirsi raggiunto, seppur con modalità molto differenti, dalla maggior parte degli 
alunni. In parecchi casi la metodologia d’approccio alla disciplina permane ancora eccessivamente legata al 
puro dato informativo e poco mediata da rielaborazioni, in alcuni, invece, il lavoro assiduo ed attento o lo 
spiccato interesse per la storia contemporanea hanno permesso di ottenere risultati più che positivi. 
• Pertanto, tutti gli studenti, in modo sempre commisurato al livello di maturazione e alle potenzialità 
individuali, hanno raggiunto, al termine del proprio percorso scolastico, le seguenti competenze disciplinari: 
1. conoscere le dinamiche politico-culturali ed economico-sociali interne ai vari Stati e le linee evolutive 
delle relazioni internazionali tra la fine dell’Ottocento e gli anni Cinquanta/Sessanta del Novecento 
2. adoperare concetti e termini storici in relazione agli specifici contesti storico-culturali 
3. saper scegliere e connettere (in maniera logica e cronologica) i dati in relazione ad una specifica richiesta 
4. saper riconoscere con una certa facilità elementi di continuità e di rottura nel percorso storico 
5. saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina 
6. saper contestualizzare storicamente, identificare e confrontare i diversi modelli politico-istituzionali 
7. riconoscere i protagonisti dei vari fatti storici ricostruendo le loro condizioni sociali, economiche e 
culturali 
8. saper comprendere il significato dei testi consultati, riconoscendone la diversa natura: manuali, documenti 
e fonti in genere, testi storiografici 
Come ormai da qualche anno, si desidera comunque evidenziare la difficoltà di procedere con solo due 
ore settimanali di storia al posto delle precedenti tre. Il percorso ne ha pesantemente risentito perché è 
venuto meno lo spazio riservato all’approfondimento e/o a letture storiografiche. 
 
Strategie didattiche 
Il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni tradizionali di tipo frontale, partendo dalla ricostruzione 
dei principali nodi tematici per poi approfondirne di volta in volta i molteplici passaggi. La trattazione dei 
passaggi centrali della storia del Novecento (la grande guerra, i totalitarismi, il secondo conflitto mondiale e 
la guerra fredda, per quel poco che si è potuto affrontare a causa del limitato orario a disposizione) ha 
suscitato un discreto interesse. Per riuscire a trattare gli avvenimenti del secondo Novecento si è scelto di 
affidare alcune specifiche tematiche ad ogni studente o a coppie di studenti che pertanto, a partire dalla fine 
del primo quadrimestre, hanno iniziato a farsi un’idea del proprio argomento per poi approfondirne la 
conoscenza nei mesi successivi. Le singole ricerche sono poi state presentate alla classe nel corso del mese di 
maggio e raccolte in una piattaforma on line. 
Modalità CLIL : il tema della guerra (primo conflitto mondiale, guerra di Spagna e seconda guerra 
mondiale) è stato trattato sia in lingua italiana dalla docente di storia sia in inglese dalla docente di lingua 
straniera che ha preso in considerazione soprattutto l’influenza sugli autori del periodo. 
 



Modalità di valutazione 
Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si è utilizzata la griglia adottata dai docenti del 
Dipartimento di storia.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione del colloquio orale si è stabilita una griglia in relazione a 
situazioni-tipo cui potessero corrispondere in linea generale le seguenti valutazioni: 
 
Rifiuto di ogni tipo di attività ed impegno 2 
Risposte completamente errate 3 
Conoscenza approssimativa e lacunosa degli 
argomenti. Lessico elementare, poco appropriato 
all’oggetto 

4 

Conoscenza parziale degli argomenti. Lessico 
elementare, non sempre corretto 

5 

Abilità minime richieste: linguaggio abbastanza 
chiaro e appropriato, conoscenza degli aspetti 
principali degli argomenti trattati  

6 

Conoscenza e comprensione discrete degli 
argomenti. Capacità di utilizzare le conoscenze in 
contesti nuovi. Sufficiente patrimonio lessicale 

7 

Conoscenza e comprensione sicure degli argomenti. 
Capacità di collegare gli aspetti principali delle 
questioni prese in considerazione. Espressione 
chiara e di discreta efficacia 

8 

Conoscenza buona delle tematiche trattate con 
discreta padronanza di concetti e definizioni. 
Capacità di cogliere agevolmente i collegamenti. 
Espressione chiara, efficace e caratterizzata da 
ricchezza terminologica 

9 

Conoscenza approfondita degli argomenti con sicura 
padronanza di concetti e definizioni. Capacità di 
operare approfondimenti e rielaborazioni personali. 
Espressione brillante con utilizzo di un vocabolario 
appropriato e ricercato 

10 

 
 
Strumenti di verifica  
Il lavoro svolto è stato oggetto di continue verifiche scritte (su modello “B” della terza prova dell’Esame) e 
orali. 
 
Attività di recupero  
Sono state svolte solo attività di recupero in itinere. 
 
Approfondimenti e progetti disciplinari  

22. La rivoluzione d’ottobre e il suo significato storico, lezione del prof. Angelo d’Orsi all’Università 
dell’Insubria a Varese, 19 gennaio. 

23. Giornata di educazione alla legalità (Assemblea studentesca dell’intero liceo) con la presenza del 
magistrato Adriano Patti, del prof. Fabio Minazzi, del dott. Dante Benzi, dottore commercialista e di 
Nicola Clemenza, impreditore agricolo e presidente dell’Associazione Antiracket Libero futuro di 
Castelvetrano, 23 febbraio. 
 

 



Contenuti e tempi  
 
Industrializzazione, imperialismo, socialismo (3 ore) 
La seconda rivoluzione industriale: l’età dell’acciaio, del petrolio, dell’elettricità 
I monopoli e il capitale finanziario 
Il fenomeno dell’imperialismo e le sue principali interpretazioni 
La Seconda Internazionale. Il revisionismo di Bernstein. Il mito della violenza proletaria in Sorel 
Il movimento sociale cristiano. L’enciclica “Rerum Novarum” 
Nazionalismo, razzismo e antisemitismo a fine Ottocento 
 
L’Europa tra i due secoli (3 ore) 
Il sistema bismarckiano delle alleanze 
La politica interna della Germania bismarckiana: la lotta contro socialisti e cattolici 
La crisi del sistema bismarckiano e la costruzione di nuove alleanze 
La Francia tra democrazia e reazione: l’affaire Dreyfus 
La Russia tra industrializzazione e autocrazia, la guerra con il Giappone e la rivoluzione del 1905 
L’organizzazione scientifica del lavoro 
L’esordio della società di massa 
 
La Sinistra al governo in Italia: dal trasformismo di Depretis alla democrazia autoritaria di Crispi (2 
ore) 
Il decennio di Depretis: la politica economica e la svolta protezionistica 
Il decennio di Depretis: la politica estera e la Triplice alleanza. L’espansione coloniale 
Le riforme del primo ministero Crispi e la parentesi giolittiana 
La nascita del Partito socialista 
Il ritorno e la caduta di Crispi 
 
L’Italia giolittiana (3 ore)  
Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale 
Le riforme dei governi Giolitti 
La politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia 
Il giolittismo e i suoi critici 
I socialisti agli inizi del Novecento (riformisti e rivoluzionari) 
I cattolici agli inizi del Novecento (democratici cristiani e clerico-moderati) 
La crisi del sistema giolittiano 
 
La prima guerra mondiale (5 ore) 
Verso la prima guerra mondiale: i contrasti tra le potenze, le crisi marocchine e le guerre balcaniche 
Dalla guerra di movimento a quella di logoramento 
Il dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti 
L’Italia dall’intervento alla sconfitta di Caporetto 
1915-1916: un’immane carneficina. Lo sterminio degli armeni 
La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 
L’economia e la società al servizio della guerra 
Dalla svolta del 1917 al crollo degli imperi centrali  
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
 
Le rivoluzioni russe (3 ore) 
La Russia tra industrializzazione e autocrazia, la guerra con il Giappone e la rivoluzione del 1905 
Da febbraio a ottobre: la presa del potere dei bolscevichi e la guerra civile 
La Terza Internazionale e la nascita dei partiti comunisti 
Dal comunismo di guerra alla Nep 
La nascita dell’Urss 
 
L’eredità della grande guerra (2 ore) 
La crisi europea: alla ricerca di nuovi assetti 



Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale 
La tormentata esperienza della repubblica di Weimar 
La ricerca della distensione nell’Europa degli anni Venti 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (5 ore) 
Cattolici, socialisti e fascisti nel primo dopoguerra 
La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
Le agitazioni agrarie, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI 
Il fascismo agrario e l’agonia dello Stato liberale. La marcia su Roma 
Le elezioni del 1924 e l’omicidio Matteotti 
Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 e l’inizio della dittatura 
Gli attentati a Mussolini e le “leggi fascistissime”  
La politica economica negli anni Venti: dal liberismo di De Stefani alle battaglie di Volpi 
La politica estera negli anni Venti 
 
La crisi del 1929 (2 ore) 
I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
Il grande crollo di Wall Street e le ripercussioni in Europa 
Roosevelt e il «New Deal» 
 
Riflessioni sul concetto di totalitarismo (1 ora) 
Riflessioni sulla categoria storiografica di “totalitarismo” attraverso le analisi proposte dai seguenti autori: 
H. Arendt, Le origini del totalitarismo (durante le ore di filosofia) 
E. Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione e la critica della tesi del fascismo come “totalitarismo 
imperfetto”.  
C.J. Friedrich – Z.K. Brzezinskj, Dittatura totalitaria e autocrazia 
 
Il nazismo (3 ore) 
La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 
Il consolidamento del potere di Hitler 
L’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista 
Il Terzo Reich: repressione e consenso nel regime nazista 
 
Il regime fascista (3 ore) 
Il regime, la Chiesa e la monarchia 
La crisi bancaria e l’intervento dello Stato nell’economia 
La politica estera ambivalente di Mussolini negli anni Trenta 
L’antisemitismo e le leggi razziali 
L’opposizione antifascista 
 
Lo stalinismo (2 ore) 
Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
L’industrializzazione forzata e la fine della Nep 
Il potere di Stalin e le grandi purghe 
 
Verso la seconda guerra mondiale (2 ore) 
La svolta della politica estera sovietica e la formazione dei fronti popolari  
La guerra civile spagnola 
Tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 
L’aggressiva politica estera hitleriana e la politica di appeasement di Inghilterra e Francia 
Dalla Conferenza di Monaco al patto Molotov-Ribbentrop 
 
La seconda guerra mondiale (6 ore) 
Le origini e le responsabilità 
La distruzione della Polonia e l’offensiva a Nord 
L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 



L’intervento dell’Italia e le sconfitte nei Balcani e in Nord Africa 
La battaglia d’Inghilterra 
L’attacco all’Unione Sovietica 
L’espansionismo giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
Resistenza e collaborazionismo 
La “soluzione finale della questione ebraica” e la Shoah 
La caduta del fascismo e l’8 settembre 
Resistenza e lotta politica in Italia 
La ricostituzione dei partiti antifascisti in Italia e la “svolta di Salerno” 
Le operazioni militari e la Liberazione 
Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich 
Lo scoppio delle bombe atomiche e la resa del Giappone 
 
L’Italia repubblicana (3 ore)  
Un nuovo scenario politico: l’avvio della stagione democratica 
Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 
L’organizzazione dei lavori della Costituente e il progetto messo a punto dall’assemblea 
La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948  
 
Il nuovo ordine mondiale (2 ore) 
La nascita dell’Onu e i nuovi equilibri mondiali 
L’inizio della guerra fredda: due politiche per due blocchi 
 
Il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 
Come già evidenziato nel paragrafo dedicato alle strategie didattiche, per riuscire a trattare la storia del 
secondo Novecento si è scelto di affidare alcune specifiche tematiche ad ogni studente o a coppie di studenti 
che fin dalle ultime settimane del primo quadrimestre hanno iniziato a farsi un’idea del proprio argomento 
per poi approfondirne la conoscenza nei mesi successivi. Le singole ricerche sono poi state presentate alla 
classe nel corso del mese di maggio e raccolte in una piattaforma online. 
 
Per quanto concerne l’educazione alla cittadinanza non è stato svolto un percorso specifico poiché si è 
scelto di attuare opportuni ed approfonditi richiami ogniqualvolta, nel corso della trattazione di una 
particolare tematica, se ne sono create le condizioni. Si può, comunque, far rientrare a pieno titolo in questo 
ambito la partecipazione dei ragazzi alla Giornata di educazione alla legalità del 23 febbraio, ricordata nel 
paragrafo “Approfondimenti e progetti disciplinari”. 
  
Testo utilizzato   
V. Castronovo, Nel segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia 
 
 
L’insegnante  ……………………….                                                          Data 10.05.2018 
 
Gli studenti   ..........................................… 
 
                      …………………………….. 
 



SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
DOCENTE: G. Costantino 
 
CLASSE  V I   
 
Osservazioni sul gruppo classe 
La classe ha seguito le varie attività proposte con attenzione. Lo studio e l’applicazione, sono stati 
generalmente continui, ma pochi hanno assunto un atteggiamento attivo e problematizzante nei 
confronti dei contenuti appresi. 
 
Competenze disciplinari raggiunte  ed eventuali osservazioni sullo svolgimento dei programmi 
Nel complesso la classe ha acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti e degli strumenti 
operativi, una discreta autonomia nell’applicazione di procedure operative, usando un linguaggio 
corretto e un lessico specifico corretto. Circa un quarto della classe usa in modo consapevole le 
competenze indicate ed è in grado di orientarsi nella risoluzione di quesiti e problemi. Un altro 
gruppo di studenti sa orientarsi nell’applicare le procedure, pur compiendo errori di calcolo e 
usando un linguaggio semplice e con qualche improprietà. Infine un gruppo di allievi, anche a causa 
di lacune di base mai completamente risolte o per una scarsa propensione per la matematica, ha 
presentato delle continue difficoltà in questa disciplina, in prevalenza nelle prove scritte dove gli 
esercizi richiedono un uso articolato delle conoscenze apprese attestandosi su valutazioni spesso 
insufficienti. Nel corso dell’anno tutti gli allievi, a diversi livelli, hanno fatto registrare 
miglioramenti. Regolare lo svolgimento del programma. 
 
 
Strategie didattiche 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 
 Esercitazioni individuali e di gruppo con discussione guidata 
 Correzione delle esercitazioni assegnate come lavoro domestico 
 Chiarimenti, delucidazioni e precisazioni 
 Osservazione sistematica degli ostacoli all’apprendimento e conseguente regolazione degli 

interventi correttivi 
 Correzione e svolgimento in classe ( anche durante lo sportello help ) di esercizi tratti da 

temi assegnati all’esame conclusivo 
 Uso del linguaggio specifico 
 Uso del libro di testo 

Gli argomenti sono stati affrontati seguendo un iter metodologico di tipo induttivo, proponendo 
adeguati esempi, semplici ma tipici, sistematicamente accompagnati dalle corrispondenti  
illustrazioni grafiche, che con la loro incisività, favoriscono nell’allievo la comprensione dei nuovi 
concetti. 
I contenuti sono stati introdotti con situazioni problematiche, da affrontare e risolvere tramite un 
processo interattivo fra docente e discente e fra discenti stessi, che hanno favorito tutte quelle 
osservazioni e riflessioni che permettono di focalizzare meglio gli argomenti e di approfondirne gli 
aspetti più importanti. 
Solo in un secondo momento si è fatta seguire, ove possibile, la formulazione più “rigorosa”. 
 
Modalità di valutazione 
Nelle valutazioni orali sono stati considerati i livelli di conoscenze e comprensione degli argomenti 
trattati, l’acquisizione di tecniche ed abilità operative, l’applicazione delle stesse a esempi, la 



capacità di esporre i temi affrontati utilizzando un linguaggio specifico in modo corretto ed infine la 
capacità di rielaborare in modo personale ed autonomo i concetti studiati. 
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti parametri: interpretazione 
corretta del testo, progettazione di un percorso risolutivo logico e coerente, correttezza 
nell’applicazione delle procedure risolutive, individuazione di percorsi risolutivi alternativi ed 
originali. 
 
Strumenti di verifica 

 Interrogazioni  
 Prove scritte secondo la normativa  
 Prove tradizionali 

 
Attività di recupero  
Nel corso dell’a.s. sono state proposte le seguenti attività di recupero: sostegno e sportello help 
(10h) 
 
Approfondimenti e progetti disciplinari  
Un incontro con il prof. Bramanti sul tema “ Storia e fondamenti dell’analisi matematica”, 2h.  
 
Programma svolto e tempi  
 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI MATEMATICA ( 10h) 
L’insieme dei numeri reali. intervallo, intorno, intorno circolare, intorno destro e sinistro, intorno di 
infinito. Punto di accumulazione. Punto isolato.  Massimo, minimo, estremo inferiore e superiore di 
un insieme. Funzioni reali di variabile reale: dominio, segno. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Funzioni pari, dispari e periodiche. Funzione inversa. Funzione composta. 
 
LIMITI DI FUNZIONI ( 18h) 
Introduzione al concetto di limite. Limite destro e sinistro. Definizione generale di limite. Dalla 
definizione generale alle definizioni particolari. Teoremi sui limiti: unicità, confronto, permanenza 
del segno. Forme di indecisione e metodi per la risoluzione. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi: 
confronto fra infiniti e infinitesimi, gerarchie degli infiniti. 
 
CONTINUITA’ (8h) 
Definizione di funzione continua in un punto. Funzioni continue in un punto e su un intervallo. 
Punti di discontinuità e loro classificazione. Il teorema di esistenza degli zeri (enunciato e 
interpretazione grafica). Teorema di Weierstrass (enunciato e interpretazione grafica). Ricerca 
degli asintoti e grafico probabile di una funzione. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE (8h) 
Problemi che conducono al concetto di derivata. Rapporto incrementale e definizione di derivata di 
una funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni elementari. Algebra 
delle derivate. Derivata della funzione composta e della funzione inversa. Classificazione e studio 
dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e punti a tangente verticale. Applicazioni 
geometriche del concetto di derivata: retta tangente e normale a una curva, tangenza di due curve. 
Differenziale. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI (10h) 
Punto di massimo relativo e di massimo assoluto. Punto di minimo relativo e di minimo assoluto. 
Punto stazionario. Teorema di Fermat (solo enunciato). Teorema di Rolle. Teorema  di Lagrange.  
Ricerca dei massimi, minimi relativi (e flessi a tangente orizzontale) tramite studio del segno della 



derivata prima. Massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Funzioni concave e 
convesse. Punti di flesso. Studio della concavità di una funzione tramite studio del segno della 
derivata seconda. Il teorema di de L'Hospital (solo enunciato).  
 
LO STUDIO DI UNA FUNZIONE( 10h) 
Schema generale per lo studio del grafico di una funzione. Dal grafico di una funzione a quello 
della sua derivata prima. Applicazioni dello studio di funzione alle equazioni: stabilire il numero 
delle soluzioni di una equazione, la discussione di una equazione parametrica 
 
INTEGRALE INDEFINITO (10h) 
L'integrale indefinito. Funzioni primitive. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 
Integrazione delle funzioni composte. Integrazione per parti e per sostituzione. Integrazione di 
funzioni razionali fratte. 
 
INTEGRALI DEFINITI ( 12h) 
Il problema della misura di un’area. L'integrale definito. Primo teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Definizione di valore medio di una funzione. Teorema del valore medio di una funzione 
(solo enunciato). Interpretazione geometrica del teorema del valore medio. Calcolo di aree sottese 
dalle funzioni e di aree comprese tra due funzioni. Calcolo di volume dei solidi di rotazione intorno 
all’asse x o all’asse y. Calcolo di volumi di solidi non di rotazione col calcolo integrale. Integrali 
impropri. La funzione integrale. Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI (2h) 
Definizione di equazione differenziale.  Equazione differenziale del primo ordine lineare e a 
variabili separabili. Equazione differenziale del secondo ordine omogenea. Problema di Cauchy. 
 
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’(2h) 
Variabile aleatoria discreta. Distribuzione di probabilità e valor medio, varianza, deviazione 
standard. Distribuzione binomiale e di Poisson. Variabili aleatorie continue. Densità di probabilità 
di una variabile aleatoria continua. Media, varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria 
continua. La distribuzione normale 
 
 
Testi utilizzati 
Leonardo Sasso – Matematica a colori. (vol.5)- Petrini 
 
 
 
 
L’insegnante ……………………                                                           Data………………….. 
 
 
Gli Studenti............................................. 
 

        ............................................. 
 



SCHEDA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
DOCENTE: G. Costantino 
 
CLASSE  V  I 
 
Osservazioni sul gruppo classe 
La classe ha seguito l’attività didattica con attenzione. L’impegno nello studio è stato costante solo 
per un gruppo. L’altra parte della classe non ha fatto seguire alla partecipazione nelle ore di lezione 
un’adeguata applicazione domestica.  
 
Competenze disciplinari raggiunte  ed eventuali osservazioni sullo svolgimento dei programmi  
All’interno della classe si distinguono tre fasce di livello relative alle competenze acquisite. Un 
gruppo ha conoscenze più ampie ed omogenee, è in grado di presentare gli argomenti in modo 
ordinato e logico.  Il livello di approfondimento varia in base all’impegno e alle abilità  personali. 
Un’altra parte della classe, che ha mostrato uno studio discontinuo e talvolta finalizzato ai momenti 
di verifica,  possiede una sufficiente conoscenza dei principali argomenti che espone con qualche 
imprecisione nel linguaggio specifico. Infine una parte della classe ha incontrato delle difficoltà ad 
affrontare le tematiche presentate, nell’esposizione degli argomenti fatica a dare ordine logico e non 
sempre usa il linguaggio specifico. 
Il lavoro in classe si è basato prevalentemente sulla lezione di tipo frontale. In questo contesto il 
docente ha cercato di stimolare la partecipazione attiva degli studenti nella risoluzione di esercizi 
desunti dal libro di testo e nelle fasi di collegamento dei vari argomenti. La classe ha affrontato gli 
argomenti di fisica moderna nel corso del secondo quadrimestre. Per quanto riguarda la relatività si 
è preferito focalizzare l’attenzione sui concetti fondamentali. Le altre tematiche sono state 
presentate, ove possibile, secondo un approccio storico e si è preferito dare un taglio teorico. Tutti i 
contenuti sono stati affrontati seguendo la trattazione del testo in adozione. Regolare lo svolgimento 
del programma. 
 
Strategie didattiche 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 
 Chiarimenti, delucidazioni e precisazioni 
 Uso del linguaggio specifico 
 Uso del laboratorio di fisica  
 Uso del libro di testo 

 
Modalità di valutazione 
Nelle prove scritte ed orali si è valutata la conoscenza e la comprensione dei contenuti, le 
competenze lessico-simboliche e le capacità logico-argomentative. Nel corso dell’anno si è preferito 
focalizzare l’attenzione sui nuclei tematici fondamentali evidenziando nessi e collegamenti. 
 
Strumenti di verifica 

 Interrogazioni  
 Prove scritte 

 
Attività di recupero  
Nel corso dell’a.s. sono state svolte  ore di sostegno.  
 
Approfondimenti e progetti disciplinari  
Conferenza del prof. Novario sul tema “ Fisica medica” , 2h. 



Spettacolo teatrale “ E. Fermi”, 3h 
Visita Virgo (programmata per il 5 giugno) 
 
Programma svolto e tempi  
 
CAMPI MAGNETICI (14 h) 
Il campo magnetico B: evidenze sperimentali, proprietà. Linee di campo. 
Il campo magnetico terrestre: linee di campo, polarità. 
Esperienza di Oersted: interazione magnete corrente 
Esperienza di Ampère: interazione corrente corrente 
Il vettore campo magnetico, sua definizione tramite  
Filo rettilineo percorso da corrente e dimostrazione della legge di Biot Savart 
Spira circolare: campo nel punto centrale. Solenoide: espressione del suo campo uniforme. 
Forza di Lorentz sulla carica in moto: da   a   
Moto di una carica in un campo elettrico 
Moto di una carica in un campo magnetico 
Moto di una carica in un campo elettromagnetico: il ciclotrone, il selettore di velocità, lo 
spettrometro di massa 
Magnetismo nella materia. 
Flusso del campo magnetico: B costante, superficie piana. Teorema di Gauss 
Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  (16 h) 
Le correnti indotte. 
La legge dell’induzione elettromagnetica (Faraday-Neumann-Lenz)  
La legge di Lenz e il suo legame col principio di conservazione dell’energia. 
L’autoinduzione. 
Calcolo dell’induttanza di un solenoide 
Extra correnti di chiusura e di apertura 
Energia del campo magnetico 
L’alternatore 
Le caratteristiche della corrente alternata. 
Il trasformatore statico 
  
LE EQUAZIONI DI MAXWELL (12 ore) 
Circuitazione del campo elettrico indotto. 
Il paradosso di Ampère  e la corrente di spostamento 
Le 4 equazioni di Maxwell. 
Velocità delle onde elettromagnetiche  
La produzione di onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. La ricezione delle onde 
elettromagnetiche. 
Densità media di energia dell’onda elettromagnetica. 
Lo spettro elettromagnetico 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA (13 ore) 
La fisica agli inizi del ‘900 
Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo 
Descrizione dell’esperimento di Michelson-Morley 
Postulati della relatività ristretta 
Critica al concetto di simultaneità 
Dilatazione dei tempi. Tempo proprio 



Contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. Lunghezza propria. 
Invarianza delle lunghezza nella direzione trasversale al moto. 
Paradosso dei gemelli 
L’esperimento di Rossi e Hall con i muoni cosmici. 
Trasformazioni di Lorentz ( solo equazioni). 
La composizione relativistica delle velocità 
L’invariante spazio-temporale: il piano di Minkowski, linee di universo, passato, presente, futuro.  
Dinamica relativistica 
Massa ed energia: l’equazione E=mc 2 
Massa a riposo e massa relativistica  
L’invariante energia-quantità di moto. 
L’elettromagnetismo e la relatività. 
 
RELATIVITA’ GENERALE (4h) 
Introduzione alla relatività generale 
Principio di equivalenza debole: massa inerziale e gravitazionale. 
Principio di equivalenza forte: gravità e accelerazione 
Principio di relatività generale: gravità ed elettromagnetismo. 
Le geometrie non euclidee: ellittica e iperbolica. 
Spazio-tempo curvo: gravitazione e inerzia come proprietà geometriche. 
Dilatazione gravitazionale del tempo 
Onde gravitazionali  
 
DALLA CRISI DELLA FISICA CLASSICA ALLA QUANTIZZAZIO NE ( 5 h) 
Il corpo nero: definizione. 
Curve di distribuzione spettrale del corpo nero (analisi qualitativa)  
Planck e l’ipotesi dei quanti 
Einstein e l’effetto fotoelettrico (analisi qualitativa) 
Effetto Compton (solo cenno senza calcoli) 
Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. 
Applicazione del modello di Bohr all’atomo di idrogeno. 
Esperienza di Franck e Hertz 
 
LA TEORIA QUANTISTICA (3 h) 
De Broglie e il comportamento ondulatorio della materia.  
L’esperimento di Davisson e Germer conferma dell’ipotesi di De Broglie (solo cenno) 
Meccanica ondulatoria e le funzioni d’onda. Esperimento della doppia fenditura 
Dualismo onda-particella e l’interpretazione di Copenhagen. 
Principio di indeterminazione di Heisenberg  
Il principio di corrispondenza. 
Il gatto di Schrodinger  
 
LA FISICA DEL NUCLEO   (3 h) 
Nucleo, nucleoni, dimensioni nucleari, numero di massa, numero atomico, isotopi. 
La forza nucleare forte e l’energia di legame. 
L’energia di legame, il difetto di massa, la relazione di Einstein. 
(il concetto di difetto di massa è stato introdotto – differentemente da come fa il testo – a livello di 
nucleo dell’atomo in modo tale da non dover bilanciare ogni volta anche gli elettroni). 
L’energia di legame per nucleone in funzione del numero di massa: possibilità di fissione e fusione. 
Radioattività alfa, beta meno, beta più, gamma 
Costante di decadimento e vita media 



I reattori a fissione: schema base di funzionamento. La reazione a catena: la moderazione dei 
neutroni, barre di controllo; massa critica; sistemi di raffreddamento. 
 
Attività di laboratorio di fisica: 
IL CAMPO MAGNETICO 
 Osservazione delle linee di campo magnetico 
ESPERIMENTO DI OERSTED-AMPERE 
ESPERIMENTO DI FARADAY 
RAGGI CATODICI:  
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Osservazione qualitativa del fenomeno dell’induzione elettromagnetica (moto reciproco 
 magneti/bobine) 
 Osservazione del fenomeno dell’induzione elettromagnetica (grande bobina in rotazione nel 
 campo magnetico terrestre) 

FISICA QUANTISTICA 
  Effetto fotoelettrico 
 Esperimento di Frank ed Hertz 

 
 
 
Testi utilizzati 
 
Fabbri Masini – Phoenomena LS2 e LS3 -SEI 
 
 
L’insegnante ……………………                                                           Data………………….. 
 
 
Gli Studenti............................................. 
 



Scheda disciplinare Classe quinta I 
Docente:   Irma Azzolini 

Materia d’insegnamento: Scienze naturali 
 
 
Osservazioni sul gruppo classe 
La  classe  ha  manifestato  interesse  per  la  disciplina, evidenziando un atteggiamento responsabile ed  una 
partecipazione all’attività didattica, nel complesso, propositiva.  
I   risultati  ottenuti  sono  correlati   oltre  che   alle  potenzialità   ed   attitudini,   all’ impegno  che   è  stato 
continuativo  per  gran  parte della classe, permettendo  di conseguire, ad  un  gruppo  consistente  di  allievi, 
valutazioni  buone e per alcuni, apprezzabili. Il percorso scolastico  di  un numero limitato  di alunni, è stato 
rallentato, sia dalla discontinuità  nell'applicazione  che  da uno studio  poco sistematico  e  prevalentemente 
mnemonico. 
Il  programma  è  stato  svolto  regolarmente. 
 
Competenze acquisite da tutti coloro che hanno raggiunto la sufficienza 
Acquisizione delle conoscenze fondamentali della disciplina. 
Acquisizione di sufficienti capacità di analisi e sintesi. 
Acquisizione della capacità di comunicare correttamente il risultato del proprio studio. 
 
Competenze acquisite da tutti coloro che hanno una valutazione più che sufficiente 
Acquisizione della specificità della disciplina. 
Acquisizione della capacità di analisi e sintesi autonoma. 
Acquisizione di una corretta ed adeguata terminologia scientifica. 
 
Competenze acquisite da tutti coloro che si collocano nell’area dell’eccellenza 
Capacità di collegare e rielaborare conoscenze. 
Consolidamento della capacità di analisi e sintesi autonoma. 
Capacità di comunicare efficacemente il risultato del proprio studio e approfondimento con un appropriato 
lessico specifico. 
 
Strategie didattiche 
La metodologia di lavoro ha privilegiato le lezioni frontali stimolando la partecipazione degli studenti per 
svilupparne le capacità critiche e rielaborative.La didattica è stata adeguata al ritmo di apprendimento della 
classe ed alle competenze effettive degli alunni. Il programma  si  è  articolato  in quattro  sezioni  principali: 
geologia,chimica organica,biochimica,biotecnologia.La prima parte del corso è stata caratterizzata dallo 
studio della struttura interna della terra per arrivare alla formulazione di un modello globale dell’attività del 
pianeta.Le due sezioni successive sono state svolte cercando di evidenziare l’importanza della chimica 
organica come base per una migliore comprensione delle strutture e funzioni sia delle biomolecole che dei 
processi metabolici. 
L’ultima  parte è stata  trattata, anche  se in tempi ristretti, dando  particolare  rilievo al  ruolo dell’ingegneria 
genetica nelle applicazioni biotecnologiche. 
 
 
Modalità di valutazione 
La valutazione degli obiettivi ha tenuto conto del livello di raggiungimento delle capacità di: 
Conoscenza dei contenuti (livelli: completa ed approfondita; quasi completa; essenziale; parziale; scarsa) 
Comprensione di relazioni,modelli,fenomeni distinti(livelli: completa; sostanziale; parziale; inadeguata) 
Esposizione.I parametri considerati sono: correttezza ortografica,grammaticale,sintattica,pertinenza lessicale 
(livelli: ricca e fluida; precisa e pertinente; generalmente corretta; imprecisa; scorretta /impropria) 
Elaborazione(livelli: critica; autonoma; parziale; disorganica; mancante). 
La valutazione finale oltre a basarsi sul livello di apprendimento raggiunto ha tenuto conto dei progressi 
effettuati,dell’impegno e della partecipazione. 
 
 



 
Strumenti di verifica  
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato verificato tramite: 
- interrogazioni orali, verifiche scritte del tipo: simulazioni di terza prova( tipologia B ) 
 
Attività di recupero  
Durante l’anno in corso non si è presentata la necessità di attivare alcun sportello help;è stato svolto sostegno 
in itinere. 
 
Approfondimenti e progetti  
Esercitazione di laboratorio gestita dall’associazione“Econoscenza”riguardante la cinetica enzimatica (studio 
inerente l’invertasi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenuti e tempi  del programma di Scienze naturali.  Classe 5I 
 
 
GEOLOGIA   
 
L’interno della terra   cap 1       ( 4 ore ) 
Struttura  interna  della  terra; principali  suddivisioni  dell’ interno  della  terra  e  superfici di discontinuità. 
Litosfera,astenosfera e mesosfera. Caratteristiche chimico mineralogiche della crosta  terrestre(continentale  
ed oceanica) del mantello e del nucleo. 
Calore interno della terra e sua origine;gradiente geotermico e geoterma. Flusso di calore. 
Il campo magnetico terrestre e sue caratteristiche:declinazione magnetica,inclinazione,intensità. 
Il paleomagnetismo;tipi di magnetizzazione;le inversioni di polarità. 
 
La tettonica delle placche:una teoria unificante   cap 2       ( 3 ore )  
Teoria della deriva dei continenti di Wegener. Placche litosferiche  e  loro  caratteristiche.Tipi di  margini di  
placca: divergenti,convergenti,trasformi. 
Terremoti ed attività vulcanica interpretati in funzione della tettonica delle placche. 
 
L’espansione del fondo oceanico   cap 3       ( 3 ore ) 
Morfologia e struttura del fondo oceanico;dorsali oceaniche e loro caratteristiche. 
Struttura  della  crosta  oceanica. Espansione  dei  fondali  oceanici (teoria di Hess) .Le prove dell’espansione 
oceanica. 
 
I margini continentali   cap 4       ( 2 ore ) 
Tipi di margini continentali;caratteristiche dei margini continentali passivi,trasformi,attivi. 
 
CHIMICA ORGANICA  
 
Composti organici   cap 1       ( 3 ore ) 
Proprietà dell’atomo di carbonio;formule di struttura;tipi di isomeria( isomeria di struttura e stereoisomeria). 
Caratteristiche fisiche e reattività delle molecole organiche. Gruppi funzionali e classificazione dei composti 
organici. 
 
Idrocarburi   cap 2           ( 8 ore ) 
Tipo di ibridazione del carbonio,nomenclatura,proprietà fisiche degli alcani,alcheni,alchini. 
Reattività degli alcani (combustione ed alogenazione), degli alcheni (idrogenazione, addizione elettrofila con  
alogeni e con acidi alogenidrici),degli alchini(idrogenazione completa). 
Idrocarburi aromatici;caratteristiche generali e struttura  del  benzene. 
Reazione  di  sostituzione elettrofila (nitrazione). Esempi  di composti  aromatici  monociclici,  policiclici  ed 
eterociclici. 
 
Derivati degli idrocarburi  cap 3      ( 14 ore ) 
Alcoli  
Formula molecolare generale e classificazione;nomenclatura degli alcoli saturi. 
Proprietà fisiche.Caratteristiche chimiche;l’effetto induttivo. 
Reazioni chimiche degli alcoli:reazione di rottura del legame O-H e reazione di rottura del legame C-O 
(reazione di disidratazione);reazioni di ossidazione.Alcoli polivalenti. 
 
Aldeidi e chetoni 
Caratteristiche del gruppo funzionale carbonilico.Formule molecolari generali. 
Nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni alifatici.Proprietà fisiche. 
Reazioni chimiche:reazione di addizione nucleofila;reazione di ossidazione delle aldeidi(saggio di 
Fehling);reazione di riduzione. 
 
 



 
Acidi carbossilici 
Formula molecolare generale e nomenclatura degli acidi carbossilici alifatici. 
Proprietà fisiche e caratteristiche chimiche;l’effetto induttivo. 
Acidi grassi saturi e insaturi. Acidi carbossilici polifunzionali:acido lattico e piruvico. 
Reazioni chimiche:reazione di rottura del legame O-H ;reazione di sostituzione nucleofila(esterificazione). 
 
Ammine 
Ammine primarie,secondarie e terziarie.Nomi comuni  delle ammine  alifatiche.Proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni chimiche:reazione di salificazione. 
 
I polimeri 
Reazioni di polimerizzazione per addizione radicalica(polietilene) e per condensazione(poliestere). 
 
I meccanismi delle reazioni chimiche riportate sono stati solo accennati. 
 
BIOCHIMIICA  
 
Biomolecole   cap  4      ( 12 ore ) 
Carboidrati 
Caratteri distintivi e classificazione.Monosaccaridi:suddivisione in aldosi e chetosi.Formule di struttura a 
catena  aperta derivate dalle proiezioni di Fischer dei  più  importanti  triosi (gliceraldeide  e  triulosio), 
pentosi (ribosio  e  desossiribosio),esosi(glucosio e fruttosio). 
Monosaccaridi otticamente attivi;configurazione D ed L. 
Struttura ciclica emiacetalica del glucosio;formula di Haworth degli anomeri alfa e beta del D-glucosio. 
Reazioni di ossidazione e riduzione. 
Disaccaridi e relativa reazione di formazione  del legame glicosidico. 
I disaccaridi più comuni:lattosio,maltosio,saccarosio. 
Polisaccaridi.Caratteristiche dei polisaccaridi più diffusi in natura:amido,glicogeno,cellulosa. 
 
Lipidi  
Caratteristiche generali e classificazione. Lipidi saponificabili:gliceridi,fosfolipidi,glicolipidi. 
Trigliceridi e relativa reazione di formazione.Le reazioni dei trigliceridi(idrogenazione ed idrolisi alcalina). 
Saponi e loro caratteristiche. 
Lipidi insaponificabili: vitamine liposolubili(A,D,E,K) e steroidi(colesterolo,acidi biliari,ormoni steroidei). 
 
Amminoacidi e proteine 
Formula generale e proprietà chirali di un amminoacido;classificazione degli amminoacidi. 
Struttura ionica dipolare e carattere anfotero degli amminoacidi.Il legame peptidico. 
Classificazione delle proteine e loro funzioni biologiche.Struttura primaria,secondaria,terziaria,quaternaria di 
una proteina. 
 
Enzimi 
Caratteristiche  generali; definizione  di  substrato  e  di  sito  attivo. Modalità  d’azione  degli  enzimi  e  loro  
specificità. Fattori che influenzano l’attività catalizzatrice degli enzimi. 
 
Acidi nucleici 
Composizione chimica.Le basi azotate.Nucleosidi e nucleotidi. 
Il DNA e la struttura a doppia elica. Gli acidi ribonucleici ( mRNA, tRNA, rRNA) e loro proprietà generali. 
 
Il metabolismo      ( 7 ore ) 
Anabolismo e catabolismo;reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 
La  molecola di adenosintrifosfato;caratteristiche e reazioni idrolitiche dell’ATP. 
I coenzimi che intervengono nel metabolismo energetico:NAD,NADP,FAD;composizione chimica e 
funzione svolta.  
Catabolismo del glucosio: glicolisi,respirazione cellulare,fermentazione. 



Glicolisi: reazioni della fase endoergonica ; fase esoergonica; reazione complessiva. 
 
La respirazione cellulare: decarbossilazione del piruvato; ciclo di Krebs (caratteristiche  generali  e  reazione  
complessiva); catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. 
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio.Fermentazione lattica. 
 
Esercitazioni di laboratorio: 
*Reazione di saponificazione 
*La cinetica enzimatica(invertasi) 
 
BIOTECNOLOGIA  
 
Le biotecnologie        ( previste 5 ore) 
Biotecnologie tradizionali , biotecnologie innovative e l’ingegneria genetica.  
Tecnologia del DNA ricombinante e sue fasi. 
Modalità di isolamento del gene; la trascrittasi inversa e gli enzimi di restrizione. 
Tipi di vettori e loro caratteristiche.Tecniche per inserire il DNA ricombinante nelle cellule ospiti. 
Clonazione del DNA ricombinante ed espressione del gene esogeno. 
Amplificazione del DNA: tecnica della PCR. 
Alcuni campi di applicazione dell’ingegneria genetica. 
 
 
 
 
Testi  utilizzati :  
 
Testo di scienze della terra 
Autore: Bosellini 
Titolo: Le scienze della terra. Tettonica delle placche 
Editore: Zanichelli 
 
Testo di chimica organica,biochimica e biotecnologia 
Autore: Sadava,Hillis,Heller,Berenbaum,Posca 
Titolo: Il carbonio,gli enzimi,il DNA.Chimica organica,biochimica e biotecnologie 
Editore: Zanichelli 
 
 
 
 
 
L’insegnante                                                                                   Data :  4  maggio 2018 
 
                     
                                      
 
Gli studenti  ………………………………………………. 
 
                     ………………………………………………. 
 
 



Scheda disciplinare Classe quinta I 
 

Docente:  prof.  Antonio Pizzolante 
 

Materia d’insegnamento: Disegno e Storia dell’Arte 
 

Eventuali osservazioni sul gruppo classe e sullo svolgimento dei programmi:  

Il programma svolto è stato seguito con interesse da un buon numero di alunni. 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati raggiunti in modo più 
soddisfacente da quasi tutto il gruppo classe. Nelle valutazioni gran parte degli  alunni sono stati in 
grado di dare risposte fondate, con  un’esposizione fluida e scorrevole contrariamente  pochi sono 
gli alunni capaci di rielaborare un testo con originalità critica e approfondimento personale.  
 
Strategie e strumenti didattici 
Gli argomenti sono stati svolti seguendo la programmazione didattico educativa stabilita all’inizio 
dell’anno in sede di Consiglio di classe. Ogni autore e movimento artistico sono stati affrontati 
partendo da generali riferimenti storico culturali, focalizzando, poi, la personalità creativa di ogni 
artista attraverso la lettura delle opere più significative. 
Questo ha inevitabilmente comportato l’analisi della struttura del linguaggio visuale e quindi  
l’approfondimento dei suoi elementi (linea, colore, superficie, composizione ecc…..). 
Come supporto alla lezione frontale sono stati usati il videoproiettore utilizzando le stesse immagini 
presenti sul testo in uso e filmati biografici. 
 
 
Modalità di valutazione 
Sono state oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità: 
La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità  
La capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate 
La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione 
La capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la personalità artistica,  
il movimento o la tendenza 
La correttezza dei dati storici indicati 
La conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione  
delle opere d'arte 
La capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse 
Inoltre è oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluidità espositiva 
Inoltre la valutazione ha considerato la partecipazione all’attività didattica e l’impegno dimostrato 
nello studio a casa. 
Le tipologie di verifiche adottate sono state: scritte, considerando questionario a risposte  aperta 
e orali relative sia alla presentazione di un periodo storico, di una tendenza artistica, di una singola 
personalità, sia all'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante. 
 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state svolte  
-verifiche orali (interrogazioni brevi e lunghe) relative sia alla presentazione di un periodo storico,  
di una tendenza artistica, di una singola personalità, sia all'analisi di singole immagini proposte 
dall'insegnante; 



-verifiche scritte volte all'analisi di opere d'arte o all'accertamento delle conoscenze in ambito 
storico-artistico ma anche di collegamento con le altre discipline in vista dell’esame di maturità. 
 
Contenuti e tempi ( elencare i contenuti seguendo l’ordine di presentazione degli argomenti ed 
indicare i tempi di durata della trattazione)  
  
Il fenomeno dei Macchiaioli 
Il solitario cantore della Maremma: Giovanni Fattori, “Campo italiano alla battaglia di  Magenta” 
“Soldati francesi del ’59”,  “ La Rotonda Palmieri”, “In Vedetta”, “Bovi al carro”. (ore 2) 

 
La nuova architettura del ferro in Europa. 
La funzione dell’ingegnere. 
“Torre Eiffel” “Galleria Vittorio Emanuele”, “Il palazzo di Cristallo” (ore1) 
 
L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente 
I protagonisti dell’Ipressionismo: Edouard Manet, “Colazione sull’erba” 
“Olimpia” “Il bar alle Follies Bergères” 
Claude Monet  “Impressione al sole nascente”, “ La Cattedrale di Rouen”, 
Pierre- Aguste Renoir , “Moulin de la Galette”  
“Colazione dei Canottieri” ( 4 ore) 
 
Tendenze postimpressioniste: Paul Cézanne “La casa dell’impiccato”  
“I giocatori di carte”  “La montagna di Saint Victoire”(1) 
Il pointillisme di Georges Seurat:“ Una domenica pomeriggio alla   
all’isola della grande Jatte” “il circo” (ore ore 1) 
 
La pittura esotica di Paul Gauguin : “Il Cristo Giallo” 
 “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” ( ore 1 ) 
 
Passione e dramma nella pittura di Vincent Van Gogh : “I mangiatori di Patate”,  
 “Campo di grano con corvi”,  “ Autoritratto con cappello” 
 ( ore 2) 
    
Dalla belle Epoque alla prima Guerra mondiale 
L’Art  Nouveau nuovo stile europeo, nuovo gusto borghese. 
  
L’espressionismo in Europa : i Fauves francesi 
Henri Matisse: “La stanza rossa”,  “Donna con cappello” “la danza” 
L’espressionismo tedesco e l’esasperazione della forma 
Il gruppo Die Brucke: Ernst Ludwig Kirckner “ Cinque donne per strada” (ore 1) 
La pittura esistenziale di Edvard Munch: “La fanciulla malata” “Il grido” ( ore1) 
 “ Sera nel Corso Karl Johann” 
 
Il novecento delle avanguardie storiche 
Il Cubismo: la poetica e gli artisti 
Pablo Picasso: il patriarca del novecento. Periodo blu, periodo rosa.  
 “Les  demoiselles d’Avignon” , “Ritratto di Ambrosie Vollard”, 
 “Guernica” (ore 3) 
 
Il Futurismo: poetica e protagonisti 
Filippo Tommaso Marinetti. 



Umberto Boccioni “ La città che sale” “ Forme uniche della continuità dello spazio” 
Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” “velocità astratta + rumore” (ore 2) 
 
Arte tra provocazione e sogno 
Il Movimento Dada: Marcel Duchamp “L.H.O.O.Q.” “ Fontana”  
Man Ray “ Cadeau” (ore 1) 
 
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo:  Renè Magritte “ Canto d’Amore” di De Chirico “Ceci n’est 
pas une pipe” “ La battaglia delle Argonne” (ora 1) 
Salvador Dalì e il metodo paranoico critico.” “ Costruzione molle con fave bollite”  
 “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia” (ore 2) 
Joan Mirò : “ Montroig la chiesa e il paese” “Il carnevale di Arlecchino” “Blu”   
 
“Der Blau Reiter” e l’Astrattismo di Vasilij Kandinskij : “Coppia a Cavallo”  “Acquerello del 
1910” “Composizione VI”  (ore1) 
Piet Mondrian e il suo neoplasticismo: “I Mulini”, “Gli alberi” (ore 1) 
Il Razionalismo in architettura:  
L’esperienza del Bauhaus e i suoi protagonisti nella sede di Weimar e Dessau.  
Ludwig Mies van der Rohe : Sedia Barcelona, Marcel Breuer Poltrona Vasilij (ora1) 
Le Courbusier la casa come “macchina “ per abitare:Villa Savoye, Unità di abitazione, il modulor. 
L’architettura organica di Frank Lloyd Wright: “ Casa sulla cascata”  
“Guggenhheim Museum” (ora 1) 
 
Durante l’anno si sono affrontati temi sull’arte e la fotografia contemporanea” video su  
“ Marina Abramovic”, Oliviero Toscani. 
 
Tra i 15 di Maggio e la fine dell’anno scolastico saranno sviluppati le seguenti lezioni: Amedeo 
Modigliani e la scuola di Parigi, Itinerario sulla scultura del ‘900 e alcuni temi e artisti che 
riguardano l’Arte e l’architettura Contemporanea. 
 
Testo utilizzato : Itinerario nell’Arte - Giorgio Cricco / F. Paolo Di Teodoro - Zanichelli Editore 
Edizione arancione 
 
 
L’insegnante ……………………                                                           Data 10 / 5 / 2018 
 
Gli Studenti............................................. 
 
 
 



SCHEDA DISCIPLINARE DELLA CLASSE V – SEZIONE I 
 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

DOCENTE :FERRO ANNA 

DISCIPLINA : Educazione Fisica 
 
OSSERVAZIONI GRUPPO CLASSE 
 

La classe  ha dimostrato nel complesso un atteggiamento positivo nei confronti 
della materia, da parte di qualche alunno la partecipazione e l' interesse  è stato 
alterno . Il livello motorio è globalmente più che discreto .Il programma ha avuto 
qualche un rallentamento dovuto alle diverse lezioni perdute per motivi vari. In 
base alle competenze  raggiunte si sono create le seguenti fasce di livello:una 
prima fascia costituita da  alunni che hanno raggiunto risultati  buoni e più che 
buoni in virtù di buone qualità motorie e impegno, una seconda fascia costituita 
da alunni  che  hanno raggiunto risultati discreti. Il comportamento  è stato   
corretto . 
 
COMPETENZE  DISCIPLINARI  RAGGIUNTE 

 

Gli alunni hanno dimostrato, in generale, di avere: padronanza delle proprie azioni e del 
proprio corpo  attraverso percorsi di destrezza e coordinazione in forma variata e 
complessa; sapere utilizzare le qualità della resistenza, della forza, della velocità nello  
svolgimento di un carico di lavoro;  realizzare delle risposte  motorie di coordinazione 
ed equilibrio adeguate in base alle richieste risolvendo situazioni in itinere. Hanno 
evidenziato un atteggiamento collaborativo  nei lavori di gruppo e nei giochi di squadra 
valorizzando le attitudini individuali e quelle dei compagni, gestendo la conflittualità e 
agendo in modo responsabile. Sanno interpretare l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze acquisite. Conoscono 
comportamenti finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute.      

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

          Per quanto riguarda la didattica il metodo si è basato sull’organizzazione di attività in 
“situazione” , sulla continua indagine e sulla individuazione e correzione dell’errore. 
Partendo dal gesto globale si è esaminato il singolo movimento. Si  è comunque tenuto 
conto dei singoli allievi per creare le condizioni migliori per l’apprendimento. Oltre alle 
lezioni pratiche sono state svolte anche lezioni teoriche ed elaborazione di tesine su 
argomenti  concernenti la materia. 

       
   STRUMENTI DI VERIFICA 

 
  La verifica essendo un metodo per rilevare informazioni sul livello di apprendimento è stata 
effettuata tramite: 
test motori 

  sequenze motorie complesse 
     griglie di osservazione 

situazioni di gioco-tesine 
   



MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
 I criteri  seguiti per la valutazione sono stati i seguenti : 
-osservazione sistematica del comportamento motorio; 
-valutazione  delle capacità motorie. 
 
Le valutazioni oggettive dell’insegnante sono il procedimento portante per l’accertamento 

del comportamento motorio degli alunni, tra i parametri di valutazione si è tenuto conto 
anche dell’impegno e della partecipazione attiva che gli alunni hanno mostrato. 

 
Gli strumenti utilizzati sono stati inoltre le prove pratiche, i percorsi a tempo, test,  

sequenze motorie complesse, tesine. 
 
 
 
 
 
 PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il potenziamento generale e la mobilità sono stati eseguiti come attivazione generale in ogni 
lezione. 
 
Qualità motorie: Resistenza 
 Tre  lezioni. Propedeutici generali alla resistenza di media durata attraverso corsa di durata 
e giochi di squadra .Resistenza di media durata .Ex per la resistenza alla velocità. 
 Resistenza alla velocità: test dei 25m con 5 coni 

 
Basket 
Quattro   lezioni. Percorsi per i fondamentali  da diverse posizioni, terzo tempo , fulmine, 
staffette. Partite 3/3. 
 
Qualità motorie: equilibrio 
Quattro lezioni: equilibrio dinamico 
Test dell’esagono 
 
Qualità motorie:Velocità di reazione 
Tre lezioni:reattività- cambi di direzione-lateralizzazione 
Test di verifica con Illinois-test 
 
Circuit-training 
Tre lezioni: potenziamento generale con piccoli e grandi attrezzi 
 
Pallavolo 
Sette  lezioni. Partite di pallavolo con applicazione del regolamento.  
 
 
Qualità motorie: forza 



Sei lezioni:esercitazioni sulla forza resistente-forza arti superiori e addominali 
Test su arti superiori, addominali e funicelle a tempo 
 Lavoro mirato su addominali 
 
Atletica leggera :Velocità 
due lezioni. Propedeutici alla velocità di reazione, ex reattività.100m 
.Test sui 100m 
 
 
 
Durante le attività libere gli alunni hanno svolto giochi di gruppo (calcetto, ping-pong etc). 
 
Teoria 
Educazione alla salute: Salute dinamica. Salute e sicurezza. Salute e distensione. Salute e 

prevenzione. Salute e alimentazione.  
 
 
Data                                                                                                          L’insegnante 
Gli alunni 



SCHEDA DISCIPLINARE DI RELIGIONE  
 

DOCENTE: Cattaneo Luca 
 

CLASSE V I 
 

Osservazioni sul gruppo classe  

 

La Classe, presa in consegna solo nel corrente A.S., ha dimostrato fin dall’inizio una notevole capacità di ascolto e 
pure un marcato interesse per i temi proposti: infatti le lezioni sono state quasi sempre arricchite dai loro interventi, 
spesso qualificati e pertinenti. Solo nell’ultima parte dell’A.S. si è è registrata un’ evidente stanchezza in ragione dei 
carichi di lavoro in vista dell’Esame di Stato. Sempre corretti nel comportamento.  

 

Competenze disciplinari raggiunte ed eventuali osservazioni sullo svolgimento dei 
programmi:  

 

Da parte di tutta la classe 

 

a) Conoscenze: 
Conoscenza delle principali convenzioni etiche che salvaguardano la vita sociale a diversi livelli  

 

b) Competenze: 
Consapevolezza della valenza etica/morale di ogni agire umano; 

 

Da una buona parte degli studenti 

 

a) Conoscenze: 
Conoscenza dei fondamentali pronunciamenti della chiesa su questioni di etica e di morale; 

 

b) Competenze: 
Capacità di cogliere gli inscindibili rapporti tra religione e società 

 

Da parte di alcuni alunni 

 

a) Conoscenze: 
Conoscenza delle condizioni di possibilità per un confronto costruttivo tra sistemi etici diversi  

 

b) Competenze: 
Capacità di elaborazione autonoma e critica in ambito etico/morale, con particolare riferimento al nuovo 
contesto multiculturale  
 

Il Programma è stato svolto abbastanza regolarmente: infatti a seguito della sovrapposizione con altre 
iniziative, si è dovuto operare una contrazione di tempi rispetto a quanto preventivato, soprattutto 
relativamente alle ultime due macro-tematiche (Etica delle Relazioni ed Etica della Solidarietà).  
Anche il consueto approfondimento sui Totalitarismi del’900, sempre per ragioni di tempo, non ha avuto 
luogo.     
 

Strategie didattiche 

 

• Lezioni frontali e comunque interattive; 
• Lezioni attraverso conversazioni guidate; 
• Uso di supporti multimediali. 
• Lavori di gruppo e di ricerca individuale, a partire dagli interessi specifici degli alunni           

 

Si è sempre cercato di coinvolgere attivamente gli alunni interagendo continuamente con loro su tutti gli 
argomenti trattati. 

 

Modalità di valutazione e strumenti di verifica  
 

Osservazione sistematica degli alunni e in particolare: attenzione, capacità di intervento, conoscenza dei 
contenuti proposti e capacità di interagire positivamente con opinioni diverse dalla propria. 
E’ stata anche valutato l’impegno profuso in lavori di ricerca individuale assegnati o prodotti 
volontariamente, con particolare attenzione alla capacità critica, obiettivo fondamentale della classe 
quinta. 

 

Approfondimenti e progetti  

 

Nell’ambito dell’approfondimento delle principali tematiche etiche e morali, oggetto specifico della 
Programmazione dell’anno di V, nel corrente anno scolastico è stata proposta una testimonianza su 
tematiche di rilevanza Etica: infatti per questa classe è stato organizzato, in data 7.03.18, incontro con la 
responsabile e gli operatori della Fondazione Sacra Famiglia di Casbeno (VA) che accoglie minori in 
condizioni familiari critiche. 



Contenuti e tempi  
 
 1. Riflessione sull’anno di Quinta: (2 h) 

• anno di scelte significative 
• aspettative e progetti 
 

2. L'uomo di fronte alla sua libertà: ( 2 h) 
• l'esperienza umana nella tensione tra la realizzazione di sé e la responsabilità verso gli altri; 
• il superamento di questa tensione nella prospettiva etica 

 

3. Introduzione ai problemi etici: (3 h) 
• che cos'è l'etica e la coscienza morale 
• la necessità di ragionare in morale: i limiti del soggettivismo e del relativismo 
• quali fondamenti per l’etica ? Disc. di P. Benedetto XVI al Bundestag di Berlino (22/09/11) 

 

4. Etica sociale e religione:  (2 h) 
• disc. di P. benedetto XVI al Conv. Eccl. di Verona (19/10/06) 
• plausibilità del coinvolgimento della religione nel dibattito etico 
• etica comune e morale religiosa 

 

5. L’etica religiosa:  (1 h) 
• la morale Biblico-cristiana 
• la tradizione ecclesiale 

 

6. L'etica della vita:  (15 h) 
• Etica d’inizio Vita:l'indisponibilità della vita umana dal suo inizio alla sua fine naturale 
• aspetti etici della Legge 194/78 (Interruzione Volontaria Gravidanza) 
• aspetti etici della Legge 40/04 (Fecondazione Medicalmente Assistita) 
• valore e significato della vita in condizioni di handicap 
• Etica di Fine Vita: aspetti etici della cura di soggetti in condizioni terminali 
• significato di stato vegetativo, coma, morte cerebrale 
• aspetti etici dell’eutanasia (passiva e attiva) 

 

7. Approfondimento: (2h) 
• percorso di preparazione all’incontro di testimonianza etica 
• riflessione successiva all’incontro  

 

8. L'etica delle relazioni. Valore e significato de lla sessualità umana: (2 h) 
• Uomo e Donna secondo la Bibbia 
• l'esperienza affettiva alla luce dell' antropologia Cristiana 

 

9. L’etica della solidarietà: (1 h) 
• la Dottrina Sociale della Chiesa: dalla “R.Novarum” di P. Leone XIII al magistero contemporaneo 

 

 
Testo di riferimento 
 
S.Pasquali-A.Panizzoli, TERZO MILLENNIO CRISTIANO, Nuova Edizione, Vol. Unico, ed. La Scuola, 
 
 

Data: 14/05/2018 
 

                                                                                              I rappresentanti di classe: 
 
    L’insegnante ……………………                                       …………………………………. 
  

                                                                                              …………… 


