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PROFILO DELLA SCUOLA 
 

Il Liceo “Ettore Majorana” è sorto nel 1976 come sezione staccata del liceo scientifico “Boggio Lera” di 

Catania ed è diventato autonomo nell’anno scolastico 1983-1984. Istituzione ben consolidata nel territorio, 

garantisce agli studenti una composita offerta formativa per il raggiungimento di una preparazione culturale 

ampia ed articolata, nella quale la conoscenza scientifica e quella umanistica concorrono a comprendere la 

realtà, fornendo strumenti fondamentali per orientarsi in un mondo sempre più complesso.I docenti del nostro 

Liceo costituiscono un gruppo stabile e motivato, aperto alla collaborazione con le famiglie, con le istituzioni, 

con la società civile e con il mondo del lavoro, garantendo una formazione umana, culturale ed etica 

indispensabile per la partecipazione consapevole e propositiva dell’alunno alla vita sociale. 

Nell’ultimo decennio, al fine di garantire un’offerta formativa arricchita e differenziata, in linea con la 

tradizione culturale del nostro liceo e quale esempio concreto della capacità di interpretare le opportunità 

offerte dagli spazi di autonomia e di flessibilità derivanti dal riordino dei licei e dal DPR 275/99,   l’istituto 

ha avviato un percorso che lo caratterizza quale polo liceale di riferimento per i Comuni del territorio 

pedemontano etneo. Oltre a essere liceo scientifico, l’istituto è oggi altresì liceo linguistico, liceo classico,  

liceo delle scienze umane e, sia per l’indirizzo scientifico, sia per l’indirizzo classico, si conferma il 

potenziamento delle lingue straniere comunitarie (un’ora di conversazione in lingua inglese con docente di 

lingua madre e un’ora di spagnolo o di francese per il liceo scientifico e un’ora di tedesco al liceo classico). 

Inoltre per l’indirizzo scientifico si conferma la sperimentazione del liceo matematico. 

L’Istituto accoglie ragazzi provenienti da un vasto bacino d’utenza ed è ben raggiungibile perché servito da 

un efficiente servizio di trasporto pubblico di cui possono fruire gli studenti pendolari. Ha la propria sede a 

San Giovanni La Punta, in via Motta 87, nell’ambito della struttura del centro scolastico Polivalente. 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e 

la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

●  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte 

●l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

●l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

Il Liceo delle scienze umane all’interno del nostro Istituto nasce nel 2016; esso ha rappresentato la risposta 

alle richieste del territorio e all’allargamento dell’offerta formativa. "Il LES" nasce dall'esigenza di un nuovo 

profilo di studi che porti il mondo di oggi nelle aule di scuola e doti i suoi allievi di linguaggi necessari per 

cominciare a "leggerlo", senza perdere lo spessore dei saperi e il loro approfondimento storico-critico, come 

è tipico dei licei. Il Liceo Economico Sociale prepara ad affrontare in profondità i problemi attuali e le sfide 

del futuro - dalle risorse disponibili, alle regole giuridiche della convivenza sociale, dal benessere individuale 

alla responsabilità delle scelte e alla questione dell'ambiente e del lavoro 

- attraverso il concorso di più materie che "parlano" tra di loro secondo un approccio interdisciplinare. E' 

ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità servono 

contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono da diverse discipline: le discipline economiche 

e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare agli studenti 

competenze spendibili nella loro vita presente e futura, nell'università e nel lavoro. 

 

PECUP 

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

dovranno: 

 

⮚ Comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER). 

⮚ Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per are ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-sociale. 

⮚ Applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative proprie 

delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche. 

⮚ - Misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi fenomeni 

economici e sociali; 

⮚ Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei fenomeni 

internazionali, nazionali, locali e personali 

⮚ Operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con particolare 

riferimento al lavoro, ai servizi della persona, al terzo settore 
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Quadro orario del Liceo Scienze Umane Opzione Economico Sociale 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 
straniera1(inglese) 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
straniera2(Spagnolo) 

3 3 3 3 3 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto e Economia* 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

COGNOME NOME 

Religione  

Bucolo 
 

Carmine Lorena 

Lingua e cultura 
straniera 1(inglese) 

 

Giunta 
 

Stefania 

Lingua e cultura 
straniera 2(Spagnolo) 

 

Scuderi 
 

Maria Gianpia 

Lingua e letteratura 
italiana 

 

Zaffuto 
 

Enrica 

Scienze Umane  

Damigella 
 

Daniela 

Storia  

Angelico 
 

Massimiliano 

Filosofia  

Angelico 
 

Massimiliano 

Matematica  

Arena 
 

Rossana 

Fisica  

Nicosia 
 

Giuseppe 

Diritto ed Economia  

Toscano 
 

Vincenzo 

Storia dell’arte  

Mangano 
 

Rosaria 

Scienze motorie e 
sportive 

 

Santonocito 
 

Luigi 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione  
 

Bucolo Carmine Lorena 

 
 

Bucolo Carmine Lorena 

 
 

Bucolo Carmine Lorena 

Scienze Umane 
 

Massai Doriana 

 
Supplente: Caltabiano 
Loredana 

Massai Doriana Massai Doriana 

 

Supplente: Damigella 
Daniela 

Diritto ed Economia  
Toscano Vincenzo 

Toscano Vincenzo  
Toscano Vincenzo 

Italiano Zaffuto Enrica Zaffuto Enrica Zaffuto Enrica 

Storia Signorello Maria Luisa Angelico Massimiliano Angelico Massimiliano 

Filosofia Signorello Maria Luisa Angelico Massimiliano Angelico Massimiliano 

Matematica  
Nicosia Giuseppe 

 
Arena Rossana 

 
Arena Rossana 

Fisica  
Nicosia Giuseppe 

 
Nicosia Giuseppe 

 
Nicosia Giuseppe 

Inglese  
Burston Lorena Alessandra 

 
Giunta Stefania 

 
Giunta Stefania 

Spagnolo  
Siracusa Agata 

 
Maccarrone Rosy Maria 

 
Scuderi Maria Gianpia 

Storia Dell’arte  
Andriano Maria 

 
Galatà Antonino Davide 

 
Mangano Rosaria 

Sc. Motorie E Sport.  
Leonardi Veronica 

 
Santonocito Luigi 

 
Santonocito Luigi 
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Prospetto dati della classe 
 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe success. 

2018/19 26 1 0 27 

2019/20 27 0 0 27 

2020/21 27 0 0 - 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5 A del Liceo delle “Scienze Umane opzione Economico Sociale” è composta da 27 

attualmente frequentata da 17 femmine e 10 maschi. 

All’interno della classe sono presenti tre alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, e 

due alunni con altri BES, per i quali sono state predisposti opportune misure dispensative e adottati 

strumenti compensativi che sono stati esplicitati durante la stesura dei P.D.P. 

Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto 

di vista dei discenti, che dei docenti. 

Come si può osservare dal quadro sinottico delle discipline, il corpo docente, nel corso del 

triennio, è stato caratterizzato da un avvicendarsi di insegnanti che ha imposto di rimodulare, in 

parte, i tempi dell’attività programmatica per adattare e ponderare gli interventi del processo  

didattico educativo, anche in direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli 

apprendimenti. Tale situazione ha, tuttavia, dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi 

con diversi stili e modalità di lavoro, confronto utile, comunque, in un’ottica di crescita e di 

acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

Nel corso del triennio parte del gruppo classe è stato protagonista di un consistente processo 

di socializzazione, di crescita e di maturazione in un clima caratterizzato da spirito di gruppo, 

solidarietà, realizzando un dialogo educativo e didattico sempre vivace, in cui le proposte dei 

docenti sono state accolte con interesse e curiosità. Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio 

del triennio, un lavoro metodico e coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni 

valorizzando le singole specificità. Solo un ristretto numero di alunni ha mostrato scarso interesse 

nel dialogo educativo e si è sottratto spesso alle verifiche, dimostrando un impegno e una 

partecipazione non adeguata e raggiungendo pertanto livelli quasi sufficienti. 

Il percorso scolastico della classe è risultato comunque positivo durante il triennio; dal un punto 

di vista didattico, gli studenti hanno manifestato una motivazione intrinseca positiva verso 

l’apprendimento e buon interesse per le attività proposte contribuendo, anche attraverso 

approfondimenti personali e attività di cooperazione a rendere produttivo il clima lavorativo di 

classe. Bisogna osservare che qualche alunno del gruppo classe è apparso meno attivo e partecipe 

alle proposte didattiche e al dialogo formativo. L’applicazione allo studio è stata generalmente 

sistematica, tutti gli alunni sono stati promossi senza debiti, anche se alcuni studenti hanno 

dimostrato un impegno più proficuo solo se a ridosso delle verifiche programmate. 

Allo stato attuale il profitto risulta essere complessivamente discreto. All’interno della classe 

si sono riscontrati tre gruppi di livello, di cui uno alto, uno medio e uno sufficiente. Il primo gruppo 

ha raggiunto eccellenti risultati e in alcuni casi ottimi livelli di apprendimento, di organizzazione 

delle proprie conoscenze e del proprio lavoro, evidenziando, inoltre, ottime capacità nell’operare 

collegamenti e confronti tra argomenti e tra discipline e nel saper utilizzare un linguaggio 

appropriato. Il gruppo medio ha raggiunto un risultato discreto; lo studio talvolta è risultato limitato 

ad una conoscenza mnemonica e lineare dei contenuti, conoscenza che resta sul piano informativo 

delle discipline;il gruppo quasi sufficiente ha evidenziato un apprendimento di carattere 

nozionistico e legato al manuale denotando qualche carenza nello sviluppo di capacità di analisi e 

sintesi e di effettuare collegamenti significativi di tipo interdisciplinare e talvolta anche 

disciplinare. 

La frequenza è stata regolare proseguente tutto il percorso scolastico, con un numero di 

assenze non significativo,tuttavia occorre segnalare che vi sono stati alcuni alunni che hanno fatto 

numerose assenze e accumulato numerosi ritardi. 
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MODALITA’ DI DIDATTICA IN PRESENZA, DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, DIDATTICA AL 50% 
 

a. Circ. N°5 del 9/09/2020 

Dal 14 settembre al 22 settembre, avvio attività didattica in DDI per tutta la 

classe; 

b. Circ. N° 19 del 21/09/2020 
Dal 23 settembre al 23 ottobre , attività didattica in presenza al 100% della 

classe; 

c. Ordinanza n. 51 del Presidente della Regione Sicilia e relativa Circ. N° 58 del 
24/10/2020 

Da lunedí 26 ottobre al 23 dicembre, sospensione dell'attività didattica in 

presenza previa e ripresa attività didattica in DDI per il 100% della classe, 

fino al decorre delle Vacanze Natalizie ; 

d. Circ. N°118 a seguito dell'art. 4 D. L. Del 05/01/2021 
Dal 8 gennaio 2021 al 04/02/2021, attività didattica in DDI per tutta la classe; 

e. Ordinanza N°11 del Pres. Della Regione Siciliana del 30 gennaio 2021 e 

relativa Circ. N°139 del 31/01/2021 

Dall’8 febbraio avvio dell’attività didattiche al 50% della classe. 

 

Tenendo conto dell'emergenza sanitaria in atto, è sembrato opportuno proporre una 

compartimentazione della classe in due sottogruppi stabili che hanno frequentato le lezioni a 

settimane alterne o in presenza o in DAD. L'individuazione di due gruppi stabili ha consentito non 

solo di limitare l'eventuale diffondersi del contagio, ma ha facilitato anche le operazioni di 

tracciamento nel caso si fossero verificate all'interno dei due sottogruppi dei casi di positività al 

covid-19. 

L'individuazione di due sottogruppi stabili, inoltre, ha risposto a esigenze di natura didattica, 

in quanto ha offerto agli studenti la possibilità di poter incontrare di presenza tutti i propri docenti, 

anche quelli con poche ore settimanali, ed ha consentito ai docenti di poter programmare le 

verifiche scritte, riuscendo a coinvolgere tutti gli alunni della classe, nessuno escluso, nell'arco di 

due settimane. 

Il 1° Gruppo ha partecipato in presenza durante le settimane: 8-12 Febbraio/ 22-26 Febbraio/ 

8-12 Marzo/ 22-26 Marzo/07-09 Aprile/ 22-23 Aprile. 

Il 2° Gruppo ha partecipato in presenza durante le settimane: 15-19 Febbraio/ 1-5 Marzo/ 15-

19 Marzo/ 29-31 Marzo/ 12-16 Aprile/19- 21 aprile. 

Dal 29 Aprile 2021 la classe ha frequentato al 100% in presenza. 

Per la formazione dei due sottogruppi si è tenuto in considerazione le esigenze espresse dagli 

alunni, in particolare quelle legate alla logistica degli spostamenti, e le relazioni socio- affettive 

esistenti all'interno della classe. Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (circolare n. 138) pur 

avendo avuto il diritto alla frequenza giornaliera delle attività scolastiche in presenza, hanno fatto 

richiesta scritta di non volersi avvalere della didattica in presenza al 100% 

Nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza e il successivo avvio 

dell’attività didattiche al 50% della classe imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19 il Consiglio 

di Classe è sceso in prima linea garantendo il diritto allo studio con la didattica digitale integrata in 

clima di reciproca collaborazione e solidarietà tra docenti e discenti. Da subito i docenti in modalità 

online, grazie alla piattaforma istituzionale G-suite, hanno stabilito una relazione didattica con gli 

alunni nel duplice intento di continuare l’attività formativa e dare agli alunni e alle loro famiglie 

un’immagine di coesione e di supporto morale, fondamentali in un momento così delicato, come 

quello che stiamo attraversando. 

La coordinatrice di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato 
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in costante contatto gli alunni e con i genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e 

delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. Le famiglie sono 

state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un 

canale di comunicazione con il corpo docente. Inoltre a causa dell’emergenza sanitaria COVID-

19, i docenti hanno dato la loro disponibilità ad incontrare nella modalità a distanza i genitori nelle 

ore previste per il ricevimento settimanale 

Alle strategie didattiche adottate, ne sono state affiancate altre, in linea con l’attuale approccio 

non più in presenza. Oltre al registro elettronico Argo, che è rimasto il punto di riferimento comune, 

si è utilizzato un unico canale di comunicazione G suite con tutti gli strumenti che mette a 

disposizione tra cui Meet per le video lezioni e Classroom; dunque si è creata la classe virtuale, sia 

in condivisione coi colleghi del Consiglio di Classe, sia come Corso individuale disciplinare 

all’interno della piattaforma istituzionale G-Suite per le video lezioni, la trasmissione di materiali 

e di consegne, la restituzione degli elaborati e soprattutto per instaurare un dialogo che poteva 

essere costruttivo, di conforto e supporto, cercando di ricreare un contesto classe il più simile 

possibile a quello in presenza. Tramite la piattaforma sono stati inoltre restituiti, con correzione e 

commento dell’insegnante, gli elaborati inviati dagli studenti. 

Si è cercato di mantenere invariati, per quanto possibile, competenze, abilità rispetto alla 

programmazione iniziale. Si confermano le competenze disciplinari, cui si aggiungono abilità 

relative all’uso di strumenti informatici e afferenti a modalità di comunicazione e apprendimento 

digitale integrato. 

Per quanto riguarda le conoscenze, si è scelto di focalizzare l’attenzione su contenuti 

essenziali e nuclei tematici fondanti, pur mantenendo inalterata la scansione degli argomenti 

individuati all’inizio dell’anno scolastico, che vengono nella maggior parte confermati. Per i 

contenuti si rimanda alle singole relazione. 

Dopo gli esiti del I quadrimestre sono state avviate azioni di pausa didattica e consolidamento 

per ciascuna disciplina e così nella fase di trasferimento alla DDI alla didattica in presenza al 50%, 

l’attenzione alle singole esigenze di chiarimenti, supporto, riproposizione dei contenuti, trattati 

attraverso modalità anche più vicine alle strumentalità in uso e talvolta più attrattive, è stata 

costante. Inoltre il Consiglio di classe ha tenuto in considerazione le difficoltà che la situazione 

attuale ha presentato, come la mancanza di dispositivi informatici o di connessione internet. Infatti 

attraverso la segnalazione di situazioni difficili agli alunni sono stati forniti di tablet in comodato 

d’uso. Nel caso degli alunni con Disturbi Specifici e Bisogni Educativi Speciali, si sono tenuti in 

debito conto le misure dispensative e compensative dettate dalla normativa e previste nei singoli 

PDP. 

In conclusione le modalità e gli strumenti della DDI e della didattica in presenza la 50 % 

hanno sortito reazioni e comportamenti diversi negli studenti, benché, nel complesso, si 

riproducano atteggiamenti già consolidati anche nella didattica in presenza. Gli alunni impegnati 

e già inseriti positivamente nel dialogo educativo hanno mantenuto un approccio proficuo, talvolta 

anche potenziando competenze, non ultime quelle informatiche, e consolidando conoscenze. Altri 

hanno richiesto maggiore cura e accompagnamento, nonché sollecitazioni alla puntualità nella 

presenza e consegna delle consegne. Sono stati contattate le famiglie quando l’alunno appariva 

disorientato e poco partecipe. Nell’insieme il gruppo classe è stato presente e partecipativo. Solo 

qualche studente non ha bene organizzato tempi, modalità di lavoro e metodo. 
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3 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE- 

OSA- ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 

 

 

 

 
 COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE  

  

Comunicazione 
nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

Competenza 
digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

 
Imparare a 

imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 

 
 

Competenze 
sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per 
una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

3.1 Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Abilità e 
competenze 

Fenomeni 
storico- artistico- 
culturali 

Autori Testi di riferimento 

Risalire alle 
radici identitarie 
della cultura 
occidentale 

Analisi critica di 
un intellettuale al 
tramonto del 
Medioevo 

Dante Alighieri La Divina Commedia: Paradiso, 

canti I; III; VI; XI; XV. 

Reperire 
elementi di 
modernità nella 
sensibilità di un 
intellettuale 
senza tempo 

Esiti universali 
della formazione 
laico- illuministica 
in un animo 
romantico 

Giacomo 
Leopardi 

Zibaldone 
"Riflessioni sulla poetica" 
Canti L’infinito 
Il sabato del villaggio 
La ginestra 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

Cogliere le 
istanze di 
cambiamento 
attraverso le 
nuove poetiche 
individuando i 
paesi capofila 

1857, l’anno della 
svolta: verso il 
naturalismo e il 
verismo 
Baudelaire, Les 
Fleurs du mal 
verso il simbolismo 
e le poetiche 
primo 
novecentesche 

Emile Zola Romanzo sperimentale: temi 
Assommoir:Nanà protagonista di 
un mondo degradato 

Charles 
Baudelaire 

Les Fleurs du mal 
Corrispondenze 

Cogliere i 
motivi delle 
peculiarità 
italiane 

Anticonformismo 
italiano: la 
Scapigliatura 

  

Verismo Giovanni Verga da Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
Fantasticheria 
I Malavoglia, 
Presentazione della famiglia 

Toscano 
Addio alla casa del nespolo 
Da Novelle rusticane 
La roba 
Da Mastro-don Gesualdo, trama e 

temi 
Morte di mastro-don Gesualdo 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Abilità e 
competenze 

Fenomeni storico- artistico-culturali Autori Testi di riferimento 

Cogliere lo 
specifico 
della 
produzione 
italiana in 
versi tra 
classicismo e 
innovazione 

La poesia intimistica e del dolore nella 
produzione dei “maestri”, professori 
presso i maggiori atenei italiani 

Giovanni 
Pascoli 

Da Myricae 
Novembre 
Lavandare 
Temporale 
Il lampo 
Da Canti di 

Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 

Esempio di vita “inimitabile” nella 
rivisitazione delle sollecitazioni della 
cultura dominante 

Gabriele 
D’Annunzio 

Da Il piacere 
Il ritratto di un giovine 

signore italiano del XIX 
secolo 

Da Alcyone 
La pioggia nel pineto 

Individuare 
le dinamiche 
e le direttrici 
del pensiero 
della crisi 
attraverso le 
correnti e i 
prodotti 
letterari 
coevi 

La ricerca del nuovo e la frattura con 
l'antico in una impalpabile continuità:le 
riviste, le avanguardie e lo 
sperimentalismo.Futurismo,Espressionis 
mo, Crepuscolarismo 

Filippo 
Tommaso 
Marinetti 
Guido 
Gozzano 

Il manifesto del 
futurismo 

 

La Signorina Felicita 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Abilità e 
competenze 

Fenomeni 
storico- 
artistico- 
culturali 

Autori Testi di riferimento 
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Istituire confronti 
tra la 
rappresentazione 
del vero e una 
visione relativistica 
del vissuto,tra 
racconto della 
memoria e processo 
di rimemorazione, 
tra tecniche 
narrative 
sperimentate e 
nuove attraverso 
prodotti letterari 
esemplari ed 
esplicativi. 

La 
frantumazione 
dell'io e 
relativismo 
quali 
presupposti 
della solitudine 
e 
dell'estraneità 
all'altro 
dell'uomo di 
primo 
novecento 

Luigi 
Pirandello 

Da Il fu Mattia Pascal: 
Nascita e morte di A. Meis 
Da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
La patente 
Il Metateatro: 
Sei personaggi in cerca d'autore 

 L’inetto e la 
letteratura 
come 
conoscenza 

Italo 
Svevo 

Da La coscienza di Zeno 
Il fumo come alibi 

Attraverso la 
produzione dei 
maggiori poeti del 
novecento cogliere 
esperienze 
individuali e 
collettive di una 
generazione, 
attitudine allo scavo 
interiore anche con 
l'ausilio degli 
strumenti offerti da 
nuove pratiche 
terapeutiche,il 
senso di graduale 
estraneità 
dell'intellettuale 
dagli indirizzi socio- 
culturali postumi 
all'età bellica 

Vita di un 
uomo 

Giuseppe 
Ungaretti 

Da L'Allegria 
Veglia 
Soldati 

 Il male di 
vivere e la 
poetica 
dell’oggetto 

Eugenio 

Montale 

Da Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto 

   Da Le Occasioni 
   Non recidere forbice quel volto 
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   Da Satura Ho sceso, dandoti il braccio 

Educazione Civica   I diritti umani in letteratura: 
I diritti del bambino e del fanciullo: " I 

Carusi delle zolfare" Rosso Malpelo 

 

I diritti umani 
Primo Levi " Se questo è un uomo"... 

 

Centralità del testo, lavori interdisciplinari, lezione frontale affiancata da lezione dialogata e 
partecipata. Produzione di lavori personali e dibattito guidato per stimolare lo spirito critico.Sono state 
effettuate analisi testuale di testi letterari e non, sono stati proposti temi argomentativi e 
quesiti/problemi relativi agli argomenti svolti. 

Nel processo di valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle capacità individuali, 
dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e della collaborazione all’interno del gruppo 
classe. L’acquisizione di competenze e contenuti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati 
rilevati, avvalendosi di criteri oggettivi di valutazione propri della 

disciplina. 

 

ATTIVITÁ E METODOLOGIE 
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COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche diverse e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche 

e culturali. 

Imparare ad 

imparare 

Essere in grado di problematizzare, formulare domande, dilatare il campo 

delle prospettive. 

 
Comunicare 

 
Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Saper ragionare, argomentare, pensare per modelli diversi e individuare 

alternative possibili, in rapporto alla flessibilità nel pensare, che nasce 

dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente. 

Padroneggiare i linguaggi e le metodologie proprie al campo delle scienze 

umane. 
Risolvere 

problemi 
Far uso degli strumenti necessari per porsi, in maniera consapevole e 

critica, in un’efficace prospettiva relazionale e comunicativa. 
Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Inserirsi responsabilmente nella vita civile e sociale sulla base anche 

della consapevolezza degli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza 

umana, nella prospettiva di un dialogo aperto e rispettoso con gli altri, 

portatori di culture, religioni, sistemi di significato differenti. 

3.2 Disciplina: SCIENZE UMANE 
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COMPETENZE 

ACQUISITE 

Saper individuare in maniera consapevole i modelli scientifici di 

riferimento in relazione ai fenomeni antropologici e padroneggiare le 

principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse 

etnologico. 

Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito dell’antropologia e 

della sociologia per comprendere aspetti della realtà personale e sociale. 

Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli. 

Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella 

società contemporanea. 

Acquisire l’attitudine alla comparazione fra produzioni culturali di contesti 

diversi. 

Sviluppare le doti di immaginazione che consentono di valutare gli 

eventi prescindendo dal coinvolgimento personale. 

Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e la 

vita quotidiana. 

Padroneggiare i principi e le tecniche di ricerca in campo sociale. 

Saper utilizzare in maniera critica le conoscenze apprese nell’ambito 

della pedagogia per comprendere aspetti della realtà personale e sociale. 

Padroneggiare le principali teorie educative ed il lessico specifico della 

disciplina per progettare attività. 

Saper individuare il cambiamento e la diversità dei modelli formativi in 

dimensioni di acronica e sincronica. 

Padroneggiare le principali tipologie educative ed il ruolo da esse 

svolto nella costruzione della civiltà europea. 
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OSA ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

1. La religione come fatto sociale 

L’universalità dell’esperienza religiosa 

La religione come istituzione 

Aspetti comuni delle principali religioni 

Approfondimento: “Religione e magia” 

2. Prospettive sociologiche sulla religione 

Comte e Marx: il superamento della religione 

Durkheim: la religione come 

‘autocelebrazione’ 

della società 

Weber: calvinismo e capitalismo 

La religione come oggetto di ricerca empirica 

Approfondimento–“Il mondo contemporaneo e le 
sette:un’interpretazione” e “Gli Amish” 

 
3. La religione nella società contemporanea 

 
Il contesto: laicità e globalizzazione 

La secolarizzazione 

Il fondamentalismo 

Il pluralismo religioso 

Approfondimento- “Luoghi non comuni: è vero che diminuisce il 

numero dei battezzati” e “La favola dei 3 anelli di Lessing” 

Attività: Compito di realtà. Come cambia il sentimento religioso: analisi 

di un caso 

SOCIOLOGIA 

1. La politica. Il potere, lo Stato e il cittadino 

Nel cuore della politica: il potere 

Le analisi di Weber 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione 

Stato moderno e sovranità 

Lo Stato assoluto 

La monarchia costituzionale 

La democrazia 
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Stato totalitario e Stato sociale 

Lo Stato totalitario 

Il totalitarismo secondo Hannah Arendt 

Lo Stato sociale 

Luci e ombre del Welfare State 

Declino o riorganizzazione del Welfare? 

La partecipazione politica 

Le diverse forme della partecipazione 

politica 

Elezioni e comportamento elettorale 

Invito al cinema: “Il portaborse” 

2. Dentro la globalizzazione 

Una storia per iniziare: Le scarpe da basket di Silvia 

La globalizzazione 

I termini del problema 

I presupposti della globalizzazione 

I diversi volti della globalizzazione 

La globalizzazione economica e la delocalizzazione 

La globalizzazione politica 

La globalizzazione culturale 

Prospettive attuali del mondo globale 

Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 

Un punto di vista radicale: la teoria della decrescita 

La coscienza globalizzata 

Approfondimenti - “Bangalore nuovo centro del mondo” ;“Greenpeace 

contro Shell”; “Fatevi lo yogurt da soli!” 

3. Le trasformazioni del mondo del lavoro 

Una storia per iniziare: Le ragazze del call centre 

L’evoluzione del lavoro 

La nascita della classe lavoratrice 

Le trasformazioni del lavoro dipendente 

Il settore dei servizi 

Il mercato del lavoro e il fenomeno della 

disoccupazione 

Il lavoro flessibile 

 
La nozione di ‘flessibilità’ 
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Dal posto ‘fisso’ a quello’ mobile’ 

La situazione italiana 

Approfondimento - “Lo Statuto dei lavoratori”; “Occupazione e terzo 

settore” 

 

4. La società multiculturale 

Una storia per iniziare: The problemWeAll live With 

Alle origini dellamulticulturalità 

Dinamiche multiculturali tra passato e 

presente 

La conquista del ‘Nuovo Mondo’ 

I flussi migratori del Novecento 

Dall’uguaglianza alla differenza 

 
Il valore dell’uguaglianza 

Il valore della diversità 

‘Nero è bello’: il caso degli afroamericani 

La ricchezza della diversità oggi 

Dalla multiculturalità al multiculturalismo 

Tre modelli di ospitalità agli immigrati 

Il multiculturalismo è possibile ed 

auspicabile? 

La prospettiva interculturale 

Approfondimenti - “Taylor: uguaglianza e differenza”; “Cento per cento 

americano”; “Jus Soli il diritto di essere italiani”; “Un’Italia dalle tante 

nazionalità”; “Diritti dell’individuo o della comunità?” 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

1. La ricerca: concetti e terminologia 

Un’idea semplificata di ricerca 

Oltre il paradigma positivista 

La ricerca secondo l’epistemologia novecentesca 

Le teorie e le ipotesi 

I dati empirici e la loro rilevazione 

Variabili, scale e indicatori 

Gli strumenti statistici di base 

La validità della ricerca 

2. La ricerca antropologica 
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Alle origini del metodo antropologico 

Le fasi della ricerca: 

-il lavoro sul campo; 

-l’interpretazione dei dati; 

-la monografia etnografica 

L’evoluzione del concetto di “campo” 

Approfondimentì - “Malinowski alle Trobiand”; “Le strane usanze dei Nacirema” 

EDUCAZIONE CIVICA 

Umanità e Umanesimo. Educazione al rispetto della differenza. 

Gli stereotipi: scorciatoie mentali del nostro sistema di 
conoscenza 

I pregiudizi 
 

Le molteplici forme della discriminazione 
 

Strategie per un auspicabile superamento di 

stereotipi e pregiudizi e per una convivenza 

basata sul reciproco rispetto. 

ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

I processi di apprendimento sono stati realizzati facendo ricorso ad una 

molteplicità di strategie tra loro integrate: responsabilizzazione dello 

studente come soggetto attivo dei processi di apprendimento; 
valorizzazione delle risorse cognitive di ciascun alunno e degli aspetti 
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 motivazionali e relazionali dell’esperienza personale e della vita della 

comunità scolastica; sviluppo delle capacità di leggere in modo personale i 

testi, la realtà, se stessi e il mondo; stimolazione della creatività, del 

dialogo, della ricerca critica e della riflessione sul senso della realtà. Le 

modalità operative sono state espletate attraverso lezioni frontali dialogate, 

finalizzate al superamento delle difficoltà nel processo di apprendimento 

dello studente, al suo coinvolgimento nel dialogo educativo e 

all’individuazione dei fondamentali nuclei problematici della disciplina, 

anche attraverso il sussidio di testi introduttivi e di mappe concettuali. 

Sono stati effettuati raccordi interdisciplinari per esercitare il pensiero 

divergente in una dinamica comprensione dell’unità del sapere. Sono state 

realizzate attività di laboratorio e di ricerca: produzione di lavori 

individualie di gruppo; elaborazione di prodotti multimediali; dibattito e 
confronto dialogico; compiti di realtà. 

 

. 
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COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINAN 

ZA 

 

 
Imparare 

ad 

imparare 

Comunicare 

 
Collaborar 

e e 

partecipar 

e 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabil 

e 

Risolve 

re 

proble 

mi 

Individuare 

collegament 

i e relazioni 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazio 

ne 

 

 

 

 

 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore giuridico, identificare 

problemi ed individuare le possibili soluzioni giuridiche. 

Essere in grado di argomentare le soluzioni giuridiche ad un problema. 

Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile. 

Comprendere l’importanza del ruolo dello Stato ed i suoi elementi 

costitutivi; 

Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione italiana e saper 

riargomentare i contenuti appresi rielaborandoli; 

Comprendere l’importanza dei principi costituzionali relativi 

all’esercizio dell’elettorato attivo e passivo; 

Acquisire l’abitudine a ragionare analizzando gli strumenti e gli obiettivi 

delle politiche di bilancio e della politica monetaria di uno Stato; 

Interpretare l’evoluzione storica della sicurezza sociale e del Welfare 

State e comprendere i concetti di economia sociale e di terzo settore; 

Esporre correttamente le conoscenze oralmente; 

Interpretare i problemi economico/giuridici, assumendo una posizione 

personale. 

3.3 Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
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COMPETEN 

ZE 

ACQUISITE 

Saper utilizzare il linguaggio giuridico essenziale; 

Saper comprendere i concetti fondamentali della disciplina giuridica; 

 Saper collocare la propria esperienza in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti costituzionali; 

 Saper inserire la normativa nei principi costituzionali; 

 Sapere come dare impulso al procedimento per la difesa dei propri 

diritti; 

 Saper Individuare i soggetti del processo penale e civile e le attività 

da essi svolte; 

 Saper comparare tra loro i principali ordinamenti giuridici, con 

particolare attenzione all’esperienza europea; 

 Saper analizzare il processo evolutivo che ha condotto alla 

globalizzazione dell’economia e comprendere il concetto di 

ecosistema; 

 Saper utilizzare il lessico dell’economia politica in contesti reali; 

 Essere consapevoli del fatto che l’economia corrisponde alla scienza 

delle decisioni di soggetti razionali che vivono in società; 

 Saper comprendere le cause della crisi del Welfare State; 

 Comprendere i legami economici tra le economie degli Stati. 
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OSA DIRITTO 

1. Lo Stato; 

● Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi; 

● Le forme di Stato; 

● Le forme di governo; 

2. Le vicende costituzionali dello Stato italiano; 

● Lo statuto Albertino; 

● Il periodo liberale; 

● Il periodo fascista; 

● La nascita della Repubblica; 

● Lo Stato italiano: gli organi costituzionali. 

3. La Costituzione e i principi costituzionali; 

● I Caratteri della Costituzione repubblicana; 

● La struttura della Costituzione repubblicana, 

● I principi fondamentali; 

● La regolamentazione dei   rapporti   civili, etico-sociali ed 

economici. 

4. Il corpo elettorale, i partiti politici e i sistemi elettorali; 

● Il corpo elettorale, l’elettorato attivo e passivo; 

● La democrazia diretta e indiretta; 

● I sistemi elettorali; 

● I partiti politici; 

● Le forme di democrazie diretta (referendum). 
5. L’ordinamento della Repubblica e gli organi costituzionali dello 

Stato; 

● Il Presidente della Repubblica; 

● Il Parlamento; 

● Il Governo; 

● La Corte Costituzionale. 

6. La Pubblica amministrazione; 

● La funzione amministrativa ed i principi che regolano l’attività 

amministrativa; 

● Il decentramento ed il principio di sussidiarietà; 

● La Regione, la Provincia ed il Comune; 

● Il procedimento amministrativo. 

7. La funzione giurisdizionale; 

● La funzione giurisdizionale; 

● L’organizzazione giudiziaria; 

● La giustizia ed il processo civile; 

● Il reato e i principi del diritto penale; 

● Il processo penale ed i suoi principi; 

● La giustizia amministrativa. 

8. La Comunità internazionale; 

● La globalizzazione; 

● Il diritto internazionale; 

● L’ONU; 

● I caschi blu e le O.N.G.. 

9. L’Unione europea e le sue istituzioni; 

● Il Parlamento, il Consiglio europeo, la Commissione; 

● La Corte di giustizia e la BCE. 
● Le fonti del diritto dell’Unione europea. 
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Attivita’ e 

Metodologia 

10. La condizione giuridica degli stranieri; 

● La nozione di straniero e l’ingresso in Italia; 

● Immigrati e legislazione nazionale; 

● La protezione internazionale: rifugiati; 

● L’acquisto della cittadinanza italiana. 

 

ECONOMIA 

 
1. La politica di bilancio e monetaria; 

● La politica economica ed i suoi strumenti; 

● La spesa pubblica ed il suo finanziamento; 

● I vincoli alla politica di bilancio degli Stati europei; 

● La politica monetaria, obiettivi e strumenti. 

2. La finanza della sicurezza sociale: il Welfare State; 

● Lo Stato sociale; 

● La crisi dello Stato sociale; 

● Gli effetti economici della sicurezza sociale 

● Il contributo del terzo settore. Il Welfare mix; 

3. I temi economici dei nostri tempi; 

● Il commercio internazionale; 

● La globalizzazione dei mercati; 

● L’impresa e l’ambiente; 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Gli organi costituzionali: Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica 

 

 
 

Si è fatto ricorso ad una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la 

lezione frontale, l’attività di laboratorio, la discussione organizzata, la 

ricerca personale, l’uso di tecnologie informatiche soprattutto per gli 

alunni in DID 
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Competenze di cittadinanza 

 

- Saper risolvere problemi 
 

- Saper individuare collegamenti e 
relazioni 

 

- Saper acquisire ed interpretare 
informazioni 

 

- Saper collaborare e partecipare 
 

- Saper agire in modo autonomo e 
responsabile 

 

 

 

 

 

 

 
OSA 

 

 

 

 

 
Competenze 

acquisite 

 

- Saper utilizzare strategie di soluzione 
razionale dei problemi a partire dalle 
filosofie studiate 

 

- Saper assumere punti di vista personali 
sulla base di una valutazione razionale 

 

- Saper identificare tesi e procedure 
argomentative nelle questioni di senso e 
di valore 

 

 
Nuclei tematici 

Il criticismo Kantiano 

L’idealismo 

La reazione antihegeliana 
 

La filosofia tra crisi della cultura europea e 
nuovi modelli di razionalità 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze e contenuti 

I caratteri generali del Criticismo e del 

Romanticismo a confronto. 
- Finito e infinito in Kant e nei romantici 

 
 

Hegel 
- Gli scritti teologici giovanili; 
- Le tesi di fondo del sistema; 
- La dialettica; 
- La Fenomenologia dello Spirito; 
- La Filosofia dello Spirito Oggettivo; 
- La Filosofia dello Spirito Assoluto; 
- La filosofia della storia. 

3.4 Disciplina: FILOSOFIA 
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Schopenhauer 
- Le radici culturali del sistema; 
- Il mondo come Rappresentazione; 
- Il mondo come Volontà; 
- Le vie di liberazione. 

 
 

Marx 
- Le caratteristiche generali del 

marxismo; 
- La critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione; 
- La concezione materialistica della storia; 
- Il Capitale; 

 
 

Nietzsche 
- Apollineo e dionisiaco; 
- Sull’utilità e il danno della storia; 
- La morte di Dio; 
- La “trasvalutazione dei valori”; 
- Volontà di potenza, superuomo, eterno 

ritorno. 
 

Freud 
- La concezione psicoanalitica della 

mente; 
- L’interpretazione psicoanalitica dei 

fenomeni sociali. 

 

 

 

 

 
Attività e metodologie 

 

Lezione dialogata 

Lavoro individuale e di gruppo 

Analisi di problemi e testi 

Dibattito e confronto dialogico 
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Competenze di cittadinanza 

 
- Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali; 

- Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate con riferimenti 

all’Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSA 

 

 

 

 

 
 

Competenze 

acquisite 

 
- Saper individuare le relazioni tra gli 

eventi 

 
- Saper leggere le fonti 

 
- Saper utilizzare il lessico storico 

 
- Saper collocare gli eventi nel loro 

contesto 

 
- Saper descrivere continuità e 

cambiamenti 

 

 

 

 

Nuclei tematici 

 
La dissoluzione dell’ordine europeo 

La grande guerra 

I totalitarismi 

 
La Seconda guerra mondiale 

  
− L’imperialismo in Africa; 

− L’imperialismo in Asia; 

− L'imperialismo Italiano Tra ’800 e ’900; 

− L'età Giolittiana; 

− La “grande guerra”; 

− La rivoluzione comunista e 

l'affermazione dell'URSS; 

− Il primo dopoguerra in Italia e 

3.5 Disciplina: STORIA 
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Conoscenze e contenuti 

l’affermazione delFascismo; 

− Dalla repubblica di Weimar 

all’affermazione del Nazismo; 

− La crisi del 1929 e le sue conseguenze; 

− La seconda guerra mondiale; 

− La Shoah; 

− La resistenza in Italia. 

 

 

 

 

 
 

Attività e metodologie 

 
Partecipazione a conferenze di argomento 

storico 

 
Lavoro individuale e di gruppo 

Produzione di lavori di ricerca 

Analisi di fonti scritte e iconografiche 

 
Dibattito e confronto dialogico 
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COMPETENZ 

E CHIAVE DI 

CITTADINAN 

ZA 

 
● Comunicare in lingua straniera 

● Comprendere messaggi di genere diverso 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire e interpretare l’informazione 

 ● Ricercare informazioni 

 

 
 

COMPETEN 

ZE 

ACQUISIT 

E 

● E’ in grado di operare collegamenti con le materie di 

indirizzo 

● Riesce a comprendere e produrre semplici testi globalmente corretti 

ed a riformulare, anche sotto forma di riassunto, testi 

precedentemente assimilati 

● Sa comprendere messaggi orali e scritti di genere diverso 

trasmessi attraverso vari canali 

● Comprende alcuni aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla 

la lingua inglese con particolare riferimento agli ambiti caratteristici 

del corso di studi 

● In contesti noti, è in grado di sostenere una conversazione in 

Inglese utilizzando una terminologia sufficientemente adeguata 

● Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche 

● Sa tracciare le caratteristiche generali di un’epoca collocando un 

autore nel contesto storico, sociale e letterario 

3.6 Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
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NUCLE 
I 

TEMAT 
ICI 

LITERATURE: 
 

THE VICTORIAN AGE 

● Historical and social background- the Victorian compromise 

● The Victorian novel 

● Charles Dickens and “Oliver Twist” 

 

THE THIRTIES 

● The literature of commitment 

● The dystopian novel 

● George Orwell and “1984” 
 

SOCIOLOGY: 

● the sociological study of religion 

● secularism and secularization, globalization and 

fundamentalism 
 

LAW: 

 

● Origins and sources of human rights 

 

- men and women who fought for human rights( the women's 

suffrage movement, Nelson Mandela,Eva Peron, Malcom X, M. 

Luther King, MalalaYousafzai) 

 

- la Magna Carta, L’Habeas Corpus Act, the Petition of Rights, 

the Bill of rights, the Declaration of Independence of the USA, 

la Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani del 1948. 

 

- important steps in the history of human rights 

 

- children's rights in the UK 

 

● Slavery and the Industrial Revolution 

-the poor law amendamentact, 1834 
 

● Government and politics 

 
 

-the Uk and its institutions (a constitutional monarchy, the 

Crown, Parliament and Government, Political parties) 

 

- the USA and its institutions(the Constitution, the political 

structure, political parties, the american elections) 
 

-The European Union, EU institutions, the EuropeanParliament 

 

-The Brexit 

 

-The United Nations 

 

-UNHCR(UN high commissioner for Refugees), refugee 
convention,OECD, non-governmental organizations 
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● Globalization 

 
 

Visione del discorso di Malala Yousafzai per la consegna del premio 

Nobel nel 2014 

 
 

Lettura del testo Martin Luther King, Oxford bookworms 
 

ED. CIVICA 

la Magna Carta, L’Habeas Corpus Act, the Petition of Rights, the Bill of 

rights, the Declaration of Independence of the USA, la Dichiarazione 

Internazionale dei Diritti Umani del 1948. 

 
 
 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Studio guidato 

 ● Attività di recupero/consolidamento in itinere 

 ● Utilizzo libro di testo/altri testi 

 ● Materiale in fotocopia da testi vari o video. 
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COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Comunicare 
 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere 

problemi 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

● Comprendere testi di varia tipologia. 

 
● Comunicare in lingua straniera. 

 
● Interagire rispettando le regole proprie del contesto. 

 
● Rispettare compiti e consegne. 

 
● Comprendere la realtà in termini problematici per produrre 

soluzioni. 

● Cogliere collegamenti o relazioni 

 
● Individuare informazioni/dati. 

 
● Ricercare informazioni 

3.7 Disciplina: Lingua e cultura straniera 2 , Spagnolo 
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COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

● Riesce a comprendere semplici messaggi contenuti in testi 

orali e scritti di genere diverso trasmessi attraverso vari 

canali 

● Sa riferire oralmente su un brano letto, ascoltato o un video 

● In contesti noti, è in grado di sostenere una semplice 

conversazione in lingua straniera 

● Riesce a produrre semplici testi scritti globalmente corretti, 

seguendo determinati punti dati, ed a riformulare, anche 

sotto forma di riassunto, testi precedentemente assimilati 

● Sa tracciare le caratteristiche generali di un’epoca 

collocando un autore nel contesto storico, sociale e letterario 

● Riesce a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

● È in grado di operare semplici confronti cogliendo analogie 

e differenze 

● Comprende alcuni aspetti relativi alla cultura dei paesi in 

cui si parla la lingua spagnola con particolare riferimento 

agli ambiti caratteristici del corso di studi. 

● Sa utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche 
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OSA LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 
Secondo le Indicazioni Nazionali per il Liceo Economico 

Sociale,l’ultimo anno lo studio della Lingua e della cultura 

straniera 2 deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 

interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo 

sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua di riferimento. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Lingua 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue. In particolare, consolida il proprio 

metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie 

acquisite studiando altre lingue; produce testi orali e scritti (per 

riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile 

competenza linguistica. 

Cultura 

 
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla 

lingua di studio; comprende ed elabora brevi testi su temi di 

interesse personale (letteratura, attualità, cinema, musica, arte); 

comprende ed analizza documenti in ambito socio-economico, 

anche con il ricorso alle nuove tecnologie; utilizza la lingua 

straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le 

discipline non linguistiche. 

UNITÀ TEMATICHE 

1. LA BELLEZA 

Actualidad 

“Los menores se enganchan a la cirugía estética” (www.elpais.es) 

Literatura 

Modernismo y Generación del 98. 

Juan Ramón Jiménez 
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 - Pensamiento de oro (de La soledad sonora – 1908) 

- Platero y yo(1914) 

Arte 

Gaudí y el Modernismo: Casa Batlló, Casa Milá, Parque Güell, 

Sagrada Familia 

2. LA INCERTIDUMBRE 

Actualidad 

“La crisis de los valores de los jóvenes españoles dispara la alarma” 

(www.abc.es) 

Literatura 

Rubén Darío 

- Lo fatal(de Cantos de vida y esperanza- 1905) 

J. R. Jiménez 

- El viaje definitivo(de Poemas Agrestes – 1910-1911) 

Miguel de Unamuno 

- Niebla (1914) 

3. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Historia 

“Solo en España Hubo Guerra Civil”(www.elpais.com) 

La Guerra Civil. 

El Franquismo y la Transición 

Vídeo: El Franquismo. 

Literatura 

Pablo Neruda 

- Generalestraidores(de España en el corazón: himno a las glorias 

del pueblo en la guerra - 1938) 

Miguel Hernández 

- Tristes Guerras(de Cancionero y romancero de ausencias – 

1938-1941) 

Javier Cercas 

- Soldados de Salamina(2001) 

Arte 

P. Picasso 

-Guernica(1937) 

 
4. EL ESTADO ESPAÑOL 

 

La Constitución Española de 1978. 

Los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

La Monarquía. 

 
5. EL ROL DE LA MUJER A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Actualidad 

“La mujer latinoamericana, la más poderosa y la más maltratada.” 
(www.elpais.com) 

Historia 
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 El rol de la mujer a lo largo de la historia. 

La condición de la mujer durante el Franquismo. 

Derecho 

La Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo): Título 

Preliminar; Título III. 

6. EL BIENESTAR SOCIAL 

Actualidad 

El Desarrollo Sostenible: un ejemplo español (Txita). 
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIA 

L'approccio comunicativo - funzionale della lingua ha caratterizzato 

l'impostazione didattica al fine di rendere lo studente sempre più autonomo 

nell'utilizzo dello strumento linguistico in un contesto dato. La scelta 

metodologica si è basata sul costante ricorso ad attività di carattere 

comunicativo che portano all’acquisizione della lingua in modo operativo ed 

alla percezione di essa come strumento di comunicazione. Si è fatto ricorso 

ad una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, la 

lezione partecipata, lo studio guidato, la ricerca personale. Si è mirato, 

inoltre, a individualizzare gli interventi, tenendo conto della gradualità dei 

processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 

La DaD/DDI tramite piattaforma G-SUITE è stata utilizzata come 

metodologia nei periodi di lockdown e come modalità didattica 

complementare nel corso regolare dell’anno scolastico ad integrazione 

della metodologia in presenza. 

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata 

● Studio guidato 

● Ricerca 

● Attività di recupero/consolidamento in itinere 

● DaD/DDI 

● Utilizzo libro di testo/altri testi 

● Materiale in fotocopia da testi vari o video. 

● Testi di supporto: 
- Poletti, Pérez Navarro, Abiertamente. Cultura, lengua y literatura 

del siglo XX a nuestros días, Zanichelli, 2013 (Libro di testo). 

- Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli, 2015. 

- Pierozzi, Campos Cabrero, Salvaggio, ¡Trato Hecho!, Zanichelli, 

2019. 

- Ponzi, Martínez Fernández, Tu tiempo. Lengua, cultura y 

literatura del mundo hispánico, Zanichelli, 2019. 
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COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

Conoscere i concetti e i metodi elementari della matematica, rilevanti per la 

descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. 

Saper inquadrare per grandi linee le varie teorie matematiche studiate nel contesto 

storico entro cui si sono sviluppate comprendendone alcuni aspetti concettuali. 

Possedere una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del 

pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. 

Conoscere il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la 

formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo 

infinitesimale ( Seicento) e la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico 

e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di 

matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, 

biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica. 

Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Verificare i limiti, in casi semplici, applicando la definizione. Calcolare i limiti delle 

funzioni anche nelle forme di indeterminazione. Individuare e classificare i punti 

singolari di una funzione. Condurre una ricerca preliminare sulle caratteristiche di una 

funzione e saperne tracciare un probabile grafico approssimato Calcolare la derivata 

di una funzione applicando la definizione. Calcolare la derivata di una funzione 

applicando le regole di derivazione. Determinare l’equazione della tangente a una 

curva in un suo punto. Individuare gli intervalli di monotonia di una funzione. 

Calcolare i limiti applicando la regola di De l’Hôpital. Determinare minimi e massimi di 

una funzione. Determinare concavità, convessità e punti di flesso di una funzione. 

Applicare le conoscenze acquisite per tracciare il grafico di una funzione. Calcolare 

l’integrale indefinito di una funzione elementare. 

OSA Topologia della retta reale. Funzioni. 

Limiti e continuità delle funzioni. Algebra dei limiti e delle funzioni continue. 

Teoremi e proprietà delle funzioni continue. 

Derivata di una funzione. Teoremi sulle funzioni derivabili. 

Massimi, minimi e flessi. Rappresentazione grafica delle funzioni. 

Integrali indefiniti. 

3.8 Disciplina: Matematica 
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ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

La definizione di un profilo delle competenze e abilità possedute dal singolo 
allievo è stato ottenuto ricorrendo a diverse tipologie di attività:interventi dal 
posto;osservazioni sulla performance di ciascun allievo durante le esercitazioni 
guidate in presenza;esercitazioni personali svolti a casa e verificate durante gli 
incontri in presenza; prove scritte in classe; prove orali in classe;attività 
integrativa di lavoro personale svolto e verificato attraverso la piattaforma 
Classroom. In questo spazio di lavoro sono stati valutati i test strutturati proposti 
on line, la consegna di lavori personali assegnati (problemi ed esercizi),l’attività 
di consultazione, di approfondimento e potenziamento dei contenuti svolti 
durante il corso e presenti sulla piattaforma. 
Dopo la correzione delle prove scritte, effettuate quando possibile in presenza, 
suddivisi in gruppi, l’insegnante ha dedicato del tempo per commentare, con il 
singolo allievo, l’elaborato prodotto, analizzando individualmente le procedure 
risolutive presenti o mancanti, fornendo suggerimenti e alternative possibili, 
inquadrando la valutazione della prova sul livello degli obiettivi raggiunti ed 
eventualmente suggerendo le strategie d’apprendimento per raggiungere livelli 
più elevati, in base alla tabella dei criteri di valutazione stabiliti dal dipartimento 
disciplinare e riportati più avanti. 

I colloqui orali sono stati svolti in modo da rispettare l’aspetto formativo e 
costruttivo di questa peculiare attività del percorso di apprendimento, avendo 
cura di: 

 

abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un 
linguaggio specifico e rigoroso; 

esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra 
loro gli argomenti; 

incoraggiare e/o gratificare il soggetto evitando in qualsiasi modo il rischio 
di trasformare un momento formativo in una situazione penalizzante o 
umiliante per l’allievo. 

Naturalmente tutte le attività sono state occasione per chiarire dubbi, 
approfondire e consolidare le conoscenze sia del singolo allievo che di tutto il 
gruppo. 
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3.9Disciplina: FISICA 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie 

Avere consapevolezza critica del nesso tra lo sviluppo del sapere fisico e il contesto 

storico e filosofico in cui esso si è sviluppato. 

Saper formulare ipotesi, interpretare le leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e 

analogie 

Formalizzare un problema di fisica applicando gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

Comprendere il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale (ipotesi interpretative, 

scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e costruzione di 

modelli). 

Lo studente utilizza le competenze disciplinari per comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall'esperienza. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandolo anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Applicare la legge di Coulomb. Determinare il campo elettrico di un condensatore 

piano, note la differenza di potenziale fra le armature o la quantità di carica 

immagazzinata. Determinare l’energia immagazzinata in un condensatore. 

Schematizzare un circuito elettrico. Applicare le leggi di Ohm e la relazione fra la 

resistività di un materiale e la temperatura. Determinare la resistenza equivalente di un 

circuito. Calcolare l’intensità di corrente in un circuito e nei suoi rami. Calcolare la 

potenza erogata da un generatore. Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili 

rettilinei percorsi da corrente. Determinare il campo magnetico prodotto in un punto 

dalla corrente che scorre in un filo rettilineo o in un solenoide. Determinare la forza su 

un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un campo magnetico 

uniforme. Applicare le leggi di Faraday-Neumann - Lenz. Determinare l’induttanza di un 

solenoide, note le sue caratteristiche geometriche e costruttive. Stabilire direzione e 

verso di un campo elettrico indotto e di un campo magnetico indotto. Saper riconoscere 

le varie componenti dello spettro elettromagnetico. 
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OSA 
Carica elettrica e sua conservazione. 

Interazioni fra cariche elettriche e fra corpi 

elettrizzati. Conduttori e induzione 

elettrostatica. Dielettrici e 

polarizzazione.Legge di Coulomb. 

Definizione di campo elettrico e sua 

rappresentazione mediante linee di campo. 

Campo elettrico di una carica puntiforme e 

sovrapposizione dei campi di più cariche. 

Campi elettrici di conduttori carichi 

all’equilibrio. Energia potenziale elettrica, 

potenziale elettrico e differenza di 

potenziale. Superfici equipotenziali e 

potenziale elettrico dei conduttori. 

Condensatori. Definizione di corrente 

elettrica e di forza elettromotrice. 

Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

Dipendenza della resistività dei materiali 

dalla temperatura. Circuiti elettrici a 

corrente continua. Potenza elettrica di un 

generatore. Effetto Joule. Proprietà dei poli 

magnetici. Linee di campo magnetico. 

Campo magnetico terrestre. Campi 

magnetici generati da correnti. Forza 

magnetica tra fili rettilinei. Campi magnetici 

di alcune distribuzioni di corrente. Forze 

magnetiche sui fili percorsi da corrente e 

sulle cariche elettriche in movimento. Moto 

di una carica elettrica in un campo 

magnetico. Azione meccanica di un campo 

magnetico su una spira percorsa da 

corrente e motore elettrico. Esperimenti di 

Faraday sulla corrente indotta. Flusso di 

campo magnetico concatenato con un 

circuito. Forza elettromotrice indotta. 

Relazione fra la variazione del flusso 

concatenato con un circuito e la forza 

elettromotrice indotta (legge di Faraday- 

Neumann). Equazioni di Maxwell. 

Significato fisico delle equazioni di 

Maxwell. Onde elettromagnetiche. Lo 

spettro elettromagnetico. Relatività 

ristretta. Postulati della relatività ristretta. 
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Dilatazione dei tempi, contrazione delle 

lunghezze. La simultaneità nella relatività 

ristretta. Relatività generale. Principio di 

equivalenza in relatività generale. 

Curvatura dello spazio-tempo. Meccanica 

quantistica: il problema del corpo nero, 

l’effetto fotoelettrico, gli spettri atomici. 
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COMPETENZE 

CHAVE DI 
CITTADINANZA 

Possedere gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico. 

 
Maturare la consapevolezza del valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico del nostro paese, anche in 
relazione alla tutela, alla conservazione e al restauro dei beni culturali. 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione anche come beni 
economici. 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Saper utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le opere 
d’arte, avere padronanza del lessico specifico. 
Saper collocare un’opera nel contesto storico-culturale, saperne 
riconoscere materiali e tecniche, caratteri stilistici, significati e valori 
simbolici. 
Saper operare in maniera autonoma e/o originale confronti tra opere 
e artisti anche di epoche e stili diversi. 
Saper individuare collegamenti interdisciplinari. 
Maturare la consapevolezza del valore culturale del patrimonio 
architettonico ed artistico del nostro paese. 

OSA La classe non ha recuperato il P. I.A. dell’anno precedente entro il 
termine del primo quadrimestre pertanto gli argomenti svolti sono: 
Il primo Rinascimento a Firenze: F. Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio, la prospettiva. 

L.B. Alberti, la pittura a olio, i pittori fiamminghi, Antonello da 
Messina, Beato Angelico, Paolo Uccello, L. Ghiberti. 

Le corti rinascimentali: Urbino, Piero della Francesca; Firenze, 
Botticelli. 

Il Rinascimento maturo: Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
Raffaello. 

Il Manierismo: Pontormo, Rosso Fiorentino, Giulio Romano. 
Il Barocco: G.L. Bernini, Pietro da Cortona, A. Pozzo. 
Educazione civica: Il tema del naufragio in opere d’arte di varie 

epoche e generi, cenni alle normative sul soccorso in mare. 

ATTIVITA’ E 
METODOLOGIA 

Lezione frontale e partecipata 
Verifiche orali individuali 

Strumenti didattici: libro di testo e LIM per la visione di siti internet e 
proiezioni di presentazioni. 

3.10 Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
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DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

La classe, tenendo in considerazione la situazione iniziale e i dati morfologico-funzionali ha raggiunto 

gli obiettivi prefissati. Il livello di raggiungimento degli obiettivi ha permesso di suddividere la classe 

in due gruppi: il primo con livello di conseguimento pieno e completo; il secondo con livello 

di conseguimento adeguato. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Imparare 

imparare 

 

a 

 

Imparare il rispetto reciproco, valorizzando il confronto con gli 

altri; 
 Organizzare l'apprendimento e il proprio tempo; 

 

Competenze sociali 

e civiche 

 

Agire in modo autonomo e responsabile; 

Valorizzare il movimento, nelle sue forme diverse, per 

raggiungimento della salute dinamica e dell'efficienza fisica; 

 
 

il 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 
 
 

Interagire e collaborare all'interno del gruppo per raggiungere 

obiettivi comuni; 

Acquisire 

interpretare 

l’informazione 

ed 
 

 
Acquisire la capacità di orientarsi nell'universo informativo 

mettendo in relazione le conoscenze e le esperienze pregresse con le 

nuove informazioni. 

3.11 Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
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COMPETENZE 

ACQUISITE 
Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale o di 

addizionali di lievi entità; 

Eseguire azioni semplici e complesse nel minor tempo,saper 

correre in avanti, a ritroso e lateralmente in varie forme ; 

Compiere movimenti con l'escursione più ampia possibile 

nell'ambito del normale raggio di movimento articolare ; 

Saper mantenere l'equilibrio in situazione statiche e dinamiche ; 

Riconoscere l'autocontrollo il rispetto delle regole e la 
collaborazione ; 

Tenere una postura corretta riconoscendola come elemento 

fondamentale per la salute ; 

Eseguire i fondamentali degli sport di squadra (pallavolo,calcetto) . 

OSA Potenziamento fisiologico ; 

 
Rielaborazione degli schemi motori di base ; 

 
Sviluppo delle capacità percettivo - coordinative 

(percezione,coordinazione, equilibrio, organizzazione spazio 

temporale ; 

Sviluppo della socialità; 

 

 

 

 
Conoscenze e 

contenuti 

Attività sportive e basi atletiche. 

 I principali segmenti scheletrici e le articolazioni del corpo umano; 

 

- trasferire capacità e competenze motorie in realtà 

ambientali diversificate; 

- le capacità motorie condizionali (forza , velocità, resistenza, 

mobilità articolare) e coordinative (destrezza, equilibrio, 

coordinazione oculo- manuale e oculo-podalica); 

- sport di squadra: pallavolo, calcetto, pallacanestro; 

 
- padronanza del corpo e controllo della motricità; 

 

- l'autocontrollo ed il confronto sociale per migliorare se stessi. 
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ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 
Attività a carico naturale; 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali; 

Attività nelle quali si realizzano rapporti non abituali del corpo nello 

spazio e nel tempo; 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse; 

Attività sportive individuali (atletica leggera) e di squadra 

(pallavolo, calcetto, pallacanestro; 

Lavori di gruppo (lezione frontale partecipata), insegnamento 

individuale. Per facilitare l'apprendimento motorio sono state 

attenzionate tre fasi: 

•  la prima caratterizzata dalla formazione del sistema di 

movimento nei suoi tratti principali con esercizi propedeutici e 

contenimento degli errori 

• la seconda della messa a punto del sistema dei 

movimenti( compattezza, 

economicità,coordinazione) 

•  la terza caratterizzata dalla stabilizzazione dei movimenti 

e dello sviluppo del processo variabile del gesto 

(ripetizione e 

automatizzazione). 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

PECUP 

AREA ETICA -TEOLOGICA 

1. Sa dialogare con le altre culture e religioni 

2. Si confronta con il magistero sociale della 

Chiesa 

3. Abbozza risposte personali ai problemi di 

senso e di salvezza 

4. Si impegna a praticare i valori (e la fede) 

ricevuti e assunti personalmente 

5. Organizza con consapevolezza la propria 

vita (cristiana) attorno al progetto 

elaborato 

6. È impegnato in un'esperienza di 

volontariato- 

7. Utilizza il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina e contestualizzare le questioni 

etico-religiose. 

8. Sviluppa la riflessione personale, il giudizio 

critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la ragione giunge a 

conoscere il reale. 

9. E’ in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

10 . inizia a cogliere di ogni autore o tema 

trattato sia il legame con il contesto storico 

culturale sia la portata potenzialmente 

universalistica della Chiesa. 

 

 
OSA 

Competenze 

acquisite 

1.Sa confrontare 

l’antropologia e 

l’etica 

cristiana con i valori 

emergenti 

della cultura 

contemporanea. 

Conoscenze 

* La persona umana 

fra le novità tecnico- 

scientifiche e le 

ricorrenti domande di 

senso 

 

- * La dottrina sociale 

della Chiesa: la 

Abilità 

* Cogliere i rischi e le 

opportunità delle 

tecnologie 

informatiche e dei 

nuovi mezzi di 

comunicazione sulla 

vita religiosa 

Individuare nella 

3.12 Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 



51 
 

 2. Riconosce il valore persona che lavora, i Chiesa esperienze di 

confronto con la Parola 

di Dio, di 

partecipazione alla vita 

liturgica, di comunione 

fraterna, di 

testimonianza nel 

mondo 

Riconoscere le linee 

di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa e 

gli impegni per la pace, 

la giustizia e la 

salvaguardia del creato 

- * Motivare le scelte 

etiche dei cattolici 

nelle relazioni 

affettive, nella 

famiglia, nella vita 

dalla nascita al suo 

termine 

- Tracciare un bilancio 

sui contributi dati 

dall’insegnamento 

della religione cattolica 

per il proprio progetto 

di vita, anche alla luce 

di precedenti bilanci 

dell’etica religiosa. beni e le scelte 

3.Valuta il contributo economiche, 

sempre attuale della l’ambiente e la politica 

tradizione cristiana allo  

sviluppo della civiltà - Il dialogo 

umana, anche in interreligioso e il suo 

dialogo contributo per la pace 

con altre tradizioni fra i popoli 

culturali e religiosi.  

 
- * L’insegnamento 

4. Sviluppa un della Chiesa sulla vita, 

personale il matrimonio e la 

progetto di vita famiglia 

riflettendo  

sulla propria identità.  

5. Valuta 
 

l’importanza del  

dialogo , le  

contraddizioni  

culturali e religiose  

diverse dalla propria  

6. inizia ha valutare il  

proprio impegno in  

un'esperienza di  

volontariato  

 
Nuclei tematici 

0.accoglienza : PROGETTO “I care” 

❖ Etica della vita e della solidarietà 

❖ Cittadini del mondo 

❖ Diritti di tutti 

❖ ED. civica 

 
Conoscenze e contenuti 

Accoglienza classe : “educazione alla cura” 

riflessione sui comportamenti che si devono 

tenere nell'attuale crisi covid 

elazioni interpersonali e l’affettività vissuta alla 

luce del dei degli atti di dignità : misericordia, 
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 pace, fraternità: 

● la persona umana 

● video dello scrittore Stefano 

Massini : 

● classificazione della società in 

perdenti e vincenti 

Etica della vita e della solidarietà spunti di 

riflessione a partire dall'ultima testimonianza 

della Senatrice Liliana Segre ai Giovani 

● la persona umana e il diritto al soccorso 

Introduzione all'etica 

● Etica ed etiche 

● L'etica della responsabilità 

● etica della pace 

Valore e sacralità della vita umana e dignità 

della persona con particolare riferimento alle 

problematiche : 

● educazione alla cura e alla solidarietà 

● Trattato per la proibizione delle armi 

nucleari 

● I diritti violati : Testimonianza di Anna 

Nu Twang 

 
la bioetica 

EDUCAZIONE CIVICA : 

I diritti inviolabili dell’uomo, 

Diritti delle donne e dei bambini. Cosa 

possiamo fare noi per i diritti umani: 

● il-piccolo youssef sepolto a lampedusa 

● educazione alla fratellanza e alla 

solidarietà attraverso il Magistero di Papa 

Francesco. 

 
Attività e metodologie 

Metodologia 

Metodo induttivo: osservazione della realtà e 

scambio di esperienze. 

Approfondimento attraverso la mediazione del 

libro di testo e la lettura di fonti e documenti 

opportunamente selezionati. Lezione frontale. 

Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli 

elementi analizzati in una visione unitaria. 
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LIBRI DI TESTO 

 
MATERIA AUTORE TITOLO EDITORE 

 

Religione  
 
PORCARELLI ANDREA 
TIBALDI MARCO 

 

 
SABBIA E LE STELLE (LA) CON NULLA 

OSTA CEI 

 
 
SEI 

Lingua e letteratura italiana  
 

GAZICH NOVELLA 

 
 
SGUARDO DELLA LETTERATURA (LO) 
EDIZIONE ORANGE 3A+3B 

 

 
PRINCIPATO 

Lingua e cultura straniera 1 
(inglese) 

REVELLINO PATRIZIA 
SCHINARDI GIOVANNA TELLIER 
EMILIE 

STEP INTO SOCIAL STUDIES - 
VOLUME UNICO No No 27 No 
(LDM) CROSS-CURRICULAR PATH 
FOR SOCIAL SCIENCE STUDENTS 

 
CLITT 

Lingua e cultura straniera 2 
(spagnolo) 

 

PEREZ NAVARRO JOSÃ¨ 
POLETTINI CARLA 

 

ABIERTAMENTE. VOLUME 2 
LIBRO DIGITALE No Si 27 No 
MULTIMEDIALE CULTURA, 
LENGUA Y LITERATURA DEL 
SIGLO XX A NUESTROS DÃAS 

 

ZANICHELLI EDITORE 

  
 

 
CLEMENTE DANIELI 

 

 
ORIZZONTE SCIENZE UMANE PER IL 
SECONDO BIENNIO E IL QUINTO 
ANNO LSU ES 

 
 

 
PARAVIA 

Scienze Umane 

   

Storia GOTOR MIGUEL VALERI ELENA PASSAGGI. DALLA CITTA' AL MONDO 
GLOBALE No Si 27 No VOLUME 3 + 
ATLANTE 3 + CLIL 3 

LE MONNIER 

Filosofia  

ABBAGNANO FORNERO 
BURGHI 

 

RICERCA DEL PENSIERO 3A+3B 
EDIZIONE BASE 

 

PARAVIA 

Matematica BERGAMINI MASSIMO 
BAROZZI GRAZIELLA 
TRIFONE ANNA 

 
MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - 
VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 

 

ZANICHELLI EDITORE 

Fisica  
CAFORIO ANTONIO FERILLI 
ALDO 

 
FISICA LE LEGGI DELLA NATURA 
VOLUME 3 - 2° EDIZIONE 

 

LE MONNIER 

Diritto ed Economia REDAZIONE GIURIDICA 
SIMONE 

FONDAMENTI DI DIRITTO ED 
ECONOMIA 3 PER No Si 27 No IL 
QUINTO ANNO LICEI SCIENZE UMANE 
(S329 

SIMONE PER LA SCUOLA 
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Storia dell’arte  
AA VV 

 
ARTE DI VEDERE 3 CON CLIL 

 
B.MONDADORI 

Scienze motorie e sportive  

GIORGETTI M.G. 
FOCACCI P. 
ORAZI U. 

 

A 360 - SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE- VOLUME 
UNICO+REGISTRO+DVD-ROM 

 
A. MONDADORI 
SCUOLA 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
Titolo del Progetto “Albert Einstein’s involvement in Physics and civil rights” 

 

 
 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

 

 

 

 

 
 

Inglese 

 

 

Storia 

 

 

6 

Possiede maggiori conoscenze 

e competenze interdisciplinari 

Ha migliorato le 

competenze generali in 

lingua straniera.  

 

 
Fisica 

 

 

 
6 

Possiede una visione 

interculturale del mondo ed ha 

sviluppato interessi e attitudini 

plurilingui 

Ha acquisito una terminologia 

specifica in lingua straniera. 

 

 

DOCENTE 1 DNL PROF.: Angelico Massimiliano DNL: Storia 

DOCENTE 2 DNL PROF.: Nicosia Giuseppe DNL: Fisica 

DOCENTE DNL PROF.: Giunta Stefania DNL: Lingua inglese 

 
Introduzione 

Il progetto si propone di trattare, nell’ambito delle discipline non linguistiche curricolari (di seguito indicate come DNL), un modulo 

didattico o unità di apprendimento (UdA), in ottemperanza alla recente normativa ministeriale sulla graduale introduzione della 

metodologia CLIL, Content and Language Integrated Learning (DD.PP.RR. n. 87, 88, 89 del 2010; Nota MIUR 4969 del 

25/07/2014). Il/ docente/i della/e disciplina/e linguistica/che (o DL) prendono parte attiva al presente progetto supportando ed 

integrando le attività didattiche dei docenti DNL nelle loro ore di rispetto, senza contemplare la compresenza degli stessi docenti. 

Nella presente progettazione, inoltre, il docente DL supporta i docenti DNL nella preparazione e valutazione delle verifiche con 

valore formativo e/o sommativo. 

Il presente progetto si propone di presentare i contenuti disciplinari gradualmente veicolati attraverso: 

DNL-1 Storia [6 h]  (frontali, laboratorio, verifica/valutazione). 

DNL-2 Fisica [6 h]  (frontali, laboratorio, verifica/valutazione). 

Obiettivi didattico-formativi generali 
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⮚ Sviluppo nel discente di una maggiore autonomia linguistico-espressiva nella lingua straniera veicolare. 

⮚ Potenziamento della capacità di comprendere contenuti scritti, verbali e grafici, veicolati dalla lingua straniera. 

⮚ Sviluppo graduale della capacità di reperire fonti di informazione ed approfondimento nella lingua straniera 

veicolare, mediante l’impiego della multimedialità. 

⮚ Potenziamento della micro-lingua parlata e scritta. 

⮚ Sviluppo o potenziamento dell’apprendimento cooperativo tra discenti. 

 
 

Obiettivi didattico-formativi specifici (conoscenze, abilità, competenze in uscita) 

1. Lettura corretta e fluida di un testo scientifico in lingua (es. inglese). 

2.  Comprensione degli elementi comunicativi essenziali ed dei contenuti tecnico-scientifici espressi nel testo (anche 

sotto la forma di didascalie ad immagini e grafici descrittivi). 

3. Scrittura di appunti sintetici, glossario, mappe concettuali, diagrammi di flusso in lingua (es. inglese), sulla base dei 

contenuti esposti e riportati nel testo. 

4. Conoscenza del lessico specifico e della terminologia tecnica. 

5. Esposizione orale dei contenuti scientifici con la padronanza della micro-lingua di base. 

6.  Risoluzione di test valutativi in forma scritta, con quesiti aperti, strutturati, semi strutturati relativi ai contenuti 

trasmessi nella lingua veicolare. 

7.  Capacità di lavorare in gruppo in modo cooperativo (es. in attività laboratoriali) e competenze nel reperimento di 

informazioni in lingua dal web multimediale, per la redazione di elaborati multimediali in lingua mediante software 

dedicati (word processor, presentazione). 

 

 

Argomenti e temi 

I contenuti scientifici da trasmettere in lingua coinvolgeranno argomenti organizzati secondo la seguente scansione: 

DNL 1 -  Storia 

Title: Albert Einstein’s involvement in civil rights 

L’impegno di Albert Einstein per i diritti civili (6 h) 

 
Topic 1: Einstein's letter to President Roosevelt – 1939 (listening and reading) [1 h] 

 

Topic 2: Why did Einstein prefer to live in America? (Listening interview 1940) [1 h] 
 

Topic 3: Albert Einstein’s fight for Civil Rights (reading) [1 h] 
 

Topic 4: Albert Einstein on Nuclear Weapons and a World Government (listening interview 1946) [1h] 
 

Verifica (scritta e/o orale) [2 h] 

 
 
 

DNL 2 - Fisica 

Title: 

Topic 1: Traditional "two postulates" approach to special relativity [1 h] 
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Topic 2: Special Relativity [1 h] 

Topic 3: Equivalence Principle [1 h] 

Topic 4: General Relativity [1 h] 

Verifica (scritta e/o orale) [2 h] 

Metodologia e strumenti 

Gli argomenti scelti, all’interno del modulo didattico, costituiranno i “temi” (topics), che saranno affrontati con la seguente 

modalità: 

Fase 1. Introduzione e trattazione dei contenuti essenziali del modulo/tema in lingua madre, col supporto del testo in adozione e 

del materiale reperibile sul web. Presentazione del Glossario con la terminologia specifica in lingua veicolare. 

Fase 2. Successiva trattazione dei medesimi contenuti in lingua inglese, mediante la lettura di pagine e siti web sia di tipo discorsivo 

(wikis su Wikipedia-English e/o su siti web analoghi), sia di tipo visuale/recitato (video su YouTube, Daily Motion, e similari), 

mediante l’impiego della LIM in classe. Durante la trattazione degli argomenti, il docente e gli studenti leggeranno e tradurranno le 

pagine web oggetto di consultazione. Gli studenti trascriveranno in forma sintetica i contenuti affrontati, sotto forma di mappe 

concettuali, presentazioni multimediali con immagini argomentate, video in lingua (vedi obiettivo 7.). 

Fase 2-bis. Potenziamento eventuale dei contenuti mediante effettuazione di attività di laboratorio per gruppi secondo la 

metodologia enquiry-based. 

Fase 3. Verifica di contenuti, competenze disciplinari ed abilità espressivo-comunicative mediante: 1) trattazione orale sintetica; 

2) svolgimento di test valutativi in forma scritta; 3) redazione di presentazioni multimediali. 

Il materiale informativo presente sui testi e sul world wide web sarà opportunamente indicizzato ed organizzato dal docente , se 

necessario attraverso dispense brevi o nella forma di presentazioni multimediali, nelle quali i contenuti dei topics saranno 

sinteticamente presentati in pagine o videoproiezioni. I contenuti, così organizzati, presenteranno collegamenti multimediali e 

ipertestuali alle pagine web in lingua veicolare o in lingua straniera. Questo materiale rappresenterà una guida tematico- contenutistica 

per lo studente, oltre che una dispensa integrativa al testo in lingua madre. Qualora il docente lo ritenga opportuno, lo studente potrà 

integrare i diversi contenuti dei topics con materiale autonomamente reperito, sottoposto al docente DNL ed al docente DL per 

l’opportuna valutazione. 

Il docente DL, nelle sue ore di pertinenza ed in accordo col/i docente/i DNL, potrà supportare i discenti nella comprensione dei 

contenuti presentati con le modalità sopra descritte. 

I docenti DNL e DL favoriranno la trasmissione e la gestione dei contenuti da parte dei discenti possibilmente mediante tecniche 

di: (i.) apprendimento mediante l’operare (learning-by-doing), (ii.) apprendimento per obiettivi (task-based learning), (iii.) 

apprendimento cooperativo (cooperative learning, peer-teaching, peer-tutoring). 

La trattazione di specifici aspetti linguistico-comunicativi e la presa in visione degli elaborati sarà concordata in itinere col docente 

(ed eventualmente col lettore) DL. 

Valutazione di saperi e competenze acquisite 

Nel corso dello svolgimento del progetto il docente DNL effettuerà un congruo numero di verifiche valutative intermedie e finali, 

come da progettazione didattica dipartimentale ed individuale. Tali verifiche, a discrezione del docente, potranno essere: 

(a) di tipo orale, con l’ausilio delle mappe concettuali e di dispense fornite dal docente o autonomamente prodotti dallo 

studente, oltre all’impiego di contenuti multimediali vari con il tramite della LIM, (ad es. proiezione ed esposizione di presentazioni 

in Power Point); 

(b) sotto forma di test sintetico, appositamente preparato e concordato col docente DL, con quesiti aperti (open questions), 

strutturati (multiple choices, fill-in-the-blanks, dumb pictures, find-relations, etc.) e semi strutturati (true/false), secondo la 

programmazione di Dipartimento. 

Il docente della DNL valuterà esclusivamente la correttezza, pertinenza e coerenza di contenuti, abilità e competenze 
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relativi alla disciplina NL, inclusa la padronanza della terminologia specifica, mentre sarà rimandata al docente DL (e/o al 

conversatore madrelingua) l’eventuale valutazione degli elaborati scritti sul piano grammaticale-sintattico. Indicatori e descrittori 

della valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nelle sedi collegiali di Docenti, di Dipartimenti e di Classe. 

 

 
COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Sanno usare piattaforme e- 
learning e le funzioni di 
videoconferenza avanzate 

Conoscenza delle piattaforme g- 
suite for educational; video call 
con Google Meet 

Tutte le materie 

Padroneggiano i principali S.O. per 

PC 

Elaborazione di immagini con S. 

O. Windows e Android 

Tutte le materie 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Relazioni e ricerche con 
elaborazione testi 

Tutte le materie 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

Simulazioni di Fisica con Excel Tutte le 
materie 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base 
della navigazione Internet 

Esperienza di produzione 
ipertestuale con Power 
Point 

Tutte le 
materie 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Utilizzo dei principali motori di 
ricerca in modo ragionato a 

supporto dei percorsi 
interdisciplinari proposti 

Tutte le 
materie 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video- 
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Produzione di Video-presentazioni 
Tutte le materie 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 
Conoscenza della 

piattaforme 
Moodle 

Fisica e Matematica 

 

 
NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 

Il consiglio di classe ha approvato nella seduta del 21 ottobre 2020 l’unità di apprendimento elaborata e spedita 

ai docenti della classe dal referente dell’Educazione civica, prof Toscano V., suddivisa nei due quadrimestri: 
 

 

 

Coordinatore ed.civica prof. Toscano Vincenzo 

I Quadrimestre. Organizzazioni internazionali ed unione europea; Ordinamento giuridico italiano 

II Quadrimestre. Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 
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PARTE QUARTA – LA VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 

 

 

I criteri di valutazione in costanza di didattica a distanza sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti in data 

11/05/2020 ad integrazione “sommativa” dei criteri di valutazione già approvati dal Collegio per il presente 

anno scolastico 2020/2021 in aderenza ai criteri definiti nei dipartimenti e strutturati sulla base delle rubriche 

di valutazione della progettazione educativo didattica elaborata per competenze. 

 

E’ stata dedicata la massima attenzione ai seguenti aspetti nel procedimento valutativo: 

• gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 

segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

• i voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione 

complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno; 

• prima di ogni verifica gli studenti vengono informati sui criteri valutativi per consentire loro di 
auto-valutarsi e di correggere gli errori; 

• vengono usati anche strumenti come rubriche di valutazione, utili per attivare negli studenti un 

processo di autovalutazione; 

• in fase di scrutinio finale, la valutazione sarà perciò comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 

raccolti e terrà ampiamente conto dei progressi nell’apprendimento. 

4.1 VALUTAZIONE 

4.2 INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN COSTANZA DI DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA 
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Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione  
Nullo 1 

 
Insufficiente 2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

 
Competenze come da criteri 

definiti in sede di dipartimento 

     

Conoscenze 
Come da criteri definiti in sede 

di dipartimento 

     

 
Partecipazione e assiduità e 

capacità di relazione (l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente; l’alunno/a 
prende/non 

prende parte alle attività 
proposte; l’alunno/a rispetta 
i turni di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

 
Interesse, cura 

approfondimento 
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, svolge 
le attività con attenzione) 

     

 

Il voto è scaturito dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 

successivamente per 2 (voto in decimi). 
 

Per gli alunni BES e DSA si agisce in continuità con la normativa vigente. 

4.3 GRIGLIA TRASVERSALE E UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE A DISTANZA INTEGRATA 
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Ai fini della valutazione del comportamento è stato necessario considerare l’intera vita scolastica dello  

studente, comprendendo il comportamento nei PCTO (“percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”), e nella D. a D. Si sono quindi integrati, nella valutazione del comportamento in regime di D 

a d, i seguenti criteri come di seguito descritti: 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO in costanza di D. a D. 

voto 
10 

Pieno rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

Corresponsabilità. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo e didattico e 

all’attività formativa della scuola con evidenza e riconoscimento unanime del merito e della  

propositività. Assenza di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare. 

Frequenza assidua. 
In relazione alla presenza in piattaforma: Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. 
In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle modalità di 
D. a D. Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
Approfondimento dello studio con contributi originali. 

Vo 
to 9 

Pieno rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento d’Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. Partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico. Assenza di qualsiasi tipo 
di provvedimento disciplinare. In relazione alla presenza in piattaforma: Frequenza assidua delle 
lezioni e rispetto degli orari. In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla 
partecipazione attiva alle modalità di D. a D. 

Voto 
8: 

Rispetto soddisfacente delle persone, dell’ambiente, del Regolamento d’Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. Buona partecipazione al dialogo educativo e didattico. Presenza di qualche 
richiamo disciplinare non grave con evidenza e riconoscimento unanime di tutti i docenti del 
consiglio di classe del ravvedimento da parte dello studente. Frequenza regolare delle lezioni e 
rispetto degli orari. Rispetto delle consegne nonostante i tempi dilatati. 

Voto 
7: 

Rispetto soddisfacente delle persone, dell’ambiente, del Regolamento d’Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. Buona partecipazione al dialogo educativo e didattico. Presenza di qualche 
richiamo disciplinare non grave reiterato e/o di sanzioni disciplinari per reiterazione dei 
comportamenti scorretti. Frequenza regolare. Comportamento non sempre collaborativo con i 
docenti e i compagni durante le attività in piattaforma. 

Voto 
6: 

Inadeguato rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento d’Istituto e del Patto di  
Corresponsabilità. Presenza di ammonizioni scritte o di una o più sospensione/i breve/i 
(compresa/e entro i 5 giorni totali) senza miglioramento, a giudizio del Consiglio di Classe. Utilizzo 
improprio delle piattaforme con azioni di disturbo della comunicazione tra docenti e allievi, e 
altri comportamenti di inosservanza della netiquette. Scarsa frequenza e partecipazione alle 
attività su piattaforma on line. 

4.4 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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Mancato rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento disciplinare d’Istituto, di e del 

Patto di Corresponsabilità. Nonostante i provvedimenti disciplinari e il coinvolgimento della 

famiglia, si reiterano comportamenti contrari sia al Regolamento d’Istituto sia alla convivenza 

civile. Presenza di una sospensione lunga, oppure di più sospensioni (da n. 6 a n.15 giorni). Per 

sospensioni superiori ai 15 giorni, imputabile a fatti gravissimi, sarà esperita la procedura più 

idonea ai sensi della normativa vigente. 

Utilizzo improprio delle piattaforme con azioni di disturbo della comunicazione tra docenti e 
allievi, e altri comportamenti di inosservanza della netiquette con episodi di scarso rispetto per 
docenti e compagni di classe durante le attività della D. a D. Scarsa o nulla la presenza in  
piattaforma durante le attività della D. a D. nonostante la studentessa/lo studente sia fornita/o 
di device e di connettività. 

Voto 
5: 
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Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

 

Indicatori 

 
 
Descrittori 

 

P 
u 
n 
t 
i 

 
Punt 
eggi 
o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1 
- 
2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3 
- 
5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6 
- 
7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8 
- 
9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

1 
0 

Capacità di 

utilizzare   le 

conoscenze 

acquisite e  di 

collegarle  tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1 
- 
2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3 
- 
5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6 
- 
7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8 
- 
9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

1 
0 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1 
- 
2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3 
- 
5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 6 
- 

4.5 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8 
- 
9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

1 
0 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Attribuzione del credito scolastico 

Le decisioni in merito all’attribuzione del credito attengono alla politica valutativa di istituto e tengono conto 

delle esperienze formative svolte dagli studenti in ambito extra scolastico, previa verifica della ricaduta sugli 

apprendimenti e sulle competenze con particolare riguardo a quelle riconducibili ai saperi disciplinari, al 

curricolo di studio e alle discipline di indirizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

Riguardo alla valutazione disciplinare e all’attribuzione del credito scolastico si evidenzia quanto segue: 

- il decreto 62/2017 prevede che il DPR 323/98 cessi la sua efficacia a partire dall’a. s. 2018/19, infatti la 

riparametrazione a quaranta punti operata dal decreto fa sì che tutte le attività svolte e le modalità di 

svolgimento (impegno, frequenza, interesse) concorrano alla determinazione del credito scolastico quale 

risultanza della media conseguita: i consigli di classe si attengono nell’attribuzione dei voti ad un criterio  

omogeneo che tenga conto delle esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, previa verifica della 

ricaduta sulle competenze di indirizzo. 

Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale utilizzando 

la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 20 2017, che fissa la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti, ha stabilito i Criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico di seguito indicati. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Tutte le attività condotte dagli studenti sia in ambito scolastico che in ambito extrascolastico 

coerenti con il curriculo che arricchiscono il profilo dello studente con specifico riferimento alle 

competenze trasversali, a quelle di cittadinanza e alle soft skills, devono confluire nella 

valutazione delle discipline afferenti il curricolo e pertanto concorrere alla risultanza del credito  

scolastico; 

- si terrà, altresì, conto nella determinazione del credito delle esperienze formative nei limiti delle 

fasce di merito stabilite dalla tabella A allegata al D. Lgs 62/2017 e seguente O.M 03-03- 2021; 

- riguardo all’IRC si conferma quanto prescrive l’Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 

maggio 1999, protocollo 6582, all’articolo 3 (commi 2, 3, 4), ancora valida, perché confermata 

dalla Ordinanza Ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001 (protocollo numero 4042); 

- I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni 

che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del 

credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento 

della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime. 

- L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che 

degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti 

di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito 

l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, 

con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti 

attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi. 

- L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con 

l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3. In sostanza le attività formative (per 

esempio corsi di lingua per la preparazione all’acquisizione delle certificazioni, corsi di 

informatica, di musica, di teatro, attività Sportive e laboratoriali condotte in ambito scolastico ed 

extrascolastico) rientrano all’interno del credito scolastico nel senso che concorrono a 

4.6 ATTRIBUZIONE E TABELLE CREDITO SCOLASTICO 
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Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente 

frequentanti il secondo biennio e il 5° anno (art. 15 comma 1 D.L. 62/2017). nei casi di abbreviazione del 

corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per 

lo stesso dalla Nuova Tabella A (art. 17, commi 5 e 6 del D.M. 62/2017), in relazione alla media dei voti 

conseguita nel penultimo anno (art. 15 comma 2 D.L. 62/2017). 

 

 
Articolo 11 (O.M. 03-03-2021) 

(Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

determinarlo. L’ attribuzione del credito scolastico è riconosciuta e ratificata da parte del 

Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione degli attestati prodotti dagli studenti, da 

presentarsi entro il 21 maggio (solo 21 per il corrente anno scolastico in quanto di norma è da 

presentarsi entro la prima settimana del mese di maggio), sulla base delle indicazioni e dei 

parametri individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni 

dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo 

di studi liceale. Il riconoscimento delle attività formative concorrenti al credito viene riportato sul 

certificato allegato al diploma. In relazione all’attribuzione del punteggio minimo o massimo 

della fascia agli studenti con debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia solo 

se i debiti saranno stati tutti superati con valutazioni positive nelle verifiche finali. In caso 

contrario si assegna il punteggio minimo. Quindi: - l’attribuzione del credito nel caso di studente 

con giudizio sospeso che sani il debito dovrà attenersi ai criteri generali (non può essere pagato il 

debito più volte); 

- l’attribuzione del credito in presenza di voto a maggioranza relativamente allo scrutinio finale  

di ammissione al quarto e quinto anno (leggasi scrutinio finale di terzo e quarto anno) deve 

sempre attestarsi alla fascia bassa della banda di oscillazione. 

D.L. 13 aprile 2017, n. 62 

Articolo 15 

Attribuzione del credito scolastico 

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui 

dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al 

consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli 

studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività 

alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 

insegnamenti. 

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la 

media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli   studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di 

abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per 

l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato 

A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a 

coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli 

anni scolastici 22 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito 

scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 
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3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di Ministero 

dell’Istruzione, classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 

che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio 

di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. 

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa. 

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e 

della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base 

rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per 

la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza; 

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 

classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti; 

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe 

quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla 

base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei 

casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti 

negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato; 

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di 

commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 

undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente 

sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito 

in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta 
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Allegato A (O.M. 03-03-2021) 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 

finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Allegato A 

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

Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 * 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 
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9< M ≤ 10 21-22 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe 

quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

NOTA – La lettera “M” indica la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A, 

va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media – M – dei voti, anche l’assiduità 

della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All’alunno che è stato promosso alla penultima 

classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto 

nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo 

riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale il punteggio minimo assegnato, nei 

limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce  

preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico (art. 15 comma 3 D.L. 62/2017). 

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum 

scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

Generale 

Per l’attribuzione del credito agli alunni del secondo biennio e classe quinta (art. 17, commi 5 e 6 del D.M. 

62/2017) il Consiglio di classe, in riferimento a precedenti delibere del Collegio dei Docenti, dopo aver 

calcolato la media aritmetica dei voti riportati in ciascuna disciplina e aver individuato la banda di oscillazione 

dei punteggi, attribuisce: 

1. -Il punteggio più basso della banda in presenza di debiti formativi (che potrà essere integrato in 

sede di scrutinio finale – art. 8 dell’O. M. n°92 del 05/11/2007–); 

2.  Il punteggio più alto della banda se la media dei voti nella parte decimale è pari o superiore allo 

0,50; 

3.  Il punteggio superiore alla banda, valutando caso per caso i meriti scolastici e/o i meriti 

formativi se la media dei voti nella parte decimale è inferiore allo 0,50. 

 

I Criteri per valutare la documentazione relativa ai crediti scolastici sono: 

 

• Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e 

formative del P.T.O.F. 

• Documentazione precisa sull’esperienza - riportante l’indicazione dell’Ente – breve descrizione 

dell’esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta. 
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• Risultati concreti raggiunti. 

• Partecipazione a progetti del FSE: PON e POR, con almeno 30 ore di frequenza a corsi e con esplicita 

acquisizione delle competenze, con esame finale e/o test valutativo. 

• Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel P.T.O.F: Livello  

“avanzato” (per le quinte B2; per le quarte B1; per le terze B1) con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti 

dal M.I. (Cambridge, Goethe Institut, Alliance Française, Pittman, Cervantes ETC..). 

Tra le attività condotte in questo Liceo per le quali si provvede ad attribuzione di credito scolastico, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, possono citarsi esperienze positivamente promosse, incoraggiate e validate 

presso questo Liceo, con esiti apprezzabili: 

 

• Certilingua 

• Esabac 

• Scambi culturali 

• Diplomatici- CWMun 

• Intercultura/mobilità semestrale, annuale individuale all’estero 

• Stage linguistici e formativi 

• Laboratori e corsi extracurricolari 

• Volontariato 

• Open day e organizzazione di eventi culturali, sportivi, di campagne di volontariato Airc, Libera, 

ecc… 

• Partecipazione a progetti Erasmus + 

• Acquisizione delle Certificazioni linguistiche livelli B1/B2 E C1 per le lingue comunitarie studiate 

• ESAMI IGCSE -Cambridge International 

 

Attività didattico-culturali 

• Frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 

• Frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali,  

attività di recitazione, musicali, danza; 

• Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento certificato di diploma (le 

certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o 

consolare); 

• Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona 

classificazione; 

• Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici regolarmente registrati presso il 

tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola; 

• Giochi della chimica, informatica, matematica, elettronica …, con risultati entro i primi 20 di ogni categoria 
certificati dall’insegnante responsabile; 

• Patente europea del computer ECDL*, IPASS* 

• Corsi di informatica avanzata con esame finale (linguaggi di programmazione, grafica computerizzata, 
realtà virtuale, creazione siti web) 
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Attività sportivo-ricreative 

• Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI (vedi logo associazione) 

con durata minima annuale; 

• Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore;25 

• Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 allenamenti settimanali e 

con un monte-ore medio settimanale nel corso dell’anno di circa 8 ore; 

• Partecipazione a gare o campionati di scacchi organizzate dalla Federazione Nazionale Scacchi; 

• Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di frequenza ed esame finale 
con esplicitazione delle abilità acquisite. 

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della società 

sportiva di appartenenza. 

 

Attività lavorative 

• Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienza presso la 

Pubblica Amministrazione è ammissibile l’autocertificazione); 

• Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di legge in materia 

fiscale e siano consoni al nostro tipo di scuola; 

• Attività lavorativa, purché coerente con la specializzazione per almeno 3 settimane, documentata. 

 

Attività di volontariato 

• Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, documentate 

con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto; 

• Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 40 ore di 

frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite; 

• Attività di assistenza anziani, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi; 

• Attività di assistenza handicappati, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi; 

• Attività di assistenza ammalati, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi; 

• Corsi di protezione civile, certificati da almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione 

delle abilità acquisite; 

• Corsi di primo soccorso presso la CRI, certificati da almeno 20 ore di frequenza ed esame finale con 

esplicitazione delle abilità acquisite e/o servizio settimanale presso la CRI o Enti simili; 

• Attività per la protezione dell’ambiente, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi; 

• Attività per lo sviluppo del terzo mondo, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi; 

• Attività di supporto ai soggetti “a rischio” di droga e alcol / Devianza giovanile; 

• Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con 

esplicitazione delle abilità acquisite. 

 

Attività di orientamento 

• Attività di orientamento svolta fuori dall’orario scolastico, previa adeguata preparazione da parte 

dell’Insegnante referente dell’attività, per almeno 10 ore certificate dal referente. 

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue 

all’estero né  iscrizioni a varie associazioni sportive,  se non suffragati da prove finali (che portino al 
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conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), che diano 

garanzia dei buoni risultati raggiunti. 

In merito alla IRC/MA si conferma quanto prescrive l’Ordinanza Ministeriale del 14 maggio 1999, protocollo 

6582 all’articolo 3(comma 2,3,4) ancora valida e confermata dall’Ordinanza Ministeriale n.90 del 21 maggio 

2001.Tali Ordinanze vengono confermate e mai modificate nel Collegio Docenti del 30 ottobre 2019( verbale 

n.21) 

 

 

Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

Allegato A Tabelle crediti 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito 

classe quinta 

 
M < 6 

11-12 

M = 6 13-14 

 
6< M ≤ 7 

15-16 

 
7< M ≤ 8 

17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

 
9< M ≤ 10 

21-22 
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 

 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

 
M = 6 

 
11-12 

 
12-13 

 
6< M ≤ 7 

 
13-14 

 
14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

 
8< M ≤ 9 

 
16-17 

 
18-19 

 
9< M ≤ 10 

 
17-18 

 
19-20 
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PARTE QUINTA 

 

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio orale 

 
5.1 Argomenti elaborati 

 

I temi per l’elaborato sono  stati scelti in coerenza con gli obiettivi del PECUP e  delle discipline 

caratterizzanti, come individuate all’ allegato C/1, essi verranno svolti in  una tipologia e forma ad 

esso coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi. (come da ART. 18 O.M. 03-03-2021). 
 

 

Omissis ai sensi della nota ministeriale prot. 11823 del 17/05/2021 
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5.2 Elenco di brevi testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno 
 
 

Autori Testi di riferimento 

Dante Alighieri La Divina Commedia: Paradiso, canti I; III; VI; XI; XV. 

Giacomo Leopardi Zibaldone 
"Riflessioni sulla poetica" 
Canti L’infinito 
Il sabato del villaggio 
La ginestra 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese 

Emile Zola Romanzo sperimentale: temi 
Assommoir:Nanà protagonista di un mondo degradato 

Charles Baudelaire Les Fleurs du mal 
Corrispondenze 

Giovanni Verga da Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
Fantasticheria 
I Malavoglia, 
Presentazione della famiglia Toscano 
Addio alla casa del nespolo 
Da Novelle rusticane 
La roba 
Da Mastro-don Gesualdo, trama e temi 
Morte di mastro-don Gesualdo 

Giovanni Pascoli Da Myricae 
Novembre 
Lavandare 
Temporale 
Il tuono 
Da Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 

Gabriele 
D’Annunzio 

Da Il piacere 
Il ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo 
Da Alcyone 
La pioggia nel pineto 

Filippo Tommaso 
Marinetti 
Guido Gozzano 

Il manifesto del futurismo 
 

La Signorina Felicita 
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Luigi Pirandello Da Il fu Mattia Pascal: 
Nascita e morte di A. Meis 
Da Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
La patente 
Il Metateatro: 
Sei personaggi in cerca d'autore 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno 
Il fumo come alibi 

Giuseppe 
Ungaretti 

Da L'Allegria 
Veglia 
Soldati 

Eugenio Montale Da Ossi di seppia 
Meriggiare pallido e assorto 
Da Le Occasioni 
Non recidere forbice quel volto 
Da Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio 

 

5.3 Trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche 

nelloro rapporto interdisciplinare 
 

 

i nodi concettuali 

 

Il crollo delle certezze 

 

Disuguaglianze e diversità 

 

Diritti Umani 

 

Rapporto Uomo, Natura e Società 

 

Spazio, tempo e memoria 

 

La multiculturalità: incontro tra le culture 

 

I conflitti sociali 

 

Realtà, pensiero e apparenza 

 

Progresso e sostenibilità 

 

Le relazioni ed i suoi effetti. 
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5. 4 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 
 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA 
QUALITA' E 
DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

“Il coraggio 
dell'integrazione” 

 

A.S. 2018/2019 
 

Ore 70 
L'indirizzo 

economico sociale del 
Liceo Statale "E. 
Majorana" si rivolge a 
un bacino d'utenza 
ampio e tende a 
potenziare una 

preparazione di 
base non settoriale, 
ma aperta 
all'interdisciplinarieta' 
. Nasce quindi 
l'esigenza di 
trasportare e 
rapportare il sapere 
proprio e le 

competenze 
acquisite sul 
territorio, oltre che la 
possibilita' di 
sviluppare percorsi 
alternativi di 
apprendimento che, 
superando il divario 
tra 

momento formativo 
e momento 
applicativo, possano 
contrastare la 
demotivazione 
scolastica, stimolare 
le capacita' di 
apprendimento degli 
allievi 

ed ottimizzare il 
percorso educativo 
della scuola 
interagendo con le 
esigenze attuali e lo 
sviluppo del 
territorio. Il presente 

COMUNE DI 
CATANIA, 
Sistema 
bibliotecario 
centrale 
Integrazione 
multiculturale 

Inserire servizi multiculturali 
all'interno della biblioteca; 
Veicolare la multiculturalità in 
biblioteca e trasformarla in 
Intercultura 

mediante a realizzazione di 
attività e servizi mirati 
all'integrazione ed allo scambio; 
Fornire a tutti pari opportunità 
senza discriminare su base 

etnica, culturale o linguistica; 
Valorizzare lingue e linguaggi 
diversificati; Rimuovere barriere 
culturali e psicologiche che 
limitano l'uso della 

biblioteca; La conservazione 
delle culture diverse dalla 
nostra, nell'ottica di una società 
multirazziale ed interculturale; 
Promuovere a livello 

locale i valori di solidarietà, 
pace e cooperazione tra i 
popoli; Educare al rispetto della 
diversità ed alla tutela dei diritti 
umani; 
Promuoverel'acquisizione di 
lingue e linguaggi diversificati; 
Diffondere informazioni; 
Valorizzare le risorse presenti 
nel territorio; Promuovere 
processi dicomunicazione e di 
scambio; Fare conoscere i servizi 
che la città offre: casa, lavoro, 
servizi sociali, sanitari, avvocati, 
difensori d'ufficio,magistrati, 
questura, scuola; Offrire inoltre 
consulenze a singoli a utenti o 
gruppi di immigrati, per aiutarli 
ad integrarsi nella vita del Paese 
in cuihanno deciso di vivere; 
Incoraggiare la diversità 
linguistica nel rispetto 
dell'identità di appartenenza; 
Promuovere e salvaguardare la 
tradizione 

orale e il patrimonio culturale 
immateriale; Sostenere percorsi 

Livello 3: Conoscenza di 
fatti, principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio. 

Abilità specifiche 
attivate dal Percorso di 
ASL: 

Rappresentare e 
modellizzare 

Correlare 
Indagare e ricercare 
Comunicare e 

documentare 
Competenze di 

cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Comunicare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Acquisire e interpretare 

l'informazione 
Risolvere problemi 

● Collaborare e 
partecipare 

 

Competenze europass: 
Applicare i modelli 

teorici e politici di 
convivenza, identificando 
le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in 
particolare nell'ambito dei 

problemi etico-civili e 
pedagogico-educativi 

Utilizzare gli apporti 
specifici e interdisciplinari 
della cultura pedagogica, 
psicologica e socio- 
antropologica nei 
principali campi d'indagine 

delle scienze umane 
Operare riconoscendo le 

principali tipologie 
educative, relazionali e 
sociali proprie della 
cultura occidentale e il 

Dall'analisi dei 
questionari ex 
post 
somministrati 
agli alunni 

si rileva 
quanto segue: 

il 80% si 
considera 
molto 
soddisfatto di 
aver 
partecipato al 
Progetto ASL e 
solo il 20% ha 
dichiarato di 
essere poco 
soddisfatto. 

Il 80% ritiene 
di avere tratto 
molto 
vantaggio 
dall’esperienza, 
e il 20% ha 
dichiarato di 
avere tratto 
poco vantaggio. 
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progetto ha come 
intento quello di 

unire l'educazione 
formale e l'esperienza 
di lavoro in un unico 
percorso formativo 
che, fin dall'origine, 
viene pensato, 
realizzato, 

valutato in 
cooperazione tra 
scuola e mondo del 
lavoro. Il mondo della 
scuola e quello della 
struttura ospitante 
diventano realtà 
interattive tra 

loro con il fine di 
uno sviluppo 
coerente e completo 
della persona, è 
pertanto 
fondamentale 
diversificare i luoghi, i 
tempi le modalità 
diapprendimento. Il 
progetto A.S.L. 
quindi, assume il 
ruolo di mediatore tra 
l'apprendimento 
formativo e quello 
attivo, offrendo un 
stimolo allosviluppo 
di nuove competenze, 
diverse capacità di 
impegno, valorizza le 
doti di organizzazione 
e relazionali, 
rapportandosi ad una 
realtà 

culturale aderente 
al corso di studi. Esso 
induce a potenziare 
l'offerta formativa 
della scuola, ma 
soprattutto si pone 
tra gli obiettivi quello 
diorientare lo 
studente nelle scelte 
future. Nel progetto 
di alternanza scuola- 
lavoro che si 
propone, si inserisce 
una metodologia 
particolarmente 

innovativa, che 
consente di 
apprendere da 
esperienze dirette ciò 
che si è appreso in 

 di scambio e di buone pratiche; 
Incoraggiare l'alfabetizzazione 
informativa e lapadronanza 
delle tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione nell'era digitale; 
Frequentare la biblioteca quale 
luogo sociale dovevengono 
favorite l'integrazione e la 
conoscenza reciproca.Gli alunni 
dovranno acquisire durante il 
percorso di alternanza le 
seguenti conoscenze, 
competenze ed abilità finalizzati 
ad unaconsapevole attività 
intermediazione culturale. - 
Entrare in comunicazione con 
l'altro, trasmettere elementi di 
comprensione e di relazione 
dellediverse culture; Individuare 
i bisogni dell'immigrato 
relativamente allo specifico 
percorso migratorio; Identificare 
e distinguere eventuali 
disagidovuti alla dimensione 
vissuta di migrante, alla scarsa 
padronanza linguistica, 
individuando gli ostacoli che 
impediscono una efficace 

comunicazione. - Trasferire 
all'immigrato nozioni relative 
alla realtà storico-culturale e 
sociale, dell'Italia e 
dell'Europa;Rendere 
consapevolel'immigrato dei 
propri diritti e doveri rispetto al 
contesto sociale di riferimento. 
Le conoscenze da acquisire 
saranno rivolte ad affinare 
tecniche di 

base della comunicazione e 
gestione dei colloqui; Elementi 
culturali e antropologici; 
dinamiche storiche dei processi 
migratorie ed elementi 
digeografia umana delle 
popolazioni Tecniche di 
progettazione di un intervento; 
Elementi di storia delle religioni; 
La legislazionesull'immigrazione; 
- Principi legislativi del diritto 
internazionale comunitario e 
nazionale sulla tutela dei diritti 
umani; Elementi 
dellaCostituzione italiana; 
Elementi del diritto del lavoro e 
di sicurezza sociale; Elementi di 
storia contemporanea europea 
e italiana; Tecniche estrumenti 
di base di gestione delle 

ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civilta' 

europea, con particolare 
attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle 
pratiche 

dell'educazione formale, 
informale e non formale, 
ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali 
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modo qualitativo per 
una scelta 
consapevole, e 
favorire la 

conoscenza delle 
opportunità e degli 
sbocchi 
occupazionali. 
Verranno infatti 
coniugate conoscenze 
giuridico/economiche 
(finalizzate 

all'inserimento nel 
mondo del lavoro) 
con la cultura 
dell'integrazione. 

 relazioni culturali;Principi 
fondamentali di pedagogia 
interculturale e psicologia 
dell'immigrazione; - 

Interpretare i codici culturali 
dei soggetti coinvolti nella 
relazione comunicativa e 
promuovere e valorizzare 
occasioni di incontro e 
confronto traculture diverse. il 
Laboratorio sarà un percorso di 
formazione esperienziale 
finalizzato allo sviluppo di 
alcune competenze 

disciplinari e abilità pratiche 
spendibili anche nell'ambito 
lavorativo e nella vita 
quotidiana. La metodologia 
didattica e' di tipo attivo e 

laboratoriale prevedendo la 
partecipazione e il 
coinvolgimento diretto degli 
studenti nella costruzione e 
realizzazione delle indagini 
attivate. 

Attraverso l'indagine gli 
studenti avranno l'opportunità 
di prendere contatto con la 
realtà sociale del loro territorio 
sensibilizzandosi nelcontempo 
alle problematiche e alle 
difficoltà che le fasce più 
disagiate della popolazione 
vivono e affrontano; allo stesso 
tempo si vuole favorire 

la ricerca di conferme o 
smentite a quanto studiato e 
analizzato teoricamente in 
classe e consentire la traduzione 
e applicazione pratica sul rampo 

di tecniche e metodi di 
raccolta appresi in astratto. 

  

“ANIMATORE 
FILOSOFICO 
CULTURALE IN 
GRECIA PHILIA” 

A.S. “2018/2019 
Totale ore: 38 
“Festival della 

Filosofia” 
Il progetto nasce 

dalla considerazione 
che emerge sempre 
più urgente, sia da 
parte di illustri 
studiosi, sia dai mezzi 
di comunicazione di 
massa, sia dalle 
scuole, un bisogno 
diffuso di filosofia e la 

Associazion 
e festival 
della filosofia 

La metodologia di 
apprendimento si basa in 
questo caso sull'interazione tra i 
discenti e le concrete situazioni 
di cui fanno esperienza. Non vi 
sono insegnanti che 
impartiscono lezioni ex- 
cathedra: i giovani, gli animatori 
giovanili, gli 

educatori (trainer) sviluppano 
insieme conoscenze e 
competenze, in una relazione 
"orizzontale". In modo da 
rendere efficace la "pedagogia 
per concetti" ovvero, esercitare 
in team, gli strumenti razionali 
che rendano possibile a 
ciascuno di capire il proprio 

Livello 3: Conoscenza di 
fatti, principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio. 

Competenze di 
cittadinanza: 

Imparare ad imparare 
Comunicare 
Collaborare e 

partecipare 
Individuare collegamenti 

e relazioni 
Acquisire e interpretare 

l'informazione. 

Dall'analisi dei 
questionari ex 
post 
somministrati 
agli alunni 

si rileva 
quanto segue: 

il 60% si 
considera 
molto 
soddisfatto di 
aver 
partecipato al 
Progetto ASL e 
solo il 40% ha 
dichiarato di 
essere poco 
soddisfatto. 
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necessità di definire 
in Europa un nuovo 
umanesimo. In una 
società postmoderna 
abbiamo ritenuto 
necessario elaborare 
questo percorso per 
sperimentare risposte 
adeguate al rapido 
mutare delle 
conoscenze alle 
continue 
trasformazioni dei 
codici comunicativi, 
all'analfabetismo 
delle emozioni. In tal 
senso il progetto 
intende offrire uno 
strumento utile a 
combattere la 
dispersione scolastica 
e promuovere 
l'inclusione sociale e 
l'educazione tra pari 
promuovendo nel 
contempo un 
confronto 
multiculturale anche 
a livello 
transnazionale. La 
valorizzazione del 
sapere umanistico 
oltre il ristretto 
campo 
dell'educazione 
classico-liceale in un 
paese come l'Italia e 
in un contesto come 
l'Europa in cui il 
patrimonio storico- 
filosofico- 
architettonico 
costituisce un 
elemento peculiare e 
quasi totalizzante 
dell'identità europea 
è stato un altro 
elemento di forte 
motivazione al 
progetto. La proposta 
è quella di fornire ai 
ragazzi strumenti che 
rendano 

l'acquisizione di 
informazioni un 
processo liberamente 
condiviso attraverso 
la ricerca azione e 
commisurata alle 
esigenze della 

 tempo e di dialogare 
criticamente con esso. Gli 
obiettivi del progetto sono: 

1. definire nuove soggettività 
orientate verso la capacità di 
imparare ad imparare e di 
lavorare per gruppi 

2. consapevolezza del valore 
delle diverse espressioni 
culturali e di riconoscerne i 
linguaggi . 

3. valorizzazione dello spirito 
di iniziativa e di 
imprenditorialità 

4. la possibilità di continuare 
ad apprendere ovvero life long 
learning. 

 Il 60% ritiene 
di avere tratto 
molto 
vantaggio 
dall’esperienza, 
e il 40% ha 
dichiarato di 
avere tratto 
poco vantaggio 
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persona, educando 
all'ascolto reciproco e 
al contatto con se 
stessi. Emerge la 
necessità di far fronte 
a situazioni sempre 
nuove, di essere in 
grado di rispondere 
alla domanda, di 
continua 
trasformazione della 
società, di tenersi 
sempre aggiornati 
sulle nuove esigenze. 
Mentre l'istruzione 
scolastica formale si 
basa normalmente su 
una relazione 
"verticale" tra 
studente e 
insegnante, il 
progetto propone la 
metodologia della 
ricerca-azione 
"learning by 

doing", ovvero 
imparare sul campo 
dall'esperienza. 

    

“MyigranTour” 
A.S. “2019/2020 
Totale ore: 22 
L’indirizzo 

economico sociale del 
Liceo Statale “E. 
Majorana” si rivolge a 
un bacino d’utenza 
ampio e tende a 
potenziare una 
preparazione di base 
non settoriale, ma 
aperta 
all’interdisciplinarietà 

. 
Nasce quindi 

l’esigenza di 
trasportare e 
rapportare il sapere 
proprio e le 
competenze acquisite 
sul territorio, oltre 
che la possibilità di 
sviluppare percorsi 
alternativi di 
apprendimento che, 
superando il divario 
tra momento 
formativo e momento 
applicativo, possano 
contrastare la 
demotivazione 

COMUNE DI 
CATANIA, 
Sistema 
bibliotecario 
centrale 
Integrazione 
multiculturale 

Inserire servizi multiculturali 
all’interno della biblioteca; 
Veicolare la multiculturalità in 
biblioteca e trasformarla in 
intercultura mediante a 
realizzazione di attività e servizi 
mirati all’integrazione ed allo 
scambio; Fornire a tutti pari 
opportunità senza discriminare 
su base etnica, culturale o 
linguistica; Valorizzare lingue e 
linguaggi diversificati; 
Rimuovere barriere culturali e 
psicologiche che limitano l’uso 
della biblioteca; La 
conservazione delle culture 
diverse dalla nostra, nell’ottica 
di una società multirazziale ed 
interculturale; Promuovere a 
livello locale i valori di 
solidarietà, pace e cooperazione 
tra i popoli; Educare al rispetto 
della diversità ed alla tutela dei 
diritti umani; Promuovere 
l’acquisizione di lingue e 
linguaggi diversificati; 
Diffondere informazioni; 
Valorizzare le risorse presenti 
nel territorio; Promuovere 
processi di comunicazione e di 
scambio; Fare conoscere i servizi 
che la città offre: casa, lavoro, 

Livello 3: Conoscenza di 
fatti, principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio. 

Abilità specifiche 
attività del percorso di 
ASL: 

● Rappresentare e 
modellizzare 

● Correlare 
● Indagare e 

ricercare 
● Comunicare e 

documentare 
 

Competenze di 
cittadinanza: 

Imparare ad imparare 
Comunicare 
Agire in modo autonome 

e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare 

l'informazione 
Collaborare e 

partecipare 

Dall'analisi dei 
questionari ex 
post 
somministrati 
agli alunni 

si rileva 
quanto segue: 

il 89% si 
considera 
molto 
soddisfatto di 
aver 
partecipato al 
Progetto ASL e 
il 11% ha 
dichiarato di 
essere poco 
soddisfatto. 

Il 89% ritiene 
di avere tratto 
molto 
vantaggio 
dall’esperienza, 
e il 11% ha 
dichiarato di 
avere tratto 
poco vantaggio. 
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scolastica, stimolare 
le capacità di 
apprendimento degli 
allievi ed ottimizzare 
il percorso educativo 
della scuola 
interagendo con le 
esigenze attuali e lo 
sviluppo del 
territorio. 

Il presente progetto 
ha come intento 
quello di unire 
l’educazione formale 
e l’esperienza di 
lavoro in un unico 
percorso formativo 
che, fin dall’origine, 
viene pensato, 
realizzato, valutato in 
cooperazione tra 
scuola e mondo del 
lavoro.Il mondo della 
scuola e quello della 
struttura ospitante 
diventano realtà 
interattive tra loro 
con il fine di uno 
sviluppo coerente e 
completo della 
persona, è pertanto 
fondamentale 
diversificare i luoghi, i 
tempi le modalità di 
apprendimento. 

Il progetto A.S.L. 
quindi, assume il 
ruolo di mediatore tra 
l’apprendimento 
formativo e quello 
attivo, offrendo un 
stimolo allo sviluppo 
di nuove competenze, 
diverse capacità di 
impegno, valorizza le 
doti di organizzazione 
e relazionali, 
rapportandosi ad una 
realtà culturale 
aderente al corso di 
studi. Esso induce a 
potenziare l’offerta 
formativa della 
scuola, ma 
soprattutto si pone 
tra gli obiettivi quello 
di orientare lo 
studente nelle scelte 
future. 

Nel progetto di 

 servizi sociali, sanitari, avvocati, 
difensori d’ufficio, magistrati, 
questura, scuola; Offrire inoltre 
consulenze a singoli a utenti o 
gruppi di immigrati, per aiutarli 
ad integrarsi nella vita del Paese 
in cui hanno deciso di vivere; 
Incoraggiare la diversità 
linguistica nel rispetto 
dell’identità di appartenenza; 
Promuovere e salvaguardare la 
tradizione orale e il patrimonio 
culturale immateriale; 
Sostenere percorsi di scambio e 
di buone pratiche; Incoraggiare 
l’alfabetizzazione informativa e 
la padronanza delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione nell’era digitale; 
Frequentare la biblioteca quale 
luogo sociale dove vengono 
favorite l’integrazione e la 
conoscenza reciproca. 

Risultati attesi: Gli alunni 
dovranno acquisire durante il 
percorso di alternanza le 
seguenti conoscenze, 
competenze ed abilità finalizzati 
ad una consapevole attività 
intermediazione culturale. 

● Entrare in comunicazione 
con l’altro, trasmettere 
elementi di 
comprensione e di 
relazione delle diverse 
culture; Individuare i 
bisogni dell’immigrato 
relativamente allo 
specifico percorso 
migratorio; Identificare e 
distinguere eventuali 
disagi dovuti alla 
dimensione vissuta di 
migrante, alla scarsa 
padronanza linguistica, 
individuando gli ostacoli 
che impediscono una 
efficace comunicazione. 

● Trasferire all’immigrato 
nozioni relative alla 
realtà storico-culturale e 
sociale, dell’Italia e 
dell’Europa;Rendere 
consapevole l’immigrato 
dei propri diritti e doveri 
rispetto al contesto 
sociale di riferimento. Le 
conoscenze da acquisire 
saranno rivolte ad 
affinare tecniche di base 
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alternanza scuola- 
lavoro che si 
propone, si inserisce 
una metodologia 
particolarmente 
innovativa, che 
consente di 
apprendere da 
esperienze dirette ciò 
che si è appreso in 
modo qualitativo per 
una scelta 
consapevole, e 
favorire la 
conoscenza delle 
opportunità e degli 
sbocchi 
occupazionali. 

Verranno infatti 
coniugate conoscenze 
giuridico/economiche 
(finalizzate 
all’inserimento nel 
mondo del lavoro) 
con la cultura 
dell’integrazione. 

 della comunicazione e 
gestione dei colloqui; 
Elementi culturali e 
antropologici; dinamiche 
storiche dei processi 
migratorie ed elementi di 
geografia umana delle 
popolazioni Tecniche di 
progettazione di un 
intervento; Elementi di 
storia delle religioni; La 
legislazione 
sull’immigrazione; 

● Principi legislativi del 
diritto internazionale 
comunitario e nazionale 
sulla tutela dei diritti 
umani; Elementi della 
Costituzione italiana; 
Elementi del diritto del 
lavoro e di sicurezza 
sociale; Elementi di storia 
contemporanea europea 
e italiana; Tecniche e 
strumenti di base di 
gestione delle relazioni 
culturali;Principi 
fondamentali di 
pedagogia interculturale 
e psicologia 
dell’immigrazione;Interpr 
etare i codici culturali dei 
soggetti coinvolti nella 
relazione comunicativa e 
promuovere e valorizzare 
occasioni di incontro e 
confronto tra culture 
diverse.Metodologie e 
innovatività: il 
Laboratorio sarà un 
percorso di formazione 
esperienziale finalizzato 
allo sviluppo di alcune 
competenze disciplinari e 
abilità pratiche spendibili 
anche nell’ambito 
lavorativo e nella vita 
quotidiana. La 
metodologia didattica è 
di tipo attivo e 
laboratoriale prevedendo 
la partecipazione e il 
coinvolgimento diretto 
degli studenti nella 
costruzione e 
realizzazione delle 
indagini attivate. 
Attraverso l’indagine gli 
studenti avranno 
l’opportunità di prendere 
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  contatto con la realtà 
sociale del loro territorio 
sensibilizzandosi nel 
contempo alle 
problematiche e alle 
difficoltà che le fasce più 
disagiate della 
popolazione vivono e 
affrontano; allo stesso 
tempo si vuole favorire la 
ricerca di conferme o 
smentite a quanto 
studiato e analizzato 
teoricamente in classe e 
consentire la traduzione 
e applicazione pratica sul 
rampo di tecniche e 
metodi di raccolta 
appresi in astratto. 

  

“Alunni in toga” 
A.S. “2020/2021 
Totale ore: 30 
L’indirizzo 

economico sociale del 
Liceo Statale “E. 
Majorana” si rivolge a 
un bacino d’utenza 
ampio e tende a 
potenziare una 
preparazione di base 
non settoriale,ma 
aperta 
all’interdisciplinarietà 
. 

Nasce quindi 
l’esigenza di 
trasportare e 
rapportare il sapere 
proprio e le 
competenze acquisite 
sul territorio, oltre 
che la possibilità di 
sviluppare percorsi 
alternativi di 
apprendimento che, 
superando il divario 
tra momento 
formativo e momento 
applicativo, possano 
contrastare la 
demotivazione 
scolastica, stimolare 
le capacità di 
apprendimento degli 
allievi ed ottimizzare 
il percorso educativo 
della scuola 
interagendo con le 
esigenze attuali e lo 
sviluppo del 

Ordine 
degli avvocati 
– Tribunale di 
Catania 

Finalità: Conoscere i valori che 
ispirano l’ordinamento italiano; 
essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento 
all’applicazione di tali elementi 
fondamentali all’interno di un 
processo. 

Imparare ad acquisire ed 
interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

Imparare ad interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Obiettivi: Comprendere 
l'importanza delle regole nella 
vita sociale. • Individuare una 
serie di regole. • Saper 
distinguere tra norme giuridiche 
e non giuridiche. • Acquisire il 
concetto di precetto e di 
sanzione. • Comprendere i 
caratteri della norma. • Saper 
leggere una norma giuridica. • 

Livello 3: Conoscenza di 
fatti, principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio. 

Abilità specifiche 
attivate dal Percorso di 
ASL: 

● Rappresentaree 
modellizzare 

● Correlare 
● Indagare e 

ricercare 
● Comunicare e 

documentare 

 
Competenzedi 

cittadinanza: 
● Imparare ad imparare 
● Comunicare 
● Individuare 

collegamenti e relazioni 
● Acquisire e interpretare 

l'informazione 
● Risolvere problemi 
● Collaborare e 

partecipare 

Dall'analisi dei 
questionari ex 
post 
somministrati 
agli alunni 

si rileva 
quanto segue: 

il 85% si 
considera 
molto 
soddisfatto di 
aver 
partecipato al 
Progetto ASL e 
il 15% ha 
dichiarato di 
essere poco 
soddisfatto. 

Il 85% ritiene 
di avere tratto 
molto 
vantaggio 
dall’esperienza, 
e il 15% ha 
dichiarato di 
avere tratto 
poco vantaggio. 
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territorio. 
Il presente progetto 

ha come intento 
quello di unire 
l’educazione formale 
e l’esperienza di 
lavoro in un unico 
percorso formativo 
che, fin dall’origine, 
viene pensato, 
realizzato, valutato in 
cooperazione tra 
scuola e mondo del 
lavoro. 

Il mondo della 
scuola e quello della 
struttura ospitante 
diventano realtà 
interattive tra loro 
con il finedi uno 
sviluppo coerente e 
completo della 
persona, è pertanto 
fondamentale 
diversificare i luoghi, i 
tempi le modalità di 
apprendimento. 

Il progetto quindi, 
assume il ruolo di 
mediatore tra 
l’apprendimento 
formativo e quello 
attivo, offrendo un 
stimolo allo sviluppo 
di nuove competenze, 
diverse capacità di 
impegno, valorizza le 
doti di organizzazione 
e relazionali, 
rapportandosi ad una 
realtà culturale 
aderente al corso di 
studi. 

Esso induce a 
potenziare l’offerta 
formativa della 
scuola, ma 
soprattutto si pone 
tra gli obiettivi quello 
di orientare lo 
studente nelle scelte 
future. 

Nel progetto di 
PCTO che si propone, 
si inserisce una 
metodologia 
particolarmente 
innovativa, che 
consente di 
apprendere da 

 Comprendere il concetto di 
ordinamento giuridico e saper 
risolvere i contrasti tra norme 
applicando il criterio gerarchico 
e quello di competenza. • 
Comprendere cosa si intende 
per interpretazione ed i diversi 
tipi di interpretazione. • 
Comprendere l'efficacia delle 
norme giuridiche nel tempo e 
saper illustrare il concetto di 
irretroattività della norma. 

Il Laboratorio sarà un percorso 
di formazione esperienziale 
finalizzato allo sviluppo di 
alcune competenze disciplinari e 
abilità pratiche spendibili anche 
nell’ambito lavorativo e nella 
vita quotidiana. La metodologia 
didattica è di tipo attivo e 
laboratoriale prevedendo la 
partecipazione e il 
coinvolgimento diretto degli 
studenti nella costruzione e 
realizzazione delle indagini 
attivate. Attraverso l’indagine gli 
studenti avranno l’opportunità 
di prendere contatto con la 
realtà sociale del loro territorio 
sensibilizzandosi nel contempo 
alle problematiche e alle 
difficoltà che le fasce più 
disagiate della popolazione 
vivono e affrontano; allo stesso 
tempo si vuole favorire la 
ricerca di conferme o smentite a 
quanto studiato e analizzato 
teoricamente in classe e 
consentire la traduzione e 
applicazione pratica sul rampo 
di tecniche e metodi di raccolta 
appresi in astratto. 
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esperienze dirette ciò 
che si è appreso in 
modo qualitativo per 
una scelta 
consapevole, e 
favorire la 
conoscenza delle 
opportunità e degli 
sbocchi 
occupazionali. 

Tale progetto ha 
l'obiettivo di 
orientare lo studente 
sui contenuti, i 
percorsi formativi e 
gli sbocchi 
professionali in 
Giurisprudenza. Il 
progetto prevede 
incontri di tipo 
seminariale tenuti 
dall’avvocato V. 
Toscanoinerenti 
l'approfondimento 
delle conoscenze, 
delle abilità e delle 
competenze richieste 
per l'accesso al corso 
di studi e per 
l'inserimento nel 
mondo del lavoro. 
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5.5 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

TITOLO DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETEN 

ZE 

ACQUISITE 

Progetto “I CARE “ Nell’ambito delle attività 1.INCONTRO DIGITALE Agire in modo 
autonomo 

 

 

 

 
e responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme. 

Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

delle persona. 

 CON DON CARMELO 
 LA MAGRA sul diritto 
 al soccorso 
 Giorno 04/12/2020 

di promozione della 2. CARITAS DIOCESANA DI 

cittadinanza attiva, CATANIA per la richiesta 

evento finalizzato alla 

formazione e 

donazione di alimenti per 
l’infanzia 

informazione sul tema del 

riconoscimento della 
3. INCONTRO 
TESTIMONIANZA “STORIE 

dignità inerente a tutti DI RIFUGIATI” proposto 
membri della famiglia dal Centro Astalli di 

umana, e dei loro diritti, Catania 

uguali ed inalienabili, Giorno 16/12/2020 

fondamento della libertà, 

giustizia e della pace nel 

mondo 

4. INCONTRO 
INFORMATIVO 
ASSOCIAZIONE FRATRES 
PER DONAZIONE DI 
SANGUE, 
Giorno 05/05/2021 su 

 piattaforma G-Suite 

Progetto “PRENDIAMOCI Nell’ambito del progetto Mercoledì 24/02/2021: Agire in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme. 

Collaborare e 
partecipare 
comprendendo i 
diversi punti di vista 
delle persona. 

 

La finalità principe 

CURA” POFT “I CARE “ e  

 nell’ambito delle attività La cura dei diritti con 
 di cittadinanza attiva che particolare riferimento al 
 questo Liceo promuove a diritto all’istruzione 
 favore dei giovani, in  

 sinergia con  
Giovedì 11/03/2021: 

 
-il CPIA Catania, centro 

La cura dell’ambiente 

 provinciale di istruzione  

 che opera presso l’Istituto Martedì 23 Marzo: 
 Penale Minorenni  
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 “Bicocca” di Catania, La cura del bene comune dell’azione 
progettuale è, 
pertanto, quella di 
aiutare i giovani ad 
acquisire 
consapevolezza verso 
il bene comune, a 
sviluppare un comune 
senso di 
responsabilità , a 
maturare scelte e stili 
di vita nonviolenti, 
rispettosi di ogni vita 
umana e 
dell’ambiente in cui 
vivono. 

 

-il liceo Lombardo Radice 
 
Mercoledì 31 Marzo: 

di Catania 
La cura delle fragilità 

 

-Associazione Pax Christi , 
 

l’Associazione Pax Christi ,  

Movimento  

Internazionale per la Pace  

che si occupa della  

promozione della pace e  

dei diritti umani;  

ha realizzato il progetto  

“Prendiamoci cura”.  

 

 

Volontariato AIRC 

 

 

Le uova della ricerca: 

Campagna di raccolta fondi 

di AIRC a sostegno della 

ricerca contro il cancro, in 

occasione della Pasqua 

  

Assemblee d’istituto 1. Giornata contro la 

violenza sulle donne 

1. Giovedì 26 Novembre 
2020 presso piattaforma 
digitale Youtube. 
Conseguente dibattito con 
testimoni diretti e indiretti. 

 

 

 

 

 
Comprendere che in 

una società 

organizzata esiste un 

sistema di regole entro 

cui è lecito agire 

responsabilmente. 

 2. Tema “Il bene del 
Volontariato” 

 

2. Martedì 22 Dicembre 2020 
presso piattaforma digitale 
Youtube 

 

 

3. Giornata della Memoria 
3. Mercoledì 27 Gennaio 2021 
presso piattaforma digitale 
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4. Tematica “Disturbi 
Alimentari” 
 

 
5. Tematica “Educazione 
Sessuale” 

Youtube. 
Conseguente dibattito con 
testimoni indiretti. 

 

4. Giovedì’ 25 Febbraio 2021 
presso piattaforma digitale 
Youtube. Modalità mista, 
presenza di alunni in classe e 
alunni in DDI. 

5. Venerdì 26 Marzo 2021 
presso piattaforma digitale 
Youtube 

 

Open Days e attività di 

 

Orientamento in uscita 

 

Martedì 02 febbraio 2021: 

 

Acquisire informazioni 

orientamento tramite videoconferenza partecipazione ad un 
incontro informativo in 

in riferimento 
all’organizzazione e le 

  videoconferenza con il attività svolte dalla 
  personale della Marina M.M. e che al 
  Militare designato, contempo possano 
  Luogotenente Filippo costituire un valido 
  Tropea strumento di 
   orientamento nel 
   mondo del lavoro, 
   offrendo la prospettiva 
   di possibili sbocchi 
   occupazionali. 

   

Martedì 16 Marzo: 

 
Comprendere la 

  Orientamento in uscita 
dell’Università Kore di 
Enna 

proposta didattica 
dell’Università Kore di 
Enna (e in particolare 
della Facoltà di Studi 

   Classici, Linguistici e 
   della Formazione) 

   

 
 

Mercoledì 28 Aprile 

2021: Incontro 

informativo di 

orientamento 

universitario UNICT, 

 

 

Comprendere la 

proposta didattica 

dell’Università di 

Catania 

  tenutosi su piattaforma 

digitale CISCOWEBEX 

 



89 
 

  MEETINGS.  

Lezione di Educazione Civica: 

Prof. V. Toscano 

LA CRISI DI GOVERNO: 

differenza tra forma di 
13 Novembre 2020 Comprendere il 

mondo circostante e 
nozioni 
fondamentali per il 
singolo individuo. 

Stato e forma di Incontro tenuto 

Governo tramite piattaforma 

 digitale Google 

 Meet. 

Lezioni Educazione Civica: Attività per l’acquisizione Video Lezioni: Comprendere che in 

Prof. V. Toscano: delle funzionalità dei vari 4 Dicembre 2020 una società 

 organi di Stato. Il Presidente della 
Repubblica 

organizzata esiste un 

sistema di regole 

  
11 Dicembre 2020 

entro cui è lecito agire 
responsabilmente 

  Il Parlamento e il 
Governo 

   

18 Dicembre 2020 
 

  La Corte Costituzionale  

 

 

 

 
Lezioni di Educazione 

Civica: 

 

 

 

 

 

Le fonti del diritto 
dell’Unione Europea 

 

 

 

 
Modalità mista: 50% degli 
alunni in DDI e 50% in 
presenza 

 

Prof. V. Toscano 5 Marzo 2020 

Lezione di Educazione I diritti umani in 23 Novembre 2020: Comprendere la 

Civica: 

Prof. E. Zaffuto 

Letteratura, nel 1800: 

Verga, Rosso Malpelo, i 

carusi delle “Zolfare” 

Attività svolta tramite 
piattaforma Meet con 
conseguente 
realizzazione di un tema. 

tutela dei diritti 

umani 

precedentemente e 

confrontarla con la 

   tutela attuale. 
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. 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato all’unanimità nella seduta del 11 maggio 2021 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CARMINE LORENA BUCOLO CARMELA MACCARRONE 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

COGNOME e NOME Firma 

Religione 
 

Bucolo Carmine Lorena 
 

Lingua e cultura 
straniera 1(inglese) 

 

Giunta Stefania 

 

Lingua e cultura 
straniera 2(Spagnolo) 

 

Scuderi Maria Gianpia 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

 

Zaffuto Enrica 

 

Scienze Umane  

Damigella Daniela 

 

Storia  

Angelico Massimiliano 

 

Filosofia  

Angelico Massimiliano 

 

Matematica  

Arena Rossana 

 

Fisica  

Nicosia Giuseppe 

 

Diritto ed Economia  

Toscano Vincenzo 

 

Storia dell’arte  

Mangano Rosaria 

 

Scienze motorie e 
sportive 

 

Santonocito Luigi 
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