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-  

PARTE PRIMA – Profilo della scuola 

 

 

1.1 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.  

 

1.2 IL LICEO LINGUISTICO 

 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano, e per comprendere criticamente 

l‟identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010).  

 

1.3 PECUP DEL LICEO LINGUISTICO 

 

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

comuni, dovranno: 

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
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- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

- riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro; essere in grado di 

affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari; 

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

1.4 QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO 

 

MATERIA Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4  Classe 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternativa   

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

A partire dall’A.S. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie.  

 

1.5  IL LICEO “ETTORE MAJORANA” 

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 
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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, liceo 

economico-sociale. L‟istituto accoglie gli studenti 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.  

 

 

PARTE SECONDA – Profilo della classe   

 

 

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Giuffrida Santina Maria 

Inglese Sotera Silvestra 

Francese Sapienza Antonio  

Spagnolo Di Paola Giovanna Maria Leonilda  

Tedesco Salerno Eleonora Maria 

Filosofia e Storia Angelico Massimiliano 

Matematica e Fisica Consoli Giuseppe 

Scienze Naturali Sardella Maria Luisa 

Storia dell’Arte Passalacqua Valeria 
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Scienze Motorie Saitta Caterina 

Conversazione lingua inglese Oakley Kathleen 

Conversazione lingua francese Dell‟Erba Anna 

Conversazione lingua spagnola Graci Maria Graciela 

Conversazione lingua tedesco Greco Aurelia  

Insegnamento relig. cattol. Balsamo Nicoletta 

 

2.2 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA A.S. 2018-19 
 

A.S. 2019-20 

 

A.S. 2020-21 

Italiano Giuffrida Santina Maria Giuffrida Santina Maria Giuffrida Santina Maria  

Inglese 
Blanco Lorena Lucia 

Giovanna 
Sotera Silvestra Sotera Silvestra 

Francese Sapienza Antonio Sapienza Antonio Sapienza Antonio 

Spagnolo Castelli Livio Castelli Livio 
Di Paola Giovanna 

Maria Leonilda 

Tedesco Failla Giuseppa 
Bruno Paola (Failla 

Giuseppa) 
Salerno Eleonora Maria  

Filosofia e Storia Angelico Massimiliano Angelico Massimiliano Angelico Massimiliano 

Matematica e 

Fisica 
Consoli Giuseppe Consoli Giuseppe Consoli Giuseppe 

Scienze Naturali Sardella Maria Luisa Sardella Maria Luisa Sardella Maria Luisa 

Storia dell’Arte Passalacqua Valeria Passalacqua Valeria Passalacqua Valeria 

Scienze Motorie Saitta Caterina Saitta Caterina Saitta Caterina 

Conversazione 

lingua inglese 
La Monica Alfonsina La Monica Alfonsina Oakley Kathleen 

Conversazione 

lingua francese 
Dell‟Erba Anna Dell‟Erba Anna Dell‟Erba Anna 

Conversazione 

lingua spagnola 
Graci Maria Graciela Graci Maria Graciela Graci Maria Graciela 

Conversazione 

lingua tedesco 

Greco Aurelia 

Anastasia 

Greco Aurelia 

Anastasia 

Greco Aurelia 

Anastasia 
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Religione cattolica Cantone Concetta Cantone Concetta Balsamo Nicoletta 

 

2.3 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

 

Anno Scolastico 

 

n. iscritti 

 

n. inserimenti 

 

n. trasferimenti 

 

n.  

ammessi 

alla classe 

success. 

2018/19 22  3 15 

2019/20 16 4 3 16 

2020/21 17 1 -  

 

 

2.4 PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe V A Linguistico è composta da 17 alunni ( 9 ragazze e 8 ragazzi), appartenenti a 

famiglie del ceto medio dei paesi del territorio. La formazione della classe è avvenuta nell‟anno 

scolastico 2018/19 con alunni provenienti dalle classi seconde del Liceo Linguistico sezioni A e B e da 

un alunno proveniente dalla terza C. Negli anni successivi la classe ha visto l‟inserimento di alunni 

provenienti da altre realtà scolastiche e subito il trasferimento di alcuni alunni verso altri Istituti. Tutti 

gli studenti studiano le discipline linguistiche dell‟Inglese, Francese e Spagnolo, solo 3 alunni studiano 

il Tedesco. Nelle ore della terza lingua la classe si sdoppia ed è aggregata alla V BL anch‟essa con 

terza lingua tedesco/spagnolo.  

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

stato caratterizzato dall‟ avvicendarsi di alcuni 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 degli ultimi tre anni la maggior parte del gruppo classe è stato protagonista di un solido 

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, ma non sempre 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, 

valorizzandone le singole specificità. Dal punto di vista didattico sin dal terzo anno gli alunni hanno 

presentato una certa eterogeneità per quanto riguarda l‟acquisizione delle competenze. In linea 

generale si può affermare che alcuni discenti hanno mostrato un impegno costante raggiungendo ottimi 
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risultati in relazione alla conoscenza degli argomenti, competenze metodologiche e capacità 

rielaborative; altri, nonostante l‟impegno costante, hanno spesso incontrato difficoltà nell‟acquisizione 

delle competenze per cui hanno raggiunto risultati discreti. Altri ancora, infine, hanno mostrato un 

impegno discontinuo, raggiungendo risultati appena sufficienti di apprendimento. 

Allo stato attuale il profitto è mediamente buono. Il primo gruppo ha raggiunto adeguati risultati e in 

alcuni casi ottimi livelli di apprendimento, di organizzazione delle conoscenze e delle competenze, 

evidenziando, inoltre, ottime capacità nell‟operare collegamenti e confronti tra contenuti anche di 

discipline diverse attraverso un registro adeguato. La seconda fascia ha mantenuto i risultati discreti, 

ha potenziato lo studio che talvolta è risultato limitato a una conoscenza lineare dei contenuti, ma è in 

grado di fare elementari collegamenti tra le discipline; l‟ultima fascia ha evidenziato un apprendimento 

di carattere nozionistico, denotando qualche carenza nello sviluppo di capacità di analisi e sintesi, e 

capacità minime di effettuare collegamenti significativi di tipo interdisciplinare e talvolta anche 

disciplinare.  

La frequenza della classe è stata abbastanza regolare per tutto il percorso scolastico, con un numero di 

assenze nel complesso non significativo, tuttavia occorre segnalare che vi sono stati alcuni alunni che 

hanno fatto numerose assenze e accumulato diversi ritardi/uscite anticipate.  

In conclusione le modalità e gli strumenti della DDI e della didattica in presenza al 50% hanno sortito 

reazioni e comportamenti diversi negli studenti, anche se, alla fine, rispecchiano gli 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 migliorando le competenze, anche quelle informatiche, e consolidando 

conoscenze. Altri hanno avuto necessità di maggiore cura e accompagnamento, nonché sollecitazioni 

alla puntualità nella presenza e rispetto delle consegne; quando l‟alunno appariva disorientato e poco 

partecipe e denunciava una scarsa organizzazione dei tempi, delle modalità di lavoro e dei metodi, 

sono state contattate le famiglie. Nell‟insieme, comunque, il gruppo classe è stato presente e 

partecipativo.  

 

2.5 MODALITÁ 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 lunedì 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  

Dall‟ 08 gennaio 2021 al 04/02/2021, attività didattica in DDI per tutta la classe;  
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e. Ordinanza N°11 del Pres. Della Regione Siciliana del 30 gennaio 2021 e relativa Circ. N°139 del 

31/01/2021  

Dall‟08 al 26  febbraio avvio dell’attività didattica al 50% della classe; 

 f.   Circ. N
o 
175 Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

       Da lunedì 1 marzo, attività didattica in presenza al 100% della classe 

        
 

Tenendo conto dell'emergenza sanitaria in atto, è sembrato opportuno proporre, per i periodi in 

presenza al 50%, una suddivisione della classe in  sottogruppi variabili che hanno frequentato le 

lezioni  a settimane alterne o in presenza o in DAD. L'individuazione dei sottogruppi 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, riuscendo a coinvolgere tutti gli alunni della classe, nessuno escluso, 

nell'arco di due settimane. 

Per la formazione dei sottogruppi si è tenuto conto delle esigenze espresse dagli alunni, in particolare 

quelle legate alla logistica degli spostamenti, e le relazioni socio-affettive esistenti all'interno della 

classe. 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, come 

già lo scorso anno durante il lockdown, 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 on line, 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.  

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, per tale ragione gli incontri scuola-

famiglia si sono mantenuti  nella modalità a distanza, nelle ore previste per il ricevimento sia 

settimanale che a fine I quadrimestre. 

Alle strategie didattiche progettate ad inizio anno scolastico, ne sono state affiancate altre, in linea con 

l‟approccio sia in DAD che in presenza al 50%. Oltre al registro elettronico Argo, che è rimasto  il 

punto di riferimento comune, si è utilizzato  un unico canale di comunicazione Gsuite con tutti gli 

strumenti che mette a disposizione tra cui Meet, per le video lezioni, e Classroom per i lavori in 

asincrono e per la produzione/restituzione degli elaborati con Google Moduli; 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. 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 rimodulare i contenuti per focalizzare l‟attenzione sui 

nuclei tematici essenziali, pertanto gli argomenti individuati all‟inizio dell‟anno scolastico sono stati 

semplificati dai singoli docenti, nel rispetto della loro autonomia metodologica.  Per i contenuti si 

rimanda alle singole relazione. 

Dopo gli esiti del quadrimestre, nella prima scansione del secondo quadrimestre, in alcune discipline, 

sono state avviate azioni di pausa didattica e consolidamento in modo che l‟attenzione alle singole 

esigenze di  chiarimenti, nella fase di trasferimento dalla DAD alla didattica in presenza al 50%,  fosse 

costante. 
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Infine il Consiglio evidenzia che le modalità e gli strumenti della DDI e della didattica in presenza la 

50 % hanno prodotto reazioni e comportamenti diversi negli studenti, e benché, nel complesso, si siano 

riprodotti atteggiamenti già evidenziati anche nella didattica in presenza, è da constatare che tutti gli 

alunni hanno richiesto maggiore cura e accompagnamento, nonché sollecitazioni a non lasciarsi andare 

al clima di malessere generale che ha colpito tutti i giovani studenti che hanno perduto uno degli 

aspetti fondanti la scuola in presenza: la socializzazione.   

 

PARTE TERZA – Attività e metodologie per singole discipline   

 

3.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

Competenza digitale 

 

 

 

 

Imparare a imparare 

 

 

 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

 

 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

Redigere vari tipi di testo. 

 

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 

 

Sapersi organizzare in maniera autonoma e partecipare attivamente alle 

attività di gruppo portando il proprio contributo personale. Reperire, 

organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere a un 

determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire un 

valido metodo di studio. 

 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 

e norme.  

Conoscere i punti salienti della Costituzione in particolare relativamente 

ai diritti e ai doveri del cittadino. 

 Collaborare e partecipare, rispettare  i diversi punti di vista delle 

persone.  

Comprendere che l‟acquisizione dei diritti è stato frutto di un lungo 

processo e del lavoro e del sacrificio di uomini e donne che per tale fine 

hanno lottato 

 

 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. 
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Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riconoscere il valore 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. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Abilità e competenze Fenomeni storico- 

artistico-culturali 

Autori Testi di riferimento 

Risalire alle radici identitarie 

della cultura italiana ed 

occidentale 

L‟origine della 

lingua italiana in un 

autore sempre 

moderno 

Dante 

Alighieri: 

vita, opere e 

poetica 

La Divina Commedia: 

Paradiso, Trama generale, 

canti I, III, VI, XI, XII e 

tutti i canti in riassunto. 

Reperire elementi di 

modernità nella sensibilità di 

un intellettuale 

dell‟Ottocento 

Tra il Romanticismo 

e la modernità 

Giacomo 

Leopardi: 

vita, opere e 

poetica 

Zibaldone: concetti 

generali 

     Canti : 

     L‟infinito  

Il sabato del villaggio 

A Silvia 

Operette morali 

“Dialogo della Natura e di 

un Islandese”  

 

Comprendere le cause del 

cambiamento in Europa e 

delle problematiche in Italia 

dopo l‟unificazione 

nazionale.  

 

Il Naturalismo e il 

Verismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni 

Verga 

 Nedda 

Fantasticheria 

Rosso malpelo, 

Cavalleria rusticana, 

La roba 

Trama dei Malavoglia 

Trama 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 

Il Decadentismo: 

La poesia intimistica, del  

nido e del fanciullino. 

Giovanni 

Pascoli: la 

vita , la 

poetica e la 

produzione 

artistica 

   X Agosto  

Lavandare 

Temporale  

La grande proletaria si è  

mossa 

 

Il Decadentismo: 

 l‟Estetismo, la teoria 

del Superuomo, il    

poeta dandy, il Panismo 

Gabriele 

D‟Annunzio: 

la vita, la 

poetica e la 

produzione 

artistica 

La pioggia nel pineto 

Individuare le dinamiche 

e le direttrici del 

pensiero della crisi del 

primo Novecento 

attraverso le correnti e i 

prodotti letterari  

La ricerca del nuovo e 

la frattura con l'antico: 

le riviste, le avanguardie 

e lo sperimentalismo: 

Futurismo, Dadaismo 

Espressionismo, 

Crepuscolarismo. 

Filippo 

Tommaso 

Marinetti 

 

Il manifesto del Futurismo 

 

 

 

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 realtà e 

finzione , tra tecniche 

narrative sperimentate e 

nuove attraverso prodotti 

letterari esemplari ed 

esplicativi. 

La frantumazione dell'io 

e il relativismo quali 

presupposti della 

solitudine e 

dell'estraneità all'altro 

dell'uomo del primo 

Novecento 

La maschera. 

La follia 

La figura dell‟inetto 

Luigi 

Pirandello vita, 

opere e poetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Svevo 

I romanzi: L‟Esclusa 

(trama) 

Il fu Mattia Pascal ( lettura 

integrale) 

Uno, nessuno e 

Centomila            ( trama) 

I quaderni di Serafino 

Gubbio operatore 

( trama) 

 

  Le novelle: 

Ciaula scopre la luna  

La giara 

Il treno ha fischiato 

 

Il teatro: 

Così è se vi pare ( trama) 

    Sei personaggi in cerca 

d'autore    

    ( trama) 

    Enrico IV ( trama) 

 

Una vita (trama) 

Senilità (trama) 

La coscienza di Zeno 

(lettura integrale) 

Attraverso la produzione 

dei maggiori poeti del 

Novecento cogliere 

esperienze individuali e 

collettive di una 

generazione con ,il senso 

di graduale estraneità 

dell'intellettuale dagli 

indirizzi socio-culturali 

successivi all'età bellica. 

Le contraddizioni del 

primo Novecento e le 

l‟esperienza della guerra. 

Giuseppe 

Ungaretti: vita, 

opere e 

poetica. 

   Veglia  

Mattina 

Soldati 

S. Martino del Carso 

  

 

Umberto Saba; 

vita, opere e 

poetica 

 

 

Una capra 

 

  Quasimodo 

vita, opere e 

poetica 

Alle fronde dei salici 

 Il male di vivere e la 

poetica dell‟oggetto 

Eugenio 

Montale 

Meriggiare pallido e assorto 

 

Il Neorealismo 

( caratteri generali) 
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Il Sessantotto: un 

momento chiave 

nell‟evoluzione dei 

modelli comportamentali  

 Simone de 

Beauvoir 

I due sessi non si sono mai 

divisi il mondo in parti 

uguali 

 

 

                                        METODOLOGIA E VALUTAZIONE 

 

 Lezione frontale affiancata da lezione dialogata e partecipata, dibattito guidato per stimolare lo spirito 

critico. Lavori  personali e di gruppo, parafrasi e analisi testuali di testi in poesia e in prosa letterari e 

non. 

 Sono stati proposti temi di carattere generale, testi argomentativi e questionari relativi agli argomenti 

svolti. L‟acquisizione di competenze e contenuti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono 

stati rilevati attraverso interrogazioni, lavori di gruppo e lavori multimediali. 

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. 

 

                                                      EDUCAZIONE CIVICA 

      La dura lotta per la conquista dei diritti umani 

      La storia : la mancanza dei diritti, i primi passi per la conquista dei diritti, le ideologie cristiane, 

l‟Illuminismo,  

      la Rivoluzione francese, la Costituzione italiana, le lotte delle donne per la conquista dei diritti.  

      La dichiarazione dei diritti umani e del bambino. 

      La vita e l‟azione di uomini e donne che hanno lottato per la conquista dei diritti.  

 

 

Progetto:  

“ IL 
GIARDINO 

DEI GIUSTI E 

DELLE 
GIUSTE” 

Il progetto, in accordo con le finalità 

del POF, con l‟Educazione civica e 

con altri progetti proposti nella 

scuola ha avuto lo scopo di far 

riflettere i giovani sugli ideali e sui 

valori di cui si sono fatti divulgatori 

uomini e donne che hanno lottato per 

la conquista dei diritti umani, ha 

inoltre inteso potenziare la capacità 

di collaborazione tra pari e con gli 

adulti e l‟abilità di creare lavori 

multimediali. 

Ulteriore scopo del progetto èstato 

quello di abituare gli alunni al 

rispetto della Terra e agli alberi che 

diventano simbolo di memoria e di 

vita che continua. 

Il progetto ha 

coinvolto gli 

alunni di 

molte classi 

della scuola e 

numerosi 

docenti. 

Valorizzare, attraverso la 

ricerca e con la 
piantumazione di alberi, 

la memoria di uomini e 

donne che hanno lottato 
per il riconoscimento dei 

diritti umani. 
Fare acquisire 

consapevolezza ai 
giovani che possono 

avvenire nella società 

cambiamenti positivi . 
Educare i giovani a 

condividere idee, progetti 

ed azioni. 
Promuovere la cultura 
della terra e il rispetto 

dell‟ambiente. 
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ELENCO  DI  BREVI TESTI OGGETTO DI  STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI  LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  

DURANTE IL QUINTO ANNO: 

 

  LEOPARDI: 

                     L‟Infinito 

                     Il sabato del villaggio 

                     A Silvia 

                     Dalle Operette morali: 

                     Dialogo della natura e di un Islandese 

                    GIOVANNI VERGA: 

                    Nedda 

                    Fantasticheria 

                    Rosso Malpelo 

                    La Roba 

                    Cavalleria rusticana. 

                    GIOVANNI PASCOLI: 

                    X agosto 

                    Lavandare 

                    Temporale  

                    GABRIELE D’ANNUNZIO: 

                    La pioggia nel pineto 

                    LUIGI PIRANDELLO: 

                    Ciaula scopre la luna 

                    La giara 

                    Il treno ha fischiato 

                    Così è se vi pare 

                    Sei personaggi in cerca d‟autore 

                   IL FUTURISMO: Il manifesto 

                   GIUSEPPE UNGARETTI 

                   Veglia 

                   Mattina 

                   Soldati 
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                   S. Martino del Carso 

                  UMBERTO SABA 

                  Una capra 

                  SALVATORE QUASIMODO 

                  Alle fronde dei salici 

                  EUGENIO MONTALE ; 

                  Meriggiare pallido e assorto 

                  SIMONE DE BEAUVOIR: 

                   I due sessi non si sono mai divisi il mondo in parti uguali 

          

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

- CON ALTRI OCCHI VOL 3A e 3B 

- DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
 

3.2 LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docenti: Sotera Silvestra; Oakley Kathleen (conversazione) 

1. Presentazione sintetica  della classe  

La classe 5AL si compone di 17 studenti. 

Da quando la classe mi è stata assegnata, all‟inizio del mese di ottobre 2019, tutti hanno frequentato il corso di 
lingua e letteratura inglese in modo più o meno assiduo e costante 

  Dalle osservazioni iniziali e dalla revisione linguistica grammaticale effettuata nelle prime lezioni emergeva 
che la classe si presentava eterogenea in termini di livello di partenza. Il denominatore comune a una consistente 

parte del gruppo, tuttavia, è stata la difficoltà nell‟esposizione orale e la conseguente paura ed emozione che li 

ha portati a rimandare continuamente le interrogazioni e a frenare i loro interventi, contenutisticamente attivi e 
ricchi di spunti; paradossalmente, da quando è cominciata l‟esperienza della didattica a distanza l‟atteggiamento 

nei confronti della materia è notevolmente cambiato, sia per l‟avvicinarsi della prova finale (che sarà orale) sia 

perché gli argomenti presentati con modalità nuove e interattive hanno suscitato un interesse profondo verso 

alcuni temi trattati, lasciando emergere una nuova voglia di partecipare attivamente alle lezioni e di mettersi in 
gioco maggiormente esprimendo le proprie opinioni e attitudini.  

 L‟obiettivo che mi ero prefissata sin dall‟inizio, infatti, era proprio quello di renderli protagonisti 
dell‟apprendimento e di scoprire il piacere dell‟imparare per imparare, di esprimere in lingua in modo 

abbastanza fluente e senza auto-censurarsi per paura di sbagliare strutture linguistiche-grammaticali, la propria 
visione del mondo, essendo la letteratura stessa un‟esperienza straordinaria di viaggio culturale attraverso storie 

e personalità.  

 L‟esperienza della pandemia e della quarantena hanno fortemente segnato il loro umore e le video lezioni a 
distanza, che ho personalmente attivato sin da subito, hanno contribuito a ristabilire un certo grado di normalità, 

pur nell‟emergenza. La condivisione di materiali schematici e di documenti utilizzati come “lavagna” si è 
rivelata di grande aiuto in quanto si è potuto curare sia l‟aspetto letterario che quello linguistico, data 

l‟importanza di fissare per iscritto determinate strutture. 
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 Durante le video-lezioni quasi  tutti partecipavano attivamente,. Gli studenti adesso esprimono opinioni e sono 
in grado di trovare ed effettuare dei collegamenti interdisciplinari notevoli tra gli autori studiati e questioni di 

attualità che cerco sempre di far emergere, dovendo prima di tutto formare ed educare alla cittadinanza attiva.  

Un largo spazio è stato dato alle attività di Speaking e alle esposizioni orali 

. Il bilancio della didattica a distanza è, tralasciando l‟angoscia provata in questo periodo e la tristezza nel non 
poter tornare fisicamente a scuola, molto positivo in quanto ha potenziato alcuni aspetti che in presenza erano 

stati messi da parte. 

 Dopo il rientro a scuola in presenza, si è registrato un miglioramento dell‟umore e uno sforzo maggiore di 
rispetto delle regole di distanziamento e protezione anti-covid, con maggiore attenzione e impegno nella 
partecipazione e nelle verifiche orali. 

Studio 

Lo studio delle principali tematiche storiche e letterarie e l‟approfondimento di autori rappresentativi dei 

vari generi letterari (poesia, prosa, teatro, romanzo) è stato condotto sul libro di testo, su schede, mappe 

concettuali, esercitazioni e collegamenti multimediali (musica, film, documentari), questi ultimi 

particolarmente sfruttati nel periodo di didattica a distanza e rivelatisi molto efficaci. Considerata 

l‟ampiezza del programma sia linguistico che letterario, la necessità di colmare alcune lacune riconducibili 

agli anni passati, la trattazione degli ultimi argomenti ha subito dei rallentamenti al fine di consolidare e 

potenziare conoscenze e abilità. Anche la scelta degli autori da analizzare è stata ponderata sulla base di 

una condivisione reciproca di interessi e necessità, di attenzione alle eventuali tematiche implicite 

nell‟assegnazione dell‟elaborato di esame di stato, per meglio ottenere una visione completa dei periodi 

storico-culturali affrontati. 

  
2. Obiettivi educativi e didattici raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 
 

La classe possiede grosso modo conoscenze adeguate rispetto alla programmazione. Il gruppo mostra una buona 

assimilazione dei contenuti appresi, quindi degli autori studiati, delle analisi delle opere e delle correnti 

artistico-letterarie di riferimento prese in esame. 

CAPACITÀ:   

Le capacità degli alunni sono state testate tramite prove scritte ed esercitazioni (poche) e soprattutto orali, 
maggiormente potenziate visto che la prova d‟esame finale prevede un report in lingua straniera. Le prove 

scritte rispondevano a brevi quesiti a completamento, a risposta multipla, oppure aperta, ed erano inerenti ai 

caratteri generali di alcuni autori, oppure a passi tratti da opere letterarie studiate a lezione e venivano poi 
corrette collettivamente in classe. Durante il periodo di didattica a distanza non è stata effettuata una prova 

scritta tradizionale, ma verrà somministrata un‟esercitazione inerente l‟ultimo periodo del programma effettuato 

e che avrà una valutazione pratica 

 Nelle interrogazioni orali è stata favorita la presentazione di argomenti a piacere coerentemente allo studio 
degli autori effettuato, nonché la capacità di rispondere a domande specifiche, descrivere e analizzare passi dei 
brani studiati o di opere artistiche esaminate in lingua. 

 Non tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di sintesi e di analisi e alcuni mostrano capacità 
espressive non sempre adeguate, ma negli ultimi tempi, l‟impegno e la partecipazione alle lezioni hanno dato la 

spinta a esposizioni più adeguate o  strutturate, lasciando trapelare una maggiore autostima nel dialogo in lingua 
straniera, senza particolari timori anche di fronte alle interruzioni di approfondimento e domande 

dell‟insegnante. 

COMPETENZE:   
 



 

 

19 

Come già sottolineato più volte, nell‟ultimo periodo l‟attualizzazione delle abilità e la traduzione di queste in 

competenze pratiche è stata incrementata grazie ai numerosi stimoli che la didattica a distanza e in presenza  ha 

fornito. Gli alunni sono complessivamente in grado di esporre oralmente i temi e le questioni prese in esame, 
sanno contestualizzare in rapporto all‟autore e al periodo di riferimento i testi letterari e le opere su cui ci si è 

soffermati. Riescono a individuare e  comunicare in lingua, in modo più o meno corretto, i messaggi e i segni 

che queste contengono in relazione al contesto storico e culturale a cui appartengono ma anche ad effettuare 
significativi collegamenti con questioni di attualità dibattute durante le lezioni. In particolare, nel gruppo vi sono 

alcuni che sanno operare relazioni e formulare in una forma sufficientemente corretta il proprio pensiero e le 

proprie opinioni, altri che sono in grado di affrontare un discorso più articolato, con adeguata proprietà 
linguistico-lessicale, e altri ancora che si limitano a riferire mnemonicamente le proprie conoscenze e faticano a 

rielaborarle autonomamente. Da ribadire che, in generale, nelle esposizioni permangono le lacune pregresse a 

livello grammaticale e lessicale di cui si è fatto cenno. 

3. Contenuti disciplinari  

LITERATURE 

 THE SECOND  HALF OF XIXTH CENTURY 

-THE BEGINNING OF THE VICTORIAN ERA 

-QUEEN VICTORIA‟S REIGN                                  P.148 

-DESCRIPTION OF LIFE IN THE VICTORIAN TOWN     P.150 

-THE GREAT EXHIBITION 

-THE VICTORIAN NOVEL-WRITERS, THEMES, READING PUBLIC, ROLE OF WOMEN WRITERS  
P.155 

-SOCIAL VICTORIAN CONFLICTS 

-CHILD LABOUR EXPLOITATION IN THE VICTORIAN PERIOD 

-CHARLES DICKENS LIFE , WORKS  “ OLIVER TWIST”   - HYPOCRISY AND HUMANITARIAN 
ATTITUDES DURING THE VICTORIAN AGE                            P.156-157 

-“ OLIVER WANTS SOME MORE”      P.158 

-THE WORKHOUSE IN THE VICTORIAN PERIOD 

-THE ROLE OF WOMEN, ANGEL OR PIONEER?       P.168 

- THE BRONTE FAMILY          P.164 

-PLOT OF “ JANE EYRE”- CHARLOTTE BRONTE 

-WALTER PATER  AND THE AESTHETIC MOVEMENT-LITERARY LANGUAGE     P.184 

-OSCAR WILDE   LIFE- WORKS 

-“THE PICTURE OF DORIAN GRAY”- 

-PLOT AND THEMES-NARRATIVE TECHNIQUE 

- READING PASSAGE      P.188 

-THE GREAT WATERSHED- THE  EDWARDIAN AGE        P.224 
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-WORLD WAR I            P.226 

-THE SUFFRAGETTES- FILM WATCHING AND REVIEW 

-WORLD WAR IST IN ENGLISH ,  PAINTING         P.231 

 -PAUL NASH     THE MENIN ROAD 

-MODERN POETRY TRADITION AND EXPERIMENTATION 

-THE WAR POETS            P.234 

-RUPERT BROOKE  “ THE SOLDIER”         P. 235 

-WILFRED OWEN   “ DULCE ET DECORUM EST"          P.236 

-THOMAS STEARNS ELIOT AND THE ALIENATION OF MODERN MAN 

- “THE WASTE LAND”-  

-  THEMES, MYTHOLOGICAL METHOD, OBJECTIVE CORRELATIVE“ 

- “ THE BURIAL OF THE DEAD”       P.245 

“ THE FIRE SERMON”        P.246 

-JAMES JOYCE AND DUBLIN         P. 264 

-JAMES JOYCE  “ DUBLINERS” –EPIPHANY         P. 265-266 

-“EVELINE”           P.266 

-VIRGINIA WOOLF AND MOMENTS OF BEING         P.270 

- “ MRS DALLOWAY”         P.271 

-GEORGE ORWELL –political dystopia 

- “ 1984-“- “BIG BROTHER IS WATCHING YOU”         P.306 

SONO STATI AFFRONTATI, CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROFESSORESSA DI 
CONVERSAZIONE KATHLEEN OAKLEY,  I SEGUENTI TOPICS DI EDUCAZIONE CIVICA: 

-MAGNA CHARTA 

-HUMAN RIGHTS 

- THE EMANCIPATION OF WOMEN: THE RIGHT TO VOTE- FILM “ THE SUFFRAGETTES” 

 Nel periodo finale dell‟anno scolastico verrà‟ affrontato lo studio dell‟autore James Joyce e della sua 
produzione artistica. 

4. Metodologie didattiche adottate  

Il metodo utilizzato è stato quello comunicativo induttivo. Si è sempre cercato di mettere al centro lo studente, 
che è chiamato ad applicare in modo progressivamente più autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare 

criticamente l‟analisi condotta in classe e ad acquisire consapevolezza di quanto appreso. La lezione frontale è 
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stata accompagnata da lavori di pair work , lezione dialogata, discussioni di gruppo in lingua guidate, esercizi di 

analisi, testuale. L‟analisi del testo è stato lo strumento principe per la riflessione sulla lingua e sulla 

contestualizzazione. Per quanto riguarda le lezioni di letteratura, anche sulla base dei criteri seguiti dai testi in 
adozione, è stata data importanza alla collocazione di ciascun autore nel proprio tempo e nella società. Per 

favorire e rafforzare la padronanza della lingua straniera si è cercato il più possibile di condurre la lezione in 

lingua inglese assieme a ulteriori e costanti chiarimenti in lingua italiana. C'è stato un costante lavoro di 
recupero e di approfondimento per quanto riguarda l'espressione in lingua inglese, partendo da una pacata 

correzione degli errori nell‟espressione in lingua, in modo da non mortificare gli studenti e di non farli arrendere 

nei tentativi di esposizione. 

Le attività adottate sono state: lezione frontale, lavori di gruppo, commenti di gruppo su film o opere analizzate, 
elaborazione di mappe concettuali (rivelatisi sempre funzionali ed efficaci, specialmente in vista del ripasso 

finale), note-taking, brainstorming per le attività di speaking. 

La didattica a distanza non ha ostacolato, anzi, al contrario, ha potenziato l‟utilizzo di queste metodologie, in 
quanto le video-lezioni prevedevano una presentazione di argomenti con condivisione schermo e materiali in 

PowerPoint e altri formati multimediali e interattivi. 

5. Materiali, strumenti e sussidi didattici utilizzati     
 LETTERATURA: 

● SPIAZZI- TAVELLA-LAYTON   PERFORMER  Compact: From the Origins to the Present Day. 

ZANICHELLI 
 

LINGUA  -LEZIONI CON LETTORE DI MADRELINGUA:  Kathleen Oakley 

● PERFORMER B2  ZANICHELLI 

 
● Presentazioni Power Point PRESENTI NEL CD-ROM PERFORMER COMPACT” 

● https://www.youtube.com/results?search_query=gender+in+19th+century+britain 

● Documento Word usato come lavagna virtuale durante il periodo di didattica a distanza sempre 
condiviso con gli studenti nel forum del gruppo dell‟aula virtuale 

● Literature Lessons on youtube 

6. Spazi a disposizione 

Le lezioni sono state svolte in presenza  fino al 22 ottobre, (ultima settimana di scuola in presenza prima della 
pandemia) normalmente in classe e venivano sfruttate le tecnologie a disposizione delle aule (LIM) , 

successivamente da ottobre all'8 febbraio  lezioni a distanza, si è confluiti sulla piattaforma istituzionale GSuite 
utilizzando il programma di video-conferenze Meet: agli studenti è stato fornito il link di accesso alle video-

lezioni. Parallelamente sono state sfruttate tutte le funzioni del registro elettronico, in particolare le funzioni di 

“lezioni” per annotare presenze e l‟argomento in oggetto, il caricamento materiali . Dal febbraio  2021 le lezioni 
sono riprese in presenza per la classe al completo, con qualche eccezione di due studenti che hanno partecipato 

in DAD ,nel periodo aprile-maggio. 

Le video-lezioni ma anche le lezioni in presenza si sono così trasformate in un‟occasione di discussione e 
presentazione interattiva dei Topics affrontati.  

7. Strumenti di verifica e criteri di valutazione adottati 

 

 Le verifiche orali e scritte hanno accertato l‟assimilazione e l‟elaborazione da parte dello studente di 

elementi cognitivi quali lessico, strutture e contenuti, nonché la capacità di uso strumentale degli stessi a 

livello creativo e re-interpretativo. 

Sono state svolte n. 1 verifica scritta (quesiti a completamento, a risposta multipla, oppure aperta, ed erano 

inerenti ai caratteri generali di alcuni autori, oppure a passi tratti da opere letterarie studiate a lezione) in 
presenza.).  

Sono state privilegiate, anche nel periodo di didattica a distanza, le interrogazioni orali, nonché i singoli 

interventi durante le lezioni, sintomo di partecipazione positiva. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e, nello specifico, dei colloqui di letteratura, si 

è fatto riferimento ai parametri seguenti: 

https://www.youtube.com/results?search_query=gender+in+19th+century+britain
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-organizzazione del discorso: coerenza, elaborazione e pertinenza dell‟esposizione, scorrevolezza 

dell‟esposizione, pertinenza al contesto e capacità di effettuare collegamenti con il periodo storico e con le 

caratteristiche dei generi di riferimento con spirito critico e di rielaborazione personale 

-lessico e strutture morfo-sintattiche: utilizzo accurato e appropriato di strutture lessicali e grammaticali 

-pronuncia: produzione di suoni comprensibili, con corretta riproduzione di accento, ritmo e intonazione 

-interazione: capacità di creare un‟interazione adeguata (iniziare da un argomento a piacere e preparato in 

precedenza o rispondere senza eccessiva esitazione, utilizzo di strategie per mantenere o riprendere la 

comunicazione, rispetto del turn-taking) 

-efficacia comunicativa: livello di efficacia nell‟affrontare il compito e nel comunicare. 

Inoltre, considerata la fase difficile che gli studenti si sono trovati ad affrontare, alla valutazione oggettiva è 
stata aggiunta anche quella su impegno, partecipazione e intervento attivo allo sviluppo degli argomenti trattati. 

                                                  

 

 

3.3 LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

INDICAZIONI DI LINGUA E CIVILTÁ FRANCESE VAL 

Docenti: Antonio Sapienza  e Anna Dell’Erba ( docente di conversazione in lingua francese) 

Testi in adozione: - Littérature & culture 

                                  Du XIX
e
  à nos jours 

                                 A. Barthés – E. Langin 

                                 Lœescher Editore Torino 

 

                               - Synergies pour le B2 

                                 M. P. Canulli – A. Barthés 

                                 Minerva Scuola 

 

 

COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 

 

1) Imparare ad imparare:  

1. Collegare le nuove informazioni con le informazioni pregresse.  

2. Identificare ed applicare i criteri di distinzione e di raggruppamento delle informazioni. 

3. Utilizzare tutte le informazioni già disponibili per rispondere a quesiti e colmare lacune.  

4. Cercare elementi comuni e possibili modelli.  

5. Focalizzare l‟attenzione su aspetti specifici dell‟informazione. 

6. Stabilire relazioni significative tra le informazioni.  

7. Utilizzare conoscenze e abilità già acquisite.  

8. Pianificare il lavoro.  

9. Controllare e auto-valutare.  

10. Utilizzare e organizzare le risorse esterne (Internet, motori di ricerca ecc.).  

11.Utilizzare le risorse interne alla classe. 

2) Collaborare e agire in modo autonomo e responsabile:  

1. Conoscere se stessi e le proprie attitudini in situazioni significative dell‟esistenza quotidiana. 

2. Intessere relazioni con i compagni di classe.  

3. Assumere un ruolo nel gruppo.  

4. Interagire e cooperare in funzione degli obiettivi del gruppo.  

5. Conoscere i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento.  

6. Decidere in maniera razionale ed emotivamente lucida tra progetti alternativi.  

7. Distinguere nella quotidianità fra essenziale e marginale.  

8. Assumere un atteggiamento responsabile di fronte all‟altro e alla realtà.  

9. Collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rispetto reciproco   
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    dei diritti per il pieno esercizio della cittadinanza. 

 

3) Risolvere problemi:  

1. Riconoscere situazioni e problematiche sulle quali impostare un progetto di ricerca.  

2. Applicare le principali strategie di risoluzione dei problemi e le utilizzazioni in funzione degli  

    obiettivi da svolgere. 

 

4) Individuare collegamenti e relazioni:  
1. Operare confronti.  

2. Stabilire relazioni. 

 

5) Acquisire e interpretare l’informazione:  

1. Acquisire informazioni nel contesto di conversazioni formali e informali.  

2. Interpretare le informazioni ascoltate.  

3. Comprendere ed interpretare testi informativi di diversa tipologia attivando strategie di  

    comprensione diversificate.  

4. Selezionare informazioni utili in funzione del proprio lavoro.  

5. Interpretare criticamente l‟informazione. 

 

 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

1) Comprendere messaggi orali  e scritti di media difficoltà  su argomenti di carattere 

generale. 

2) Capacità di produrre sia oralmente che per iscritto con sufficiente scioltezza e 

accuratezza su argomenti di attualità, civiltà e di carattere storico-letterario, 

acquisendo un lessico sempre più ampio 

3) Saper parlare degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico-letterario in cui hanno 

operato. 

4) Capacità di leggere in modo globale e analitico seppur guidati,  un testo per rispondere a 

domande di comprensione ed interpretazione;  saper commentare e  parafrasare un 

testo all‟orale. 

5) Capacità di  rielaborare e sintetizzare i contenuti studiati operando collegamenti anche   

semplici, all‟orale e allo scritto, rispettando nelle linee generali la struttura della 

riflessione personale; capacità di leggere, analizzare e mettere a confronto dei testi 

presentati in un corpus di documenti per  produrre   un saggio breve, rispettandone 

nelle linee generali la struttura e le caratteristiche principali.  

 

 

  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA    

  FRANCESE 

 

                Thématique culturelle 1 :  Le Romantisme 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

ATTIVITÁ E 

METODOLOGIE 



 

 

24 

Précurseurs du 

romantisme 

Héros romantique 

Chateaubriand, le précurseur du 

romantisme 

Texte :  

Levez-vous vite, orage désirés (René) 

Leçons frontales et 

dialoguées, suivant l‟ 

approche 

communicative et 

socio-affective…  

 

 

Perspective historique: 

De Bonaparte à Napoléon 

Le premier empire 

Napoléon, un homme et 

une légende 

Différences entre Romantisme et 

Classicisme 

…au travers d‟ :   

Activités de 

compréhension orale 

et écrite… 

 

 La fonction et l’ 

engagement social des 

poètes romantiques 

Problématique :Comment Hugo et 

Lamartine mettent-ils leur génie au service 

de la société pour combattre les injustices? 

Comment  Hugo se fait-il défenseur des 

droits de l’enfance ? 

 

…Activités de 

production orales sur 

des arguments à 

caractère littéraire… 

 

Le roman historique et 

social 

 

L‟engagement des 

écrivains pour une société 

plus juste 

 

Le romantisme français 

 

La génération romantique 

française 

Alphonse de Lamartine 

Texte :  

Le Lac (Méditations poétiques) 

 

Gérard de Nerval 

 

Victor Hugo, écrivain engagé 

Hugo romancier: Notre Dame de Paris,  Les 

Misérables.                

Textes : 

 Demain dès l’aube ( Les Contemplations)    

 La mort de Gavroche (Les Misérables) 

 

 

…Activités visant  l‟ 

affinement de 

l‟analyse d‟un texte 

littéraire  (questions 

de compréhension et 

l‟interprétation) et de 

sa présentation à 

l‟oral. Entrainement 

à l‟ l‟analyse de 

texte  

Entrainement à la 

réflexion 

personnelle. 

 

 

La bataille… 

(d’Hernani), du drame 

contre la tragédie 

Le théâtre romantique Idem 

 

 

 

                Thématique  culturelle  2: Le Réalisme  

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

ATTIVITÁ E 

METODOLOGIE 

Le rôle de la description 

dans le roman réaliste 

 

Problématique :Comment les écrivains 

réalistes représentent-ils de manière précise 

et objective le monde qui les entoure? Quelle 

relation établissent-ils entre l’homme et le 

milieu où il vit ?  

Idem  

Le  Réalisme :  
le courant réaliste 

Balzac et la recréation de 

la société 

Balzac ou l’énergie créatrice : le projet de la 

Comédie Humaine, Le Père Goriot 

Texte : 

Je veux mes filles (Le Père Goriot) 

photocopie 

 

Stendhal, entre romantisme et réalisme 

Idem 
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Stendhal, l‟italien  

 

 

Flaubert et le style 

Madame Bovary, premier 

roman moderne  

 

Le Rouge et le Noir 

La Chartreuse de Parme 

Je veux mourir ici ! La Chartreuse de Parme 

Le sens de son œuvre 

 

Flaubert ou l’art de raconter : le réalisme, 

les préoccupations esthétiques 

Son œuvre: Madame Bovary : le bovarysme, 

le procès au roman  

L‟Education sentimentale. La tentation 

romantique et son pessimisme fondamental.  

Texte:  

 Emma s’empoisonne  ( Madame Bovary) 

photocopie 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

ATTIVITÁ E 

METODOLOGIE 

L’Art pour l’Art…entre 

romantisme et 

positivisme 

Le Parnasse : caractéristiques 

Théophile Gautier 

Idem  

 

La société française au 

XIXème siècle 

Le Naturalisme : 

Les principes 

Les précurseurs 

Zola, le théoricien du 

naturalisme 

La fin du naturalisme 

 

 

 

Le naturalisme de Zola : Les Rougon-

Macquart : les buts et les principes, le style ; 

L‟Assommoir, Germinal.  

Zola journaliste : J‟accuse 

Texte :      

Du pain ! du pain ! du pain ! (Germinal) 

 

 

Idem 

 

    

  Thématique  culturelle  3: La poésie de la modernité : Baudelaire et les poètes maudits 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

ATTIVITÁ E 

METODOLOGIE 

 Poésie et quête du sens Problématique : Le poète : génie visionnaire, 

déchiffreur de symboles ou être maudit ? 

 

Baudelaire, un tournant 

dans la poésie  

La littérature symboliste : 

Ses origines: la Décadence 

Déchiffrer les signes et 

découvrir l‟inconnu 

Suggérer  par le symbole 

Un style fondé sur les 

Baudelaire, poète moderne : sa vie, son 

œuvre : Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris 

Texte : 

 Spleen (Les Fleurs du Mal)  

L’Albatros (Les Fleurs du Mal) 

 

Verlaine et Rimbaud : deux destins croisés 

Verlaine : Poèmes Saturniens, Sagesse 

Rimbaud et sa révolte personnelle et poétique, 

sa vie, son œuvre: Illuminations  

Texte :  

 

Idem 
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synesthésie 

Mallarmé : le Maître 

 

 Le bateau ivre  (Poésies)                     

 

              

 

 

 *Thématique  culturelle 4 :  La recherche de nouvelles formes d’expression littéraires  

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI 

 

ATTIVITÁ E 

METODOLOGIE 

L’esprit nouveau 

 

Problématique : Comment les écrivains de la 

première moitié du XXème siècle remettent-ils 

en questions les langages traditionnels? 

Comment  s’engagent-ils face à la guerre ?  

Idem 

 

Apollinaire et la rupture 

avec la tradition 
 

Apollinaire ou l’esprit nouveau 

Son œuvre : Alcools, Calligrammes 

Le Pont Mirabeau (Alcools) 

 

 

Idem 

   *dal 15 Maggio, se i tempi lo permettono 

 

                      OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI CIVILTA’ FRANCESE 

 

Nuclei tematici Conoscenze e contenuti Metodologia e attività 

 Unité 3 : Thèmes de société 

: 

Comment les étudiants 

occupent-ils leur temps 

libre? 

Lecture et compréhension de texte 

Débat en classe 

 Unité 4 :   la psychologie    Les relations familiales- la 

gestion des émotions- les 

conflits psychologiques  

 Lecture et compréhension Orale des 

affiches. Ecoute des 2 dialogues -  

production orale 

  Unité 4 :   la psychologie 

Le cyber-harcèlement  

l‟expression  idiomatique 

des sentiments- l‟expression 

de l‟opposition et de la 

concession 

Lecture et compréhension de texte 

Débat en classe 

 Unité 4 :   la psychologie – 

les sentiments dans l‟art    

 les sentiments dans l‟art   

L‟expression des sentiments 

Lecture et compréhension de texte -

production écrite et orale Activités de 

compréhension à compléter. 

  

  Delf B2 Entraînement le Musée du Louvre d'Abu-

Dhabi -  

Exploitation d‟un document   

Ecoute et vision de la vidéo sur le 

Musée du Louvre d'Abu-Dhabi -  

Production orale et recherche sur 

l'Architecte Jean Nouvel faire une 

présentation 

 

  Delf B2 Entraînement  
L‟Argent dans le couple et la 
famille, trésor ou poison? 

 Lecture et compréhension écrite 

Activités de compréhension à 

compléter et production écrite 

Réflexion personnelle 
 
 Unité 5 : Communication 

rapporter des propos au style 

direct et indirect - 

Exploitation du thème  des 

technologies Lecture et 
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Sciences et technologies 
 

principaux verbes 

introducteurs  comprendre la 

pensée informatique 

compréhension de texte -comp. écrite 

et comp. orale  Activités de 

compréhension à compléter -  

production écrite 

 

  
 
   
Les Tatouages thème de 

société 

 

  

Les Tatouages – un Marché 

en croissance 

 

Exploitation du thème  sur les  

Tatouages -Lecture et compréhension 

de texte -comp. écrite et  production. 

orale  Activités de compréhension à 

compléter  

  

 
 
   
Unité 6 Les relations 

sociales  

Comment les nouvelles 

technologies bouleversent 

les relations humaines 

Exploitation du thème  des relations 

humaines et les nouvelles 

technologies -  Lecture et 

compréhension de texte -comp. écrite 

et comp. orale  Activités de 

compréhension à compléter - 

production orale 

 

  

 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE 

L‟approccio utilizzato è stato quello comunicativo mirato a portare gli studenti all‟acquisizione di una 

crescente competenza linguistica e comunicativa attraverso la costante sollecitazione all‟uso della 

lingua integrato dall‟ approccio umanistico- affettivo per aumentare la motivazione e  le  aspettative 

dei ragazzi. 

La lettura e il commento in classe di brani significativi delle opere studiate hanno permesso di scoprire 

direttamente i temi, il messaggio, lo stile dello scrittore con l‟obiettivo primario di affinare le 

competenze di lettura e comprensione globale /analitica ed interpretazione del testo nonché, come 

obiettivo a lungo termine, di sollecitare il desiderio di letture autonome. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per ogni periodo è stato predisposto un congruo numero di verifiche scritte e orali. Tali verifiche sono 

state  orientate a saggiare sia allo scritto che all‟orale la conoscenza del  programma e le 

abilità/competenze  nella lingua francese, abituando i ragazzi ad un‟esposizione quanto più ampia e 

personale. Nelle verifiche orali sono state valutate: la scioltezza e l‟accuratezza nella pronuncia, la 

competenza grammaticale, lessicale e sintattica, il grado di preparazione, la capacità di elaborare ed 

esporre i concetti acquisiti e di effettuare collegamenti..  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono: 

- la situazione di partenza; 

- l‟interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- l‟interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in modalità mista; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l‟impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;- l‟acquisizione delle principali   

  nozioni. 

 

TESTI MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Oltre ai  libri di testo Littérature & culture vol. 2  e Synergies pour le B2 sono stati utilizzati brani 

forniti in fotocopia. 
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3.4 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

 Competenze di cittadinanza - Comunicazione nelle lingue straniere  
Utilizzare la lingua spagnola a scopi comunicativi; 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro; produrre testi globalmente corretti ed 
appropriati al contesto, riuscendo a distinguere e ad 
utilizzare vari registri. 

 
- 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 
individuando, scegliendo ed utilizzando le varie fonti e 
modalità di informazione e formazione; acquisire 

abilità di studio. 

 
- Competenze sociali e civiche 
 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo   

e osservando regole e norme. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista. 

 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

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. 

 
- Consapevolezza d’espressione culturale 
 

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. 
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OSA 

Acquisizione di competenze comunicative 

relative al livello B1 del Quadro Comune 

Europeo Riferimento. 

 

Produzione di testi orali e scritti (per riferire, 

descrivere, argomentare). 

 

Riflettere sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti al fine di pervenire ad una 

accettabile competenza linguistica. 

 

 

Approfondire aspetti della cultura relativi 

alla lingua di studio. 

 

 

Analizzare brevi testi letterari e altre 

semplici forme espressive di interesse 

personale e sociale, anche con il ricorso 

alle nuove 

tecnologie. 

 

 

Utilizzare la lingua straniera per lo studio e 

l’apprendimento di argomenti inerenti le 

discipline non linguistiche. 

 

CONTENUTI 

  -   EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO 

 

⮚ El Romanticismo: marco histórico, social,    

 artístico y literario 

⮚ La poesía: 

 José de Espronceda:  

 Canción del pirata,  

 El estudiante de Salamanca 

 Gustavo Adolfo Bécquer: 

 Rimas: Rima XI  

 Leyendas: Los ojos verdes  

⮚ El teatro : 

 José Zorrilla y Moral : 

 Don Juan Tenorio 

 Para Profundizar :  

 La figura del don Juan en la literatura europea 

⮚ La prosa: 

 El Costumbrismo 

- El siglo XIX: Realismo y Naturalismo 

 

⮚ El Realismo y el Naturalismo: marco histórico,   

 social, artístico y literario 

 Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo    

 español frente al Naturalismo francés 

⮚ La prosa 

 Emilia Pardo Bazán : 

 Los pazos de Ulloa: Capítulo III 

 Para profundizar: Opiniones de E. Zola sobre La   

 cuestión palpitante 

  Benito Pérez Galdós : 

 Fortunata y Jacinta: Capítulo III-VII-IX 

 Leopoldo Alas, «Clarin» : 

  La Regenta Capítulo XXVIII- XXX 

 
- MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
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⮚ Características generales del siglo XX: marco   

 histórico, social, artístico y literario 

- EL MODERNISMO 

 
 Rubén Darío : 

 Venus 

 Sonatina 

 Juan Ramón Jiménez : 

 Platero y yo : Capítulo I 

 Para profundizar: 

 El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico   

 García Lorca 

 

- LA GENERACIÓN DEL 98 

 

⮚  Miguel de Unamuno: 

 Niebla 

 Para profundizar: Unamuno y Pirandello 

⮚ Antonio Machado : 

 Retrato 

 A orillas del Duero 

⮚ Ramón María del Valle-Inclán : 

 Luces de Bohemia: Escena XII 

- LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN    

            DEL 27 

 

⮚ Características generales: marco histórico,   

 social, artístico y literario 

 La Guerra Civil ; Los intelectuales extranjeros y la        

 Guerra Civil 

⮚ Pablo Picasso, Guernica 

- LA GENERACIÓN DEL 27 

 

⮚ Federico García Lorca:  

 Canción del jinete 

 Romance de la luna, luna 

 La Aurora 

 La casa de Bernarda Alba  

 Para profundizar: Documentos El crimen fue en            

 Granada( Machado, 1936-1939)España en el corazón 
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 Programma svolto fino al 15 maggio. 

 

- LITERATURA HISPANOAMERICANA   

 CONTEMPORÁNEA 
 

⮚ Autores hispanoamericanos 

⮚ Isabel Allende : 

⮚ La casa de los espíritus 

 

 

METODOLOGIA 

L’azione didattica di quest’anno ha tenuto in considerazione i diversi livelli di competenze e 
conoscenze linguistiche, le diverse difficoltà che gli alunni hanno dovuto affrontare dovute 
all’emergenza sanitaria COVID-19 nonché a tutti gli strumenti messi in campo. Nel primo 

quadrimestre l’attività didattica si è svolta in dad, nel secondo quadrimestre in didattica mista. 

La classe V AL, composta da 14 alunni, ha cambiato la docente di spagnolo il 20 ottobre del 2020 e 

dopo un periodo di assestamento ha dimostrato un miglioramento sia lieve per quanto riguarda le 
capacità comunicative scritte e orali, sia per quanto riguarda la  comprensione dei testi scelti,  
raggiungendo nel complesso un livello comunicativo A2-B1 raggiungendo gli obiettivi minimi del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Con l’insegnamento della letteratura spagnola, si sono voluti mettere in evidenza gli autori e le 

correnti letterarie dei secoli XIX, XX e XXI .  

Attraverso lo studio e l’analisi dei testi in essere, la classe ha affinato la capacità di 

contestualizzazione dell’opera letteraria e dell’autore annesso, dando prova di pensiero critico e 

abilità anche con riferimenti alle realtà; di un apprendimento autonomo per un approccio alla 

letteratura quanto più riflessivo e personale; di comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 

diversificati, trasmessi attraverso vari canali. 
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Competenze: 

Comunicare in lingua straniera 

- sa comunicare in spagnolo 

- sa padroneggiare le strutture linguistiche nei   

 vari testi letterari 

- sa applicare differenti strategie ed identificare lo  

 scopo comunicativo del testo 

- sa riconoscere i vari tipi di testi letterari  

- sa produrre commenti su testi letterari, sia  

 oralmente che per iscritto, in maniera coerente e  

 coesa 

- sa prendere appunti e sintetizzare 

- sa individuare collegamenti e relazioni 

- sa acquisire e interpretare l’informazione 

- sa valutare l’attendibilità delle fonti 

- sa distinguere tra fatti e opinioni 

- sa consultare archivi, gestire informazioni,   

 analizzare dati utilizzando strumenti tecnologici,   

 informatici 

- sa rappresentare eventi, fenomeni, concetti,   

 procedure su supporti informatici e multi-mediali  

 utilizzando conoscenze disciplinari, programmi  

 di videoscrittura, PowerPoint e le  risorse della  

 rete 

 

 
 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente* 

Lingua 

- acquisisce competenze linguistico-

comunicative corrispondenti almeno al Livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue; partecipa ed 

interagisce nella discussione, anche con il 

lettore madrelingua, in maniera adeguata sia 

agli interlocutori che al contesto. 

- produce testi orali e scritti (per riferire, 

descrivere, argomentare) e riflette sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 

pervenire ad un buon livello di padronanza 

linguistica. 

- esprime opinioni e valutazioni in modo 

appropriato e opportunamente argomentato. 

- produce testi scritti per riferire, descrivere ed 

argomentare sui contenuti della disciplina, 

riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti, ha raggiunto un buon livello di 

padronanza linguistica e di capacità di sintesi e 

di rielaborazione. 

- in particolare, consolida il metodo di studio 

della lingua straniera per l’apprendimento di 

contenuti di una disciplina non linguistica, in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o 

professionali. 

Conoscenze 

- sa collegare le nuove informazioni con le  

 informazioni pregresse 

- sa identificare ed applicare i criteri di distinzione   

Abilità 

- riesce a conoscere se stesso e le proprie   

 attitudini in situazioni significative dell’esistenza     

 quotidiana 
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 e di raggruppamento delle informazioni. 

- sa utilizzare tutte le informazioni già disponibili   

 per rispondere a quesiti e colmare lacune. 

- sa cercare elementi comuni e possibili modelli 

- sa focalizzare l’attenzione su aspetti specifici  

 dell’informazione  

- sa stabilire relazioni significative tra le  

 informazioni 

- sa utilizzare conoscenze e abilità già acquisite 

- sa pianificare il lavoro 

- sa controllare e autovalutare 

- sa utilizzare e organizzare le risorse esterne  

 (Internet, motori di ricerca ecc.) 

- sa utilizzare le risorse interne alla classe 

- sa intessere relazioni con i compagni di classe 

- sa assumere un ruolo nel gruppo 

- sa interagire e cooperare in funzione degli   

 obiettivi del gruppo 

- conosce i propri punti di forza e le proprie aree      

 di miglioramento 

- sa decidere in maniera razionale ed   

 emotivamente lucida tra progetti alternativi 

- sa distinguere nella quotidianità fra essenziale   

 e marginale 

- sa assumere un atteggiamento responsabile   

 di fronte all’altro e alla realtà 

- sa collocare la propria esperienza personale in  

 un sistema di regole fondato sul rispetto  

 reciproco dei diritti per il pieno esercizio della  

 cittadinanza 

 Risolvere problemi:  

- riconosce situazioni e problematiche sulle   

 quali impostare un progetto di ricerca 

- sa applicare le principali strategie di   

 risoluzione dei problemi e le utilizzazioni in  

 funzione degli obiettivi da svolgere 

- sa risolvere problemi e realizzare progetti 

 Individuare collegamenti e relazioni:  

- sa operare confronti 

- sa stabilire relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione:  

- sa acquisire informazioni nel contesto di    

 conversazioni formali e informali 

- sa interpretare le informazioni ascoltate 
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- sa comprendere ed interpretare testi   

 informativi di diversa tipologia attivando  

 strategie di comprensione diversificate 

- sa selezionare informazioni utili in funzione del   

 proprio lavoro 

- sa interpretare criticamente l’informazione 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. 

competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Materiali di studio proposti (libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione 

di filmati, documentari, You Tube ecc.) 

Libro di testo: Contextos Literarios, Vol. Unico,  ZANICHELLI; riassunti dei principali 

argomenti con riferimenti ai movimenti filosofici e di pensiero; lezioni audio; Power point; 

brevi documentari in lingua originale sui periodi e gli autori studiati; video Youtube. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni frequenza  

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate 

vocali di gruppo in DAD 

La classe ha svolto video lezioni per due giorni a settimana, quindi per un totale di quattro 

ore settimanali, una di conversazione in compresenza con la docente madre-lingua Prof.ssa 

Graci e tre di Letteratura e Storia Spagnola.   

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail, Portale Argo, WhatsApp, 

Skype, Edmodo, Zoom, Gsuite) 

La Bacheca del registro elettronico di Argo Did up è stata compilata ed aggiornata ad ogni 

lezione svolta. Gli argomenti trattati ed i compiti assegnati sono stati regolarmente registrati 

anche sul registro elettronico. Per le video lezioni: classroom Google GSuite  Meet.  

 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di 

consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 

3.5 LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

 
 
          Competenze di cittadinanza 
 

● Imparare a imparare 

● Comunicare 

● Individuare collegamenti e relazioni 
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● Acquisire e interpretare le informazioni 
 

 
 
               

 
 
 
 

 
 
 
 

            OSA 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Competenze acquisite 
 

● Sa comprendere messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi (verbale, simbolico, iconico, 

ecc.) e supporti diversi (cartacei, informatici e 
multimediali). 

● Sa utilizzare in modo autonomo le chiavi di 
lettura e di indagine di periodi storici e letterari 

nell'interpretazione di autori, opere e brani 
antologici. 

● Sa riflettere sul sistema e sugli usi linguistici 
anche in un’ottica comparativa; 

● Sa produrre testi di vario tipo (narrativi, 
descrittivi, espositivi, argomentativi) pertinenti alla 
situazione comunicativa data e alla tipologia 
testuale richiesta. 

● Sa analizzare criticamente aspetti relativi 
alla cultura straniera. 

● Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche 
e approfondire argomenti. 

 

 
Nuclei  tematici 

 

● Romantik 

● Poetischer  Realismus 

● Stilpluralismus 

● Symbolismus 

● Expressionismus 

● Die Moderne  
 

 
 
 

 
 
 
             Conoscenze e contenuti 

 

 
Geschichte:  

- zwischen zwei Revolutionen  

- Bismarck- Reichgründung (1848-1890) 

- Aufstieg des Bürgertums und   

- Proletariat 

- Der Untergang zweier Monarchien 

- Neue moderne Technologien 

- Die Weimarer Republik 

- Von der Weimarer Republik bis   
            Kriegesende 

- Vom Nullpunkt   bis zur Wende (1945-1990)  

 
Literatur: 
 

- Romantik 

 

Novalis: 
Hymnen an die Nacht 

 

 
Eichendorff: 
Mondnacht 

Aus dem Leben eines Taugenichts 
 

J. und W. Grimm: 
Sterntaler 

 

- Zwischen Romantik und Realismus (die 
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vorrealistische Epoche) 

-  

Heinrich Heine:  
Die schlesischen Weber 
Die Loreley  

 

Georg Büchner 
 
 

- Der Bürgerliche Realismus 
 

Gottfried Keller: 
Kleider machen Leute 

 

Theodor Storm 
Die Stadt 
 

Theodor Fontane: 
Effi Briest  
 

- Stilpluralismus 

 

Hugo von Hofmannsthal: 
Die Ballade des äußeren Lebens 
 

Thomas Mann: 
Tonio Kröger 
 

- Expressionismus 
 

Franz Kafka: 
Die Verwandlung 

 
-     Die Moderne 
                  Der Film “Metropolis” 
             

 Bertolt Brecht 
 Das epische Theater 
 Geschichten vom Herr Keuner: 
 Maßnahmen gegen die Gewalt 

  
La programmazione è stata incrementata da attività 
di Educazione Civica: 
Die Geschichte der Europäischen Union 

Das politische System in der BRD 
 

 Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 2021: 

- Franz Kafka: Vor dem Gesetz 

- Literatur in der Hitlerzeit 

- Widerstand  

-     Vom Nullpunkt   bis zur Wende (1945-1990)  
 

 
1) Competenze, abilità e conoscenze 

La programmazione non ha subito variazioni rispetto alle competenze e alle abilità previste nel 

curricolo bensì rispetto alle conoscenze; sono stati esclusi gli ultimi argomenti di letteratura e, in 

alcuni casi, sono state ridotte le scelte antologiche.  
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Le tematiche e i contenuti disciplinari, sia di letteratura che di educazione civica sono stati svolti 

anche con il contributo della docente di conversazione. 

2) Materiali di studio utilizzati 

Nel periodo della didattica a distanza i materiali di studio, oltre al libro di testo, sono stati svariati. Si 

sono forniti agli alunni materiali come link, video, mappe, documentari e film di approfondimento sono 

stati presi dal canale YouTube. 

3) Piattaforme , strumenti e canali di comunicazione utilizzati 

Per le video lezioni è stata utilizzata la piattaforma Meet di Gsuite e per la trasmissione dei materiali: 

Classroom. 

4) Modalità di verifica formativa  

La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell’interesse e dell’assiduità dell’interazione 

dello studente con l’insegnante. Le modalità di verifica sono state colloqui frontali e verifiche scritte.  

5) Metodologie 

Nel corso del processo di apprendimento l'alunno è stato guidato attraverso l’attività di analisi 

linguistico - testuale: lettura e analisi approfondita di estratti antologici con lo scopo di: 

✔ individuare l'argomento portante; 

✔ mettere a confronto lemmi e sequenze; 

✔ identificare parole chiave; 

✔ circoscrivere campi semantici; 

✔ circoscrivere metafore e allegorie, similitudini e paradossi; 

✔ verificare l'efficacia del ritmo e della rima; 

✔ riconoscere, oltre al messaggio esplicito, lo stile dell'autore e gli elementi testuali utili ad    

            individuare il contesto storico-sociale in cui esso si colloca; 

✔ riflettere e dedurre la posizione dell'autore nei confronti del testo scritto; 

✔ operare confronti tra tematiche dello stesso autore e tra autori diversi; 

✔ formulare motivate considerazioni finali.  

6) Criteri di valutazione 

Il grado di apprendimento viene valutato, tenendo conto dello sforzo concreto effettuato 

progressivamente da ognuno in rapporto ai risultati da conseguire. Pertanto la valutazione rispecchia 

sia la capacità, sia il reale livello di conoscenza e competenza raggiunto dal discente. Nella 

valutazione conclusiva di fine anno, il voto scaturisce dall’accertamento delle conoscenze e 

competenze acquisite, dall’ impegno ed interesse dimostrati nell’attività di classe e a casa, dalla 

capacità di organizzare il proprio studio in modo autonomo, dalla puntualità delle consegne, dalla 

frequenza ed assiduità. Per quanto concerne la valutazione delle verifiche scritte e orali si vedano le 

tabelle del dipartimento di Lingue.  
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3.6 STORIA  

 

 

 

 

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. 

 Manifestare competenze sociali e civiche e sensibilità sul tema 

dello sfruttamento e della discriminazione. 

 

 

 

 

 

 

 

           

           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 
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Conoscenze e contenuti 

 

 

 

 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‟U.R.S.S.; 

 Il primo dopoguerra in Italia e l‟affermazione del Fascismo; 

 Dalla repubblica di Weimar all‟affermazione del Nazismo; 

 “Art hostage at the time of Hitler” (CLIL) 

 La crisi del 1929 e le sue conseguenze; 

 La seconda guerra mondiale; 

 La shoah; 

 La resistenza in Italia. 

 

 

Ed. Civica: 

 

 Fonte: Il manifesto di Ventotene 

 La genesi storica dell‟UE 

 La struttura e gli organismi dell‟UE 

 Dalla tutela dell‟ambiente all‟Agenda 2030 

 Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano e 

come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto 

(schiavitù, apartheid, colonialismo) 

 

 

 

 

               

 

     Attività e metodologie 

 

 

Visione documentari e video-lezioni di argomento storico 

  

Lavoro individuale e di gruppo  

 

Analisi di fonti storiche scritte e iconografiche  

 

Dibattito e confronto dialogico 
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3.7 FILOSOFIA 

 

 

 

  

 

 

  

 

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 

 

 

 

 

 

          

I caratteri generali del Criticismo e del Romanticismo a confronto. 

 Finito e infinito in Kant e nei romantici 

 

Hegel 

 Gli scritti teologici giovanili; 
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Conoscenze e 

contenuti 

 

 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. 

 

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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3.8 SCIENZE 

Prof. Sardella M.Luisa                                                                                  

 

 

Competenze di 

cittadinanza 

 

 

1. Imparare ad imparare: Organizzare il proprio apprendimento; Individuare, 

scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi 

disponibili e delle proprie strategie; 

 

2. Individuare collegamenti e relazioni:  Individuare collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo; Riconoscerne la natura 

sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

natura probabilistica; Rappresentarli con argomentazioni coerenti; 

 

3. Acquisire e interpretare l‟informazione: Acquisire l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi; Interpretarla 

criticamente valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo fatti e 

opinioni; 

 

4. Agire in modo autonomo e consapevole: Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale; avere consapevolezza e rispetto delle realtà 

naturali ed ecosistemiche; avere consapevolezza del mantenimento dello stato 

di salute e benessere, dei principi di prevenzione primaria. 

 

5. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni; Riconoscere e 

rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni; Riconoscere e 

rispettare limiti, regole e responsabilità 

 

          

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE GENERALI: 

1. Lettura efficace e comprensione di testi scientifici. 2. Capacità di 

riconoscere dati significativi (nuclei tematici, dati scientifici, tecnici). 3. 

Capacità di comprendere e analizzare elementi essenziali di una 
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OSA 

 

 

Competenze 

acquisite 

 

comunicazione scientifica. 4. Attuazione di un metodo di studio autonomo. 5. 

Capacità di inquadrare i fenomeni chimico-biologici e fisico-geologici 

nell‟ambito dell‟attualità tecnologica, della salute umana, del benessere 

ambientale. 6. Capacità di distinguere causa/e da effetto/i; applicazione di un 

approccio razionale induttivo e deduttivo nello studio di fenomeni noti e nella 

previsione di eventi fenomenici futuri. 7. Conoscenza e consapevolezza di 

alcune interrelazioni tra chimica, geologia, biologia. 8. Acquisizione di 

un‟autonomia nell‟apprendimento e nella gestione di tempi e modalità del 

proprio lavoro. 

 

COMPETENZE DIDATTICHE SPECIFICHE: 

-Saper descrivere e riconoscere i minerali e le rocce; 

-Saper descrivere i fenomeni sismici, vulcanici e orogenetici, loro cause e 

loro possibili effetti sul territorio; 

-Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per arrivare alle conoscenze 

attuali sulla dinamica terrestre; 

-Saper mettere in evidenza come l‟elaborazione di alcune teorie, come la  

“tettonica delle placche” aiuti ad unificare e comprendere meglio fenomeni 

appartenenti a campi diversi; 

-Sapere correlare tettonica delle placche, fenomeni sismici, vulcanici e 

morfologia della crosta terrestre; 

-Saper identificare, classificare e scrivere le diverse categorie di composti 

organici; 

-Saper classificare i composti organici, la loro rilevanza nella realtà 

quotidiana, per la salute umana e la loro importanza economica; 

 

-Saper classificare le proprietà fisiche  e le reazioni chimiche delle diverse 

categorie di composti organici;  

 

Nuclei  

tematici 

 

 

-La chimica organica e le sue implicazioni nella realtà che ci circonda. 

-Viaggio all‟interno della Terra per capire le dinamiche che la governano. 

-Ed Civica UNESCO e lo sviluppo sostenibile 

 

Conoscenze e 

contenuti 

 

Scienze della Terra:  
I minerali e rocce. Formazione dei magmi e fenomeni eruttivi. Tipologie 

magmatiche, eruttive e vulcaniche. Vulcanesimo secondario. Terremoti e 

teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche; energia dei terremoti.   

 

Chimica organica: 

Chimica del carbonio. Alcani e nomenclatura dei gruppi alchilici. Isomeria di 

struttura e conformazionale; nomenclatura degli alcani. Proprietà fisiche e 

chimiche degli alcani; impieghi degli alcani. 

 Alcheni: isomeria cis-trans. Proprietà degli alcheni e loro impiego. 

 Alchini, proprietà. 

 Composti aromatici; struttura del benzene. Nomenclatura dei composti 

aromatici. Proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici(nitrazione, 

bromurazione, solfonazione, e alchilazione); impieghi degli aromatici. Alcoli; 

proprietà fisiche e chimiche (alcoli come acidi, alogenazione, disidratazione); 

Gli alcoli più importanti. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici 



 

 

44 

 

  

 

Scienze della terra:  Strati della Terra e loro caratteristiche: crosta, mantello, 

nucleo; litosfera, astenosfera. Teoria della tettonica a placche: margini 

convergenti, divergenti, trascorrenti 

. 

 

CLIL: “Manger sainement pour garder la forme” 

Che cosa sono le biomolecole. Struttura chimica dei carboidrati, lipidi e 

proteine e loro funzione nei processi metabolici. 

 

  

  

 

Attività e 

metodologie 

 

Lezione frontale; Lezione guidate di esercizi di difficoltà graduale. Gli allievi 

sono stati stimolati ad organizzare personalmente le conoscenze in un quadro 

unitario facendo riferimento anche ad altre discipline ed alla realtà sociale e 

all‟ambiente. Sono stati dibattuti in classe temi di attualità e scoperte 

scientifiche per favorire la costruzione di un patrimonio di conoscenze che 

possa permettere ai ragazzi di essere più coscienti e partecipi all‟interno della 

società; sono state trattate anche alcune questioni di natura etica che sempre 

più accompagnano alcune scoperte e tecniche scientifiche.                               

            I contenuti didattici sono stati integrati da lettura, ascolto di video ed 

uso di immagini dal web 

 

 

Chimica - Pistarà P. -  Dalla chimica organica alle biotecnologie - ATLAS 

Scienza della Terra -  AAVV -  Itinerari di scienze della terra livello avanzato - ATLA 

 

3.9 FISICA 

 

PECUP 

Profilo educativo, culturale e 

professionale dei Licei 

Area scientifica, matematica 

e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell‟informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

-Imparare ad imparare: ha acquisito un proprio metodo di studio. 

-Comunicare: comprende messaggi di genere e complessità diversi e 

comunica in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 



 

 

45 

-Collaborare e partecipare: interagisce con gli altri comprendendone i 

diversi punti di vista. 

-Agire in modo autonomo e responsabile: riconosce il valore delle 

regole e della responsabilità personale. 

-Risolvere problemi: sa affrontare situazioni problematiche. 

-Individuare collegamenti e relazioni: possiede strumenti che gli 

permettono di affrontare la complessità del vivere. 

-Acquisire ed interpretare l‟informazione: interpreta criticamente 

l‟informazione ricevuta. 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

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. 

- Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

OSA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

(Programma svolto alla data 

della presentazione del 

documento) 

L’ottica geometrica 
Sorgenti di luce e corpi illuminati 

Propagazione rettilinea della luce 

Velocità della luce e definizione di anno-luce 

Riflessione e diffusione della luce 

Rifrazione della luce 

Riflessione totale e definizione di angolo limite 

Riflessione della luce da parte di specchi sferici 

Rifrazione della luce da parte di lenti 

 

La natura ondulatoria della luce 
Riflessione e diffusione della luce. 

Riflessione della luce da parte di specchi sferici. 

Rifrazione della luce. 

Riflessione totale e definizione di angolo limite. 

Rifrazione della luce da parte di lenti. 

L‟occhio umano. 

Principi di funzionamento di alcuni strumenti ottici. 

Dispersione della luce. 

Spettro della luce visibile. 

Sorgenti di luce e corpi illuminati. 

Propagazione rettilinea della luce. 

Velocità della luce e definizione di anno luce. 

 Angolo solido e grandezze che misurano l‟energia della luce. 

Interferenza della luce ed esperimento di Young. 

Diffrazione della luce. 

Polarizzazione della luce. 

 

La carica e il campo elettrico  
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. 
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Campo elettrico di una carica puntiforme e sovrapposizione dei campi 

di più cariche. 

Campi elettrici di conduttori carichi all‟equilibrio. 

 

 Il potenziale e la capacità 

Energia potenziale elettrica 

potenziale elettrico e differenza di potenziale. 

Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori. 

Condensatori. 

 

 La corrente elettrica 

Definizione di corrente elettrica e di forza elettromotrice. 

Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

Dipendenza della resistività dei materiali dalla temperatura. 

Proprietà dei generatori elettrici. 

Circuiti elettrici a corrente continua. 

Strumenti di misura elettrici. 

Potenza elettrica di un generatore. 

Effetto Joule. 

Semiconduttori 

 

Il magnetismo 
Proprietà dei poli magnetici. 

Rappresentazione di campi magnetici mediante linee di campo. 

Campo magnetico terrestre. 

Campi magnetici generati da correnti. 

Forza magnetica fra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente. 

Unità di corrente come unità di misura fondamentale del SI. 

Definizione operativa dell‟intensità del campo magnetico. 

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. 

Definizione di momento magnetico. 

Proprietà magnetiche della materia. 

 

L’induzione elettromagnetica 

Esperimenti di Faraday sulla corrente indotta. 

Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito. 

Definizione di forza elettromotrice indotta. 

Libri di testo adottati: 

Antonio Caforio – Aldo Ferilli 

FISICA! Le Leggi della natura voll. 2 e 3 

Le Monnier 
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Educazione Civica VAL 

 

 

La cittadinanza democratica e le sue trasformazioni 

Contenuti: Obiettivi di 

apprendimento: 

Riferimenti: 
 

Modalità: 
 

Che cos‟è la 

cittadinanza 

 

Durante 

l‟emergenza 

Coronavirus 

 

Appartenenza 

Diritti 

Doveri 

Partecipazione 

 

valori ispiratori degli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali; 

modalità di 

rappresentanza e 

delega negli ambiti 

istituzionali e sociali; 

princìpi di legalità e 

solidarietà dell‟azione 

individuale e sociale;  

diverse forme di 

cittadinanza (europea, 

globale, ecc.);  

princìpi della 

cittadinanza digitale e 

cittadinanza attiva. 

(Dichiarazione universale dei diritti 

umani 1948, Patto internazionale sui 

diritti civili e politici e Patto 

internazionale sui diritti economici 

sociali e culturali 1976, convenzioni 

ONU sui diritti di terza generazione 

1948-2006, Corte europea dei diritti 

dell‟uomo 1959 e altre Corti analoghe). 

 

Video 

Conferenza del 

Prof. Giovanni 

Moro 

(Mondadori 

Education) 

Confronto e 

dibattito. 

 

 

 

3.10 MATEMATICA 

 

PECUP 

Profilo educativo, culturale e 

professionale dei Licei 

Area scientifica, matematica 

e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell‟informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

-Imparare ad imparare: 

  ha acquisito un proprio metodo di studio; 

-Comunicare:  

 comprende messaggi di genere e complessità diversi e comunica in    

 modo efficace utilizzando i diversi linguaggi; 

-Collaborare e partecipare: 

  interagisce con gli altri comprendendone i diversi punti di vista; 

-Agire in modo autonomo e responsabile: 

  riconosce il valore delle regole e della responsabilità personale; 
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-Risolvere problemi: 

 sa affrontare situazioni problematiche; 

-Individuare collegamenti e relazioni: 

 possiede strumenti che gli permettono di affrontare la complessità del 

vivere; 

-Acquisire ed interpretare l‟informazione:  

interpreta criticamente l‟informazione ricevuta. 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

T1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, 

algebrico, rappresentandole sotto forma grafica; 

T3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

T4: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di interpretazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni di tipo informatico; 

T5: Utilizzare le tecniche e le procedure dell‟analisi matematica; 

T6: Formulare ipotesi esplicative, utilizzando il metodo ipotetico-

deduttivo e il metodo induttivo; 

T7: Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 

OSA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

(Programma svolto alla data 

della presentazione del 

documento) 

ESPONENZIALI  

 Potenze con esponente reale 

 Funzione esponenziale 

 Equazioni esponenziali 

 Disequazioni esponenziali 

 Esercizi e problemi 

LOGARITMI  

 Definizione di logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 Funzione logaritmica 

 Equazioni logaritmiche 

 Disequazioni logaritmiche 

 Logaritmi ed esponenziali 

 Esercizi e problemi 

TRIGONOMETRIA  

 Triangoli rettangoli 

 Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli 

 Triangoli qualunque 

 Esercizi e problemi 

CALCOLO COMBINATORIO  
 Cos'è il calcolo combinatorio 

 Disposizioni 

 Permutazioni 

 Combinazioni 

 Esercizi e applicazioni 

PROBABILITÀ  
 Eventi 

 Concezione classica della probabilità 

 Somma logica di eventi 

 Esercizi e problemi 

FUNZIONI  

 Funzioni reali di variabile reale 

 Proprietà delle funzioni 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 
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 Esercizi e applicazioni 

LIMITI  
 Insiemi di numeri reali 

 Limite finito in un punto 

 Limite infinito in un punto 

 Limite finito all'infinito 

 Limite infinito all'infinito 

 Primi teoremi sui limiti 

 Esercizi e applicazioni 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA' DELLE FUNZIONI 
 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate 

 Limiti notevoli 

 Infiniti e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità 

 Asintoti 

 Esercizi e problemi 

 Grafico probabile di una funzione 

DERIVATE  
 Derivata di una funzione 

 Derivabilità e continuità 

 Derivate fondamentali 

 Calcolo delle derivate 

 Retta tangente 

 Punti di non derivabilità 

 Esercizi e problemi 

Libri di testi adottati:  

Bergamini, Barozzi, Trifone 

Matematica.Azzurro, seconda edizione Voll. 4 e 5     

Zanichelli 

 

 

3.11 STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

Competenze di 

cittadinanza 

 

 Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed 

artistiche, 

 Saper collocare un‟opera d‟arte nel contesto storico-culturale, di 

riconoscere le tecniche ed i materiali, i caratteri stilistici, i 

significati simbolici, il valore d‟uso e le funzioni, la committenza e 

la destinazione;  

 acquisire la consapevolezza del valore della tradizione artistica e 

del patrimonio architettonico e del ruolo che tale patrimonio ha 

avuto nello sviluppo della storia e della cultura. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l'intero 

arco della propria vita  

2) Sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui  

3) Ha acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. Conoscere i presupposti 

culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
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OSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

acquisite 

 

economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini  

4) Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall' antichità sino ai giorni nostri  

5) Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture 

6) Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 

delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee  

7) Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive ed essere consapevoli del 

significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

8) Sa analizzare i  periodi storico-artistici e delle relative opere 

architettoniche, scultoree  e pittoriche;  

10) Sa analizzare  un'opera o un contesto utilizzando un linguaggio 

appropriato, evidenziandone le criticità e le peculiarità avendo una visione 

critica e chiara degli elementi compositivi e delle tecniche di 

rappresentazione o costruttive dell‟opera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei  

tematici 

 

IL NEOCLASSICISMO 

I nuovi canoni di bellezza, contesto storico e sociale, i principali artisti e le 

principali opere di scultura, pittura e architettura 

IL ROMANTICISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di 

scultura, pittura e architettura 

REALISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di pittura. 

IMPRESSIONISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di scultura 

e  pittura. 

POSTIMPRESSIONISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di scultura 

e  pittura. 

LE RADICI DELL‟ESPRESSIONISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di scultura 

e  pittura. 

ART NOUVEAU 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di 

scultura, pittura e architettura 

ESPRESSIONISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di pittura 

IL CUBISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di pittura 

IL FUTURISMO 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di pittura 

e architettura 

L‟ARTE FRA LE DUE GUERRE 

Contesto storico e sociale, i principali artisti e le principali opere di pittura 

ARCHITETTURA FRA LE DUE GUERRE E ARCHITETTURA DEL 

900 
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Contesto storico e sociale, i principali architetti e le principali opere di 

architettura 

I NUOVI LINGUAGGI DEL COSTRUIRE 

Architettura del XXI Secolo 

I BENI CULTURALI 

L‟Unesco e i patrimoni siciliani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conoscenze e contenuti 

 

IL NEOCLASSICISMO 

 Nuovi canoni di bellezza 

 Scultura: Antonio Canova  

Opere: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Le Tre Grazie 

 Pittura: Jacques Louis David 

Opere: Belisario chiede l’elemosina, Il Giuramento degli Orazi, Morte di 

Marat, Bonaparte valica  il Gran Sasso. 

 Architettura: Neoclassicismo in Francia, Inghilterra e Germania 

Opere: Jacques Soufflot Chiesa di Sainte Geneviève, Franz Leo von Klenze 

Walhalla 

 Architettura Neoclassica in Italia 

Opere: Giuseppe Piermarini Teatro alla Scala, , Valadier Piazza del 

Popolo. 

 

IL ROMANTICISMO 

 Preromanticismo: Johann Heinrich Fussli 

Opere: Giuramento dei tre confederati, L’incubo 

 La pittura della denuncia morale: Francisco Goya 

Opere: Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, Maja 

Desnuda e Maja vestida, 3 Maggio 1808 fucilazione alla montana del 

Principe Pio, Saturno che divora uno dei suoi figli. 

 La pittura romantica inglese: William Blake, John Constable, 

William Turner 

Opere: Il vortice degli amanti, il mulino di Flatford,  Didone costruisce 

Cartagine, Incendio della camera dei Lords e dei comuni . 

 Friedrich e l‟anima della natura 

Opere: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare 

di nebbia. 

 Pittura in Francia: Jean-Auguste-Dominique Ingres, Théodore 

Géricault, Eugène Delacroix 

Opere: La grande Odalisca,  Alienata con monomania dell’invidia, La 

zattera della medusa, La  libertà che guida il popolo.  

 Pittura in Italia: Francesco Hayez 

Opere: Il bacio.   

 Architettura in età romantica: l’eclettismo in Inghilterra e in Italia 

Opere: Charles Barry Palazzo di Westminster, Giuseppe Jappelli Caffè 

Pedrocchi e Pedrocchino, Teatro dell’Opera. 

 

REALISMO 

 Pittura in Francia:  La scuola di Barbizon, Jean-Baptiste-Camille 

Corot, Jean- Francois Millet, Gustave Courbet 

Opere: Le spigolatrici, Gli spaccapietre,  

L‟arte e la società: Honoré Daumier 

          Opere: Il vagone di terza classe,. 

 Il realismo italiano: Giovanni Fattori 

     Opere: La rotonda dei bagni Palmieri 

 Il verismo italiano: Silvestro Lega 
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Opere: Il pergolato 

 Il realismo come impegno sociale: Telemaco Signorini 

 Opere: La sala delle agitate 

 Il realismo in Lombardia: La scapigliatura, Tranquillo Cremona 

Opere: L’edera 

IMPRESSIONISMO 

 Urbanistica in Europa e in Italia: La Parigi di Haussmann. 

 Pittura: Edouard Manet 

Opere: Olympia, La colazione sull’erba, Il Bar delle Folies- Bergères 

 La poetica dell‟istante: Claude Monet 

Opere: Impression, soleil levant, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 

ninfee, La Grenouillère  

 Pierre Auguste Renoir 

Opere: La Grenouillère, La colazione dei canottieri, Il ballo al Moulin de 

la Galette 

 Edgar Degas 

Opere: Classe di danza, L'assenzio , La tinozza,  

 La scultura: Auguste Rodin e Medardo Rosso 

Opere: Porta dell’Inferno, Il pensatore, L’età dell’oro. 

POSTIMPRESSIONISMO 

 La pittura: Georges Seurat, Henri de Toulouse Lautrec. 

Opere: Un bagno ad Asnières, Una domenica Pomeriggio all’isola della 

Grande-Jatte, Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-

Désossé. 

    - Il divisionismo: Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Pellizza da 

Volpedo, Angelo Morbelli 

Opere: Ave Maria a trasbordo, Le due madri, Maternità, Il Quarto Stato, 

Per ottanta centesimi! 

 Paul Cezanne 

Opere: Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, la 

montagna Sainte-Victoire. 

 Paul Gauguin 

Opere: Ia Orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

LE RADICI DELL‟ESPRESSIONISMO 

 Vincent van Gogh 

Opere: I mangiatori di patate, Autoritratto, Vaso con girasoli, Notte 

stellata, Campo di grano con corvi, La chiesa di Auvers-sur-Oise, Camera 

da letto 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO   

 

ART NOUVEAU 

 

 Architettura in Francia: Hector Guimard 

Opere: Ingresso delle stazioni della metropolitana 

 Il modernismo catalano di Antoni Gaudì e Barcelona 

Opere: Casa Milà, Casa Batllò, Parc Guell, Sagrada Familia 

 Gustav Klimt 

Opere: Il bacio 

 Edvard Munch 

Opere: Il grido, Il bacio 
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ESPRESSIONISMO 

 

 I fauves: Henri Matisse 

Opere: La La Danza 

La Brücke: Ernst Ludwig Kirchner 

Opere: Potsdamer platz, 

 Espressionismo in Belgio e in Austria: Egon Schiele 

Opere: Autoritratto con dita aperte, donna distesa con il vestito 

giallo, Gli amanti, , La morte e la fanciulla. 

 La scuola di Parigi: Amedeo Modigliani, Marc Chagall 

Opere: Nudo sdraiato a braccia aperte, Il bacio, La passeggiata,. 

 

IL CUBISMO 

 

 Pablo Picasso 

Opere: Poveri in riva al mare , I saltimbanchi, Les Demoiselles 

d'Avignon, Guernica.  

 

IL FUTURISMO 

 

 Il manifesto di Tommaso Marinetti 

 Pittura e scultura  : Umberto Boccioni 

Opere: La città che sale, Gli stati d’animo: gli addii, quelli che 

restano, quelli che vanno, Forme uniche della continuità dello 

spazio 

 Pittura: Giacomo Balla  

Opere: La mano del violinista, Bambina che corre sul balcone, 

Dinamismo di una danzatrice, Manifestazione interventista. 

 La città dei futuristi: Antonio Sant’Elia  

 Il futurismo in Europa: Marcel Duchamp 

Opere: Nudo che scende le scale 

 

ASTRATTISMO 

 

 Vasilij Kandinskij 

Opere: Primo acquerello astratto, Impressione V, Su bianco II, 

Ammasso regolato. 

di Marionette,, Ad Parnassum, Insula dulcamara 

 Piet Mondrian 

Opere: Albero rosso e albero argentato,  Quadro I 

 

L’ARTE FRA LE DUE GUERRE 

 

 Il dadaismo in Svizzera e in Germania 

 I Dada in Francia: Marcel Duchamp e Man Ray 

Opere: Le violon d’Ingres, L.H.O.O.Q, Fontana, Ruota di 

bicicletta, Regalo 

 

METAFISICA 

 

 Giorgio De Chirico 

Opere: Melanconia, Le muse inquietanti 
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SURREALISMO 

 

 André Breton e il manifesto del Surrealismo 

 René Magritte 

Opere: Il tradimento delle immagini, l’impero delle luci 

 Arte e psicoanalisi: Salvador Dalì 

Opere: La persistenza della memoria, Cristo di San Juan de la Cruz 

 

NUOVI REALISMI 

 

 Realismo sociale : Renato Guttuso 

Opere: Vucciria, I funerali di Togliatti 

 

ARTE IN AMERICA 

 

 Edward Hopper 

Opere: Stanza d’albergo, Nottambuli, Domenica di primo mattino 

 Architettura organica: Frank Lloyd Wright 

Opere: La casa sulla cascata 

 

L’INFORMALE 

 

 L’informale in Italia: Alberto Burri 

Opere: Sacco 5p, rosso plastica, Cretto G1, Il grande cretto a 

Gibellina 

 

ACTION PAINTING 

 

 Jackson Pollock e il dripping 

Opere: Number 1 

 

POP ART 

 

 Andy Warhol 

Opere: Campbell’s Soup Can, Five Coke Bottles, Mao Tse Tung, 

Jackie, Marilyn 

 

ARTE CONCETTUALE 
 

 Lucio Fontana 

Opere: Concetto spaziale. Attese 

 

La Programmazione è stata incrementata  da attività CLIL e di Ed. 
Civica  
 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE CLIL 

 

- DEGENERATE ART  
  
EDUCAZIONE CIVICA  
 

-  I DIRITTI UMANI NELL’ARTE :      L’ARTE COME LIBERTÁ E 
DIRITTO DI ESPRESSIONE                 
                               

 Per quanto riguarda la metodologia per la progettazione delle lezioni in 
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Attività e metodologie 

 

modalità mista ,   ( che è stata la modalità prevalente nel corso dell‟anno) 

ho utilizzato il software PowerPoint che mi ha permesso di creare percorsi  

stimolando uno studio interdisciplinare e visivo, OVO, enciclopedia 

multimediale la cui  interfaccia costituita da immagini, testi, video, brani 

musicali e altri media, collegati  in una sequenza  estremamente dinamica, 

stimola all‟approfondimento e ad uno studio critico.  Le strategie didattiche 

messe in campo hanno tenuto conto della sensibilità e delle intelligenze  

multiple presenti nella classe. Inoltre le lezioni in aula si sono svolte 

mettendo in campo la  conversazione libera e guidata, attraverso la visione 

di documentari, filmati e film, partecipazione a mostre d‟arte oltre al 

consueto libro di testo in uso dagli alunni e materiale cartaceo di  

approfondimento da me fornito. Inoltre alcune UDA sono state affrontate 

attraverso progetti Interdisciplinari con metodologia CLIL. 

 

 

Materiali di studio utilizzati  

Si è fatto uso del libro di testo, powerpoint  prodotti dall‟insegnante, visione di filmati e documentari, 

utilizzo dell‟enciclopedia multimediale “OVO”. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

Bacheca del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

Modalità di verifica formativa  

In relazione al livello di interazione e presenza alle attività proposte dall‟insegnante, le modalità 

di verifica sono state colloqui frontali , verifiche scritte e realizzazioni di prodotti multimediali.  

 

3.12 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Competenze di 

cittadinanza 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare  e partecipare 

Competenze 

acquisite 

1. Organizzare la propria attività fisica dal di fuori dell‟ambito scolastico. 

Individuare, scegliere ed utilizzare le varie possibilità di informazione per il 

mantenimento della salute psicofisica in funzione delle proprie necessità e 

disponibilità. 

2.  Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità 

motorie. Utilizzare le conoscenze teoriche e pratiche apprese per stabilire 

obiettivi significativi, realistici e prioritari. 

3.  Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità. 

Rappresentare atteggiamenti, stati d‟animo, emozioni. Utilizzare linguaggi 

diversi (verbale, non verbale, simbolico). 

4. Interagire in un gruppo ed in una squadra. Comprendere i diversi punti di 

vista e le diverse strategie. Valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

Contribuire all‟apprendimento comune e al raggiungimento degli obiettivi 

condivisi, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri e nel rispetto 

degli avversari. 

Nuclei tematici Potenziamento fisiologico: esercizi di forza, esercizi di velocità, esercizi di potenza, 

esercizi di resistenza. 

Potenziamento motorio: attivazione muscolare, scioltezza articolare, allungamento. 

Atletica leggera: salto in lungo, salto in alto 

Pallavolo: regolamento generale di gioco, fondamentali tecnici e fondamentali di 
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squadra. 

Basket: conoscenza della tecnica dei fondamentali. 

 

Conoscenze e 

contenuti 

Regolamenti delle attività sportive incluse nel modulo. 

Le corrette tecniche esecutive delle attività sportive. 

Le caratteristiche proprie e le tattiche delle attività sportive. 

La corretta scansione delle fasi del riscaldamento motorio, le caratteristiche proprie e 

le terminologie appropriate degli esercizi di potenziamento fisiologico, 

coordinazione generale e specifica, scioltezza articolare ed allungamento. Pallavolo, 

Basket, Atletica leggera ,Salto in lungo, Salto in alto, Infortuni sportivi, Primo 

soccorso, Disturbi alimentari. 

  Sono state adottate entrambe le metodologie didattiche, l‟analisi specifica (induttiva) 

e la globale aspecifica (deduttiva) a seconda dell‟argomento trattato. 

Durante il periodo della DAD, si sono rafforzati gli argomenti trattati e si sono 

integrati alcuni argomenti di teoria anche in vista dell‟Esame di Stato. Gli argomenti 

sono i seguenti: Olimpiadi di Berlino del 1936(giochi olimpici e politica),Tecniche di 

pronto soccorso nei comuni traumi sportivi ,BLSD, Alimentazione(mangiare bene 

per stare in forma) . Per quanto riguarda l‟Ed. Civica gli alunni durante la DAD 

hanno trattato le tematiche riguardanti il Film Forrest Gump e a scuola hanno 

partecipato al corso di educazione alla salute tenuto da esperti della LILT riguardante 

la prevenzione oncologica. 

 

3.13 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: prof.ssa Nicoletta Balsamo 

Testo in adozione: A.Porcarelli –M. Tibaldi “Il nuovo la sabbia e le stelle”ed. blu, SEI 2017 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

 

 

PECUP 

AREA ETICO -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 sa 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,  
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          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. 

2. Riconosce il valore   

   dell‟etica religiosa. 

3.Valuta il contributo    

   sempre attuale della  

   tradizione cristiana  

   allo sviluppo della  

   civiltà umana, anche  

   in dialogo 

  con altre tradizioni   

  culturali e  religiosi. 

4.Sviluppa un   

   personale 

   progetto di vita   

   riflettendo 

  sulla propria identità. 

5.Valuta l‟importanza   

   del dialogo , le   

Conoscenze  

* La persona umana fra le 

novità tecnico-scientifiche 

e le ricorrenti domande di 

senso 

 

- * La dottrina sociale della 

Chiesa: la persona che 

lavora, i beni e le scelte 

economiche, l‟ambiente e 

la politica 

 

- Il dialogo interreligioso e 

il suo contributo per la pace 

fra i popoli 

 

- * L‟insegnamento della 

Chiesa sulla vita, il 

matrimonio e la famiglia 

Abilità  

* Cogliere i rischi e le opportunità 

delle tecnologie informatiche e dei 

nuovi mezzi di comunicazione 

sulla vita religiosa 

Individuare nella 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 
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   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 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Conoscenze e contenuti  

 

Accoglienza classe : “ Educazione alla Cura” 

riflessione sui comportamenti che si devono tenere nell'attuale 

crisi pandemica (procedure anti- Covid) 

Le relazioni interpersonali e l‟affettività vissuta alla luce degli atti 

di dignità : cura, misericordia, pace, fraternità, attenzione al 

creato: 

 la persona umana 

 video dello scrittore Stefano Massini : classificazione 

della società in perdenti e vincenti 

 “ la cura” del musicista Franco Battiato, video e lavoro sul 

testo 

 

Etica della vita e della solidarietà spunti di  riflessione ( 

testimonianze) 

 la testimonianza di Rosario Livatino 

 la persona umana e il diritto al soccorso: centro Astalli- Il 

ricordo del 3 ottobre 2013 

Introduzione all'Etica (area morale) 

 Etica ed etiche : L‟IO,” complesso ma semplice” 

 L'etica della responsabilità: volontà, libertà, ragione, 

sensibilità, corporeità. 

 Come nasce un‟ azione: il significato dei valori. 

 etica della pace 

 Valore e sacralità della vita umana e dignità della Persona con 
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particolare riferimento alle problematiche : 

 la Persona Umana: dignità e valore 

 la riflessione sull‟essere: E. Fromm “Avere o 

 essere?” e la critica alla società contemporanea 

 Dichiarazione dei Diritti Umani, educazione alla cura e 

alla solidarietà  

 I diritti violati  

La  Bioetica : 

Origini; dal processo di Norimberga alle questioni attuali. 

 Prospettiva Personalista 

 Prospettiva Utilitarista - Contrattualista  

 

EDUCAZIONE CIVICA : 

I diritti inviolabili dell‟uomo: la dichiarazione universale dei 

Diritti Umani  

Diritti delle donne e dei bambini. Cosa possiamo fare noi per i 

diritti umani: 

  25 novembre , giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne 

 Il piccolo Youssef sepolto a Lampedusa 

 

 Educazione alla fratellanza e alla solidarietà attraverso il 

Magistero di Papa Francesco:  

 “Fratelli tutti” e “ Laudato si” 

Educazione alla salute e al volontariato 

 Percorsi di formazione con AIRC 

 la donazione del sangue con  FRATRES, 

 volontariato e solidarietà con CARITAS diocesana. 

 

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. 

 

Dal 26/10/2020 al 05/02/2021 le lezioni si sono svolte in DDI, 

dall‟ 08/02/2021 ad oggi, in forma mista ,secondo le direttive 

(nazionali e regionali) e le disposizioni di Legge vigenti. 
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3.14 UDA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

EDUCAZIONE CIVICA   -  CURRICOLO VERTICALE  

Il CDC della V AL individua come  coordinatore di ed. civ. il prof di Storia e Filosofia Angelico 

Massimiliano.                                                                              

IL Consiglio di classe elabora l‟UDA per l‟insegnamento trasversale dell‟EDUCAZIONE CIVICA 

sulla base del modello inviato dal referente di Ed. Civica del Liceo, rimodulandolo in alcune delle sue 

parti. Gli allievi delle classi quinte affronteranno la tematica in sede di colloquio all‟Esame di Stato. 

 La stesura dell‟UDA terrà conto delle tematiche individuate nel presente documento di integrazione 

del curricolo d‟istituto 

COMPETENZE DI ED. CIVICA DA RAFFORZARE (riferita al PECUP) 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 

I QUADRIMESTRE (totale 16h) 

ARGOMENTI/Docente coinvolto/Ore 

 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA 
 

 IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE SUE FONTI; L’ITALIA NEL CONTESTO         

     INTERNAZIONALE; LE FUNZIONI DELL’ONU; IL RUOLO DELLA NATO; GLI    

     OBIETTIVI DEL G8 E DEL G20 

[Docente di Diritto ed Economia Politica in codocenza e/o docente di storia (3h)] 

-    LA DURA LOTTA PER LA CONQUISTA DEI DIRITTI UMANI 

-    LA STORIA : LA MANCANZA DEI DIRITTI, I PRIMI PASSI PER LA CONQUISTA   

     DEI DIRITTI, LE IDEOLOGIE CRISTIANE, L’ILLUMINISMO, LA RIVOLUZIONE  

     FRANCESE, LA COSTITUZIONE ITALIANA, LE LOTTE DELLE DONNE PER LA  

     CONQUISTA DEI DIRITTI  
 

 [Docente di italiano (3h)] 

 LA COSTITUZIONE - PARTE SECONDA: L’ORDINAMENTO DELLA 

REPUBBLICA – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

[Docente di Diritto ed Economia Politica e/o docente formato (6h)] 

 AIRC NELLE SCUOLE;  

 PIANETA VERDE. 

[Docente di Scienze (4h)] 

 

II QUADRIMESTRE (17h) 

ARGOMENTI/Docente coinvolto/Ore 

   -   MAGNA CHARTA 

   -   HUMAN RIGHTS 

   -   THE EMANCIPATION OF WOMEN: THE RIGHT TO VOTE- FILM “ THE      
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        SUFFRAGETTES” 

 

 [Docente di Inglese (2h)] 

 

 -     AMNESTY INTERNATIONAL: LES DROITS HUMAINS 

 -     LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DE L’HOMME  

[Docente di II Lingua straniera (2h)] 

 

 

 DIE GESCHICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 

 DAS POLITISCHE SYSTEM IN DER BRD 

 

[Docente di III Lingua straniera (2h) 

 

 

 COME È CAMBIATO NELLA STORIA IL CONCETTO DI DIRITTO UMANO E   

     COME SI DECLINA IN CONTESTI E LUOGHI DIVERSI IL CONCETTO    

     (SCHIAVITÙ, APARTHEID, COLONIALISMO)  

 FONTE: IL MANIFESTO DI VENTOTENE 

 LA GENESI STORICA DELL’UE  

 LA STRUTTURA E GLI ORGANISMI  DELL’UE   

 DALLA TUTELA DELL’AMBIENTE ALL’AGENDA 2030  

[Docente di Storia e Filosofia (3h)] 

 

   -    LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI E DEL BAMBINO 

-    LA VITA E L’AZIONE DI UOMINI E DONNE CHE HANNO LOTTATO PER LA    

     CONQUISTA DEI DIRITTI. 
 

[Docente di italiano (3h)] 

 

 

 I DIRITTI UMANI NELL’ARTE  

[Docente di arte (2h)] 

 L’AVVENTO DEL CRISTIANESIMO ED IL RICONOSCIMENTO DELLA DIGNITÀ    

     DELL’UOMO.  

 COSA POSSIAMO FARE NOI PER I DIRITTI UMANI  

 EDUCAZIONE ALLA FRATELLANZA E ALLA SOLIDARIETÀ 

[Docente di religione (1h)] 

 

 

 INTRODUZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

 

[Docente di matematica e fisica (2h)] 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

RUBRICA VALUTATIVA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
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Livello avanzato 10: Partecipa con costanza e in modo originale e consapevole al dibattito culturale; 

coglie con profonda consapevolezza la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici; formula risposte personali dettagliate e argomentate ai problemi. 

 

Livello avanzato 9: Partecipa in modo originale e consapevole al dibattito culturale; coglie con 

consapevolezza la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici; formula risposte personali argomentate ai problemi; 

 

Livello buono 8: Partecipa al dibattito culturale; coglie la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici; formula risposte argomentate ai problemi; 

 

Livello intermedio 7: In diverse occasioni partecipa al dibattito culturale. In altri casi deve essere 

indirizzato; in diverse occasioni coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici. In altri casi deve essere indirizzato. In diverse occasioni formula risposte 

argomentate ai problemi. In altri casi deve essere indirizzato; 

 

Livello base 6: Se opportunamente indirizzato, partecipa al dibattito culturale; se opportunamente 

indirizzato, coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici; se opportunamente indirizzato, formula risposte argomentate ai problemi; 

 

Livello base NON raggiunto 5: Solo se indirizzato in alcuni casi, partecipa al dibattito culturale; solo 

se indirizzato in alcuni casi, coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici; solo se indirizzato in alcuni casi, formula risposte argomentate ai problemi; 

 

Livello base NON raggiunto 4/3/2: Solo se indirizzato in rari casi, partecipa al dibattito culturale; 

solo se indirizzato in rari casi, coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici; solo se indirizzato in rari casi, formula risposte argomentate ai problemi; 

 

3.15  MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL  

 

I progetti  trattano, nell‟ambito delle discipline non linguistiche curricolari (di seguito indicate come 

DNL), moduli didattici 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). I docenti delle 

discipline linguistiche (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.  

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI  GENERALI 

 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. 
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  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). 

 

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 in dispense brevi o nella forma di presentazioni multimediali (es. Power 

Point), 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 od a video in lingua. 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.) 
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apprendimento per obiettivi (task-based learning), (iii.) apprendimento cooperativo (cooperative 

learning, peer-teaching, peer-tutoring). 

L‟aula multimediale, con l‟uso dei computer desktop e del videoproiettore, sarà utilizzato ad 

integrazione della LIM in classe. 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 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. 

 

I percorsi svolti sono stati due:  

PROGETTO 1 

DOCENTE 1 DNL
*
 PROF.: ANGELICO MASSIMILIANO     DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE 2 DNL
*
 PROF.: VALERIA PASSALACQUA              DISCIPLINA: STORIA DELL‟ARTE 

[DOCENTE DL       PROF.:   SOTERA SILVESTRA                  DISCIPLINA: INGLESE] 

Progetto Didattico curricolare/interdisciplinare: 

Titolo di Progetto:  

“Art hostage at the time of Hitler” 

“L’arte in ostaggio ai tempi di Hitler” 

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

attraverso la DL-1 Inglese; 

DNL-1 Storia dell‟Arte  [8 h]      (frontali, laboratorio, verifica/valutazione). 

       DNL-2 Storia                      [8 h] (frontali, laboratorio, verifica/valutazione). 

 

ARGOMENTI E TEMI  

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

seguente scansione: 

DNL-1  Storia  

Title: Degenerate Art and the relation between Art and Politics during the Thirties of 19
th 

Century 
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L‟arte degenerata e il legame tra arte e politica negli anni Trenta del ‟900” (8 h) 

Topic 1: Degenerate Art: the attack on Modern Art in Nazi Germany [1 h] 

Topic 2: Can propaganda be great art? [2 h] 

Topic 3: Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” [2 h]  

Topic 4: Stolen Treasures  (video) [2 h] 

Verifica (scritta e/o orale) [1 h] 

 

DNL-2  Storia dell’Arte  

Title: Le opere trafugate e i Monuments Men (8h)                      

Topic 1:  I “Monuments man” [2 h] 

 Topic 2: Le opere trafugate [1h]             

Topic 3: Il Cubismo [2 h] 

Topic 4: Lettura e analisi dell‟opera Guernica (2h) 

Verifica (scritta e/o orale) [1h] 

 

 

PROGETTO 2  

 

DOCENTE 1 DNL
*
 PROF.: SAITTA CATERINA                DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE 2 DNL
*
 PROF.: SARDELLA M.LUISA              DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE 3 D.L    PROF.:  SAPIENZA ANTONIO             DISCIPLINA: FRANCESE 

Progetto Didattico curricolare/interdisciplinare: 

Titolo di Progetto: 

MANGER SAINEMENT POUR GARDER LA FORME 

INTRODUZIONE 

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

attraverso la DL-1 Francese 

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

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

 

ARGOMENTI E TEMI 

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

seguente scansione: 

DNL-1  Scienze naturali 

Topic 1: Le biomolecole 

Topic 2: I glucidi 
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Topic 3: I lipidi e le proteine 

Topic 4: Vitamine e sali minerali 

Verifica (scritta e/o orale) [1 h] 

 

DNL-2  Scienze motorie 

Topic 1: Macro e micronutrienti 

Topic 2: L‟acqua 

Topic 3: Le calorie 

Topic 4: Grassi buoni e cattivi 

Verifica (scritta e/o orale) [1h] 

 

 

3.16  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 della piattaforma  
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 

Utilizzo di Excel Tutte le materie 

Padroneggiano i 

linguaggi ipertestuali, 

alla base della 

navigazione Internet 

Esperienze  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 presentazioni 

multimediali 

Tutte le materie 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

Conoscenza della 

piattaforma Moodle 

Fisica e Matematica 
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3.17 LIBRI DI TESTO  

 

DISCIPLINA TITOLO 

 

ITALIANO 

 

Armellini, Con altri occhi, Ed. rossa, Zanichelli; 

Dante, Divina commedia 

  

 

 

      LINGUA E CIVILTÁ INGLESE 

Spiazzi-Tavella-Layton, Compact performer,  

Zanichelli;  

 Performer B2, Zanichelli 

 

 

LINGUA E CIVILTA‟ FRANCESE 

 

Littérature et Culture Du XIX
ème

  Siècle à nos jours . 

Amandine Barthés - Elisa Langin . Loescher 

 

LINGUA E CIVILTA‟ SPAGNOLA 

 

"Contextos literarios" - L.Garzillo, R.Ciccotti - 

Zanichelli 

 

LINGUA E CIVILTA‟ TEDESCA 

 
Frassineti-Rota, Nicht nur Literatur, Principato  

 

 

 

                         STORIA 

 

Gotor - Valeri, Passaggi, L'età globale (1900 - Oggi) 

vol. 3 + Atlante storico 3 + Contemporary history in 

CLIL Modules 3 - The 20th and 21st Century 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

Abbagnano - Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 

3A + 3B + Quaderno del sapere filosofico 3 + Il 

pensiero contemporaneo 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

Paolo Pistarà, Dalla chimica organica alle 

biotecnologie ATLAS  

AA.VV. , Itinerari di Scienze della Terra ATLAS 

 

MATEMATICA 

 

 

Bergamini – Barozzi - Trifone, Matematica, azzurro, 

4 e 5 ED. Zanichelli 

 

 

FISICA 

 

 

Caforio - Ferilli, Fisica! Le leggi della natura,  

Le Monnier 

 

 

STORIA DELL‟ARTE 

 

 L’arte di vedere, volume 3 + CLIL Art in English 

Cadario – Colombo, Bruno Mondadori 

 

 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

 

Corpo libero. Ed. aggiornata Marietti Scuola 
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RELIGIONE 

 

 

Porcarelli Andrea - Tibaldi Marco , Il nuovo La 

Sabbia e le Stelle, Ed. Blu, Sei, 2017 

 

 

 

PARTE QUARTA- Articolazione e  modalità di  svolgimento del colloquio orale 

 

discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 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. L‟argomento è  assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe  provvede altresì 

all‟indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l‟elaborato, a ciascuno dei quali è  assegnato un gruppo di 

studenti. L‟elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l‟indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell‟eventualità che 

il candidato non provveda alla trasmissione dell‟elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all‟argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 

conto in sede di valutazione della prova d‟esame. 

  

  

4.1  Argomenti individuati dal C.d.C. su indicazione dei docenti delle discipline di     

        indirizzo per la stesura dell’elaborato 

  
MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI 

STATO DEL SECONDO CICLO - A.S. 2020/21 LICEI - SETTORE LUINGUISTICO  

INGLESE  

SPAGNOLO/TEDESCO  

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 

in allegato tabella argomenti. 

 

 

 

 

http://2.in/
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4.2 Elenco di brevi testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua   

       e letteratura italiana durante il quinto anno 

  
discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l‟insegnamento, durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all‟articolo 10; 

 

 
Autori Testi di riferimento 

Giacomo Leopardi Canti: L’infinito  

Il sabato del villaggio 

A Silvia 

Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese  

Giovanni Verga da Vita dei campi : Rosso Malpelo ; Fantasticheria 

da Novelle rusticane : La roba; 

 Nedda;  

Cavalleria rusticana         

Giovanni Pascoli X Agosto;  

Lavandare; 

Temporale;  

Gabriele D’Annunzio  Da Alcyone : La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello  Ciaula scopre la luna; 

La giara; 

Così è se vi pare 

Da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato; 

Il Metateatro: Sei personaggi in cerca d'autore  
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Filippo Tommaso 

Marinetti 

Il manifesto del futurismo 

Giuseppe Ungaretti  Da L'Allegria : Veglia; Mattina;  

Soldati; 

San Martino del Carso  

Umberto Saba Una capra 

Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

Simone de Beauvoir I due sessi non si sono mai divisi il mondo in parti uguali 

 

4.3 Tematiche, caratterizzanti le diverse discipline, individuate dal C.d.C.  

Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell‟articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel 

loro rapporto interdisciplinare; Art. 17 comma 3 La sottocommissione provvede alla 

predisposizione e all‟assegnazione dei materiali di cui all‟articolo 18 comma 1, lettera c) all‟inizio 

di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito 

da un testo, un documento, un‟esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 

e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

Questo Consiglio in merito individua i seguenti i nodi concettuali : 

      La figura femminile 

      Intellettuali e società 

      La memoria, il ricordo 

      Il sogno 

      La guerra 
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      Tra natura e artificio 

      Il viaggio 

      Crisi del soggetto e incomunicabilità 

 

 

 

 

4.4 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

Classe V A L 

 

TITOLO E   
DESCRIZIONE 

  
DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE   
PARTNER E   
SOGGETTI   
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE  

ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE  

EQF E DI   
CITTADINANZA

  ACQUISITE 

PERCEZIONE

  DELLA   
QUALITÀ E   
DELLA   
VALIDITÀ 

DEL  

PROGETTO 

DA  PARTE 

DELLO  

STUDENTE 



 

 

72 

“Cittadini 

Digitali  

Attivi”  

A.S. 2018/2019  

Ore 30  
Il progetto mira 

a  fornire agli 
studenti  gli 

strumenti 

necessari  per 
conoscere aspetti  

importanti di  

cittadinanza 

attiva,  con 
l'auspicio che  

questi temi 

possano  essere 
introdotti anche  

nella pratica 

didattica  
quotidiana. Il 

tema  comune a 

tutte le  

articolazioni del  
progetto è un 

BLOG  di 

cittadinanza 
attiva,  suddiviso 

in tre  moduli 

principali, con  

un ulteriore 
modulo  comune 

ai precedenti:  1. 

Conoscenza dei  
principi 

fondamentali  

della 
Costituzione 2.  

Gestione 

consapevole  dei 

social media e  
leggi sulla 

privacy 3.  

Educazione   
all'ambiente e 

stili di  vita 

(Sport e  

alimentazione)   
Modulo1.       

- Laboratorio di  

approfondimento 

ed illustrazione 
dei principi 

fondamentali  

della 
Costituzione  

(art.1-12);-  

UNIVERSITÀ  

DEGLI 

STUDI  DI 

CATANIA  
Dipartimento 

di  

Matematica   
Informatica 

In accordo con le 

finalità del POF, 

con la  
programmazione 

dei  Dipartimenti e 

dei Consigli  di 
Classe coinvolti, 

gli  obiettivi 

formativi generali  
sono declinati 

come segue:  

Favorire lo 

sviluppo  
cognitivo, 

emotivo e  sociale 

dei discenti e  
promuoverne 

l'autonomia.  

Sviluppare la 
capacità di  

lavorare in gruppo 

in un  clima di 

cooperative  
learning e di peer  

education. 

Favorire il  
rispetto dei 

materiali e  degli 

spazi comuni.  

Favorire 
l'acquisizione  

delle competenze 

di  cittadinanza 
Tra le finalità 

trasversali del 

progetto si  
intende 

promuovere 

l'utilizzo delle 

nuove  tecnologie 
ICT nella  

didattica, intese 

quindi  come 
approccio 

strategico  

all'inclusione, 

attraverso  
l'interattività e la  

mediazione 

attuabile  tramite 
il computer e la  

rete Internet. Area 

affettivo  
relazionale e  

dell'autonomia: 

Modulo 1.  

Acquisizione 
delle  competenze 

sociali e  civiche 

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;  

∙ Agire in modo   

  autonome e   
 responsabile;  

∙ Progettare;  
∙ 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.  Il 

60% ritiene di  
avere tratto molto  

vantaggio   
dall‟esperienza, e 

il  40% ha 
dichiarato  di avere 

tratto poco  

vantaggio. 
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Laboratorio 

manuale  

"Indossiamo la  
Costituzione":   
realizzazione di 

T shirt per 
diffondere 

i principi 

fondamentali dell
a Costituzione.  

Modulo 2. 

 - Diritto  alla    

   privacy nella     
   Costituzione  

   Italiana-  
Tutela della 

privacy e  diritto 
alla  trasparenza- 

Legge  sulla 

privacy-  
Violazione della  

privacy: cos'è?- 

La  privacy oggi 

Modulo  3. 

- Educazione  
ambientale, 

raccolta  

differenziata,   
materiali da 

riciclo.  L'attività 
si svolgerà 

all'aperto, negli 

spazi  esterni 
della scuola.- 

Educazione   
alimentare e stili 

di  vita.- 
Educazione al  

movimento e la 

vita  all'aria 
aperta. 

(rispetto delle  

regole, capacità di 

creare  rapporti 
positivi con gli  

altri, costruzione 

del senso  di 
legalità, sviluppo  

dell'etica della  

responsabilità e di 
valori in  linea con 

i principi  

costituzionali). 

Modulo 2.- 
Comprendere le 

buone  prassi 

comunicative e  
relazionali nei 

rapporti on line e 

off-line.- 
Comprendere il 

valore  sociale di 

una  

comunicazione 
non-ostile.- Saper 

riferire e 

analizzare  casi di 
comunicazione  

ostile e 

disfunzionale.- 

Conoscenza della 
normativa sulla 

privacy e  del 

"trattamento di 
dati  personali". 

Modulo 3.  
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  Modulo comune. 

Il  progetto 

prevede un  
modulo comune ai 

tre  moduli 

precedenti,  che 

consiste  
nell'organizzazione 

di  un laboratorio  

permanente di  
Informatica. Il  

laboratorio è 

organizzato in fasi 

di  lavoro, 
programmate  

secondo diversi 

livelli  di 
apprendimento e 

in  funzione dei 

precipui  bisogni 
formativi  degli 

alunni coinvolti.  

Agli allievi 

saranno  forniti gli 
strumenti  

necessari per poter  

creare e 
aggiornare  

autonomamente i  

Blog sugli 
argomenti  trattati 

nei moduli  

tematici. Le 

attività saranno 
sviluppate  altresì 

in continuità con il 

progetto  
"Informa-TIC   
Educazione   
Finanziaria nella 

tua  Scuola", al 

quale  hanno 

partecipato  gran 
parte dei  

destinatari del  

presente progetto. 

 Dimostrare come  

attraverso i propri 

sensi è possibile 
mettersi in  

contatto con la 

natura e  
sviluppare abilità 

diverse  quali 

esplorazione,  
osservazione e  

manipolazione.   
Distinguere le 

erbe  ornamentali 

da quelle  
aromatiche e  

eventualmente 

medicinali.  
Studiare il loro 

utilizzo sia  in 

medicina che in 
cucina.  

Comprendere 

l'importanza  

dell'allenamento 
fisico nei  

processi di 

apprendimento,  
nello sviluppo 

delle abilità 

relazionali, nella 
capacità di 

stabilire rapporti 

con  l'ambiente 

circostante e  con 
se' stessi; 

sviluppare la  

capacità di porsi 
in  relazione con 

gli altri: i  

coetanei, il 

gruppo e i  
meccanismi di 

interazione  ed 

integrazione.  
Promuovere 

l'autostima e  

comprendere le 
proprie  capacità 

fisiche nello  

svolgere e 

raggiungere un  
obiettivo. Modulo 

comune.  

Promuovere il 
saper fare in  

generale e 

migliorare le  
capacità di 

comunicazione  
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attraverso 

strumenti  

informatici e 
multimediali.  La 

condivisione del 

lavoro  di gruppo, 
in un clima di  

cooperazione 

anche a  distanza 
tramite Internet,  

permetterà di 

agire  

proficuamente 
anche sulla  sfera 

affettivo 

relazionale.  Nel 
portare a termine 

un  lavoro, 

l'alunno 
acquisisce  

auspicabilmente 

una  percezione 

positiva di se',  
accrescendo 

altresì l'autostima 

e migliorando  
l'autonomia 

funzionale. 

Gli incontri 

prevedono  
sessioni di lavoro  

laboratoriali, 

ciascuna  della 
durata di due ore 

che  si 

svolgeranno con  
cadenza 

settimanale. A  

seguito di lezioni 

frontali e  
partecipate, si 

proporranno  

lavori da 
svolgere  

individualmente e 

altri da  

sviluppare in 
sottogruppo,  
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  il tutto tramite 

didattica  

laboratoriale 
utilizzando le  

seguenti 

metodologie:  
cooperative 

learning,  learning 

by doing e peer  
education. Le 

fasi  operative 

prevedono  

l'introduzione di 
argomenti  

teorici, relativi ai 

tre  moduli 
principali,  

supportati dalla 

pratica  
laboratoriale e  

contestualmente   
l'introduzione e 
l'utilizzo di  

software 

applicativi forniti  
dalla rete Internet 

che  permettono 

di creare in  
maniera visuale 

Blog  dinamici. 

Ogni alunno avrà 

l'occasione di 
realizzare in  

sottogruppo un 

prodotto  
multimediale di  

autovalutazione, 

frutto  delle 
conoscenze e 

delle  competenze 

acquisite  durante 

il corso, sulla 
base  dei bisogni 

formativi e dei  

desideri espressi. 
Prodotto  finale: 

un Blog per  

ciascuna tematica  

affrontata in 
ciascun  modulo. 
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“Da Matera, 

capitale  Europea 

della   

cultura 2019, al   

parco Nazionale   

dell'appennino   

Lucano”  

A.S. 2018/2019  

Ore 36  

Il crescente 
interesse  verso il 

patrimonio  

geologico ha 

portato  numerosi 
ricercatori  allo 

studio dei geositi  

cercando di fare   
acquisire, la   
consapevolezza 

che bisogna 

favorirne la  
tutela e la   
valorizzazione per   
rendere il territorio  
una risorsa. Infatti   
alcune regioni 

hanno  già 
legiferato per la  

tutela del 

patrimonio  
geologico. Tra cui 

la  Basilicata, la 

proposta  di legge 

dal titolo:   
“Conservazione e   
valorizzazione del   
patrimonio   
geologico”, per 
farle  diventare un 

volano di  crescita 

per  l‟economia 
locale.   
Quindi far 

conoscere  una 

piccola parte del  
patrimonio 

geologico,  di cui 

l‟Italia è ricca,  ed 
in particolare a   
sensibilizzare i   
preposti alla 

gestione  del 
territorio affinché  

siano consapevoli 

che  quello che la 

IL   
MICROMONDO 

- Riconoscere le   
caratteristiche delle 

rocce e  dei fossili; - 
Riconoscere le 

forme del rilievo; -  
Conoscere 
l'ambiente   
lacustre; - 

Imparare ad 

 orientarsi; - 
Diventare  

geologo per un 

giorno: Il 
laboratorio 

consiste in   
un'escursione 

geologica  
guidata da 

personale   
qualificato. Gli 

allievi   
saranno parte attiva 

del  laboratorio ed 

useranno gli  
strumenti tipici del   
geologo (bussola, 

carta  topografica, 

lente) per  
realizzare uno 

stralcio di  carta 

geologica; -  
Analizzare il suolo: 

La  qualità e la 

produttività del 

 suolo dipendono da 
tre  fattori principali 

quali   
azoto, potassio e 

fosforo.  Gli 
allievi attraverso   
esperimenti mirati   
conosceranno le 

qualità del  suolo 

precedentemente 
 campionato 

discriminando 

 quello migliore; -  
Diffondere 

informazioni; - 
Valorizzare le 

risorse   
presenti nel 

territorio; - 
Promuovere 

processi di  

comunicazione e 
di   
scambio; - 
Promuovere e  

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   
trasversali:  
Capacità di 

diagnosi  -
Capacità di 

problem  solving -

Capacità  
decisionali -

Capacità  di 

comunicazione - 
Capacità di   
organizzare il   
proprio lavoro -  
Capacità di   
adattamento a   
diversi ambienti   
culturali/di 

lavoro - 
Attitudini al 

gruppo  di lavoro 

-Spirito di  
iniziativa 

Dall'analisi dei   
questionari ex 

post  
somministrati 

agli  alunni   
si rileva quanto   
segue:  
il 90% si 

considera  molto 

soddisfatto  di 
aver partecipato  

al Progetto ASL 

e  solo il 10% 
ha   
dichiarato di 

essere  poco 

soddisfatto.  Il 
90% ritiene di  

avere tratto 

molto  
vantaggio   
dall‟esperienza, 

e il  10% ha 

dichiarato  di 

avere tratto 
poco  vantaggio. 
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natura ci  ha donato 

va studiato,  

tutelato e 
valorizzato  per 

lasciare alle   
generazioni future   
luoghi dove si   
potranno sempre   
osservare con   
chiarezza processi 

che  hanno 
interessato la  

Terra. 

salvaguardare la 

tradizione  orale e il 

patrimonio   
culturale 

immateriale; - 

Sostenere 
percorsi di   
scambio e di buone   
pratiche.   
Attraverso il 
recupero   
della storia, delle   
tradizioni, del 
retroterra  

culturale, si può 

sperare  che le 
nuove 

generazioni  

rivalutino il loro 

legame  con la 
propria comunità,  

quel sentimento 

di   
appartenenza e di 

identità  che li 

porterà a cercare 

di  riattualizzare le 
tradizioni,  

rendendole vive e 

fonte di  un 

rinnovamento   
economico oltreché   
culturale. I risultati   
indiretti, rispetto 

alle   
azioni indicate ed 

insiti dal  

raggiungimento 
degli   
obiettivi prefissati   
implicheranno: I 

risultati attesi, 
strettamente   
connessi con gli 

obiettivi  
individuati, sono: 

la   
crescita socio - 

culturale - 
economica del 

territorio;  
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  l‟aumento del 

senso di  

appartenenza e di   
maggiore impegno 

sociale;  
l‟affermazione 

della   
positività del lavoro 
di  concertazione 

territoriale;  nuove 

opportunità di   
impiego per i 
giovani.  Nel 

territorio preso 
in   
considerazione le   
ricchezze culturali,   
storiche e 

folcloriche sono  

numerose, così 

come gli  eventi 
realizzati ai fini  

della loro 

valorizzazione e  
fruibilità. Le 

tradizioni  

costituiscono una 

vera e  propria 
ricchezza per il  

territorio poiché   
consentono di 
mantenere  un 

saldo legame con 
il  passato e 

rappresentano  una 

solida base per il   
futuro.  
Osservare, 

descrivere e  

analizzare 
fenomeni   
appartenenti alla 
realtà  naturale e 

artificiale e   
riconoscere nelle 
sue varie  forme i 

concetti di sistema  

e di complessità;  
Essere 

consapevole delle  

potenzialità delle   
tecnologie rispetto 

al   
contesto culturale e 

sociale  in cui 

vengono applicate. 
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“Emozioni in   
viaggio: Etna,   
Taormina,   
Catania.  
L’evoluzione 

della  guida da 

Goethe   
ad oggi”  

A.S. “2018/2019  

Totale ore: 36  

Il percorso co  
progettato dalla 

tutor  interna 

docente di  tedesco 

e la struttura  

Associazione   
Etna viva 

- Formazione in 

aula con  docenti 

esperti interni ed  
esterni delle 

Istituzioni  partner 

nel progetto;  
- Trasferimento 

delle   
tematiche 

affrontate in  
aula 

nell‟ambiente 

di   
lavoro incontri che   
avranno carattere 

più   
pratico e 

laboratoriale e  
seguiranno visite 

guidate  per la 

conoscenza del   
territorio e 

sottoporlo ai  

turisti ; 

Livello 3:   
Conoscenza di 

fatti,  principi, 
processi e  

concetti generali, 

in  un ambito di 
lavoro  o di 

studio.  

- Imparare ad   
imparare;  
- Collaborare e   
partecipare;  
- Individuare   
collegamenti e   
 relazioni;  
- Acquisire e  

Dall'analisi dei   

questionari ex 
post  
somministrati 
agli  alunni   

si rileva quanto   

segue:  

il 75% si 
considera  
molto 
soddisfatto  di 
aver 
partecipato   

al Progetto 
ASL e  solo il 
25% ha   

dichiarato di   

essere poco   

soddisfatto.  

 

ospitante,   
l‟associazione   
ETNAVIVA trae  
spunto dalla 

bellezza  del Parco 

dell'Etna  che non 

sta soltanto  nella 
grandiosità delle  

eruzioni e nelle 

colate  di lava 
incandescente.  

Attorno al grande  

vulcano si estende 
un  ambiente unico 

e  impareggiabile, 

ricco  di suoni, 

profumi e  colori. 
Ai viaggiatori  di 

ogni tempo l'Etna  

continua a 
proporsi  non 

soltanto come  

soggetto, ma  
soprattutto, anche 

per  la sua unicità, 

come  "luogo 

dell'anima".  
All‟inizio del 

XVII  secolo con 

l‟arrivo dei  
viaggiatori 

stranieri in  Sicilia, 

 - Preparazione alla 

visita  turistica 
simulata e   
trasferita in sito   
archeologico e   
naturalistico;  

- Visita simulata e   
trasferita in sito in 

lingua  inglese e in 
lingua tedesca; - 

Stesura del 

resoconto  
letterario, 

fotografico e  

pittorico del 

progetto;   

Le Attività di 

alternanza  scuola 
lavoro che traggono  

spunto dalle 

suggestioni  dei 

primi viaggiatori  
sull‟ETNA e di 

Goethe  mireranno 

a:   
∙     - fornire agli 

studenti  l‟occasione 
di  affrontare 

situazioni  concrete 

di tipo  professionale 
e di  svolgere 

interpretare   
l'informazione. 

Il 75% ritiene 
di   

avere tratto 
molto  
vantaggio   

dall’esperienza, 
e il  25% ha 
dichiarato  di 
avere tratto   

poco vantaggio. 
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l‟esperienza  del 

viaggio come   
momento di   
formazione si   
diffonde e 

assume i  

caratteri di una 
vera  propria 

istituzione, il  

Gran Tour - che 
a   
differenza del   
Kavalierstours è   
motivato da un   
crescente 

interesse  verso 

gli aspetti reali  
dei paesi visitati. 

Il  Gran tour 

porta in   
Italia gli stranieri 

e  genera una 

copiosa  
produzione di 

scritti,  mentre in 

arte è   
all‟origine del 

filone  del 

Voyage   
pittoresque  
settecentesco, che   
impegna gruppi di   
artisti nella   
produzione di   
repertori 

iconografici  

relativi ad 

ambienti  naturali 
ed artistici a  

corredo dei diari 

di  viaggio. 

attività  pratiche di 

tirocinio;   
∙  - preparare gli alunni  

sul piano culturale e  
relazionale;   

∙   - far conoscere i  
principali 

monumenti  e 

testimonianze  
storico-artistiche del  

territorio e della  

provincia etnea;  
∙   - saper illustrare, in  

situazioni di Guida e  
Accompagnamento 

di  gruppi, le  

caratteristiche   
   turistiche e il      

  patrimonio storico   

  artistico del nostro    

  territorio.  
∙   - affrontare Visite  

guidate in lingua  

inglese e tedesco dei  

siti turistici: Etna -  
Taormina - 

Catania;  
∙   - conoscere il proprio  

territorio per  
promuoverlo ai 

turisti;  

    - programmare e  
preparare la  

conoscenza dei siti 

di  carattere turistico. 

“Itinerario alla   

scoperta dei tesori  

L’Ufficio 

Bureau  

Turismo - 

- Approfondire, 

sviluppare,  maturare 

le conoscenze, le  
abilità e le 

competenze  

Livello 3:   
Conoscenza di 

fatti,  principi, 
processi e  

Dall'analisi dei   
questionari ex 

post  
somministrati 

agli  
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nascosti: Etna,   

Taormina, 
Catania e  
Siracusa”  

A.S. “2019/2020  

Totale ore: 40  

Promuovere il 

turismo  del nostro 

territorio e  fare 
entrare in  contatto 

gli studenti  con 

guide qualificate,  

in grado di fare 
vivere  nel migliore 

dei modi  

l‟esperienza 
turistica  nella 

nostra regione,  in 

modo da dare un'  

azione educativa  
molto incisiva con 

le  giovani 

generazioni,  che 
rappresentano i  

cittadini del 

domani,  ma anche 
gli  ambasciatori 

del  nostro 

territorio. Tale  

azione tenderà ad  
avvicinare i giovani 

al  loro territorio  

rendendo 
l'esperienza  

feconda e 

gratificante,  ma 
anche a far  

conoscere ed  

incoraggiare la 

cultura  del nostro 
Paese,  attraverso i 

suoi  molteplici 

aspetti di  storia, 
cultura  musicale, 

artistica,  

archeologica 

religiosa,  culinaria 
e botanica.  

Esperienze atte a  

rendere i giovani  
orgogliosi della 

loro  terra e consci 

delle  sue enormi  
potenzialità,   
crescendo come  

cittadini attivi  

Comune di  

Catania 
necessarie per 

acquisire la  

padronanza 
comunicativa e  

comprendere 

criticamente  le 
potenzialità di un  
turismo legato alla 

cultura  ed 

all'identità storica 
del  nostro 

territorio;  
- acquisire le 
competenze  

relative all'utilizzo 

di nuove 
tecnologie   
dell'informazione e 

della  
comunicazione;  
-utilizzare vari tipi di   
linguaggi per 

interagire in  diversi 

ambiti e contesti di  

studio e di lavoro;  
- riconoscere il 

valore e le  

potenzialità, anche 
in  termini 

occupazionali,  delle 

istituzioni culturali  
del territorio;  
- far emergere nello   
studente la 

consapevolezza  che 
la conoscenza della  

cultura locale è   
fondamentale per   
salvaguardare la 
cultura  del 

proprio paese ( si   
difende ciò che si 

ama, si  ama ciò 
che si conosce); - 

educare ad una   
conoscenza 

responsabile e  
consapevole.  

Articolazione delle 
attività:  fornire agli 

studenti  l‟occasione 

di affrontare  
situazioni concrete di 

tipo  professionale e 

di svolgere  attività 

pratiche di  tirocinio; 
preparare gli  alunni 

sul piano culturale e  

relazionale; 

concetti 

generali, in  un 

ambito di 
lavoro  o di 

studio.  
Competenze di   
cittadinanza:  
Imparare ad   
imparare  
Comunicare  
Agire in modo   
autonome e   
responsabile  
Risolvere 
problemi 

Acquisire e   
interpretare   
l'informazione  
Collaborare e   
partecipare  
Competenze   
europass:  
Agire in 

situazioni di  
contatto e 

scambi  

internazionali   
dimostrando   
capacità di   
relazionarsi con   
persone e 
popoli di  altra 

cultura  
Applicare le 

capacità  di 
comunicazione  

interculturale 

anche  per 
valorizzare il   
patrimonio 

storico,  

artistico e   
paesaggistico 

di un  

territorio  
Possedere   
competenze   
linguistico  
comunicative 

per la  seconda 

e terza   
lingua straniera   
almeno a 

livello B1  

(QCER)  
Utilizzare le   
competenze   
linguistiche 
nelle tre  lingue 

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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culturalmente e  

professionalmente,   
capaci di 
conservare e  

trasmettere i valori  

culturali di una 

Sicilia  ricca di 
storia  millenaria. 

formazione  pratico e 

laboratoriale  

riguardanti i 
principali  

monumenti e  

testimonianze storico 
artistiche del 

territorio e  della 

provincia etnea  
attraverso   
l‟approfondimento 
dei  seguenti temi:   
1) saper illustrare, in  

situazioni di Guida e  

Accompagnamento 
di  gruppi, le 

caratteristiche  

turistiche e il 

patrimonio  storico-
artistico del nostro  

territorio.  
2) Affrontare Visite  
guidate in lingua 

inglese, francese, 

spagnolo e  tedesco 
dei siti turistici:  Etna 

-Taormina – Catania 

- Siracusa;  
3) Conoscere il 
proprio  territorio per 
promuoverlo  ai 

turisti; programmare 

e  preparare la 

conoscenza  dei siti di 
carattere  turistico.  
4) Orientamento  

professionale 
specifico sui  diversi 

aspetti delle  

professioni legate 
alla  gestione di guida 

e sui  profili legati 

alle  applicazioni 

informatiche;  
5) Informazioni sulle  
professioni di guida 

e  accompagnamento 

di  gruppi. 

moderne in  

attività di studio 

e in  diversi 
contesti   
sociali e ambiti   
professionali;  
Elaborare nelle 
tre  lingue 

moderne tipi  

testuali diversi 
e   
adeguati ai 

compiti  di 

lavoro  
Padroneggiare 

l'uso  dei tre 

sistemi   
linguistici 
passando  

agevolmente   
dall'uno all'altro 

e  utilizzando 

forme specifiche 
e   
caratterizzanti 

di   
ciascuna 
lingua. 

 



 

 

84 

“Come nasce un   

libro”  

A.S. “2020/2021  

Totale ore: 40  

Il progetto si 

propone  di 
guidare gli 

studenti  lungo la 

filiera che  precede 
e prepara il  

prodotto finito 

“libro”  fino alla 
fruizione del  

consumatore   
“lettore”, anche  
attraverso 

l‟incontro e  la 
interazione con le  

figure 

professionali  

coinvolte nel 
processo  di 

editing e nelle  

azioni di 
marketing  

editoriale. Il 

percorso,  pensato 

come ricerca 
azione in cui  

formazione e  

fattualità si 
integrino  e 

compenetrino,  

prevede un primo  
momento di  

consultazione del  

testo finito presso  

biblioteche o 
librerie  perché gli 

studenti  saggino la 

differente e  
specifica   

strutturazione del  

Associazione   

Culturale 

Centro  Storico 

Pedara 

Azioni, fasi e 

articolazioni  

dell‟intervento 
progettuale 

 prima fase: - 

consultazione e 
fruizione di libri di 

vario genere nei luoghi 

di custodia, 
consultazione e 

diffusione  (biblioteche 

e librerie); - incontro 

con autori.  

Seconda fase: - incontro 

con figure editore, 

stampatore, grafico, 

correttore di bozze, 
promotore editoriale. 

Terza fase: -analisi e 

studio dei sociali 

attraverso la storia del 
libro.  

Finalità:   
-reperire figure  

professionali e attività  

lavorative legate alla  
produzione e diffusione  

libraria;  
-reperire i cambiamenti  

socio-economico-
culturali  legati alla 

trasformazione  del 

materiale librario e alla  

sua diffusione;  
-cogliere le differenze  

grafiche e tipografiche 

dei  volumi in 

commercio per  una 
fruizione consapevole  
Risultati attesi:  
- acquisizione di un  
linguaggio e lessico  

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:  

∙ Misurare  
professionali:   

∙ Argomentare  
  

∙ Indagare e    
ricercare  

∙ Realizzare   
cambiamenti   

interventi  

Competenze di  
  
cittadinanza:   

∙ Imparare ad   
imparare  

∙ Comunicare  
∙ Individuare   

collegamenti e   
relazioni  

∙ Acquisire e   
interpretare   
l'informazione  

∙ Risolvere   
problemi  

∙ Collaborare e  

partecipare  
Competenze   
Europass:  
•Applicare le   
capacità di   
comunicazione  

Dall'analisi dei   
questionari ex 

post  
somministrati 

agli  alunni   
si rileva quanto   
segue:  
il 70% si 

considera  molto 

soddisfatto  di 
aver partecipato  

al Progetto ASL 

e  il 30% ha   
dichiarato di 

essere  poco 
soddisfatto.  Il 

70% ritiene di  

avere tratto 
molto  

vantaggio   
dall‟esperienza, e 

il  30% ha 
dichiarato  di 

avere tratto poco  

vantaggio. 
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libro a seconda della  

sua tipologia: saggio,  

romanzo, raccolta  
antologica, fumetto,  

libro illustrato, 

atlante  etc. Tale 
approccio  appare 

necessario per  

orientare gli alunni ad  
una prima  

catalogazione ed  

identificazione del  

libro ravvisabile dalla  
veste tipografica e  

grafica. Secondo  

momento sarà  
l‟incontro con autori i  

quali, fin dalla  

ideazione del proprio  
libro, è necessario ne  

conferiscano una  

precisa identità e  

strutturazione e cioè  
esplicitino argomenti  

da trattare, loro  

disposizione   
gerarchica e  

suddivisione in  
sezioni quali capitoli,  

paragrafi,   
sottoparagrafi e così  
via. Seguiranno  

incontri con lo  
stampatore, il grafico,  

l‟editor, il promotore  

editoriale. Parte del  
percorso sarà 

dedicata  alla storia 

del libro e  alla 
diffusione  libraria, in 

particolare  a partire 

dal XVI  secolo, al 

fine di  cogliere il 
carattere  dei 

cambiamenti  sociali 

verificatesi con  la 
diffusione del libro,  

dopo l‟invenzione  

della stampa a  

caratteri mobili, il  
contestuale   
abbattimento dei 
costi  e il susseguente  

allargamento del  

parterre dei fruitori  
del libro che, da  

appannaggio di una  

ristretta élite,  
contraddistinta per  

 specifico legato ad 

un  particolare 

settore  d‟impiego;  
- approccio critico ai  
prodotti librari ed 

editoriali  in 

commercio;  
- riappropriazione 
del libro  quali 
consumatori  

consapevoli ed 

esigenti; - 
potenziamento delle  

strutture linguistiche 

della  lingua madre. 

interculturale 

anche  per 

valorizzare il   
patrimonio 

storico,  
artistico e   
paesaggistico 

di un  
territorio;  
•Utilizzare le   
competenze   
linguistiche 
nelle tre  lingue 

moderne in  

attività di 
studio e in  

diversi 

contesti   
sociali e ambiti   
professionali; 
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ruolo 

economico direzionale 

e politico,  si concede 
a  patrimonio comune  

della nascente  

borghesia. Ultimo  
momento sarà  

dedicato all‟analisi  

delle ultime forme  
non cartacee e  

immateriali del libro,  

quali l‟e-book, e  

quindi alle nuove  
modalità di utilizzo e  

diffusione libraria, al  

target dei fruitori, ai  
cambiamenti sociali  

sottesi. 
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  AIRC nelle scuole    

  A.S. “2020/2021  

Totale ore: 20 ore  

L'obiettivo del   

progetto è di   

avvicinare i giovani  

alla cultura della   

salute e del benessere,  

alla scienza e al   

mondo della ricerca  

sul cancro. Attraverso  

attività educational  

interattive, con   

materiali didattici e  

iniziative loro   

dedicate; perché il   

futuro della ricerca  

comincia in classe. La  

scuola è il luogo   

privilegiato dove   

costruire la   

consapevolezza che  

per battere il cancro  

serve l'aiuto di tutti e,  

soprattutto, l'apporto  

fondamentale dei   

ragazzi e della loro  

grande energia. La  

scuola ospita un   

ricercatore   

accompagnato da un  

volontario AIRC. Non  

una lezione ma un   

dialogo in cui il   
ricercatore condivide  

l'entusiasmo, la fatica  

e i risultati legati al  

suo lavoro e il 

volontario si sofferma  

sulle motivazioni che  

spingono a  

collaborare con  

AIRC. Verrà trattato 

il  tema "Cancro e  

prevenzione,  

l'importanza delle  

abitudini di vita",  

un'occasione per  

conoscere il lavoro  

del ricercatore e per  

approfondire i temi  

delle abitudini di vita  

più salutari, di come  

la scienza studia cos'è  

efficace per ridurre il  

FONDAZIONE  

AIRC   

DELEGAZIONE  

DI CATANIA 

Finalità: 

Sensibilizzare i  

giovani sulle 
tematiche  legate alla 

ricerca sul  cancro; 

Stimolare  l'interesse 
attivo verso le  

tematiche 

scientifiche;  
Informazione e 

formazione  sulle 
tematiche della 

salute  e benessere, 

della  prevenzione di 

tumori e  malattie 
croniche e della  

promozione di 

corretti stili  di vita;   
Promozione delle 

attività  di 

volontariato, 

nell'ottica  del 
potenziamento di  

saperi e competenze 

di  cittadinanza, ai 

fini del  sostegno e 
promozione  delle 

attività delle  

associazioni 
ONLUS.  
Risultati attesi: - 

Acquisizione e/o  

potenziamento di  
conoscenze tecnico 

scientifiche -

Aumento  della 
consapevolezza sul  

mantenimento di 

corretti  stili di vita - 
Aumento  della 

consapevolezza 

della  prevenzione 

primaria - 
Promozione di 

azioni  proattive e di 

volontariato  sociale.  
Orientamento: Il 

progetto  intende 
stimolare un  

approfondimento 

critico e  

consapevole delle  
tematiche 

scientifiche  rivolte 

alla  
salute ed all'igiene. 

Le  attività, 

distribuite nel  corso 
dell'intero 

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:  
Correlare  
Argomentare  
Indagare e 

ricercare 

Comunicare e   
documentare  
Competenze di   
cittadinanza:  
Imparare ad   
imparare  
Comunicare  
Collaborare e   
partecipare  
Acquisire e   
interpretare   
l'informazione  
Competenze   
trasversali:  
Capacità di 
relazioni 

Capacità di   
comunicazione  
Capacità di   
organizzare il   
proprio lavoro  
Attitudini al 

gruppo  di lavoro 

Dall'analisi dei   
questionari ex 

post  
somministrati 

agli  alunni   
si rileva 
quanto   
segue:  
il 54% si 

considera  
molto 

soddisfatto  di 

aver 
partecipato  al 

Progetto ASL 

e  il 46% ha   
dichiarato di 

essere  poco 
soddisfatto.  Il 

54% ritiene di  

avere tratto 

molto  
vantaggio   
dall‟esperienza

, e il  46% ha 

dichiarato  di 
avere tratto 

poco  

vantaggio. 
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rischio di sviluppare  

un tumore, e cosa  

invece è inutile o  

dannoso. 

anno scolastico, si 

inseriscono  

nell'ottica 
dell'acquisizione  

delle competenze di  

Cittadinanza attiva, 
così  come pure 

nell'ottica del  

potenziamento della  
cultura scientifica  

finalizzata alle 

conoscenze  base per 

il mantenimento  
dello stato di salute 

e  benessere, 

individuale e  
collettivo.  
ATTIVITÀ' 
PRATICHE:  8 ore: 

Raccolta fondi per il  

sostegno delle 

ONLUS  coinvolte.  
- Campagna "I 

cioccolatini  della 
Ricerca" 
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4.5 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 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Lezione di Educazione 

Civica: 

ALUNNI AL VOTO : 

PICCOLI ELETTORI 

CRESCONO 

Prof. V. Toscano 

 

 

 

 

LEZIONE 

INTRODUTTIVA: 

Differenza tra forma di 

Stato e forma di Governo 

 
Gli Organi Costituzionali 

Attività per l‟acquisizione 

delle funzionalità dei vari 

organi di stato 

Il Presidente della 

Repubblica 

 

Incontri tenuti 

tramite 

piattaforma 

digitale  

Google Meet.    

13 Novembre 

2020 

24 Novembre 2020 

4 Dicembre 2020 

 

. 

Comprendere il 

mondo circostante 

e nozioni 

fondamentali per il 

singolo individuo.  

 

Comprendere che 

in una società 

organizzata esiste 

un sistema di 

regole entro cui è 

lecito agire 

responsabilmente 

Progetto “I CARE “ Nell‟ambito delle attività 

di promozione della 

cittadinanza attiva, 

evento finalizzato alla 

formazione e 

informazione sul tema 

del riconoscimento della 

dignità inerente a tutti 

membri della famiglia 

umana, e dei loro diritti, 

uguali ed inalienabili, 

fondamento della libertà, 

giustizia e della pace nel 

mondo 

 

“Educazione alla Cura” 

riflessione sui 

comportamenti che si 

devono tenere 

nell'attuale crisi 

pandemica (procedure 

anti- Covid) 

Le relazioni 

interpersonali e 

l‟affettività vissuta alla 

luce degli atti di 

dignità: cura, 

misericordia, pace, 

fraternità, attenzione al 

creato: 

la persona umana 

“La cura” del musicista 

Franco Battiato, video e 

lavoro sul testo 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme. 

Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

delle persona. 
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Attività  AIRC Le uova della ricerca: 

Campagna di raccolta 

fondi di AIRC a sostegno 

della ricerca contro il 

cancro, in occasione della 

Pasqua 

  

“Alimentazione e 

prevenzione dai tumori” 

 Seminario L.I.L.T. su 

Alimentazione e 

prevenzione dai 

tumori. 

Dott.ssa. Silvia 

Vivarelli, 

della Lega Italiana 

per la Lotta ai 

Tumori (L.I.L.T.). 

 

Conoscere 

l’importanza della 

corretta 

alimentazione 

    

#NonCiFermaNessuno. Campagna sociale 

dedicata agli studenti 

italiani 

Talk/evento in 

streaming 

#NonCiFermaNessuno 

CATANIA 

Luca Abete, inviato 

di Striscia la notizia 

Il personal coach 

Roberto Re. 

Parlare non di 

successo da 

raggiungere ad ogni 

costo, ma di sconfitte 

e come vanno 

affrontate. 

Spiegare quanto sia 

importante ogni 

singola storia che 

abbiamo scritto e 

quanto siano preziosi 

anche quegli 

incidenti di percorso 

che possono 

rallentare ma non 

devono mai fermare.  

Associazione 

FRATRES 

Seminario informativo 

sulla donazione del 

sangue 

Incontro da remoto 

sulla 

piattaforma Meet di 

G-Suite con i 

volontari 

dell‟Associazione 

FRATRES 
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Assemblee d‟istituto  1. Giornata contro la 

violenza sulle donne 
1. Giovedi 26 

Novembre 2020 sulla 

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”  

 

 

 

3. Giornata della 

Memoria 

 

 

 

 

 

4. Tematica “Disturbi 

Alimentari” 

 

 

 

 

 

5. Tematica “Educazione 

Sessuale” 

2. Martedì 22 

Dicembre 2020 sulla 

piattaforma digitale 

Youtube 

 

 

3. Mercoledì 27 

Gennaio 2021 

sulla piattaforma 

digitale Youtube.  

Conseguente dibattito 

con testimoni indiretti. 

 

4. Giovedì‟ 25 

Febbraio 2021 

sulla piattaforma 

digitale Youtube. 

Modalità mista, 

presenza di alunni in 

classe e alunni in DDI. 

 

5. Venerdì 26 Marzo 

2021 

presso piattaforma 

digitale Youtube 

 

  

Open Day e attività di 

orientamento 

 

Orientamento in uscita 

tramite videoconferenza 

 

Martedì 02 febbraio 

2021: partecipazione 

ad un incontro 

informativo in 

videoconferenza con 

il personale della 

Marina Militare 

designato, 

Luogotenente Filippo 

Tropea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire 

informazioni in 

riferimento 

all’organizzazione e 

le attività svolte dalla 

M.M. e che al 

contempo possano 

costituire un valido 

strumento di 

orientamento nel 

mondo del lavoro, 

offrendo la 

prospettiva di 

possibili sbocchi 

occupazionali. 
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PARTE QUINTA- Valutazione 

 

5.1  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. 

 

 5.2   INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN COSTANZA DI DIDATTICA   

         DIGITALE INTEGRATA 

 

Deliberati dal Collegio dei Docenti in data 11/05/2020, richiamati nella circ. 129 del 22/01/2021 e mai 

modificati 

 

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del giorno 11/05/2020 ha approvato con delibera n. 1, sulla scorta 

dei recenti orientamenti dei Dipartimenti, i criteri e le modalità per la valutazione della Didattica a 

Distanza che integrano i criteri di valutazione già approvati dal Collegio per il presente anno scolastico 

2019/2020. 

Si osserva preliminarmente che la DAD ha imposto una riprogettazione curricolare, comprendendo 

l‟alternanza di situazioni formative sincrone e asincrone, la gestione di tempi flessibili, esigendo 

un‟interattività marcata e modalità comunicative molteplici, è una finestra sui curricoli esplicito e 

implicito. Tutti questi fattori sono orientati verso una vera valorizzazione dello studente come persona 

comunque competente e, tra l‟altro, consentono di valutare in modo più pertinente quelle competenze 

trasversali che il Consiglio di Europa sollecita a coltivare nell‟apprendimento di tutti i giovani 

cittadini. 

Al contempo si sono presi in considerazione fattori importanti come lo sviluppo dell‟identità 

personale, attraverso la ridefinizione di un recupero mirato per gli studenti in difficoltà. Il ricorso alla 

autovalutazione degli studenti è poi parte imprescindibile di tale percorso valutativo. 

Per quanto concerne i contenuti, si è tenuto ampiamente conto dei nuclei fondanti delle discipline, 

particolarmente essenziale per l‟organizzazione della DAD e che ha costituito il prerequisito logico-

concettuale necessario per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più 

bisogno. 

Viene 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, nonostante ciò comporti maggiormente distesi e congrui; 
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• 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. 

 

La criteriologia valutativa adottata si rifà a rubriche di valutazione, e non a singole griglie per ogni 

prova. La rubrica approvata è snella, non entra nelle singole discipline ma è volutamente trasversale e 

va intesa come integrazione "sommativa" delle "normali" valutazioni che restano appannaggio e 

responsabilità del singolo docente.  

Il principio generale a cui i criteri valutativi approvati ed integrati dal Collegio dei Docenti del Liceo 

Majorana si si ispirano è l‟ottemperanza alle disposizioni sulla valutazione del D.lgs.62/2017. I criteri 

di verifica e valutazione che integrano quelli pur sempre validi del regime pre - D.a D. non possono 

non tener conto degli aspetti peculiari dell‟attività didattica a distanza. 

I criteri per la valutazione delle competenze raggiunti dagli studenti in ciascuna disciplina, pur se 

modulati in considerazione delle diverse modalità che la D. a D. comporta, si rifanno, comunque, alla 

criteriologia definita da ciascun dipartimento disciplinare riconducibile in sintesi alla padronanza del 

linguaggio e dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina/ ambito disciplinare, alla capacità di 

rielaborazione e del metodo, alla completezza e precisione dimostrati dagli studenti. 

Pertanto la valutazione a distanza è fortemente incentrata sugli aspetti formativi nella considerazione 

della non sovrapponibilità tra le modalità di verifica in presenza e di quelle a distanza che ha 

giustamente richiamato la necessità di più alti livelli di responsabilità degli studenti nei confronti del 

loro stesso processo di apprendimento.  

Si tiene perciò in debita considerazione non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascuno 

studente, degli obiettivi definiti dalla progettazione, ma anche, delle difficoltà strumentali delle 

famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in questo complesso quanto difficile periodo 

La verifica degli apprendimenti, come l‟attività didattica, viene realizzata in regime di D. a D nelle 

forme scritte e orali in modalità sincrone e asincrone a scelta dei docenti in relazione alle specifiche 

necessità ed esigenze della loro didattica. 

Il percorso attraverso il quale si perviene all‟attribuzione del voto su ciascuna disciplina in regime di 

D. a D. viene di seguito descritto con la seguente Griglia unica per tutte le discipline di osservazione 

delle competenze delle attività didattiche a distanza 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Competenze      

Assiduità  

(l‟alunno/a prende/non prende 

parte alle attività proposte) 

 

Partecipazione  

(l‟alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l‟alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  
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(l‟alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente) 

 

Il voto scaturirà 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.  

 

5.3  ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E TABELLE 

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 limit i 

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.  
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- 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 

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. 

 

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).  

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 
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scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 

 

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.  

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. 

 

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 Nuovo credito assegnato per la 
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Allegato A al D. Lgs 62/2017 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 

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 

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 
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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 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.  

• 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  
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• 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/Olimpiadi della filosofia, chimica, informatica, matematica, elettronica, …, con risultati entro 

i primi 20 di ogni categoria certificati dall‟insegnante responsabile;  

• Patente europea del computer ECDL*, EIPASS*  

• Corsi di informatica avanzata con esame finale (linguaggi di programmazione, grafica 

computerizzata, realtà virtuale, creazione siti web)  

 

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;  

• 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;  
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• 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 

conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), 

che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti. 

 

IRC/M.A. 

Riguardo all‟IRC/MA si conferma quanto prescrive l‟O.M. del 14/05/1999 prot. 6582, all‟art.3 

(comma 2,3,4) ancora valida e confermata dall‟O.M. n. 90 del 21/05/2001. Confermata e mai 

modificata nel verbale del C.d.D. del 30/10/2019 

 
 

5.4  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

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 NERETTO IN COSTANZA DI DAD 

 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.  

Voto 

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.   
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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. 

Voto 

5 

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. 

 

5.5  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatori Livelli  Descrittori Punti Punteggio 

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. 

10 

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 10 
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una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

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 corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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 

10 

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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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano Giuffrida Santina Maria 
 

Inglese Sotera Silvestra 
 

Francese Sapienza Antonio  
 

Spagnolo 
Di Paola Giovanna Maria 

Leonilda  

 

Tedesco Salerno Eleonora Maria 
 

Filosofia e Storia Angelico Massimiliano 
 

Matematica e Fisica Consoli Giuseppe 
 

Scienze Naturali Sardella Maria Luisa 
 

Storia dell’Arte Passalacqua Valeria 
 

Scienze Motorie Saitta Caterina 
 

Conversazione lingua 

inglese 
Oakley Kathleen 

 

Conversazione lingua 

francese 
Dell‟Erba Anna 

 

Conversazione lingua 

spagnola 
Graci Maria Graciela 

 

Conversazione lingua 

tedesco 
Greco Aurelia  

 

Insegnamento relig. cattol. Balsamo Nicoletta 
 

 

 


