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     PARTE PRIMA – PROFILO DELLA SCUOLA 
 

1.1 PROFILO DELL'ISTITUTO 

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

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

territorio, garantisce agli studenti una composita offerta formativa per il raggiungimento di una 

preparazione culturale ampia ed articolata, nella quale la conoscenza scientifica e quella umanistica 

concorrono a comprendere la realtà, fornendo strumenti fondamentali per orientarsi in un mondo 

sempre più complesso. 

I docenti del nostro Liceo costituiscono un gruppo stabile e motivato, aperto alla collaborazione con le 

famiglie, con le istituzioni, con la società civile e con il mondo del lavoro, garantendo una formazione 

umana, culturale ed etica indispensabile per la partecipazione consapevole e propositiva dell’alunno 

alla vita sociale. 

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

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

opportunità offerte dagli spazi di autonomia e di flessibilità derivanti dal riordino dei licei e dal DPR 

275/99, l’Istituto ha avviato un percorso che lo caratterizza quale polo liceale di riferimento per i 

Comuni del territorio pedemontano etneo. Oltre a essere Liceo scientifico, l’istituto è oggi altresì Liceo 

linguistico, Liceo classico, Liceo delle scienze umane e Liceo Economico Sociale. Per gli studenti di tutti 

gli indirizzi si conferma la possibilità di accedere al potenziamento delle lingue straniere comunitarie 

(un’ora di conversazione in lingua inglese con docente di lingua madre e possibilità di accedere a corsi 

di lingua spagnola, francese o tedesca per la preparazione all’acquisizione delle Certificazioni 

linguistiche esterne per i livelli B1, B2, C1 del Q.C.E.R.). Inoltre, per l’indirizzo scientifico si conferma la 

prosecuzione della sperimentazione del liceo matematico, per l’indirizzo linguistico il Corso Esabac e 

per l’indirizzo classico la curvatura internazionale con studio di quattro discipline, scienze, matematica, 

inglese come seconda lingua e storia in inglese nella prospettiva di accedere agli esami IGCSE. 

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

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

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

Polivalente. 
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1.2 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. 

 

1.3 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) 

 

PECUP 

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 B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
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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 

 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
N.B. 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. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, 
in una diversa 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. 

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 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
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PARTE SECONDA – PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Disciplina 

ABBADESSA ZAIRA LINGUA E CULTURA INGLESE 

ANGELICO MASSIMILIANO FILOSOFIA E STORIA 

BALSAMO NICOLETTA RELIGIONE CATTOLICA 

BUCOLO DOMENICA STORIA DELL'ARTE 

CATALANO ANTONELLA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

GRACI MARIA GRACIELA CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  

GRECO AURELIA ANASTASIA CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA  

LINARDI PAOLA MARIA LUISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MAUGERI SONIA LINGUA E CULTURA TEDESCA 

MONFORTE PIETRO SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  

OAKLEY KATHLEEN CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

PRANIO GIUSEPPE LUCA ANTONIO SOSTEGNO 

RELLA MELANIA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

SAPIENZA BEATRICE MATEMATICA E FISICA 

SCIGLIANO ALBINA SOSTEGNO 

 
 

2.2 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  
 

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

Religione Barbagallo Francesca Cantone Concetta Balsamo Nicoletta 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Spina Mariangela Linardi Paola Linardi Paola 

Filosofia e Storia Angelico Massimiliano Angelico Massimiliano Angelico Massimiliano 

Lingua e Cultura 
Inglese 

Abbadessa Zaira  

 

Abbadessa Zaira 

 

Abbadessa Zaira 

 

Conversazione in 
Lingua Inglese 

La Monica Alfonsina La Monica Alfonsina Oakley Kathleen 

Lingua e Cultura 
Spagnola 

Catalano Antonella Catalano Antonella Catalano Antonella 

Conversazione in 
Lingua Spagnola 

Graci Maria Graciela Graci Maria Graciela Graci Maria Graciela 

Lingua e Cultura 
Tedesca 

Maugeri Sonia Maugeri Sonia Maugeri Sonia 

Conversazione in 
Lingua Tedesca 

Greco Aurelia 
Anastasia 

Greco Aurelia 
Anastasia 

Greco Aurelia Anastasia  
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2.3 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 
 
    2.4 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V DL è costituita da sedici studenti, undici ragazze e cinque ragazzi. Sono presenti due alunni con 
Bisogni Educativi Speciali: un’alunna presenta disturbi specifici dell’apprendimento, e un alunno è 
diversamente abile, si è avvalso dell’aiuto di due insegnanti specializzati e di due assistenti alla 
comunicazione, ed ha seguito una progettazione non riconducibile. Per tali alunni il C.d.C. ha predisposto 
rispettivamente il PDP e il PEI. 
Nel corso del quinquennio il corpo docente del Consiglio di classe è stato caratterizzato, soprattutto nel 
primo biennio e per alcune discipline, dalla mancanza di continuità didattica, elemento questo che ha 
spesso reso difficile l’articolazione della programmazione educativo-didattica in una prospettiva di 
continuità. Solo nei tre anni conclusivi il corpo docente ha mantenuto una maggiore stabilità.  
Gli studenti costituiscono un gruppo stabile sin dal terzo anno. Sul piano delle dimensioni affettive e 
relazionali interne, formano un gruppo abbastanza coeso e con un buon grado di socializzazione, che sin 
dal primo anno ha ben accolto e integrato l’alunno diversamente abile. La classe ha sempre mostrato un 
comportamento corretto, rispettoso dell’altro e dell’ambiente scolastico. La maggior parte degli studenti, 
inoltre, si è sempre mostrata molto interessata e disponibile al dialogo educativo e didattico, accogliendo 
con interesse, curiosità e spirito collaborativo le proposte dei docenti. Solo alcuni elementi hanno 
manifestato un atteggiamento più passivo, sia per ragioni caratteriali, sia a causa di una minore 
propensione allo studio e di un metodo di studio non sempre efficace. La frequenza, tranne casi sporadici, 
è stata regolare. 

Matematica  Courrier Attilio Moschetto Danila 
Sandra 

Rapisarda Giuseppe / Sapienza 
Beatrice 

Fisica Moschetto Danila 
Sandra 

Moschetto Danila 
Sandra 

Rapisarda Giuseppe / Sapienza 
Beatrice 

Scienze Naturali Barcellona Sebastiana Barcellona Sebastiana Barcellona Sebastiana / 
Monforte Pietro 

Storia dell’Arte Mangiameli 
Sebastiano 

Bucolo Domenica Bucolo Domenica 

Scienze Motorie Ragolia  Rosalia 
 

Pennisi Luigi Rella Melania 

Sostegno Licciardello Sebastiano Paternò Carmela/ 
Avincola Gabriele 

Praino Giuseppe – Scigliano 
Albina 

Anno Scolastico n. iscritti di cui n. 

inserimenti 

n. ritirati n. ammessi alla classe 

success. 

2018/19 16 - -                    16 

2019/20 16 - -                        16 

2020/21 16 - -  
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Nel complesso gli alunni hanno realizzato un percorso di crescita e maturazione personale e culturale, 
hanno migliorato i livelli di partenza e hanno potenziato le proprie capacità espressive e comunicative.  

In relazione al piano di lavoro preventivato nella progettazione annuale si può dire che esso sia stato svolto 
con risultati mediamente apprezzabili, essendo stati complessivamente raggiunti, in tutte le discipline, gli 
obiettivi, sia cognitivi che educativi, prefissati. Il rallentamento nei tempi di realizzazione e l’eventuale 
rimodulazione della progettazione in termini di contenuti, si devono alla complessità dell’anno scolastico 
in corso, il cui svolgimento è stato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria in atto.  

La classe, alla fine del percorso di studi, presenta un grado di preparazione complessivamente 
soddisfacente. Si possono individuare tre fasce di livello. 
Un gruppo di alunni presenta una buona padronanza degli argomenti, discrete capacità critiche e 
rielaborative, e mostra di saper utilizzare, nel complesso, abilità e conoscenze acquisite. 
Un piccolo gruppo, per carenze di base non del tutto colmate, impegno meno costante e/o metodo di 
studio poco efficace, ha acquisito abilità e conoscenze sufficienti o appena sufficienti. 
Un terzo gruppo, infine, si è distinto per l’impegno profuso; ha acquisito competenza metodologica, buone 
capacità di rielaborazione personale, autonomia di giudizio e senso critico, raggiungendo risultati più che 
soddisfacenti e in qualche caso eccellenti. 
 

 

2.5 MODALITA’ DI DIDATTICA IN PRESENZA, DIDATTICA MISTA E DITTATICA DIGITALE 
INTEGRATA 

   Di seguito la modalità di svolgimento della didattica nel corso dell’anno scolastico: 

- Circ. N°5 del 9/09/2020 
            Dal 14 settembre al 22 settembre, avvio attività didattica da remoto per tutta la classe;  

- Circ. N° 19 del 20/09/2020 
Dal 21 settembre al 23 ottobre, attività didattica in presenza per il 100% della classe; 

- Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del Presidente della Regione Sicilia del 24/10/2020 e relativa 
Circ. N. 59 del 26/10/20 
Dal 26 ottobre al 23 dicembre, sospensione dell'attività didattica in presenza e contestuale ripresa 
dell’attività didattica a distanza per il 100% della classe, fino al decorre delle Vacanze Natalizie;  

- Circ. N°118 a seguito dell'art. 4 D. L. Del 05/01/2021  
Dall’8 gennaio 2021 al 4 febbraio 2021, attività didattica a distanza per il 100% della classe;  

- Ordinanza N°11 del Presidente della Regione Siciliana del 30 gennaio 2021 e relativa Circ. N°139 
del 31/01/2021  
Dall’8 febbraio avvio dell’attività didattiche in presenza al 50%; 

- Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e relativa Circ. N.227 del 27/04/2021 
Dal 28 aprile attività didattica in presenza per il 100% della classe. 

 

Durante il periodo di Didattica mista, tenendo conto dell'emergenza sanitaria in atto, è sembrato 

opportuno proporre una compartimentazione della classe in due sottogruppi stabili che hanno 

frequentato le lezioni in presenza a giorni alterni. La scelta di formare due gruppi stabili è stata effettuata 

allo scopo di limitare l'eventuale diffondersi del contagio e facilitare le operazioni di tracciamento nel 

caso si fossero verificati, all'interno dei due sottogruppi, dei casi di positività al covid-19. 

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

ha offerto agli studenti la possibilità di incontrare con regolarità in presenza tutti i docenti. 

Dei due studenti con Bisogni Educativi Speciali che avevano diritto alla frequenza in presenza giornaliera, 

soltanto uno si è avvalso di tale diritto. 
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Per un’alunna, convivente di persona fragile, è stata attivata la DAD dal 26 ottobre ad oggi.  
 

Nell’affrontare la sospensione delle attività didattiche in presenza e il successivo avvio dell’attività 

didattica a distanza e mista, imposti dall’emergenza sanitaria Covid-19, il Consiglio di Classe ha messo in 

atto tutte le strategie utili a garantire il diritto allo studio con la didattica digitale integrata, in un clima 

di reciproca collaborazione e solidarietà tra docenti e discenti. Oltre al registro elettronico Argo, che è 

rimasto il punto di riferimento comune, si è utilizzata la piattaforma GSuite con tutti gli strumenti che 

essa mette a disposizione tra cui Meet, per le video lezioni, e Classroom, per la trasmissione di materiali 

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

conforto e supporto, cercando di ricreare un contesto classe simile, per quanto possibile, a quello in 

presenza. Nell’insieme il gruppo classe è stato presente e partecipativo. Solo qualche studente non ha 

bene organizzato tempi e modalità di lavoro. 

La comunicazione con le famiglie è avvenuta tramite il Portale Argo e tramite incontri da remoto 

sull’applicazione Meet della piattaforma GSuite. 

In merito alla progettazione iniziale, si è cercato di mantenere invariate competenze e abilità, cui si 

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

apprendimento digitale integrato. Per quanto riguarda le conoscenze, si è scelto di focalizzare 

l’attenzione su contenuti essenziali e nuclei tematici fondanti. 

 

PARTE TERZA - ATTIVITA’ E METODOLOGIE PER SINGOLE DISCIPLINE 

 

3.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Competenze chiave UE Competenze di asse (Asse culturale dei linguaggi) 
 

Comunicare in lingua      
madre 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

Competenza digitale Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

Imparare a imparare Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato compito 

Saper organizzare il proprio apprendimento e acquisire abilità di studio 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali 

Espressione culturale Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
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Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

A. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

 

 

 

 

 

- Sa riflettere sulla ricchezza e la 

flessibilità della lingua, 

considerata in una grande 

varietà di testi proposti allo 

studio. 

-Sa usare il lessico disciplinare, 

con particolare attenzione ai 

termini che passano dalle 

lingue speciali alla lingua 

comune o che sono dotati di 

diverse accezioni nei diversi 

ambiti di uso. 

-Sa affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando informazioni e 

idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista. 

-Sa individuare il punto di vista 

dell’altro in contesti formali e 

informali. 

Lessico disciplinare 
Storia e testi della letteratura 
italiana 
Alcuni elementi di storia della 

lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo  

 

 

 

- Sa analizzare i testi letterari 

anche sotto il profilo 

linguistico, spiegandone il 

senso letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, della 

semantica e della sintassi e, nei 

testi poetici, l’incidenza del 

linguaggio figurato e della 

metrica. 

-Sa comprendere nel senso 

complessivo la prosa saggistica, 

riconoscendovi le tecniche 

dell’argomentazione. 

Storia e testi della letteratura 
italiana. 
Alcuni elementi di storia della 
lingua italiana. 
Strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi: analisi 

linguistica, stilistica, retorica; 

l’intertestualità e la relazione fra 

temi e generi letterari; incidenza 

della stratificazione di letture 

diverse nel tempo. 

C. Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

-Sa esprimersi, in forma scritta, 

con chiarezza e proprietà, 

variando - a seconda dei diversi 

Strumenti forniti dalla riflessione 

metalinguistica. 

Storia e testi della letteratura 
italiana. 



12  

differenti scopi 

comunicativi 

     

contesti e scopi - l’uso 

personale della lingua. 

-Sa per iscritto compiere 

operazioni fondamentali, quali 

riassumere e parafrasare un 

testo dato, organizzare e 

motivare un ragionamento  

-Sa illustrare e interpretare in 

forma scritta in termini 

essenziali un fenomeno storico, 

culturale, scientifico 

-Sa stendere analisi testuali, 

saggi brevi di diverso 

argomento, temi storici e di 

cultura generale, relazioni 

Struttura e caratteristiche delle 

diverse tipologie di scrittura 

richieste. 

D. Comunicare: utilizzare 

gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario 

 

-Acquisire stabile familiarità 

con la letteratura, con i suoi 

strumenti espressivi e con il 

metodo che essa richiede, 

anche come risposta a un 

autonomo interesse e come 

fonte di paragone con altro da 

sé e di ampliamento 

dell’esperienza del mondo.  

-Saper riconoscere 

l’interdipendenza fra le 

esperienze che vengono 

rappresentate (i temi, i sensi 

espliciti e impliciti, gli archetipi 

e le forme simboliche) nei testi 

e i modi della rappresentazione 

(l’uso estetico e retorico delle 

forme letterarie e la loro 

capacità di contribuire al 

senso).  

-Saper interpretare e 

commentare testi in prosa e in 

versi, porre loro domande 

personali e paragonare 

esperienze distanti con 

esperienze presenti nell’oggi. 

Relazione fra letteratura ed altre 

espressioni culturali, anche grazie 

all’apporto sistematico delle altre 

discipline che si presentano 

sull’asse del tempo (storia, storia 

dell’arte, storia della filosofia).  

I rapporti con le letterature di altri 

Paesi e gli scambi reciproci fra la 

letteratura e le altre arti. 
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E. Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

Comprendere e interpretare i 
prodotti della comunicazione 
audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali 

Le strategie comunicative di una 

presentazione o di un prodotto 

multimediale 

 

 

 

L’OTTOCENTO 
 
EPOCHE, LUOGHI, IDEE 
 
Storia e società 

•Il Risorgimento e l’unificazione italiana 

•Le prime moderne esperienze industriali 
 
Ideologia e cultura 

•Il Romanticismo europeo 

•Caratteri del romanticismo italiano 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
La vita e le opere  
Ideologia e poetica 
Lo Zibaldone 
 
I Canti: i Piccoli Idilli 

•L’Infinito 

•La sera del dì di festa 
 
I Canti: i Canti pisano-recanatesi o Grandi idilli 

•A Silvia 

•Il sabato del villaggio 

•Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

•La quiete dopo la tempesta 

•La ginestra o il fiore del deserto (sviluppo tematico) 
 
Le Operette morali 
 

•Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
 
 
IL SECONDO OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 
 
EPOCHE, LUOGHI, IDEE 
 
Storia e società 
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•La seconda rivoluzione industriale 
•La borghesia al potere e l’Italia unita 
 
Ideologia e cultura 
•Il Positivismo 
•L’intellettuale e le poetiche del secondo Ottocento 
•Il ruolo del poeta 
 
 
NARRATIVA 
La narrativa in Europa 
•Dal Realismo al Naturalismo in Francia 
•La svolta di Flaubert 
•Il Naturalismo 
•Gustave Flaubert e il canone dell'impersonalità                     
 
La narrativa in Italia 
•La Scapigliatura 
•Dal Realismo al Verismo 
 
GIOSUE’ CARDUCCI 
 
La vita e le opere 
•La scelta del classicismo 
•Temi e forme 
•Pianto antico (da Rime Nuove) 
•Nevicata (da Odi barbare) 
 
GIOVANNI VERGA 
 
La vita e le opere 
La prima narrativa verghiana 
•I romanzi fiorentini 
•I romanzi “mondano-scapigliati” del periodo milanese 
•Verso il Verismo 
La “conversione” al Verismo 
•Il metodo verista 
•Le novelle di Vita dei campi (Fantasticheria: “l’ideale dell’ostrica”) 
•Le tecniche narrative 
•Lettera a Salvatore Farina 
•Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
 
I Malavoglia 
•Il ciclo dei “Vinti” 
•La genesi e la struttura dei Malavoglia 
•Tecniche narrative e scelte stilistiche 
•La rappresentazione dello spazio 
•La rappresentazione del tempo 
•Il sistema dei personaggi 
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•Regressione e straniamento 
•La fiumana del progresso (da I Malavoglia) 
•Come le dita della mano (da I Malavoglia) 
 
La seconda fase del Verismo 
•Le Novelle rusticane 
•Mastro-don Gesualdo 
•Verga drammaturgo 
 
IL SECONDO OTTOCENTO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
 
La narrativa: Estetismo e Decadentismo 
•I principi teorici dell’Estetismo 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere 
La poetica e l’ideologia 
•Un rivoluzionario nella tradizione 
•Il “fanciullino”: le contraddizioni della poetica e dell’ideologia 
•È dentro di noi un fanciullino (da Il fanciullino) 
 
Myricae 
 
•L’impressionismo di Myricae 
•I temi di Myricae 
•Temporale 
•X agosto 
•Lavandare 
•L’assiuolo 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e le opere 
La prima produzione lirica 
•Primo vere: l’influenza di Carducci 
La narrativa 
•Il piacere: estetismo, edonismo (La vita come opera d’arte) 
•I romanzi del superuomo 
Le laudi 
•Lo sviluppo lirico 
 
Alcyone 
 
•La pioggia nel pineto 
•La sera fiesolana 
L’ultima produzione: narrativa e teatro 
 
IL NOVECENTO: NARRATIVA DELLA “CRISI” 
 
EPOCHE, LUOGHI, IDEE 
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Storia e società 
•La Prima guerra mondiale 
•Dai Fasci di combattimento al regime fascista 
•La Seconda guerra mondiale 
 
Ideologia e cultura 
•Gli orientamenti filosofici 
Le Avanguardie storiche tra letteratura ed altri linguaggi 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita e le opere 
L’ideologia poetica 
•Le influenze culturali 
•La poetica dell’umorismo 
•La scissione dell’io: persona e personaggio 
•Vita e forma (da L’umorismo) 
•Avvertimento e sentimento del contrario (da L’umorismo) 
 
Le novelle 
•Il treno ha fischiato 
 
Il fu Mattia Pascal 
•Un caso strano e diverso 
•Lo strappo nel cielo di carta 
I romanzi 
•La fase verista 
•I romanzi umoristici 
 
Uno, nessuno e centomila 
 
La produzione drammaturgica 
•Le prime opere 
•I grandi drammi e il “teatro nel teatro” 
•I “miti” teatrali 
•Sei personaggi in cerca d’autore (sviluppo tematico) 
 
 
 
ITALO SVEVO 
 
La vita e le opere 
L’ideologia e la poetica 
•L’eterogeneità delle influenze culturali 
•La poetica 
I romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilità 
 
La coscienza di Zeno 
•La società della “crisi” 
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•La nascita e la costruzione della Coscienza di Zeno 
•Un romanzo innovativo 
•L’inettitudine: il vizio del fumo e il conflitto con il padre 
•Il rapporto salute-malattia 
•Prefazione 
•Preambolo 
•Lo schiaffo 
 
 
LA LIRICA 
La poesia in Italia 
 
•I crepuscolari 
•I futuristi 
•I vociani 
•Filippo Tommaso Marinetti 
•Il primo Manifesto del Futurismo 
 
 
L’Ermetismo 
•L’origine del nome 
•La poetica 
•Il linguaggio poetico e le soluzioni tecniche 
 
SALVATORE QUASIMODO 
 
La vita e le opere 
•Dormono selve (da Oboe sommerso) 
•Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 
 
 
UMBERTO SABA 
 
La vita 
La poetica 
•Le poesie del dolore 
•Le scelte stilistico-formali 
 
Il Canzoniere 
•La raccolta poetica di una vita 
•I temi 
•Traumi d’infanzia e legami familiari 
•Trieste 
•La capra 
•Ritratto della mia bambina 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
La vita e le opere 
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L’Allegria 
•Le edizioni e la struttura 
•I temi 
•La poetica e le scelte stilistiche 
•Il porto sepolto 
•Fratelli 
•Veglia 
•I fiumi 
•San Martino del Carso 
EUGENIO MONTALE 
 
La vita e le opere 
•Gli studi, le Cinque Terre, i primi rapporti culturali. Ossi di seppia 
•Firenze, le amicizie e gli amori, la delusione politica. Le Occasioni 
•Milano, il giornalismo e la consacrazione letteraria. La bufera, Satura e le altre raccolte 
 
Lo sviluppo dell’ideologia e della poetica 
•Le influenze culturali 
•La concezione della vita 
•Il “correlativo oggettivo” e la disarmonia tra individuo e realtà 
•Le caratteristiche formali delle raccolte poetiche 
 
•Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
 
Ossi di seppia e il male di vivere 
 
•Le edizioni e il significato del titolo 
•La struttura 
•I temi e la poetica degli oggetti 
•Meriggiare pallido e assorto 
•Spesso il male di vivere ho incontrato 
•Ho sceso, dandoti il braccio 
 
PRIMO LEVI 
 
La vita e le opere 
• Sul fondo (da Se questo è un uomo) 
• Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo) 
 
 
Argomenti svolti di EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il processo di integrazione europea; storia e obiettivi dell’Unione Europea 
I diritti umani nella letteratura 
 
 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO 
 
Analisi e commento dei seguenti canti: I; III; VI; XXXIII  
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METODOLOGIA 
I processi di apprendimento sono stati realizzati in una pluralità di situazioni, facendo uso di una serie 
di strategie fondate su: 

a) responsabilizzazione dello studente come soggetto attivo dei processi di apprendimento;  
b) importanza degli aspetti cognitivi, motivazionali e relazionali dell’esperienza personale e della 

vita della comunità scolastica; 
c) valorizzazione, come propria risorsa fondamentale, dell’intelligenza, nella pluralità delle sue 

manifestazioni e procedure;   
d) sviluppo della capacità di leggere in modo personale i testi, la realtà, se stessi e il mondo;  
e) stimolazione della creatività, del dialogo, della ricerca critica della verità e della riflessione sul 

senso della realtà come abiti intellettuali;  
f) pratica dei principi di responsabilità e di solidarietà come valori fondanti la vita civile. 

 
Modalità operative 
 
I contenuti della disciplina sono stati proposti in modo problematico, privilegiando un approccio di tipo 
scientifico e tenendo anche conto delle relazioni reciproche tra le diverse aree disciplinari. Si è dato 
spazio al metodo induttivo, valorizzando la scoperta personale, cercando di stimolare l’attenzione, la 
curiosità e l’indagine da parte degli alunni attraverso l'utilizzo della lezione interattiva. 
A tal fine si sono utilizzate con flessibilità le seguenti metodologie didattiche:  

a) lezione frontale dialogata, funzionale al superamento delle difficoltà nel processo di 
apprendimento dello studente, al suo coinvolgimento nel dialogo educativo, all’individuazione 
dei fondamentali nuclei problematici ed al richiamo di concetti ordinatori, anche attraverso il 
sussidio di testi introduttivi e mappe concettuali;   

 
b) attività di laboratorio su testi e documenti (pratiche operative, lavoro individuale e di 

gruppo, produzione di lavori di ricerca, elaborazione di prodotti multimediali, analisi di problemi, 
fonti scritte, iconiche, cinematografiche, momenti di dibattito e confronto dialogico). 
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3.2 LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 

 

PECUP 

 
• Ha acquisito strutture, modalità e competenze comunicative adeguate al 

percorso didattico-educativo individuato 
• È in grado di affrontare in lingua diversa dall’Italiano specifici contenuti 

disciplinari 
• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata 

la lingua attraverso lo studio e l’analisi di autori/opere letterarie 

 
COMPETENZE 
CHIAVE DI         
CITTADINANZA 

 
• Comunicare in lingua straniera 
• Imparare ad imparare 
• Collaborare ed agire in modo autonomo e responsabile 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
• Competenza digitale 
• Valorizzare gli aspetti relazionali della didattica, sviluppare l’autonomia 

personale ed il senso di responsabilità, orientate allo spirito di 
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e 
collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza 

• Sviluppare le capacità di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità 

• Costruire un costante dialogo con l’insegnante e con i compagni, anche a 
distanza 

 
 
 
 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 
• Conosce/utilizza adeguatamente le strutture morfosintattiche e raggiunge 

un livello di competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

• Comunica in un contesto strutturato quale l’ambito letterario facendo uso 
di un lessico specifico sufficientemente corretto 

• Sa tracciare le caratteristiche di un’epoca collocando l’autore nel contesto 
storico, sociale e letterario 

• Conosce le principali convenzioni di un genere letterario 
• Analizza un testo nelle sue caratteristiche generali 
• Opera confronti cogliendo analogie e differenze 
• Produce testi scritti per riferire/descrivere in merito ai contenuti della 

disciplina e riformulare, anche sotto forma di riassunto, testi 
precedentemente assimilati 

• Comprende messaggi orali e scritti di genere diverso trasmessi attraverso 
vari canali  

• Comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua 
inglese con particolare riferimento agli ambiti caratteristici del corso di 
studi 

• Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche/approfondire argomenti 
• Mostra capacità di adattamento a situazioni nuove ed impreviste 
• Sa risolvere problemi, da semplici a complessi, anche in ambienti nuovi 
• Sviluppa un apprendimento cooperative 
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  LETTERATURA 
 
 
Nuclei tematici: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autori e 
contenuti :  

 
    
 
 

• Between the Romantic Age and the Victorian Age: historical and social 
context; the main literary forms; the main writers and works of the age; 

 

• The Victorian Age: historical and social context; the main literary forms; the 
main writers and works of the age. 

 

• The Modern Age: historical and social context; the main literary forms; the 
main writers and works of the age. 

 

• The Contemporary Age: historical and social context; the main literary 
forms; the main writers and works of the age. 

 
                                                         
 
   
   
 Jane Austen and the theme of love: life, works, style. 

     From “Pride and Prejudice”: “Mr and Mrs bennet”;  
                                               

  The Victorian Age: a two-faced reality; social and cultural background, general 
features and consequences on literature; the Victorian Compromise, the 
hypocrisy, the values of decorum and respectability; the Victorian novel; the role 
of women in society; life in the city. 
 
  Charles Dickens: a socially committed novelist; life, works, style, grotesque 
characters, the role of London, children, education. 
      From “Oliver Twist”: “Oliver wants some more”. 
 
 Robert Louis Stevenson and the theme of double; life, main works, style, the 
duplicity in every man’s soul. 
     From “The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: “The story of the door”. 

 
 Oscar Wilde, the brilliant artist and Aesthete; life, style, main works, the Aesthetic 
Movement, the idea of Beauty and Art. 
   From “The Picture of Dorian Gray”: “Dorian’s Death”. 
 
 The Twentieth Century: historical and social background; the consequences of the 
two World Wars, the Welfare State, the new role of women and the psycho-
analytical conception. The era of disillusionment. The modern novel. 

 
 The War Poets, different points of view about the First World War:  

 
  Rupert Brooke and the glory of the war: life, style, sonnets; his idealized    vision 
of the war.  
  From ”1914 and Other Poems”: “The Soldier”. 
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 Wilfred Owen and the pity of the war: life, style, main poems. 
 From “The Poems of Wilfred Owen”: “Dulce et Decorum Est”. 
 
 

 
 Ernest Hemingway and the First World War; life, main works, style and themes. 
From “A farewell to arms”: “There is nothing worse than war” 
 

 James Joyce and the modern novel; life, style and techniques (stream of 
consciousness, paralysis, epiphany, escape). 
    From “Dubliners”: Eveline”. 
 

 Virginia Woolf and the“moments of being”; life, main works, style. 
 From “Mrs Dalloway” : “Clarissa and Septimus” 
 

 Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age; Life, main works, style, The  Lost 
generation and the roaring twenties. 
From “The Great Gatsby”: “Nick meets Gatsby”.  

 
 George Orwell and the dystopian novel; life, main works, style, his political ideas, 
his social commitment, with a special regard for “1984”. 

From “1984”: “Big Brother is watching you.” 
 
  The Contemporary Age: Samuel Beckett and the theatre of the Absurd. Life, 
style, main works.  
“Waiting for Godot”: the story, the symmetrical structure, Vladimir and Estragon, 
the meaninglessness of time, the language. 
 

 
 

 

EDUCAZIONE  
CIVICA 

Human rights.  
Excursus sui diritti umani: 
la Magna Carta Libertatum, l’ Habeas Corpus Act, The Petition of Rights, The Bill 
of Rights, The Declaration of Independence of the USA, La Dichiarazione 
Internazionale dei Diritti Umani del 1948. 
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Attività e      

metodologie 

 

 

Durante le lezioni in presenza l’approccio è stato comunicativo e la lezione 
frontale ha sempre lasciato con ampio spazio per domande e commenti da parte 
degli alunni ed una discussione informata sui vari argomenti. In tal modo gli 
alunni si sono sempre sentiti coinvolti, anche nella scelta degli argomenti da 
affrontare; si è infatti instaurato un ottimo dialogo didattico che ha fatto sentire 
gli alunni partecipi delle varie attività proposte.  
All’interno dei vari argomenti sono sempre stati individuati i nuclei concettuali 
fondanti e e gli alunni talvolta hanno autonomamente approfondito le loro 
conoscenze grazie a ricerche, osservazioni, visione di adattamenti 
cinematografici dei novels studiati.  
Durante tutte le lezioni è stata usata costantemente la lingua inglese, sia dalla 
docente che dai discenti. Nell’analisi del testo sono state usate le tecniche dello 
skimming e dello scanning per sviluppare e valutare la capacità di comprensione 
sia globale che dettagliata. Si è lavorato molto sui collegamenti temporali e 
tematici tra i vari autori, stimolando il confronto con la letteratura italiana e con 
le letterature delle altre lingue straniere studiate.  
Vi è stato un uso frequente della LIM, presente in classe, in particolar modo per 
le presentazioni in Power Point che hanno spesso accompagnato e supportato le 
lezioni della docente insieme alla versione multimediale e alle risorse del libro di 
testo, e per la visione di spezzoni di film relativi alle opere e agli autori studiati.  
La stessa metodologia è stata utilizzata nel periodo in cui le lezioni si sono svolte 
a distanza, cercando di coinvolgere gli studenti con materiale video relativo agli 
argomenti studiati; con la creazione e la discussion di PowerPoint prodotti dagli 
studenti e con  discussioni collettive riguardanti le tematiche e gli autori studiati.  
 Agli studenti è stato costantemente inviato materiale video esplicativo e 
presentazioni in PowerPoint per supportare le lezioni. 
Diversi argomenti di civiltà a attualità sono stati inoltre trattati con la docente di 

conversazione, stimolando il dibattito in classe su tematiche di interesse per gli 

studenti. 

Verifiche e 
Valutazione 

Le verifiche sono state continue, proprio per accertarsi della reale 
partecipazione degli studenti, variando da quelle informali che miravano a 
stimolare un’interazione nel processo di apprendimento a quelle formali, sia 
orali che scritte, queste ultime sia in presenza attraverso le piattaforme digitali 
adoperate durante la DAD. 
La valutazione deve necessariamente tener conto della nuova realtà di 
insegnamento mista che studenti ed insegnanti si sono trovati a vivere, per cui 
c’è stato un adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri 
e delle modalità di valutazione e la valorizzazione dell’impegno degli studenti, il 
loro progresso e la loro partecipazione. Per questo si tiene conto anche della 
valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 
la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte, osservando con continuità il 
suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere. A tal fine si 
valorizzano e si rinforzano gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli 
studenti che possono emergere nelle attività in presenza e a distanza, fornendo 
un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti 
parziali, incompleti o non del tutto adeguati. 
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    3.3 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

 

          COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

1. Comunicazione 
nella 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Competenze 
sociali e civiche 

 

Agire modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e 
norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista. 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, e 

formulare risposte personali argomentate. 

5. 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.  

6.Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. Stabilisce collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Acquisizione di competenze 
comunicative relativa al 
livello B1 del Quadro 
Comune Europeo 
Riferimento. 
 
Produzione di testi orali e 

 

Ha acquisito competenze comunicative relative al livello B1/B2 del 
Quadro Comune Europeo Riferimento. 
 
Individua l’evoluzione del sistema storico, culturale e letterario dei 
secoli XIX e XX.                                   
 
Ha sviluppato modalità di apprendimento autonomo che consentono 
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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 
(attualità, cinema, musica, 
arte ecc.), anche con il 
ricorso alle nuove 
tecnologie. 
 
Utilizzare la lingua straniera 
per lo studio e 
l’apprendimento di 
argomenti inerenti le 
discipline non linguistiche. 

un accostamento alla letteratura quanto più riflessivo e personale.  
 
Comprende e analizza testi letterari. 
 
Coglie gli elementi significativi del panorama storico-artistico-
letterario dell’Ottocento e del Novecento. 
 
Discute gli autori studiati, inserendoli nel periodo storico-letterario in 
cui hanno operato. 
 
Comprende una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, 
trasmessi attraverso vari canali. 
 
Tratta temi di attualità e di interesse per i giovani. 
 

 
 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

AUTORI CONTENUTI 
 

El Romanticismo español 
 

 
 
José de Espronceda 

La España del siglo XIX 
 
- Canción del pirata 
 

 Gustavo Adolfo Bécquer - Rimas:  
XI, XXI, XXIII, XLII XVII y LXVI 
 

El Romanticismo en Arte Francisco de Goya y 
Lucientes 

- El dos de mayo de 1808 en Madrid: la 
lucha con los mamelucos 
- El tres de mayo de 1808 en Madrid: los 
fusilamientos de la montaña del 
Príncipe Pío 
 

Realismo y Naturalismo 
 

 
 
Benito Pérez Galdós 

La novela realista 
 
- Fortunata y Jacinta: 
      - Jacinta 
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      - Fortunata  
      - Fragmento cap. IX 
 

El sentido de malestar 
 

 España entre dos siglos 
 
La Generación del ‘98 
 

 Miguel de Unamuno - En torno al Casticismo: 
   La casta historica: Castilla 
 
- Niebla 
 

El Modernismo Rubén Darío - Azul: 
  - Venus 
 

El Modernismo en Arte Antoni Gaudí - La Sagrada Familia 
- Casa Batló 

- Casa Milá 
- Parque Güell 
 

El siglo xx  La España de las primeras décadas del 
siglo XX 
 
La Guerra Civil 
 

La Guerra en el cine  La lengua de las mariposas 
 

Las Vanguardias   Futurismo 
 Dadaismo 
 Creacionismo 
 Ultraismo 
 Surrealismo 
 

 Juan Larrea - Estanque 
 

 Pedro Salinas - 35 bujías 
 

Las Vanguardias en Arte: 
El Cubismo y el 
Surrealismo 

Pablo Picasso - La mujer que llora 
 

 Salvador Dalí - Sueño causado por el vuelo de una 
abeja alrededor de una granada un 
segundo antes de despertar 
- La persistencia de la memoria 
 

Una nueva sensibilidad  La Generación del ‘27 
 

 Rafael Alberti - Marinero en tierra: 
        - El mar, la mar 
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- Baladas y canciones del Paraná: 
         - Canción 8 
 

 Federico García Lorca - Poeta en Nueva York : 
        - La Aurora 
 
El teatro de Lorca 
- La casa de Bernarda Alba 

 

La transición   De la posguerra a los albores del siglo 
XXI 
 

Conversazione in lingua  - La amistad 
- Trabajar para vivir 
- La igualdad entre hombres y mujeres 
- Estar informado 
- La Alimentación 
- El aborto 
 

Educazione Civica  - La Constitución de Cadiz 
- La mujer en la Constitución de 1931 
- La Constitución de 1978 
 

 

METODOLOGIA  
 

Per facilitare un apprendimento dinamico e critico e per limitare le possibili 
difficoltà nell’esposizione orale e scritta in lingua, l’approccio con le tematiche 
è avvenuto in maniera graduale. Con il crescente dominio dei mezzi espressivi 
da parte degli alunni, le lezioni hanno mirato ad uno studio più analitico degli 
argomenti (a carattere storico-letterario). La classica lezione frontale di tipo 
espositivo è stata accompagnata dall’offerta di materiale autentico, per 
facilitare la riflessione personale dell’alunno incoraggiandolo ad una 
partecipazione più attiva. Le tematiche da trattare sono state formulate in 
modo problematico per indurre l’alunno a cercare soluzioni e abituarlo ad 
esporre secondo le proprie competenze linguistiche. Per evitare schemi fissi 
e mnemonici di esposizione orale e scritta sono stati, inoltre, predisposti 
determinati esercizi mirati al potenziamento delle capacità logiche. 
Nell’analisi testuale si è proceduto all’utilizzo di varie tecniche di lettura: 
globale (per la comprensione dell’argomento), esplorativa (per la ricerca di 
informazioni specifiche) e analitica (per la comprensione più dettagliata). 
In seguito all’attivazione della DID e della Didattica mista, si è data agli alunni 
maggiore autonomia, affidando loro lavori di ricerca e approfondimento, 
assegnando attività da svolgere in modalità asincrona, e ricorrendo alla 
flipped classroom. 
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3.4. LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

 
 
          Competenze di cittadinanza 
 

● Imparare a imparare 
● Comunicare 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● 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 
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-Vom Nullpunkt   bis zur Wende (1945-1990)  
 
Literatur: 
 
Romantik 
 
Novalis: 
Hymnen an die Nacht 
 
 
Eichendorff: 
Mondnacht 
Sehnsucht 
J. und W. Grimm: 
Sterntaler 
 
Zwischen Romantik und Realismus (die 
vorrealistische Epoche) 
Heinrich Heine:  
Die schlesischen Weber 
Die Loreley  
 
Der Bürgerliche Realismus 
Gottfried Keller: 
Kleider machen Leute 
 
Theodor Fontane: 
Effi Briest  
 
Stilpluralismus 
Rainer Maria Rilke 
Liebes Lied 
Der Panther 
 
 
Expressionismus 
Franz Kafka: 
Die Verwandlung 
 
   Die Moderne 
     Der Film “Metropolis” 
             
Weimarer Republik 
Die Katastrophe des Dritten Reiches 
  Bertolt Brecht 
  Das epische Theater 
   Maßnahmen gegen die Gewalt 
  
La programmazione è stata incrementata da 
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attività di Educazione Civica: 
Die Geschichte der Europäischen Union 
Das politische System in der BRD 
 
 Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
2021: 
 
-      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.  
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 stati soprattutto colloqui frontali ed una 
verifica scritta.  
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.  
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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.  
  
                                                                                                                          
 

3.5 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

Storia: 

− L’imperialismo in Africa; 

− L’imperialismo in Asia; 
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Conoscenze e contenuti 

 

− 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; 

− La crisi del 1929 e le sue conseguenze; 

− “Albert Einstein’s involvement in Physics and 

civil rights” (CLIL) 

− 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 
− Agenda 2030 
− La schiavitù, ieri e oggi. 

 
 
 
               
 
                 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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3.6 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 
 

Filosofia: 
 
Hegel 
- Gli scritti teologici giovanili; 
- Le tesi di fondo del sistema; 
- La dialettica; 
- La Fenomenologia dello Spirito; 
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Conoscenze e contenuti 

 

- 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. 
 

 
Ed. Civica: 
 
La filosofia di fronte al Totalitarismo  
(percorso testuale) 
- Arendt 
- Lévinas 
 

 
 
               

Attività e metodologie 
 

 

 
Lezione dialogata   
Lavoro individuale e di gruppo  
Analisi di problemi e testi 
Dibattito e confronto dialogico  
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3.7 MATEMATICA 
 

 

 

 

 

Competenze 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. 
-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. 

 

OSA 

 

 

Competenze 

acquisite 

 

- Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, 
algebrico, rappresentandole sotto forma grafica. 
 -Confronta ed analizza figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 
- Individua le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. 
- Analizza 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. 
- Utilizza le tecniche e le procedure dell’analisi 
matematica. 

 

Nuclei  tematici 

 

Funzioni reali di variabile reale. 
Limiti delle funzioni. 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
Derivate. 
Massimi, minimi e flessi. 
Studio di una funzione. 
I diritti umani come come punto di partenza del diritto alla 
salute, nostra e del pianeta. 

 

Conoscenze e contenuti 

 

 
Funzioni reali di variabile reale. 
Definizione e classificazione delle funzioni. Dominio. Zeri e 
segno di una funzione. Proprietà delle funzioni 
(monotone, pari e dispari). Funzione composta. 
 
Limiti delle funzioni. 
Insiemi di numeri reali (intervalli, intorni di un punto e di 
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infinito). Concetto di limite. Limite finito di f(x) per x che 
tende a un valore finito. Limite destro e sinistro di una 
funzione. Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito. 
Asintoti orizzontali. Limite infinito di f(x) per x che tende a 
un valore finito. Asintoti verticali. Limite infinito di f(x) per 
x che tende all’infinito. 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Funzioni 
continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti 
(orizzontali, verticali e obliqui). Grafico probabile di una 
funzione. 
 
Derivate. 
Significato geometrico della derivata. Derivate 
fondamentali. Operazioni con le derivate (derivata di una 
somma, di un prodotto, di un quoziente di funzioni). 
Derivata di una funzione composta. Derivate di ordine 
superiore. Punti di non derivabilità. 
 
Massimi, minimi e flessi. 
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi, *flessi 
orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda.  
 
Studio di una funzione. 
Funzioni polinomiali. Funzioni razionali fratte.  
 
I diritti umani e gli obiettivi dell’agenda 2030. 
Gli obiettivi dell’agenda 2030.  

 

Attività e metodologie 

 

-Dialogo didattico. 
-Lezione frontale. 
-Esecuzione di semplici esercizi e problemi. 
-Sviluppo di relazioni tra pari: cooperative learning. 
-Attività di recupero individuale. 
-Uso di mediatori didattici (schemi, mappe) 
-Controllo costante e ricorsivo sull’apprendimento. 
-Sviluppo di processi di autovalutazione. 
-Dibattito sull’interconnessione fra i diritti umani e gli 
obiettivi dell’agenda 2030 
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3.8 FISICA 

 

Competenze 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. 
-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. 

 

OSA 

       

 

 

Competenze acquisite 

 

-Osserva e identifica fenomeni. 
- Formalizza un problema di fisica e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
-Fa esperienza e rende ragione del significato dei vari aspetti 
del metodo  sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 
variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. 
-Comprende e valuta le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 
-Formula ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e 
leggi. 
Clil: Competenze di disciplina (apprendere nuovi concetti 
disciplinari attraverso una metodologia differente e più 
accattivante), competenze linguistiche (migliorare le abilità di 
lettura, scrittura, ascolto e dialogo), competenze cognitive 
(sviluppare la capacità di analisi e sintesi e di problem solving) 
e competenze sociali (partecipare attivamente e 
costruttivamente alle attività in classe, rispettare gli altri, 
imparare a relazionarsi col gruppo). 

 

Nuclei  tematici 

 

La carica e il campo elettrico. 
Il potenziale e la capacità. 
La corrente elettrica. 
Il magnetismo. 
L’elettromagnetismo. 
I diritti umani come come punto di partenza del diritto alla 
salute, nostra e del pianeta. 

 

Conoscenze e contenuti 

 
CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
La carica e il campo elettrico: 
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 Carica elettrica e interazioni fra corpi elettrizzati. 
Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. 
Elettrizzazione per contatto. Elettroscopio. Elettrizzazione per 
induzione. Polarizzazione per deformazione ed orientamento. 
Legge di Coulomb. Interazione elettrica e gravitazionale. 
Principio di sovrapposizione. Campo elettrico. Campo elettrico 
generato da cariche puntiformi. Moto di una carica in un 
campo elettrico uniforme. 
 
Il potenziale e la capacità: 
Energia potenziale elettrica. Campo elettrico conservativo. 
Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Superfici 
equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori. Equilibrio 
elettrostatico di due conduttori collegati fra loro. Potere 
dispersivo delle punte. Condensatori e capacità. Condensatore 
piano. Condensatori in serie e in parallelo. Accumulo di energia 
elettrica in un condensatore.  
 
La corrente elettrica: 
Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Prima e seconda Legge 
di Ohm. Resistività dei materiali. Forza elettromotrice. Circuiti 
elettrici a corrente continua. Teorema dei nodi e teorema della 
maglia. Resistenze in serie e in parallelo. Effetto Joule. 
 
MAGNETISMO.  
Magneti e campo magnetico. Forza di un magnete su un filo 
percorso da corrente. Campi magnetici generati da correnti: 
forza tra due fili percorsi da corrente (Legge di Ampere); 
intensità del campo di un filo rettilineo (Legge di Biot-Savart); 
campo di una spira circolare, campo di un solenoide. Forza di 
Lorentz. Moto di una particella carica in un campo magnetico 
uniforme. 
 
ELETTROMAGNETISMO 
L’induzione elettromagnetica: corrente indotta. Legge di 
Faraday-Neumann e legge di Lenz. Le onde elettromagnetiche: 
lo spettro elettromagnetico.  
 

PROGETTO CLIL:  Classical and Special Relativity. 

Special Relativity describes events that are separated in space 
and in time, and how the results of measurements of these 
events transform when inertial reference frames move relative 
to each other. Special Relativity is based upon two postulates. 
1 The relativity postulate: The laws of physics are the same for 
all observers in all inertial reference frames, and no frame is 
preferred over any other. 2 The speed of light postulate: The 
speed of light in a vacuum has the same value c in all directions 
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3.9 SCIENZE NATURALI 

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 

 

and all inertial reference frames.  

I diritti umani e gli obiettivi dell’agenda 2030. 

Gli obiettivi dell’agenda 2030. 

 

Attività e metodologie 

 

-Dialogo didattico. 
-Lezione frontale. 
-Esecuzione di semplici esercizi. 
-Sviluppo di relazioni tra pari: cooperative learning. 
-Utilizzo di Power Point e Youtube. 
-Attività di recupero individuale. 
-Uso di mediatori didattici (schemi, mappe) 
-Controllo costante e ricorsivo sull’apprendimento. 
-Sviluppo di processi di autovalutazione 
--Dibattito sull’interconnessione fra i diritti umani e gli obiettivi 
dell’agenda 2030. 
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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 

 

          

 

 

   

OSA 

 

 

 

 

 

Competenze 

acquisite 

 

 
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 
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; 
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-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 e prevedere 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. 
-RAPPORTO TRA UOMO, AMBIENTE, SCIENZA E 

SOCIETÀ. 

 

Conoscenze e contenuti 

 

Scienze della Terra: 

I minerali e rocce. Caratteristiche 
dell’attività vulcanica. Tipi di magmi e 
loro proprietà. Edifici vulcanici e 
tipologie di eruzioni. Prodotti 
dell’attività vulcanica. Vulcanesimo 
secondario. Terremoti e teoria del 
rimbalzo elastico. Onde sismiche. 
Intensità e magnitudo dei terremoti. 
Densità della Terra. Onde sismiche e 
superfici di discontinuità. L’interno della 
Terra: struttura e composizione. Flusso 
di calore e campo magnetico terrestre. 
La deriva dei continenti e l’espansione 
dei fondali oceanici. Teoria della 
tettonica a placche: margini 
convergenti, divergenti, trascorrenti. 
Chimica organica: 
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. 
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Composti aromatici; struttura del 
benzene. Nomenclatura dei composti 
aromatici. Proprietà fisiche, chimiche e 
impieghi dei composti aromatici. 
Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. 
Generalità sui polimeri e sulle 
biomolecole. 
 
Educazione civica: 
Agenda 2030, Oceani di plastica, I rifiuti 
nella catena alimentare. 
 

 

 

Attività e metodologie 

 

Lezione frontale; Lezione guidata;  

Problem Solving; Domande stimolo; 

Situazioni concrete e relativa 

discussione; Accertare i prerequisiti 

necessari per un nuovo argomento; 

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. 

Durante la DaD si è fatto uso della parte 

digitale dei libri di testo, visione di 

filmati e documentari. 

Si è fatto uso della piattaforma 
multimediale g-suite, nonché la bacheca 
ed il registro elettronico di Argo.  
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Materiali di studio proposti (libro di testo parte digitale, visione di filmati, documentari, lezioni registrate 

dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

Durante la DaD si è fatto uso della parte digitale dei libri di testo, visione di filmati e documentari. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni, 

chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate 

vocali di gruppo) 

Sono state effettuate videolezioni in orario antimeridiano. Audiolezioni e chiamate vocali di gruppo. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail Portale Argo, didattica del RE - Google 

Education, Moodle, WhatsApp, Skype, Edmodo, Zoom, Weschool, GoToMeeting, ecc.) 

Bacheca del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

Si è fatto uso della piattaforma di G-Suite, nonché la bacheca ed il registro elettronico di Argo.  

 

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

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

Per quanto riguarda le modalità di verifica, durante il periodo di DaD, si sono effettuati colloqui frontali. 

Durante il periodo di Didattica Mista si è ricorso ad interrogazione programmate in funzione dei gruppi 

di alunni presenti. Molto importante ai fini della valutazione sarà il livello di interazione durante le lezioni 

frontali e a distanza. 
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3.10 STORIA DELL'ARTE 
 
 

COMPETENZE 

CHIAVE DI    

CITTADINANZA 

 
 

Imparare ad 

imparare 

 
 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 
Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 
 

Collaborare e 

partecipare 

 
 
 
 

Organizza il proprio apprendimento attraverso un metodo di lavoro e di studio 

efficace. Individua, sceglie ed utilizza varie fonti e varie modalità di 

informazioni e di formazione in funzione dei tempi disponibili e delle strategie 

di apprendimento ritenute più efficaci 

 
 
Individua connessioni e definisce relazioni tra i contenuti riconoscendo i 

legami interdisciplinari in una prospettiva sincronica e diacronica. 

Riconosce analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

motivando con argomentazioni coerenti 

 
 
Formula giudizi che denotano capacità di rielaborazione personale, 

attraverso un motivato utilizzo degli strumenti critici 

 

Sviluppa un’attitudine cooperativa nella vita di classe e nella società, che 

valorizza il momento del confronto e del fare comune, in una prospettiva 

solidale e non sterilmente competitiva. Riconosce nel dialogo un modo 

privilegiato per acquisire una visione democratica e plurale della vita e della 

convivenza tra gli uomini. 

 

                                                  

                                                        OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 

Abilita 
 

Competenze 
 

Contenuti suddivisi per unita 
didattiche, moduli, nuclei tematici, 

percorsi. 
 

Conoscenza dei 
termini essenziali 
del lessico specifico 
inerente le 
espressioni 
artistiche studiate 
(pittura, scultura, 
architettura) la 
storia dell’arte e la 
critica d’arte. 
Conoscenza delle 

Le abilità che applicano 
tali conoscenze sono 
“riconoscere e 
apprezzare le opere 
d’arte” e “conoscere e 
rispettare i beni 
culturali e ambientali a 
partire dal proprio 
territorio”. 
 

La storia dell’arte 
ha come obiettivo 
“la conoscenza e la 
fruizione 
consapevole di 
molteplici forme 
espressive non 
verbali”, tra queste 
le conoscenze 
fondamentali delle 
diverse forme di 

 
 
IL NEOCLASSICISMO 
 

∙ Roma, culla del 
neoclassicismo 

∙ Johann Joachim 
Winckelmann, l’ideale 
neoclassico di bellezza 

∙ Jacques-Louis David: “La 
morte di Marat”, “Il 
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opere trattate e 
dello stile degli 
artisti presi in 
esame 
Conoscenza delle 
linee generali del 
contesto storico – 
culturale nel quale 
tali opere sono 
state prodotte. 
Conoscenza dei 
principali aspetti 
specifici relative 
alle tecniche 
dell’opera d’arte 
 

espressione del 
patrimonio 
artistico poiché 
sollecitano 
“attitudine al 
pensiero riflessivo 
e creativo, la 
sensibilità alla 
tutela e alla 
conservazione dei 
beni culturali e la 
coscienza del loro 
valore”. 
Alla fine del 
percorso scolastico 
gli alunni dovranno 
essere in grado di 
“utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico”. Tale 
fruizione 
consapevole si 
fonda sulla 
conoscenza degli 
elementi 
fondamentali per 
la lettura 
dell’opera d’arte e 
delle principali 
forme di 
espressione 
artistica. 

giuramento degli Orazi”, 
“Napoleone valica il Gran San 
Bennardo”, Ritratto di 
Madame “Recàmier” 

∙ Antonio Canova: 
∙  “Monumento funebre a 

Maria Cristina d’Austria”, 
“Paolina Borghese”, “Amore e 
Psiche”,” Le Grazie”,”Teseo e 
il Minotauro”. 

∙  

   Il ROMANTICISMO 
 

∙ Johann Heinrich Fussli: 
“L’incubo” 

∙ Francisco Goya: “Il sonno 
della ragione genera mostri”, 
“Maja desnuda”, “Maja 
vestida” “Fucilazione del 3 
maggio”, “Saturno che divora 
uno dei suoi figli”. 

∙ Il sublime nel Romanticismo 
inglese 
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∙ Joseph Mallord William 
Turner: “Incendio nella 
camera dei comuni e dei lord” 

∙ John Constable:”Il mulino di 
Flatford”. 

∙ William Blake: “Il vortice degli 
amanti”. 

∙ Pittoresco e sublime 
∙ Caspar David Friedrich: 

“Abbazia nel querceto”, 
“Viandande sopra il mare di 
nebbia”,”Monaco in riva al 
mare”. 

∙ Il ROMANTICISMO francese 
∙ ThèodoreGèricault: “La 

zattera della Medusa” 
“Alienata con monomania 
dell’invidia”. 

∙ Eugène Delacroix: “La libertà 
che guida il popolo” 

∙ Francesco Hayez:”Il bacio”. 
∙ ARCHITETTURA in età 

romantica 
∙ Il Neogotico, il fenomeno 

dell’Eclettismo. 
∙ Il caffè Pedrocchi a Padova, 

l’Opéra di Parigi. 
∙ Il restauro nel XIX secolo 
∙ John Ruskin, Viollet-le-Duc. 

 
   Il REALISMO 

 
∙ Gustave Courbet: ”L’atelier 

del pittore” 
∙ Courbet e Millet: due quadri a 

confronto “Le Spigolatrici”, 
“Gli Spaccapietre” 

∙ L’IMPRESSIONISMO 
∙ Eduard Manet: “La colazione 

sull’erba”, “Olympia”,  “Il bar 
delle folies bergère”,”La 
grenoullière”. 

∙ Pierre Auguste Renoir:  “La 
colazione dei canottieri” 

∙ Edgar Degas: “Classe di 
danza”, “L’assenzio” 

∙ Claude Monet: “La cattedrale 
di Rouen”, “Regate ad 
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Argenteuil”, “Impressione 
soleil levant” “Lo stagno delle 
ninfee”, “La Grenouillère” 

∙ Post- Impressionismo 
∙ Gerge Seurat:”Una domenica 

pomeriggio all’isola della 
Gran Jatte. 

∙ Paul Cezanne: “la montaigne 
di San Victoire” 

∙ Henri  de  Toulouse- Lautrec: 
“Addestramento della nuova 
arrivata da parte di Valentin- 
le-Dèsossè”. 

 

   Il SIMBOLISMO 
∙ Vincent Van Gogh: “I 

Mangiatori di patate”, 
“Autoritratto”, “Notte 
Stellata”; “Volo di corvi sul 
campo di grano” 

∙ Paul Gauguin: “Da dove 
veniamo Chi siamo dove 
andiamo”Gustave Moreau: 
“L’Apparizione” 

 

   ART NOUVEAU 
∙ Le Secessioni 

∙ Gustave Klimt: “Il bacio”, 

∙ “Giuditta1”,”Giuditta II” 

∙ Edvard Munch:,”L’urlo” “Sera al 

corso Karl Johann” 

∙ La stagione 

delleAVANGUARDIE 

   ESPRESSIONISMO francese 
∙ Matisse: “La dance” 
∙ Die Brucke 
∙ Ernest Ludwig Kirchner: 

“PotsdamerPlatz” 
   Il CUBISMO 

∙ Picasso: “Poveri in riva al 
mare”, “Les demoiselles 
d’Avignon”, “Guernica”. 

   Il FUTURISMO 
∙ Filippo Tommaso Marinetti 

Preambolo e manifesto 
tecnico della pittura futurista. 

∙ Umberto Boccioni :  “Forme 
uniche nella continuità dello 
spazio”, “Stati d’animo” “La 
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città che sale”,”Materia”. 
   Argomenti di Educazione Civica 

I beni culturali: legislazione e storia 
Il concetto di restauro 
La carta del restauro 
Cesare Brandi e l’Istituto Centrale del 
Restauro. 
 

 
 
 
3.11 SCIENZE MOTORIE 
 

2) OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE PER LA DISCIPLINA 
 

• Conoscenze:  

• Conoscenza della terminologia specifica della disciplina.  

• Conoscenza ed   acquisizione delle capacità ed abilità motorie. 

• Conoscenza dei principali effetti del movimento su apparati e sistemi del nostro corpo. 

• Conoscenza dei regolamenti dei principali sport praticati. 

• Conoscenza, padronanza delle tecniche dei principali sport praticati. 

• Approfondimenti riguardo il concetto di salute e acquisizione di una cultura motoria tesa a promuovere 
la pratica sportiva come costume di vita in vista del miglioramento e mantenimento della propria salute, 
Principi di alimentazione, Doping, gli effetti delle dipendenze. La storia delle Olimpiadi. 

• Competenze: 

• Stabilizzazione degli schemi motori di base.  

• Saper utilizzare autonomamente e in maniera critica e creativa le capacità   motorie acquisite. 

• Essere consapevole del percorso effettuato per il miglioramento delle proprie capacità. 

• Saper trasferire esperienze e abilità   motorie alle varie discipline sportive praticate. 

• Mettere in atto un corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente. 

• Sapersi muovere in   ambiente naturale. 

•  Avere coscienza dell’apporto vantaggioso della tecnologia nella società contemporanea, conoscere ed 
utilizzare alcuni ausili   tecnici utili alle attività motorie. 

• Capacità: 

• Capacità   di memorizzare informazioni e sequenze motorie.  

• Capacità   di lavorare in forma economica nelle diverse situazioni.  

• Apprezzare e valorizzare l’ambiente naturale mettendo in atto comportamenti responsabili nei confronti 
del comune patrimonio ambientale. 

• Saper svolgere esercizi e semplici programmi di fitness.  

• Avere coscienza dei valori sociali dello sport. 

• Capacità   di applicare: principi, regole e tecniche specifiche. 

• Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive   con autocontrollo. 

• Capacità   di valutare la propria condizione motoria, valorizzando le potenzialità   ed affrontando in modo 
costruttivo i propri limiti e lacune. 

• Adottare comportamenti appropriati per la propria sicurezza e quella altrui   anche utilizzando   e 
disponendo gli attrezzi propri della disciplina in modo corretto. 

• capacità di mettere in atto stili di vita adeguati alla tutela della propria salute e di quella altrui. 
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3) CONTENUTI 

 

MODULO /UA ATTIVITÀ’ DIDATTICA MEZZI E 
STRUMENTI 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

Parte pratica: 
Esercizi finalizzati al potenziamento 
fisiologico e muscolare nonché alla 
mobilizzazione generale   
 

 
Parte Pratica: Attività ed esercizi a 
carico naturale, esercizi di opposizione 
e resistenza, esercizi di equilibrio in 
situazioni dinamiche complesse, 
esercizi di rilassamento segmentario e 
totale, esercizi di controllo corporeo, 
educazione respiratoria, esercizi 
eseguiti con varietà di ampiezza, 
ritmo, in situazioni spaziotemporali 
variate. Giochi Sportivi: pallavolo, 
badminton, ultimate fresbee, 
pallatamburello. 
 
Parte Teorica: movimento e sano stile 
di vita, approfondimenti sugli 
adattamenti fisiologici all’esercizio 
fisico, principi di alimentazione, 
disordini alimentari, malattie 
metaboliche (il diabete), le 
dipendenze, il doping, la storia delle 
Olimpiadi. Regolamentazione e 
pratica dei principali sport trattati 
negli anni precedenti: atletica leggera, 
pallavolo, ultimate fresbee, 
Badminton. 
 
 
 
L’aspetto teorico della disciplina è 
stato potenziato in sede di DAD ed 
arricchito di approfondimenti video, 
mappe nonché visione e commento di 
film a tema. Per ciò che concerne la 
parte pratica della disciplina, questa è 
stata approfondita  e potenziata 
quando possibile nella didattica in 
presenza . Nel momento in cui è stata 
prevista la DAD i ragazzi sono stati 
stimolati alla pratica sportiva tramite 
l’utilizzo di applicazioni specifiche, 
report di allenamenti svolti e 
confronto/correzione rispetto alle 
attività svolte in modo autonomo 
sempre nell’ottica del mantenimento 
in attività  funzionale ad un sano 
equilibrio psico-fisico 

 
Campo sportivo 
Polivalente .  
 
Piccoli e grandi 
attrezzi, attrezzi 
non codificati, 
materiale 
audiovisivo e 
multimediale.  
 

 
Le verifiche 
sono state 
basate 
sull’osservazion
e continua degli 
alunni/e 
durante le 
attività      
motorie, 
sull’accertamen
to degli 
obiettivi 
raggiunti e sulla 
constatazione 
dell’evoluzione 
delle capacità 
psico-motorie 
che i discenti 
hanno 
acquisito; 
verifiche 
pratiche 
nell’esecuzione 
dei 
fondamentali 
individuali degli 
sport praticati.  
Test a risposta 
chiusa ed 
aperta, 
interrogazioni 
orali. 

Ricerca di un condizionamento 
organico generale attraverso lavori 
lunghi, in circuito e a stazioni   
  

 Esercitazioni per il consolidamento 
delle capacità coordinative generali e 
speciali 
 

Fondamentali individuali e di squadra 
dei principali sport praticati (Pallavolo,  
Badminton, Ultimate Fresbee, 
pallatamburello).   Atletica leggera. 
 

 

 Parte teorica: 
Approfondimenti sugli apparati e loro 
correlazione rispetto all’acquisizione di 
una cultura motoria tesa a promuovere 
la pratica sportiva come costume di vita 
in vista del miglioramento e 
mantenimento della propria salute:  
- Gli adattamenti fisiologici 

all’esercizio fisico 
- Principi di alimentazione, i disordini 

alimentari, le malattie metaboliche 
(il diabete) CLIL 

- Le dipendenze ed il doping 
- La storia delle Olimpiadi. 
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5) ATTIVITA’ DI CONVERGENZA INTERDISCIPLINARE  
 

 

CLIL: è’ stato svolto, in convergenza alle discipline Scienze della terra e Spagnolo, il progetto “Nutrirsi di salute” 
Il progetto ha coinvolto Scienze Motorie per 6 ore di lezione ed ha comportato una valutazione finale.   
 

 

6) METODOLOGIE E STRATEGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA  
 

 

La didattica inclusiva dell’educazione fisica deve stimolare l’arricchimento delle abituali prassi della “normalità” 
con aspetti “speciali“ e “tecnici“ che sono alla base per la didattica inclusiva. 
 Essa si realizza: 

 con la preparazione di situazioni-stimolo facilitate  

 con la destrutturazione di un obiettivo complesso in sotto-obiettivi più semplici 

  con l’utilizzo dei risultati positivi per rinforzare e motivare l’apprendimento 
 
 Gli adattamenti in ambito motorio vanno considerati partendo dalle potenzialità del soggetto e riferite a: 
caratteristiche biomeccaniche del gesto motorio, complessità coordinativa e capacità cognitive e di attenzione 
richieste, componente affettiva-emotiva del piacere senso-motorio generato. 
 
 
 

 

7)  SUSSIDI DIDATTICI: per ciò che riguarda la parte teorica della materia, è stata utilizzata prevalentemente la 
lezione frontale, la lezione in videoconferenza nella DAD sempre affiancate dall’ausilio di materiale informatico 
multimediale per stimolare al dialogo e al dibattito. Si è utilizzata, quindi, la piattaforma G suite per le lezioni a 
distanza e la didattica mista nonché per condividere materiale didattico di supporto, per la consegna dei lavori 
prodotti dagli alunni nonché per  il suggerimento di link utili. 
 

8) ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate, a coppie, di gruppo (per quanto 
possibile)  procedendo di norma dal metodo globale al metodo analitico. La parte ludico-sportiva, 
particolarmente gradita ai ragazzi, ha trovato ampio spazio all’interno di ogni lezione pratica. 
 Per ciò che riguarda la parte teorica della materia, è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, la 
lezione in videoconferenza nella DAD, sempre affiancata dall’ausilio di materiale informatico multimediale per 
stimolare la ricerca del dialogo e il dibattito. 
 

 

9) MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

  

Nella valutazione sono stati presi in considerazione la partecipazione attiva al dialogo educativo, l’impegno e 
l’interesse per la materia, il rispetto delle regole, la puntualità nelle consegne, il grado di preparazione psico-
motoria raggiunto e l’assimilazione dei contenuti teorici. 
 

 
 
 
 
 
 



 

51  

3.12 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, 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. 
 
 

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 
 

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 



 

52  

4. Sviluppa un 
personale 
progetto di vita 
riflettendo 
sulla propria identità. 
 
5. Valuta l’importanza 
del dialogo , le 
contraddizioni 
culturali e religiose 
diverse dalla propria 
6. inizia ha valutare il 
proprio impegno in 
un'esperienza di 
volontariato 

 
- * L’insegnamento 
della Chiesa sulla vita, 
il matrimonio e la 
famiglia 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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• 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 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 
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 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. 

 
Si precisa, inoltre, che per lo Studente con PEI la proposta didattica, relativa al contributo della disciplina, 

è già stata registrata in coordinazione con il docente di sostegno e degli altri docenti del CdC. 

 
 
3.13 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa ministeriale sulla 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), sono 
stati individuati, nell’ambito delle discipline non linguistiche curriculari, due percorsi interdisciplinari, uno 
in Lingua Inglese l’altro in Lingua Spagnola. I docenti delle discipline linguistiche (o DL) hanno preso parte 
attiva a detti progetti, supportando ed integrando le attività didattiche dei docenti DNL nelle loro ore di 
rispetto, senza contemplare la compresenza degli stessi docenti.  

 
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. 
2. Comprensione degli elementi comunicativi essenziali e 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 
Fase 1. Introduzione e trattazione dei contenuti essenziali del modulo/tema in lingua madre, col supporto 
del testo in adozione e del materiale reperibile sul web. Presentazione del Glossario con la terminologia 
specifica in lingua veicolare. 
Fase 2. Successiva trattazione dei medesimi contenuti in lingua inglese, mediante la lettura di pagine e siti 
web sia di tipo discorsivo (wikis su Wikipedia-English e/o su siti web analoghi), sia di tipo visuale/recitato 
(video su YouTube, Daily Motion, e similari), mediante l’impiego della LIM in classe. Durante la trattazione 
degli argomenti, il docente e gli studenti leggeranno e tradurranno le pagine web oggetto di 
consultazione. Gli studenti trascriveranno in forma sintetica i contenuti affrontati, sotto forma di mappe 
concettuali, presentazioni multimediali con immagini argomentate, video in lingua (vedi obiettivo 7.). 
Fase 2-bis. Potenziamento eventuale dei contenuti mediante effettuazione di attività di laboratorio per 
gruppi secondo la metodologia enquiry-based. 
Fase 3. Verifica di contenuti, competenze disciplinari ed abilità espressivo-comunicative mediante: 1) 
trattazione orale sintetica; 2) svolgimento di test valutativi in forma scritta; 3) redazione di presentazioni 
multimediali. 
Il materiale informativo presente sui testi e sul world wide web sarà opportunamente indicizzato ed 
organizzato dal docente , se necessario attraverso dispense brevi o nella forma di presentazioni 
multimediali, nelle quali i contenuti dei topics saranno sinteticamente presentati in pagine o 
videoproiezioni. I contenuti, così organizzati, presenteranno collegamenti multimediali e ipertestuali alle 
pagine web in lingua veicolare o in lingua straniera. Questo materiale rappresenterà una guida tematico-
contenutistica per lo studente, oltre che una dispensa integrativa al testo in lingua madre. Qualora il 
docente lo ritenga opportuno, lo studente potrà integrare i diversi contenuti dei topics con materiale 
autonomamente reperito, sottoposto al docente DNL ed al docente DL per l’opportuna valutazione. 
Il docente DL, nelle sue ore di pertinenza ed in accordo col/i docente/i DNL, potrà supportare i discenti 
nella comprensione dei contenuti presentati con le modalità sopra descritte. 
I docenti DNL e DL favoriranno la trasmissione e la gestione dei contenuti da parte dei discenti 
possibilmente mediante tecniche di: (i.) apprendimento mediante l’operare (learning-by-doing), (ii.) 
apprendimento per obiettivi (task-based learning), (iii.) apprendimento cooperativo (cooperative 
learning, peer-teaching, peer-tutoring). 
La trattazione di specifici aspetti linguistico-comunicativi e la presa in visione degli elaborati sarà 
concordata in itinere col docente (ed eventualmente col lettore) DL. 
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VALUTAZIONE DI SAPERI E COMPETENZE ACQUISITE 

La valutazione avviene a seguito delle verifiche 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)- e/o di tipo scritto - 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 valuta esclusivamente la correttezza, pertinenza e coerenza di contenuti, abilità e 
competenze relativi alla disciplina NL, inclusa la padronanza della terminologia specifica, mentre è 
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. 

 

ARGOMENTI E TEMI  

“ALBERT EINSTEIN’S INVOLVEMENT IN PHYSICS AND CIVIL RIGHTS” 
 “L’impegno di Albert Einstein in Fisica e per i diritti civili” 

 

Fisica 6h – Storia 6h  
Docente DL: Prof.ssa Z. Abbadessa 

 
DNL 1 - Storia (6 h)  
Topic 1: Einstein's letter to President Roosevelt – 1939 (listening and reading) [1 h] 
Topic 2: Why did Einstein prefer to live in America? (Listening interview 1940) [1 h]  
Topic 3: Albert Einstein’s fight for Civil Rights (reading) [1 h]  
Topic 4: Albert Einstein on Nuclear Weapons and a World Government (listening interview 1946) [1h] 
Verifica (scritta e/o orale) [2 h]  
 
DNL 2 - Fisica (6h) 
Topic 1: Introduction to “The special theory of relativity” (listening and reading) [1 h]  
Topic 2: Time dilation and the “twin paradox” (listening and reading) [1 h]  
Topic 3: Length contraction (listening and reading) [1 h]  
Topic 4: Mass as a form of Energy (listening and reading) [1 h]  
Verifica (scritta e/o orale) [2 h] 
 
 
“LA NUTRICIÓN Y LA SALUD PARA UN BIENESTAR COMÚN”  
“Nutrirsi di salute” 

 
Scienze Motorie 6h – Scienze Naturali 6h   
Docente DL: prof.ssa M.G. Graci 

 
DNL-1 Scienze naturali  
Topic 1: Le biomolecole  
Topic 2: I glucidi  
Topic 3: I lipidi e le proteine  
Topic 4: Vitamine e sali minerali  
Verifica (scritta e/o orale) [1 h] 
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DNL –2 Scienze Motorie 
Topic 1: L’importanza dell’alimentazione come mezzo per tutelare la salute della persona: aspetto 
quantitativo della dieta (metabolismo basale e totale); aspetto qualitativo della dieta (macronutrienti e 
micronutrienti)  
Topic 2: Il fabbisogno idrico  
Topic 3: La dieta equilibrata  
Topic 4: I disordini alimentari, il diabete 
Verifica (scritta e/o orale) [1h] 
 
 

3.14 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

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

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

Tutte le materie 

Padroneggiano i principali 
S.O. per PC 

Elaborazione di immagini con 
S.O. Windows e Android 

Tutte le materie 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura 

Relazioni e ricerche con 
elaborazione testi 

Tutte le materie 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

Corso base su uso di Excel Tutte le materie 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della   
navigazione Internet 

Esperienza di produzione 
ipertestuale con Power 
Point 

Tutte le materie 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Utilizzo dei principali motori 
di ricerca in modo ragionato 
a supporto dei percorsi 
interdisciplinari proposti 

Tutte le materie 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Produzione di                    
Video-presentazioni  

Tutte le materie 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Conoscenza delle piattaforme 
WeSchool, Fidenia, 
Classroom, Microsoft Teams 

Tutte le materie 

 
 
 
 



 

58  

3.15 LIBRI DI TESTO 
 

ITALIANO Armellini G., Colombo Adriano Bosi L - Marchesini M. Con altri occhi – 
Vol.3 – Zanichelli 

STORIA Gotor, Valeri, Passaggi vol 3, Le Monnier scuola 

FILOSOFIA Abbagnano-Fornero. La ricerca del pensiero. Vol 3. Paravia 

INGLESE Spiazzi Marina Tavella, Layton Margaret  
Compact performer culture & Literature Multimediale. Zanichelli 

SPAGNOLO Garzillo Liliana, Ciccotti Rachele - Contextos Literarios 2ed - Volume unico  

TEDESCO Frassinetti. Nicht nur Literatur neu vol U. 
Principato 

MATEMATICA Bergamini, Barozzi, Trifoni. Matematica. Azzuro Vol.5. Zanichelli 

FISICA Caforio Ferilli. Fisica! Le leggi della natura. Vol 3 Le Monnier 

SCIENZE NATURALI Pistarà. Dalla chimica organica alle biotecnologie. Atlas. 
AA.VV. Itinerari di scienze della terra. Livello avanzato. Atlas. 

STORIA DELL’ARTE AAVV. L’arte di vedere 3 con CLIL. B Mondadori 

SCIENZE MOTORIE Giorgetti,  Focacci, Orazi. A  360  gradi, Scienze motorie e
  sportive. Vol unico.  Mondadori scuola. 

RELIGIONE CATTOLICA Porcarelli, Tibaldi.  Sabbia e le stelle. SEI 

 

 

PARTE QUARTA  -  LA VALUTAZIONE  
 

4.1 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. 
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L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 
didattica. 
  
 

4.2  INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN COSTANZA DI DIDATTICA A 

DISTANZA 
 

Deliberati dal Collegio dei Docenti in data 11/05/2020, richiamati nella circ. 129 del 22/01/2021 e mai 
modificati 
 
I criteri di valutazione in DAD sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti in data 11/05/2020 ad 
integrazione “sommativa” dei criteri di valutazione approvati dal Collegio ed in aderenza ai criteri definiti 
nei dipartimenti e strutturati sulla base delle rubriche di valutazione della progettazione educativo 
didattica elaborata per competenze. 
 
È stata dedicata la massima attenzione ai seguenti aspetti nel procedimento valutativo: 

• gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 
segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

• i voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione 
complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno; 

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

• vengono usati anche strumenti come rubriche di valutazione, utili per attivare negli studenti un 
processo di autovalutazione, nonostante ciò comporti maggiormente distesi e congrui; 

• in fase di scrutinio finale, la valutazione sarà perciò comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 
raccolti e terrà ampiamente conto dei progressi nell’apprendimento. 

 

 
 
4.3  GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE 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 come da criteri 
definiti in sede di dipartimento  

     

Conoscenze  
Come da criteri definiti in sede di 

dipartimento  
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Partecipazione e assiduità e 
capacità di relazione (l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente; l’alunno/a 
prende/non  

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

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

     

Interesse, cura 
approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, svolge 
le attività con attenzione)  

     

 
Il voto è scaturito dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo   
successivamente per 2 (voto in decimi).  
Per gli alunni BES e DSA si agisce in continuità con la normativa vigente.  

  
 

 
4.4 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 DAD. Si sono quindi integrati, nella valutazione del comportamento in regime di 
DAD, i seguenti criteri come di seguito descritti:  

 

          CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO in costanza di DAD 

V
o
t
o 
1
0 

 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.  

V
o
t
o 
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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Vo
to 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. 

Vo
to 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.  

Vo
to 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. 

Vo
to 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. 

 

 

4.5 TABELLE CREDITO SCOLASTICO 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

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

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

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

 
 

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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 PARTE QUINTA - ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 

5.1 ARGOMENTI INDIVIDUATI PER LA STESURA DELL’ELABORATO 
 

I temi per gli elaborati sono stati scelti in coerenza con gli obiettivi del PECUP e delle discipline 
caratterizzanti, come individuate dall’allegato C/1, e verranno svolti in una tipologia e forma ad esse 
coerente, integrati, 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 
 

 

  

 5.2 ELENCO DI BREVI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO 
 

Giacomo Leopardi 
- T97 “A Silvia” pag 686 

- T106 “L’infinito” pag 713 

- T107 “La sera del dì di festa” pag 715 

- T108 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” pag 718 

- T109 “La quiete dopo la tempesta” pag 724 

- T110 “Il sabato del villaggio” pag 727 

- T112 “La ginestra o il fiore del deserto” pag 732 

- T113 “Dialogo della Natura e di un Islandese” pag 743 
 

Giosuè Carducci 
- T29 “Pianto antico” pag 168 

- T63 “Nevicata” pag 173 
 

Giovanni Verga 
- T33 “Fantasticheria: «l’ideale dell’ostrica»” pag 199  

- T34 “Rosso Malpelo” pag 203 

- T35 “La fiumana del progresso” pag 215 

- T36 “Come le dita della mano” pag 219 
 

Giovanni Pascoli 
- T43 “L’assiuolo” pag 270 

- T46 “Lavandare” pag 277 

- T47 “Temporale” pag 278 

- T49 “X agosto” pag 281 
 

 

Gabriele D’Annunzio 
- T56 “La pioggia nel pineto” pag 322 

- T58 “La vita come opera d’arte” pag 331 
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- T60 “La sera fiesolana” pag 336 
 

Luigi Pirandello 
- T40 “Il treno ha fischiato” pag 209 

- T41 “Un caso strano e diverso” pag 217 

- T42 “Lo strappo nel cielo di carta” pag 219 
 

Italo Svevo 
- T51 “Prefazione” pag 274 

- T52 “Preambolo” pag 276 

- T53 “Lo schiaffo” pag 278 

 
Giuseppe Ungaretti  

- T56 “Il porto sepolto” pag 306 

- T57 “Veglia” pag 308 

- T58 “Fratelli” pag 309 

- T59 “I fiumi” pag 311 

- T60 “San Martino del Carso” pag 314 

 

Salvatore Quasimodo 
- T12 “Dormono selve” pag 110 

- T13 “Alle fronde dei salici” pag 111 
 

Eugenio Montale 
- T69 “Non chiederci la parola” pag 352 

- T70 “Meriggiare pallido e assorto” pag 354 

- T71 “Spesso il male di vivere ho incontrato” pag 356 

- T78 “Ho sceso, dandoti il braccio” pag 368 
 

Umberto Saba 
- T82 “La capra” pag 398 

- T83 “Trieste” pag 400 

- T84 “Ritratto della mia bambina” pag 401 

 
Primo Levi 

- T100 “Sul fondo” pag 553 

- T101 “Il canto di Ulisse” pag 558 

 
 

5.3. NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 
 
- La donna nel tempo e nella letteratura 
- Libertà e schiavitù 
- L’amore, gioia e sofferenza 
- Il paesaggio e la natura 
- La guerra 
- Il tempo e la memoria 
- La bellezza 
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- Il doppio 
- Alienazione e conflitto interiore 
- L’intellettuale e la società 
 
 
 

5.4 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

TITOLO E 
DESCRIZIONE  DEL 

PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE  ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA   

ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA QUALITA' E 
DELLA VALIDITA' 
DEL PROGETTO 

DA PARTE DELLO 
STUDENTE 

“Dal libro alla scena: 
parole, musica, gesti” 
A.S. 2018/2019 
Ore 70 
Il progetto si propone 

di avvicinare gli 

studenti alla 

letteratura “alta”, ma 

di larga fruizione, del 

mondo antico anche 

nei suoi esiti nella 

modernità, a 

sottolinearne 

l’universalità ed 

attualità del valore 

formativo, educativo, 

civile ad esso sotteso e 

di esso proprio. 

L’incontro letterario 

punta altresì 

all’incontro linguistico 

tra i testi di partenza 

(latino e greco) e di 

arrivo (lingue 

moderne europee) al 

fine di cogliere 

contiguità, continuità, 

persistenze pur 

nell’evoluzione 

semantica di 

espressioni e parole. 

La contaminazione 
delle modalità della 
performance, ovvero 
drammatizzazione 
scenica in forme 
prosastiche e 
musicate, mira alla 
esternazione e 
liberazione delle 

 
 Istituto 
Comprensivo  
“G. Falcone” 
– Scuola  
Secondaria 
di I grado 

Prima fase: 
 - lettura e analisi dei testi 
- stesura della sceneggiatura 
- composizione dei brani musicali o ricerca di 
  melodie  
  adattabili 
- allestimento di costumi di scena 
- allestimento di fondali di scena 
Seconda fase: 
- trasferimento dell’esperienza presso la 
struttura  
  ospitante con le seguenti modalità 
. tutoraggio 
. mediazione dei contenuti 
. guida alla performance per acquisizione 
diretta  
  dei testi e per imitazione 
Terza fase: 
-performance integrata con attori formatori e 
allievi.  
Finalità:  
a) riscoperta e valorizzazione dei 
testi (fiabe, leggende, canti della 
tradizione popolare 
mediterranea) nate nel contesto 
della cultura orale e preservate 
dall’oblio grazie al minuzioso 
lavoro della scienza 
antropologica: l’intento principale 
del laboratorio è infatti quello di 
partire dal libro, e ricondurre lo 
spazio della narrazione nel suo 
territorio originale, quello della 
parola pronunciata e del suono;   
b) valorizzazione delle 
potenzialità creative degli allievi, 
attraverso l’interazione e la 
contaminazione tra il linguaggio 
verbale e quello musicale: il testo 
scritto è utilizzato come 
evocazione di un universo sonoro 
complesso, composto di armonie, 

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

• Imparare ad 
imparare 

• Comunicare 

• Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

• Acquisire e 
interpretare 
l'informazione 

• Risolvere 
problemi 

• Collaborare e 

partecipare 

 

Dall'analisi dei 
questionari ex post 
somministrati agli 
alunni  
si rileva quanto 
segue: 
il 90% si considera 
molto soddisfatto 
di aver partecipato 
al Progetto ASL e 
solo il 10% ha 
dichiarato di 
essere poco 
soddisfatto.  
Il 75% ritiene di 
avere tratto molto 
vantaggio 
dall’esperienza, e il 
25% ha dichiarato 
di avere tratto 
poco vantaggio. 
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potenzialità 
comunicative degli 
studenti nonché ad 
una forma di 
interazione che 
recuperi l’oralità come 
trasmissione del 
sapere secondo le 
forme più alte della 
tradizione aedica e 
rapsodica, a cui si fa 
risalire la nascita della 
letteratura 
occidentale (epica 
omerica), e più 
prossime alle nostre 
tradizioni locali e 
folkloristiche,  quali i 
cantastorie che di quei 
maestri, aedi e 
rapsodi, sono eredi 
popolari, benché non 
ultimi. 
La stesura di 
sceneggiatura con 
note di regia, 
l’allestimento di scene 
costumi e maschere, la 
musicazione dei testi 
attraverso la 
composizione di 
fraseggi e recitativi 
anche in modalità rap 
sono pensati quali 
espressioni della 
creatività del singolo e 
del gruppo che potrà 
trovare in un 
linguaggio vicino e 
congeniale la forma 
più immediata di 
trasmissione del 
messaggio. 

rumori, gesti vocali, parole; 
c) sensibilizzazione degli studenti 
al valore letterario del mondo 
antico, tema intorno a cui si 
sostanziano il lavoro di ricerca 
bibliografica; 
d) scelta, composizione e messa in 
scena dei testi e dei temi musicali 
secondo scelte operate dal 
gruppo e condivise. 
Finalità del presente progetto è 
inoltre quella di favorire 
l'allineamento e l'ottimizzazione 
dei percorsi formativi dalla Scuola 
Secondaria di primo grado per la 
Scuola Secondaria di secondo 
grado, potenziando ed 
incentivando attività di 
collaborazione tra i due Istituti. 
Gli studenti saranno coinvolti 
nelle attività laboratoriali che li 
vedrà protagonisti sia nel 
momento in cui saranno 
impegnati come partecipanti alla 
stesura di sceneggiatura, sia nel 
momento in cui, vestendo i panni 
di regista, saranno coinvolti nella 
musicazione dei testi, e 
nell’interpretazione in modalità 
rap per una forma immediata del 
messaggio. 
Il progetto si articola in un 
percorso formativo di 
propedeutica musicale e teatrale, 
in cui il testo si fa pretesto per la 
scoperta delle proprie capacità 
espressive nell’ambito della 
gestualità fisica, vocale e sonora. 
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“ANIMATORE 

FILOSOFICO 

CULTURALE IN 

GRECIA PHILIA” 

A.S. “2018/2019 

Totale ore: 38 

Il progetto nasce dalla 
considerazione che 
emerge sempre più 
urgente, sia da parte di 
illustri studiosi, sia dai 
mezzi di 
comunicazione di 
massa, sia dalle scuole, 
un bisogno diffuso di 
filosofia e la necessità 
di definire in Europa 
un nuovo umanesimo. 
In una società 
postmoderna abbiamo 
ritenuto necessario 
elaborare questo 
percorso per 
sperimentare risposte 
adeguate al rapido 
mutare delle 
conoscenze alle 
continue 
trasformazioni dei 
codici comunicativi, 
all'analfabetismo delle 
emozioni. In tal senso 
il progetto intende 
offrire uno strumento 
utile a combattere la 
dispersione scolastica 
e promuovere 
l'inclusione sociale e 
l'educazione tra pari 
promuovendo nel 
contempo un 
confronto 
multiculturale anche a 
livello transnazionale. 
La valorizzazione del 
sapere umanistico 
oltre il ristretto campo 
dell'educazione 
classico-liceale in un 
paese come l'Italia e in 
un contesto come 
l'Europa in cui il 
patrimonio storico-
filosofico-
architettonico 
costituisce un 
elemento peculiare e 

Associazione 
festival della 
filosofia 

La metodologia di apprendimento 
si basa in questo caso 
sull'interazione tra i discenti e le 
concrete situazioni di cui fanno 
esperienza. Non vi sono 
insegnanti che impartiscono 
lezioni ex-cathedra: i giovani, gli 
animatori giovanili, gli 
educatori (trainer) sviluppano 
insieme conoscenze e 
competenze, in una relazione 
"orizzontale". In modo da rendere 
efficace la "pedagogia per 
concetti" ovvero, esercitare in 
team, gli strumenti razionali che 
rendano possibile a ciascuno di 
capire il proprio tempo e di 
dialogare criticamente con esso. 
Gli obiettivi del progetto sono:  
1. definire nuove soggettività 
orientate verso la capacità di 
imparare ad imparare e di 
lavorare per gruppi  
2. consapevolezza del valore delle 
diverse espressioni culturali e di 
riconoscerne i linguaggi .  
3. valorizzazione dello spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità 
4. la possibilità di continuare ad 
apprendere ovvero life long 
learning. 

Livello 3: Conoscenza 
di fatti, principi, 
processi e concetti 
generali, in un ambito 
di lavoro o di studio. 
 
 
Imparare ad imparare 
Comunicare 
Collaborare e 
partecipare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Acquisire e 
interpretare 
l'informazione. 

Dall'analisi dei 
questionari ex post 
somministrati agli 
alunni  
si rileva quanto 
segue: 
il 70% si considera 
molto soddisfatto 
di aver partecipato 
al Progetto ASL e il 
25% abbastanza 
soddisfatto, solo il 
5% ha dichiarato di 
essere poco 
soddisfatto.  
Il 70% ritiene di 
avere tratto  
vantaggio 
dall’esperienza, il 
25% abbastanza e 
il 5% ha dichiarato 
di avere tratto 
poco vantaggio. 
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quasi totalizzante 
dell'identità europea è 
stato un altro 
elemento di forte 
motivazione al 
progetto. La proposta 
è quella di fornire ai 
ragazzi strumenti che 
rendano 
l'acquisizione di 
informazioni un 
processo liberamente 
condiviso attraverso la 
ricerca azione e 
commisurata alle 
esigenze della 
persona, educando 
all'ascolto reciproco e 
al contatto con se 
stessi. Emerge la 
necessità di far fronte 
a situazioni sempre 
nuove, di essere in 
grado di rispondere 
alla domanda, di 
continua 
trasformazione della 
società, di tenersi 
sempre aggiornati 
sulle nuove esigenze. 
Mentre l'istruzione 
scolastica formale si 
basa normalmente su 
una relazione 
"verticale" tra 
studente e insegnante, 
il progetto propone la 
metodologia della 
ricerca-azione 
"learning by 
doing", ovvero 

imparare sul campo 

dall'esperienza. 

Festival della 

Filosofia.  

A.S. 2019/2020 

Totale ore: 8 
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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 
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, 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 

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 ; 

- 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 
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. 

 

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 
interpretare 
l'informazione. 

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 
solo 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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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. 

“YouthEmpowered” 

A.S. “2020/2021 

Totale ore: 25 

I nostri studenti delle 
Classi 3B; 5B; 4DL; 5BL; 
5DL del Liceo 
Scientifico e 
Linguistico potranno 
sedersi alle scrivanie 
virtuali di 
Cocacola HBC Italia 
grazie al Progetto di 
PCTO ex Alternanza 
scuola-lavoro 
YouthEmpowered su 
piattaforma 
Educazione Digitale. 
YouthEmpowered è 
un'iniziativa dedicata 
ai giovani per 
supportarli nella 
conoscenza delle 
proprie attitudini e 
nell'acquisizione di 
competenze 
necessarie per il 
mondo del lavoro, 
attraverso la 
testimonianza e 
l'esperienza dei 
dipendenti 
dell'azienda e di 
società partner. Il 
progetto prevede 
un portale di e-
learning che permette 
di accedere a moduli di 
formazione di Life e 
Business Skill, con 
consigli e attività 
interattive per 
comprendere al 
meglio i propri punti di 

CivicaMente 
Srl 

Per supportare l'ingresso dei 
giovani nel mondo del lavoro, 
mediante il potenziamento delle 
competenze professionali e 
personali. 
L'iniziativa è dedicata ai giovani 
dai 16 ai 30 anni. (5 ore per il 
primo modulo + 20 ore per il 
secondo modulo). 
Applicare le conoscenze e le 
competenze necessarie per il 
mondo del 
lavoro, attraverso la 
testimonianza e l'esperienza dei 
dipendenti dell'azienda e di 
società partner. Gli alunni, dopo 
aver studiato le varie attività 
formativa in più fasi, fondata 
sull'operatività degli studenti, 
saranno aiutati ad implementare 
le proprie soft skills e 
interiorizzare concetti di 
autoimprenditorialità). 
Gli alunni intraprenderanno un 
percorso di auto consapevolezza 
che consentirà loro di individuare 
le proprie attitudini e valorizzarle 
al meglio, potenziando le 
competenze personali necessarie 
per un ingresso mirato ed efficace 
nel mondo del lavoro. 

Livello 3: Conoscenza 
di fatti, principi, 
processi e concetti 
generali, in un ambito 
di lavoro o di studio. 
 
Imparare ad imparare; 
Comunicare; 
Agire in modo 
autonome e 
responsabile; 
Capacità di problem 
solving; 
Capacità di 
comunicazione; 
Spirito di iniziativa. 
Competenze europass: 
Utilizzare le strutture 
logiche, i modelli e i 
metodi della ricerca 
scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo 
tecnologico, per 
individuare e risolvere 
problemi di varia 
natura, anche in 
riferimento alla vita 
quotidiana. 

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 
solo 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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forza e debolezza, 
imparando a 
svilupparli e a 
comunicarli in modo 
efficace, ad esempio 
durante un colloquio 
di lavoro. Il progetto 
prevede 3 moduli di 
lavoro: Modulo 1: 
video lezione (una 
lezione digitale e 
un'attività di 
interazione per 
approcciare i temi 
dell'orientamento al 
lavoro e delle 
competenze 
fondamentali). 
Modulo 2 : 
Apprendimento in e-
learning (un percorso 
multimediale 
focalizzato sulle life 
skills e le business 
skills funzionali al 
proprio ingresso nel 
mondo professionale). 
Modulo 3: Alternanza 
in Smartworking 
(un'attività formativa 
in più fasi, fondata 
sull'operatività degli 
studenti, per aiutarli a 
implementare le 
proprie soft skills e 
interiorizzare concetti 

di 

autoimprenditorialità) 

 

 

 

 

 5.4  ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 

UDA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Consiglio di Classe ha individuato la seguente unità di apprendimento svolta in maniera trasversale dai 
docenti delle diverse discipline e con il contributo del prof. Toscano, docente di Diritto dell’istituto: 
 
Organizzazioni internazionali ed Unione Europea  
COMPETENZE: Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali.  
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Ordinamento giuridico italiano 
COMPETENZE: Conoscenza dell’ordinamento dello Stato e degli Organi Costituzionali. 

 
Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 
COMPETENZE: Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, economici, scientifici, 
sociali e formulare risposte personali argomentate. 
Agenda 2030 

 

ITALIANO Il processo di integrazione europea; storia e obiettivi dell’Unione Europea 
I diritti umani nella letteratura 

INGLESE Human rights.  
Excursus sui diritti umani: 
la Magna Carta Libertatum, l’ Habeas Corpus Act, The Petition of Rights, The Bill of 
Rights, The Declaration of Independence of the USA, La Dichiarazione 
Internazionale dei Diritti Umani del 1948. 

SPAGNOLO La Constitución de Cadiz 
La mujer en la Constitución de 1931 
La Constitución de 1978 

TEDESCO Die Geschichte der Europäischen Union 
Das politische System in der BRD 

STORIA 

 
  

Fonte: Il manifesto di Ventotene 
La genesi storica dell’UE 
La struttura e gli organismi dell’UE 
Dalla tutela dell’ambiente all’Agenda 2030 
La schiavitù, ieri e oggi. 

FILOSOFIA La filosofia di fronte al Totalitarismo (percorso testuale) 
Arendt 
Lévinas 

MATEMATICA I diritti umani e gli obiettivi dell’agenda 2030. 

Gli obiettivi dell’agenda 2030. 

 

SCIENZE Agenda 2030, Oceani di plastica, I rifiuti nella catena alimentare. 

ARTE I beni culturali: legislazione e storia 
Il concetto di restauro 
La carta del restauro 
Cesare Brandi e l’Istituto Centrale del Restauro. 

RELIGIONE 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 

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà attraverso il Magistero di Papa 
Francesco 

Educazione alla salute e al volontariato 
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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 

“Alunni al voto: 
piccoli elettori 

crescono”. 

 

Il progetto si propone di far 
conoscere ai discenti la 
normativa che disciplina gli 
organi costituzionali italiani e 
quelli internazionali; il 
significato del voto e 
l’importanza di partecipare 
consapevolmente alla “vita 
politica” del paese.  

- Differenza tra forma di 

Stato e forma di Governo 

 

 

 

 

 

13 Novembre 
2020 
Incontro tenuto dal 
prof. Toscano Vincenzo 
tramite piattaforma 
digitale Google Meet. 

Comprendere il 

mondo circostante e   

nozioni fondamentali 

per il singolo 

individuo. 

 Attività per l’acquisizione 

della funzionalità dei vari 

organi di Stato. 

- Gli organi costituzionali 

(Parlamento e Governo) 

 

 

- Il Presidente della 
Repubblica 

 

 

 

 

24 Novembre 2020 

Incontro tenuto dal 
prof. Toscano Vincenzo 
tramite piattaforma 
digitale Google Meet. 

4 Dicembre 2020 

Incontro tenuto dal 
prof. Toscano Vincenzo 
tramite piattaforma 
digitale Google Meet. 

 

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, 

“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 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile,  
conoscendo e   
osservando regole e 
norme. 

Collaborare e 
partecipare 
comprendendo i diversi 
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uguali ed inalienabili,    
fondamento della libertà, 
giustizia e della pace nel 
mondo 

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 

punti di vista delle 
persona. 

Attività  AIRC 

 

Le uova della ricerca: 

Campagna di raccolta fondi di 

AIRC a sostegno della ricerca 

contro il cancro, in occasione 

della Pasqua 

 

 

 

Cortometraggio 
“Roberto” 

Incontro online con la regista 

spagnola Carmen Córdoba     

González. 

Carmen Córdoba 
González, regista del 

cortometraggio; 
Prof.ssa Simona     
Costa, Prof.ssa Anna 
Giarratana, prof.ssa 

Maria Graciela Graci. 

Riflettere e confrontarsi  
sulle tematiche 
dell’Agenda 2030 
dell’Onu, quali quelle 
dell’inclusivita’, 
dell’educazione a sani e  
corretti stili di vita e alla 
prevenzione dei Disturbi 
del Comportamento 
Alimentare, delle 
diversità culturali (e di 
ogni tipo) 

“Alimentazione 
e prevenzione 
dei tumori” 

 Seminario L.I.L.T. su 

Alimentazione e 

prevenzione dei tumori. 

Dott.ssa. Silvia 

Vivarelli, della Lega 

Italiana per la Lotta ai 

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

Conoscere l’importanza 
della corretta 
alimentazione 
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#NonCiFerma 

Nessuno 

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 

piattaformaMeet di 

G-Suite con i 

volontari 

dell’Associazione 

FRATERS 

 

 

 
Natura=Vita 

- Creazione di un plastico 

e visita guidata sull’Etna 

- Esperienza in acqua 

 

Alunno con BES, 

docente 

specializzato, 

assistente alla 

comunicazione; 

Circolo Canoa Catania 

-Promuovere la qualità 
didattica attraverso visite 
guidate  
-Valorizzare la diversità 
dell'ecosistema  
-Potenziare la sfera delle 
relazioni interpersonali 
attraverso attività 
motoria 
-potenziare le competenze 
nella descrizione del 
proprio territorio 

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 
 
 
 

2. Martedì 22 Dicembre 
2020 sulla piattaforma 
digitale Youtube 
 

3. Mercoledì 27 
Gennaio 2021 
sulla piattaforma 
digitale Youtube.  
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4. Tematica “Disturbi 
Alimentari” 
 
 
 
 
 
 
5. Tematica “Educazione 
Sessuale” 

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 

Giovedì 22 Aprile 

Incontro informativo 
di orientamento 
universitario a 
distanza del COF 
Placement  

 

 

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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5.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Indicatori  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 una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

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 

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 
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settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

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 

comprensio

ne 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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