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II. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Con l‟anno scolastico 2014/15 nasce l‟Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, costituito 

dalle Sezioni associate Malpighi (Liceo Scientifico), Ceccherelli (Istituto Tecnico Commerciale e 

Geometri) e Volta (Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate) 

(Decr. n°1 del 09/01/2014 dell‟Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale). 

Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate dell'IIS “VIA 

SILVESTRI, 301”: il Liceo Scientifico “Marcello Malpighi” e l'Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri “Alberto Ceccherelli”; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 

L'imponente struttura, che domina verso sud la Valle dei Casali e verso nord gli edifici del moderno 

quartiere Bravetta, fu edificata a partire dal 1929 per ospitare la “Casa Provinciale della 

Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore di Angiere” su progetto 

dell‟architetto Armando Brasini. Venne inaugurata nel 1933 e completata nei primi anni ‟40. Su 

richiesta degli abitanti del quartiere, nel 1969 parte del Buon Pastore iniziò ad essere utilizzata 

come sede del LS “M. Malpighi”.  

Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, confermato 

dall'entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore.  

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica; favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e sviluppare 

le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. Il Liceo Scientifico M. Malpighi dall‟anno scolastico 2017/18 è 

entrato nel circuito delle Scuole Internazionali Cambridge, la certificazione internazionale più 

conosciuta al mondo per ragazzi tra 14 e 16 anni. 

L'Istituto inoltre è formalmente accreditato per la preparazione alla Certificazione PET, FCE e CAE 

dell'Università di Cambridge.  

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nel primo 

biennio è di 891 ore, corrispondenti a 27 ore settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno di 

990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. 

 



I servizi offerti dall‟Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 La Biblioteca-Videoteca. 

 Il laboratorio di Educazione ambientale. 

 Laboratorio Musicale 

 Il Laboratorio Informatico 

 Il Laboratorio Linguistico. 

 Il laboratorio di Fisica. 

 Il laboratorio di Scienze. 

 Il laboratorio di Chimica. 

 Il laboratorio di Storia. 

 Il centro Sportivo Scolastico con tre palestre e campi sportivi esterni 

 Due aule di proiezioni. 

 Due Aule di Disegno e Storia dell‟Arte 

 L‟aula per l‟Orientamento Scolastico. 

 L‟aula CIC (Centro d‟Informazione e Consulenza). 

 L‟aula Magna. 

Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM e connesse in rete per attività multimediali.  

Anche gli uffici delle segreterie didattica e amministrativa sono dotati di moderne attrezzature 

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I. 

I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole 

Medie della zona, con le Università, con i centri per l‟orientamento e l‟informazione, con gli Istituti 

di prevenzione sanitaria, con le organizzazioni sociali del territorio e con comunità di volontariato. 

In questo settore svolgono validamente la loro attività la Commissione Orientamento e la 

Commissione di Educazione alla Salute. 

Le attività didattiche curricolari sono tradizionalmente affiancate da attività integrative 

(partecipazione a manifestazioni e spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; visite guidate a 

musei e mostre; attività connesse con l'orientamento post-diploma o con l'educazione alla salute, 

all'ambiente, all‟Intercultura) e da attività extra-curricolari svolte in orario aggiuntivo rispetto a 

quello curricolare della mattina, liberamente scelte dai singoli studenti e riguardanti campi di 

interesse tradizionalmente coltivati nel nostro Istituto, o di anno in anno particolarmente richiesti. 

La partecipazione degli alunni a tali attività costituisce, a partire dal terzo anno, credito formativo 

nella valutazione finale. Durante anni scolastici trascorsi in emergenza Covid-19, le attività 

integrative si sono notevolmente ridotte; in questo anno scolastico sono state le seguenti: 

 Certificazione linguistica PET, FCE, CAE 

 Attività del Laboratorio di Storia e Intercultura  

 Progetto” Forte Bravetta. Luogo della memoria” 

 Gruppo Ambiente e Fotografia 

 Corso di Autocad 

 Torneo di Pallavolo e Tennis tavolo 

 Giochi sportivi studenteschi e Gare di atletica 

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Educazione alla Salute 

 Conferenze scientifiche 

 



III.ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

PRESENTAZIONE 

Il lavoro collegiale si è svolto durante le riunioni del Consiglio di Classe.  

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materie per la definizione degli 

obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare.  

Le attività curricolari e l‟organizzazione didattica hanno seguito le procedure indicate dai singoli 

docenti nelle rispettive relazioni..  

I rapporti scuola-famiglia si sono svolti secondo le seguenti modalità: 

 ricevimenti antimeridiani quindicinali 

 ricevimenti pomeridiani nel mese di dicembre e aprile 

 incontri con i rappresentanti dei genitori durante i Consigli di classe 

 incontri della coordinatrice di classe con i genitori per situazioni specifiche. 

 comunicazione delle valutazioni al termine del quadrimestre (pagella pubblicata sul registro 

elettronico).  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Obiettivi educativi 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe, facendo proprie le finalità del P.T.O.F., ha perseguito i 

seguenti obiettivi educativi: 

 promuovere una formazione umana e culturale che tenga presente la centralità  dello studente 

come soggetto responsabile della sua formazione e del suo apprendimento;  

 stimolare, mediante l‟attivazione di un‟efficace offerta formativa, l'assunzione di responsabilità  

e la capacità di progettare, prendere iniziative e decidere;  

 favorire la capacità di collaborazione serena e costruttiva con gli altri, sia nel lavoro di classe 

sia nelle attività  di gruppi pi   ristretti, cos  come nei momenti assembleari autogestiti;  

 formare al rispetto delle diversità  (culturali, etniche, religiose, ecc.), per essere capaci di vivere 

in una realtà complessa e molteplice e vedere la diversità  come ricchezza; 

 favorire l‟orientamento per lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità  personali e anche 

in vista di un inserimento nel mondo del lavoro;  

 promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e logiche, necessarie per l‟adeguata 

comprensione di una realtà  in continuo mutamento;  

 promuovere lo sviluppo di capacità tecnico-pratiche potenziando le attività  laboratoriali e le 

esperienze di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);  

 sostenere la curiosità  e l‟azione di ricerca dei giovani in tutti gli ambiti disciplinari, fornendo 

una serie di proposte di approfondimento delle discipline curricolari; 



 attivare nello studente una sensibilità  per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 

paesaggistico dell‟Italia; 

 favorire l'armonico dinamismo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità  e 

di una capacità relazionale utile al superamento delle difficoltà, a valorizzare le esperienze 

formative di gruppo e a consolidare i valori sociali dello sport.  

Obiettivi didattici 

Sono stati perseguiti, inoltre, i seguenti obiettivi trasversali, in termini di conoscenze, capacità e 

competenze 

 Conoscenze 

 Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline 

 Acquisire i contenuti disciplinari propri di ogni insegnamento 

 Conoscere ed acquisire le procedure metodologiche specifiche delle diverse discipline 

Capacità 

 Esercitare le capacità di analisi e di sintesi rispetto ai diversi contenuti disciplinari 

 Esercitare le capacitò logico-deduttive in tutti gli ambiti disciplinari 

 Partecipare attivamente al dialogo culturale e mettere in atto la capacità di elaborare 

autonomamente interventi critici in ogni contesto 

 Organizzare con metodo il lavoro 

 

Competenze 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento e lo sviluppo delle capacità di 

comprensione ed interpretazione dei testi  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese  

 Comunicare: acquisire un linguaggio appropriato nell‟esposizione dei contenuti e sviluppare 

adeguate capacità di scrittura utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico)  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all‟apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire nella vita della classe e dell‟Istituto 

facendo valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche nei diversi ambiti disciplinari, 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: elaborare in modo autonomo le conoscenze nei 

diversi ambiti disciplinari.  

Metodologia di lavoro in presenza 

La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale, affiancata da altre attività, quali: 



 Lavori di gruppo 

 Lezioni dialogiche e partecipate 

 Lezioni con presentazioni in PowerPoint 

 In alcune discipline (Letteratura italiana ed Inglese) attività di analisi testuale per stimolare lo 

spirito critico 

 Proiezioni di film d‟autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o filmati didattici 

 Esercitazioni di laboratorio, in aula multimediale e nei laboratori di Fisica, Chimica e Scienze 

 

Strumenti e attrezzature didattiche 

Durante il triennio, prima dell‟emergenza sanitaria, gli studenti hanno utilizzato gli strumenti e le 

attrezzature che l‟Istituto ha in dotazione: 

 la biblioteca 

 l‟aula multimediale  

 l‟aula di lingue 

 i laboratori scientifici (Fisica, Chimica, Scienze) 

 le palestre  

 

Criteri di valutazione 
 Nella valutazione delle diverse discipline si è tenuto conto, salvaguardando la specificità e 

l‟autonomia di ogni singola disciplina, di quanto segue: 

 Acquisizione di un linguaggio specifico 

 Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi 

 Correttezza espositiva 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Elaborazione critica dei contenuti 

 Impegno individuale 

 Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo-culturale 

 Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 Acquisizione di autonomia nello studio 

 

Verifiche 

 Sono state adottate diverse tipologie di verifiche scritte ed orali, in funzione dei diversi 

insegnamenti. Si rimanda alle relazioni individuali. 

 Sono state utilizzate verifiche scritte anche per le discipline per le quali non è prevista una 

prova scritta obbligatoria. 

Griglia relativa alla misurazione del grado di apprendimento: 

corrispondenza tra la valutazione di sufficienza (6) e i livelli di conoscenza, competenza, abilità 

Livello/voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi 

6 

Conoscenza 

delle 

informazioni 

essenziali con 

qualche 

imprecisione 

nel contenuto 

e nella forma 

espositiva 

Saper cogliere 

il senso ed 

interpretare i 

contenuti di 

informazioni 

semplici 

 

Saper 

applicare in 

situazioni 

semplici le 

conoscenze 

acquisite 

 

Saper 

effettuare 

analisi corrette 

in situazioni 

semplici, per 

lo più sotto la 

guida 

dell‟insegnante 

 

Saper 

effettuare 

sintesi anche 

se in modo 

solo 

parzialmente 

autonomo 



IV. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe quinta A è attualmente composta da 26 studenti (16 ragazze e 10 ragazzi), tutti iscritti per la 

prima volta all‟ultimo anno di corso tranne uno studente ripetente. Il nucleo originario degli inizi del 

triennio si è quindi mantenuto piuttosto integro e ciò ha rafforzato i legami interpersonali, pur messi a 

dura prova dall‟esperienza pandemica che ha colpito in modo particolare tutti gli studenti che hanno 

attraversato tale evento.  

Il corpo docente nel triennio è rimasto immodificato in Italiano e Latino, Filosofia e Storia, 

Matematica, Arte, Scienze e Inglese. Un avvicendamento è avvenuto invece in altre discipline, come 

Fisica, Scienze motorie e IRC. Di seguito in tabella, un riepilogo relativo all‟alternanza dei docenti 

nelle rispettive discipline negli ultimi tre anni di corso: 

 

Docenti Continuità nel triennio Discontinuità Avvicendamenti 

 

Italiano e Latino X   

Lingua e cultura inglese X   

Storia e Filosofia X   

Matematica X   

Fisica  X nel terzo e quarto anno 

Scienze X   

Disegno e Storia dell‟Arte X   

Scienze Motorie  X nel terzo anno 

I.R.C.  X nel quarto anno 

 

Sul piano del comportamento gli studenti sono stati corretti, cordiali, disponibili al dialogo e al 

confronto costruttivo. Durante il triennio sono cresciuti ed è maturata la spinta ad uno studio non 

mnemonico, bensì basato sulla rielaborazione e la ricerca personale.  

La frequenza nel triennio è stata regolare, con poche eccezioni. 

L‟emergenza pandemica, che ha richiesto a studenti e docenti di adattare il comportamento ad una 

continua alternanza di attività in presenza e in didattica digitale durante il terzo e il quarto anno, è 

stata affrontata da una parte della classe con serietà garantendo in generale presenza e attenzione, ma  

non tutti gli studenti sono riusciti a mantenere  questo standard di concentrazione e quindi una parte 

di loro ha risentito in modo negativo il dover effettuare le lezioni in Didattica a distanza o mista.  

Il protrarsi della situazione emergenziale durante gran parte del triennio, con le quarantene dei 

docenti e degli studenti e l‟orario scolastico mai pieno, ha inciso anche sullo svolgimento di alcuni 

programmi, sulle possibilità di un reale recupero, lì dove era necessario. Nell‟ultimo anno invece la 

situazione è notevolmente migliorata e la conduzione dei programmi e della didattica è stata di nuovo 

regolare. 

Dal punto di vista del profitto i risultati ottenuti si sono differenziati relativamente all‟impegno 

profuso dai singoli studenti, nelle competenze acquisite nel tempo, nelle attitudini personali.  

Le fasce di livello identificabili all‟interno della classe sono tre. 

Un primo gruppo si distingue per un'applicazione che è stata sempre costante durante tutto il 

triennio, per un ottimo livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative, per il fatto 

che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con consapevolezza, buona padronanza delle 

conoscenze e anche una buona capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  

Un secondo gruppo, piuttosto ampio, rientra nell'ambito di un livello soddisfacente di rendimento 

dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base, un‟applicazione nel complesso 

adeguata, competenze cresciute negli anni e interessi progressivamente maturati.  



Un terzo gruppo meno numeroso presenta invece delle competenze acquisite in maniera essenziale, 

che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio non sempre adeguato, in particolare 

nelle discipline di indirizzo.  All‟interno di questo gruppo alcuni studenti hanno incontrato difficoltà 

maggiori durante l‟anno scolastico per lacune pregresse non adeguatamente colmate, per una fragilità 

nel metodo di studio e anche per un‟applicazione discontinua, certo aggravata dalle modalità della 

didattica in situazione pandemica. 

Nella parte conclusiva dell‟anno scolastico sono state effettuate una simulazione di Prima prova 

scritta di Italiano e una di Seconda prova scritta di Matematica, comuni a tutto il Liceo e concordate 

nei Dipartimenti di Lettere e Matematica (All. 1, 2, 3 e 4 al Documento di Classe). 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno preso parte, o a classe intera o a piccoli gruppi o 

individualmente, a varie attività extracurricolari e di PCTO.  

Attività di classe a.s. 2022/2023: 

Nell‟ultimo anno la classe ha partecipato ad alcune Conferenze Scientifiche relative alla Fisica 

quantistica, alla mostra su “Van Gogh” a Palazzo Bonaparte, alle Conferenze organizzate dal 

Dipartimento di Storia in occasione del “Giorno della Memoria” e del “Giorno del Ricordo”, alla 

mostra “Arte Liberata” alle Scuderie del Quirinale, alla visita guidata nell‟ambito del Progetto “Forte 

Bravetta”, al viaggio d‟istruzione nella città di Trieste e in Slovenia e individualmente alle attività 

sportive organizzate dalla scuola, ad incontri di Orientamento Universitario e  alle “Olimpiadi di 

Matematica”.  

Per l‟emergenza pandemica invece, durante i primi due anni di triennio, la partecipazione alle attività 

extracurricolari è stata ridotta e spesso online.  

 

Roma, 15 maggio 2023                                    Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa comune 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi di Cittadinanza e 

Costituzione sono diventati parte integrante del nuovo insegnamento, trasversale a tutte le 

discipline, denominato Educazione Civica. Finalità principale del suddetto insegnamento è 

sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della 

legalità, della responsabilità e della partecipazione declinati in tre assi: Costituzione, sviluppo 

sostenibile e cittadinanza digitale. 

L‟Istituzione Scolastica ha attuato una revisione dei curricoli di istituto per adeguarsi alle nuove 

disposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92,  con la quale è stata introdotto il 

suddetto insegnamento,  nel rispetto del  Decreto Legislativo  del  22 giugno 2020, con il quale  

sono state approvate Le Linee Guida per l‟insegnamento dell‟educazione civica per favorire, da 

parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione della Legge e in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF. Il Collegio Docenti nella seduta del 21 dicembre 2020 ha approvato il Documento di 

indirizzo per la pianificazione delle attività  didattiche attinenti all‟insegnamento di Educazione 

Civica e nella seduta del 17 marzo 2021 ha approvato il Curricolo d‟Istituto educazione civica. 

Entrambi i documenti sono diventati parte integrante del PTOF d‟Istituto. Pur nelle difficoltà 

determinate dall‟emergenza sanitaria e dall‟attuazione della Legge, i Consigli di Classe delle classi 

quinte dell‟Istituto hanno programmato singole unità didattiche e unità di apprendimento mirando a 

promuovere, quando possibile, una dimensione interdisciplinare di lavoro capace di ampliare la 

dimensione culturale degli argomenti di studio e di raggiungere mete educative condivise. Ogni 

Consiglio di Classe, nella propria autonomia, ha avviato alcuni percorsi specifici secondo le linee 

indicate dalla Legge e nel rispetto del curricolo d‟Istituto per la strutturazione della/e propria/e 

specifica/che Unità di Apprendimento Trasversale. Nella tabella sono indicati, per i tre assi previsti 

per l‟insegnamento dell‟educazione Civica, gli argomenti del Curricolo d‟Istituto specifici per le 

classi quinte. 

 

 

  

TABELLA B 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ULTIMO ANNO 

CLASSE 

V 

ASSE ARGOMENTI INDIRIZZI 

COSTITUZIONE  Caratteri e tipologia delle Costituzioni,  

 L’Ordinamento della Repubblica italiana e il 

confronto con altri Stati 

 Parlamento, Governo e Magistratura 

 Istituzioni dell’Unione Europea e organismi 

internazionali; Europeismo: concezione e base 

costituzionale; organi e leggi degli Stati europei 

fino alla Brexit; diritto internazionale 

 Art.11. Il ripudio della Guerra  

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 
 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 



 Art. 9 Costituzione: la ricerca scientifica e 

tecnica 

 Art. 9 "Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione". 

 Il principio lavorista in Costituzione e 

l’orientamento al lavoro.  

 Lotta alla mafia 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 Agenda 2030 dell’ONU: 

– Punto 3: Salute e benessere (sicurezza sul 

lavoro- bioetica e biotecnologie – norme 

di prevenzione e di primo soccorso) 

– Punto 7: Energia pulita e accessibile 

– Punto 11: Città e comunità sostenibili 

– Punto 14: Biodiversità e sviluppo 

sostenibile 

 Sistema di protezione Civile (rischi) 

 I Piani Territoriali  

 Lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia 
 L’etica sportiva e il valore dello sport 

 Tutti 

 

 

 

 

 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 E-democracy: democrazia rappresentativa e 

democrazia digitale 

 Statistica, modelli matematici e strumenti 

informatici 

 Tutela dei dati: privacy e regolamentazione europea 

di Internet 

 Cybercrime 

 L’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda digitale 

italiana 

 Libro bianco sull’intelligenza artificiale 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

 

 

Attività svolta dalla classe.  

 

Di seguito la tabella sintetiche delle attività svolte nel I e nel II Quadrimestre dalla classe VA. 

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici delle Unità di Apprendimento svolte nel I e II 

Quadrimestre si rimanda alle singole programmazioni dei docenti visionabili di seguito nel presente 

Documento. 

 



Educazione Civica V A - 2022/23 

Materia Docente 
Quad. 

(1°/2°) 
Ore Argomento trattato Macronucleo* 

Modalità (lezione 

frontale, lavori di 

gruppo, altro) 

Obiettivi specifici 

Italiano Galloni 1 7 
Lettura del saggio di U. Eco "Il fascismo 

eterno" 
Costituzione, Diritti 

Civili 
Lezione frontale e 

discussioni di gruppo 

Riconoscere attraverso l'analisi del trattato di Eco, come 
eventi del nostro Passato ancora caratterizzino il Presente 
relativamente alle nuove ideologie e al rispetto dei Diritti 

civili e costituzionali. 

Storia Merli 2 6 
Visita guidata alla mostra "Arte liberata 

1937-1947" presso le Scuderie del 
Quirinale 

Costituzione, Diritti 
Civili 

Visita guidata Conoscere i capolavori salvati dalla guerra 

Storia Merli 1 5 

Il contesto storico italiano del secondo 
dopoguerra: nascita della Repubblica, la 

Costituzione, l' ordinamento della 
Repubblica. 

Costituzione, Diritti 
Civili 

Lezione frontale 
dialogata, dibattito in 

classe 

Conoscere la storia italiana relativa al passaggio dalla 
dittatura alla democrazia. Conoscere il funzionamento delle 

istituzioni repubblicane. 

Inglese Yaria 2 4 Suffragettes, Women's rights 
Costituzione, Diritti 

Civili 

Lezione frontale 
introduttiva, lavori di 

gruppo 

Individuare temi sociali relativi ai diritti delle donne e in 
particolare le suffragettes nel corso dello svolgimento del 

programma di Inglese 

Matematica Discendenti 2 4 Intelligenza artificiale 
Sviluppo sostenibile, 
cittadinanza digitale 

Lezione frontale 
Comprendere la natura, le opportunità, i limiti e i rischi delle 

nuove tecnologie legate all'Intelligenza Artificiale 

Scienze Sereni 2 2 Forte Bravetta Tutela del Patrimonio 
Visita guidata dei 

ragazzi 
Promozione del Territorio 

Storia 

dell'Arte 
Pontani 2 2 Arte in guerra 

Costituzione, 
UNESCO, 

Convenzione dell‟Aia 

Lezione frontale, 
lavori di gruppo 

Conoscere i principi che animano l'UNESCO e le tutele della 
Costituzione sui beni artistici 

Scienze Sereni 1 3 Social network Cittadinanza digitale 
Lezione frontale, 
lavori di gruppo 

Comprendere i meccanismi che muovono i social network, la 
manipolazione degli utenti e dell'informazione 



 VI. PCTO- PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

 E PER L’ORIENTAMENTO  

La normativa di riferimento per i PCTO è il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come 

ridenominato dall‟articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede dal 

2019 un numero di ore non inferiore a 90 nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  

In considerazione dell‟Articolo 3 dell‟OM sugli Esami di Stato 2023 saranno ammessi all‟Esame 

tutti gli studenti che avranno effettuato un numero di ore di PCTO anche inferiore alle 90 ore 

previste dall‟art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. 

 

Nell’Istituto vengono seguite alcune linee guida per i PCTO: 

 La scelta degli Enti per TUTTI gli stage è stata effettuata secondo i parametri della qualità  

didattica e culturale, solo nell‟ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, musei, siti 

archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli obiettivi 

formativi trasversali e specifici del nostro PTOF.  

   stata scelta la modalità  degli stage per classe. Ogni classe ha quindi ha avuto un suo stage, 

seguito dal tutor di classe.  

 Il tutor di classe ha avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in collaborazione 

con l‟Ente formatore e ha anche seguito la classe durante le attività.  

 Sono poi stati offerti alcuni stage aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 

partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità  opzionale e interclasse.  

 Sono state organizzate nel corso dei tre anni numerose attività  di Formazione interna, con relatori 

di alto profilo, sia in campo scientifico che in campo umanistico.  

 Dall‟anno scolastico 2019/2020, a causa dell‟emergenza sanitaria, le attività hanno subito un 

ridimensionamento. 

 Tutti gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del MIUR.  

 La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe in 

modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno è stato compilato ogni anno un registro 

dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per gli stage, i 

“Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i modelli del 

MIUR. 

 Al termine del triennio tutti gli alunni hanno comunque effettuato le 90 ore di PCTO previste. 

 Nel corso dell‟intero triennio la classe ha avuto come tutor per i PCTO la prof.ssa Gloria 

Galloni. 

 Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:  

 Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima e 

capacità di progettazione del proprio futuro.  

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all‟interno della società e del 

mondo del lavoro.  

 Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.  

 Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.  



 Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l‟esperienza pratica.  

 Sviluppare competenze trasversali attinenti all‟aspetto personale, relazionale, operativo, nonché 

acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del lavoro.  

 Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che esso 

accompagnerà la persona per tutto l‟arco della sua esistenza (long life learning).  

Obiettivi specifici: 

Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal Portfolio 

personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti.  

 

ELENCO DELLE ATTIVIT   SVOLTE NEL TRIENNIO DALLA CLASSE VA 

Tutti gli studenti hanno effettuato il CORSO BASE sulla SICUREZZA svolto sulla Piattaforma del 

Miur: 4 ore 

a.s. 2020/2021 

Formazione interna 

 Evento finale con premiazione del Progetto “Re-Movi Ciclo” promosso dalla Regione Lazio 

 

Formazione individuale 

 

Stage 

 Salvamento (Società Nazionale di Salvamento “Educazione al soccorso”) + Certificazione 

di “Primo Soccorso” + Brevetto abilitante a “Bagnino di Salvataggio” (stage individuale)  

 Progetto “Re-Movi Ciclo” in collaborazione con la Regione Lazio 

 

 

a.s. 2021/2022 

Formazione interna 

 Premio “GIACOMO MATTEOTTI” XVII edizione 2021 

 Corso Online EDUCAZIONE STRADALE ( Società Nazionale di Salvamento) 

 Corso sulla “Tutela del Patrimonio e del Paesaggio” (Beni Culturali) 

 Progetto “Forte Bravetta- Luogo della Memoria” incontro presso il Forte in occasione 

dell‟apertura straordinaria promossa dal Comune di Roma, Anpi e Anppia 

 Olimpiadi di MATEMATICA e FISICA 

 

 

Formazione individuale 

 Corso “AMBIENTE e FOTOGRAFIA” 

 Incontro “Progetto Forte Bravetta” 



 Corso di AUTOCAD 2D (Progetto EDUPUNTOZERO) 

 CAMBRIDGE FIRST for School 

 

Stage 

 Stage “ARBITRI IN CLASSE” (Progetto della Federazione Italiana Tennis) 

 STAGE di Epigrafia (MUSEO NAZIONALE ROMANO) 

 PREMIO “Asimov 2022” 

 

a.s. 2022/2023 

Formazione individuale 

 

Formazione interna 

 Mostra su VAN GHOG a Palazzo Bonaparte a Roma  

 Conferenza sul “16 ottobre 1943”  

 Seminario sul tema Fisica Quantistica presso l‟Aula Magna del “Volta” 

 Visita alla mostra “ARTE LIBERATA” presso le Scuderie del Quirinale a Roma 

 Orientamento universitario presso il Salone dello Studente alla Fiera di Roma 

 Conferenza sulla “DONAZIONE DEL SANGUE” (e donazione volontaria) organizzato 

dalla “Croce Rossa Italiana” 

 Olimpiadi di MATEMATICA e FISICA 

 

Stage 

  Progetto di Forum di Lettura  (Stage individuale)  

 Linguaggio creativo audiovisivi a cura dell‟IST. BENI SONORI E AUDIOVISIVI (MIC)-

EGINA ERASMUS (Stage individuale) 

 “Biotecnologie microbiche”, progetto Lauree Scientifiche (Stage individuale)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Relazioni 

E 

programmi 



 

 

RELAZIONE FINALE 
Classe V A 

(Anno Scolastico 2022/2023) 

 

 

Materie: ITALIANO - LATINO 
                                                Prof.ssa Gloria Galloni 

 

Il gruppo-classe formato da ventisei alunni è stato curato dalla docente durante tutto il triennio per 

Italiano e Latino. Il rapporto con l‟insegnante, costruito negli anni trascorsi insieme, è sempre stato 

positivo e corretto, basato sulla disponibilità al dialogo ed al confronto costruttivo. Ciò ha favorito 

la creazione di un clima sereno che ha permesso un regolare svolgimento del programma. 

La classe si presenta nel complesso eterogenea per capacità, interessi ed impegno. 

Alcuni studenti, particolarmente strutturati e dotati di ottime capacità logico-espressive, hanno 

mostrato impegno costante ed interesse per le materie raggiungendo ottimi risultati; altri 

impegnandosi nel lavoro senza assiduità, hanno evidenziato qualche lacuna dovuta a carenze 

pregresse o a difficoltà espressive, raggiungendo comunque risultati discreti; pochi studenti hanno 

invece raggiunto risultati poco soddisfacenti e non proporzionati alle personali potenzialità a causa 

di un'applicazione superficiale nel lavoro in classe e nella rielaborazione personale degli argomenti. 

La difficoltà principale incontrata da tali studenti è stata la mancata applicazione di un corretto 

metodo di studio individuale, e la prevalenza di un apprendimento degli argomenti principalmente 

mnemonico. 

Per l‟Italiano tuttavia, dal punto di vista strettamente didattico, nel corso di questo anno scolastico 

si rileva che, nonostante alcuni studenti scarsamente motivati, buona parte della classe ha 

partecipato con impegno ed assiduità al lavoro scolastico raggiungendo risultati mediamente 

soddisfacenti e sempre proporzionati alle personali potenzialità. Nello Studio del Latino si sono 

riscontrate maggiori difficoltà, soprattutto in fase di traduzione, a causa di lacune pregresse non 

colmate. 

La verifica dei prerequisiti riferiti alle materie letterarie, è stata effettuata, come ogni anno, al fine 

di approntare interventi didattici adeguati al livello della situazione di partenza degli alunni, in 

considerazione degli obiettivi di una quinta classe di liceo scientifico, concordati ad inizio anno 

nelle riunioni per materie. 

Inoltre sono stati promossi interventi didattici miranti al consolidamento ed al potenziamento di un 

efficace metodo di studio per affinare ed acquisire strumenti critici specifici per la comprensione, 

l‟analisi, la sintesi e la rielaborazione personale dei testi esaminati. 

Tra gli obiettivi formativi e didattici perseguiti è apparsa imprescindibile, nell‟arco dell‟intero 

percorso di apprendimento, l‟acquisizione, a livelli sempre pi  articolati, dei linguaggi specifici 

delle diverse materie di studio che costituiscono i codici di accesso necessari ad un corretto 

approccio epistemologico alle differenti discipline. 

Importanza prioritaria è stata data alla lettura diretta di testi ed alla loro analisi critica, per fornire un 

quadro generale delle diverse correnti letterarie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMI 
 

I programmi, allegati al presente documento, sono stati svolti in linea con gli obiettivi previsti nella 

programmazione iniziale. Lo svolgimento delle varie parti dei programmi delle due discipline ha 

seguito prevalentemente un ordine cronologico dando spazio comunque a collegamenti 

interdisciplinari e all'individuazione di aree tematiche e percorsi di approfondimento trasversali.  

Il programma di letteratura italiana è stato leggermente ridotto rispetto alle previsioni poiché, 

durante l'anno scolastico, alcuni argomenti hanno richiesto un tempo maggiore per la trattazione 

oltre ad una consistente riduzione delle ore effettive di lezione dovuta a fattori contingenti come le 

attività scolastiche di vario genere legate al PCTO o all‟Educazione Civica. 

 

 La docente si riserva, dunque,  di apportare modifiche alla parte di programma di letteratura 

italiana che non è stato ancora svolto. 

 

Il programma di latino è stato svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina 

e la lettura, l'analisi e la traduzione dei testi degli autori classici previsti per il quinto anno di liceo. 

 

OBIETTIVI 

 

Per quanto riguarda ITALIANO sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe  i seguenti 

obiettivi: 

- conoscenza delle linee di sviluppo generali della letteratura tra Ottocento e Novecento. 

- capacità di analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi degli autori studiati; 

- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 

- abilità di orientamento nella produzione delle varie tipologie di scrittura previste dall'Esame di 

Stato; 

- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di un'opera. 

 

Per quanto riguarda il LATINO sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe  i seguenti 

obiettivi: 

- conoscenza delle linee di sviluppo della cultura di età imperiale; 

- capacità di orientamento nella comprensione, nella traduzione e nel commento di un testo di 

autori classici; 

- capacità di individuazione in un testo di concetti chiave e di collegamento ad argomenti relativi 

alla civiltà latina e di contestualizzazione. 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Gli interventi educativi sono stati finalizzati a promuovere negli studenti atteggiamenti di fattiva 

collaborazione e attiva partecipazione. I ragazzi sono stati stimolati ad apportare significativi 

contributi personali. 

La creazione di un “clima positivo” nella classe, costituendo un presupposto fondamentale per 

potenziare e rendere più efficace il processo di insegnamento-apprendimento, ha favorito gli effetti 

degli interventi educativi. 

Al fine di favorire la crescita e  la maturazione dei ragazzi, quando è stato possibile, sono state 

approntate strategie d‟insegnamento diversificate, in riferimento ai differenti livelli di partenza e 

tarate sulle personali potenzialità degli studenti. 



Sono state proposte agli alunni attività didattiche di vario genere: lezioni frontali, lavori di gruppo, 

discussioni in classe, visite culturali ed altro. 

Gli argomenti sono stati affrontati, prevalentemente, attraverso lezioni frontali, prestando attenzione 

a stimolare eventuali collegamenti interdisciplinari e aperture di approfondimento su temi di 

particolare interesse. Si è cercato in generale di stimolare negli alunni un atteggiamento personale e 

critico nell'apprendimento dei contenuti. Particolare rilievo è stato dato alla lettura in classe dei testi 

degli autori studiati sia della letteratura italiana che di quella latina. 

 

VERIFICHE 

 

Per ciascuna disciplina sono state svolte regolarmente almeno due prove scritte per ciascun 

quadrimestre; riguardo le verifiche orali, l‟insegnante ha costantemente operato per tutto il corso 

dell‟anno con interrogazioni individuali per testare l‟acquisizione dei contenuti raggiunti da ciascun 

alunno. 

Le verifiche scritte di Italiano hanno compreso lavori di produzione di varie tipologie di testo, 

compresa una Simulazione di Prima Prova concordata insieme nel Dipartimento di Lettere. Le 

prove orali hanno dato spazio, generalmente, all'analisi e al commento dei testi studiati e 

all'esposizione degli argomenti storico - letterari. 

Le verifiche scritte di Latino hanno previsto la traduzione di brani con eventuali esercizi di analisi e 

commento, domande di Letteratura Latina. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica e valutazione sono state operate in itinere al fine di adattare il percorso didattico 

programmato alla situazione in fieri. 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri ed i parametri concordati nella riunione del consiglio di 

classe di inizio anno e agli alunni è sempre stata offerta la possibilità di confrontarsi in modo 

trasparente con l'insegnante sui criteri della valutazione. 

I compiti in classe e le interrogazioni orali, sono state oggetto di valutazione per i quali sono stati 

tenuti in considerazione, oltre l‟acquisizione dei contenuti in termini di conoscenze competenze e 

abilità, anche l‟attenzione, la partecipazione, l‟impegno ed il miglioramento rispetto al livelli di 

partenza, nonché la conoscenza, il rispetto e l‟applicazione delle regole di convivenza comune. 

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

-     livello medio di abilità della classe; 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- abilità linguistica ed espressiva; 

- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 

 

Nelle prove orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- Espressione: uso corretto del linguaggio; 

- Esposizione: articolazione del discorso; 

- Conoscenza degli argomenti; 

- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 



 

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie elaborate dai docenti di lettere 

sulla base degli Indicatori forniti dal MIUR relative alle Simulazioni di Prima Prova proposte in 

passato. 

 

     TESTI IN ADOZIONE 

                                                                         ITALIANO 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Volumi 4; 

5; 6, ed. Paravia. 
- D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso. 

LATINO 

-E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, Vol. III, Einaudi Scuola 

 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2023                                                                    L‟insegnante 

                                                                                                                     Prof.ssa Gloria Galloni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MATERIA: ITALIANO 

Prof.ssa Gloria Galloni 

A.S. 2022/2023 

 

 

 Il Romanticismo in Europa e in Italia. 

La Restaurazione e le rivoluzioni, gli intellettuali e l‟organizzazione della cultura; l‟immaginario 

romantico e le poetiche. 

 Giacomo Leopardi 

- La vita e le idee 

- Il sistema filosofico: il pessimismo leopardiano (riferimenti allo “Zibaldone”)  

- La poetica 

- I Canti. 

- Composizione, struttura, titolo. 

- La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822). 

- Le canzoni civili 

- Gli Idilli 

- L‟infinito 

- La sera del dì di festa 

- La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 

- Il passero solitario 

- Il sabato del villaggio 

- La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). 

- Il “ciclo di Aspasia” 

- A se stesso 

- Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

- La ginestra o il fiore del deserto 

- Le Operette morali. 

- Elaborazione e contenuto. 

- Lettura di dialoghi scelti dell‟opera. 

 

 

Il Tardo Romanticismo: caratteri generali della cultura. 

Il secondo Ottocento: il contesto storico e culturale. 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

- Il Naturalismo francese: caratteri generali. 

- Gustave Flaubert, Emile Zola. 

Lettura di estratti da “Madame Bovary”. 

Il Verismo italiano: caratteristiche generali del movimento. 

Giovanni Verga 

- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 

- La vita e le opere 

- I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 

- L‟adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 



- Le Novelle 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

- Da Novelle Rusticane : La Roba 

- I Malavoglia. 

- Lettura di estratti dall’opera 

- La struttura e la vicenda 

- Il sistema dei personaggi 

- Il tempo e lo spazio 

- La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 

straniamento. 

- Mastro don Gesualdo 

- Il titolo, la genesi, la struttura e la trama 

- La poetica, i personaggi, i temi, l‟ideologia e lo stile. 

- La morte di Gesualdo 

 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo 

- I luoghi, i tempi, le parole-chiave. 

- La figura dell‟artista 

- L‟Estetismo 

                                                         La poesia simbolista 

Charles Baudelaire   

           Da I fiori del male: 

              -     L‟Albatro 

- Corrispondenze 

- Spleen 

Cenni alla poesia di Rimbaud, Verlaine e Mallarmé. 

 

Gabriele D'annunzio 

- La vita e le opere 

- Le fasi della produzione letteraria 

- L‟ideologia e la poetica 

- Versi e prose degli esordi: Il dominio della sensualità 

- Da Il Piacere: la poetica dell’estetismo 

Lettura di estratti dal romanzo. 

- La crisi dell‟estetismo. 

- Il culto del superuomo. 

- I romanzi in generale. 

Il notturno 
La produzione poetica: le Laudi 

-     Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 

- L‟onda 

- I Pastori 

- L‟ultima fase della produzione dannunziana 

- D‟Annunzio, il pubblico e l‟influenza sulla poesia del Novecento. 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita e le opere 

- La poetica del Fanciullino 

- Il fanciullino 

- Il mito del nido 



- L‟ideologia politica 

- Produzione poetica 

- Da Myricae 

- Lavandare 

- Temporale 

- Il lampo 

- X agosto 

- L‟assiuolo 

- Da Primi Poemetti 

- L‟Aquilone 

 

Il primo Novecento: il contesto storico e culturale e la nuova Narrativa 

 

Luigi Pirandello 
- La vita e le opere 

- La poetica dell‟umorismo: lettura di estratti dal “Saggio”. 

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 

- Da Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

- I romanzi: 

- L’esclusa (personaggi e tematiche) 

- Uno, nessuno e centomila: lettura di estratti dal romanzo. 

- Il teatro 

- Così è se vi pare (trama e personaggi) 

-      Sei personaggi in cerca d’autore (trama e personaggi) 

- Enrico IV (trama e personaggi) 

 

 

Italo Svevo 

- Svevo e la nascita del romanzo d‟avanguardia 

- La vita e le opere 

- La cultura e la poetica 

- I romanzi: caratteristiche, temi e soluzioni formali 

- Una vita (personaggi e tematiche) 

- Senilità: lettura integrale dell‟opera. 

- La coscienza di Zeno (trama e personaggi). 

- La composizione del romanzo 

- La vicenda e la struttura narrativa 

- I modelli per la composizione del testo 

- La psicoanalisi 

- Prefazione 

- Il fumo 

- Lo schiaffo 

- Un matrimonio sbagliato. 

 

   La poesia del Novecento 

LE AVANGUARDIE 

Futurismo 

                                          Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto del futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 



 

LA LIRICA TRA ERMETISMO E NARRATIVITA’: IL SUPERAMENTO DELLE 

AVANGUARDIE ED IL RITORNO ALLA TRADIZIONE 

 

Umberto Saba 

La parabola umana ed artistica 

Il canzoniere, romanzo di una vita: 

- A mia moglie 

- Città vecchia 
- Trieste 

Giuseppe Ungaretti 
- Ungaretti  e la religione della parola. 

- La vita e la poetica 

- L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile 

- La poetica dell‟Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo 

- Veglia 

- Sono una creatura 

- I fiumi 

- Soldati 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Sentimento del tempo 

- Il dolore (Tutto ho perduto…) 

 

Eugenio Montale 
- Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

- La vita e la poetica 

- Ossi di seppia 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere 

- Le occasioni 

- Non recidere forbice quel volto 

- Satura 

- Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale 

 

Salvatore Quasimodo: vita ed opere in generale 

Da “Acque e terre” :Ed è subito sera 
Vento a Tindari 

Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 

Cesare Pavese: vita ed opere in generale; 

Lettura di alcuni testi tratti dalle Raccolte poetiche 

Primo Levi: vita ed opere in generale; 

cenni all‟opera “Il sistema periodico”. 

 Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, lettura integrale e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, 

VIII, XI, , XVII, XXIV, XXXIII. 

 

Lettura integrale dei romanzi: Senilità di Italo Svevo; Il fu Mattia pascal di Luigi Pirandello. 

 



PER EDUCAZIONE CIVICA la classe ha letto e lavorato sul testo di Umberto Eco Il Fascismo 

Eterno, relativamente all‟argomento “Cittadinanza a Costituzione”, elaborando un percorso 

trasversale che insieme alle discipline letterarie ha coinvolto anche quelle storico-filosofiche. 

 

 

 TESTI IN ADOZIONE 

ITALIANO 

- G. Baldi, S. Giussi, M. Razzetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Volumi 4,5 e 6 , 

ed. Paravia. 
-     D. Alighieri,  “La Divina Commedia”, Paradiso. 

 

N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto 

 

 

 

 

Roma, 15/05/2023                  L‟insegnante 

                                                                     Prof.ssa Gloria Galloni 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: LATINO 

Prof.ssa Gloria Galloni 

A.S. 2022/2023 

 

L'età Giulio - Claudia 

 Il quadro storico 

 Vita culturale ed attività letteraria 

 La poesia da Tiberio a Claudio 

 Forme di poesia minore:  la favola di Fedro 

 Brani antologici letti in italiano 

 

 Seneca 

 La vita 

 I dialoghi: caratteristiche, dialoghi di impianto consolatorio e dialoghi-trattati 

 I Trattati filosofico-morali 

 Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteristiche, contenuti 

 Lo stile dello prosa senecana 

 L‟Apokolokyntosis 

 Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. 

 Brani antologici letti in italiano: 

 Brani antologici letti in traduzione con testo a fronte in italiano: 

Il furor di Alessandro Magno(Epistulae morales ad Lucilium), p.75 

La clessidra del tempo (Epistulae morales ad Lucilium), p.99. 

Fratellanza e solidarietà (Epistulae morales ad Lucilium), p.121. 

 

 

 Lucano 

 La vita 

 Il Bellum Civile: fonti e contenuto 

 Caratteristiche dell‟epos di Lucano 

 Ideologia e rapporti con l‟epos virgiliano 

 I personaggi del Bellum Civile 

 Il linguaggio poetico di Lucano 

 Brani antologici letti in italiano 

 

 

 Petronio 

 La vita 

 Il Satyricon: la questione dell‟autore e del genere 

 Contenuto dell‟opera 

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 Brani antologici letti in traduzione con testo a fronte in italiano: 

Trimalchione, collezionista ignorante (Satyricon), p222. 

Persio: vita ed opere 

Le Satire 



 

L'età dei Flavi 

 Il quadro storico 

 Vita culturale ed attività letteraria 

 

 Marziale 

 La vita 

 La produzione  poetica 

 Gli Epigrammi: precedenti letterari e tecnica compositiva 

 I temi 

 Forma e lingua degli epigrammi 

 Brani antologici letti in italiano 

 

 La prosa nella seconda metà del I secolo 

 

 Quintiliano 

 La vita 

 L‟Institutio oratoria 

 La decadenza dell‟oratoria secondo Quintiliano 

 Brani antologici letti in italiano 

 Brani antologici letti in traduzione con testo a fronte in italiano: 

L’educazione degli allievi (Institutio oratoria) p.293. 

 

L'età di Traiano e di Adriano 

 Il quadro storico. 

 Vita culturale ed attività letteraria 

 

 Giovenale 

 La vita 

 La poetica 

 Le Satire dell‟indignatio 

 Il secondo Giovenale 

 Espressionismo, forma e stile delle satire 

 Brani antologici letti in italiano 

 Analisi dell‟invettiva contro le donne (satira VI) 

  

Plinio il Giovane: il Panegirico e l‟Epistolario 

 

 Tacito 

 La vita 

 L‟opera ed il metodo storiografico 

 L‟Agricola 

 La Germania 

 Il Dialogus de oratoribus 

 Le opere storiche: 

 Le Historiae 

 Gli Annales 

 La concezione storiografica di Tacito 

 La lingua e lo stile 



 Brani antologici letti in italiano 

 Brani antologici letti in traduzione con testo a fronte in italiano: 

La purezza dei Germani. (La Germania), p.382 

Seneca è costretto a uccidersi (Annales), p.422 

 

Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo 
 Il quadro storico 

 Cultura e letteratura nell‟età degli Antonini 

 Cultura e letteratura nel III secolo 

 

 Apuleio 

 La vita 

 Il De Magia 

 Le Metamorfosi 

 Il titolo e la trama del romanzo 

 Le sezioni narrative 

 Caratteristiche e intenti dell‟opera 

 La lingua e lo stile 

 Brani antologici letti in italiano 

 

 

La tarda antichità 

 Il quadro storico. 

 Le origini e le caratteristiche della letteratura cristiana 

 

 S. Agostino: cenni generali all‟autore e alle opere. 
 

  

Lettura integrale in italiano di Medea di Seneca e  Letture scelte in italiano di passi tratti dalla 

Germania di Tacito. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

- E. Cantarella e G. Guidorizzi, Civitas, vol. 3, ed.  Einaudi Scuola. 

-  

N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto. 

 

Roma, 15/05/2023                         L‟insegnate 

                                                                                                                    Prof.ssa Gloria Galloni 

 

 



IIS VIA SILVESTRI – LICEO SCIENTIFICO MALPIGHI 

 

GRIGLIA VALUTAZONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2022/2023   -  Alunno: 

   
PUNTEGGIO     Scarso 

0-4 
  Insufficiente 

5-8 
   Mediocre 

9-11 
  Sufficiente 

12-14 
   Discreto 

15-16 
      Buono 

17-19 
 Ottimo 

20 

INDICATORI 

COMUNI 

Ideazione, 

pianificazione, 

coesione e 
coerenza 

testuale 

       

Padronanza 
lessicale, 

correttezza 

grammaticale, 

corretto uso 
della 

punteggiatura 

       

Conoscenze, 
riferimenti 

culturali e 

critica 

personale 

       

TIP. A 

Comprensione 

del testo (snodi 
tematici e 

linguistici) 

       

Puntualità 

nell‟analisi 
lessicale, 

sintattica e 

stilistica 

       

TIP. B 
Comprensione 

globale del 

testo 

       

Individuazione 

corretta tesi e 

argomentazioni 

del testo 

       

TIP. C 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia 
assegnata 

       

Sviluppo 

ordinato e 
lineare 

dell‟esposizione 

       

 

VOTO PROVA:                                                                                                                                    



IIS   VIA  SILVESTRI - LICEO SCIENTIFICO 

Materia: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Anno Scolastico 2022/2023 

Relazione finale classe VA 
Prof.ssa Anna Yaria 

 

Ho insegnato nell‟attuale VA per tutto il corso di studi eccetto il primo anno.   

La classe ha seguito i primi anni di studio con diligenza e in alcuni casi anche entusiasmo, 

svolgendo i compiti regolarmente e rispettando i tempi di consegna. Questo si è verificato anche 

durante i tempi della pandemia dove però ovviamente le singole fragilità in termini di preparazione 

si sono accentuate concretizzandosi in una attenzione più limitata durante le  lezioni online.  La 

classe comunque, sostanzialmente unita,  ha cercato di progredire e eventualmente recuperare. Non 

sono mancati episodi di scarsa consapevolezza delle proprie difficoltà da parte di qualche alunno 

ma alla fine  è prevalsa la scelta di farsi guidare per il meglio; un aspetto positivo di questa classe 

nel suo insieme difatti è un‟ ottima condotta sociale, volontà di dialogo e senso di appartenenza.  

Profitto: un  numero apprezzabile di alunni si è dimostrato sempre partecipe e attivo in modo 

competente  nell‟ambito delle attività didattiche, in alcuni casi anche approfondendo in modo 

autonomo lo studio degli autori proposti e dimostrando senso di responsabilità nell‟affrontare 

l‟impegno richiesto. Diversi studenti, malgrado il periodo di pandemia, hanno affrontato il corso di 

Inglese livello B2, Cambridge First for School offerto dalla nostra scuola, superando l‟esame 

ufficiale con votazioni buone. Numerosi gli alunni con un profitto d‟insieme nella fascia 

buono/discreto. Altri hanno partecipato al dialogo educativo in modo più che sufficiente, pur 

risentendo di lacune pregresse che magari non hanno consentito il pieno e autonomo accesso a tutte 

le tematiche letterarie proposte.  Alcuni infine, pur avendo raggiunto nell‟insieme la sufficienza, 

trovano ancora qualche difficoltà nell‟ esprimersi nella lingua straniera pur avendo compreso e 

assimilato i contenuti fondamentali.  

Le lezioni sono state incentrate sullo studio diretto degli autori, partendo dalla presentazione di 

quegli aspetti della loro biografia che più ne hanno influenzato la produzione artistica e passando 

poi alla effettiva comprensione del testo letterario.  I periodi storici e sociali che fanno da sfondo 

alle opere affrontate sono state pure oggetto di costante riferimento per la contestualizzazione dei 

testi affrontati. 

Nel corso del quinto anno si è affrontatolo studio dei movimenti letterari dall’Età Vittoriana 

all’ Età Contemporanea. 

 Il programma è stato svolto secondo un‟organizzazione di tipo cronologico. Le lezioni dopo una  

introduzione dell‟autore sono in linea di massima sempre partite dalla lettura dei brani proposti per 

individuare i tratti salienti del periodo e risalire alle tematiche affrontate dal testo stesso. Si sono 

incoraggiati gli alunni a ravvisare rimandi tematici nelle opere di vari autori e connessioni con altre 

discipline.  

 Le lezioni sono state di tipo frontale, dando spazio alle interpretazioni e alle sintesi degli alunni e ai 

riferimenti interdisciplinari lì dove sono più spontaneamente individuabili.   

I criteri di valutazione adottati hanno quindi tenuto conto di : 

-  partecipazione attiva alle lezioni rispetto alla mera memorizzazione di nozioni  

- livello raggiunto nelle seguenti competenze: 

           . comprensione del testo e sua contestualizzazione nel periodo letterario ad esso correlato. 

           . esposizione orale e scritta pertinente alla domanda 

           . correttezza linguistica e pronuncia 

 

L‟insegnante 

                                                                                                                                             Anna Yaria 

 

 



 

IIS   VIA  SILVESTRI - LICEO SCIENTIFICO 

 

Programma di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Classe V Sez.A    Prof.  Anna Yaria 

 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

 

Libri di testo in adozione 

-  Arturo Cattaneo:  Literary Journeys,  vol. 2, Carlo Signorelli ed 

-   James Joyce:  Dubliners 

 

 

 

VICTORIAN AGE (1837- 1901) 

 

 

Cultural and historical background 

 

 

 

- Charles Dickens : Oliver Twist   p.60 

 

 

- Charlotte  Bronte : Jane Eyre   p.77 

 

 

- Thomas Hardy :  Tess of the D’Urbervilles  pag.97 
Theme of  “Immanent Will”, inspired by Arthur Shopenhauer 

 

 

- Oscar Wilde : The Aesthetic Movement and the cult of beauty,  pag. 122 

 

The Soul of Man under Socialism  (essay) 

 
The Picture of Dorian Gray   pag. 115 

 

The Preface to the Picture of Dorian Gray (on line) 

 

 

The Importance of Being Earnest  pag. 124 

(the mask, or  the double,  as a criticism of the English Upper Class) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

THE TWENTIETH  CENTURY 

 

The Edwardian Age and the Georgian Age till the outbreak of the first World War 

The after World War I period and the battle for Women‟s  right to Vote (pag.211) 

The Irish Question (pag. 203) 

 

The Age of Transition in novel development: definition and examples (Conrad‟s  Heart of 

Darkness and Lawrence‟s Sons and Lovers ) 

Albert Einstein and Sigmund Freud‟s  contribution  to a new literature: Modernism (pag.158) 

The use of Myth in a fragmented, multifaceted reality 

 

 

D. H. Lawrence :   Sons and Lovers 

 

War Poets and a new war that undermines the traditional image of heroism 

 

Rupert Brooke: „The Soldier‟, pag. 207 

 

Siegfried Sassoon: „Base Details‟ pag.209,  „ Glory of Women‟, pag. 210 

 

Wilfrid Owen „Dulce et Decorum est‟ (on line and in photocopy) 

 

 

 

- James Joyce; Dubliners,   lettura estiva 

James Joyce and Trieste (video documentary) James Joyce and D‟Annunzio 

Concepts of : epiphany, stream of consciousness and stream of consciousness technique 

 

From Dubliners, class reading: „Eveline‟, „Two Gallants‟ ,‟The Dead‟ 

 

-  Ulysses, pag.248 

from  Hades: the funeral scene 

from Cyclops: Bloom asserts his Irishness and right to citizenship (photocopy) 

from Penelope: Molly‟s final monologue 

 

 

Virginia Woolf;   - To the Lighthouse 

A new idea of time, a symbolic rendering of WWI 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Diritti delle donne; emancipazione e diritto al voto; articoli della costituzione relativi. Riferimenti a una 

parte della letteratura inglese rilevante sull‟argomento (pag. 207) o  presente nel programma dell‟anno, 

in particolare il saggio di Virginia Woolf : A Room of One‟s Own. . 

 

 

L‟insegnante 

                                                                                                                                             Anna Yaria 



 

Relazione finale 

Matematica e Fisica 
Classe V A 

Liceo Malpighi 
Anno scolastico 2022-2023 

 

 

 

La classe ha avuto continuità didattica in matematica nel corso del triennio ma ha risentito in una 

certa misura della didattica a distanza nel periodo pandemico nel secondo e terzo anno. La didattica 

della fisica è stata invece molto più discontinua: nessuno dei docenti che si sono succeduti è stato 

per pi  di un anno. E‟ una classe eterogenea in cui si distinguono in modo abbastanza netto due 

gruppi di studenti: uno per cui lo studio è regolare e l‟attenzione sono stati costanti ed un altro 

gruppo, anche piuttosto ampio, molto meno attento e con una tendenza ad accumulare ritardi nello 

studio e rimandare la preparazione in prossimità delle verifiche. Il livello di preparazione all‟inizio 

del quinto anno in matematica era mediamente discreto ma una buona parte della classe, soprattutto 

nel secondo gruppo di ragazzi menzionato prima, ha affrontato la matematica e la fisica dell‟ultimo 

anno con un atteggiamento spesso troppo disimpegnato rispetto a quanto sarebbe stato necessario. 

Nella classe sono presenti diversi alunni che hanno dimostrato oltre alla puntualità, alla serietà e 

all‟impegno, anche una passione e una curiosità fuori dal comune per le materie di indirizzo. 

 

                                                                                                                                        Il docente: 

Marco Discendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Malpighi 2022-2023 

  

Classe V A 

Programma di Matematica 
  

  

 

 

Limiti e continuità 

 

Funzioni reali di variabile reale. Intorni aperti, chiusi, bucati. Successioni, principali comportamenti 

delle successioni (oscillanti, convergenti, divergenti, costanti). Limiti di successioni. Il numero di 

Nepero come limite di successione. Definizioni di limite di funzioni con intorni e con 

disuguaglianze. Verifica di limiti attraverso la definizione. Teorema del confronto. Limiti di 

somme, prodotti, rapporti e composizioni di funzioni e forme indeterminate. Limiti notevoli. Limiti 

di rapporti di funzioni razionali. Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Asintoti 

di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi , 

degli zeri. 

 

Derivate 

 

Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. Dimostrazione delle derivate di 

funzioni fondamentali: potenze, potenze inverse, seno, coseno, esponenziali e logaritmi. Derivate di 

somma di funzioni, differenza, prodotto, rapporto, funzioni composte, funzione inversa. Teoremi 

sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, di Cauchy, di Lagrange, di De l‟Hôpital. Teorema di 

Fermat sui massimi e minimi. Funzioni crescenti o decrescenti. Derivata seconda. Funzioni concave 

e convesse. Punti di flesso, cuspidi e punti singolari. Studio di una funzione attraverso le derivate e 

lo studio del loro segno. 

 

Integrali 

 

Concetto di integrale come area sotto il grafico di una funzione positiva. Somme telescopiche. 

Legame intuitivo tra integrale e derivata in base al principio delle somme telescopiche. Primitive di 

una funzione e integrale indefinito. Integrali delle funzioni fondamentali. Regole di integrazioni: per 

sostituzioni e per parti. Integrale di funzioni razionali. Integrale definito di una funzione in un 

intervallo e sua interpretazione grafica. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Funzione 

integrale e sua derivata. Calcolo di volumi di solidi di rotazione mediante integrali. Integrali 

impropri.  

 

Equazioni differenziali 

 Concetto di equazione differenziale. Equazioni differenziali lineari del primo ordine a coefficienti 

costanti o risolvibili mediante integrazioni elementari. Equazioni differenziali risolvibili mediante 

separazione di variabili. Equazione dell‟oscillatore armonico. 

 

Applicazioni dell’analisi matematica 

 

Rivisitazione delle formule della cinematica e della dinamica mediante il calcolo integrale e le 

equazioni differenziali: leggi orarie del moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, del 



moto armonico. Risoluzione del circuito induttivo a corrente continua e del circuito L-C con 

equazioni differenziali. Cenni alle distribuzioni continue di probabilità. 

 

Matematica nell’Educazione Civica 

 

Intelligenza artificiale: concetto di algoritmo e rete neurale. Rete neurale per la classificazione, 

esempi. Addestramento di reti neurali. Reti generative: modelli linguistici e generatori di immagini. 

Prospettive dello sviluppo delle intelligenze artificiali, problemi etici e sociali connessi. 

 

 

 

 

Il Prof. Marco Discendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Malpighi 2022-2023 

Classe V A 

Programma di Fisica 
  

 

Richiami di elettrostatica 

 

Legge di Coulomb, campo elettrico e potenziale elettrico. Flusso e circuitazione di un campo 

vettoriale. Teorema di Gauss. Distribuzione della carica nei conduttori in condizioni di equilibrio. 

Campo e potenziale elettrici in un conduttore carico in equilibrio. 

 

Circuiti elettrici 

 

La pila di Volta e i generatori di tensione. Circuiti a corrente continua. Resistenza e legge di Ohm. 

Condensatori all‟interno di circuiti elettrici, carica di un condensatore con un generatore. Potenza 

erogata e dissipata in un circuito. 

 

Magnetismo 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forza magnetica tra fili percorsi da corrente e 

definizione di Ampère. L‟intensità del campo magnetico. Legge di Biot Savart. Campi magnetici di 

alcune distribuzioni di corrente: la spira, il solenoide. Forze magnetiche sui fili percorsi da corrente. 

Forza di Lorentz. Selettore di velocità. Effetto Hall. Moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico uniforme. Motore elettromagnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo e teorema della 

circuitazione di Ampere. Proprietà magnetiche della materia. 

 

Induzione elettromagnetica 

 

La corrente indotta. Flusso di campo magnetico concatenato con un circuito. Legge di Faraday-

Neumann. Legge di Lenz. Autoinduzione, induttanza e circuiti R-L. Alternatore e circuiti elettrici a 

corrente alternata: circuito resistivo, capacitivo e induttivo. Circuiti L-C e frequenza caratteristica 

delle oscillazioni. 

 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell nel vuoto e generazione di 

onde. Velocità delle onde elettromagnetiche in base al modello teorico di Maxwell. Misure 

sperimentali della velocità della luce: l‟esperimento di Fizeau. Lo spettro elettromagnetico e 

sorgenti di onde elettromagnetiche. 

 

Relatività Ristretta 

 

Incompatibilità tra fisica classica ed elettromagnetismo di Maxwell, teoria dell‟etere. Esperimento 

di Michelson e Morley. (La parte che segue sarà svolta nei giorni successivi alla redazione di 

questo documento.) Postulati di Einstein. Simultaneità degli eventi secondo Einstein e 

sincronizzazione di orologi. Orologi a luce. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Spazio-tempo di Minkowski, intervallo invariante, eventi causalmente connessi e sconnessi. 

 

Il Prof. Marco Discendenti 



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

Classe V A 

Prof.ssa Marta Sereni 

 

- Presentazione della classe 

Il gruppo classe, con il quale c‟è stato un rapporto continuativo dal primo al quinto anno, ha 

mantenuto nel corso di questo anno scolastico, così come nel passato, un buon dialogo educativo 

con l‟insegnante.  

Non sempre a questo si è accompagnato di parte di tutti un impegno costante e continuativo nella 

rielaborazione individuale degli argomenti svolti. Probabilmente i due anni difficili trascorsi tra 

lezioni in presenza e a distanza hanno pesato, oltre che sugli aspetti psicologi non trascurabili, 

anche sulla normale ripresa dei ritmi e delle modalità di studio. 

Gli alunni hanno via via maturato nel corso dell‟anno la consapevolezza della complessità del 

programma di scienze che in quinto si fa particolarmente vasto e articolato, soprattutto se si vuole 

dare spazio alle scoperte scientifiche più recenti e alle tematiche legate all‟attualità e alla vita 

quotidiana. 

Le Scienze della Terra e le lezioni sulle biotecnologie hanno suscitato nella maggior parte degli 

alunni un interesse maggiore rispetto alla chimica organica, che pur è stata trattata facendo ricorso a 

testi che ne hanno messo in evidenza la sua centralità nello studio dell‟uomo e dell‟ambiente e le 

numerose correlazioni con l‟evoluzione della civiltà umana.  

 

Obiettivi raggiunti  

La classe nel complesso ha raggiunto un buon livello di conoscenza della disciplina, che però non 

risulta omogeneo, non tanto per differenze nelle capacità individuali, quanto per il differente 

impegno messo in campo dai diversi alunni.  

Alcuni studenti, che hanno mostrato un impegno costante e hanno avuto un approccio serio e a volte 

appassionato alla disciplina, hanno raggiunto risultati eccellenti, altri hanno raggiunto un livello 

buono o sufficiente, spesso altalenante nei diversi periodi dell‟anno, anche in relazione alla 

tipologia e alla difficoltà degli argomenti svolti; una parte, infine, si è fermato al limite tra la 

sufficienza e l‟insufficienza. 

Il programma si è svolto regolarmente.  

Lungo il percorso didattico si è comunque assistito ad una crescita complessiva, sia dal punto di 

vista degli aspetti puramente scolastici, sia nell‟ambito della maturazione personale.  

- Metodologia didattica  

Durante tutto il percorso i temi sono stati affrontati in un‟ottica attuale, cercando di sollecitare e far 

emergere i collegamenti della disciplina con le problematiche della vita reale.   

Si è partiti dalla chimica organica, di cui sono state poste le basi, per poi integrare le conoscenze 

acquisite tramite la lettura su di alcuni capitoli del libro ”I bottoni di Napoleone – Come 17 

molecole hanno cambiato la Storia ”, in cui chimica e storia si intersecano  mostrando l‟impatto che 

questa scienza ha avuto sulle società umane.  

Un altro approfondimento è stato proposto partendo dalla lettura del capitolo “Carbonio” tratto da 

“Il sistema  periodico” di Primo Levi, nel quale scienza, letteratura e storia si intersecano in maniera 

indissolubile. 

Le conoscenze acquisite con lo studio della prima parte del programma sono state utili per 

affrontare il tema dell‟ingegneria genetica e delle biotecnologie, delle loro applicazioni e dei risvolti 

del loro sviluppo, compresi temi di grande attualità come l‟impatto che le biotecnologie hanno in 

campo medico e ambientale.   

Per quel che concerne il programma di Scienze della Terra sono stati illustrati in maniera sintetica 

ma integrata gli aspetti della disciplina che hanno contribuito ad arrivare alla formulazione del 

cosiddetto “modello globale” che consiste nella teoria della “Tettonica delle Placche”, in particolare 



i fenomeni vulcanici e sismici, sempre visti in un‟ottica unificante e riconducibile al modello 

globale. 

Si è sottolineata l‟importanza dell‟acquisizione di una conoscenza profonda del territorio, unico 

mezzo per vivere in maniera pi  sicura e armoniosa nell‟ambiente in cui viviamo.  

 In generale, per il percorso di Scienze della Terra, si è fatto in modo di fornire una conoscenza di 

base della disciplina fondata sui dati raccolti via via dagli scienziati in maniera diretta e indiretta. Si 

è cercato inoltre di separare nettamente il dato dall‟interpretazione, secondo l‟approccio previsto dal 

metodo scientifico-sperimentale.  

 

- Strumenti 

Gli argomenti sono stati affrontati con approcci diversi, con lezioni frontali, l‟ausilio di supporti 

informatici per la visione di schemi, tabelle e immagini, visione di brevi video o trasmissioni a 

tema, comprese quelle realizzate da personaggi “social” di solida preparazione e affidabilità 

scientifica (ad es. i video di Andrea Moccia del programma Geopop o di Mario Tozzi). 

 

- Modalità di verifica  e criteri di valutazione 

Le prove di verifica, atte a valutare sia il livello di acquisizione dei contenuti raggiunto da ciascun 

alunno, sia le capacità di analisi e sintesi, sono state scritte e orali  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti ai seguenti fattori: 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- adozione di un linguaggio scientifico adeguato 

- capacità di stabilire connessioni logiche tra i contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica. 

- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

 

 

 

                                                                                               La docente 

Prof.ssa  Marta Sereni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

A.S. 2022-2023 

Prof.ssa Marta Sereni 

 

Chimica 

 
 I composti del carbonio 

Le proprietà dell‟atomo di carbonio 

L‟ibridazione del carbonio: sp, sp
2
 e sp

3 
  

Isomeria e chiralità 

Proprietà fisiche: punti di fusione e di ebollizione e solubilità 

Reattività delle molecole organiche  

 Gli idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani 

  Isomeria 

      Proprietà fisiche e chimiche 

      Nomenclatura 

      Reazioni chimiche: ossidazione, alogenazione, addizione  (cicloalcani) 

 Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini 

      Isomeria  

      Nomenclatura 

      Proprietà fisiche e chimiche  

      Reazioni di addizione al doppio e al triplo legame e regola di Markovnikov 

 Gli idrocarburi aromatici 

Il benzene: teorie della risonanza e degli orbitali molecolari 

Struttura e nomenclatura 

Nomenclatura  orto-, meta- e para- in presenza di sostituenti 

Proprietà fisiche 

Reattività: sostituzione elettrofila 

 I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali 

Cenni su struttura, nomenclatura e proprietà fisiche di alogenuri alchilici e arilici, alcoli e 

polialcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni e acidi carbossilici; 

Cenni su esteri, saponi, ammine e ammidi.  

Cenni su reazioni e proprietà chimiche: sintesi e acidità degli alcoli, sintesi di aldeidi e chetoni, 

reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni, sintesi degli acidi carbossilici, acidità 

degli acidi carbossilici.  

  Il DNA e l’ingegneria genetica:  
• Gli acidi nucleici: cenni su struttura e funzioni del DNA e dell‟RNA, su replicazione,     

trascrizione e traduzione 

     Il dogma centrale della biologia 

• Dal DNA alla genetica dei microorganismi: 

- Le caratteristiche biologiche dei virus; 

- ciclo litico e ciclo lisogeno dei batteriofagi 

- Virus animali a DNA (HPV) e a RNA (SARS-CoV-2  e HIV) 

• Geni che si spostano: 

-I plasmidi 

- Il trasferimento dei geni nei batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione 

• Le tecnologie del DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 

- clonaggio genico e clonazione; 



- enzimi di restrizione; l‟elettroforesi su gel 

- vettori plasmidici e virali; 

- PCR e sue applicazioni: diagnostica prenatale, sui tumori, su malattie ereditarie; scienze 

forensi (test di paternità e impronta genica) 

• L‟editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9 

• L‟origine e la diffusione delle nuove epidemie virali 

- Le specie serbatoio, lo spillover, il tropismo e le specie ponte: le responsabilità umane sulle 

epidemie 

 Le applicazioni delle biotecnologie 

- Biotecnologie tradizionali e moderne 

- Le biotecnologie biomediche: produzione di farmaci ricombinanti, pharming. 

- Dai vaccini tradizionali ai vaccini moderni: vaccini attenuati, inattivati, purificati, ad 

anatossine e vaccini a proteine ricombinanti, a vettori virali ricombinanti, a RNA sintetico. 

-  Le terapie geniche con vettori virali e cellule staminali; proprietà dei diversi tipi di cellule 

staminali; applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico. 

-  Le biotecnologie in agricoltura: tecniche di ricombinazione genetica per costruire piante 

resistenti a patogeni ed erbicidi  e per migliorarne le proprietà nutrizionali; piante 

transgeniche per la sintesi di farmaci e vaccini; l‟utilizzo di CRISPR/Cas9 per le piante 

cisgeniche. 

- Le biotecnologie per l‟ambiente: il biorisanamento; i biofiltri e i biosensori; i biocarburanti 

e le biobatterie. 

     - Il dibattito etico sulle biotecnologie 

 

 

 Lettura di un capitolo de “I bottoni di Napoleone-come 17 molecole hanno cambiato la storia” di 

Penny Le Couteur e Jay Burreson  

 Lettura del capitolo ”Carbonio” , tratto da “Il sistema periodico” di primo Levi  

 

Scienze della Terra 
 

 I fenomeni vulcanici  

• Genesi del magma; tipi di attività vulcanica (cenni);  

• Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

• Distribuzione geografica dei vulcani e il caso dell‟Etna 

• Il rischio vulcanico in Italia e il caso del Vesuvio 

 

 Cenni  su rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e ciclo litogenetico* 

• Riconoscimento delle diverse tipologie di rocce  

• Gli ambienti P-T dei processi litogenetici 

• Rocce magmatiche intrusive ed effusive: tessitura; composizione mineralogica sialica e 

femica (Cenni) 

   Rocce sedimentarie: genesi delle rocce detritiche, chimiche, biochimiche e organiche. (Cenni) 

  Rocce metamorfiche: fattori del metamorfismo (temperatura, pressione e fluidi);  

metamorfismo di contatto, regionale e di subduzione. (Cenni) 

 

 I fenomeni sismici* 

  Il modello del rimbalzo elastico e il ciclo sismico 

  Tipi di onde sismiche: P, S e onde superficiali 

  Sismogrammi, dromocrone e localizzazione dell‟epicentro di un terremoto 

  Il sismografo 



  Scale Mercalli e Richter a confronto 

  Accelerazione ed edilizia antisismica 

  Amplificazione del terremoto in base al tipo di substrato e liquefazione del terreno. Tsunami 

       Il rischio sismico 

  La distribuzione geografica dei terremoti 

  Cenni sulla previsione dei terremoti: previsione deterministica e prevenzione statistica 

  La prevenzione e la pericolosità sismica; la microzonazione 

 La tettonica delle placche: un modello globale*  

Il campo magnetico terrestre. 

Cenni sulle strutture geologiche della Terra: dorsali, fosse, espansione e subduzione 

La teoria di Wegener; le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  

La tettonica delle placche; l‟orogenesi e il ciclo di Wilson  

I punti caldi e l‟esempio delle isole Hawaii 

 

 

 

Educazione civica 
 

 I social network: visione del video “Social dilemma” e lavori di gruppo su controllo sugli utenti, 

manipolazione dell‟informazione,  fake news. Esperimento con la classe con realizzazione di una 

pagina instagram con fake news e esame del riscontro social. 

 

* Gli argomenti contrassegnati dall‟asterisco sono ancora da svolgere alla data del 15 maggio 

2023 

 

 

 

Libri di testo adottati:  

SADAVA DAVID / HILLIS DAVID M / HELLER GRAIG E ALTRI: IL CARBONIO, GLI 

ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). - Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Zanichelli editore 

 

Lupia Palmieri E., Parotto M. -  Il globo terrestre e la sua evoluzione- edizione blu-  

Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti + Tettonica delle placche - Zanichelli editore, seconda 

edizione 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2023                                                                                        Prof.ssa Marta Sereni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE 

 DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Classe V sez. A 

Docente: Paola Pontani 

Presentazione della classe 

L'insegnamento del Disegno e della Storia dell'Arte nella classe VA è iniziato dal primo anno di 

corso, il gruppo classe è rimasto da allora sostanzialmente invariato.  

A fronte di una sostanziale correttezza nel comportamento, non sempre la classe ha dimostrato 
un‟adeguata e attiva partecipazione che è stato sempre necessario stimolare e ricercare.  

I livelli di apprendimento e di acquisizione di specifiche competenze sono, come di consueto, non 

omogenei; per il maggior numero degli studenti buoni e ottimi, per alcuni eccellenti. 

Nel corso del primo quadrimestre, a seguito della visita alla mostra di Van Gogh presso Palazzo 

Bonaparte, è stata svolta un‟attività di apprendimento cooperativo dal titolo “Vincent Van Gogh: i 

luoghi dell‟anima”, con un‟indagine, condotta in piccoli gruppi, sui luoghi, i volti, i paesaggi 
connessi alla vita e alla produzione del grande artista olandese.   

A inizio febbraio inoltre, la visita alla mostra “Arte Liberata, capolavori salvati dalla guerra” ha 

permesso di sviluppare un‟ulteriore interessante attività, connessa ad Educazione Civica, sul tema 

della tutela dei beni storico-artistici e sulle eroiche azioni compiute, durante la seconda guerra 

mondiale, da molti funzionari delle soprintendenze, direttori e storici dell‟arte per porre in salvo tale 

immenso patrimonio; alcuni gruppi hanno scelto di incentrare il loro studio su beni immobili a volte 

irrimediabilmente persi come nel caso dell‟abbazia di Montecassino. Fino al 15 maggio sono state 

svolte 51 ore su 66 previste, di cui 2 ore dedicate ad Educazione Civica. Vista la cospicua riduzione 

del monte orario non è stato possibile completare il programma di Storia dell‟Arte.  

Obiettivi raggiunti  

Nel quinto anno si è privilegiato lo studio della Storia dell‟Arte, l‟obiettivo fondamentale 

dell‟insegnamento disciplinare è stato il saper interpretare l‟opera d‟arte considerata come prodotto 

di una determinata epoca e di un determinato autore e/o movimento artistico. Alcuni studenti hanno 

raggiunto un‟ottima e buona capacità anche critica di lettura e confronto delle opere proposte; altri 

si sono limitati ad uno studio più scolastico con risultati buoni e sufficienti. Gli obiettivi specifici 

sono stati definiti in base ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte.  

Per il Disegno è stato dedicato un modulo, di circa 6 ore, al CAD con la realizzazione di un disegno 

bidimensionale come strumento per l‟acquisizione dei comandi fondamentali. 

Metodologia 

Le lezioni di Storia dell'Arte sono state introdotte spesso da un'immagine di un'opera che potesse 

esprimere i caratteri peculiari ed innovativi del movimento o dell'artista oggetto della successiva 

spiegazione. Durante la didattica in presenza ci si è costantemente avvalsi della smart board 

presente in aula, visionando, insieme agli alunni, opere, brevi testi o filmati.  

Il momento artistico è stato sempre inquadrato storicamente, le biografie degli artisti sono state a 

volte brevemente accennate, a volte ripercorse attentamente quando considerate determinanti per la 

comprensione delle opere proposte. La singola opera d'arte è stata sempre considerata centrale ed 

oggetto di attenta lettura attraverso un percorso di riconoscimento iconografico, formale - stilistico 

ed iconologico. Spesso gli studenti sono stati chiamati ad intervenire proponendo interpretazioni 



inizialmente soggettive e successivamente motivate, con lo stimolo del docente, da considerazioni e 

collegamenti interdisciplinari. Molta attenzione è stata data poi all‟architettura dal periodo dell‟Art 

Nouveau al Razionalismo, è stata sempre richiesta un‟approfondita interpretazione (per l‟Art 

Nouveau di un‟opera a scelta) delle planimetrie, delle funzioni, dei prospetti, dei materiali.  

Per il modulo CAD, l‟attività si è svolta in laboratorio informatico, dopo brevi introduzioni gli 

studenti sono stati chiamati a svolgere parte del tema assegnato seguendo materiali esplicativi.  

Strumenti 

Le lezioni di storia dell‟arte si sono svolte in aula con l'uso della Smart Board, tutti i materiali sono 

stati sempre condivisi on line su Classroom. Il testo adottato di storia dell‟arte è stato: G. Cricco, F. 

P. Di Teodoro, Itinerario nell‟arte, volume 4 (quarta ed.), volume 5 (quinta ed.), ed. Zanichelli.  

Modalità di verifica e di valutazione 

Sono state effettuate prove scritte, con domande a risposta aperta, e interrogazioni orali per la Storia 

dell‟Arte.  Per le prove scritte di Storia dell'Arte i criteri di valutazione hanno tenuto conto di: 

comprensione e conoscenza dei concetti contenuti nella traccia, correttezza nell‟esposizione e 

utilizzo del lessico specifico, capacità di sintesi e di elaborazione autonoma e personale. Nelle 

interrogazioni orali si è cercato di stimolare gli studenti ad effettuare collegamenti e confronti tra 

opere e/o artisti diversi e interdisciplinari. Per il disegno CAD si è valutato l‟impegno in itinere e il 

lavoro finale. 

Visite didattiche 

Nel corso del primo quadrimestre è stata organizzata una visita guidata presso Palazzo Bonaparte 

alla mostra su Van Gogh, nel secondo una visita guidata alla mostra “Arte Liberata, capolavori 

salvati dalla guerra” presso le Scuderie del Quirinale. 

 

 

 

 
                                                                                                                            La docente: 
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PROGRAMMA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DISEGNO 

Il programma di disegno è stato completato negli anni precedenti, ha riguardato le costruzioni 

geometriche nel piano, le proiezioni ortogonali, le assonometrie, la prospettiva centrale e 

accidentale, la teoria delle ombre. Per l‟ultimo anno di corso, si è preferito sviluppare un modulo di 

CAD con la realizzazione di un disegno bidimensionale come strumento per l‟acquisizione di 

comandi fondamentali di impostazione del file dwg, di disegno di enti geometrici, di editing, di 

scritturazione, quotatura e stampa dei file con uso dei layout. 

STORIA DELL’ARTE 
POSTIMPRESSIONISMO 
Caratteri generali: le relazioni formali e culturali esistenti tra Impressionismo e 

Postimpressionismo; l‟interrelazione tra arte e vita nella cultura artistica di fine '800. 

P. Cezanne   La vita e le opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte,                                            

La serie della montagna di S. Victoire . 

G. Seraut   La vita e le opere: Une baignade a Asnieres,                                                                       

Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte   

P. Gauguin   La vita e le opere:  Il cristo giallo, Come sei gelosa?,                                                          

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

V. Van Gogh  La vita e le opere: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, 

Girasoli, La camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata,                                                

Campo di grano con volo di corvi. 

ART NOUVEAU  
Caratteri generali: il dibattito sulla creatività del lavoro artigianale e sulla non artisticità della 

produzione industriale; lo sviluppo e la diffusione dell‟Art Nouveau in Europa.   

Architettura Art Nouveau 
V. Horta Casa Tassel 

O. Wagner La vita (sintesi) e le opere: Majolikahaus, Ferrovia urbana vienense. 

A. Gaudì  La vita e le opere: Sagrada Familia, Park Güell, casa Milà. 

Secessione viennese   

J. M. Olbrich Palazzo della Secessione Viennese 

G. Klimt La vita e le opere: Fregio di Beethoven, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer, 

Il bacio. 

AVANGUARDIE STORICHE 
Caratteri generali e periodizzazione delle principali Avanguardie storiche. 

Fauves 

Il movimento espressionista in Francia: Fauves e H. Matisse  

Fauves    Caratteri generali, nascita del movimento. 

H. Matisse La vita e le opere: Donna con cappello, La gioia di vivere, La stanza rossa,                      

La danza. 

Espressionismo 

E. Munch  La vita e le opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann.                                  

Il fregio della vita con  Il grido e Pubertà. 

E. Mendelsohn Torre Einstein 



Die Brücke, nascita e caratteri del movimento 

E. L. Kirchner  Due donne per la strada. 

Der Blaue Reiter ,  nascita e caratteri del movimento 

F.  Marc Cavalli azzurri. 

Cubismo 

Caratteri generali: il Cubismo da un punto di vista storico critico. 

Cubismo: nascita del movimento, cubismo cezanniano, analitico e sintetico. 

P. Picasso La vita e le opere: periodo blu e Poveri in riva al mare,                                                    

periodo rosa e Famiglia di Saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon,                   

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, 

Guernica. 

Futurismo 

Caratteri generali: il Futurismo nel contesto storico italiano dei primi del „900.  

Futurismo: nascita del movimento, i manifesti  

Marinetti  Il Manifesto futurista e l'estetica futurista.                                                                                   

U. Boccioni La vita e le opere: Autoritratto, La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, Forme 

uniche della continuità nello spazio.      

A. Sant'Elia La centrale elettrica, il tema de La città nuova. 

Dadaismo e Surrealismo 

Caratteri generali: nascita del Dadaismo; relazione esistente tra Dadaismo e Surrealismo all'interno 

della cornice storica e culturale del '900 e tra il Surrealismo e la psicoanalisi.                                                                                                                                   

M. Duchamp   I  ready-made : Fontana, L.H.O.O.Q.  

S. Dalì   La vita e le opere : La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile, Sogno causato dal volo di un'ape . 

Astrattismo 

L'arte astratta: dal Der Blaue Reiter alla nascita delle prime opere astratte. 

V. Kandinsky  La vita e le opere: Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Impressioni, 

improvvisazioni e composizioni, il periodo del Bauhaus e Alcuni cerchi.  

RAZIONALISMO  
La nascita del movimento moderno. I maestri dell'architettura moderna: W. Gropius, Le Corbusier, 

F.L. Wright. Razionalismo in Italia 

L'esperienza del Bauhaus tra Weimar e Dessau 

W. Gropius  La scuola del Bauhaus, La nuova sede del Bauhaus di Dessau     

Le Corbusier    La vita e le opere: Villa Savoye e i cinque punti dell'architettura,                                  

Unité d‟habitation di Marsiglia, Notre Dame du Haut. 

 

Programma da svolgere oltre il 15 maggio 

F. L. Wright  La vita e le opere: le prairie houses e Robie House, la Casa sulla cascata, 

Guggenheim Museum 

Razionalismo in Italia 

Architettura dell‟Italia Fascista tra Razionalismo e Monumentalismo, urbanistica fascista. 



G. Terragni  Casa del Fascio a Como 

EUR 42  Il manifesto urbanistico dell‟era fascista 

AA.VV.  Palazzo della Civiltà Italiana 

A. Libera  Palazzo dei Congressi 

 

Ècole de Paris 
 cole de Paris: caratteri generali. La figura di Marc Chagall 

M. Chagall  La vita e le opere: Io e il mio villaggio, Il compleanno, Crocifissione bianca.  

 

PROGRAMAMA EDUCAZIONE CIVICA 
Attività di gruppo su tutela dei beni culturali in relazione alla visita alla mostra “Arte Liberata _ 

Capolavori salvati dalla guerra”. Temi: "Lanciatore del disco" di Mirone e il Furhermuseum; 

"Danae" di Tizianno Vecellio, Goering e i Monuments Men; l'arte e la guerra :Pasquale Rotondi e il 

deposito di Sassocorvaro, la "Tempesta" di Giorgione; Madonna di Senigallia di Piero della 

Francesca, Pasquale Rotondi e Sassocorvaro; Roma , bombardamenti del 19 luglio 1943 a San 

Lorenzo. I danni alla basilica di San Lorenzo e il suo restauro; Montecassino, il salvataggio della 

biblioteca e la distruzione dell'abbazia; Agosto 1944: la distruzione dei Ponti di Firenze; La 

biblioteca della comunità ebraica di Roma. 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2023                                                                  La docente: prof.ssa Paola Pontani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 STORIA e FILOSOFIA 

Classe V sez. A 
 

 

 Composta da 26 studenti, la classe ha mantenuto nel triennio la continuità didattica sia per la storia 

sia per la filosofia. La docente ha seguito la crescita culturale ed umana degli alunni, ponendo in 

essere un metodo di lavoro che si è rivelato, nel complesso, efficace e produttivo. Gli studenti 

infatti, hanno partecipato al dialogo educativo, mostrando di apprezzare le tematiche storico-

filosofiche proposte, con interventi pertinenti e, talvolta, con adeguati riferimenti  all‟attualità.  

Lo svolgimento dei programmi delle due discipline è avvenuto in linea con la programmazione 

dipartimentale d‟inizio anno. In filosofia si è seguito un metodo storicistico per il quale lo studio 

degli autori è stato affrontato sempre in relazione al contesto storico-culturale di appartenenza, 

sviluppando anche il confronto tra correnti e pensatori su temi circoscritti. 

In storia,  il dispiegarsi cronologico degli eventi, è stato presentato in modo, per quanto possibile, 

critico-problematico, stimolando gli studenti ad interrogarsi sulle questioni affrontate, alla ricerca 

dei nessi esistenti tra passato e presente, così da evitare una conoscenza storica appiattita sulla 

semplificazione immediata. 

Gran parte della classe ha saputo cogliere gli stimoli offerti dalla didattica frontale e non, per 

ampliare i propri interessi culturali e maturare una sempre più consapevole motivazione allo studio 

che si è tradotta in un profitto buono,  in alcuni casi ottimo, con punte di eccellenza. 

Negli altri casi, l‟impegno e la partecipazioni sono stati comunque abbastanza regolari, gli obiettivi 

fondamentali dell‟asse storico-filosofico sono stati raggiunti e i risultati conseguiti sono da ritenersi 

più che sufficienti. 

Riguardo al comportamento, gli studenti hanno mantenuto una condotta sempre rispettosa nei 

confronti dell‟insegnante, con cui si sono relazionati in modo cordiale e corretto. I rapporti 

interpersonali tra i ragazzi sono migliorati nel corso degli anni, portando alla formazione di un 

gruppo abbastanza coeso e solidale, in grado di lavorare in un clima  sereno e collaborativo. 

 

 

 

 

                                                              STORIA  

                     

OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 

 

-conoscenza discreta dei dati e delle nozioni essenziali degli argomenti proposti 

-conoscenza discreta delle relazioni che intercorrono tra fatti storici, economici e culturali 

-conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche 

-capacità di collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo 

-capacità di confrontare forme di governo, strutture sociali, sistemi economici 

-capacità di integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 

-capacità di esprimere le proprie considerazioni sulla base delle conoscenze possedute 

 

 

STRUMENTI  

 

Lo studio della storia si è avvalso di un manuale che integra in modo sufficiente gli aspetti 

informativi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. A ciò è stato 

possibile affiancare materiale cartaceo integrativo fornito dall‟insegnante e visione di brevi 

documentari. 



METODOLOGIA DIDATTICA 

- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   

- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 

- video didattici di approfondimento  

- documentari storici e ricostruzioni disponibili in rete 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

-  interrogazioni orali 

- elaborati scritti (quesiti a risposta aperta) 

-  esercizi a risposta chiusa 

- analisi di documenti storici 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione dello studente ha tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 

emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, nonché 

dell‟impegno e della partecipazione manifestati dall‟alunno durante le lezioni. 

                                                                                                                           

FILOSOFIA 

OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 

 

-conoscenza discreta delle nozioni di base relative al pensiero degli autori trattati 

-conoscenza discreta della terminologia specifica propria della disciplina nel suo sviluppo storico 

-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerati 

-capacità di cogliere e ricostruire, nelle linee essenziali, i nessi tra il piano filosofico e quello storico 

-capacità di cogliere le parole-chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un brano proposto 

-capacità di operare momenti confronto tra due o più autori considerati, in relazione ad argomenti    

 circoscritti 

-capacità di collocare correttamente l‟opera e il pensiero di un autore nella sua realtà storica 

-capacità di esprimere in maniera chiara ed essenziale, le proprie conoscenze avvalendosi di termini   

e di  concetti corretti, in forma scritta e orale. 

 

 

STRUMENTI  

 

Il manuale di filosofia è stato lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto 

mediante un‟impostazione storicistica ha permesso una corretta collocazione degli autori nel quadro 

di riferimento. Il manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 

ogni unità didattica, un “glossario-riepilogo” in grado di facilitare la definizione corretta della 

terminologia. Il manuale è stato talvolta integrato da materiale fotocopiato fornito dalla docente. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   

- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 

- video didattici di approfondimento su temi di particolare interesse 



 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

- interrogazioni orali 

-   elaborati scritti (quesiti a risposta aperta),  

•   esercizi a risposta chiusa 

•   prove di competenza testuale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione dello studente ha tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 

emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, nonché 

dell‟impegno e della partecipazione manifestati dall‟alunno durante le lezioni. 

 

 

 

 

                                                                                                                              L‟insegnante 

                                                                                               Prof.ssa Gloria Merli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA  

Classe V sez. A 

 

 

La nascita della società massa 

Caratteri della società di massa. Il movimento operaio in Europa: i partiti socialisti europei, la prima 

e la seconda Internazionale, laburismo e sindacalismo in Gran Bretagna, il socialismo in Italia, 

anarchismo e socialismo in Russia. Nazionalismo e razzismo. 

(Cap.1 pp.2-24) 

 

Il mondo all’inizio del novecento 

Gli Stati Uniti: l‟età del progressismo. Le democrazie in Europa: Gran Bretagna e Francia. 

L‟Europa dell‟autoritarismo: Germania, Austria, Russia. (Cap. 2 pp.42-66) 

 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo, il regicidio e la svolta liberale. Rapporti tra Giolitti e le forze politiche del 

paese: socialisti, cattolici e nazionalisti. Le riforme sociali ed economiche, la riforma elettorale. La 

guerra di Libia  ( Cap.3 ) 

 

Europa e mondo nella Prima Guerra Mondiale 

 Le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale, la formazione di due 

sistemi di alleanze contrapposte, la crisi dell‟impero ottomano, il genocidio degli Armeni, le guerre 

balcaniche. Lo scoppio della guerra; le principali offensive tedesche nel primo anno di guerra. 

L‟intervento italiano: neutralisti e interventisti, il patto di Londra. La situazione negli anni 1915-

1916 . La svolta nel 1917: crollo della Russia, disfatta italiana a Caporetto, intervento degli Stati 

Uniti. La fine del conflitto nel 1918 e la sconfitta degli imperi centrali. I trattati di pace e la Società 

delle nazioni. ( Cap. 4)  

 

La Rivoluzione in Russia 

La situazione politico-sociale alla vigilia della rivoluzione, la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione 

d‟ottobre, la nascita della Repubblica dei soviet. La guerra civile e il consolidamento del governo 

bolscevico: il comunismo di guerra, la Nep, la Terza Internazionale, la nascita dell‟URSS. (Cap. 5) 

 

Il primo dopoguerra  

Sviluppo economico e isolazionismo negli Stati Uniti; quadro generale della situazione economica e 

sociale in Francia e in Gran Bretagna. La Germania: la Lega di Spartaco e la Repubblica di 

Weimar. (Cap.6 pp. 242-266) 

 

L Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 

La crisi economica e sociale, il “biennio rosso”, il mito della vittoria mutilata e la questione 

fiumana. L‟ascesa dei partiti e dei movimenti di massa, l‟avvento del fascismo, la fine dell‟Italia 

liberale, la nascita della dittatura fascista. (Cap. 7) 

 

La crisi del 1929 in America 

Il crollo della borsa di New York, dalla borsa all‟economia reale, Roosvelt e il New Deal. (Cap.8) 

 

 

Il regime fascista in Italia 

La fascistizzazione dello stato, le relazioni con la Chiesa, un “totalitarismo imperfetto”. La 

fascistizzazione della società, la politica economica. La guerra d‟Etiopia, fascismo e antisemitismo; 

avvicinamento Italia-Germania. (Cap. 9).  



 

 

La Germania nazista 

Il collasso della Repubblica di Weimar, il nazionalsocialismo dalla fondazione del partito al putsch 

di Monaco. La nascita del Terzo Reich: l‟avvento di Hitler al potere, la Germania verso la dittatura, 

la struttura del Terzo Reich. La realizzazione del totalitarismo: l‟indottrinamento della società 

tedesca, la censura, l‟eliminazione del dissenso, i provvedimenti antisemiti, la politica economica 

(Cap.10 ) 

 

Lo stalinismo in Unione Sovietica 

 Dalla morte di Lenin all‟affermazione di Stalin: Stalin a capo del partito comunista, i conflitti nel 

gruppo dirigente bolscevico. La pianificazione dell‟economia: la fine della Nep e il progetto di 

industrializzazione, i piani quinquennali, la collettivizzazione dell‟agricoltura, la carestia pianificata 

in Ucraina. Lo stalinismo come totalitarismo: caratteri del regime stalinista, le grandi purghe e i 

processi contro gli oppositori, i Gulag. (Cap.11 ) 

 

Le premesse della seconda guerra mondiale 

Lo scenario europeo. La guerra civile spagnola: dalla dittatura alla Repubblica, dal Fronte popolare 

allo scoppio della guerra civile, il colpo di stato del generale Franco; il ruolo delle potenze straniere, 

la fine della guerra e la vittoria franchista. L‟aggressività nazista e l‟appeasement europeo: l‟asse 

Roma-Berlino e l‟annessione dell‟Austria, l‟invasione della Cecoslovacchia, il Patto d‟acciaio, il 

Patto Ribbentrop-Molotov ( Cap.12 pp. 462-476 ) 

 

La Seconda Guerra Mondiale 

La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani: occupazione della Polonia e intervento dell‟URSS, 

la conquista nazista dell‟Europa del nord, il crollo della Francia, la battaglia d‟Inghilterra, l‟Italia 

fascista entra in guerra, il fallimento della guerra parallela italiana. 

L‟Operazione Barbarossa: l‟attacco tedesco all‟URSS e la resistenza sovietica. La Shoah: la 

“soluzione finale” della questione ebraica. L‟attacco giapponese a Pearl Harbor: inizio della guerra 

globale. La svolta nel conflitto ( 1942-43) : fallimento dell‟operazione Barbarossa, sconfitta 

nazifascista in Africa settentrionale, controffensiva statunitense nel Pacifico. La caduta del fascismo 

in Italia; l‟occupazione tedesca e la nascita della Repubblica sociale italiana; la Resistenza in Italia. 

La vittoria alleata ( 1944-45): dallo Sbarco in Normandia alla liberazione; la bomba atomica e la 

fine della guerra nel Pacifico. (Cap.13 ) 

    

 

Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della guerra fredda 

Le conferenze di Teheran, Yalta e Postdam; la nascita dell‟ONU; il processo di Norimberga. La 

formazione di due blocchi contrapposti in Europa: la crisi di Berlino e la formazione delle due 

Germanie, la nascita della Nato e del patto di Varsavia.( Cap.14 pp.562-577) 

 

La Questione Palestinese 

La nascita dello stato di Israele; le guerre arabo-israeliane; la nascita dell‟OLP; il processo di 

pacificazione. Cap.15 pp.604- 606 + appunti) 

 

 

L’Italia repubblicana 

La situazione economico-sociale del paese, il nuovo sistema dei partiti, la guida del governo: da 

Parri a De Gasperi, il referendum e la nuova Costituzione. Gli anni del centrismo e del miracolo 

economico. Il sessantotto in Italia, il terrorismo e il caso Moro. (Cap.16 ) 

 



 

Testo in adozione: Giovanni Borgognone-Dino Carpanetto, L’idea della storia  vol.3, Ed. 

Pearson 

 

 

Educazione civica 

 

L‟Italia nel secondo dopoguerra: nascita della Repubblica, struttura della Costituzione,  

ordinamento della Repubblica. 

 

Visita guidata alla mostra "Arte liberata 1937-1947" presso le Scuderie del Quirinale  

 

Visita guidata al Forte Bravetta, luogo della memoria. 

 

                               

 

 

 

 

N.B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell‟anno scolastico. 

L‟insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata. 

 

 

                                                                                                                                     L‟insegnante 

                                                                                        Prof.ssa Gloria  Merli 

                                                    

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V sez. A 

 

 

L’idealismo tedesco 

Caratteri generali del Romanticismo, il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio dal kantismo 

all‟idealismo. (Vol. 2B pp..338-345, 376-381) 

 

J. G. Fichte  

Vita e opere; la Dottrina della scienza: dogmatismo e idealismo, lo sviluppo dell‟Io. La dottrina 

della conoscenza e la dottrina morale. Cenni sui Discorsi alla nazione tedesca ( pp.381-399; 403-4). 

 

G. F. Hegel 

Vita e opere; le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, identità realtà-razionalità, la funzione 

della filosofia. La dialettica: i tre momenti del pensiero, il carattere chiuso della dialettica hegeliana.  

La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-signore, stoicismo-  

    scetticismo, coscienza infelice); ragione (ragione osservativa, ragione attiva, individualità in sé e    

    per sé). L‟Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la grande triade, idea, natura, 

spirito. La logica: essere, essenza, concetto. Filosofia della natura: meccanica, fisica, organica. 

Filosofia dello spirito: soggettivo (anima, coscienza, ragione); oggettivo (diritto, moralità, eticità);     

    assoluto ( arte, religione, filosofia). 

(pp.459-461; 466-475; 481-491; 498-504; 506-507; 509-520; 522-526) 

 

Critica del sistema hegeliano 

 

A. Schopenhauer  
Vita e opere; le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; la volontà di vivere; il 

pessimismo, dolore, piacere e noia; le vie della liberazione dal dolore: moralità, arte, ascetismo 

(Vol.3A  pp. 5-28). 

 

S. Kierkegaard 

Vita e opere; l‟esistenza come possibilità e fede; la polemica contro l‟universalismo hegeliano; gli 

stadi dell‟esistenza, angoscia, disperazione e fede (pp.39-53). 

 

La sinistra hegeliana : caratteri generali 

 

L. Feuerbach 

Vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, la critica a 

Hegel, umanismo e filantropismo. L‟uomo è ciò che mangia: l‟ odierna rivalutazione del 

materialismo di Feuerbach (pp.73-83). 

 

K. Marx 

Vita e opere; caratteristiche generali del marxismo; la critica al “misticismo logico” di Hegel; gli 

Annali franco-tedeschi; i Manoscritti economico-filosofici: la critica dell‟economia borghese e il 

concetto di alienazione; l‟ Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia, struttura e 

sovrastruttura. il Manifesto del partito comunista: funzione storica della borghesia, la storia come 

lotta di classe, la critica al socialismo utopistico; Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; tendenze 

e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della società 

comunista (pp.91-125). 

 

 



Il Positivismo: caratteri generali 

 

A. Comte  

Vita e opere; la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia                                               

(pp.159-163; 166-172). 

 

F. Nietzsche 

Vita e opere; le edizioni delle opere, caratteristiche stilistiche delle opere principali. Le fasi del 

filosofare nietzscheano: scritti giovanili, scritti del periodo illuministico, scritti del meriggio, scritti 

del tramonto. La Nascita della Tragedia: apollineo e dionisiaco, la decadenza della cultura 

occidentale. Sull‟utilità e il danno della storia per la vita: critica allo storicismo e allo 

storiografismo. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche (testo “Il grande annuncio”). 

L‟ “oltreuomo”; la teoria dell‟eterno ritorno (testo “La visione e l‟enigma”) (pp.384-405; 410-415). 

Critica alla morale e al Cristianesimo. I concetti di  volontà di potenza e nichilismo (pp. 417-424). 

 

 

Lo Spiritualismo: caratteri generali  

 

 H. Bergson  

Vita e opere; tempo della scienza e tempo della coscienza; la libertà e il rapporto tra spirito e corpo; 

lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione; società, morale e religione. 

Il Riso: considerazioni sulla natura del comico. (pp. 219-232) 

 

 

La filosofia del novecento di fronte al totalitarismo 

 

Hannah Arendt 

 vita e opere, sintesi del pensiero ( fotocopie) 

 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

 

 S. Freud  

Vita e opere; dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi, la realtà dell‟ inconscio e le vie per accedervi; 

la scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io, Super-io; i sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il complesso di Edipo; la religione e la civiltà. 

 (pp.464-474) 

 

 

La Scuola di Francoforte 

 

H. Marcuse 

Vita e opere; Eros e civiltà; L‟uomo a una dimensione ( Vol.3B pp.161-163; 171-173 ). 

 

 

 

Il Neo-positivismo: caratteri generali, il Circolo di Vienna, il principio di verificazione 

 ( M. Schlick) , il principio di falsificazione ( K. Popper ) 

 ( pp. 215-216; 219-220; 247-248; 251-252 ). 

 

 



 

 

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero-Burghi,   LA RICERCA DEL PENSIERO,  edizione 

Paravia 

voll. 2B, 3A, 3B                                

 

 

 

N.B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell‟anno scolastico. 

L‟insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata.  

 

 

                                                                                                                             L‟insegnante 

                                                                                          Prof.ssa Gloria Merli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS “Via Silvestri, 301” 

Plesso “Marcello Malpighi” 

Relazione sulla classe V sez. A 

Materia: I.R.C. 

 
La mia relazione con questi alunni è cominciata solo a partire dal quarto anno. La classe si 

è da subito mostrata sin dalle prime battute come una realtà interessante e didatticamente 

stimolante, mettendo in luce evidenti capacità che riguardavano la predisposizione allo 

studio e alla partecipazione delle varie attività didattiche proposte, dalla lezione frontale a 

quella interattiva. Gli alunni si sono distinti per una capacità inclusiva molto importante per 

quanto riguarda l‟aspetto relazionale, evitando atteggiamenti negativi e sollecitandosi in 

quelli volti alla crescita umana. 

I rapporti tra me, insegnante, e gli alunni sono di stima reciproca e di fiducia. Gli alunni 

hanno da sempre preso parte in maniera costruttiva alle varie attività didattiche da 

proposte. In particolare quest‟;anno scolastico le tematiche didattiche vertevano ad un 

confronto didattico di ampio respiro, partendo da una lettura critica dei fatti della storia e 

delle ideologie economiche, politiche e sociali degli ultimi due secoli. Il confronto con la 

Dottrina Sociale della Chiesa ha dato agli alunni una chiave di lettura critica di questi fatti e 

arricchito la loro preparazione di base, come una sorta di lente di ingrandimento delle 

dinamiche sociali e come una specie di altro punto di vista autorevole, presentato non in 

maniera esclusiva, quanto come altro punto di vista necessario per una maggiore 

autonomia critica e per una maturità personale più definita, col chiaro intento di 

promuovere il dialogo e il confronto non solo nell‟ambito scolastico, ma estendendolo ad 

ogni contesto umano. La classe, disciplinata e composta, ha ben partecipato alle attività, 

che hanno previsto proiezioni di film e dibattiti in classe, raggiungendo esiti globalmente 

soddisfacenti. 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2023                                                                       Prof. Pasquale Graziano Pierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Religione svolto nella Classe V A 

durante l’anno scolastico 2022/23 

 
 

La questione sociale: analisi storico-critica 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, 

solidarietà, sussidiarietà 

Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa 

Francesco 

Il Cristianesimo e la politica 

L&#39;attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo 

II) 

Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

 

Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 

Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 

Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 

La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

La Chiesa e l&#39;Olocausto 

Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 

L&#39;ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 

Il Concilio Vaticano II 

Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 

Roma, 15 maggio 2023 

 

 

Gli alunni                                                                                             Prof. Pasquale Graziano Pierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore  

“Via Silvestri 301”  

a.s. 2022/2023 

Professore AGOGLITTA ALESSANDRO                                                             

Materia SCIENZE MOTORIE  

Classe 5   Sezione A 

RELAZIONE CLASSE 

Dall'osservazione della classe e dalla rilevazione data da test motori durante la fase iniziale del 

periodo scolastico, risulta un livello delle capacità motorie adeguato per la totalità degli alunni e 

alcuni di loro hanno mostrato elevate capacità relativamente ai prerequisiti, alle conoscenze e al 

bagaglio motorio. La classe, durante l'anno scolastico, ha frequentato costantemente le lezioni e le 

attività di scienze motorie con interesse e impegno. La partecipazione di alcuni alunni/e ad attività 

extrascolastiche sportive (Campionati Studenteschi, Volley Scuola) ha permesso di mettere in 

evidenza la classe per i meriti sportivi conseguiti. Le lezioni si sono svolte serenamente in un 

contesto positivo e propositivo. Tutti gli alunni hanno attivamente partecipato alle lezioni, 

privilegiando il lavoro di gruppo e la formazione di squadre. Sono stati assegnati loro precisi ruoli, 

in modo da favorire l'acquisizione di una esatta mentalità sportiva volta al rispetto delle regole e al 

fair play. Il lavoro svolto durante l'anno scolastico, ha mirato soprattutto al raggiungimento di 

importanti obiettivi quali: l'autocontrollo, il senso dell'ordine e della disciplina che hanno portato 

alla scoperta dei propri limiti e al raggiungimento degli stessi, mirando soprattutto ad altri 

importanti obiettivi quali la socializzazione e il rispetto degli altri. Inoltre, attraverso uno studio più 

approfondito, gli alunni hanno acquisito una discreta cultura delle varie attività sportive per la 

promozione della pratica motoria come stile di vita e conoscenza dei diversi significati che lo sport 

assume nell'attuale società. Nell'attuazione degli obiettivi, si è cercato di rispettare la gradualità dei 

carichi di lavoro, proponendo attività interessanti e gradite agli alunni. In tempi diversi e con 

differente intensità, attraverso lo sviluppo delle abilità di base, gli alunni sono stati abituati a 

sostenere un costante impegno fisico e a produrre un lavoro qualitativamente migliore. Il 

programma si è basato principalmente sullo sviluppo della mobilità articolare delle capacità 

coordinative e condizionali attraverso la pratica graduale di esercizi e di alcune discipline sportive, 

al fine di contribuire alla formazione della personalità degli alunni per un migliore equilibrio psico-

fisico, fattori questi importanti, per una migliore presa di coscienza del proprio corpo. Sono stati 



proposti inoltre esercizi di equilibrio statico, dinamico e di orientamento spazio-temporale per il 

miglioramento degli schemi motori di base. Sono state individuate le finalità di ogni gesto motorio, 

i gruppi muscolari interessati ed i relativi segmenti ossei ed articolari esecutori del movimento. Lo 

sport e i giochi di squadra, sono stati per tutti un momento socializzante ed entusiasmante, perchè 

vivo è stato il desiderio di poter misurare e confrontare le proprie capacità-abilità. L'insegnamento 

della disciplina inoltre, è stato impostato in maniera che lo studio della stessa, non fosse limitato 

solo alla pratica motoria e sportiva ma che fornisse anche dei riscontri teorici, in modo da renderlo 

più completo. Sono stati trattati e svolti i contenuti pratici e teorici come da programmazione. Per le 

varie attività svolte durante l'anno scolastico, si è utilizzata tutta l'attrezzatura disponibile della 

palestra. Si è utilizzato il campo sportivo all'aperto attiguo all‟ Istituto compatibilmente con le  

condizioni atmosferiche per la pratica soprattutto dei principali sport di squadra quali la pallavolo, 

pallacanestro pallamano e calcio a cinque. Attraverso le osservazioni sistematiche ,sono state fatte 

le verifiche all'inizio dell'anno attraverso test specifici alla rilevazione delle abilità-capacità motorie, 

in corso d‟anno scolastico attraverso prove che hanno permesso di rilevare la situazione di ciascun 

alunno e di attuare le strategie più idonee per il recupero, rafforzamento e potenziamento delle 

abilità-capacità motorie ma soprattutto per lo sviluppo educativo e culturale anche attraverso 

verifiche programmate. Per la valutazione si è tenuto conto del miglioramento delle conoscenze, 

competenze e capacità rispetto a quelle di partenza, dell' impegno, motivazione e partecipazione 

oltre che degli indicatori presenti nella griglia di valutazione. 

 

 

Roma  15/05/2023                                                                                      Prof. Alessandro Agoglitta 
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Piano di Lavoro del Prof. AGOGLITTA ALESSANDRO 

Materia SCIENZE MOTORIE  

Classe 5 Sezione A 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 

intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali 

dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo 

verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di 

varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del proprio 

corpo sperimentando un‟ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato 

sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia 

coordinative sia di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è obiettivo specifico e presupposto per il 

raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. Lo studente sa agire in 

maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri 

errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. È in grado di analizzare la propria e 

l‟altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente sarà consapevole che il 

corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare e interpretare i messaggi, 

volontari e involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di 

stati d‟animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie 

attività sportive, sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare 

attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie 

e successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. 

L‟attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice o organizzatore, 

valorizza la personalità dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire e 

orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L‟attività sportiva si realizza in 

armonia con l‟istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti 

l‟abitudine e l‟apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all‟eventuale attività 

prevista all‟interno dei Centri Sportivi Scolastici. Lo studente, lavorando sia in gruppo sia 

individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise 

per il raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza e la consapevolezza dei benefici, 

indotti da un‟attività fisica praticata in forma regolare, fanno maturare nello studente un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti 

tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso. Un‟adeguata base di 

conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente consapevole e 

capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere 

sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l‟esigenza di raggiungere e mantenere un 

adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze 

quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport e al tempo libero. L‟acquisizione di un 

consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto 

dall‟apprendimento e dall‟effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni 

a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all‟imprevisto, sia a casa sia a scuola o 

all‟aria aperta. Gli studenti fruiranno, inoltre, di molteplici opportunità per familiarizzare e 

sperimentare l‟uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte e alle 

altre discipline.  

LIVELLI DI PARTENZA  



La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l‟ulteriore 

diversificazione delle attività, utili a scoprire e orientare le attitudini personali nell‟ottica del pieno 

sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire 

allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà 

all‟acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 

nell‟arco del quinquennio in sinergia con l‟educazione alla salute, all‟affettività, all‟ambiente e alla 

legalità. Dall'osservazione della classe e dalla rilevazione data da test motori durante la fase iniziale 

del periodo scolastico, risulta a parere di questo docente un livello nel complesso adeguato, relativo 

ai prerequisiti, alle conoscenze e al bagaglio motorio degli alunni.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 

CONTENUTI (pratici) 

 Esercizi per il controllo posturale 

 Esercizi per il controllo della respirazione 

 Esercizi per il controllo dell‟ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio temporali 

variate. 

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 

 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 

 

CONTENUTI (teorici) 

 L‟alimentazione 

 I meccanismi energetici dell‟organismo 

 L‟apparato locomotore 

 Paramorfismi e dimorfismi 

 L‟apparato cardiocircolatorio 

 Gli effetti dell‟esercizio fisico sull‟apparato circolatorio 

 L‟apparato respiratorio 

 Gli effetti dell‟esercizio fisico sull‟apparato respiratorio 

OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO GENERALI ED OPERATIVI DELLA DISCIPLINA 

SAPERE (Conoscenze, Comprensione, ecc)  

Apprendere i concetti essenziali relativi all‟attività motorio-sportiva (conoscere il proprio corpo, i 

movimenti di base, le qualità motorie). Alcune modalità codificate di comunicazione. Linguaggi 



non verbali. Gli sport di squadra e individuali praticati a scuola. Nozioni fondamentali di anatomia 

funzionale.  

 

SAPER FARE (Applicazione, abilità, manualità, ecc)  

Rielaborare schemi motori. Acquisire informazioni su tabelle riferite a test motori di base. Eseguire 

le abilità di base riferite alle attività e ai giochi sportivi praticati. Applicare le regole degli sport 

individuali e di squadra praticati. Organizzare delle informazioni al fine di produrre sequenze o 

progetti motori individuali e collettivi. Riconoscere il linguaggio arbitrale degli sport praticati. 

Interagire all‟interno del gruppo. 

  

SAPER ESSERE (Consapevolezza, presa di coscienza, disponibilità, ecc)  

Partecipare attivamente e costantemente allo svolgimento dell‟attività didattica Utilizzare in 

maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature specifiche della disciplina. Esercitare la pratica 

motoria e sportiva. Utilizzare le diverse abilità motorie in differenti contesti Riconoscere il ruolo 

espressivo della propria corporeità. 

 

ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA' DI AUTOCONTROLLO  

Saper utilizzare le strutture sportive. Saper intervenire ordinatamente e consapevolmente. 

Aumentare il grado di autonomia e del senso di responsabilità. Migliorare la presa di coscienza 

delle proprie capacità e dei propri limiti. Aumentare Impegno e partecipazione. 

 

SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE  

Aiutare i ragazzi ad esprimere la propria personalità e il proprio mondo interiore anche attraverso lo 

sport. Accettare opinioni diverse e diverso modo di comportarsi. Essere disponibili a lavorare con 

tutti e ad aiutare i compagni in difficoltà. Migliorare la capacità di collaborazione fra compagni 

promuovendo anche lo spirito d‟iniziativa personale.  

 

CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE  

Consolidare le capacità percettivo-coordinativo-motorie. Acquisire corretti schemi motori e 

tecniche finalizzate. Migliorare sviluppo e controllo della postura in situazioni statiche e dinamiche. 

Migliorare la percezione delle variabili spazio tempo. Affinare tecniche specifiche. 

 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI  

Utilizzare consapevolmente e razionalmente il proprio corpo e le attrezzature di lavoro per 

incrementare forza, rapidità, resistenza e mobilità articolare. Saper reagire nel minor tempo 

possibile a stimoli di natura diversa. Saper compiere movimenti ampi e sciolti. Saper prolungare 

uno sforzo nel tempo. Saper opporsi e vincere una resistenza.  

 

ELEMENTI TECNICI E REGOLAMENTARI DI ALCUNI SPORT  

Saper gestire, in modo consapevole, abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli 

sport individuali e di squadra. Conoscere le regole dei giochi sportivi e ricreativi. Saper inventare 

nuovi giochi e saper modificare le regole di quelli già conosciuti.  

 

L'ATTIVITA' SPORTIVA COME VALORE ETICO  

Partecipare alle lezioni e alle varie attività rispettando sia i compagni che il personale scolastico. 

Collaborare con tutti. Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline 

sportive praticate. Partendo dalle difficoltà che s‟incontrano in campo sportivo, imparare a 

conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità 

e saperle applicare ai normali problemi della vita quotidiana personale.  

 

ESPRESSIVITA‟ CORPOREA  



Acquisire la consapevolezza che il corpo può comunicare informazioni, sensazioni, sentimenti, stati 

d‟animo. Essere in grado di riconoscere e decodificare i principali segnali e gesti dell‟arbitro nelle 

varie discipline sportive.  

 

NORME FONDAMENTALI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI LEGATI 

ALL'ATTIVITA' FISICA  

Ai fini della sicurezza saper utilizzare responsabilmente gli spazi e le attrezzature. Adottare 

comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell‟ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie, straordinarie e di pericolo.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  

Obiettivi specifici per ognuno dei 4 macroambiti di competenza presenti (Percezione di sé e 

completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive – Lo sport, le 

regole, il fair play – Salute, benessere, sicurezza e prevenzione – Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico)  

 

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

Comunicare. Imparare a imparare. Progettare.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Lo studente sarà in grado di sviluppare un‟attività motoria complessa adeguata a una completa 

maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifica. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al 

mondo dell‟attività motoria e sportiva proposta nell‟attuale contesto socioculturale, in una 

prospettiva di durata lungo tutto l‟arco della vita.  

CONOSCENZE  

L‟apprendimento motorio – Le capacità coordinative – I diversi metodi della ginnastica tradizionale 

e non tradizionale: il fitness, i metodi della Ginnastica Dolce, il metodo Pilates, il controllo della 

postura e della salute, gli esercizi antalgici – La teoria dell‟allenamento – Le capacità condizionali e 

i loro metodi di allenamento – Sport e salute, un binomio indissolubile – Sport e politica – Sport e 

società – Sport e scommesse – Sport e informazione – Sport e disabilità – I rischi della sedentarietà 

– Il movimento come prevenzione – Stress e salute – Conoscere per prevenire – Le problematiche 

del doping – Il tifo. 

 ABILITA‟  

Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, ritmica e sportiva, dalla 

ginnastica dolce, a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi – Riprodurre con fluidità i gesti 

tecnici delle varie attività affrontate – Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una 

capacità condizionale specifica – Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo 

sforzo adeguandoli alla richiesta della prestazione – Osservare criticamente i fenomeni connessi al 

mondo sportivo.  

LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY  

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Acquisire e 

interpretare l‟informazione.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. Saprà affrontare 

il confronto agonistico con un‟etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà 



svolgere ruoli di direzione dell‟attività sportiva e organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo 

scuola ed extra scuola. 

 CONOSCENZE  

Le regole degli sport praticati – Le capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato – Il 

regolamento tecnico degli sport (pallavolo, pallacanestro, pallamano)  – Il significato di attivazione 

e prevenzione dagli infortuni – Codice gestuale dell‟arbitraggio – Forme organizzative di tornei e 

competizioni.  

ABILITA‟  

Assumere ruoli all‟interno di un gruppo – Assumere individualmente ruoli specifici in squadra in 

relazione alle proprie potenzialità – Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi – Applicare le 

regole – Rispettare le regole – Accettare le decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate – Adattarsi 

e organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi – Fornire aiuto e assistenza responsabile durante 

l‟attività dei compagni – Rispettare l‟avversario e il suo livello di gioco – Svolgere compiti di giuria 

e arbitraggio – Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e/o sportiva. COMPITI 

Adattare la tecnica dei fondamentali nelle diverse situazioni di pratica sportiva - Assumere i diversi 

ruoli richiesti in campo - Specializzarsi nel ruolo più congeniale alle proprie caratteristiche - 

Applicare principi di tattica di gioco, individuare e adottare la strategia più adatta durante il 

confronto - Riflettere sulle scelte e le conseguenze che queste hanno nella risoluzione di un 

problema - Identificare punti di forza e di debolezza propri e della propria squadra, per impostare la 

preparazione più adeguata - Partecipare a una competizione analizzandone obiettivamente il 

risultato ottenuto - Affrontare la competizione, accettando il ruolo più funzionale alla propria 

squadra - Organizzare un torneo formando squadre di livello omogeneo - Stendere un regolamento 

di partecipazione a un torneo - Organizzare un calendario degli incontri tenendo presente i tempi 

scolastici - Organizzare, affidare e svolgere ruoli di giuria, arbitraggio e supporto per la 

realizzazione di un evento - Organizzare gare e/o tornei per le classi dell‟istituto.  

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

Collaborare e partecipare. Agire in modo responsabile. Interpretare l‟informazione. Individuare 

collegamenti e relazioni.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 

come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all‟attività fisico-sportiva anche attraverso la 

conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell‟ambito 

dell‟attività fisica e nei vari sport.  

 

CONOSCENZE  

I rischi della sedentarietà – Il movimento come elemento di prevenzione – Il codice 

comportamentale del primo soccorso – La tecnica di RCP – Alimentazione e sport – Le tematiche di 

anoressia e bulimia – L‟influenza delle pubblicità sulle scelte alimentari e sul consumo – Le 

problematiche alimentari nel mondo (sovralimentazione e sottoalimentazione).  

 

ABILITA‟  

Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell‟organizzazione del proprio tempo libero – 

Intervenire in caso di piccoli traumi – Saper intervenire in caso di emergenza – Assumere 

comportamenti alimentari responsabili – Organizzare la propria alimentazione in funzione 

dell‟attività fisica svolta – Riconoscere il rapporto pubblicità/consumo di cibo – Riflettere sul valore 

del consumo equosolidale.  

 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  



Agire in modo responsabile. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare 

l‟informazione. Progettare  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti anche 

con l‟utilizzo della strumentazione tecnologica multimediale a ciò preposta.  

 

CONOSCENZE  

Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche – Le norme di sicurezza nei vari ambienti e 

condizioni: in montagna, in acqua (dolce e salata) ecc. – Le caratteristiche delle attrezzature 

necessarie per praticare l‟attività sportiva – Strumenti tecnologici di supporto all‟attività fisica 

(cardiofrequenzimetro, GPS, console, tablet, smartphone ecc.).  

 

ABILITA‟  

Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo – Muoversi in 

sicurezza in diversi ambienti – Orientarsi con l‟uso di una carta e/o una bussola – Praticare in forma 

globale varie attività all‟aria aperta come escursionismo, arrampicata, sci, snowboard, ciclismo, 

pattinaggio, nuoto, immersione, vela, kayak ecc. – Scegliere consapevolmente e gestire 

l‟attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza l‟attività scelta – Utilizzare appropriatamente gli 

strumenti tecnologici e informatici 

 

METODOLOGIE E PROCEDURE D'INSEGNAMENTO  

Induttivo (problem solving)  

Deduttivo (prescrittivo, assegnazione dei compiti, misto analitico-sintetico)  

Cooperative-learning  

 

MATERIALI DIDATTICI STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO  

Libro di testo, dispense fotocopie, computer, lavagna lim, utilizzo della palestra, spazi esterni 

disponibili. Utilizzo di palloni, materassini, piccoli e grandi attrezzi e tutto il materiale presente e 

disponibile  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Verifiche pratiche, orali e scritte. La valutazione sarà fatta tenendo conto:  

  

 Dei criteri stabiliti dall‟Istituto 

 Degli indicatori specifici della disciplina 

 Del grado di acquisizione delle nozioni degli argomenti trattati 

 Del grado di acquisizione delle tecniche specifiche 

 Dei progressi e dei risultati ottenuti, in rapporto alle capacità individuali 

 Dell‟impegno e della motivazione dimostrata 

 Dall‟assunzione e dal mantenimento di comportamenti appropriati (sicurezza e incolumità 

personale)   

 Fondamentale è ritenuto il rispetto delle regole, della struttura, dei locali, delle attrezzature 

nonché il rispetto nei confronti dei compagni degli insegnanti e di tutto il personale sia 

scolastico che non 

 Griglia di valutazione (allegata) 

  



GRIGLIA DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO-VOTO 
Descrittori Gravemente 

insufficient 
 

Insufficiente Sufficiente Discreto buono Ottimo 

Eccellente 

 

Punteggi 2-3 

 

4-5 6 7 8 9-10 

       peso 
Conoscenze Inesistenti, Imprecise e Sostanzialmente Organiche e Approfondite, Molto 

approfondite, 
frutto di un 
percorso di 

ricerca e di 
rielaborazione 
critica, 
terminologia 
appropriata 

 

 

20% 

 

teoriche, uso 

del 

linguaggio 

tecnico 

specifico 

molto 
scorrette e 
lacunose 

frammentarie corretta ma 
superficiali, 
terminologia 

non appropriata 

chiaramente 
esposte 

espresse con 
terminologia 
appropriata 

      

      

      

Impegno e 

progressi nel 
rendimento 

Scarso, Saltuario, 

progressi poco 
rilevanti 

Limitato, 

progressi 
settoriali 

Costante, 

progressi 
apprezzabili 

Costante e 

propositivo, 
progressi 
evidenti 

Serio e 

costruttivo, 
progressi 
notevoli 
 

 

 
20% 

progressi 

insignificanti 

Capacità Scarsa 
coordinazione 
generale, 

schemi motori 

  inadeguati, 

  non ha 

raggiunto gli 

obiettivi 

minimi 
previsti 
 

Schemi motori 
poco efficaci, 
le capacità 

coordinative 

non adeguate a 

raggiungere 

gli obiettivi 

minimi 

Livello 
sufficiente delle 
capacità e 

raggiungimento 

almeno in parte 

degli obiettivi 

minimi 

Livello 
adeguato pur 
con qualche 

limite nell‟ 

efficacia 

applicativa 

Ben strutturati 
gli schemi 
motori, 

efficace e 

autonoma la 

pratica 

motoria 

Applicazione 
autonoma 
versatile e 

creativa delle 

abilità nella 

pratica 

motoria 

 

 

 

 

20% 

coordinative 
 

 

 

 

  

     

Capacità Scarsa 
capacità di 

sopportare 
minimi carichi 

di lavoro 

Limitata 
capacità di 

sopportare 
minimi carichi 

di lavoro 

sufficiente Discreto anche 
se non 

omogeneo 
sviluppo di 

tutte le 

capacità 

condizionali 

Buone 
prestazioni 

atletiche, le 
capacità nei 

gesti e nei 

movimenti 

risultano 

efficacy 

 

Completa 
preparazione 

atletica con 
performance 

di elevato 

livello 

 

condizionali capacità di  

 sopportare  

 carichi di lavoro 20% 
   

     

      

Competenze di 

cittadinanza: 

partecipazione, 

ruolo nella 

socializzazione, 

rispetto delle 
regole, dei 

compagni, dei 

docenti, ecc. 

Totale Mancanza di 

collaborazione, 

passività, 

scarso rispetto 

delle regole, 

delle persone, 
degli spazi e 

delle cose 

comuni della 

scuola 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

discontinua e 

non sempre 

adeguata, 
collaborazione 

occasionale e 

non sempre 

rispettoso delle 

regole 

Partecipazione 

attiva, ruolo 

aggregante, 

rispettoso 

delle regole 

Partecipazione 

attiva, vivace 

e produttiva, 

ruolo 

aggregante e 

responsabile, 
rispetto 

consapevole 

delle regole 

Collabora e 

partecipa 

offrendo un 

contributo 

attivo 

costruttivo e 
propositivo, 

ruolo 

trainante, 

rispetto 

maturo e 

responsabile 

delle regole 

 

 

 

 

 

 
20% 

disinteresse, 

crea disturbo, 

si rifiuta di 

collaborare 

anche quando 

vengono 
affidate 

semplici 

mansioni, 

mancanza di 

rispetto delle 

regole e delle 
persone 
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