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Il Consiglio di classe della QUINTA sez. C riunitosi il 10/05/2024, procede alla ratifica finale del 

documento di classe redatto in conformità a: D.P.R. n. 323/1998; D.Lgs n.62/2017; D.M. n. 10 del 

26.01.2024; O.M. n. 55 del 22 marzo 2024. 

Il documento presenta il seguente Sommario. 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Il Liceo Statale di Ischia dall'anno scolastico 2021/2022 cambia intitolazione e diventa il Liceo Statale 

"Giorgio Buchner". Esso è l’istituto d’istruzione secondario superiore dell’isola d’Ischia che dall’anno 

scolastico 2010-2011 offre vari percorsi liceali: classico, classico con curvatura biomedica, linguistico, 

scientifico, scientifico con opzione scienze applicate e scienze umane, artistico e musicale.  

La sede principale, con gli uffici amministrativi e le classi del liceo scientifico, scientifico opzione scienze 

applicate, liceo classico, liceo linguistico, liceo artistico e liceo musicale, è attualmente ospitata nel corpo 

centrale del complesso denominato “polifunzionale” di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, 

mentre le classi del liceo delle scienze umane sono ubicate presso la sede di Lacco Ameno. 

Questo Liceo nasce dalla fusione del Liceo Classico “G. Scotti” di Ischia e del Liceo Scientifico “A. 

Einstein” di Lacco Ameno. 

 

La fusione tra i due indirizzi liceali presenti all’epoca sull’isola è stata favorita dal perseguimento di alcuni 

obiettivi comuni: 

 

- formazione completa, organica e soprattutto critica della persona; 

- maturare la coscienza della cultura come ricerca; 

- fornire le capacità e gli strumenti per comprendere la realtà in cui viviamo e favorire la flessibilità mentale 

necessaria per adattarsi a situazioni sempre nuove e per accedere ai diversi settori del mondo del lavoro 

anche eventualmente solo con un diploma di scuola secondaria superiore non professionalizzante.  

 

Il Liceo-Ginnasio “Giovanni Scotti”, istituito a Ischia nel 1937 come sezione staccata del Liceo “Umberto 

I” di Napoli, diventa autonomo nel 1955 e, dopo aver mutato diverse sedi, alla fine degli anni ’60 ha avuto 

sistemazione definitiva nell’edificio di Via Michele Mazzella, attualmente sede dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “C. Mennella”. Era intitolato all’arcivescovo Giovanni Scotti, grande figura di religioso che, 

nell’esercizio del suo ministero, si distinse per la straordinaria cultura, la vivissima intelligenza e 

l’impegno profuso nell’educazione dei giovani. 

In un’epoca in cui l’istruzione pubblica non era molto diffusa e solo alcuni privilegiati potevano 

frequentare le scuole superiori gestite prevalentemente da religiosi, si adoperò affinché fossero istituite 

scuole pubbliche che dessero a tutti i giovani meritevoli la possibilità di una reale promozione culturale e 

civile. 

Il Liceo Scientifico “A. Einstein”, nato nel 1971 come “sezione” staccata del Liceo Scientifico “Cuoco” 

di Napoli, acquista la sua autonomia tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80, quando viene 

intitolato al fisico più famoso della storia. 

about:blank
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Nel settembre 2000 dalla fusione dei due unici indirizzi liceali presenti sull'isola nasce il Liceo Classico-

Scientifico “Scotti-Einstein”, pur permanendo ciascuno nelle rispettive sedi.  

Dall'anno scolastico 2010-2011 il Liceo di Ischia amplia la sua offerta formativa offre quattro percorsi 

liceali e una opzione di nuovo ordinamento (Riforma Gelmini): Classico, Linguistico, Scienze Umane, 

Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate. 

Da settembre 2021 il liceo di Ischia amplia nuovamente la sua offerta di due nuovi corsi: il liceo artistico 

e il liceo classico con curvatura biomedica; dal 2022 il liceo musicale. Tali corsi si aggiungono ad altri 

indirizzi comunque di nuova istituzione come il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico oltre che 

l’opzione delle Scienze Applicate. 

 

Pur di nuova istituzione, i nuovi indirizzi di Liceo delle Scienze Umane, Linguistico, l’opzione delle 

Scienze Applicate, l'Artistico e il Musicale possono contare su tutta l'esperienza maturata nella didattica 

del Liceo Statale, e raccolgono un forte consenso tra la popolazione scolastica dell'isola, permettendo così 

l’ampliamento dell'offerta formativa in nuovi settori, molto richiesti sul territorio. Il liceo Artistico e 

Musicale non hanno classi del quinto anno, impegnate nell’Esame di Stato 2023.  

 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni educativi del territorio 

 

Il Liceo Statale Ischia "Giorgio Buchner" è un Istituto d’istruzione secondario superiore dell’isola d’Ischia 

che offre vari percorsi liceali. Esso è riconosciuto dall'utenza come un fondamentale punto di riferimento 

culturale, ha cercato inoltre in questi ultimi anni di accentuare il proprio carattere di centro di aggregazione 

per il territorio cercando di contribuire alla preparazione e alla crescita armonica ed integrale dell’alunno 

come persona. 

Il territorio è caratterizzato da una specificità ambientale, economica e storica, capace di offrire ai giovani 

stimoli e occasioni per scoprire, sviluppare e coltivare interessi culturali e professionali anche per la 

presenza di numerose attività economiche e commerciali, siti archeologici, fondazioni scientifiche, musei, 

circoli culturali, associazioni sportive e compagnie teatrali. 

Con dette risorse ci sono scambi e interazioni continue che arricchiscono l'offerta formativa della scuola. 

L'insularità è un elemento evidentemente condizionante di per sé, aggravato dalle difficoltà di 

collegamento con la terraferma e acuito dalla situazione generale di crisi economica odierna, fattori questi 

che limitano la fruizione delle opportunità culturali offerte al di fuori dell'isola. Infatti risultano carenti le 

strutture a carattere ricreativo culturale (cinema, teatri, librerie). 
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Nonostante i vincoli geografici imposti dall'insularità, la scuola da anni collabora con enti e associazioni 

presenti sul territorio promuovendo giornate di studio, conferenze, scambi e convegni. Il contesto socio-

economico culturale di provenienza degli studenti risulta medio alto. 

L'incidenza degli studenti non cittadini italiani anche se non altissima risulta in crescita come anche la 

presenza di alunni con bisogni educativi speciali; questo ha prodotto una progressiva ricerca di nuove 

strategie didattico-educative. 

Gli aspetti positivi offerti dall’insularità sono: 

- l’aumento di attività rivolte al turismo culturale che rilanciano, scolasticamente, l'interesse per l'ambiente-

territorio sotto diversi profili; -forte coesione sociale, senso di appartenenza per le radici comuni, che si 

traduce in iniziative scolastiche territoriali, in cui agiscono in collaborazione Enti locali, Scuola, 

associazioni dell'isola; 

- Scuola, Chiesa e diverse associazioni (sportive, culturali e ambientali) sono motivati a costituire 

riferimento per azioni formative, in temi a di cittadinanza, prevenzione e contenimento del rischio;  

- associazioni sportive, scuole private di danza, canto, musica, banda musicale, lega navale., associazioni 

teatrali soddisfano domande relative all'uso del tempo libero. 

Le Amministrazioni comunali si mostrano, conformemente alle loro possibilità, collaborative e attente 

alle necessità delle scuole. 

In generale, le famiglie sono interessate alla vita scolastica, anche se la partecipazione alla vita della scuola 

è connotata da variabili diverse. 

La distanza tra le sedi, ubicate in due comuni diversi dell'isola d'Ischia, è di circa km.10 e crea difficoltà 

organizzative. Entrambe le sedi sono state edificate negli anni '80 per un uso diverso da quello scolastico. 

Per questo motivo presentano non poche criticità: non dispongono di spazi esterni e parcheggi; il numero 

dei laboratori e dei servizi è insufficiente; mancano spazi per il personale (sala docenti e spogliatoi per il 

personale ATA) e l'aula magna per l'assemblea degli studenti, che deve tenersi in turni presso l'auditorium 

comunale o presso una sala cinematografica presa a noleggio; le aule della sede di Lacco Ameno 

nonostante siano di modeste dimensioni ospitano molti studenti. La sede di Lacco Ameno non dispone di 

uno spazio idoneo per svolgere le attività pratiche di scienze motorie e sportive.  

Per quanto riguarda le risorse professionali, i docenti si dimostrano validi punti di riferimento per l’utenza; 

sono interessati alle iniziative proposte e all'aggiornamento, disponibili al confronto, alla collaborazione 

e ad offrire supporto ai colleghi neo-assunti favorendone l’integrazione nella comunità scolastica. 

Promuovono e sostengono relazioni positive con i genitori nella consapevolezza che possano facilitare un 

processo educativo globale e incidere sul rendimento scolastico degli alunni.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Il secondo biennio è caratterizzato anch’esso dalla presenza di discipline comuni ai vari indirizzi, cui 

se ne aggiungono altre invece caratterizzanti il percorso di studi scelto, il cui peso aumenta rispetto 

al Biennio. L’obiettivo prioritario è favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche proprie degli 

ambiti culturali che caratterizzano ogni Liceo. 

Il Liceo inoltre, proprio grazie alla presenza al suo interno di più percorsi liceali, intende impostare 

questo lavoro comunque in un’ottica trasversale, attraverso progetti di ricerca o approfondimenti 

capaci di coinvolgere più indirizzi, iniziative extra curricolari; comunicando in tal modo una 

concezione pluralistica del sapere, dove l’identità del proprio percorso di studi non viene vissuta come 

autoreferenziale o totalizzante. Proprio tale impostazione permette agli studenti di fare propria una 

prospettiva sistematica e critica nello studio delle discipline e una maggiore autonomia 

nell’organizzazione del lavoro, nella pratica dei metodi d’indagine dei diversi insegnamenti, nella 

rielaborazione e riflessione su quanto appreso. 

Il quinto anno si configura come il momento conclusivo in cui tendere al pieno conseguimento delle 

finalità formative e degli obiettivi di apprendimento, in vista dei successivi percorsi di studio post-

diploma e universitari. Lo studente deve apprendere e padroneggiare competenze e strumenti nelle 

aree metodologiche: logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, 

scientifica, matematica e tecnologica, tale da facilitarlo nelle scelte relative agli studi successivi.  

Tutti gli indirizzi attualmente presenti possono contare su tutta l'esperienza maturata nella didattica 

del Liceo Statale Ischia, e raccolgono un forte consenso tra la popolazione scolastica dell'isola, 

permettendo così l’ampliamento dell'offerta formativa in nuovi settori, molto richiesti sul territorio. 

Le competenze comuni a tutti i licei sono le seguenti:  

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

- padroneggiare comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini; 

about:blank
about:blank
about:blank
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,  

- delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 
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2.1 Quadro sintetico dei principali obiettivi del secondo biennio e quinto anno che qualificano 

il profilo in uscita dello studente liceale 

(tratto dalle Indicazioni Nazionali sui Licei 2010- PECUP) 

 

Triennio del liceo 

AREE CULTURALI 

Area metodologica 

•dimostrare d’aver acquisito un valido metodo di studio e di ricerca  
•essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
approfondimento 

Area logico-argomentativa  

• saper svolgere con coerenza e rigore le proprie argomentazioni, dimostrando di saper valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 

Area linguistica e comunicativa 

•padroneggiare l’uso della lingua italiana, sia nella forma scritta che nell’orale, nei diversi possibili 
registri comunicativi 

•saper riconoscere le radici della lingua italiana nella lingua latina  
•avere acquisito competenze comunicative nelle lingue straniere studiate, corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
•saper utilizzare per scopi comunicativi e di ricerca le nuove tecnologie dell’informazione  

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

•sapere utilizzare i linguaggi formalizzati e gli strumenti di calcolo e previsione della matematica 

per la soluzione di problemi complessi e la costruzione di modelli conoscitivi in diversi settori 
scientifici 
•possedere i concetti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, riconoscendone e utilizzandone le 
principali metodologie di ricerca 

• comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
 

Area storico-umanistica  

•saper ricostruire in un quadro unitario le principali dinamiche e le fondamentali tappe dei processi 
evolutivi della storia e della civilizzazione europea, allargando poi la prospettiva ai rapporti fra 
cultura europea e altri orizzonti culturali. 
•cogliere le interazioni che, a diversi gradi di complessità, relazionano l’uomo e l’ambiente 

circostante  
•saper riflettere criticamente sui rapporti che si stringono fra i diversi ambiti di sapere e, in maniera 
più specifica, sulle relazioni che intercorrono fra pensiero filosofico e pensiero scientifico  
 

 

 

● LICEO SCIENTIFICO 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato 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 a sviluppare le conoscenze, le abilità 

e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
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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.  

L’apprendimento da parte degli studenti dei procedimenti della ricerca scientifica si realizza anche 

attraverso la pratica delle tecniche e delle metodologie delle discipline di indirizzo, attraverso l’utilizzo 

dei laboratori sia di fisica che di scienze. Il confronto costante con le discipline umanistiche consente 

inoltre di meglio comprendere il ruolo del sapere scientifico nell’interpretazione della realtà, in modo 

da collocarlo nel più ampio dibattito culturale. Al momento della scelta del futuro percorso 

universitario, lo studente sarà così maggiormente consapevole delle caratteristiche particolari dei vari 

percorsi di specializzazione. 

La presenza della lingua inglese nel piano di studi, declinata in un congruo numero di ore, è anche 

volta all’eventuale conseguimento di una certificazione in uscita, utile al proseguimento degli studi 

universitari. 

2.2 Quadro orario settimanale 

LICEO SCIENTIFICO 

 

Attività e 

insegnamenti 

obbligatori per tutti 

gli studenti 

1° Biennio 2° Biennio 

5° 

Anno 
1° 

Anno 
2° 

Anno 
3° 

Anno 
4° 

Anno 

Orario settimanale 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 

Latina 
3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 
3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia 

dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1 Composizione del consiglio di classe e continuità docenti 

 
Il CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Cognome e nome dei docenti 

Rapporto 

di 

lavoro*) 

Disciplina di 

insegnamento 

Continuità Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Omissis 
TD 

IRC 
 

X X X 

Omissis 
TI 

Italiano 
 

X X X 

Omissis 
TI 

Latino 
 

X X X 

Omissis 
TI 

Lingua Inglese 
 

  X 

Omissis 
TI 

Storia 

 
  X 

Omissis 
TI 

Filosofia 

 
X  X 

Omissis 
TI 

Matematica 
 

X X X 

Omissis TI Fisica 
 

X X X 

Omissis TD Scienze 
 

  X 

Omissis TI Disegno e Storia 
dell’Arte 

X X X 

Omissis TI Scienze Motorie 
 

X X X 

 
  

*) TI = a tempo indeterminato; TD = a tempo determinato  
 
 

 

 

Il consiglio di classe, convocato il 07/03/2024, visto il D.M. n.10 del 26 gennaio 2024 O.M. n. 55 del 

22 marzo 2024 ha designato in data 12/03/2024 in qualità di commissari interni i docenti,  i proff.: 

Nome docenti Materie 

Omissis Italiano e Latino 

Omissis Storia dell’arte 

Omissis Scienze naturali 

(*) indicare le discipline indicate dal D.M. n. 10 del 26.01.2024 per la specifica articolazione   
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4.2 Composizione e storia classe 

Numero Cognome e nome 

1 Omissis 

2 Omissis 

3 Omissis 

4 Omissis 

5 Omissis 

6 Omissis 

7 Omissis 

8 Omissis 

9 Omissis 

10 Omissis 

11 Omissis 

12 Omissis 

13 Omissis 

14 Omissis 

15 Omissis 

16 Omissis 

17 Omissis 

18 Omissis 

19 Omissis 
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4.3 Profilo della classe  

Omissis (D.L.196/2003) 
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5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

All’inizio dell’anno scolastico i docenti organizzano le attività di accoglienza dei nuovi studenti per: 

- far conoscere l’ambiente scolastico e le sue regole; 

- illustrare lo statuto degli studenti e delle studentesse, il regolamento d’istituto e il patto di 

corresponsabilità educativa; 

- favorire la socializzazione all’interno della classe; 

- raccogliere informazioni utili per conoscere interessi, esperienze, grado di motivazione allo studio, 

metodi di studio e modalità di gestione del tempo libero, ed individuare eventuali difficoltà; 

- accertare i livelli di competenza. 

Tutte le attività didattiche delle classi con studenti diversabili sono programmate e realizzate per 

favorire la loro inclusione nel gruppo dei pari, soprattutto quelle in ampliamento (visite, viaggi, 

conferenze, ecc.). 

I docenti per gli studenti diversamente abili, con DSA e BES: 

- adottano una didattica individualizzata con misure dispensative e strumenti compensativi;  

- utilizzano metodologie inclusive (tutoring, cooperative learning); 

- partecipano alla stesura del PEI e del PDP. 

I PEI e i PDP sono monitorati e aggiornati bimestralmente. 

La scuola accoglie gli studenti stranieri assegnando loro un docente tutor. Per gli studenti stranieri e 

per quelli provenienti da altri indirizzi di studio nel biennio, il consiglio di classe elabora un percorso 

individualizzato al fine di consentire il recupero delle carenze formative nelle discipline di studio non 

presenti nel piano di studio dell'indirizzo di provenienza. L’ammissione alla classe corrispondente a 

quella di ammissione degli studenti provenienti da altri indirizzi di studio (anche liceali) avviene solo 

a seguito di superamento degli esami integrativi nelle discipline, o su parti del programma delle stesse, 

non comprese nel corso di studio di provenienza relativi a tutti gli anni già frequentati, che si tengono 

in occasione delle verifiche per la sospensione di giudizio (fine agosto). Gli esami di idoneità per 

l’ammissione alla frequenza della classe per la quale non si possiede il titolo di ammissione si tengono 

in occasione degli esami preliminari all’ammissione all’esame di stato (fine maggio). 
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

6.1 Metodologie e strategie didattiche 

Obiettivi raggiunti 

Il Consiglio di Classe, 
 

● valutata la situazione della classe all'inizio dell'anno scolastico, 

● fatti propri gli obiettivi generali e specifici indicati nella Programmazione generale d'Istituto,  

ha programmato le attività educative e didattiche idonee a mettere gli studenti in condizione di 

raggiungere i seguenti obiettivi trasversali: 

obiettivo 

(1=livello minimo, 3=livello massimo) 
raggiunto da 

tutti molti alcuni 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

controllo e gestione del proprio corpo, dei propri stati 
interiori, modi di sentire, attese; 

     x  x  

acquisizione di atteggiamenti/comportamenti liberi e 
responsabili; 

    
x 

   
x 

capacità di interagire liberamente con gli altri e con le 
istituzioni; 

    
x 

   
x 

acquisizione di una coscienza interculturale;     x    x 

saper utilizzare, generalizzare, collegare le conoscenze 
acquisite, applicare principi, regole e norme, 

eventualmente anche in situazioni nuove e più complesse 
(saper utilizzare con pertinenza linguaggi specifici, 
terminologie, concetti e procedimenti appresi, svolgere 
operazioni mentali come porre in relazione, ipotizzare, 

trarre conseguenze, saper usare procedure logiche come 
l'induzione, la deduzione, l'inferenza, l'analogia); 

    

x 

   

x 

saper affrontare compiti, impostare e risolvere problemi;     x    x 

saper studiare autonomamente, saper progettare ed 
effettuare ricerche; 

    
x 

   
x 

capacità di espressione chiara e corretta sia scritta che 
orale; 

    
x 

   
x 

capacità di analisi;     x    x 

capacità di sintesi;     x    x 

capacità di valutazione;     x    x 
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i seguenti obiettivi specifici dell'area umanistica: 

 
obiettivo 

(1=livello minimo, 3=livello massimo) 

raggiunto da 

tutti molti alcuni 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

conoscenza delle strutture morfologico-sintattiche e del 
lessico delle lingue studiate; 

     x  
x 

 

conoscenza dei lessici specifici delle diverse discipline;      x  x  

saper riconoscere le diverse tipologie testuali, le funzioni 
della lingua, diversi registri; 

     x  
x 

 

saper utilizzare le lingue moderne per comunicare in una 
società aperta e la lingua antica per conoscere una civiltà 

che è stata per secoli punto di riferimento della cultura 
europea; 

     x  

x 

 

saper produrre testi scritti di diverso tipo;      x  x  

comprensione, analisi e interpretazione di testi sacri, 
letterari e non letterari, filosofici, di opere d'arte, collocati 
nel contesto storico-culturale; 

     x  

x 

 

individuazione delle linee generali di evoluzione della 
letteratura italiana, latina ed inglese, del pensiero 

filosofico (e scientifico), dell'arte, in relazione ai periodi 
studiati; 

     x  

x 

 

saper cogliere i rapporti tra i fenomeni, linee di continuità 
e fratture, i nessi tra passato e presente, fra i diversi rami 
del sapere; 

     x  

x 

 

conoscenza dei principali problemi del mondo 
contemporaneo; 

    x    x 

 

e i seguenti obiettivi specifici dell'area scientifica: 

obiettivo 

(1=livello minimo, 3=livello massimo) 
raggiunto da 

tutti molti alcuni 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
saper comprendere i libri di testo e le altre fonti 

d'informazione, individuandone il messaggio centrale e gli 
elementi utili alla risoluzione di specifici problemi; 

     x  

x 

 

saper controllare se una data definizione è rispettata, se 
date ipotesi sono verificate e trarne le debite conseguenze 

     x  
x 

 

conoscere i procedimenti di risoluzione di problemi;      x  x  

saper applicare regole e procedimenti in situazioni note ma 
con dati nuovi; 

     x  
x 

 

saper utilizzare modelli astratti per risolvere problemi;       x x x 

saper collegare le conoscenze acquisite per la risoluzione 
di problemi nuovi; 

      x x x 

saper utilizzare gli strumenti scientifici e tecnologici;   x       

conoscere i problemi relativi al rapporto uomo-ambiente.      x  x  
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6.2 Contenuti, metodi, mezzi e verifiche  

 

Contenuti 

I contenuti delle singole discipline di studio sono allegati al presente documento - Allegato 3 

 
Metodi 

Ciascun docente, nel rispetto della libertà d'insegnamento ha articolato il lavoro in modo da far sì che 
gli studenti potessero raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Tipologia delle 

attività formative 

Ita
lia

n
o

 

L
a

tin
o

 

L
in

g
u

a
 

in
g

le
se

 

S
to

r
ia

 

F
ilo

so
fia

 

M
a

te
m

a
tic

a
 

F
isic

a
 

S
c
ie

n
z
e
 

D
ise

g
n

o
 e

 

S
T

. 

D
e
ll'A

r
te

 

E
d

u
c
a

z
io

n
e
 

fisic
a

 

Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Lezione interattiva x x x x x x x x x  

Lavori di gruppo    x x  x x  x 

Lavori individuali x x x x x  x  x  

Uso dei mezzi 
audiovisivi 

x x  x x   x x  

Ricerca guidata    x x  x  x  

Discussioni x x  x  x x x x  

Lezioni di laboratorio   x    x  x  

Lezioni itineranti       x    

 

Mezzi, strumenti, spazi 

Le attrezzature fisiche e tecnologiche di cui si è fatto uso sono: 

● laboratorio di fisica 
● laboratorio di informatica 

● videoteca 
● laboratorio linguistico 

● biblioteca 
● lavagna 

● lavagna interattiva multimediale 
● smartphone personali 
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6.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

In accordo con l’art. 22 comma 6 dell’O.M., “Per quanto concerne le conoscenze e le competenze 

della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, 

il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

commissione/classe quale commissario interno” 

 

 

 

METODOLOGIA CLIL – D.M. 249/2010, Nota MIUR n.4969 del 25 luglio 2014 e D.M. 1511/2022 

 

 Metodologia: 

Lingua 

straniera: 

INGLESE 

 Inferiore al 50% del monte ore disciplina  

Discipline coinvolte: STORIA  

● Nuclei fondamentali  
The great depression and a responsible to the Crisis: The New Deal 

● Obiettivi dell’unità  

Conoscere le cause e gli eventi con relative conseguenze della crisi del ‘29, familiarizzare il lessico 
specifico in lingua inglese e acquisire un linguaggio tecnico ancora in uso per la storia economica che 
risente della forte dipendenza dagli stati uniti dei paesi capitalisti.  

● Piano di lavoro 

Lezione frontale in lingua inglese, lettura e comprensione del testo, brevi questionari valutativi e debate 
in lingua. 

● Valutazione 
La valutazione è stata effettuata sulla base della somministrazione di un piccolo questionario di 

comprensione del testo (desunto dal testo L'idea della storia, History in English sezione CLIL a cura di 
C. Bianco e J. M. Schmitt, B. Mondadori; pp. 6-15). 
Il test è stato svolto in maniera orale così come la modalità di debate sulle crisi finanziarie dal ‘29 ad 
oggi. 

 

 
 
 
 

 

6.4 Educazione Civica  

La scuola ha approvato, in base alla legge n.92/2019 e alle linee guida (decreto n.35 del 22 giugno 

2020), nell’ambito della sperimentazione triennale richiesta, un curricolo d’istituto per Educazione 

civica, con un percorso di 33 ore annue da svolgersi in  maniera trasversale centrato su 4 tematiche 

principali. 
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Aree tematiche individuate nelle linee guida (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) : 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

3. Cittadinanza Digitale. 

4. Temi trasversali a tutte le classi (in base alla progettazione di Istituto di Ed.Civica e alla 

progettazione di Classe) 

 

Scansione oraria  

La scansione oraria è modulata dai singoli Consigli di Classe. Ogni Consiglio di Classe la gestisce in 
autonomia sulla base delle specifiche esigenze didattiche. La scansione è la seguente: 

 

Classe 5°CS Cittadini dell’Europa e del mondo (tot. Ore 34) 

Modulo 1- (ore 20) 

Costituzione 

Modulo 2 - (ore 10) 

Sviluppo sostenibile 

Modulo 3 - (ore ___) 

Cittadinanza digitale 

Costituzione e l’ordinamento 
della Repubblica: artt. 55-139 

a discrezione del CdC in base 
alle U.D.A. che si intendono 
costruire 
 

Lo Statuto Albertino e la 
Costituzione 
La divisione dei poteri 
Le autonomie regionali e 

Locali 
 
La Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE 

L’ONU 
La NATO 

Alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030 a discrezione del CdC 

Educazione alla legalità: la 
criminalità organizzata [con 
riferimento all’Agenda 2030] 
Diritto al lavoro e ad una 

retribuzione dignitosa 
Distribuzione delle risorse nel 
mondo 
Educazione alla difesa del 

patrimonio culturale materiale 
e immateriale 
Il MIBACT 

La comunicazione in Rete 
Educazione all’informazione 

Informazione e 
disinformazione in Rete 
I Cybercrimes 

 

Materia Ore di 

Ed.Civ 

assegnate e 

descrizione 

sintetica 

Materia Ore di 

Ed.Civ 

assegnate e 

descrizione 

sintetica 

Materia Ore di 

Ed.Civ 

assegnate e 

descrizione 

sintetica 

INGLESE  4 ore 

1 quad 
Dichiarazione 

dei diritti 
umani  
Lotta per 
manifestare il 

proprio 
pensiero (Riv. 

FISICA 3 ore 1°quad. 

Sviluppo 
sostenibile. 

Goal 7 
Agenda 2030: 
energia pulita 
e accessibile. 

3 ore 2°quad. 
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francese,ameri
cana)  
2 quad. 

I diritti delle 
donne - 

Convenzione 
di Istanbul 

art.3  

Sviluppo 
sostenibile. 

Goal 7 

Agenda 2030: 
energia pulita 
e accessibile. 

 

ITALIANO 3 ore 1° quad. 

Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione. 

La divisione 
dei poteri. Le 

autonomie 
regionali e 

Locali. 
3 ore 2° quad. 

La Carta dei 
diritti 

fondamentali 
dell’UE. 

L’ONU. La 
NATO 

SCIENZE 

MOTORIE 

2 ore 2° 

quad. 

Educazione 
alimentare e 

doping 
Agenda 2030 

Goal 3 

Materia 2  

SCIENZE 

NATURALI 

2 ore 1° quad. 

Sicurezza 
alimentare 
legata alla 

Costituzione 

italiana. 
 

SCIENZE 

NATURALI 

2 ore 2° 

quad.  

L’acqua 
elemento 

fondamentale 

in particolare 
sul territorio 

ischitano 

Materia 3  

ARTE 2 ore - 

secondo 

quadr. 

Tutela del 

patrimonio 
culturale nel 
mondo. IL 

ruolo 

dell’UNESCO 

….  ….  

STORIA E 

FILOSOFIA 
6 ore 1° e 2° 

quad. 

Lavoro di 
Gruppo sulle 
tematiche 
scelte dalla 

classe. 

….  ….  
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1. Politica: 
orientarsi 
criticamente 

al voto 
2.Attualità: 

cosa accade 
nel mondo, 

come 
partecipare 

3. Tutela del 
territorio e 

valorizzazio
ne del 
patrimonio 
Dibattiti I 

quadrimestre  
Presentazion
e progetti II 
quadrimestre 

 

Argomento trasversale: 
1. Film “C’è ancora domani” di 

P. Cortellesi – Cinema 

EXCELSIOR – 

 Visione e Discussione sul film 4 ore 

 

6.5 Percorsi per le competenze trasversali (pcto) e per l’orientamento  

In accordo con l’art. 18 comma 1d dell’O.M., si indicano sinteticamente i percorsi svolti nel triennio 

e si rimanda a quanto descritto, in maniera puntuale, anche nel “Curriculum dello studente”.  

Durante il triennio la classe ha partecipato a diverse attività ed esperienze finalizzate a favorire 

l’orientamento degli studenti e facilitare il loro avvicinamento al mondo del lavoro. In questo periodo 

sono state svolte circa 154 ore di attività afferenti ai Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento distribuite in 48 ore al terzo anno, 74 al quarto e 32 al quinto 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO – attività nel triennio 

 

Titolo percorso Descrizione  2021/22 2022/23 2023/24 

Corso sulla 
Sicurezza 

Formazione generale in materia “Salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del 
D. Lgs n. 81/08. Il corso si articola in 8 ore 

in presenza tenute dal responsabile della 
sicurezza dell’istituto e 4 ore in modalità 
e-learning mediante la fruizione di uno 
specifico percorso formativo organizzato 

dal MIUR in collaborazione con l'INAIL. 

8+4   
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Le 4 ore saranno certificate alla fine del 
quinto anno. 

CAD Il corso di disegno digitale si propone di 
applicare alla produzione di grafici 

vettoriali le conoscenze scolastiche di 
geometria e di informatica (Computer 
Aided Design) con esercitazioni tecnico-
pratiche inerenti al disegno architettonico 

o di parti meccaniche in ambiti 
professionali. 

24 24  

Asimov Il progetto consente di approfondire un 
tema scientifico attraverso la lettura e la 
recensione di un testo di divulgazione 
scientifica tra i finalisti scelti dalla 

commissione scientifica del Premio 
ASIMOV 

30 30 30 

Star bene a scuola Il progetto consiste in un'azione di 
accoglienza e integrazione per le classi 
prime e terze, al fine di accrescere il senso 

di appartenenza e i bisogni di identità e 
prevenire gli abbandoni e la dispersione in 
un'ottica di ricerca-azione. 

12   

YOUTH 
EMPOWERED 
2022 

Iniziativa dedicata ai giovani per 
supportarli nella conoscenza delle proprie 
attitudini e nell'acquisizione di competenze 

necessarie per il mondo del lavoro, 
attraverso la testimonianza e l'esperienza 
dei dipendenti dell'azienda e di società 
partner. 

45   

Socialgiocando Il progetto prevede attività motorie e sportive in 

palestra. 
30   

Banda Musicale 
d’Ischia 

Il progetto intende favorire la pratica 
dell’attività musicale mediante una 
convenzione con la banda “Città di Ischia” 

20   

PLS di Fisica Il progetto consiste nell’esecuzione di 
esperienze di laboratorio con l’obiettivo di 

fornire nozioni e competenze utili anche 
come orientamento in uscita verso le 
facoltà scientifiche. 

6 6 10 

Orientamento in 
continuità 

Il progetto è finalizzato a sostenere le/gli 
studenti nella scelta del percorso 
universitario e/o di formazione terziaria 

attraverso la realizzazione di un percorso 
che parte dalla conoscenza di sé e delle 
sfide che pone la società moderna e 
mediante materiali divulgativi e dibattiti 

con studenti universitari ed esperti 
consente di riconoscere le proprie 
inclinazioni e attitudini e di acquisire 
consapevolezza dei percorsi di studio e di 

sviluppo professionale nonché delle 
ulteriori opportunità di orientamento. 

 30  

L’energia: dal 
calorico all’energia 
nucleare 

Un seminario sul concetto di energia e 
sulle trasformazioni energetiche. Il relatore 
è partito da considerazioni storiche sullo 

 3  
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sviluppo del concetto di energia per poi 
concentrarsi sull’energia nucleare facendo 
il punto sullo stato attuale delle tecnologie 

di produzione e sui progetti per 
l’immediato futuro. 

Incontro con le 
stelle 

Il progetto si articola in incontri serali 
ciascuno dei quali rappresenta una tappa di 
un viaggio stellare immaginario 

partendo dall'astronomia per poi 
attraversare diverse discipline quali la 
storia, l'arte, la matematica, la fisica, la 
mitologia con l’obiettivo principale di far 

conoscere le principali stelle 
e costellazioni del firmamento e relative 
storie mitologiche e con la finalità di 
pervenire a una visione olistica del sapere 

umano. 

 25  

Costruirsi un futuro 

nell'industria 
chimica 

Il progetto, realizzato da “Federchimica” e 

fruibile sulla piattaforma di “ di 
Educazione Digitale”, consta di vari 
moduli di apprendimento in e-learning e 
fasi di concreta applicazione delle 

conoscenze acquisite, mediante uno o più 
project work, con l’obiettivo di fornire 
esperienze altamente professionalizzanti 
nell’ambito della chimica volte a favorire 

l'inserimento al lavoro. 

 20 20 

Cambridge B2 Il progetto fornisce la preparazione al 
conseguimento della certificazione 
Cambridge B2 con lezioni teorico-pratiche 
tenute da un docente madrelingua, con 

cura delle quattro abilità linguistiche 
(Reading, Writing, Listening e Speaking) 
oggetto della prova d’esame, che tutti i 
partecipanti hanno sostenuto e superato. 

 30  

Orchestra del Liceo il progetto ha l’obiettivo di applicare le 
conoscenze per sviluppare le competenze 

in materia musicale, di far fare esperienza 
in materia di produzione esecutiva e di 
comprendere come si elabora e si realizza 
un piano di produzione. 

 30  

Volontariato 

emergenza frana 

Gli studenti hanno collaborato al ripristino 

di ambienti privati e luoghi pubblici nei 
giorni successivi alla frana di 
Casamicciola del 26 novembre 2022, 
comprendendo il valore della solidarietà. 

 30  

Progetto Orizzonti 
2023 - Università 

Sviluppare consapevolezza delle 
opportunità universitarie possibili partendo 

dalla conoscenza di sé, delle piattaforme e 
degli strumenti disponibili. 

 15  

Notte del liceo La Notte Nazionale del Liceo Classico ha 
come finalità la promozione della cultura 
classica e consente agli studenti di esibirsi 

in diverse performances, nel caso specifico 

 30  
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di questa classe di tipo musicale e 
manageriale. 

Scuola, Scienza e 
Società 

Convegno, svolto presso la sede 
dell'Associazione Luca Brandi, aperto a 

studenti e ricercatori. Argomenti trattati: 
evoluzione delle macchine idrauliche nel 
XVII secolo, inquinamento da 
microplastiche, acque termali di Ischia, 

sorgenti isolane, rischio idraulico e 
idrogeologico, problematiche dello 
spiaggiamento, in particolare del 
capodoglio. Gli studenti hanno partecipato 

anche ai laboratori pomeridiani 
sull’utilizzo dei microscopi e sul 
monitoraggio delle chiocciole, sul 
miglioramento genico di specie vegetali in 

suoli salini ed aridi, sulla produzione di 
materiali ecosostenibili a partire da risorse 
marine, su cittadinanza attiva e consumo 
critico. 

  13 

Progetto 
CODER’Z 

Il progetto, realizzato da “Zucchetti” e 
fruibile sulla piattaforma di “ di 

Educazione Digitale”, offre un percorso 
specialistico e professionalizzante teorico-
pratico che accompagna ragazze e ragazzi 
nella scoperta della programmazione 

informatica e dei suoi linguaggi. 
A un modulo formativo in e-learning, 
volto a fornire le conoscenze e i saperi di 
base della programmazione e di 

JavaScript, si accompagna un’attività di 
PROJECT WORK pensata per testare sul 
campo le abilità apprese, attraverso la 
realizzazione di un’applicazione Web. 

  40 

Salvamento 

(da completare) 

Il corso per ottenere il brevetto di 

assistente bagnanti ha l'obiettivo di 
assicurare ai partecipanti la padronanza di 
metodi e contenuti orientati 
all'acquisizione delle specifiche 

conoscenze, abilità e competenze 
professionali per operare nell'ambito del 
salvamento acquatico ai sensi delle 
normative vigenti. 

  30 

TOTALE ORE 

SVOLTE 

 175 273 143 
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6.6 Percorsi e i moduli dell’Orientamento 

Attività specifiche di orientamento 

Per l’orientamento in uscita la scuola, seguendo il D.M. 328/2022, realizza percorsi finalizzati alla 

conoscenza del sé e delle proprie attitudini (vedi l’attività di motivazione e orientamento prevista dal 

PCTO). Gli studenti dell’ultimo anno, oltre a partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di 

studio che gli atenei tengono direttamente a scuola, sono coinvolti in attività di orientamento 

organizzate da altre agenzie formative, dalle università campane e dalle realtà produttive e 

professionali del territorio. 

 
 

Moduli di orientamento formativo (D.M. 328/2022) 

Classe Quinta sez. C Indirizzo LICEO SCIENTIFICO 

Modulo 1 

Auto esplorazione e 

autovalutazione 

Modulo 2 

Esplorare le opportunità 

● Univexpo’ ● Didattica orientativa con i docenti di classe  
● Visiting presso le Università 

● Uscite didattiche, stage e viaggi 

Ore svolte: 13 
Attività svolte da alcuni o tutti gli 

studenti della classe 
Ore  

Incontri di orientamento 

universitario organizzati da 
Ateneanapoli nei giorni 15-

17/11/2023 

Didattica Orientativa 

(Scienze Naturali, Disegno e Storia 
dell’Arte, Fisica, Storia, Filosofia) 

15 

Visiting 

Open Days Federico II 

PLS - Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

17 

Uscite didattiche 

Visita al Centro CIRCE di san Nicola 
la Strada-Caserta. 

Seminario del prof. Giorgio Parisi 
intitolato:  

“Complessità e il volo degli uccelli” e 
alle attività previste dal Progetto 
STREETS presso il complesso di 
Monte S. Angelo dell’Università degli 

4+5+1 
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Studi di Napoli Federico II 
(29/09/2023) 
 

 Partecipazione evento “Le Vie sul 
Mare della Conoscenza”, nell’ambito 

della Notte Europea dei Ricercatori, 

tenutosi presso la Sala delle Terme 

Comunali di Ischia.  (6/10/2023) 

Totale ore 

(Modulo 1 + Modulo 2) 

55 
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6.7 Attività e progetti  

Attività di recupero e potenziamento 

 
Iniziative di riallineamento delle competenze sono attivate dopo gli scrutini intermedi. A conclusione 

del primo quadrimestre, si osserva un breve periodo di differenziazione delle attività didattiche nel 

quale le classi attuano il recupero curricolare e il potenziamento in tutte le discipline. La scuola 

organizza attività di riallineamento delle competenze in moduli di 4 incontri di 120’ principalmente 

nelle discipline d’indirizzo per gruppi di studenti, anche di più classi e di diversi indirizzi, con le s tesse 

carenze. I risultati degli studenti con maggiori difficoltà sono monitorati e valutati sistematicamente e 

comunicati tempestivamente alle famiglie.  

 

Il recupero/sostegno in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve 

termine dai docenti delle varie discipline 

 

1      ☐ 2       ☐ 3        ☐ 4      ☐ 5        x 

(frequenza media 1 = mai; 5 = quasi sempre) 
 

L'attività di recupero/sostegno è stata attuata nei seguenti periodi: 
 

(frequenza media 1 = mai; 5 = quasi sempre) 1 2 3 4 5 

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse 
modalità  

  x   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità 
diverse  

   x  

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti     x 

Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà     x 

Altro (specificare):      

 

Approfondimento 

 
L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine  

 
 

1      ☐ 2       ☐ 3        ☐ 4      x 5        ☐ 

(frequenza media 1 = mai; 5 = quasi sempre) 
 

L'attività di approfondimento è stata attuata nei seguenti periodi: 
 

(frequenza media 1 = mai; 5 = quasi sempre) 1 2 3 4 5 

      

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse 
modalità  

  x   

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità 
diverse  

   x  

Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti  x    

Assegnando esercizi a casa     x  

Altro (specificare):      
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La scuola realizza in AOF attività di sviluppo e partecipa a progetti di valorizzazione delle eccellenze 
per gli studenti con particolari attitudini disciplinari (progetti, gare, olimpiadi, certamina, premi).  
 

Attività di A.O.F. 

 

A.O.F. 

Attività Alcuni molti tutti 

Campionato italiano di 
Matematica 

x   

Campionato italiano di fisica   x 

Attività di orientamento in uscita   x 
La notte europea dei ricercatori 

 
 x  

PLS FISICA  x   

 

Attività: Elenco studenti partecipanti: 

Campionato italiano di Matematica omissis 

Campionato italiano di fisica omissis 

Attività di orientamento in uscita omissis 

La notte europea dei ricercatori omissis 

PLS FISICA  omissis 
 

6.8 Percorsi multidisciplinari/interdisciplinari 

Tipologie di lavoro collegiale 

Consigli di classe: incontri periodici per verifica programmazione e concertazione degli argomenti.  
Aree disciplinari: riunioni periodiche dei Dipartimenti. 

 

Svolgimento delle attività curricolari e organizzazione della didattica  

Procedure tradizionali. 
Organizzazione modulare. 

 
Gli studenti, quando è stato possibile, sono stati guidati, con interventi anche individualizzati, a 
stabilire alcune essenziali connessioni tra le discipline sulla base delle attitudini e degli interessi 
evidenziati. 

Il CdC. ha individuato alcuni argomenti comuni desumibili dai macroargomenti delle singole 
discipline: 
 

Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 1: La crisi dell’uomo moderno e 

contemporaneo 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 

Pirandello, Svevo, Freud, Nietzsche, Munch, 

Orwell, La seconda guerra mondiale, Il 

dissesto idrogeologico. 

Inglese 

Storia e filosofia 

Storia dell’arte 

Scienze 
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Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 2: La Grande Guerra 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 
D’Annunzio, Ungaretti, Espressionismo 

tedesco, La pace perpetua di Kant, Gli 

idrocarburi. 

Filosofia e Storia 

Storia dell’arte 

Scienze 

 
 

Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 3: Il tempo e la relatività 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 

Einstein, Bergson, Svevo, Seneca, 

Sant’Agostino, Joyce, Cézanne, Picasso, La 

deriva dei continenti è la tettonica delle 

placche. 

Latino 

Inglese 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Fisica 

Scienze 

 
 
 

Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 4: Il romanzo estetizzante 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 

Wilde, D’Annunzio, Gauguin, Klimt Inglese 

Storia dell’arte 

 

Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 5: Poesia e filosofia nel materialismo di 

Lucrezio e Leopardi 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 

Poesia e filosofia nel materialismo di 

Lucrezio e Leopardi, Wordsworth and 

Coleridge, Schopenhauer, Constable, 

Turner, I modelli atomici 

Latino 

Inglese 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Fisica 

 

Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 6: La provvidenza 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 

La provvidenza: Seneca, Manzoni, Dickens, 

Kierkegaard, Hegel. 

Inglese 

Latino 

Filosofia 
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Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 7: Il realismo 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 
Il realismo: Naturalismo, verismo, Petronio, 

Millet, Courbet, La società della prima e 

della seconda Rivoluzione industriale, 

Positivismo e Evoluzionismo. 

Latino 

Arte 

Filosofia e Storia 

Inglese 

 
 

Percorso multidisciplinare/interdisciplinare 8: Il verismo e la questione meridionale 

Discipline Contenuti disciplinari 

Italiano 
Il verismo e la questione meridionale,  

Storia 

 
 



31 
 

7. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

7.1 Obiettivi specifici dell’Italiano 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molt

i 

Alcu

ni 

Adeguati  x  

Minimi   x 

Non adeguati    

 

Conoscenze 

Obiettivi: 
conoscere le funzioni e la varietà dei registri linguistici; 
conoscere le diverse tipologie testuali, letterarie e non, e le caratteristiche di ciascuna; 

• conoscere categorie di analisi (generi, temi motivi, metri, figure retoriche, categorie narratologiche); 

• conoscere le correnti e gli autori più significativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del primo 
Novecento e le opere di autori stranieri particolarmente rilevanti.  

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x   x    

 

Competenze 

Obiettivi: 

saper produrre testi scritti di diverso tipo e costruire discorsi adatti alle diverse situazioni della 
comunicazione, usando anche registri diversi; 
saper usare categorie di analisi e di sintesi; 
essere capace di esprimersi in modo chiaro e corretto; 

• essere capace di effettuare analisi e interpretazione di testi letterari e non (nella complessità dei loro 
aspetti contenutistici e formali). 

 
Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient

e 

Mediocr

e 

Insufficient

e 

Scars

o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x x    

 

Capacità 

Obiettivi: 
• essere capace di contestualizzare, anche collegando la letteratura alle altre espressioni della cultura;  
• essere capace di rielaborazione; 
• essere capace di esprimere giudizio personale motivato e di autovalutazione.  

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient

e 

Mediocr

e 

Insufficient

e 

Scars

o 
Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x x    
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7.2 Obiettivi specifici del Latino 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molt

i 

Alcu

ni 

Adeguati   x 

Minimi  x  

Non adeguati    

 
Conoscenze 

 
Obiettivi: 

• conoscere le strutture morfologico-sintattiche e il lessico della lingua latina, messa a confronto con 
l’italiano e, possibilmente, con la lingua straniera studiata; 

• conoscere le linee essenziali di sviluppo della letteratura (a livello dei principali generi letterari, 
correnti, autori) e gli aspetti più significativi della cultura latina; 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti        

Alcuni x x  x    

 

Competenze 

 
Obiettivi: 

 saper tradurre testi di media difficoltà, leggere i classici in lingua originale o in traduzione, analizzarli, 
commentarli, collocarli nel contesto storico (sociale, politico, culturale) in cui furono prodotti, 
riconoscerne e motivarne il valore letterario; 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti    x    

Alcuni  x   x   

 
Capacità 

 
Obiettivi: 
 essere capace di rielaborazione, di sintesi e di giudizio personale motivato.  

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti        

Alcuni x  x x    
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7.3 Obiettivi specifici di Inglese 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molt
i 

Alcu
ni 

Adeguati  x  

Minimi   x 

Non adeguati   x 

 

Conoscenze 

Obiettivi. 

● conoscenza delle funzioni e delle strutture della lingua inglese; conoscenza della tradizione letteraria 
inglese dell’Ottocento e del Novecento. 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient

e 

Mediocr

e 

Insufficient

e 

Scars

o 
Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x x x   

 

Competenze 

Obiettivi. 

● competenza nell’uso della lingua sia dal punto di vista della comprensione che della produzione; 

● competenza di lettura, analisi, interpretazione e contestualizzazione di testi letterari e non; 

● competenza di sintesi. 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x x    

 

Capacità 

Obiettivi. 

● capacità di riflessione sulla lingua; 

● capacità di analisi e contestualizzazione dei testi; 

● capacità di cogliere gli elementi fondanti delle opere e degli autori; 

● capacità di orientarsi sulle problematiche fondamentali della letteratura inglese. 

 
Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient

e 

Mediocr

e 

Insufficient

e 

Scars

o 

Tutti        

Molti   x     

Alcuni x x  x x   
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7.4 Obiettivi specifici di Storia 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molt

i 

Alcu

ni 

Adeguati x   

Minimi    

Non adeguati    

 

Conoscenze 

Obiettivi: 

● Conoscere gli eventi, i processi, i termini del lessico   storiografico, con una adeguata sistemazione e 
rielaborazione del discorso proposto dal docente sulla base della conoscenza degli elementi informativi 
selezionati dal testo. Conoscere la Costituzione italiana nella sua genesi e nei suoi fondamenti 
(Democrazia, Autonomia, Libertà, Giustizia, Uguaglianza). 

 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x     

 

Competenze 

Obiettivi: 

● Analizzare i vari fattori degli eventi storici, collocando questi ultimi nel loro spazio -tempo. Ricostruire 
il quadro di eventi e processi, fissandone in sintesi i tratti fondamentali 
 

 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      
Alcuni x  x     

 

Capacità 

Obiettivi: 
Esporre con chiarezza e correttezza i contenuti assimilati e le proprie riflessioni Affrontare e 
rielaborare criticamente gli argomenti proposti e assimilati, anche in relazione all’esame di 
documenti e testi storiografici significativi, con eventuali confronti tra posizioni diverse  

 
 
 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x     
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7.5 Obiettivi specifici di Filosofia 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molt

i 

Alcu

ni 

Adeguati x   

Minimi    

Non adeguati    

 

Conoscenze 

Obiettivi: 

● conoscere lo svolgimento del pensiero filosofico in rapporto al contesto storico e ad alcuni momenti 
fondamentali del pensiero scientifico. Conoscere il lessico e le categorie della tradizione filosofica.  
 
 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x     

 

Competenze 

Obiettivi. 

● Analizzare il pensiero degli autori studiati nei suoi tratti caratterizzanti, eventualmente anche attraverso 
il commento ai testi. Sintetizzare gli aspetti fondamentali delle tematiche, degli orientamenti e degli 
autori proposti. 
 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti   x     
Alcuni x       

 

Capacità 

Obiettivi. 

● Esporre in modo chiaro e corretto gli argomenti studiati e le proprie riflessioni. Affrontare criticamente 
tematiche, orientamenti e autori studiati, proponendo valutazioni personali con argomentazioni 
corrette. 
 
 

 
Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient

e 

Mediocr

e 

Insufficient

e 

Scars

o 

Tutti        
Molti  x      

Alcuni x       
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7.6 Obiettivi specifici di Matematica 

Livelli di partenza 
Livello Tutti Molt

i 

Alcu

ni 

Adeguati  x  

Minimi   x 

Non adeguati    

 

Conoscenze 

Obiettivi: 

● Acquisizione conoscenze degli argomenti fondamentali dell’Analisi e in particolare di: successioni 
numeriche, limiti di funzioni, continuità e funzioni, calcolo differenziale, studio di funzioni, calcolo 
integrale 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x x    

 

Competenze 

Obiettivi: 

● Saper utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo studiate, in particolare gli strumenti 
fondamentali dell’Analisi matematica (limiti, derivate, integrali). 

● Saper risolvere autonomamente situazioni problematiche mediante l’analisi critica, la verifica e la 
coerenza delle attendibilità dei risultati ottenuti 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x x    

 

Capacità 

Obiettivi: 

● Acquisizione capacità di astrazione e formulazione, capacità di analisi e sintesi, capacità intuitiva  
 
 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti        

Alcuni x x x x    
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7.7 Obiettivi specifici di Fisica 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molt

i 

Alcu

ni 

Adeguati  x  

Minimi   x 

Non adeguati    

 

Conoscenze.  

Obiettivi. 

● Acquisizione conoscenze dei principi e delle leggi fondamentali che regolano i fenomeni elettrici e 
magnetici 

 
 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x  x x    

 

Competenze.  

Obiettivi. 

● Saper applicare i principi e le leggi fondamentali che regolano i fenomeni elettrici e magnetici 
● Saper interpretare testi, formule, tabelle e grafici, passando dal linguaggio parlato a quello simbolico 

e viceversa 

 
 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti        

Alcuni x x x x    

 

Capacità.  
Obiettivi. 

● Acquisire una sempre maggiore comprensione del metodo di indagine in fisica al fine di sviluppare 
una mentalità critica 

● Saper individuare strategie risolutive di semplici problemi fisici 
 
 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti        

Alcuni x x x x    
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7.8 Obiettivi specifici di Scienze Naturali 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molti Alcuni 

Adeguati x   

Minimi    

Non adeguati    

 

Conoscenze 

Obiettivi. 

● Acquisire la conoscenza delle più importanti classi di molecole e vie metaboliche  

● Avere la consapevolezza di cosa sono le biotecnologie e conoscerne alcune  
● Saper descrivere la struttura terrestre e saper correlare la sua dinamicità con le diverse geosfere 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x       
 

Competenze 

Obiettivi. 

● Saper riconoscere, classificare e comprendere i caratteri salienti degli aspetti della realtà circostante 
sulla base delle conoscenze specifiche fornite dallo studio della disciplina.  
 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x       

 

Capacità 

Obiettivi. 

● Saper reperire in modo autonomo, comprendere e utilizzare le informazioni e ristrutturarle in forma 
chiara e sintetica con un linguaggio appropriato 

● Saper effettuare collegamenti tra i vari argomenti studiati 
 

 

 
Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient

e 

Mediocr

e 

Insufficient

e 

Scars

o 

Tutti        
Molti  x      

Alcuni x       
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7.9 Obiettivi specifici di Disegno e Storia dell’arte 

 
Livelli di partenza 

Livello Tutti Molti Alcuni 

Adeguati x   

Minimi    

Non adeguati    

 

Conoscenze 

Obiettivi. 

● Conoscenza delle caratteristiche tecniche di un’opera d’arte  
● Conoscenza delle metodologie di lettura (critiche, formali, strutturali dell’opera d’arte  

● Conoscenza di terminologie specifiche dell’ambito artistico  

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x       

 

Competenze 

Obiettivi. 

● Saper individuare i valori espressivo-comunicativi di un testo iconico e le sue relazioni con il 
contesto (storico-culturale, etc.). 

● Saper riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio iconico-visuale 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x       

 

Capacità 

Obiettivi. 

● Capacità di utilizzazione di strumenti (grafici, scritto-grafici, verbali idonei alla decodificazione di 
un’opera d’arte 

● Capacità di contestualizzazione storica dell’oggetto artistico  
● Capacità di esprimere valutazioni, anche personali, sui significati e sulle specifiche qualità di un 

prodotto artistico. 

● Capacità di creare collegamenti con altre discipline 

 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x       
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7. 10 Obiettivi specifici di Scienze motorie 

Livelli di partenza 

Livello Tutti Molt

i 

Alcu

ni 

Adeguati  x  
Minimi   x 

Non adeguati    

 

Conoscenze 

Obiettivi. 

● Conoscenza e pratica delle attività sportive 
● Approfondimento specifico delle proprie attitudini fisiche 

● Conoscenza degli elementi di prevenzione degli infortuni e norme di primo soccorso  
● Problematica del doping nello sport. 

 
 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      

Alcuni x       

 

Competenze 

Obiettivi. 

● Corretta espressione motoria e corporea, anche in rapporto all’ambiente.  

● Analisi e sintesi del movimento in modo da avere l’abilità di raggiungere il massimo rendimento con 
il minimo sforzo 
 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti x       

Alcuni  x      

 

Capacità 

Obiettivi. 

● Capacità di utilizzare, generalizzare, collegare le conoscenze acquisite eventualmente anche in 
situazioni complesse 
 

 

Grado Ottimo Buono Discreto Sufficient
e 

Mediocr
e 

Insufficient
e 

Scars
o 

Tutti        

Molti  x      
Alcuni x       
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Precisato che il livello di sufficienza si ritiene raggiunto quando l'allievo ha conoscenze complete 

anche se non approfondite e con qualche imperfezione, si esprime in modo semplice, ma nel 

complesso accettabile, opera semplici collegamenti e correlazioni, per l'attribuzione del voto si è 

tenuto conto e si terrà conto: 

● dei risultati delle verifiche sommative; 

● dei progressi rispetto alla situazione di partenza; 

● della frequenza; 

● della partecipazione al lavoro scolastico; 

● dell'interesse. 

 

Tipologia delle 

prove di verifica 

Ita
lia

n
o

 

L
a

tin
o

 

L
in

g
u

a
 

in
g

le
se

 

S
to

r
ia

 

F
ilo

so
fia

 

M
a

te
m

a
tic

a
 

F
isic

a
 

S
c
ie

n
z
e
 

D
ise

g
n

o
 e

 

S
T

. d
e
ll'A

r
te

 

S
c
ie

n
z
e
 

M
o

to
r
ie

 

Interrogazioni x x x x x x x x x  

Interrogazioni brevi   x x x x x x x x 

Questionari x x x    x    

Prove strutturate x x      x   

Prove 
semistrutturate 

  x        

Temi x          

Analisi testuale x x         

Saggio breve           

Traduzioni  x x        

Risoluzione di 
problemi 

   x x x x    

Esercitazioni 
pratico-operative 

   x x  x  x x 

Esercitazioni 

grafiche 

        x  

 

8.2 Criteri per l'attribuzione crediti 

Al credito attribuito in base alla media dei voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge il punteggio 

consentito dalla banda di oscillazione secondo la seguente tabella: 

Categoria Tipologia 

Credito scolastico curricolare 
Frequenza 
Partecipazione e interesse 

Impegno 

Credito scolastico extracurricolare 
Corsi integrativi 

Partecipazione ai progetti 
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Credito formativo 

Corsi di lingua 
Corsi di formazione 
Attività di volontariato 

Sport 
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 RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

● Prove scritte 

● Rubrica di valutazione Educazione Civica 

● Rubrica valutazione colloqui Esame di Stato 

 

 

 

 
PRIMA PROVA 

 Il Consiglio di classe ha sottoposto gli alunni per 1 volta alla simulazione della prima prova 
d'esame.  

È stata adottata la seguente modalità: 
La prova è stata strutturata in più parti, per consentire la verifica di competenze diverse: la 
comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico argomentativi; la riflessione critica. Le 
tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. secondo le tipologie 

seguenti: Tipologia A (testo narrativo o descrittivo); Tipologia B (testo argomentativo); Tipologia 
C (sintesi e comprensione del testo). 
Omissis 

SECONDA PROVA 

 Il Consiglio di classe ha sottoposto gli alunni per 1 volta alla simulazione della seconda prova 
d'esame.  
È stata adottata la seguente modalità: 
Il compito prevede la risoluzione di un problema fra due proposti e la risoluzione di 4 quesiti tra 8 

inerenti ad algebra, aritmetica e geometria. La traccia si compone di 8 quesiti e due problemi in 
totale. Lo svolgimento della simulazione proposta dalla Zanichelli con un tempo di 5 ore anziché 
6.  Omissis 
 

 
Si allegano al documento le tracce delle prove (allegato n. 4) 
 

 

 

In accordo con D.Lgs n.62/2017, in occasione della verbalizzazione degli scrutini finali, si procederà 

alla somma dei crediti del III, IV, V anno in quarantesimi in modo tale che ci siano 40 punti di credito 

per il triennio e 60 per le prove, suddivisi in 20 prima prova, 20 per la seconda e 20 per il colloquio. 

Inoltre come da O.M. n. 55 del 22 marzo 2024 art. 28 comma 4  “...ai sensi dell’art. 18, comma 5, del 

d. lgs. 62/2017 fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione/classe può 

motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 16, comma 9, lettera c.”, che cita testualmente “... i criteri per l’eventuale attribuzione del 

punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un 

credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno 

a cinquanta punti…” 

 

Pertanto ci saranno ancora i 5 punti bonus, ma verranno assegnati solo agli studenti che arriveranno 

all'esame con 30 punti di credito e nelle prove prenderanno almeno 50 punti.  
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Per un’eventuale assegnazione della lode si ricorda l’art.28 comma 5: “La commissione/classe 

all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 

cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:  

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di classe. Nei casi 

di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno non 

frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A allegata al d. lgs.62 del 2017; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame .” 

Pertanto la lode, a discrezione della commissione, la potranno prendere solo gli studenti che hanno 

preso il massimo dei crediti e il massimo alle prove, senza aver usufruito dei 5 punti bonus.  

 

 
Durante l’anno scolastico sono state svolte simulazioni della prima e della seconda prova  
(vedi allegato 4) 

 
 
 
 

https://www.studenti.it/voto-maturita-criteri-100-lode.html
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Allegato 1 

Rubriche di misurazione/valutazione della prova scritta di Italiano 

Tipologia A (analisi testuale) 

Aspetti formali punti (max. punti 4) Aspetti contenutistici punti (max. punti 6) 

Ortografia 

punti 0.6 

+

+ 

corretta  p. 0.6 

Comprensione 
globale 

punti 1.5 

+

+ 

ha compreso il testo cogliendo anche 

sfumature significative 

p. 1.5 

+ errore 
episodico 

p. 0,4 + ha compreso il testo p. 1.3 

∙ qualche 

errore 

p. 0,3 ∙ ha compreso il testo ma con qualche 

incertezza  

p. 1 

− scorretta  p. 0,2 − ha compreso solo parzialmente il testo p. 0.6 

−
− 

molto 
scorretta  

p. 0,1 −
− 

non ha compreso il testo p. 0,2 

 
Morfosintassi 
punti 1.2 

+

+ 

corretta ed 

efficace 

p. 1.2 

Comprensione 

analitica delle 
strutture formali e 
del contenuto 

punti 2 

+

+ 

ha analizzato in modo approfondito p. 2 

+ corretta  p. 1 + ha analizzato correttamente p. 1.7 

∙ poco fluida p. 0.6 ∙ ha analizzato con qualche 
discontinuità  

p. 1.3 

− vari errori p. 0.4 − ha analizzato solo superficialmente / 

parzialmente 

p. 0.7 

−
− 

molto 
scorretta  

p. 0,1 −
− 

non ha operato alcuna analisi p. 0,1 

Punteggiatura 
punti 0.5 

+
+ 

efficace p. 0.5 

Interpretazione 

punti 1 

+
+ 

ha interpretato ed argomentato in 
modo articolato 

p. 1 

+ corretta  p. 0.4 + ha interpretato con argomentazioni 

abbastanza articolate 

p. 0.9 

∙ corretta ma 
poco 
efficace 

p. 0,3 ∙ ha interpretato ma non sempre con 
chiarezza / schematicamente 

p. 0.7 

− imprecisa  p. 0,2 − ha interpretato episodicamente p. 0,4 

−
− 

scorretta  p. 0,1 −
− 

non ha dato alcuna interpretazione p. 0,1 

Organizzazion
e 

del discorso 
punti 1.2 

+
+ 

coerente e 
coesa  

p. 1.2 

Contestualizzazione 
Approfondimento 
punti 1.5 

+
+ 

corretta ed approfondita  p. 1.5 

+ ordinata e 

articolata  

p. 1 

∙ corretta ma 
schematica  

p. 0.6 + corretta ma non esauriente  p. 1.3 

− talvolta 

incoerente/ 
frammentari
a  

p. 0.4 

−

− 

disordinata / 

incoerente 

p. 0,1 ∙ superficiale p. 1 

Lessico 
punti 0.5 

+
+ 

curato / 
specifico 

p. 0.5 

+ appropriato p. 0,4 − incompleta  p. 0.6 

∙ generico p. 0,3 

− trascurato / 

ripetitivo 

p. 0,2 −

− 

gravemente incompleta  p. 0,1 

−
− 

improprio p. 0,1 

 

 

Pt. Max. 4       pt. Max. 6    

Pt. Min 0.5       pt. Min 0.5  
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Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Aspetti formali punti (max. punti 4) Aspetti contenutistici punti (max. punti 6) 

Ortografia 
punti 0.6 

++ corretta  p. 
0.6 

Comprensione 
globale 

punti 1.5 

+
+ 

ha compreso il testo 
cogliendo anche sfumature 

significative 

p. 1.5 

+ errore 
episodico 

p. 
0,4 

+ ha compreso il testo p. 1.3 

∙ qualche 

errore 

p. 

0,3 

∙ ha compreso il testo ma con 

qualche incertezza  

p. 1 

− scorretta  p. 
0,2 

− ha compreso solo 
parzialmente il testo 

p. 0.6 

−− molto 
scorretta  

p. 
0,1 

−
− 

non ha compreso il testo p. 0,2 

 
Morfosintassi 
punti 1.2 

++ corretta ed 

efficace 

p. 

1.2 

Comprensione 

analitica delle 
strutture formali 
e del contenuto 

punti 2 

+

+ 

ha analizzato in modo 

approfondito 

p. 2 

+ corretta  p. 1 + ha analizzato correttamente p. 1.5 

∙ poco fluida  p. 
0.6 

∙ ha analizzato con qualche 
discontinuità  

p. 1 

− vari errori p. 

0.4 

− ha analizzato solo 

superficialmente / 
parzialmente 

p. 0.6 

−− molto 

scorretta  

p. 

0,1 

−

− 

non ha operato alcuna analisi p. 0,1 

Punteggiatura 
punti 0.5 

++ efficace p. 
0.5 

 
 
Capacità di 

sostenere con 
coerenza un 
percorso 

ragionativo 
adoperando 

connettivi 
pertinenti 
punti 1.5 

+
+ 

ha argomentato in modo 
efficace e preciso  

p. 1.5 

+ 
 

 
∙ 
 

 
− 

 
 
−− 

corretta  
 

corretta ma 
poco efficace  
 

imprecisa  
 

 
scorretta  

p. 
0,4 

 
p. 
0,3 

 
 

 
p. 
0,2 

 
 
p. 

0,1 

+ 
 

 
∙ 
 

− 
 

−
− 

ha argomentato in modo 
corretto  

ha argomentato in modo 
essenziale    
ha argomentato in modo 

parziale      
ha argomentato in modo 

inadeguato    

p. 1.3 
 

 
p.  1 
 

p.  0.6 
 

p. 0,1 

Organizzazione 
del discorso 

punti 1.2 

++ coerente e 
coesa 

 

p. 
1.2 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali 

utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Punti 1 

+
+ 

 
 
 

+ 
 
 

 
∙ 

 
 
− 

 
−
− 

ha usato in modo preciso e 
approfondito i riferimenti 

culturali  
ha usato in modo appropriato 
vari riferimenti culturali      

 
uso essenziale dei riferimenti 
culturali              

 
uso parziale dei riferimenti 

culturali     
 non ha usato alcun 
riferimento culturale    

p. 1 
 

 
 
p. 0.8 

 
 
p. 0.6 

 
 

 
p. 0,4 
 

 
p. 0,1 

+ 
 
 

 
∙ 
 

 
− 

 
 
 

−− 

ordinata e 
articolata  
 

corretta ma 
schematica  
 

talvolta 
incoerente/ 

frammentaria 
 
disordinata/ 

incoerente  

p. 1 
 
 

p. 
0.6 
 

 
 

p. 
0.4 
 

 
 
p. 

0,1 

Lessico 

punti 0.5 

++ curato / 
specifico 

p. 
0.5 

+ appropriato p. 

0,4 

   

∙ generico p. 
0,3 
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− trascurato / 
ripetitivo 

p. 
0,2 

   

−− improprio p. 

0,1 

 

Pt. Max. 4    / Pt. Min. 0.5    pt. Max. 6/ pt Min. 0.5  
 

Tipologia C (tema) 

Aspetti formali (max. punti 4) Aspetti contenutistici (max. punti 6) 

Ortografia 
punti 0.6 

++ corretta  p. 
0.6 

Comprensione e 

aderenza alla 
traccia 

punti 1 

++ completa / esauriente p. 1 

+ errore episodico p. 

0,4 

+ Completa  p. 

0.9 

∙ qualche errore p. 
0,3 

∙ Essenziale p. 
0.7 

− scorretta  p. 

0,2 

− Parziale p. 

0,4 

−− molto scorretta  p. 
0,1 

−− Nulla  p. 
0,2 

Morfosintassi 
punti 1.2 

++ corretta ed efficace p. 
1.2 

Informazione 
(conoscenze) 
punti 2 

++ approfondita con apporto 
di significative 

informazioni personali 

p. 2 

+ corretta  p. 1 + 
Corretta  

p. 
1.5 

∙ poco fluida  p. 
0.6 

∙ essenziale / incerta  p. 1 

− vari errori p. 

0.4 

− Parziale p. 

0.6 

−− molto scorretta  p. 
0,1 

−− inesistente p. 
0,1 

Punteggiatura 
punti 0.5 

++ efficace p. 

0.5 

Sviluppo delle 
tematiche e 
argomentazione 

punti 1 

++ 
articolato ed approfondito 

p. 1 

+ corretta  p. 
0,4 

+ 
abbastanza articolato 

p. 
0.7 

∙ corretta ma poco 
efficace 

p. 
0,3 

∙ 
non sempre articolato 

p. 
0.5 

− imprecisa  p. 

0,2 

− 
episodico 

p. 

0,3 

−− scorretta  p. 
0,1 

−− 
nullo 

p. 
0,1 

Organizzazione 
del discorso 
punti 1.2 

++ coerente e coesa  p. 
1.2 

Rielaborazione 

punti 2 

++ articolata e corredata da 
giudizi originali 

p. 2 

+ ordinata e articolata  p. 1 

∙ corretta ma schematica  p. 
0.6 

+ articolata ma non sempre 
corredata da giudizi 
motivati 

p. 
1.5 

− talvolta incoerente/ 
frammentaria  

p. 
0.4 

−− disordinata / incoerente p. 

0,1 

∙ essenziale / solo 

episodicamente critica  

p. 1 

Lessico 

punti 0.5 

++ curato / specifico p. 
0.5 

+ appropriato                          p. 

0,4 

− parziale / priva di 

valutazioni personali 

p. 

0.6 
∙ generico p.0,

3 

− trascurato / ripetitivo p. 
0,2 

−− nulla  
 

p. 
0,1 

−− improprio p. 

0,1 
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   Pt. Max. 4       pt. Max. 6 

   Pt. Min 0.5       pt. Min 0.5  
 

Allegato 2 

Rubrica di valutazione della seconda prova 

 

MATEMATICA SEZIONE A: PROBLEMA 
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INDICATORI 
LIVE
LLO 

DESCRITTORI 
Punt

i 

Problemi 

P1 P2 
Comprendere 

Analizzare la 
situazione 

problematica, 
identificare i dati, 
interpretarli, 

formalizzarli in 
linguaggio 

matematico. 

L1 
 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, 
non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 

correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le 
informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o 
con gravi errori. 

 
 
0-5 

  

L2 
 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, 

o, pur avendoli individuati tutti, commette degli errori nell’interpretarne 

alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici 

matematici. 

 
 

6-12 

  

L3 
 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 

interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 

relazioni tra queste riconoscendo ed ignorando gli eventuali distrattori; 

utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, 

nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 
 

13-
19 

  

L4 

 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali 

distrattori; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona 

padronanza e precisione, pur se con qualche lieve inesattezza, tale da non 

inficiare, tuttavia, la  comprensione complessiva della situazione 

problematica. 

 

20-
25 

  

Individuare 
Mettere in campo 
strategie risolutive 

attraverso una 
modellizzazione del 
problema e 

individuare la strategia 
più adatta. 

 

L1 
 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è 
in grado di individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno 
spunto creativo nell' individuare il procedimento risolutivo. Non 

individua gli strumenti formali opportuni. 

 
0-6 

  

L2 
 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo 

poco coerente; ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra 

una scarsa creatività nell’impostare le varie fasi del lavoro. Individua con 

difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 
7-14 

  

L3 
 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più 

adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i 

possibili modelli trattati in classe e li utilizza in modo adeguato. Individua 

gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza 

. 

 
 

15-
23 

  

L4 
 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti 

logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel 

modo migliore i modelli noti e ne propone di nuovi. Dimostra originalità 

e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 

precisione le procedure ottimali e non standard. 

 
24-

30 

  

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in 

maniera coerente, 
completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

L1 
 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 

errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in 
modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta 

non è coerente con il contesto del problema.  

 
0-5 

  

L2 
 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 

Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 

parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 

ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del problema.  

 
 

6-12 

  

L3 
 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 

imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in 

grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi 

sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 

calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il contesto del 

problema 

 
 

13-
19 
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L4 

 
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 

l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo 

risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica 

procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato,con abilità 

e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, pur con 

qualche imprecisione, la  soluzione è ragionevole e coerente con il 

contesto del problema.  

 

 
20-
25 

  

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 

applicata, i passaggi 
fondamentali del 
processo esecutivo e la 

coerenza dei risultati. 

L1 
 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura 
risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 

appropriato o molto impreciso. 

 
0-5 

  

L2 
 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 

strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 

matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 
6-10 

  

L3 

 
Argomenta in modo coerente ma incompleto, la  procedura esecutiva e la 

fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate 

(o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente o con qualche 

incertezza. 

 

11-
15 

  

L4 

 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed 

esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra 

un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 

 

16-
20 

  

   Tot 
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MATEMATICA SEZIONE B: QUESITI 

 
 

CRITERI 
 

 

QUESITI 

(Valore massimo attribuibile 100/200 = 25x4) 

Punti Totali 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8  

COMPRENSIONE e 
CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta.  

Conoscenza dei contenuti matematici 
e fisici. 

 

 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

 

ABILITA' LOGICHE e 
RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

 

0-8 

__ 

0-8 

__ 

0-8 

__ 

0-8 

__ 

0-8 

__ 

0-8 

__ 

0-8 

__ 

0-8 

__ 

 

CORRETTEZZA dello 
SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di 
tecniche e procedure anche grafiche. 

 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

0-6 

__ 

 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e commento delle 
scelte effettuate. 

 

 

0-5 

__ 

0-5 

__ 

0-5 

__ 

0-5 

__ 

0-5 

__ 

0-5 

__ 

0-5 

__ 

0-5 

__ 

 

Punteggio totale quesiti 
 

         

 

Calcolo del punteggio totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A 
(PROBLEMA) 

 

PUNTEGGIO SEZIONE B 
(QUESITI) 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
(SEZIONE A + SEZIONE B) 

 
 
 

  

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in ventesimi 

 
 
Punt

i 

0 
- 

4 
 

5 
- 

1
0 

1
1 

- 
1
6 

1
7 

- 
2
4 

2
5 

- 
3
2 

3
3 

- 
4
1 

42 
- 

51 

52 
- 

62 

63 
- 

74 

75 
- 

86 

87 
- 

99 

10
0 

- 
11
1 

11
2 

- 
12
3 

12
4 

- 
13
4 

13
5 

- 
14
5 

14
6 

- 
15
6 

15
7 

- 
16
7 

16
8 

- 
17
8 

17
9 

- 
18
9 

19
0 

- 
20
0 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

Voto assegnato_______/20                                                           Il docente 

                                                                                                   _____________________
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLO 
STUDENTE (delibera del CD n.86 del 21.01.2023)   

N.B. Per il descrittore “frequenza” il voto viene individuato con la media aritmetica tra quello 
indicato per la percentuale delle assenze e quello corrispondente alla risultante tra ritardi e uscite.  

Il voto finale da inserire al tabellone viene attribuito con la media aritmetica tra i tre descrittori. 
Per frazioni pari o superiori a 0,50 l’arrotondamento avverrà per eccesso, viceversa, per difetto. (Il 
voto di comportamento dello scrutinio finale deve essere assegnato anche in caso di giudizio 
sospeso a giugno)  

 

VO
TO 

DESCRITTORI 

Comportamento  Frequenza  Partecipazione al dialogo educativo e 
alla vita della comunità scolastica 

10  Esemplare *. Nessuna  
infrazione al Regolamento di 
Istituto. Ruolo di tutor per i 
compagni e di   

supporto per i docenti. 

Assidua:  
● Assenze fino al 9% delle ore svolte 
● Ritardi + uscite ≤4 (per ogni quadrimestre) 

Vivo interesse e partecipazione attiva 
alle attività curricolari ed 
extracurricolari. Attento e   
approfondito svolgimento delle 
consegne scolastiche. Ruolo 
propositivo all’interno della classe 

9  Corretto*. Nessuna   
infrazione al Regolamento di 
Istituto 

Abbastanza assidua:  
● Assenze fino al 12% delle ore svolte  
● Ritardi + uscite ≤7 (per ogni quadrimestre) 

Costante interesse e partecipazione 
attiva alle attività curricolari ed 
extracurricolari. Proficuo   
svolgimento delle consegne scolastiche.  

8  Adeguato*. Nessuna 
infrazione al Regolamento di 
Istituto, qualche   

richiamo verbale o   
massimo una nota   
disciplinare personale di 
classe. 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite 
anticipate:  

● Assenze tra il 12% e il 16% delle ore svolte  

● Ritardi + uscite ≤12 (per ogni 
quadrimestre) 

Buon interesse e partecipazione 
positiva alle attività curricolari ed 
extracurricolari. Regolare   
svolgimento, nel complesso, delle 
consegne scolastiche. 

7  Qualche atteggiamento di 
eccessiva vivacità o di 
disturbo*; note disciplinari 
personali o di classe (max 3) 

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite 
anticipate:  

● Assenze tra il 16% e il 20% delle ore svolte  

● Ritardi + uscite ≤18 (per ogni 
quadrimestre) 

Sufficiente interesse e   
partecipazione alle attività curricolari 
ed extracurricolari.  Discreto lo 
svolgimento delle consegne scolastiche, 
non sempre costante e puntuale. 
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6  Spesso scorretto**.   
Numerose note o sanzioni 
disciplinari con sanzioni e/o 
allontanamento dalle lezioni 
inferiori ai 15 gg.  (più di 3 
provvedimenti)  

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o 
uscite anticipate:  

● Assenze maggiori del 20% delle ore svolte  

● Ritardi + uscite >18 (per ogni 
quadrimestre) 

Discontinuo interesse e mancata 
partecipazione alle attività curricolari 
ed extracurricolari.  Discontinuo 
svolgimento delle consegne 
scolastiche; studio carente 

5-1  Grave inosservanza del Regolamento di Istituto tale da comportare l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a  15 gg; assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2023 –
 2024 

 

Nucleo concettuale Indicatori 

COSTITUZIONE, 
Diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

● Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali organismi internazionali, 

mostrando un senso di cittadinanza attiva attraverso comportamenti responsabili e rispettosi dei diritti 

e delle regole della comunità. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

Valutazione Punteggio Descrittore 

NON 

RAGGIUNT

O 

1-3 

NULLO/ QUASI 

NULLO 

Non conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali organismi internazionali, la sua 
partecipazione alla vita della società è passiva. 

 

IN FASE

 DI 

ACQUISIZI

ONE 

4 

INSUFFICIENTE 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali organismi internazionali in modo 
inadeguato, scarsa è la sua partecipazione alla vita della società. 

5 

MEDIOCRE 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali organismi internazionali in modo 

parziale, ed esercita una partecipazione limitata alla vita della società.  

DI BASE 6 

SUFFICIENTE 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali organismi internazionali in modo 
essenziale, ed esercita una partecipazione generalmente responsabile alla vita della società.  

 

INTERMEDI

O 

7 

DISCRETO 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali organismi internazionali in modo 
adeguato, ed esercita una partecipazione attenta e responsabile alla vita della società.  

8 

BUONO 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali organismi internazionali in modo 
approfondito, ed esercita una partecipazione attiva e responsabile alla vita della società.  

 

AVANZATO 

9 

DISTINTO 

Ha acquisito piena conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana e dei principali organismi 

internazionali, mediante un adeguato approfondimento ed una buona capacità di rielaborazione autonoma dei 
contenuti. Esercita una partecipazione pienamente consapevole, attiva e responsabile alla vita della società.  

10 

OTTIMO 

Ha acquisito piena conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana e dei principali organismi 
internazionali, mediante un approfondimento critico ed una spiccata capacità di rielaborazione autonoma dei 
contenuti. Esercita una partecipazione pienamente consapevole, attiva e responsabile alla vita della società.  

 

Nucleo concettuale Indicatori 

SVILUPPO SOSTENIBILE,  
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educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio  

● Conosce e adotta buone pratiche relative alla cura di sé, degli altri e dell’ambiente e del patrimonio 

culturale anche attraverso forme di cooperazione e di solidarietà 

LIVELLI DI COMPETENZA 

Valutazione Punteggio Descrittore 

NON 

RAGGIUNT

O 

1-3 

NULLO/ QUASI 

NULLO 

L’alunno non conosce buone pratiche relative alla cura di sé, degli altri e dell’ambiente ed è poco attento 
all’esercizio della cooperazione e della solidarietà 

 

IN FASE

 DI 

ACQUISIZI

ONE 

4 

INSUFFICIENTE 

L’alunno conosce in modo inadeguato buone pratiche relative alla cura di sé, degli altri e dell’ambiente ed è 
poco attento alla cooperazione e poco disponibile alla solidarietà.  

5 

MEDIOCRE 

L’alunno conosce in modo parziale buone pratiche relative alla cura di sé, degli altri, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale e opera semplici forme di cooperazione e di solidarietà solo se sollecitato e guidato  

DI BASE 6 

SUFFICIENTE 

Conosce e adotta in modo essenziale buone pratiche relative alla cura di sé, degli altri, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale anche attraverso forme semplici di cooperazione e solidarietà.  

 

INTERMEDI

O 

7 

DISCRETO 

Conosce e adotta in modo adeguato buone pratiche relative alla cura di sé, degli altri, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale anche attraverso forme di cooperazione e di solidarietà  

8 

BUONO 

Conosce e adotta in modo consapevole buone pratiche relative alla cura di sé, degli altri, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale anche attraverso forme di cooperazione attiva e di solidarietà.  

 

AVANZATO 

9 

DISTINTO 

Conosce e adotta in modo consapevole, responsabile e autonomo buone pratiche relative alla cura di sé, degli 

altri, dell’ambiente e del patrimonio culturale anche attraverso forme attive di cooperazione e di solidarietà  
10 

OTTIMO 

Conosce e adotta in modo consapevole, responsabile e autonomo buone pratiche relative alla cura di sé, degli 

altri, dell’ambiente e del patrimonio culturale anche attraverso forme attive e propositive di cooperazione e di 
solidarietà. 

 

Nucleo concettuale Indicatori 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

● Capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza, spirito critico e responsabilità. Capacità 

di gestire e interpretare fonti, dati e informazioni digitali 

LIVELLI DI COMPETENZA 

Valutazione Punteggio Descrittore 

NON 

RAGGIUNT

O 

1-3 

NULLO/ QUASI 

NULLO 

Non ha alcuna capacità di utilizzare gli strumenti digitali messi a sua disposizione, né è capace di gestire fonti, 
dati e informazioni digitali 

 4 

INSUFFICIENTE 

Non ha acquisito sufficienti strumenti per utilizzare in maniera consapevole e responsabile le tecnologie 
digitali, e per gestire fonti, dati e informazioni digitali 



56 

 

IN FASE

 DI 

ACQUISIZI

ONE 

5 

MEDIOCRE 

Se guidato, riesce ad utilizzare parzialmente i mezzi tecnologici a sua disposizione, di cui si serve 
responsabilmente. Gestisce le fonti con qualche difficoltà, e non sempre è capace di servirsi dei dati e delle 
informazioni digitali in forma corretta. 
 

DI BASE 6 

SUFFICIENTE 

Utilizza in maniera accettabile le tecnologie a sua disposizione, di cui si serve responsabilmente. Gestisce fonti, 
dati ed informazioni digitali in modo complessivamente adeguato. 

 

INTERMEDI

O 

7 

DISCRETO 

Sa utilizzare in modo adeguato la quasi totalità delle tecnologie digitali a sua disposizione, di cui si serve in 
maniera responsabile. Gestisce ed interpreta fonti, dati ed informazioni digitali in modo corretto, ma non 

totalmente autonomo. 

8 

BUONO 

Utilizza con efficacia la quasi totalità delle tecnologie a sua disposizione, e se ne serve in modo responsabile. 
Gestisce ed interpreta con discreta autonomia fonti, dati ed informazioni digitali 

 

AVANZATO 

9 

DISTINTO 

È capace di utilizzare in modo autonomo e consapevole gran parte delle tecnologie digitali di cui dispone, e se 
ne serve in modo responsabile. Gestisce ed interpreta in maniera efficace e appropriata fonti, dati e informazioni 
digitali 

10 

OTTIMO 

Utilizza in modo autonomo e consapevole tutte le tecnologie digitali a sua disposizione, e se ne serve in modo 
responsabile. Gestisce ed interpreta fonti, dati ed informazioni digitali in maniera critica, efficace ed 

appropriata. 
VALUTAZIONE TOTALE La valutazione scaturisce dalla media matematica dei voti conseguiti nelle tre 

sezioni con arrotondamento all’unità superiore delle valutazioni espresse con frazione decimale pari o superiore a 

0,5. 

 

……../ 10 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori 

L
iv

e
ll

i 

Descrittori 

P
u

n
ti

 

P
u

n
te

g
g

io
 

Acquisizion
e dei 

contenuti e 
dei metodi 

delle diverse 
discipline 
del 

curricolo, 
con 
particolare 

riferimento 
a quelle 

d’indirizzo 

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

0.50-
1 

 

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

1.50-
2.50 

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

3-
3.50 

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

4-
4.50 

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

 

Capacità di 

utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 

di collegarle 
tra loro 

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

inadeguato 

0.50-

1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-
2.50 

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

3-
3.50 

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

4-
4.50 

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

 

Capacità di 
argomentar

e in maniera 
critica e 
personale, 

rielaborand

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

0.50-
1 

 

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

1.50-
2.50 
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o i contenuti 
acquisiti 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

3-
3.50 

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

4-
4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale e 
semantica, 

con 
specifico 

riferimento 
al 
linguaggio 

tecnico e/o 
di settore, 
anche in 

lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

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

vario e articolato 

2 

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

 

Capacità di 

analisi e 
comprensio
ne della 

realtà in 
chiave di 

cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 

riflessione 
sulle 
esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

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

2 

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

 

Punteggio totale della prova  
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TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI 

 

 

Giudizio Voto x in decimi 

 

Voto in ventesimi  

Insufficiente assoluto      x = 1 
 

1 

Insufficiente gravissimo 1≤ x <2 

2≤ x < 3 
 

2/3 

4/5 
 

Insufficiente grave 3 ≤ x < 3,5 
3,5≤ x < 4 
 

6 
7 
 

Insufficiente 4≤ x < 4,5 
4,5≤ x < 5 

 

8 
9 

 
Mediocre  

 

  5≤ x < 5,5 

5,5≤ x < 6 

10 

11 
 

Sufficiente x = 6 
 

12 

Discreto  6 < x < 6,5 
6,5 ≤ x ≤ 7 
 

13 
14 
 

Buono  7 < x < 7,5 

7,5 ≤ x ≤ 8 
 

15 

16 
 

Ottimo 8 < x < 8,5 
8,5 ≤ x ≤ 9 
 

17 
18 
 

Eccellente  9<x<9,5 
9,5≤ x ≤ 10 

 

19 
20 
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Allegato 3 - Contenuti disciplinari 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PARADISO: STRUTTURA -: CANTI I – III – VI – XI – XV - XXXIII 

FOSCOLO: Pensiero e poetica 

Lettura e analisi dei sonetti “Alla sera” e “In morte del fratello Giovanni”  

Carme - I Sepolcri 

Le Grazie 

ROMANTICISMO 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab 

/9788839525635/vis_ins/media/et_rom/index.html 

MANZONI: la vita e opere prima della conversione, le opere classicistiche  

T1 - La funzione della letteratura: rendere le cose “un pò più come dovrebbero essere”  

 Microsaggio: Le unità aristoteliche 

 Gli Inni sacri 

T5 La Pentecoste - lettura e analisi del testo 

Il 5 Maggio - lettura e analisi del testo 

Le tragedie 

T 10 - La morte di Ermengarda - lettura e analisi del testo 

eshttps://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newl 

ab/9788839525635/mappe_manz/index.html#!/activity/ 

5290042/section/section_5290043 

Incontro con Il Fermo e Lucia 

418https://reader-prod.gls.pearsonintl. 

com/products/145233/pages/424?locale=&lms=Y&i 
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esCode=LWgPzt0RGi 

GIACOMO LEOPARDI: La vita e opere 

Lettere e scritti autobiografici: T1 - Sono così stordito dal niente che mi circonda 

T2 Mi si svegliarono alcune immagini antiche 

Pessimismo storico 

Il pessimismo cosmico L'Infinito nell' immaginazione - T 4 La teoria del piacere 

Parole poetiche - Ricordanza e poesia - teoria del suono - Indefinito e poesia - suoni indefiniti 

Visione del film "Il giovane favoloso" 

Lo Zibaldone - Il suo rapporto con il Romanticismo 

L' Infinito 

Leopardi: Il suo rapporto con il Romanticismo 

I Canti - A Silvia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato del villaggio 

La voce del Novecento. Montale riprende Leopardi 

Critica di Luperini 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

 Le Operette morali - T 20 Dialogo della Natura e di un Islandese 

T21 Canto del gallo silvestre 

T 24 - Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggero 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int l/it/newlab/9788839525642/vis_ins/media/et 

_post/index.html 

CALENDARIO CIVILE SIBILLA ALERAMO: Brano letto da Una Donna romanzo di Sibilla 

Aleramo 

DIDATTICA ORIENTATIVA - ITALO CALVINO 

Il filone fantastico: i nostri antenati 

Il Barone rampante 

Il secondo Calvino e la sfida al labirinto 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/int
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LA SCAPIGLIATURA 

BOITO - DUALISMO 

CARDUCCI 

NATURALISMO FRANCESE – VERISMO 

VERGA - la vita 

I romanzi veristi - La svolta verista - Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Impersonalità e regressione 

Fantasticheria 

L'Ideologia verghiana  -  Verismo di verga e Naturalismo di Zola 

Vita dei campi 

Il ciclo dei vinti 

T 7 Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 

Microsaggio - Le tecniche narrative dei Malavoglia 

https://docs.google.com/document/d/1pkJP1YCGatWJb9eY6MFU3raYGmTy19/ 

edit?usp=sharing&ouid=1162 73750667120205428&rtpof=true&sd=tru  

 Visione del film Sliding doors 

 Skill Gestire le emozioni: attività individuale 

IL DECADENTISMO 

D'ANNUNZIO: la vita  -  L'Estetismo e la sua crisi 

T1 - Andrea Sperelli 

I romanzi del Superuomo 

T4 - Il programma politico del superuomo 

 Le opere drammatiche 

T7 - Il parricidio di Aligi 
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https://media.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab/9788839525642/mappe1/media/dannunzio

_mappa_lirica/index.html 

Le laudi 

Alcyone 

T11 - La sera fiesolana 

Il Notturno 

PASCOLI: La vita - la visione del mondo – la poetica- i temi della poesia 

T1 Una poetica decadente 

Micro saggio - Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

Myricae –T2 Arano 

I canti di Castelvecchio T14 – Il gelsomino notturno 

PRIMO NOVECENTO - CONTESTO E SOCIETA’ 

ITALO SVEVO 

 La coscienza di Zeno 

T6 La morte del padre 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita e opere – i romanzi – il teatro 

T 11- il giuoco delle parti 

GIUSEPPE UNGARETTI 

T 7 – Sono una creatura 

 L’ ERMETISMO 

 QUASIMODO 

T 3 Alle fronde si salici 

 MONTALE 

T 2 – Non chiederci la parola 
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T 4 – Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

Il regno di Saturno e Cinzia 

OVIDIO: la vita, gli Amores e gli Heroides 

Il collezionista di donne 

Ars amatoria 

L'arte di ingannare 

Le metamorfosi 

T6-8 Apollo e Dafne 

LIVIO 

Ab Urbe condita - praefatio  Monologo di Menenio Agrippa 

SENECA: https://itcontent.pearson.com/products/749dd1b3-558e-4f17-

a77f57557069f35c/videosintesi/media/videosint_ seneca.mp4 

Seneca: La vita 

I dialoghi e i trattati   

T8 - Una pazzia di breve durata 

De Clementia: T13 - Il principe allo specchio 

Le Epistulae ad Lucillium 

T15 _ Il dovere della solidarietà 

Officina del metodo - La climax 

le Tragedie 

T6 - Riappropriazione del proprio tempo 

L' Apokolokyntosis 

LUCANO 

Proemio 

https://itcontent.pearson.com/products/749dd1b3-558e-4f17-a77f57557069f35c/videosintesi/media/videosint_
https://itcontent.pearson.com/products/749dd1b3-558e-4f17-a77f57557069f35c/videosintesi/media/videosint_
https://itcontent.pearson.com/products/749dd1b3-558e-4f17-a77f57557069f35c/videosintesi/media/videosint_
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PETRONIO 

Il Satyricon 

T8 - La matrona di Efeso 

Trimalchione fa sfoggio di cultura 

A tu per tu con Petronio 

L' ETÀ DEI FLAVI pag. 209 L' Età dei Flavi 

MARZIALE: La vita - le opere -  lo stile e i temi 

T1 - Una vita felice 

 Il multiforme spettacolo della realtà 

- T4 - La sdentata; T 5 Trasloco di Vacerra -  T 6 - Matrimonio di interesse; T7 -Guardati dalle 

amicizie interessate; T8 Console cliente 

QUINTILIANO: d Che cosa cidicono ancora i classici pag. 

 T3 - 4Vantaggi e svantaggi dell' istruzione individuale 

 T4 Anche a casa si corrompono i costumi 

 La decadenza dell'oratoria per Quintiliano 

Quintiliano: La critica letteraria 

T 7- 8 - 9 Un excursus di storia letteraria 

 T10 - Il maestro ideale 

SVETONIO 

GIOVENALE E LA SATIRA 

La figura del cliente in Giovenale e Marziale 

 Educazione civica: Statuto Albertino e Costituzione 

  Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea 

L' ONU e NATO 

PLINIO IL GIOVANE 

L' esplosione del Vesuvio 
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TACITO: La Germania 

T 3 Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 

Dialogus de oratoribus 

Le opere storiche 

Hitler e il Codex Aesinas 

Gli annales -  T14 la morte di Agrippina 

ETA’ DEGLI ANTONINI 

APULEIO 

La fabula di Amore e Psiche 

T7 – La trasgressione di Psiche 

 Le metamorfosi di Lucio 

T3 Lucio diventa asino 

LA LETTERATURA CRISTIANA 

AGOSTINO 

T 3 Il futuro delle pere 

T 4 La conversione 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI STORIA  

 
Il programma presenta un ritardo e di conseguenza una riformulazione rispetto a quanto preventivato, a causa 
del necessario recupero degli argomenti previsti e non svolti nell'anno precedente e alla perdita oggettiva di 

numerose ore a disposizione. 
Pertanto si prenda in considerazione, laddove segnalato, che taluni argomenti sono stati effettuati senza 

approfondimenti e in modo estremamente sintetico. 
 
 

•Lineamenti di storiografia: periodizzazione e principali orientamenti storiografici del Novecento  
• Ordine Viennese 
•Il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Unità ‘Italia.  
• L’Occidente degli Stati -Nazione. 

• La questione sociale e il movimento operaio. 
• La Seconda Rivoluzione Industriale. 
• L’Imperialismo e Colonialismo. 
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• Lo sviluppo dello Stato Italiano fino alla fine dell’Ottocento.  
• L’epoca contemporanea: il primo e il Secondo Novecento  
• L’inizio della società di massa in Occidente. 
• L’Età giolittiana. 

• La Prima fase del Conflitto Mondiale 
____________________ 
Secondo quadrimestre 
• La Rivoluzione russa e l’Urss da Lenin a Stalin. 

• La crisi del dopoguerra. 
• Il fascismo. 
• La crisi del ’29; le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. (Effettuata in modalità CLIL; si 
veda il paragrafo 6.3) 

• Il Nazionalsocialismo tedesco. 
• La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 
• La Seconda fase del Conflitto Mondiale 
• L’Italia dal fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia.  

 
FENOMENI IN SINTESI: 
• Dalla guerra fredda alla svolta di fine Novecento: Onu, questione tedesca, i due blocchi, l’età di  
Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’U.E.  

• La Decolonizzazione e la lotta per lo sviluppo in Asia, Africa, America Latina.  
• La nascita dello Stato di Israele, la Questione palestinese, i Paesi non allineati.  
• La storia d‘Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, la crisi politica.  
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI FILOSOFIA  

 
 
Il programma presenta un ritardo e di conseguenza una riformulazione rispetto a quanto preventivato, a causa 
del necessario recupero degli argomenti previsti e non svolti nell'anno precedente e alla perdita oggettiva di 
numerose ore a disposizione. 

Pertanto si prenda in considerazione, laddove segnalato, che taluni argomenti sono stati effettuati senza 
approfondimenti e in modo estremamente sintetico. 

 

• Recupero problematica inerente il razionalismo e l'empirismo  
• Kant 
• Fichte e Shelling 
• Hegel 

• Schopenhauer; 
• Kierkegaard;  
•I giovani hegeliani e Karl Marx  
• Sintesi delle filosofie in opposizione del tardo Ottocento: Positivismo di Comte Vitalismo di 

Bergson  
• Nietzsche 
• Freud e la psicoanalisi 
• Esistenzialismo: Sartre e Heidegger 

•  Schemi orientativi e lineamenti della filosofia del Novecento.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI: 

● Gli insiemi di numeri reali 

● Concetti di intorno 
● Punti di accumulazione; teorema di Bolzano-Weierstrass. 
● Estremo superiore ed inferiore 
● Massimo e minimo 

● Le funzioni: il dominio e il segno di una funzione, funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, 
funzioni crescenti, decrescenti, monotòne, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari, funzione 
inversa, funzioni composte 

  

IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI: 

● Il concetto di limite: i vari casi di limite e la definizione generale 
● Teoremi di unicità, permanenza del segno e del confronto 

● Operazioni con i limiti 
● Limiti notevoli, calcolo dei limiti e risoluzione delle forme indeterminate 
● Confronto tra infinitesimi e tra infiniti 

  

LE SUCCESSIONI NUMERICHE: 

● Limite di una successione 
● Successioni convergenti, divergenti, irregolari 

  

LE FUNZIONI CONTINUE: 

● Definizione di funzione continua 

● Criteri per la continuità 
●  I punti di discontinuità 
● Le proprietà delle funzioni continue (in particolare i teoremi di esistenza degli zeri, di 

Weierstrass e dei valori intermedi) 

● Gli asintoti di una funzione 
● Il grafico probabile di una funzione 
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DERIVATA E DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE: 

● Concetto di derivata: significato geometrico, continuità e derivabilità 

● Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione 
● Derivata di una funzione composta e di una funzione inversa  
● Derivate di ordine superiore 
● Applicazioni delle derivate 

● Il differenziale di una funzione 

  

I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI: 

● Teoremi di Rolle, Lagrange con corollari, Cauchy, De L’Hospital 

  

 PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI INFLESSIONE: 

● Massimi e minimi di una funzione 

● Criteri necessari e sufficienti 
● Problemi di massimo e di minimo assoluti 
● La concavità ed i punti di flesso 

  

LO STUDIO DI FUNZIONE: 

·         Come affrontare lo studio di una funzione: 

● Esempi di studio di funzione 
● Grafici di particolari funzioni 
● Applicazioni dello studio di funzione 
● Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione, cenni al metodo delle tangenti. 

  

GLI INTEGRALI INDEFINITI: 

● Definizione 

● Integrali fondamentali 
● Regole di integrazione 
● Integrali delle funzioni composte 
● Integrali con metodo di sostituzione 

● Integrazione per parti 
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GLI INTEGRALI DEFINITI: 

● Definizione e significato geometrico 

·         Area delle superfici piane. 

  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 

● Concetto di equazione differenziale 
● Verifica di una soluzione 

  

  

ARGOMENTI CHE SI INTENDE SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO  

  

·         Integrale indefinito delle frazioni algebriche. 

● Teoria dell’integrazione definita: definizione (semplificata) di Riemann, proprietà additiva e 
regole di integrazione, teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale, 
formula di Newton-Leibniz, integrazione definita per parti e per sostituzione 

·         Volume dei solidi: metodi delle sezioni e dei gusci cilindrici 

·         Integrali impropri 

·         Applicazione degli integrali alla fisica 

·         Integrazione numerica 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

  

FORZE E CAMPI ELETTRICI: 

● La carica elettrica 
● Isolanti e conduttori 
● L’induzione elettrostatica 

● La legge di Coulomb 
● Il campo elettrico 
● La polarizzazione dei dielettrici 
● Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
● Campi generati da distribuzioni di carica 
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● Moto di una carica in un campo uniforme. 

  

IL POTENZIALE ELETTRICO: 

● L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
● Conservatività del campo elettrostatico 
● La circuitazione del campo elettrico 
● Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori 
● I condensatori 
● Immagazzinare energia elettrostatica. 

  

LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: 

● La corrente elettrica 

● La resistenza elettrica e le leggi di Ohm; 
● Cenni all’interpretazione microscopica delle leggi di Ohm; 
● Energia e potenza nei circuiti elettrici 
● Le leggi di Kirchhoff 
● Resistori in serie e in parallelo 
● Circuiti con condensatori 
● Circuiti RC 
● Amperometri e voltmetri 
● Metodo volt-amperometrico per la misura di una resistenza 

  

IL MAGNETISMO: 

● Il campo magnetico 
● La forza magnetica su una carica in movimento 
● Il moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici 
● Il ciclotrone 
● Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 
● Le leggi sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 
● Interazioni magnetiche fra correnti elettriche; 
● Il magnetismo nella materia. Cenni al ciclo di isteresi 

 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

● La forza elettromotrice indotta 
● Il flusso del campo magnetico 
● La legge dell’induzione di Faraday 
● La legge di Lenz 
● Pendolo di Waltenhofen 
● Analisi della forza elettromotrice indotta 

● Generatori e motori 
● L’induttanza 
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● I circuiti RL 
● L’energia immagazzinata in un campo magnetico 
● I trasformatori 

  

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

● ·         La sintesi dell’elettromagnetismo 
● ·         Le leggi di Gauss per i campi 

  

LA RELATIVITA’ RISTRETTA: 

● Quadro teorico della fisica alla vigilia della relatività ristretta 
● ·         I postulati della relatività ristretta 
● Cenni all’esperimento di Michelson e Morley 

● ·         Massa ed energia relativistiche. 
● ·         Difetto di massa in una reazione 

  

LA TEORIA ATOMICA 

● ·         I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 
● ·         I primi modelli dell’atomo e la scoperta del nucleo 

  

LABORATORIO 

● Esperimenti di elettrostatica 
● Uso di voltmetro, amperometro, multimetro 
● Induzione elettromagnetica 

● Esperimento alla Thomson sulla deflessione di un fascio di elettroni in un tubo catodico. 
● Visita al centro C.I.R.C.E. di Caserta (provincia) 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

● Le fonti energetiche 
●  impatto ambientale della produzione di energia 
● Il sistema di distribuzione dell’energia cinetica in Italia 

  

ARGOMENTI CHE SI INTENDONO SVOLGERE PER LA FINE 

DELL'ANNO: 

  

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
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● ·        La circuitazione del campo elettrico 
● ·      La corrente di spostamento 
● ·      Le equazioni di Maxwell 
● ·      Le onde elettromagnetiche 
● ·      Lo spettro elettromagnetico 

  

  

 LA RELATIVITA’ RISTRETTA: 

● Relatività del concetto di simultaneità 
● Relatività dei concetti di spazio e tempo 
● Dilatazione dei tempi e alla contrazione delle lunghezze 
● Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DI SCIENZE NATURALI  

 

Chimica 

-Idrocarburi 
Alcani, Alcheni, Alchini 
-Isomeria 

-Composti aromatici 
-Gruppi funzionali 
 
Biomolecole 

-Carboidrati 
-Lipidi 
-Proteine 
-Nucleotidi 

 
Metabolismo energetico 

-Glicolisi 
-Fermentazione 

-Ciclo di Krebs 
-Fotosintesi clorofilliana 
 
 

DNA e RNA e genetica dei microrganismi 

-Struttura del DNA e organizzazione dei geni 
-Trascrizione, traduzione, duplicazione 
-Regolazione dell’espressione genica 

-Struttura della cromatina 
-Epigenetica 
-Virus e batteri 
-Ricombinazione omologa 

-Trasduzione, trasformazione, coniugazione 
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La tettonica delle placche 

- La struttura della terra 
- I movimenti delle placche litosferiche 

- Le conseguenze dei movimenti delle placche 
- Attività vulcanica e sismica 
Dissesto idrogeologico 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Il Settecento 
Caratteri generali. Dal Barocco al Rococò. Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 
 
Il Neoclassicismo 

Caratteri generali: il quadro storico, l’Illuminismo. La cultura del Neoclassicismo e il contributo 
teorico di Johann Joachim Winckelmann. 
Antonio Canova: biografia, formazione, caratteri stilistici. “Teseo sul Minotauro”, “Amore e 
Psiche”, “Adone e Venere”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice”, “Le Grazie”, “Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria”. 
Jacques-Louis David: biografia e formazione. “Il giuramento degli Orazi”; le opere del periodo 
rivoluzionario: “La morte di Marat”, “Le Sabine”; la celebrazione dell’Impero napoleonico: 
“L’incoronazione di Napoleone”; le ultime opere in esilio: “Marte disarmato da Venere e d alle 

Grazie”. 
 

L’architettura del Neoclassicismo. 
Le riflessioni di Carlo Lodoli e Francesco Milizia. Robert Adam e il Palladianesimo: la “Kedleston 

Hall”. Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano. Giacomo Quarenghi e i progetti a San 
Pietroburgo: l’Accademia delle Scienze. 
  

Il Romanticismo 

Il quadro storico. Caratteri generali: la poetica del sublime, il genio, la visione della natura: il 
pittoresco. 

John Constable: biografia e formazione. Gli studi di nuvole, “La cattedrale di Salisbury vista dai 
giardini del vescovo”. 

Joseph William Turner: biografia e formazione. “Ombra e tenebre. La sera del Diluvio”, 
“Tramonto”. 
 
Théodore Géricault: biografia, formazione, temi. “Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia”, “La zattera della Medusa”, la serie dei “Folli”. 
Eugène Delacroix: biografia e formazione. I “carnets de voyage”, “La barca di Dante”, “La Libertà 
che guida il popolo”, “Giacobbe lotta con l’angelo”.  

Francesco Hayez e la Pittura Storica. Biografia e formazione. “Atleta trionfante”, “La congiura dei 
Lampugnani”, “Pensiero malinconico”, “Il bacio”, “Ritratto di Alessandro Manzoni”.  

Camille Corot e la scuola di Barbizon. “Ischia, veduta dalle pendici del monte Epomeo”.  
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Jean-François Millet: “L’Angelus”. 
 

Il Realismo in Francia 
Gustave Courbet: Biografia, formazione, temi e caratteri stilistici. “Gli spaccapietre”, “Un funerale 

a Ornans”, “L’atelier del pittore”, “Fanciulle sulla riva della Senna”.  
 

I Macchiaioli. Caratteri generali, i temi, le novità stilistiche. 

Giovanni Fattori: biografia, formazione, temi. “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La 

rotonda di Palmieri”, “In vedetta”, “Bovi al carro”. 

Silvestro Lega: temi e caratteri stilistici. “Il canto dello stornello”, “Il pergolato”.  

Telemaco Signorini: caratteri generali. “La toilette del mattino”. 

  

La nuova architettura del ferro in Europa 
La seconda rivoluzione industriale; i nuovi materiali da costruzione; la scienza delle costruzioni; le 
esposizioni universali: il Palazzo di Cristallo, la Galleria delle Macchine, la torre Eiffel.  

Le gallerie urbane in Italia: la “Galleria Vittorio Emanuele II” di Milano e la “Galleria Umberto I” a 

Napoli. 
  

L’Impressionismo 
Il quadro storico. Parigi nella Belle époque. Le influenze dei progressi scientifici. L’invenzione 

della fotografia. I temi ricorrenti. Le novità tecniche e stilistiche. 
 

Ėdouard Manet: biografia, formazione, caratteri stilistici. “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il 
bar delle Folies-Bergère”. 

Claude Monet: biografia, formazione, caratteri stilistici. “Impressione, sole nascente”, la serie della 
Cattedrale di Rouen, la serie delle ninfee di Giverny. 
Edgar Degas: biografia, formazione, caratteri stilistici e temi ricorrenti. “La lezione di danza”, 
“L’assenzio”, “Piccola danzatrice di quattordici anni”.  

  

Il Postimpressionismo 
Caratteri generali e tendenze artistiche comuni. 

Paul Cézanne: biografia, formazione, riflessione teorica e temi ricorrenti. “La casa dell’impiccato a 

Auvers-sur-Oise”, “I giocatori di carte”, la serie dedicata alla montagna Sainte-Victoire. 
Georges Seurat e il Divisionismo: I principi teorici e i fondamenti scientifici. Caratteri stilistici. 
“Un bagno ad Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”.  

 

Paul Gauguin. Caratteri stilistici e temi. “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”. 
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Vincent van Gogh: biografia, caratteri stilistici e temi. “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con 
cappello di feltro grigio”, “Camera di Van Gogh a Arles”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo 
di corvi”. 
 

Le Avanguardie storiche 
Le Avanguardie storiche nel quadro storico degli inizi del Novecento.  

 

I precursori dell’Espressionismo. 
Edvard Munch: biografia, formazione, temi. “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”, 
“Il grido”, “Pubertà”. 
 

I “Fauves”.Genesi e caratteri generali del gruppo. 

Henri Matisse: temi e novità stilistiche. “Donna con cappello”, “La danza”.  

 

L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brücke”: Caratteri generali e motivi ispiratori del movimento. 

Ernst Ludwig Kirchner: “Due donne per strada”. 

 

Il Cubismo. Caratteri generali e principi teorici. Il cubismo analitico, il cubismo sintetico.  

 

Pablo Picasso: biografia, formazione, temi. La rivoluzione cubista: “Les demoiselles d’Avignon”, 
“Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”. L’accusa contro la guerra:  
“Guernica”. 
 

Il Surrealismo. Caratteri generali, il quadro culturale, gli artisti principali. 

 

Salvador Dalì: Biografia, formazione, temi. “La persistenza della memoria”, “Costruzione molle con 
fave bollite: presagio di guerra civile”, “Sogno causato dal volo di un’ape”.  

 

Libro di testo in adozione: Cricco, Di Teodoro “Itinerario nell’arte” serie arancione. Zanichelli. 
Volumi IV e V. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
  
MODULO 1  L’ETICA DELLA VITA NELLA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA E NEL MAGISTERO DELLA CHIESA 

UD 1 Concepimento e vita prenatale 
UD 2  La fecondazione assistita  
UD 3 Clonazione 

UD 4 Aborto ed eutanasia  

UD 5 La pena di morte 
MODULO 2  LA CHIESA DA TRENTO AL VATICANO II 
UD 1 La Riforma Cattolica  

UD 2 Movimenti preparatori della Riforma Cattolica  
UD 3 Erasmo da Rotterdam 
UD 4 Il ruolo degli ordini religiosi 

UD 5 Il Concilio di Trento 
UD 6 La Chiesa nell’Ottocento: il Vaticano I  

UD 7 La Chiesa di fronte al Socialismo e al Modernismo 
UD 8 La Chiesa di fronte al Nazionalismo e al Totalitarismo 
UD 9 Il Concilio Vaticano II 

MODULO 3  UN’ ETICA PER IL XXI SECOLO 
UD 1 Un’ etica mondiale 

UD 2 La crisi della morale 

UD 3 Globalizzazione ed etica  

UD 4 Eclissi della virtù 
MODULO 4  LA MORTE E LA VITA NELL’ALDILÀ 
UD 1 Il pensiero umano di fronte alla morte 

UD 2 Morte e immortalità  
UD 3 Paradiso, purgatorio e inferno 

UD 4 Reincarnazione o resurrezione? 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 
Vol. I 
THE ROMANTIC AGE:  historical and social background 

- William Wordsworth        

A certain colouring of imagination       

Composed upon Westminster Bridge     
Daffodils         
 

- S.T.Coleridge        

The Rime of the Ancient Mariner     
The killing of the Albatross                    

A sadder and wiser man       
 

- P.B. Shelley         

Ode to the West Wind        
 

- J. Keats          

Ode on a Grecian Urn       

Vol.II 
THE VICTORIAN AGE: 

The down of the Victorian Age        
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The Victorian compromise        
Life in Victorian Britain         
Early Victorian thinkers         
Challenges from the scientific field      

The later years of Queen Victoria’s reign       
Empress of India/ The end of an era      
The late Victorians:         

- Victorian urban society  

- Social Darwinism 

- Late Victorian thinkers  

Victorian poetry         
The Victorian novel          
The late Victorian novel        

Aesteticism and Decadence                        
Victorian novelists 

- Charles Dickens                    

- Oliver Twist:                     

- The workhouse        

- Oliver wants some more                   

Hard Times:                      

- Mr Gradgrig                   

- Coketown                      

Robert Louis Stevenson 

- The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Story of the door 

- Jekyll’s experiment 

Oscar Wilde  
The Picture of Dorian Gray:                    

- The preface 

- The painter’s studio                     

- Dorian’s death                                   

The Importance of Being Earnest:                  

- The interview                     

THE MODERN AGE 

From the Edwardian Age to the First World War                  

The age of anxiety         
The inter-wars years         
Modernism            
The modern novel         

The interior monologue         
 

James Joyce         

Dubliners          

- Eveline                       

A Portrait of the Artist as a Young Man  
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- Where was his boyhood now?    

George Orwell          

Nineteen Eighty-Four         

- Big Brother is watching you  

- Room 101      

Argomenti di Educazione Civica: 
- La lotta per i diritti civili nel corso dei secoli 
- Le misure introdotte dal governo inglese per migliorare il benessere dei cittadini nell’età moderna  

- Art.3 Convenzione di Istambul sulla parità di genere 
 
 

Libro di testo: 
 
Performer Haritage Vol. I – From the origin to the Romantic Age 

Performer Haritage Vol. II – From The Victorian Age to the present Age 
Autori: Spiazzi, Tavella, Layton 
Casa Editrice Zanichelli 
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Scienze motorie e sportive 
 

Le capacità condizionali 

• Forza, resistenza, velocità, mobilità articolare. 

• Gli elementi che le caratterizzano; le espressioni delle capacità condizionali, l’allenamento.  

 

Le capacità coordinative di base: 

• Apprendimento motorio, controllo motorio, adattamento e trasformazione.  

 

Le capacità coordinative speciali: 

• Ginnastica educativa: esercizi a corpo libero, esercizi con piccoli attrezzi; 

• Attività ludico-motorie: giochi di squadra utili al consolidamento del carattere, allo sviluppo 

della socialità e dei fattori di esecuzione del movimento. 

• Giochi propedeutici a varie discipline sportive: 

Pallavolo; Pallacanestro; calcio a 5, Atletica Leggera. 

• Attività in ambiente naturale 

• Cenni di anatomia umana: La struttura del corpo (lo scheletro, le ossa, le articolazioni). I 

muscoli. I paramorfismi dell’età scolare, apparato cardio-circolatorio, apparato respiratorio. 

Benessere e cura di sé: 

• Igiene dell’alimentazione: cenni sui principi alimentari e sulle diete. 

• Dipendenze da fumo, alcool, droghe e doping. 

• Primo soccorso: prevenzione e terapia dei più comuni infortuni e malattie. 
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Allegato 4 Simulazioni 
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Allegato 5 - Eventuali PDP e PEI e relativi monitoraggi – omissis (D.L.196/2003) 
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Il Consiglio di Classe 

 
 

Cognome e nome dei docenti Firma 

Omissis  

Omissis  

Omissis  

Omissis  

Omissis  

Omissis  

Omissis  

Omissis  

 
Il documento è stato approvato dal Consiglio di classe nella seduta del 10/05/2024  
 

Il coordinatore del CdC 
Omissis 

Il Dirigente Scolastico 
Omissis 

 
 
 

 

 
 


