
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Classe VB Indirizzo Classico 

 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

Coordinatrice di classe Prof. PAOLETTA MARIA PIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Dirigente Scolastico 

 

                                                                                   Avv. Dott. Annunziata Langella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L I C E O   S T A T A L E 

“Pitagora - B. Croce” 
  Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate 

SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA 

CAMPANIA  
Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182 

  www.liceopitagoracroce.edu.it    -  naps930006@istruzione.it  - pec: naps930006@pec.istruzione.it  

http://www.liceopitagoracroce.edu.it/
mailto:naps930006@istruzione.it
mailto:naps930006@pec.istruzione.it


2 
 

 

INDICE 

 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

2. QUADRO ORARIO DI RIFERIMENTO (LICEO CLASSICO) 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

5. OBIETTIVI CONSEGUITI DALLA CLASSE (CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ) 

6. CONTENUTI 

7. METODOLOGIE, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

8. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

8.1. TABELLA DI VALUTAZIONE  

8.2.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN PRESENZA E IN DDI 

 

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

10.  L’ ESAME DI STATO 2021/22 

10.1    LA PRIMA PROVA SCRITTA 

10.2    LA SECONDA PROVA SCRITTA 

10.3    IL COLLOQUIO ORALE 

11. IL PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO – PCTO 

 ( EX ASL)  (ART.57,COMMI 18-21) 

13. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

14. IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

15. ALLEGATI 

  ALLEGATO A – PROGRAMMI E RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

                    ALLEGATO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

                    ALLEGATO C – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

                    ALLEGATO D - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1) Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Il regolamento provvede al 

coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, 

tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni. 

 

2) Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - La valutazione ha per oggetto il processo formativo e 

i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze. 

 

3) Legge 20 agosto 2019, n. 92 - Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo 

anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo  di 

istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  la conoscenza 

e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società. 

 

4) OM 16 maggio 2020, n. 11 - Ridefinizione dei crediti e Piano di apprendimento individualizzato 

per le insufficienze. 

 

5) Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 - Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione 

civica (Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale), tenendo a riferimento le Linee 

guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 

apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo 

delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali vigenti. I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli 

apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici indicatori riferiti 

all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di quanto previsto al comma 1, al fine 

dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 

 

6) Decreto ministeriale n. 88 del 6 agosto 2020 - È adottato il modello del curriculum dello studente, 

che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle 

competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito. 

 

7) O.M. n. 65 Esami di Stato del 14 marzo 2022 – L’Ordinanza definisce l’organizzazione e le 

modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 

dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2020, n. 41. 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’STATO REDATTO NEL RISPETTO DELLA NOTA DEL 

GPDP DATATA 21-03-2017, AVENTE PER OGGETTO LA NORMATIVA SULLA 

DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI RIFERITI AGLI STUDENTI NELL’AMBITO DEL 

C.D. “DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO”, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D.P.R. 

23 LUGLIO 1998, N. 323 – INDICAZIONI OPERATIVE 
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2. QUADRO ORARIO DI RIFERIMENTO (LICEO CLASSICO) 

 

 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Storia / / 3 3 3 

Filosofia / / 3 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Religione 1 1 1 1 1 

Storia dell’Arte / / 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Geostoria 3 3 / / / 

Tot.ore settimanali 27 27 31 31 31 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

ITALIANO Prof.ssa Maviglia Mariafrancesca 

LATINO Prof.ssa Napolitano Maria Luisa 

GRECO Prof.ssa Paoletta Maria Pia 

STORIA E FILOSOFIA Prof. Velluso Giancarlo 

MATEMATICA Prof.ssa Ilardi Raffaella 

FISICA Prof.ssa Nappi Maria 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Borrelli Nunzia Maria 

INGLESE Prof.ssa Pinto Anna 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Marino Margherita 

SCIENZE MOTORIE Prof. D’Antonio Alessandro 

RELIGIONE Prof.ssa Citarella Flora 

DIRITTO – ED. CIVICA Prof.ssa Di Napoli Erminia 

 

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Situazione iniziale e pregressa della classe nel terzo e quarto anno. 

La classe, composta da 14 alunni, di cui 10 femmine e 4 maschi, tutti appartenenti al gruppo 

originario, ha compiuto un percorso di crescita omogeneo durante il triennio. Negli anni trascorsi, gli 

alunni, che hanno sempre mostrato un comportamento corretto ed equilibrato, hanno partecipato con 

interesse e costanza a tutte le attività di formazione proposte dalla scuola; gli alunni hanno collaborato 

assiduamente con il giornale della scuola “Lo Strappo” e hanno svolto il loro PCTO con la redazione 

di Metropolis Young, distinguendosi per i contributi originali e proficui. Infine, la classe si è sempre 

resa disponibile a partecipare a tutte le attività anche pomeridiane ed extracurriculari promosse 

dall’Istituto. 
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Situazione della classe nell’anno in corso 

La classe nel suo insieme ha seguito le lezioni partecipando attivamente al dialogo educativo, 

dimostrando interesse, diligenza e buoni risultati complessivi nelle verifiche. Vi sono elementi con 

spiccate capacità, che sono riusciti ad acquisire non solo una preparazione approfondita in tutte le 

discipline, ma anche una apprezzabile abilità nei collegamenti interdisciplinari, sapendo gestire 

autonomamente i contenuti. Se qualche allievo ha fatto segnalare lievi carenze in singole discipline 

esse sono state prontamente colmate durante l’anno scolastico. Le lezioni si sono svolte in un contesto 

operativo sereno, caratterizzato dal confronto continuo che ha consentito alla classe un cammino di 

crescita e di consapevolezza. 

Va evidenziato altresì come gli alunni abbiano mostrato un gran senso di responsabilità durante tutto 

l’anno, anch’esso segnato, è inutile sottolinearlo, dall’emergenza sanitaria, e dalla conseguente 

applicazione di un orario scolastico in presenza al 50% su doppi turni per tutto il primo trimestre.  

Sempre in corso d’anno, si sono succeduti periodi di quarantena e/o di positività covid per alcuni 

docenti della classe e periodi di frequenza in DDI per vari alunni, causa quarantena e/o positività 

covid. 

 

Il giudizio finale sulla classe  

Complessivamente, la classe ha seguito le lezioni in maniera partecipe ed attiva, dimostrando capacita 

di adattamento ai metodi dei vari insegnanti ed evidenziando una adeguata e apprezzabile diligenza 

nello studio. Anche nelle attività dei Percorsi di Competenze Trasversali ed Orientamento, gli studenti 

hanno dimostrato correttezza e senso del dovere. In definitiva si può affermare che la classe, 

nell’insieme, ha raggiunto un livello di preparazione, per quanto riguarda conoscenze dei contenuti, 

abilità e competenze, che si colloca tra quasi buono e ottimo, con punte di eccellenza  

 

Continuità didattica nel triennio 

 

Anno scolastico 2019-2020 2020-2021 2021/2022 

Italiano Maviglia 

Mariafrancesca 

Maviglia Mariafrancesca Maviglia 

Mariafrancesca 

Latino Maviglia 

Mariafrancesca 

Fortunato Francesco Napolitano Maria Luisa 

Greco Paoletta Maria Pia Paoletta Maria Pia Paoletta Maria Pia 

Storia e Filosofia Velluso Giancarlo Velluso Giancarlo Velluso Giancarlo 

Matematica Ilardi Raffaella Ilardi Raffaella Ilardi Raffaella 

Fisica Balestriere Daniela Afeltra Laura Nappi Maria 

Scienze Naturali Napolitano Rosamaria Borrelli Nunzia Maria Borrelli Nunzia Maria 

Inglese Pinto Anna Pinto Anna Pinto Anna 

Storia dell’Arte Marino Margherita Marino Margherita Marino Margherita 

Scienze Motorie D’Antonio Alessandro D’Antonio Alessandro D’Antonio Alessandro 

Religione Citarella Flora Citarella Flora Citarella Flora 

Diritto – Ed. Civica Di Napoli Erminia Di Napoli Erminia Di Napoli Erminia 

 

 
5. OBIETTIVI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

(conoscenze, competenze, abilità) 

 

Conoscenze 

Ampia panoramica sui concetti di base delle discipline 

Buona dimestichezza nell’articolazione del discorso 

Orientamento nelle variabili geo-storiche 
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Competenze cognitive 

Capacità di organizzare con metodo il proprio lavoro 

Capacità di stabilire relazioni e confronti tra le tematiche 

 

Competenze etiche 

Capacità di ricevere stimoli culturali e formativi 

Capacità di conoscersi e accettarsi 

Capacità di controllare la propria emotività 

Capacità di accettare gli altri nel rispetto delle relazioni interpersonali 

 

Competenze multimediali   

Utilizzazione della videoscrittura   

Utilizzazione di un foglio di calcolo 

Utilizzazione di una piattaforma e-learning  

Padronanza dei linguaggi ipertestuali  

Conoscenza dei principali motori di ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

Presentazione dei contenuti in video-presentazioni e supporti multimediali   

 

Abilità 

Porre problemi e prospettare soluzioni 

Rielaborare criticamente i contenuti assimilati e di formulare giudizi   

Utilizzare in contesti diversi i dati acquisiti 

Modulare la preparazione in base alle richieste del docente, al tempo e al contesto. 

 

6. PROVE INVALSI 

 

La classe V B Classico ha sostenuto nel corrente anno scolastico le tre Prove Invalsi previste dalla 

normativa: 

 
PROVE INVALSI DI ITALIANO             5 marzo 2022 

 

PROVE INVALSI DI MATEMATICA      10 marzo 2022 

 

PROVE INVALSI DI INGLESE              17 marzo 2022 
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7. CONTENUTI 

 

Tra i contenuti disciplinari (si vedano i programmi in allegato), alcuni, oggetto di particolare 

attenzione didattica, sono stati sviluppati in un’ottica pluridisciplinare e afferiscono ai seguenti 

nodi concettuali: 

                           

TEMA                                             DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Natura, Paesaggio, Identità 

  

  

 

Italiano, latino, greco, arte, storia, filosofia, 

inglese, scienze, fisica, matematica 

 

Spazio e tempo 

 

Italiano, latino, greco, arte, storia, filosofia, 

inglese, scienze, fisica, matematica 

 

 

Corpo e anima: 

armonia o frattura? 

 

Italiano, latino, greco, arte, storia, filosofia, 

inglese, scienze, fisica, matematica 

 

 

Libertà e diritti umani 

 

Italiano, latino, greco, arte, storia, filosofia, 

inglese, scienze, fisica, matematica 

 

 

Il ruolo degli intellettuali nella 

società 

 

Italiano, latino, greco, arte, storia, filosofia, 

inglese, scienze, fisica, matematica 

 

 

Segnali del moderno 

 

Italiano, latino, greco, arte, storia, filosofia, 

inglese, scienze, fisica, matematica 

 

 

Figura e ruolo sociale delle donne 

nelle dinamiche di genere 

 

Italiano, latino, greco, arte, storia, filosofia, 

inglese, scienze, fisica, matematica 
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8.  METODOLOGIE, STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE ADOPERATE Spesso 
Alcune 

Volte 
Mai 

Lezione frontale X   

Lezione dialogata X   

Dibattito guidato in classe 

e/o in videoconferenza 
X   

Lezione in laboratorio  X  

Esercitazioni individuali   X  

Esercitazioni in piccoli gruppi   X  

Insegnamento per problemi X   

Analisi del testo X   

Lavori di ricerca individuali  X  

Lavori di ricerca di gruppo  X  

Simulazioni  X  

Lezioni digitali  X  

Problem-solving  X  

Brainstorming  X  

Peer education X   

METODOLOGIE LABORATORIALI 
 

Lezioni frontali X 

Dimostrazioni ex-cathedra X 

Esercitazioni individuali X 

Esercitazioni in gruppo X 

Attività di ricerca guidata X 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA 

VERIFICA 

DELL’APPRENDIMENTO 

Spesso 
Alcune 

Volte 
Mai 

Monitoraggio con colloqui e verifiche 

orali 
X   

Prove scritte (temi o versioni) X   

Prove strutturate e/o semi-strutturate  X  

Lavagna multimediale X   

Uso di DVD a carattere storico-didattico  X  

Uso del Corel Photo Paint  X  

Trattazione sintetica di argomenti X   

Griglie di osservazione e di correzione  X  

Prove interdisciplinari  X  

Discussione in videoconferenza X   

Costruzione di mappe concettuali  X  

Saggi brevi (problemi a soluzione rapida)  X  
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9. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Sui criteri e gli strumenti di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e fatti propri 

dal Consiglio di Classe, si rimanda alla seguente tabella predisposta dai Dipartimenti, 

approvata dal Collegio dei Docenti in data 07/09/2018, inserita nel PTOF di Istituto 

2022/2025, e fatta propria dal Consiglio di classe.  

 
9.1) Tabella di valutazione   

 

 

 

 

 

L
IV

E
L

L
I 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 
VOTO 

(V) 

1 Scarse o nulle 

Non è in grado di organizzare i 

contenuti, 

Esposizione con errori sintattici 

e lessicali 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze, commette gravi errori. 

Metodo di studio disorganizzato. 

1 v 3 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

2 
Frammentarie e molto 

superficiali 

Organizza i contenuti in modo 

disorganico, si esprime con 

improprietà di linguaggio. 

Applica le conoscenze commettendo 

errori. 

Metodo di studio dispersivo. 

4<v 5 

INSUFFICIENTE 

3 Superficiali e/o parziali 

 

Organizza i contenuti in modo 

essenziale, si esprime in modo 

semplice, con imprecisioni. 

Commette errori non gravi 

nell’esecuzione di semplici compiti. 

Metodo di studio impreciso. 

5<v<6 

MEDIOCRE 

4 
Complete rispetto agli 

obiettivi minimi stabiliti 

Organizza i contenuti in modo 

adeguato alle richieste. 

Si esprime in modo corretto. 

Applica le conoscenze acquisite in 

compiti semplici, senza errori. 

Metodo di studio organizzato. 

6 

SUFFICIENTE 

5 Complete 

Organizza i contenuti in modo 

coerente. 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato. 

Applica le conoscenze acquisite, 

rielaborando in modo semplice ed 

essenziale. 

Metodo di studio organizzato. 

6<v 7 

DISCRETO 

6 Complete e approfondite 

Organizza i contenuti in modo 

logico e coerente. 

Si esprime in modo appropriato 

e specifico. 

Rielabora in modo autonomo le 

conoscenze, applicandole in compiti 

complessi. 

Metodo di studio strutturato. 

7<v 8 

BUONO 

7 
Complete, sicure ed 

approfondite 

Contestualizza le conoscenze e 

le organizza in modo logico e 

coerente. 

Si esprime in modo preciso, 

utilizzando linguaggio specifico. 

Rielabora autonomamente le 

conoscenze, applicandole in modo 

originale, in compiti anche molto 

complessi. 

Metodo di studio strutturato e 

personale 

8<v 10 

OTTIMO 
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9.2) Griglia valutazione del comportamento sia in presenza che in DDI 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Voto 

Rapporto con persone e 
con l’istituzione 

scolastica Rispetto dei 
Regolamenti d’Istituto 

Interesse, impegno, 
partecipazione al 

dialogo educativo, 

rispetto delle consegne 

Frequenza scolastica in 

relazione alla didattica 

in presenza o alla DDI 

10 - Costante 

consapevolezza e 

interiorizzazione 

delle regole, 

comprese quelle 

previste dal 

Regolamento anti-

Covid 

- Comportamento 
molto rispettoso 
delle persone, 
collaborativo e 
costruttivo durante 
le attività 
scolastiche in 
presenza e a 
distanza e durante 
le attività 
extrascolastiche. 

- Ottima 
socializzazione. 

- Nessun 

provvedimento 

disciplinare. 

- Interesse costante e 
partecipazione 
attiva alle iniziative 
didattiche in 
presenza e a 
distanza 

- Collaborazione 
attiva e 
approfondimento 
personale 

- Puntuale e serio 
svolgimento delle 
consegne 
scolastiche nel 
rispetto dei tempi 
stabiliti, anche 
eventualmente in 
piattaforma nel caso 
di didattica a 
distanza 

- Frequenza assidua; 
puntualità all’inizio di 
tutte le ore di lezione 
o, eventualmente, 
rispetto degli orari di 
accesso alla 
piattaforma 

(assenze fino a 20 gg.) 

9 - Puntuale rispetto 

degli altri e delle 

regole nel corso 

delle attività di 

didattica in 

presenza e a 

distanza, rispetto 

delle regole previste 

dal Regolamento 

anti-Covid 

- Comportamento 
positivo e 
collaborativo. 

- Nessun 
provvedimento 
disciplinare. 

- Buon livello di 
interesse e 
adeguata 
partecipazione alle 
attività curricolari 
(interventi 
costruttivi), o nelle 
attività a distanza 

- Impegno costante. 

- Diligente 
adempimento delle 
consegne 
scolastiche e 
eventualmente 
puntualità nella 
consegna in 
piattaforma 

- Frequenza regolare:  

puntualità all’inizio di 
tutte le ore di lezione o, 
eventualmente,  
nell’accesso alla 
piattaforma 
(assenze fino a 25 gg.)  
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8 - Complessivo 
rispetto delle regole 
durante le attività 
scolastiche in 
presenza e a 
distanza e durante 
le attività 
extrascolastiche, 
come pure delle 
regole previste dal 
Regolamento anti-
Covid (qualche 
richiamo verbale, 
nessun richiamo 
scritto sul Registro 
di classe ad opera di 
un Docente o del 
D.S.) 

- Generalmente 
corretto nei confronti 
degli altri ma non 
sempre 
collaborativo. 

-  

- Interesse e 
partecipazione 
selettivi (a seconda 
della disciplina) e 
discontinui. 

- Qualche episodio di 
distrazione e 
richiami verbali 
all’attenzione e alla 
partecipazione 
attiva  

- Impegno nel 
complesso 
costante. 

- Generale 
adempimento delle 
consegne 
scolastiche e, 
eventualmente, 
puntualità nella 
consegna dei lavori 
svolti in piattaforma 

- Frequenza e puntualità 

nel complesso regolare  

(assenze fino a 30 gg.) 

7 
- Rispetto parziale 

delle Regole, anche 
relative ai 
comportamenti da 
tenere in condizioni 
di emergenza 
epidemiologica 
(segnalato con 
richiami scritti sul 
Registro di classe o 
ammonizione scritta 
con comunicazione 
alla famiglia) 
Comportamento 
non sempre corretto 
verso compagni e 
insegnanti nel corso 
delle attività 
sincrone e/o 
asincrone 

- Poco collaborativo. 

-  

- Attenzione e 
partecipazione 
discontinue e 
selettive nel corso 
delle attività 
didattiche in 
presenza o a 
distanza 

- Interesse saltuario 
per le proposte 
didattiche. 

- Impegno 
discontinuo. 

- Non sempre 
rispettoso degli 
impegni e dei tempi 
stabiliti per le 
consegne 
scolastiche o, 
eventualmente, 
degli elaborati in 
piattaforma. 

- Frequenza non 
sempre regolare 
(assenze oltre i 30 
gg.) 

- Ritardi abituali, 
anche 
eventualmente, 
nell’accesso alla 
piattaforma 

- Entrate posticipate e 
uscite anticipate 

- Uscite frequenti nel 
corso delle lezioni 

- Ritardi ed assenze 
giustificati oltre il III 
giorno segnalati con 
richiamo scritto sul 
registro di classe 

- Interruzione 
frequente della 
presenza in 
piattaforma nel 
corso delle attività 
sincrone. 
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6 - Ripetuti episodi di 
scarso rispetto nei 
confronti degli altri, 
delle attrezzature, di 
suppellettili e beni, 
mancato rispetto 
delle norme relative 
all’emergenza 
epidemiologica  

- Scarsa disponibilità 
nei confronti dei 
docenti e dei 
compagni 

- Note disciplinari 
(richiami scritti sul 
Registro di classe; 
ammonizione scritta 
con comunicazione 
alla famiglia, fino 
alla sospensione 
dalle lezioni per un 
periodo da 1 a 15 
giorni) 

 

- Partecipazione 
passiva. 

- Disturbo delle 
attività curricolari in 
presenza o a 
distanza, e di quelle 
extracurricolari 

- Interesse 
discontinuo e molto 
selettivo per le 
proposte didattiche 

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale. 

- Saltuario e 
occasionale rispetto 
delle scadenze e 
degli impegni 
scolastici ed anche 
delle consegne nel 
corso delle attività 
sincrone, nel caso di 
attività a distanza 

- Frequenza 
irregolare (assenze 
oltre i 30 gg.) 

- Ritardi abituali 

- Assenze e ritardi 
non giustificati o 
giustificati oltre il III 
giorno 

- Mancato rispetto 
degli orari di 
accesso in 
piattaforma in caso 
di attività a distanza 

- Interruzione 
continua della 
presenza in 
piattaforma nel 
corso delle attività 
sincrone. 

5 - Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto e del Regolamento recante le 
norme anti-Covid segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno 
comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 gg. 

- Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la 
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni. 

- Assenza di concreti e apprezzabili cambiamenti nel comportamento 
successivamente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari. 

- Generale disinteresse per le attività didattiche. 

- Elevato numero di assenze non giustificate. 

- Frequenza scarsa o inesistente alle lezioni 

- Scarsa o mancata partecipazione alle eventuali attività di didattica a distanza  

- Scarso rispetto delle consegne e/o mancata restituzione in piattaforma, in caso 
di didattica a distanza 

 

Data la situazione di emergenza sanitaria, nell’attribuzione del voto di condotta, il primo elemento che 

il C.d.c sarà tenuto a considerare è il senso di responsabilità a tutela della propria e dell’altrui salute e 

il rispetto delle norme del Regolamento anti-Covid. 

Il mancato rispetto di tali norme, occasionale o ripetuto, precluderà l’attribuzione dei voti nella fascia 

da 8 a 10. 

 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata dall’art.4 del DM 5/2009 

Articolo 4 

Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente 

del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio 

del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili 

alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come 

modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i 

regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
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temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 

9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 

finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 

comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 

precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali 

da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in 

ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, convertito dalla 

legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, 

riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso 

al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Il particolare rilievo che una 

valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la 

valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di 

classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

 

10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

 

Ai fini dell’esame di maturità 2021/22, agli alunni delle classi quinte, in base all’O. M. 65 del 14 

marzo 2022 - Articolo 11 (Credito scolastico), per l’anno in corso il credito scolastico è attribuito 

fino a un massimo di cinquanta punti.  

 

Quindi, mentre in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico 

del secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti (12 punti per la classe terza, 13 punti 

per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta), quest’anno il succitato punteggio di 40 punti, 

come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al 

percorso scolastico seguito dagli studenti. 

 

Pertanto i consigli di classe prima attribuiranno il credito scolastico per la classe quinta, 

sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) 

allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertiranno il predetto credito in 

cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’O.M. 65/2022 

 

Si riportano qui di seguito i Criteri per l’attribuzione del credito scolastico adottati dal Liceo 

PITAGORA-CROCE di Torre Ann.ta per l’anno scolastico 2021-22 

 

Il credito scolastico è un punteggio che il Cdc assegna al termine di ogni anno allo studente per max. 

40 punti nell’arco del triennio. All’atto dello scrutinio finale si procede a: 

• sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 

• individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 

• attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 

 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva nessun voto, neanche quello di comportamento, può 

essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.  

Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

 

Ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ai sensi del D. Lgs. 13 



15 
 

aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti 

con votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e con un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato.  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle allegate, 

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

l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

e alle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola. Il riconoscimento di tali elementi 

non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 

media dei voti. 

In caso di promozione con sospensione del giudizio o con carenze lievi colmabili con studio 

autonomo va attribuito il punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione di appartenenza. 

 

A) Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla 

media dei voti 

All’alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla 

media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE dei 

seguenti indicatori: 

1. media dei voti uguale o superiore allo 0,50; 

2. consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la partecipazione corretta 

e propositiva al dialogo educativo; 

3. assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza non superiore a 30), tranne casi di gravi 

infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di opportuna certificazione; 

4. partecipazione positiva ai PCTO (a giudizio del consiglio di classe); 

5. partecipazione ad attività e progetti proposti dalla scuola con frequenza non inferiore all’80% delle 

ore previste (la partecipazione a gare disciplinari, ad eccezione dei certamina delle lingue classiche, 

verrà considerata solo in caso di superamento della fase d'istituto). 

All’alunno che rientra nelle ultime due fasce (8<m≤9 e 9<m≤10) il consiglio di classe in sede di 

scrutinio finale attribuisce il punteggio massimo riconoscendogli due degli indicatori 

individuati in precedenza. 

 

Alunni delle classi terze, quarte, quinte  

Tabella (Allegato A) - allegata al Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 – 

in quarantesimi  

 
===================================================================== 
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 
|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 
+==========+====================+==================+================+ 
|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

     M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
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Tabella 1 – Conversione del credito scolastico complessivo - di cui all’allegato C 

all’O.M. 65/2022 

 

 
11. L’ ESAME DI STATO 2021/22 

 

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 

65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del 

DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. L’esame, in base a quanto disposto dall’ OM, consiste 

in tre prove: 

 prima prova scritta nazionale di italiano; 

 seconda prova scritta su una disciplina caratterizzante il corso di studio (predisposta da tutti i 

docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della 

prova medesima); 

 Colloquio 

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico, come si è visto sopra, sarà attribuito 

fino a un massimo di 50 punti. Si potrà ottenere la lode, ove ne sussistano tutti i requisiti. La 

partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure si sono svolte per tutte le classi V del Liceo 

“Pitagora – B. Croce”, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

non costituiranno requisito di accesso alle prove. 

Per il corrente anno la Commissione - composta da sei Commissari interni e un Presidente esterno, 
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dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda 

prova scritta (OM 65 2022 art. 21 comma 2), da attribuire in base alle griglie di valutazione elaborate 

dalla Commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d. m. 1095 del 21 novembre 2019, 

per la prima prova, e dei quadri di riferimento allegati al d. m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; 

tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base 

delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla OM 65/22. 
Al Colloquio saranno attribuiti punti fino a un massimo di 25. 

Per le griglie di valutazione delle tre prove d’esame e per le tabelle di conversione dei punteggi, di 

cui sopra, si vedano gli ALLEGATI  2, 3 e 4 in coda al presente Documento 

 

11.1   LA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 con la prima prova scritta di Italiano, che sarà 

predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai canditati saranno proposte sette tracce con tre 

diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo 

argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

11.2   LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per il Liceo Classico 

è individuata dall’O.M. 65/22 nella Lingua e Cultura latina. Pertanto, per le due classi quinte ad 

indirizzo classico presenti nella nostra istituzione scolastica, i docenti titolari della disciplina oggetto 

della seconda prova delle due sottocommissioni operanti nella scuola elaboreranno collegialmente, 

entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 

consiglio di classe delle due classi coinvolte; tra tali proposte verrà sorteggiata, il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte e due le classi coinvolte. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 

769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 

valutazione, in ventesimi, da convertire poi in decimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori 

a cura delle commissioni.  

11.3   IL COLLOQUIO ORALE 

 

Il colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente (PECUP), si aprirà con l’analisi di un materiale (un 

testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposto e assegnato ai sensi del 

comma 5 art. 22 dalla Sottocommissione all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 

per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei 

materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali. Nel Colloquio si terrà conto anche delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente, che dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite 

nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 

Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.  
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12. PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, le scuole hanno la funzione di favorire la conoscenza della Costituzione 

Italiana, ma anche i criteri per identificare diritti, doveri, comportamenti personali e istituzionali, 

finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  Nell’articolo 7 della Legge, è affermata 

la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino (in collaborazione con le famiglie) i 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 

regole sociali, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. Sulla base di ciò le 

Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli   di   istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la 

conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge).  

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo la valenza di 

matrice trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari 

ed extra-disciplinari. Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa 

essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 

complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 

eventualmente utilizzata.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida 

si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono   

essere   ricondotte   tutte   le   diverse tematiche dalla stessa individuate:  

a) COSTITUZIONE 

b) SVILUPPO SOSTENIBILE  

c) CITTADINANZA DIGITALE 

Nello specifico, il Consiglio di Classe della V B Classico, seguendo i criteri della programmazione 

generale d’Istituto elaborata, in base alla Legge 20/08/2019, n. 92, dal Dipartimento di Diritto - 

coordinato dalla Prof. Erminia Di Napoli, docente di potenziamento nella classe V B Classico - per i 

percorsi trasversali di Educazione Civica 2021/22, ha così suddiviso in UdA fra i vari docenti della 

classe la programmazione della disciplina per i tre trimestri: 



19 
 

 
1° U.d.A. di Educazione Civica 

A.S. 2021/2022 
Classe V sez. B Indirizzo Classico 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE - LEGALITA’ – CONVIVENZA 
“Io protagonista della legalita’” 

Tempo di realizzazione: 1^ trimestre 
Ore complessivamente svolte 14 + 5 di Potenziamento 

 

Competenze Generali/Traguardi (Linee Guida Allegato C D.M.35/”2020): 
 

● Partecipare al dibattito culturale. 

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

risposte personali argomentate. 

Conoscenze Abilità 
Discipline 
Coinvolte 

N. 
or
e 

Contenuti Verifica 

 
● Conoscere i diritti e i 

doveri dei cittadini.  

 
● Conoscere il valore del 

rispetto delle regole. 

 
● Conoscere i concetti di 

diritto-dovere, libertà 

responsabile, identità, 

pace, cooperazione.    

 
● Conoscere i concetti di 

Legalità e di Solidarietà. 

 
● Rispetto per la vita e 

comportamento solidale. 

 
● Conoscere le 

problematiche relative a: 

Diritti Umani/schiavitù/ 

violenza di genere. 

 
● Conoscere i vari aspetti 

del contrasto alle mafie: 

ruolo dello Stato; vittime 

delle mafie; beni 

confiscati alle mafie; 

 
● Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica a cui 

si ispira la nostra 

Carta 

Costituzionale. 

 
● Cogliere le 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, politici, 

sociali ed  

economici 

 
● Esercitare 

correttamente e 

concretamente la 

Cittadinanza 

consapevole nei 

diversi ambiti 

istituzionali e 

sociali 

 
● Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il 

principio di legalità 

e di solidarietà 

dell’azione 

ITALIANO  3 

 
La Ginestra di 
Leopardi e la 
“social catena”: 
solidarietà e 
cooperazione 
contro la 
criminalità 
organizzata  
 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva  

FILOSOFIA 2 
La Collettività e il 
rispetto della 
Legge 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

SCIENZE 1 

Caratteristiche 
chimiche delle 
principali sostanze 
organiche 
inquinanti 

 
Effetti degli 
inquinanti sulla 
salute umana 
 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

GRECO 2 

MENANDRO: 
cittadinanza 
consapevole e 
prevenzione della 
violenza di 
genere 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva  
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associazioni contro le 

mafie /Libera. 

 
● Conoscere le relazioni 

tra lo sviluppo 

economico del territorio, 

le sue caratteristiche 

geomorfologiche e le 

trasformazioni nel 

tempo operate 

dall’uomo.   

 

 

individuale e 

sociale. 

 

 
● Riconoscere il 

valore del principio 

di responsabilità e 

della coscienza 

civica consapevole. 

● Saper cogliere 

l’importanza di una 

gestione 

responsabile delle 

risorse naturali e 

del concetto di 

sviluppo 

sostenibile. 

SCIENZE 
MOTORIE  

1 Il doping 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

INGLESE 1 La Magna Charta 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

MATEMATICA 1 
Proporzionalità, 
progressività, … 
imposte 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

FISICA 1 Teoria del Rischio 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

ST. DELL’ ARTE 1 

Gli Organismi a 
Tutela del 
Patrimonio 
Artistico 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

RELIGIONE 1 
Buoni Cristiani e 
onesti cittadini 

Questionari 
a risposta multipla 
o aperta/verifica 
orale collettiva 

POTENZIAMENTO 
(compresenze e 
/o sostituzioni) 

5 

● Le origini e 

l'evoluzione 

storica della 

legislazione 

antimafia: dal 

"metodo Falcone" 

al Codice 

Antimafia 

● Il reato di 

corruzione: 

definizione, 

tipologie e 

normativa 

verifica orale 
collettiva 
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2° U.d.A. di Educazione Civica 

A.S. 2021/2022 
Classe V sez. B Indirizzo Classico 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, SALUTE, BENESSERE 
“Lo sviluppo ecosostenibile a tutela del patrimonio ambientale e culturale” 

Tempo di realizzazione: 2^ trimestre 
Ore complessivamente svolte 15 + 6 di potenziamento sullo sviluppo ecosostenibile e sul Giorno della 

Memoria 
 

Competenze Generali/Traguardi (Linee Guida Allegato C D.M.35/”2020): 
 

● Partecipare al dibattito culturale. 

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

risposte personali argomentate. 

Conoscenze Abilità 
Discipline 
Coinvolte 

N. 
or
e 

Contenuti Verifica 

 
● Conoscere i diritti e i 

doveri dei cittadini.  

 
● Conoscere il valore del 

rispetto delle regole. 

 
● Conoscere i concetti di 

diritto-dovere, libertà 

responsabile, identità, 

pace, cooperazione.    

 
● Conoscere i concetti di 

Legalità e di Solidarietà. 

 
● Rispetto per la vita e 

comportamento solidale. 

 
● Conoscere le 

problematiche relative a: 

Diritti Umani/schiavitù/ 

violenza di genere. 

 
● Conoscere i vari aspetti 

del contrasto alle mafie: 

ruolo dello Stato; vittime 

 
● Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica a cui si 

ispira la nostra 

Carta 

Costituzionale. 

 
● Cogliere le 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, politici, 

sociali ed  

economici 

 
● Esercitare 

correttamente e 

concretamente la 

Cittadinanza 

consapevole nei 

diversi ambiti 

istituzionali e sociali 

 
● Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il principio 

di legalità e di 

LATINO 3 
Vivere secondo 
natura 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

STORIA e 
FILOSOFIA 

2 
Etica e Ambiente: 
una possibile 
alleanza. 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

GRECO 2 

 
Lo sfruttamento 
delle risorse 
ambientali nella 
Grecia antica. 

Il progresso 
dell’umanità nel I° 
Stasimo dell’ 
“Antigone” di 
Sofocle. 
 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva  
 
 

SCIENZE 
MOTORIE  

1 Il doping 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 
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delle mafie; beni 

confiscati alle mafie; 

associazioni contro le 

mafie /Libera. 

 
● Conoscere le relazioni tra 

lo sviluppo economico 

del territorio, le sue 

caratteristiche 

geomorfologiche e le 

trasformazioni nel tempo 

operate dall’uomo.   

 

 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale. 

 
● Riconoscere il 

valore del principio 

di responsabilità e 

della coscienza 

civica consapevole. 

● Saper cogliere 

l’importanza di una 

gestione 

responsabile delle 

risorse naturali e 

del concetto di 

sviluppo 

sostenibile. 

INGLESE 1 
Stress in Young 
People 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

MATEMATICA 1 
Indagini statistiche 
sullo sviluppo 
sostenibile  

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

FISICA 2 
Teoria del rischio 
ambientale 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

ST. DELL’ ARTE 2 
Normativa a tutela 

del patrimonio 
storico-artistico 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

RELIGIONE 1 

Impegnarsi con 
l’Agenda 2030 nella 
prospettiva della 
Laudato si’ 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

POTENZIAMENTO 
(compresenze e 
/o sostituzioni) 

6 

.Sviluppo 
ecosostenibile(3 
ore) e Giorno della 
Memoria (3 ore) 

 

verifica orale 
collettiva 
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3^ U.d.A. di Educazione Civica 

A.S. 2021/2022 
Classe V sez. B Indirizzo Classico 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 
“L’identità digitale” 

Tempo di realizzazione: 3° trimestre 
Ore complessivamente svolte 10 + 1 di potenziamento  

Competenze Generali/Traguardi (Linee Guida Allegato C D.M.35/”2020): 
● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

Conoscenze Abilità 
Discipline 
Coinvolte 

N. 
or
e 

Contenuti Verifica 

  

FILOSOFIA 2 L’etica su Facebook 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

SCIENZE 2 

Le tecnologie e i 

mezzi di 

comunicazione 

virtuali applicati 

allo studio del 

territorio dal punto 

di vista geologico 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

INGLESE 1 

Lo sviluppo del 
linguaggio 
nell’iconografia 
degli emoji 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

MATEMATICA 1 
Indagini statistiche 
sullo sviluppo 
sostenibile  

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

FISICA 1 

Il futuro dell’ 
elettromagnatismo 
nella 
digitalizzazione 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

ST. DELL’ ARTE 2 Le Mostre digitali 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

RELIGIONE 1 

Religione ed 
Educazione 
Digitale: un 
binomio complesso 

Questionari 
a risposta 
multipla o 
aperta/verifica 
orale collettiva 

POTENZIAMENTO 
(compresenze e 
/o sostituzioni) 

1 
Cittadinanza 
Digitale. 

 

verifica orale 
collettiva 
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12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO –PCTO 

( ex ASL)  (Art.57,commi 18-21) 

 

 

In ottemperanza al D.L 107/15, il liceo Pitagora – B. Croce ha attivato, nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di studi, percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, che l’articolo 57, commi 18-21, 

rinomina “Percorsi per le Competenze Trasversali e per L’Orientamento”; a decorrere dall’anno 

scolastico 2018/19, tale articolo riduce il numero minimo di ore da svolgere a 90 ore nel secondo 

biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali. Le attività previste da tali percorsi sono finalizzate a far 

capire ai giovani che è necessario possedere capacità trasversali e relazionali, nonché competenze che 

vanno accresciute nel tempo attraverso la specializzazione e l’aggiornamento permanente. Anche se, 

a causa dell’emergenza epidemiologica, anche quest’anno lo svolgimento dei PCTO non è un 

requisito determinante per l’ammissione all’Esame di Stato, i quattordici alunni della classe hanno 

tutti completato il monte ore PCTO previsto dalla normativa.  

Undici alunni hanno infatti completato entro lo scorso anno scolastico le 90 ore previste, con il 

progetto di Istituto Metropolis Young PCTO, in collaborazione con la Redazione del Giornale 

Metropolis, sotto la guida delle docenti tutor Fiordoro Pasqualina e Napolitano Maria Luisa. Di tale 

progetto, certificato dal nostro Istituto, viene inserita qui di seguito una relazione dettagliata. 

Due alunne hanno svolto un PCTO di oltre 180 ore complessive negli anni scolastici 2019/20 e 

2020/21, con un Progetto di Volontariato Certificato in Attività formative con i minori, in 

convenzione tra il nostro istituto e l’associazione NOI - San Domenico Savio APS, presso la 

Parrocchia di S. Antonio di Padova in Trecase, guidate dal Parroco stesso in qualità di tutor 

accreditato. Per il resoconto dettagliato si rimanda alla Relazione presentata dalle due alunne, 

corredata di Scheda Progetto e del registro con le firme per le ore di presenza. 

Infine un alunno, impegnato in attività sportive a livello agonistico, ha svolto 100 ore di PCTO per 

il Progetto, promosso dal nostro Istituto, Nuoto: acquaticità e tecniche di allenamento dei bambini, 

seguito dal docente di Scienze Motorie in qualità di Tutor interno e da un Tutor esterno presso la 

struttura ospitante. Per il resoconto dettagliato si rimanda alla Relazione presentata dall’alunno, 

corredata di Scheda Progetto e del registro con le firme per le ore di presenza. 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ PCTO Metropolis Young svolte da 11 alunni dell’attuale V 

B negli anni sc. 2019/20 e 2020/21, per complessive ore 90. 

 

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO ex ASL)  

Titolo: METROPOLIS - YOUNG, A SCUOLA DI GIORNALISMO 

Progetto di 90 ore nel triennio 

 

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Liceo Statale “Pitagora – B. Croce”, Codice Mecc.: NAPS930006 - C.F. 82007550633  

Indirizzo: VIA TAGLIAMONTE, 13 – 80058, Torre Annunziata (Na),  

Tel. 08119970011 - Fax 08119716182   

www.liceopitagoracroce.gov.it - naps930006@istruzione.it;  

pec: naps930006@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Benito Capossela 

 

Classi coinvolte per il 2019/20: III A classico, III B classico 

TUTOR interno per la III A: Prof.ssa NAPOLITANO MARIA LUISA 

TUTOR interno per la III B: Prof.ssa FIORDORO PASQUALINA 

 

PARTNER ISTITUZIONALE [tutor esterno] 

Metropolis, quotidiano di informazione a diffusione regionale (province di Napoli e di Salerno) 

Edizioni quotidiane: Torrese, Stabiese, Penisola, Agro e Salerno.  

Redazione: via Varo, 1 - Castellammare di Stabia (Na), www.metropolisweb.it 
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Direttore: dott. Raffaele Schettino 

 

ABSTRACT   DEL   PROGETTO    

Contesto di partenza, obiettivi e finalità  

In ottemperanza alla nota ministeriale 3380 del 18 febbraio 2019, che integra la Guida operativa del 

MIUR, il nostro Liceo ha attivato per due classi, le attuali IIIA e IIIB dell’indirizzo classico, un 

percorso di competenze trasversali per l’orientamento da realizzarsi nel triennio, per il quale sono 

previste 90 ore, ripartite in 50 al terzo anno, 40 al quarto anno.  

Le attività previste dai PCTO sono finalizzate a trasmettere agli studenti la consapevolezza 

dell’importanza delle capacità trasversali e relazionali, attraverso il contatto diretto con ambiti 

lavorativi e professionali stimolanti, in cui sperimentare, nel confronto con gli altri, le proprie 

acquisizioni. Nel contempo, si vanno a formare e implementare competenze nell’utilizzo della lingua 

e nella capacità di raccontarsi in rapporto all’attualità e al territorio. 

In particolare il progetto METROPOLIS - YOUNG, A SCUOLA DI GIORNALISMO si è proposto 

di guidare gli studenti del triennio del liceo classico in un percorso che valorizzi la conoscenza del 

mondo dell’informazione e dei metodi su cui si fonda la professione giornalistica, di cui i nostri allievi 

non avevano esperienza diretta. A tal fine essi sono stati guidati in un percorso formativo volto a 

promuovere la sperimentazione di una concreta attività professionale con l’obiettivo di produrre 

elaborati giornalistici originali attraverso il reperimento di informazioni e la successiva verifica della 

correttezza e della completezza dei dati. La sinergia tra il nostro liceo e il quotidiano Metropolis ha 

promosso un modello di PCTO che alla riflessione teorica su modalità, oggetti e obiettivi del 

giornalismo contemporaneo ha affiancato l’apprendimento pratico, per capire il mondo 

dell’informazione e per fare informazione. Il progetto si è proposto nel contempo di potenziare la 

coscienza civica degli alunni, il loro legame con il territorio e con le sue complessità, la riflessione 

sulle scelte di vita e sui loro ideali, la curiosità per la realtà e per la cultura antica e contemporanea, 

la consapevolezza delle proprie radici. 

 

Destinatari: alunni delle classi III A classico e III B classico 

 

Compiti dei Tutor interni: informazione, preparazione e coordinamento degli incontri e delle 

attività; supervisione degli articoli, dei testi e dei reportage fotografici realizzati dagli alunni; 

coordinamento delle relazioni con il tutor esterno; raccolta dei dati amministrativi (elenchi alunni, 

autorizzazioni, altro). 

 

Attività, risultati, impatto 

SCHEMA ATTIVITA’ 

1. Preparazione incontri. 2.Individuazione aree tematiche. 3. Scelta degli argomenti specifici. 4. 

Raccolta dei dati e dei materiali. 5. Fase di strutturazione e stesura di testi e reportage fotografici. 6. 

Revisione del lavoro svolto. 6. Pubblicazione su Metropolis Young 

Gli studenti sono stati chiamati a far parte della redazione del periodico mensile Metropolis Young, 

unitamente ad alunni di altre scuole del territorio, e a prendere parte, a rotazione, a riunioni nella sede 

del quotidiano Metropolis a Castellammare di Stabia, generalmente a inizio mese, confrontandosi con 

il direttore della testata e con giornalisti professionisti, alla presenza delle docenti.  

Hanno costituito momenti di raccordo in aula tra il percorso disciplinare e l’attività formativa esterna 

alcuni incontri pomeridiani con le classi, coordinati dalle docenti tutor in aula e poi, da marzo, svolti 

in modalità telematica. In essi gli studenti hanno indicato e discusso le notizie o le problematiche di 

attualità che intendevano proporre al direttore del giornale. Nella riunione di redazione vera e propria, 

a cadenza mensile, si sono presentati i temi di interesse e le proposte per la stesura di articoli, discussi, 

accolti e di seguito assegnati personalmente dal direttore con indicazioni precise (numero di caratteri, 

foto, altro).  

Gli alunni si sono così dedicati alla stesura degli articoli da pubblicare, realizzando reportage, 

interviste, servizi fotografici, e hanno sottoposto il loro lavoro alle docenti per la supervisione, 

inviando poi i testi direttamente al direttore per l’impaginazione e la pubblicazione nel numero 
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mensile, da novembre 2019 a maggio 2020. Durante la fase di lockdown, le riunioni si sono tenute a 

distanza, in modalità videoconferenza.  

Sono stati pubblicati, reperibili in edicola per i lettori del territorio, complessivamente sette numeri 

di Metropolis –Young, in inserto allegato al quotidiano, contenenti gli articoli dei nostri alunni, che 

talvolta hanno collaborato con i loro articoli anche al giornale quotidiano, su richiesta del direttore. 

Le classi nella loro interezza hanno seguito con vivo interesse lo svolgersi delle attività; tuttavia, non 

tutti gli alunni hanno lavorato a realizzare singoli articoli. Alcuni alunni, infatti, sono stati impegnati 

nella realizzazione di sondaggi e di contributi fotografici e/o video, pubblicati in alcuni casi sul 

giornale web del liceo, Lo Strappo. 

Le classi hanno preso parte a iniziative territoriali di rilievo sociale e ambientale, come il simposio 

sull’inquinamento del fiume Sarno o l’incontro sulla violenza contro le donne, puntualmente 

rendicontate al direttore di Metropolis e documentate con articoli pubblicati.  

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Quadro dettagliato delle attività (con definizione di tempi e luoghi) 

Numero complessivo di incontri: 15 (da ottobre 2019 a maggio 2020) 

Per gli incontri extrascolastici, con eventuali riprese video e audio, gli alunni hanno consegnato 

idonea autorizzazione a firma dei genitori.  

 

1. 04/10/2019: incontro in aula (liceo Pitagora – B. Croce, sede centrale): illustrazione del progetto 

da parte delle docenti tutor, orientamento, disponibilità, tematiche; formazione e nozioni di base volte 

alla realizzazione del progetto 

2. 28/10/2019: incontro con la scrittrice Viola Ardone (libreria LiberTà, Torre Annunziata) 

3. 04/11/2019: incontro in aula 

4. 07/11/2019: incontro in redazione Metropolis (Castellammare di Stabia) 

5. 11/11/2019: incontro in aula 

6. 16/11/2019: symposium per il risanamento del Sarno  

7. 25/11/2019: incontro sulla violenza contro le donne 

8. 06/12/2019: incontro in redazione Metropolis 

9. 10/12/2019: incontro in aula 

10. 09/01/2020: incontro in redazione Metropolis 

11. 27/01/2020: incontro con i giovani della cooperativa sociale La Paranza: visita alle catacombe di 

san Gennaro e al rione Sanità 

12. 14/02/2020: incontro in redazione Metropolis 

13. 06/03/2020: incontro in aula (videoconferenza) 

14. 14/04/2020: incontro in redazione Metropolis (videoconferenza) 

15. 11/05/2020: incontro in redazione Metropolis (videoconferenza) 

 

Inoltre, nel mese di luglio 2020, il giornale Metropolis ha pubblicato il libro Covid. Foto e storie del 

lockdown con una selezione di articoli che include alcuni testi dei nostri alunni. 

La pubblicazione dei lavori costituisce prova dell’accertamento delle competenze e degli obiettivi 

conseguiti. 

Monte orario complessivo: 50 ore per ciascuna delle due classi coinvolte 

Tale monte ore ha compreso formazione e preparazione, incontri, rielaborazione, stesura, revisione e 

invio dei testi, reportage fotografici. 

Accertamento delle competenze 

L’accertamento delle competenze ha tenuto conto dei seguenti indicatori di comportamento: capacità 

di redazione di articoli di giornale, di conoscenza del linguaggio web e dei social, realizzazione di 

reportage, capacità di confrontarsi, di creare contatti e relazioni professionali.  

L’accertamento congiunto delle competenze tra tutor scolastico e partner istituzionale ha tenuto conto 

dei seguenti indicatori di comportamento: gestione relazionale all’interno delle redazioni; capacità di 

lavorare individualmente e in gruppo, problem solving; rispetto dei tempi di consegna; rispetto del 

codice deontologico. 
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Classi coinvolte per il 2020/21: IV A classico, IV B classico 

TUTOR interno per la IVA: Prof.ssa FIORDORO PASQUALINA 

TUTOR interno per la IV B: Prof.sse NAPOLITANO MARIA LUISA e FIORDORO 

PASQUALINA 

 

PARTNER ISTITUZIONALE [tutor esterno] 

Metropolis, quotidiano di informazione a diffusione regionale (province di Napoli e di Salerno) 

Edizioni quotidiane: Torrese, Stabiese, Penisola, Agro e Salerno.  

Redazione: via Varo, 1 - Castellammare di Stabia (Na), www.metropolisweb.it 

Direttore: dott. Raffaele Schettino 

 

ABSTRACT   DEL   PROGETTO    

Contesto di partenza, obiettivi e finalità  

In ottemperanza alla nota ministeriale 3380 del 18 febbraio 2019, che integra la Guida operativa del 

MIUR, il nostro Liceo ha continuato per le classi IVA e IV B classico un percorso di competenze 

trasversali per l’orientamento da realizzarsi nel triennio, per il quale sono previste 90 ore, ripartite in 

50 al terzo anno, 40 al quarto anno.  

Le attività previste dai PCTO sono finalizzate a trasmettere agli studenti la consapevolezza 

dell’importanza delle capacità trasversali e relazionali, attraverso il contatto diretto con ambiti 

lavorativi e professionali stimolanti, in cui sperimentare, nel confronto con gli altri, le proprie 

acquisizioni. Nel contempo, si vanno a formare e implementare competenze nell’utilizzo della lingua 

e nella capacità di raccontarsi in rapporto all’attualità e al territorio. 

In particolare il progetto METROPOLIS - YOUNG, A SCUOLA DI GIORNALISMO si è proposto 

di guidare gli studenti del triennio del liceo classico in un percorso che valorizzi la conoscenza del 

mondo dell’informazione e dei metodi su cui si fonda la professione giornalistica, di cui i nostri allievi 

non avevano esperienza diretta. A tal fine essi sono stati guidati in un percorso formativo volto a 

promuovere la sperimentazione di una concreta attività professionale con l’obiettivo di produrre 

elaborati giornalistici originali attraverso il reperimento di informazioni e la successiva verifica della 

correttezza e della completezza dei dati. La sinergia tra il nostro liceo e il quotidiano Metropolis ha 

promosso un modello di PCTO che alla riflessione teorica su modalità, oggetti e obiettivi del 

giornalismo contemporaneo ha affiancato l’apprendimento pratico, per capire il mondo 

dell’informazione e per fare informazione. Il progetto si è proposto nel contempo di potenziare la 

coscienza civica degli alunni, il loro legame con il territorio e con le sue complessità, la riflessione 

sulle scelte di vita e sui loro ideali, la curiosità per la realtà e per la cultura antica e contemporanea, 

la consapevolezza delle proprie radici. 

 

Destinatari: alunni delle classi IV A e IV B classico 

 

Compiti dei Tutor interni: informazione, preparazione e coordinamento degli incontri e delle 

attività; supervisione degli articoli, dei testi e dei reportage fotografici realizzati dagli alunni; 

coordinamento delle relazioni con il tutor esterno; raccolta dei dati amministrativi (elenchi alunni, 

autorizzazioni, altro). 

 

Attività, risultati, impatto 

SCHEMA ATTIVITA’ 

1. Preparazione incontri. 2.Individuazione aree tematiche. 3. Scelta degli argomenti specifici. 4. 

Raccolta dei dati e dei materiali. 5. Fase di strutturazione e stesura di testi. 6. Revisione del lavoro 

svolto. 7. Pubblicazione su Metropolis Young e/o Lo Strappo 

Gli studenti sono stati chiamati a far parte della redazione del periodico mensile Metropolis Young e 

a confrontarsi, in modalità a distanza, con le docenti tutor e con il direttore del quotidiano Metropolis. 

L’attività formativa ha previsto anche alcuni incontri pomeridiani con le classi, coordinati dalle 

docenti tutor in cui gli studenti hanno indicato e discusso le notizie o le problematiche di attualità che 
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intendevano proporre al direttore del giornale. Nella riunione di redazione vera e propria, a cadenza 

mensile, si sono presentati i temi di interesse e le proposte per la stesura di articoli, discussi, accolti 

e di seguito assegnati personalmente dal direttore con indicazioni precise (numero di caratteri, foto, 

altro).  

Gli alunni si sono così dedicati alla stesura degli articoli da pubblicare e hanno sottoposto il loro 

lavoro alle docenti per la supervisione, inviando poi i testi direttamente al direttore per 

l’impaginazione e la pubblicazione nel numero mensile, da novembre 2020 ad aprile 2021. 

Quest’anno tutte le riunioni si sono tenute esclusivamente a distanza, in modalità videoconferenza, 

sulla piattaforma Google Meet.  

Sono stati pubblicati, reperibili in edicola per i lettori del territorio, complessivamente sei numeri di 

Metropolis –Young, in inserto allegato al quotidiano, contenenti gli articoli dei nostri alunni. Le classi 

nella loro interezza hanno seguito con vivo interesse lo svolgersi delle attività; tuttavia, non tutti gli 

alunni hanno lavorato a realizzare singoli articoli. Alcuni alunni, infatti, sono stati impegnati nella 

realizzazione di sondaggi e articoli pubblicati in alcuni casi sul giornale web del liceo, Lo Strappo. 

Gli alunni hanno puntualmente rendicontato con articoli pubblicati su Metropolis –Young e Lo 

Strappo attività socio-culturali realizzate, seppure a distanza, nella nostra scuola o sul territorio. 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Quadro dettagliato delle attività (con definizione di tempi e luoghi) 

Numero complessivo di incontri: 14 (da ottobre 2020 ad aprile 2021) 

Monte orario complessivo: 40 per ciascuna delle due classi quarte coinvolte 

Tale monte ore ha compreso formazione e preparazione, incontri, rielaborazione, stesura, revisione e 

invio dei testi. 

Accertamento delle competenze 

L’accertamento delle competenze ha tenuto conto dei seguenti indicatori di comportamento: capacità 

di redazione di articoli di giornale, di conoscenza del linguaggio web e dei social, realizzazione di 

reportage, capacità di confrontarsi, di creare contatti e relazioni professionali.  

L’accertamento congiunto delle competenze tra tutor scolastico e partner istituzionale ha tenuto conto 

dei seguenti indicatori di comportamento: gestione relazionale all’interno delle redazioni; capacità di 

lavorare individualmente e in gruppo, problem solving; rispetto dei tempi di consegna; rispetto del 

codice deontologico. 

 

13. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ DI   

ORIENTAMENTO E ATTIVITÀ SCOLASTICHE EXTRACURRICOLARI CUI LA 

CLASSE HA ADERITO NEGLI ANNI PRECEDENTI E IN PARTICOLARE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022: 

La classe ha partecipato nel quinquennio a molteplici iniziative esterne e a numerosi Incontri sulla 

Legalità, organizzati dall’Istituto, con magistrati, giornalisti e rappresentanti delle Forze dell’Ordine; 

nonché alle iniziative promosse dall’Associazione “Libera contro le mafie” di Don Ciotti. 

 Svolgimento annuale nel quinquennio di attività di ricerca e di studio sulla figura del 

giornalista Giancarlo Siani, cui nel nostro Liceo viene dedicato ogni anno nel mese di 

settembre un Concorso di scrittura, con l’elaborazione, da parte di ciascun alunno, di un tema-

riflessione sulla figura del giornalista scomparso.  

 Partecipazione online al Progetto “Incontro con gli autori” presso il Liceo Pitagora Croce ad 

aprile 2021: presentazione del libro "Giornalista giornalista" di Paolo Siani, con l'intervento 

del Dott. Pennasilico, ex Procuratore Capo del Tribunale di Torre Annunziata e del Dott. 

Armando D'Alterio, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza. 

 Collaborazione quinquennale degli allievi al Giornale scolastico “Lo Strappo”, sul web nella 

rete di Alboscuole 

 Partecipazione di alunni della classe ai corsi EIPASS 

 Partecipazione di alunni della classe ai corsi CAMBRIDGE 

 Partecipazione nel triennio alle iniziative ambientali per il recupero del Sarno, e alla raccolta 
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di firme per la petizione finalizzata alla bonifica del fiume, promosse dal nostro Istituto: in 

particolare marcia “Corri per il Sarno”, dal porto di Torre Ann.ta  allo scoglio di Rovigliano 

(Foce del Sarno) giugno 2019; Progetto Sarnotelling novembre 2019; manifestazione per il 

Sarno con accoglienza della staffetta sportiva dalla sorgente del Sarno alla foce – giugno 2021. 

 Partecipazione annuale alla Notte dei Licei, e in particolare a gennaio 2019, con svolgimento 

da parte della classe, allora II B cl, di una rappresentazione teatrale ispirata ai Promessi Sposi 

di A. Manzoni; e ancora a gennaio 2020, con realizzazione da parte della classe, allora III B 

cl, di una rappresentazione teatrale ispirata all’Inferno di Dante.  

 Visita guidata a gennaio 2020 alle Catacombe di San Gennaro e al Cimitero delle Fontanelle 

a Napoli. 

 Partecipazione della classe a febbraio 2020, presso il cinema/teatro di Castellammare di 

Stabia, alla rappresentazione teatrale de “La Patente” di L. Pirandello e a una rappresentazione 

teatrale ispirata alle commedie di Plauto. 

Dopo la chiusura delle scuole a febbraio 2020, per emergenza coronavirus, la classe ha 

partecipato, in DDI e in collegamento a distanza, a varie iniziative culturali, tra cui si segnalano: 

 il concorso “Ascolto scuola: il presente è nelle tue mani” edizione 2021, indetto dal nostro 

Liceo, con conseguimento del 2° premio, e il Concorso “Codice rosso” 2021, indetto dal 

MIUR, durante il collegamento RAI in diretta nazionale con il Ministro Lucia Azzolina, il 25 

nov. 2020, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere. Ad 

entrambi i concorsi la classe ha partecipato con un video autoprodotto sulla prevenzione della 

violenza di genere. 

 Collegamento in diretta il 27 gennaio 2021- Giorno della Memoria - con il campo di Fossoli. 

 Collegamento in diretta il 10 febbraio 2021- Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe – 

con Trieste. 

 Celebrazione del Dantedì in collegamento a distanza con i Proff.  F.Sabatini e A. Casadei, 

Conferenza online “I giovani, la scuola e Dante”, il 22 marzo 2021. 

 Partecipazione a distanza alla Notte dei Licei venerdì 28 maggio 2021, con ricerche e 

approfondimenti relativi all’Anniversario dei 700 anni dalla fondazione di Torre 

dell’Annunciata, dei 10 anni dalla morte di Maria Orsini Natale, e al centesimo anniversario 

della nascita di Michele Prisco, entrambi esponenti di spicco della cultura letteraria a Torre 

Annunziata.  

 Partecipazione nell’anno sc. 2021/22 alle varie attività di Orientamento, a distanza e presso le 

sedi universitarie, tra cui la Federico Secondo, la Partenope, l’Università di Salerno/Fisciano 

e altre. 

 Collegamento in diretta il 27 gennaio 2022- Giorno della Memoria- con la Risiera di S. Saba, 

con il Museo dell’Ebraismo di Trieste e con il Campo di Fossoli. 

 Adesione delle dieci alunne della classe al progetto di Fisica e Informatica STEM 2022: pari 

opportunità per l’orientamento alle facoltà scientifiche promosso dall’ Univ. di 

Salerno/Fisciano.  

 Partecipazione di quattro alunni al Progetto di Informatica e Robotica PLS svolto in 

collaborazione con l’università di Salerno, conclusosi con una prova finale in cui gli alunni 

hanno raggiunto validi risultati.  

 Partecipazione online della classe al Progetto Lauree Scientifiche (PLS) - Chimica e arte: i 

composti chimici nelle opere d'arte e nei reperti archeologici – dell’Università Federico II di 

Napoli: Laboratorio online di chimica organica con biochimica e chimica industriale 

sull'isolamento, caratterizzazione e ruolo dei composti chimici in opere d'arte e reperti 

archeologici, (29 e 31 marzo 2022). 

 Uscita didattica – Visita guidata al Museo della Galleria Borghese e percorso d’arte attraverso 

il centro storico di Roma (01/04/2022) 

 Visita di istruzione al Museo Archeologico Virtuale - MAV- di Boscoreale e al Parco del 

Vesuvio, il 7 maggio 2022, nell'ambito del percorso "Le tecnologie e i mezzi di 

comunicazione virtuali applicati allo studio del territorio dal punto di vista geologico"  
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Premi di Cultura Italiana e Certami delle Lingue Classiche 

Dopo la ripresa dello svolgimento in presenza di parte delle gare che hanno subito un arresto nei 

due anni di pandemia, si segnalano qui di seguito alcune iniziative a cui gli alunni hanno preso 

parte nel 2021/22: 

 Primo Premio ex aequo e Secondo Premio al Concorso “V. Rispo” PROSA italiana 2021, per 

due alunne, di cui una già vincitrice del Primo Premio nell’edizione 2019, e per un alunno 

della classe. 

 Attestato di Merito per tre alunne della classe al Concorso di Cultura Classica “Premio 

Colella” 2021; entrambi i concorsi vengono annualmente promossi dall’Associazione ex 

alunni del Liceo Garibaldi di Napoli. La Cerimonia conclusiva si è svolta sabato 13 novembre 

2021 presso l’Auditorium della Chiesa del SS. Crocifisso a Napoli. 

 Partecipazione di un’alunna al Premio “V. Rispo” POESIA 2022, organizzato anche 

quest’anno dall’Associazione ex alunni del Liceo Garibaldi di Napoli. 

 Partecipazione di un alunno al Certame Platonico di Greco, organizzato dall’ Ass. ex-alunni 

Liceo Durante di Frattamaggiore, sabato 2 aprile 2022. 

 Partecipazione di due alunne al Certame Nolano di Latino, presso il Liceo Classico “G. 

Carducci” di Nola, giovedì 28 aprile 2022. 

 

Per le indicazioni nominative dettagliate su tutte le iniziative cui gli alunni hanno preso parte si 

rimanda al Curriculum personale di ciascuno studente. 

 

14. IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

In vista dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i docenti della scuola 

secondaria di secondo grado si confrontano, anche quest’anno, con i modelli di curriculum dello 

studente e di diploma finale che dovranno essere rilasciati dopo il superamento dell’esame. 

Ricordiamo che con il D.M. 88 del 6 agosto 2020, a partire dall’a.s. 2020/2021, è stato introdotto 

nel secondo ciclo di istruzione il curriculum dello studente, funzionale all’esame di Stato e 

all’orientamento dello studente. 

La compilazione avviene su piattaforma informatica e si compone di tre parti. 

 

La parte denominata “Istruzione e formazione”, a cura della scuola, precompilata attraverso 

l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle banche dati in utilizzo al Ministero, riporta i 

dati dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in 

ambito formale e relative al percorso di studi seguito. 

 

La seconda parte, “Certificazioni”, consente l’inserimento delle certificazioni linguistiche, 

informatiche o altro, se rilasciate da un Ente riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura 

della scuola (se l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali 

integrazioni. 

 

La terza parte, a cura esclusiva dello studente, è denominata “Attività extrascolastiche” e contiene 

elementi relativi alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, 

con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, 

sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico. Ogni studente avrà le credenziali per 

l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e sarà destinatario di specifiche attività di 

accompagnamento da parte del Coordinatore e dei docenti della classe. 
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Firma dei Docenti componenti il Consiglio di classe 

             

 

Prof. Maviglia Mariafrancesca       _____________________________ 

 

Prof. Napolitano Maria Luisa        _____________________________ 

 

Prof. Paoletta Maria Pia                 _____________________________ 

 

Prof. Velluso Giancarlo                  _____________________________ 

 

Prof. Ilardi Raffaella                        _____________________________ 

 

Prof. Nappi Maria                           _____________________________ 

 

Prof. Borrelli Nunzia Maria              _____________________________ 

 

Prof. Pinto Anna                              _____________________________ 

 

Prof. Marino Margherita                   _____________________________ 

 

Prof. D’Antonio Alessandro            _____________________________     

 

Prof. Citarella Flora                        _____________________________ 

 

Prof. Di Napoli Erminia                  _____________________________ 

 

 
Torre Annunziata, 03/05/2022 

 

 

       Firma del Coordinatore                                       Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

  _______________________                              ______________________________                                                                                

  
Timbro della scuola 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
15.  ALLEGATI 

 

 

ALLEGATO N.1 – RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

MATERIA: ITALIANO 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof.ssa Mariafrancesca Maviglia 

 

RELAZIONE FINALE 

A.S.2021/22 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE: V B  

 

Obiettivi didattici  

L’insegnamento dell’italiano ha, come scopo finale, quello di fornire all’alunno gli strumenti 

linguistici scritti e orali, per meglio favorirne l’inserimento nella società degli adulti, nel 

mondo universitario ed in quello del lavoro. La conoscenza, quindi, dell’enorme patrimonio 

letterario italiano, diventa bagaglio indispensabile per acquisire spiccate competenze 

comunicative e capacità critiche, fruibili non soltanto nel mondo del sapere teorico, ma anche 

in quello dell’agire pratico. Più nel dettaglio, in una classe quinta liceale, l’insegnamento 

dell’italiano mira a completare un discorso di formazione cominciato negli anni precedenti, 

portando a piena maturazione, nell’alunno, la facoltà di essere autonomo nel metodo di studio 

e di gestire nel modo più opportuno il sapere sin qui acquisito. 

Profilo della classe V B 

 La classe, composta da 14 alunni di cui dieci femmine e quattro maschi, è stata seguita da me 

sin dall’inizio del percorso liceale. Già dal primo anno, la stessa, ha evidenziato un lodevole 

impegno nello studio. Il clima di rispetto e di serena relazione che si è creato sia fra gli allievi 

che con la docente, ha favorito il dialogo didattico-educativo nonché la crescita umana e 

culturale. I ragazzi, inoltre, negli anni scolastici precedenti, hanno saputo affrontare con 

crescente responsabilità, la complessa fase della didattica a distanza, durante la quale sono 

riusciti ad apprendere i fondamentali concetti relativi agli argomenti loro proposti. Essi hanno 

mostrato sempre interesse per i temi della disciplina, conseguendo, al termine del percorso 

liceale, alcuni, eccellenti risultati, altri, ottimi ed altri ancora, buoni, in ragione della costanza 

dell’impegno, delle pregresse conoscenze ed attitudini, distintamente maturate nel corso del 

tempo.  

Metodologia:  

Lo studio delle lettere italiane è stato particolarmente rivolto ad inquadrare i singoli autori e le 

singole correnti all’interno dei contesti culturali di riferimento. 

 

 

Verifiche e tipologie di prove: 

Gli alunni, sin dall’inizio del triennio, sono stati testati sulle tradizionali prove scritte degli 

Esami di stato ( tipologia A-B-C), su prove strutturate e semi-strutturate di letteratura italiana 

e su verifiche orali . 

Criteri di valutazione:  

La valutazione ha tenuto conto, oltre che della costanza dell’impegno e della partecipazione, 

di tre elementi, che, ai fini dell’ammissione all’Esame di stato, devono essere posseduti dagli 

alunni: 1) la conoscenza degli autori studiati con riferimento alla loro produzione letteraria ed 

al contesto storico di appartenenza; 2) la competenza nel compiere ,sui testi, operazioni di 
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riconoscimento dei diversi registri linguistici in cui si presentano le opere letterarie, ponendo 

attenzione alle figure retoriche e al loro intrinseco significato, nonché alle tecniche espositive 

ed alle relative ricadute artistiche; 3) la capacità di rielaborare criticamente un testo letto, 

esprimendo non solo rilievi personali debitamente argomentati, ma riuscendo anche a 

contestualizzare il brano nel più vasto ambito letterario e culturale di appartenenza.  

 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO: 

 

• IL ROMANTICISMO E LEOPARDI 

-Giacomo Leopardi 

-Le lettere 

-Lo Zibaldone 

-La poetica del vago e dell’indefinito 

-Le Operette Morali 

-I Canti 

-Il ciclo di Aspasia 

-L’ultimo Leopardi  

ANTOLOGIA: 

-Lettera alla sorella Paolina 

-L’irriducibile asocialità degli Italiani 

-La teoria del piacere 

-L’ultimo canto di Saffo 

-L’Infinito 

-A Silvia 

-Il sabato del villaggio 

-La quiete dopo la tempesta 

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

-A se stesso 

-Dialogo di Plotino e Porfirio 

-Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

-La ginestra 

 

• LA SCAPIGLIATURA 

- Una nuova generazione di letterati: Milano e la Scapigliatura 

ANTOLOGIA: 

- Emilio Praga, Preludio 

• UNA LETTERATURA PER L’ITALIA UNITA 

- Il Positivismo 

• REALISMO, NATURALISMO, VERISMO 

- Il Realismo e il Naturalismo 

- Emile Zola e Flaubert 

- Il romanzo: strumento d’indagine antropologica 

 

ANTOLOGIA: 

- L’inizio dell’Ammazzatoio (L’assomoir) 

- Il Verismo 

- Differenze tra Naturalismo e Verismo 

- Luigi Capuana e Federico de Roberto 

ANTOLOGIA:  

- No, la nostra razza non è degenerata (I vicerè) 

- IL VERISMO 

• GIOVANNI VERGA 

- Un nobile catanese a Firenze e Milano 
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- La produzione giovanile 

- La conversione al Verismo: Nedda 

- La produzione novellistica 

- Il Ciclo dei vinti 

- I Malavoglia 

- L’etica dell’ostrica 

- Una vicenda circolare 

- Mastro-don Gesualdo 

- La vicenda nel titolo 

- Il maleficio della “roba” 

- La legge ciclica del determinismo verghiano 

 

ANTOLOGIA: 

- Rosso Malpelo 

- La Lupa 

- La roba 

- La giornata di Gesualdo 

- Valori ideali ed interessi economici del villaggio (I Malavoglia) 

- L’addio di N’toni (I Malavoglia) 

- La giornata di Gesualdo (Mastro don Gesualdo) 

- La morte di Mastro Don Gesualdo (Mastro Don Gesualdo) 

 

• IL SIMBOLISMO E L’ESTETISMO 

- Una categoria complessa: il Decadentismo 

- Il poeta vate e veggente 

- Il Simbolismo 

- I poeti maledetti 

- Charles Baudelaire 

- Corrispondenze 

- L’albatro 

LA REAZIONE ANTIROMANTICA: GIOSUE’ CARDUCCI 

- Un classicismo moderno: Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi 

ANTOLOGIA: 

- Alla stazione in una mattina d’autunno. 

 

 

• GIOVANNI PASCOLI 

- Il poeta degli affetti familiari 

- La formazione 

- La poetica: Il fanciullino 

- La poesia: Myricae e Canti di Castelvecchio 

- Le ultime posizioni politiche e ideologiche 

ANTOLOGIA: 

- Il fanciullino  

- Lavandare 

- L’assiuolo 

- X Agosto 

- Il gelsomino notturno 

- Digitale purpurea 

- Italy 

 

• GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La vita come opera d’arte 
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- L’iniziazione romana 

- Dal periodo napoletano a quello fiorentino 

- La lirica matura: Le Laudi 

- L’esilio in Francia, la guerra, il dopoguerra 

ANTOLOGIA: 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

- I pastori 

- Il programma politico del superuomo 

- Andrea Sperelli  

- La conclusione del romanzo. 

 

• ITALO SVEVO 

- Uno pseudonimo parlante 

- Un impiegato scrittore 

- L’inettitudine: Una vita e Senilità 

- Il filtro dell’ironia: La coscienza di Zeno 

- Svevo e il nuovo corso della letteratura italiana 

ANTOLOGIA: 

- Una serata in casa Maller 

- L’inconcludente senilità di Emilio 

- Il vizio del fumo e le ultime sigarette 

- La morte del padre 

- La vita attuale è inquinata alle radici 

 

• LUIGI PIRANDELLO 

- Un siciliano in Europa 

- Il pensiero e la produzione saggistica 

- Alla ricerca di uno stile: le teorie linguistiche 

- Il saggio sull’umorismo (1909) 

- Novelle per un anno: un’enciclopedia di temi pirandelliani 

- Il fu Mattia Pascal 

- Maschere nude: il teatro come esigenza 

- Il metateatro 

- Il pirandellismo 

 

ANTOLOGIA 

- Il treno ha fischiato 

- L’umorismo pirandelliano 

- Lo strappo nel cielo di carta 

- La filosofia del lanternino 

- Una mano che gira la manovella 

- Mia moglie ed il mio naso 

 

• IL  FUTURISMO 

- Le Avanguardie 

- Il Futurismo: un movimento europeo 

- L’utopia del progresso 

- Filippo Tommaso Marinetti 

 

ANTOLOGIA: 

- Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento 
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• UMBERTO SABA 

- Il nuovo petrarchismo 

- La solitudine di Saba 

- Il Canzoniere 

- Il richiamo della tradizione 

- Modernità e inattualità di Saba 

ANTOLOGIA: 

- A mia moglie 

 

• GIUSEPPE UNGARETTI 

- La rottura delle forme chiuse 

- Una vita da nomade 

- L’essenza pura della poesia 

- L’eredità del Futurismo 

- L’eredità del Simbolismo 

- Elementi religiosi in una poesia laica 

- La poetica dell’attimo 

ANTOLOGIA 

- Il porto sepolto 

- I fiumi 

- Veglia 

- Fratelli 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

• EUGENIO MONTALE 

- Una vita per la cultura 

- Ossi di seppia 

- Una poesia metafisica 

- Il “male di vivere” 

- Le occasioni 

- La ricerca del “varco” 

- La donna angelo 

- Il correlativo oggettivo 

- I valori del dubbio e della diffidenza 

ANTOLOGIA: 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti Canti del Paradiso dantesco: 

 I, III, VI, XI, XV. 

 

Torre Annunziata, 3 Maggio 2022                                      La docente 

 

                                                                       Prof.ssa Mariafrancesca Maviglia 
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Liceo statale “PITAGORA – B. CROCE”, Torre Annunziata (Na) 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe V sez. B - indirizzo classico    --    Disciplina: LATINO 

Docente: prof. MARIA LUISA NAPOLITANO 

 

N.ro ore settimanali: 4 

RELAZIONE FINALE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe, assegnatami quest’anno, è costituita da quattordici alunni, diligenti ed educati. Dopo una breve fase 

di conoscenza iniziale, durante la quale ho cercato di stimolare interesse e partecipazione, abbiamo intrapreso 

il percorso storico-letterario a partire dagli ultimi argomenti affrontati lo scorso anno scolastico. 

L’impostazione iniziale di lavoro del gruppo classe inizialmente mi è parsa, con rare eccezioni, alquanto 

scolastica. Ho cercato allora di richiedere agli alunni, oltre ai contenuti più tradizionali, confronti e relazioni 

da instaurare tra autori, contesti, opere letterarie e passi in lingua, con attenzione all’espressione di giudizi 

critici tesi a valorizzare l’universalità dei valori classici e insieme le specificità degli auctores.  

Dopo quasi due anni di pandemia e lockdown durante i quali gli alunni non hanno potuto curare la metodologia 

della traduzione, con l’eccezione di pochi più motivati e capaci, fin dalle prime prove ho osservato 

procedimenti esegetici meccanici e spesso carenti, con lacune importanti nelle cognizioni linguistiche di base. 

Ho quindi attivato esercitazioni e laboratori di traduzione numerosi e diversificati, incentrati su passi d’Autore 

(quali Cicerone, Cornelio Nepote, Livio, Seneca, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio), finalizzati 

anche alla Seconda Prova d’esame, cercando di fornire loro la strumentazione didattica e le competenze 

culturali opportune, da impiegare correttamente nell'esegesi del testo antico. Costanti e molteplici sono stati i 

momenti di confronto reciproco, affiancati dal riscontro del grado di competenze di volta in volta conseguite. 

Durante la revisione delle verifiche scritte svolte a casa e in classe ho proposto un’analisi per quanto possibile 

puntuale, unitamente a riflessioni su aspetti del testo risultati problematici e a spiegazioni di errori e correzioni.  

Gli alunni hanno mostrato un adeguato interesse per la disciplina, seguendo le mie indicazioni per il recupero 

delle competenze esegetiche e per il potenziamento attivo del metodo di studio e di lavoro. Le lezioni si sono 

svolte in un clima di lavoro sereno e collaborativo. Gli alunni si sono concentrati con una certa regolarità nello 

studio domestico e si sono impegnati nei laboratori di traduzione, consegnando regolarmente su Classroom 

per revisione i compiti assegnati. Tuttavia, anche quest’anno la classe ha attraversato momenti critici per la 

diffusione del Covid-19. Gli studenti contagiati hanno comunque seguito con continuità l’attività didattica, 

richiedendo all’Istituto la Didattica Digitale Integrata e rientrando in classe a tempo debito.  

Tutti gli alunni, pur con tempi diversi e gradi di maturità scolastica non omogenei, presentano risultati di 

miglioramento rispetto al livello iniziale. Durante l’attività didattica essi hanno mostrato attenzione e 

concentrazione, limitando però gli interventi personali in aula. Nel gruppo classe si individuano alcuni alunni 

dotati di conoscenze disciplinari più valide ed efficaci, assimilate con coerenza e ordinata consapevolezza, che 

hanno sviluppato competenze interpretative e rielaborative sicure e apprezzabili, affinando il metodo di studio 

e gli strumenti operativi e conseguendo risultati di eccellenza. Si osserva inoltre una fascia più ampia di alunni 

che consegue risultati comunque adeguati o soddisfacenti; un piccolo gruppo, infine, mostra ancora qualche 

incertezza, ma ha compensato con buona volontà tempi di apprendimento più lenti.  

Nel corso dello svolgimento del programma, alcune tematiche, in modo particolare, sono state oggetto di 

approfondimento. Tra i diversi temi affrontati si segnalano i nodi concettuali concordati con il CdC in vista 

dell’Esame di stato: Natura, paesaggio, identità; Spazio e Tempo; Corpo e anima: armonia o frattura?; 

Libertà e diritti umani Il ruolo degli intellettuali nella società; Segnali del moderno; Figura e ruolo sociale 

delle donne nelle dinamiche di genere. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Nel complesso, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

 

CONOSCENZE 

Lo studio della lingua, nel recupero e nel consolidamento, è stato condotto con esercitazioni mirate relative a 

strutture, caratteri, aspetti specifici della morfosintassi, approfonditi attraverso la lettura del classico. 

L’esercizio ripetuto e la costante riflessione hanno per lo più potenziato le tecniche e le competenze della 

traduzione. 
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Sotto l’aspetto storico-letterario, ho intrapreso inizialmente lo studio del periodo augusteo sul piano storico-

letterario con il consolidamento di autori, opportunamente contestualizzati, quali Orazio e gli Elegiaci, 

proponendo quindi lo studio di Ovidio e Livio, argomenti non affrontati nell’anno scolastico precedente. Ho 

quindi iniziato il programma canonico dell’ultimo anno, dall’età giulio-claudia alla più tarda età imperiale 

romana, insistendo in particolare sui grandi cambiamenti sociali e istituzionali in cui ho inquadrato il percorso 

intellettuale degli Autori, la loro produzione, le caratteristiche dei generi e l’originalità delle innovazioni. Ho 

cercato inoltre di sensibilizzare gli alunni al lavoro sul testo antico, caratteri, contenuti, struttura e finalità, 

elementi linguistici e stilistici. 

 

COMPETENZE 

Grazie all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo la classe è riuscita, pur con qualche incertezza, 

a migliorare i risultati iniziali. Gli alunni sanno porre in relazione reciproca argomenti e contenuti differenti. 

Sanno analizzare filologicamente, comprendere, rendere adeguatamente in italiano passi d’Autore e inquadrare 

i testi nei rispettivi generi letterari e negli ambiti socio-culturali. 

Riguardo le competenze di traduzione, gli alunni sono in grado di rendere adeguatamente in italiano, pur con 

differenti livelli di risultato, testi d’Autore, con l’aiuto del dizionario.  

 

CAPACITA’ 

In generale, gli alunni hanno potenziato le loro capacità logiche e critiche nei procedimenti dell’analisi e della 

sintesi e nel relazionare le cognizioni al testo antico.  

 

Il grado di conoscenze, competenze e capacità conseguito dalla classe consegue punte di eccellenza con alcuni 

allievi; altri conseguono un profitto discreto o sufficiente; in qualche raro caso si riscontra qualche fragilità.   

 

Per i Contenuti disciplinari in cui le unità didattiche si sono articolate, si rinvia al programma dettagliato.  

 

Metodi: lezione frontale, colloqui individuali e conversazioni collettive, gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero, sostegno e integrazione, approfondimenti singoli e di gruppo, debate, 

compito di realtà. In particolare si sono curate ripetute esercitazioni scritte, analisi testuali, laboratori sul 

pensiero degli Autori, commenti ai testi. 

 

Mezzi: materiali didattici integrativi, libri di testo, attrezzature di copisteria, LIM e tecnologie audiovisive e 

multimediali; videolezioni o visione ragionata di trasmissioni su temi di interesse disciplinare (youtube); 

materiali multimediali (ppt, file word, pdf, jpg). 

 

Criteri e strumenti di verifica e di valutazione adottati in itinere: verifiche orali; prove scritte con 

traduzioni di passi in lingua debitamente analizzati, valutati secondo la griglia approvata dal Dipartimento e 

presentata agli alunni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
*L’età di Augusto (argomento di raccordo). Gli ultimi conflitti civili. La pax Augusta e la nascita del 

principato. La restaurazione morale e religiosa. La politica culturale di Augusto. Il circolo di Mecenate e gli 

altri circoli culturali. 

 

*Orazio (argomento di raccordo) 

Itinerario biografico e opere. Il mondo e i modelli di Orazio, Roma e i Greci. Le Satire e le Odi. 

Approfondimento: Satira I 9 (s. “del seccatore”) e Ode I 11: il significato del carpe diem (approfondimento 

online). L’Ars Poetica (approfondimento online). 

Consolidamento: breve lezione di M. Bettini, La parola all’Autore (video youtube); Orazio (ppt). 

 

*Ovidio (argomento di raccordo) 

Itinerario biografico e opere. Gli Amores. Le Heroides. L’ Ars amatoria. I Fasti. Le Metamorfosi. Le elegie 

dall’esilio: Tristia, Epistulae ex Ponto; Ibis. 

Consolidamento: breve lezione di M. Bettini, La parola all’Autore (video youtube)   

TESTI: introduzione, traduzione (se dal latino), analisi, commento. Studio e scansione del distico elegiaco. 

Dal Latino: Metamorfosi III 454-473, “Narciso si rivolge alla sua immagine” 
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Dall’Italiano: Metamorfosi III, vv. 356-401, “Il mito di Eco”Heroides, XVI, vv. 281-340; XVII, vv. 75-108; 

175-188, “Lettere di Paride ed Elena” 

          Ars amatoria I, vv. 611-614, 631-646, “L’arte di ingannare” 

 

*Poesia elegiaca. Tibullo e Properzio (argomento di raccordo) 

Materiali di sintesi in word (online) 

 

*Livio  

Itinerario biografico. Gli Ab Urbe Condita Libri: struttura e contenuti. Le fonti. Il metodo storico e lo scopo 

dell’opera. Qualità letterarie e stile. 

Approfondimenti relativi ai contenuti della prima decade (online): Alba Longa; nascita di Romolo e Remo e 

fondazione di Roma; i sette re; il ratto delle Sabine; Orazi e Curiazi; Orazio Coclite; Clelia; Muzio Scevola; 

Sesto Tarquinio, Lucrezia e Collatino; le oche del Campidoglio; guerre sannitiche e “forche Caudine”. 

TESTI 
Dall’Italiano: Ab Urbe condita, Praefatio: lettura commentata e analisi dei contenuti; fonti e relazioni con la 

storiografia greca e romana; finalità didascalica e valutazione delle tradizioni ‘leggendarie’; considerazioni 

liviane sul rapporto tra passato e presente e sull’impero romano. Mos maiorum e parole chiave. 

Dal Latino: Ab Urbe condita I, 1-11: “Enea e Antenore in Italia”  

 

*Seneca il Retore. Cenni biografici. Le Controversiae e le suasoriae. Le scuole di retorica e la diatriba cinico-

stoica nella prima età imperiale 

 

*L’età giulio-claudia. Il contesto storico. La successione ad Augusto. I principati di Tiberio, Caligola, 

Claudio. Il principato di Nerone e la fine della dinastia. Approfondimento: Giulia, figlia di Augusto. 

Il contesto culturale. Rapporto tra intellettuali e potere. Da Tiberio a Claudio. La fioritura letteraria nell’età di 

Nerone. L’opposizione e il ruolo dello stoicismo in età neroniana. Nuove tendenze stilistiche. 

Approfondimento. L’età giulio-claudia, storia e generi letterari (video youtube). 

 

*La favola. Fedro 

Biografia. Genere. Contenuti e caratteri dell’opera. 

TESTI 
Dall’Italiano. Fabulae I, 1, “Il lupo e l’agnello” 

 

*Seneca 
Itinerario biografico e intellettuale. I Dialogi: dialoghi di impianto consolatorio; dialoghi-trattati, temi. I 

trattati: De clementia; De beneficiis; Naturales Quaestiones. Le Epistulae ad Lucilium: caratteristiche e 

contenuti (con video di approfondimento youtube). Le tragedie. L’Apokolokyntosis. Gli epigrammi. 

Schede di approfondimento: Seneca e la politica. Lo stile nella prosa senecana  

Consolidamento: breve lezione di M. Bettini, La parola all’Autore (video youtube) 

TESTI 
Dal Latino. De brevitate vitae 1, 1-4; 2, 1-4, “È davvero breve il tempo della vita?” 

Scheda linguistica. Le parole degli autori: tempus 

Dal Latino.   Epistulae ad Lucilium 1, 1-5, “Solo il tempo ci appartiene” 

         Epistulae ad Lucilium 47, 1-5, “Come devono essere trattati gli schiavi” 

         Epistulae ad Lucilium 95, 51-53, “Siamo membra di un unico grande corpo” 

Dall’Italiano. Epistulae ad Lucilium 41, “Vivere secondo natura”; 16,7 (fot.), “Se vivrai secondo natura non 

sarai mai povero”;  95, 51-53, “Siamo membra di un grande corpo” (online, word) 

          De tranquillitate animi 2, 6-11, “La casistica del male di vivere”. 

Scheda di approfondimento. Seneca e Orazio: vivere il presente 

Collegamento con l’unità di Educazione civica: Uomo e natura, vivere secondo natura nella letteratura antica 

 

*Lucano 

La vita e le opere perdute. Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. 

Ideologia e richiami all’epos virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano  

TESTI 
Dall’Italiano. Bellum civile VI, vv.719-735, vv.750-808, “Una scena di necromanzia” 

Consolidamento. “Lucano”, ppt Mondadori  
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*Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La questione del genere letterario. Il mondo 

del Satyricon: il realismo petroniano. Scheda di approfondimento: Il romanzo. Testi 

Dal Latino. Satyricon, 50, 3-7, “Trimalchione fa sfoggio di cultura” 

Dall’Italiano. “L’ingresso di Trimalchione”, Satyricon, 32-34; “La matrona di Efeso”, Satyricon 11-112,8. 

Consolidamento. “Petronio”, ppt Mondadori  

 

*L’età dei Flavi 

L’affermazione della dinastia Flavia. L’anno dei quattro imperatori. Il principato di Vespasiano. Tito e 

Domiziano. 

 

*Marziale  

La vita e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: precedenti letterari e 

tecnica compositiva. I temi: il filone comico-realistico. Gli altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi.  

Dal Latino. Epigrammata, I, 10, “Matrimonio di interesse” 

       Epigrammata, VIII, 79, “Fabulla” 

       Epigrammata XI 35, “Senso di solitudine” 

Consolidamento. “Marziale”, ppt Mondadori 

 

*Quintiliano 

La vita e la cronologia dell’opera. L’Institutio oratoria; La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

TESTI. Sintesi dei contenuti (In italiano) dei seguenti passi: 

Institutio oratoria I, 2, 11-13; “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”; Institutio oratoria I, 3, 8-12, 18-20 

“L’intervallo e il gioco”; Institutio oratoria, I, 3, 14-17, “Le punizioni”; Institutio oratoria II, 2, 4-8, “Il 

maestro come secondo padre” 

Dal Latino. Institutio oratoria II 9,1-3, “Importanza di un solido legame affettivo” 

Consolidamento. “Quintiliano”, ppt Mondadori 

 

*L’età di Nerva, Traiano e di Adriano  

Il principato di Nerva e di Traiano: la conciliazione tra principato e libertà. Il principato adottivo: “la scelta del 

migliore”. La massima espansione territoriale dell’impero. L’assolutismo illuminato di Adriano. Vita culturale 

e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano. 

 

*Giovenale 

La vita e la cronologia delle opere; La poetica di Giovenale; Le satire della indignatio; I contenuti delle prime 

sette satire; Il secondo Giovenale; Espressionismo, forma e stile delle satire. 

TESTI 
Dall’Italiano. Satira VI, “L’invettiva contro le donne” (estratti: VI 231.241, 246-267, 434-456) 

 

*Plinio il Giovane 

La vita e le opere perdute. Il Panegirico di Traiano. L’epistolario 

TESTI 
Dall’Italiano. Epistulae, VI, 16, “La morte di Plinio il Vecchio” 

         Epistulae X, 96, “Il problema dei cristiani”; X, 97, “La risposta di Traiano”  

 

*Svetonio 

La biografia e l’opera; De viris illustribus; De vita Caesarum 

 

*Tacito 
La vita e la carriera politica. L’Agricola. La cronologia e i temi. I contenuti. I caratteri. La Germania. La 

cronologia e il tema. I contenuti e le fonti. Il Dialogus de oratoribus. Le opere storiche. Le Historiae. Gli 

Annales. La concezione storiografica di Tacito. La prassi storiografica. La lingua e lo stile. 

TESTI 
Dal Latino. Historiae, I,1; 2, “L’inizio delle Storie”; Annales I,1, “Il proemio degli Annales, sine ira et studio”; 

Agricola 30, 1-31, 3, “Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro”, testo a confronto 

con “Il discorso di Petilio Ceriale” (Historiae IV,73-74), sul tema dell'imperialismo romano. Dall’Italiano. 
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Annales XII 66-68, “Morte di Claudio”; Annales XII, 69, “Nerone acclamato imperatore”; Annales XIV 5, 7-

8, “Il matricidio”; Annales, XV, 62-64, “Il suicidio di Seneca”. 

Scheda di approfondimento. “Tacito. L’attualità dei classici” 

 

*Apuleio 
Biografia. Il De magia. Le Metamorfosi: trama, sezioni narrative, finalità. La lingua e lo stile. 

TESTI 
Dall’Italiano. Metamorfosi III, 24-25, “Lucio diventa asino2. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA [Consolidamento]: 

Costrutti morfo-sintattici. Sintassi dei casi. Sintassi del verbo. 

Esercitazioni di traduzione, esegesi, analisi linguistica e stilistica, scritte e orali, di passi d’Autore. 

 

LIBRI DI TESTO 

1) Giovanna Garbarino, Luminis Orae, Letteratura e cultura latina, vol. 2, L’Età di Augusto; vol. 3, Dalla 

prima età imperiale ai regni romano-barbarici, Paravia. 

2) Angelo Diotti, Maria Pia Ciuffarella, Mirum iter, Grammatica latina ed Esercizi 1-2, Pearson 

 

 

 

 

Torre Annunziata, 03/05/2022          Il docente 

 

        Prof.ssa Maria Luisa Napolitano 
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Materia: GRECO 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof.ssa Paoletta Maria Pia 

 

RELAZIONE FINALE 

 

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

 

CONOSCENZE: 

La classe ha evidenziato un interesse apprezzabile e costante per la disciplina, riuscendo così a 

pervenire ad una conoscenza abbastanza ampia ed articolata della civiltà e della lingua greca, 

mostrando interesse sia per la parte linguistica che per gli aspetti letterari. Inoltre, fatto non irrilevante, 

trattandosi di lingua classica di non facile apprendimento, la classe è riuscita a potenziare le qualità 

intellettive ed intuitive attraverso l’esercizio frequente nella traduzione di brani greci. Gli alunni 

hanno dato prova, nel corso dell’anno scolastico, di un impegno assiduo e sistematico, sia nei periodi 

di presenza in doppio turno (da settembre a dicembre 2021) sia nel ritorno al turno unico del mattino, 

per i restanti due trimestri, pervenendo a risultati buoni e anche ottimi, con punte di eccellenza.  

In seguito all’ emergenza sanitaria e al permanere della didattica a distanza individuale da parte di 

vari alunni, per i periodi di quarantena e/o positività covid, anche con ricadute, nonché in seguito alle 

assenze della docente della disciplina per gli stessi motivi, sono stati effettuati dei tagli nella 

programmazione iniziale al fine di permettere agli alunni di focalizzare la loro attenzione sui nuclei 

tematici fondamentali di ciascun autore proposto. 

 

COMPETENZE: 

Partecipando assiduamente al dialogo educativo ed impegnandosi in modo costante nello studio della 

disciplina, i discenti hanno arricchito le loro conoscenze lessicali, e appaiono in grado di comprendere 

sia testi in prosa che in versi, facendo ovviamente uso del vocabolario. Nel campo letterario gli alunni 

nel complesso sanno discutere con spigliatezza e consapevolezza degli autori trattati. Diversi alunni 

non si sono limitati allo studio manualistico della letteratura, ma hanno letto per un loro 

approfondimento passi tradotti in italiano degli autori più significativi, in modo da poterne discutere 

criticamente. Inoltre, anche grazie alla DDI, tutti gli alunni hanno potenziato le loro competenze 

digitali e la capacità di orientarsi nella ricerca in rete di contenuti di approfondimento e confronto 

degli autori studiati, imparando ad utilizzare ppt, video, filmati, oltre che il vasto repertorio 

iconografico sulla letteratura greca. 

 

CAPACITÀ: 

Le capacità logiche e critiche dei singoli discenti alla fine del triennio risultano considerevolmente 

potenziate. Gli alunni riescono a contestualizzare le varie conoscenze storiche e culturali   e ad 

approfondire i messaggi dei vari autori trattati per un confronto sempre più aperto tra il mondo passato 

e quello presente, nonché in una prospettiva interdisciplinare.  Il grado di conoscenze, competenze e 

capacità raggiunto dalla classe varia ovviamente in rapporto alle attitudini intellettive e critico-

espressive dei singoli discenti. La classe pertanto ha raggiunto risultati considerevoli per quanto 

riguarda il profitto, presentando livelli buoni, e, per un gruppo di alunni, ottimi, anche con punte di 

eccellenza. 

PROGRAMMA 

 

La Tragedia Greca 

Sofocle: Antigone 

 

La  Commedia  Nuova 

Menandro e il suo teatro 
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La vita 

Caratteristiche del teatro di Menandro 

Il legame inscindibile tra Menandro e la città di Atene 

Menandro e i Peripatetici; influsso sulle commedie dei Caratteri  

di Teofrasto e della visione aristotelica di Uomo e Società. 

“Dyskolos”   Il Bisbetico  (la figura del protagonista Cnemone) 

 

I personaggi femminili del teatro menandreo 

“Pericheiroméne”  La ragazza tosata 

 

Percorso Trasversale di Educazione Civica I° trimestre: 

Cittadinanza consapevole e prevenzione della violenza di genere 

 nel Dyskolos e nella Perikeiroméne di Menandro 

 

“Epitrépontes”  L’arbitrato ( l’etera di animo nobile ) 

 

“Samìa”  La ragazza di Samo 

 

Stragi, devastazioni e saccheggi sono il triste frutto della guerra 

 “Aspìs”  lo Scudo 

  

Prologo Una morte apparente  

 

ELLENISMO    

Significato del termine.  

I centri culturali. 

I caratteri dell’Ellenismo. 

Cosmopolitismo e Individualismo, filosofie consolatorie. 

Magia, culti misterici e sincretismo religioso in età ellenistica.  

Progresso della scienza alessandrina 

Aspetti profondamente moderni e innovativi della cultura ellenistica 

Ruolo centrale delle città, in particolare di Alessandria con i sovrani Tolomei.  

 

Callimaco   
La vita .  

La poetica callimachea. 

Le parole chiave della poetica di Callimaco: la “leptòtes”  

Il rifiuto della letteratura di massa in nome di una scelta poetica elitaria 

Prologo degli “Aitia”: lettura in traduzione italiana con analisi e commento 

Rapporto tra intellettuali e potere in età ellenistica.  

Callimaco - Il catasterismo e il motivo encomiastico, 

la celebrazione della dinastia dei Tolomei e della regina: La Chioma di Berenice.  

 

Teocrito 

La vita.  

La poetica.  

Il locus amoenus 

Gli idilli  bucolici :  

Idillio I  “Tirsi o la morte di Dafni”,  

Idillio VII “Le Talisie”;  

I mimi urbani: 

Idillio II  “L’ incantatrice” ,  

Idillio XV  “Le Siracusane” 
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Apollonio Rodio 

  

La vita.  

“Le Argonautiche”. 

La tecnica narrativa di Apollonio: personaggi e psicologia 

Il rapporto con lo straniero e il diverso: 

Il passaggio delle Simplegadi 

Gli Argonauti nella Colchide 

Greci e Barbari: Giasone e Medea 

Medea in Euripide e in Apollonio Rodio 

IL salotto delle dee: Afrodite, Era ed Atena 

Afrodite ed Eros 

L’amechanìa di Giasone   

La notte di Medea: l’angoscia di Medea innamorata 

 

Il romanzo in età ellenistica e greco-romana 

Le origini 

Caratteri e definizione del genere letterario 

Struttura, trame e personaggi 

Il romanzo greco come esempio di letteratura di massa 

 

Luciano di Samosata 
La vita e le opere 

Il romanzo Storia Vera    

Pseudo-Luciano  Il romanzo “ Lucio o l’Asino” 

 

CLASSICO  

 

“A quei di là convien piacere” L’Antigone di Sofocle nell’Atene di Pericle 

Prologo, Parte Prima, Le leggi di Zeus- La scelta definitiva di Antigone, vv. 1- 48 

Prologo, Parte Seconda, Il santo delitto, vv. 49 – 99 

Primo Episodio La genesi di un tiranno vv. 162-331 (in traduzione italiana) 

 

Percorso Trasversale di Educazione Civica II° Trimestre: 

Lo sfruttamento delle risorse ambientali nella Grecia antica. 

Il progresso dell’umanità nel I° Stasimo dell’Antigone di Sofocle  

L’uomo, qualcosa di terribile, vv.332-335 (in traduzione italiana) 

Secondo Episodio, L’inevitabile condanna, vv. 450 - 525 

 

Schede di approfondimento: 

Introduzione all’Antigone: L’uomo, qualcosa di terribile 

La solitudine di Antigone: una scelta tragica 

Aspetti stilistici e linguistici dell’Antigone: la lingua della tragedia 

Il Coro e Creonte 

La guardia: un personaggio da commedia 

Il Progresso e la Storia dell’Umanità 

                                               

Ore di lezione effettivamente svolte nel corso dei tre trimestri: 74 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Nell’attività didattica, per la classe in presenza e per gli alunni di volta in volta collegati in DDI, ci si 

è avvalsi di: lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati per l’approfondimento, 

particolarmente dei percorsi interdisciplinari. Dopo la presentazione generale alla classe 

dell’argomento o dell’autore da parte del docente si è lasciato maggiore spazio alla lettura e all’analisi 

del testo - scelto, spesso, tenendo conto dell’interesse mostrato dagli alunni - e agli interventi degli 

alunni stessi; nonché alla ricerca in rete di contenuti, approfondimenti, video, ppt e repertorio 

iconografico. L’azione didattica è stata volta a favorire una riflessione storico-letteraria testualmente 

fondata. Partendo dalla lettura e dall’analisi dei testi, si è proceduto allo studio dei principali autori 

greci di età ellenistica e greco-romana, pervenendo a un loro inquadramento nei rispettivi contesti 

storici, sociali, politici e culturali. Si è operato riducendo all’essenziale il momento nozionistico-

normativo e favorendo l’integrazione tra la fase conoscitiva e l’autonoma rielaborazione.  Per gli 

alunni in DDI in seguito alla emergenza sanitaria l’attività didattica è stata praticata in modalità a 

distanza attraverso video lezioni, chat, registro elettronico, caricamento di materiale su Google 

Classroom. La situazione ancora emergenziale ed instabile ha comportato che la programmazione 

iniziale venisse rimodulata allo scopo di rendere più agevole la comprensione e l’interpretazione dei 

testi proposti. Si è provveduto, pertanto, a ridurre il numero dei testi, sia in lingua che in traduzione. 

Spesso, nel corso delle video lezioni, in relazione alla problematica da trattare, gli alunni sono stati 

sollecitati alla ricerca e alla selezione di idee così che potessero sentirsi parte attiva della lezione. Non 

si è trascurato, però, l’obiettivo di favorire la riflessione sulle tematiche proposte e di operare 

collegamenti sia tra il testo e il contesto che tra i contenuti delle opere di uno stesso autore.  

Sono stati proposti dei questionari allo scopo di verificare il livello di assimilazione dei contenuti e 

di acquisizione delle abilità di collegamento. La classe, avendo già sperimentato l’emergenza negli 

anni scolastici precedenti, ha mostrato senso di responsabilità, partecipando con interesse alle attività 

proposte e rivelando puntualità nelle consegne. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Come strumenti didattici sono stati utilizzati i libri in adozione, integrati da testi letterari (in 

traduzione e in greco) forniti in fotocopie o scannerizzati in formato digitale, per approfondire ed 

ampliare i contenuti culturali e letterari, mettendoli in relazione tra loro e con quelli di altre discipline. 

Ci si è serviti inoltre di vocabolari e lessici, nonché di schede grammaticali e sintattiche, per la 

traduzione e l’approfondimento linguistico. Nella DDI ci si è serviti strumenti tecnologici come 

computer, collegamenti in video conferenze e chat sulla Piattaforma Google Classroom e Google 

Meet, e sono stati utilizzati testi, video, ppt, foto e immagini tratti dal web. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate, sia in presenza che in DDI, attraverso le piattaforme Meet e Google Classroom, 

verifiche orali e prove scritte (traduzione di testi, questionari, Moduli Google per questionari, analisi 

del testo, trattazioni sintetiche e relazioni); in DDI le prove sono state prodotte dagli alunni in formato 

digitale o inviando foto degli elaborati scritti a mano.  

Per la valutazione dei risultati del Percorso Trasversale di Educazione Civica, per complessive ore 4, 

sono stati somministrati alla classe nel primo e nel secondo trimestre questionari a risposta multipla 

e a risposta sintetica sugli argomenti presentati dalla docente e precedentemente discussi in classe 

      

Torre Annunziata, 3 maggio 2022                                               La docente 

                                                                                        Prof. Maria Pia Paoletta 
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MATERIA: STORIA 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof. Velluso Giancarlo 

 

CONOSCENZE 
Il programma è stato sviluppato tenendo conto delle principali correnti sociali e politiche 

dell’Ottocento e del Novecento. Si è preferito in tal senso dedicare maggior spazio allo studio di 

periodi spesso trascurati dai programmi scolastici per ragioni temporali, motivando gli studenti alla 

comprensione delle questioni basilari dell’Occidente, in rapporto sia alle dinamiche belliche che alle 

caratteristiche etico-sociali di sfondo. 

 

COMPETENZE 

I ragazzi utilizzano in modo attivo il manuale in uso nonché gli appunti presi durante le lezioni, 

integrando le proprie riflessioni con le argomentazioni fornite dall’insegnante. L’obiettivo di dar vita 

ad un linguaggio specifico ed una competenza ad ampio raggio richiede la piena partecipazione critica 

degli alunni. 

 

ABILITÀ 

Tutti gli alunni hanno dimostrato di aver compreso la dimensione di problematicità propria del 

dialogo storiografico e la necessità della comprensione critica del proprio tempo. Sempre vivi sono 

stati l’interesse, la partecipazione e la disponibilità alla discussione. 

 

CONTENUTI 

 

OTTOCENTO 

 

1. Le rivoluzioni liberali degli anni Venti 

I movimenti di liberazione dell’America Latina, la rivoluzione in Spagna, a Napoli e in Piemonte, 

l’indipendenza greca, la nascita della carboneria, il moto decabrista in Russia 

 

2. Rivoluzioni e riforme negli anni Trenta 

La rivoluzione di luglio in Francia, l’insurrezione di Ciro Menotti, le riforme di Robert Peel, il 

pensiero di Mazzini 

 

3. La rivoluzione fallita: 1848-1851  

La rivoluzione in Austria e nella confederazione germanica, il ’48 in Italia: la I Guerra di 

Indipendenza, le indecisioni di Carlo Alberto, la fine della Seconda Repubblica in Francia 

 

4. Il movimento nazionale italiano (1849-1871)  

Il connubio Cavour-Rattazzi, Cavour e la rivoluzione sociale, la II Guerra di Indipendenza, la 

spedizione dei Mille, il brigantaggio, la III Guerra di Indipendenza, l’unità d’Italia e la questione 

romana 

 

5. Il secondo Ottocento 

Politica e società nel secondo Ottocento, il Kulturkampf, l’Inghilterra vittoriana, la Russia di 

Alessandro II, Giappone e Cina alla fine dell’Ottocento, La guerra di secessione americana e il 

genocidio degli Indiani 

 

NOVECENTO 

 

1. Caratteri generali del Novecento  

Le inquietudini di inizio secolo, la rivoluzione scientifica e letteraria, la produzione artistica 
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2. Il sistema politico e sociale italiano da Depretis a Giolitti 

 

3. I Guerra Mondiale 

I perché del conflitto, la guerra di trincea, le battaglie decisive, l’intervento dell’Italia, l’uscita dal 

conflitto della Russia e la rivoluzione bolscevica, l’intervento degli USA, il crollo della Triplice 

Alleanza, i trattati di pace, la Società delle Nazioni 

 

5. Il Fascismo  

La caduta dello stato liberale, Mussolini al potere, le leggi fascistissime, i Patti Lateranensi, la politica 

economica, l’alleanza con la Germania hitleriana 

 

6. Il Nazismo  

La crisi della repubblica di Weimar, Hitler al potere, il totalitarismo, la cultura nazista 

 

7. II Guerra Mondiale 

I perché del conflitto, le battaglie decisive, l’intervento degli USA, l’impreparazione bellica italiana, 

la Shoah, la sconfitta dell’Asse, i trattati di pace 

 

8. La Guerra Fredda 

Il perché di una definizione, l’equilibrio del terrore, la guerra di Corea e del Vietnam 

 

                                                                                                                            

Torre Annunziata, 03/5/2022 

                                                                    Il docente 

                                                                                             Prof. Velluso Giancarlo  
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MATERIA: FILOSOFIA 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof. Velluso Giancarlo 

 

CONOSCENZE 
Il programma è stato sviluppato tenendo conto delle principali correnti filosofiche dell’Ottocento e 

del Novecento. Si è preferito in tal senso dedicare maggior spazio allo studio delle tematiche etico-

sociali, motivando gli studenti alla comprensione dell’idea di cultura nell’Occidente. 

  

COMPETENZE 

I ragazzi hanno utilizzato in modo attivo il manuale in uso nonché gli appunti presi durante le lezioni 

e la bibliografia fornita dal docente. L’obiettivo di dar vita ad un linguaggio specifico ed una 

competenza ad ampio raggio è stato supportato dalla piena partecipazione critica degli alunni. 

 

ABILITÀ 

Tutti gli alunni hanno denotato una piena comprensione del dialogo filosofico e la necessità della 

comprensione critica del proprio tempo. Sempre vivi per tutti sono stati l’interesse, la partecipazione 

e la disponibilità alla discussione. 

 

CONTENUTI 

 

L’IDEALISMO 

La dialettica io-non io in Fichte 

Lo sforzo morale come atto di volontà in Fichte 

I Discorsi alla nazione tedesca 

L’io come immagine di Dio nel secondo Fichte 

L’Assoluto di Schelling 

Il significato della dialettica hegeliana 

La Fenomenologia dello Spirito 

Il valore della storia in Hegel 

 

MARX 

La critica a Hegel 

Il materialismo storico 

Il capitale e il plusvalore 

La fondazione del comunismo 

 

DUE FACCE DELLA MORALE: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il pessimismo schopenhaueriano 

La liberazione dal dolore secondo Schopenhauer: arte, compassione, ascetismo 

Gli stadi esistenziali secondo Kierkegaard 

Angoscia e disperazione 

La religione in Timore e tremore 

 

IL POSITIVISMO DI COMTE 

Definizione di positivo 

Gli stadi dell’umanità 

La teoria del Grande Essere 

 

NIETZSCHE 

Apollineo e dionisiaco 

L’arte come sublimazione del vivere 
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La morte di Dio 

Il valore e il danno della storia 

La teoria dell’oltre-uomo e la volontà di potenza 

 

LA PSICOANALISI 

La rivoluzione freudiana 

Gli stadi della crescita secondo Freud 

L’interpretazione dei sogni 

Il disagio della civiltà 

Gli archetipi secondo Jung 

La distruttività umana secondo Fromm 

Avere ed essere secondo Fromm 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Definizione 

La dialettica dell’Illuminismo secondo Horkheimer 

La dialettica negativa di Adorno 

Passioni e civiltà nell’analisi di Marcuse 

 

IL PENSIERO EBRAICO 

Il pensiero di Hannah Arendt 

Io e Tu in Martin Buber 

L’ontologia dell’Altro in Lévinas 

 

 

Torre Annunziata, 03/5/2022 

 

                                                            Il docente 

                                                             Prof. Velluso Giancarlo 
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MATERIA: INGLESE 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof.ssa Pinto Anna 

 

RELAZIONE FINALE 

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

 

CONOSCENZE: 

La classe 5 sez. B indirizzo classico è composta da 14 allievi. Essi, nonostante l’inizio dell’anno 

scolastico con doppi turni, causa distanziamento e sicurezza per ovvi motivi pandemici, e 

successivamente alla ripresa in presenza dal gennaio 2022, hanno frequentato con regolarità e, nel 

complesso, hanno mostrato partecipazione al dialogo educativo e motivazione all’apprendimento.  

La programmazione curricolare non ha subito grandi rallentamenti. E’ stato dato spazio adeguato alla 

trattazione di tutti gli aspetti del panorama letterario, interagendo con gli allievi, proponendo 

macrotematiche, scelte opportunamente dal C.d.c ad inizio anno scolastico, e sollecitando le 

interconnessioni tra le varie discipline. Purtroppo si è dovuto operare una scelta di autori 

selezionandoli tra coloro che hanno trattato della tematica della Guerra, per essere vicini alla triste 

realtà storica che stiamo vivendo, legando il concetto alla violenza, alla storia dei popoli e delle 

differenti etnie, con un occhio alla realtà come vista e raccontata da scrittori del calibro di E. 

Hemingway.  

 

COMPETENZE 

La competenza comunicativa, obiettivo primario dell’insegnamento della lingua e letteratura inglese, 

è stata conseguita dal gruppo classe, anche se in maniera non omogenea. Un discreto gruppo di alunni 

ha unito all’attitudine verso la lingua la partecipazione costante alle attività svolte in classe, riuscendo 

a sviluppare la capacità di esprimersi in maniera scorrevole e fluente, sia in ambito di speaking che 

di writing, e soprattutto senza incertezze e dipendenze dalla lingua madre che spesso caratterizzano 

le esposizioni in lingua straniera. Alcuni tra gli alunni predisposti allo studio della lingua, hanno 

ottenuto certificazione linguistica Cambridge, frequentando corsi con docente di madrelingua sia a 

scuola, in orario extracurricolare, che privatamente, come da curriculum personale dell’alunno. 
Un altro gruppo, formato da allievi volenterosi, è riuscito ad approfondire e ampliare le tematiche 

oggetto di studio, ma non sempre è apparso in grado di evitare qualche esitazione ed errore nella 

pronuncia e nella grammatica. Un ultimo gruppo, infine, è composto da alcuni alunni che hanno nel 

corso del quinquennio raggiunto delle competenze di speaking e writing, superando quelle incertezze 

mostrate inizialmente e migliorando le proprie capacità espositive. 

 

CAPACITÀ 
 

L’insegnamento della letteratura straniera si propone di sviluppare non solo le abilità di analisi e di 

sintesi critica, ma anche la capacità di operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari in maniera 

da arrivare alla consapevolezza che le diverse discipline non sono costituite da contenuti a sé stanti, 

ma formano un sistema di interrelazioni che concorre all’acquisizione di un sistema unitario. Per 

quanto già esposto, tali capacità sono state conseguite nel gruppo classe dagli studenti, anche se in 

maniera non del tutto omogenea. 

In generale, non è mancato nei discenti la capacità di saper sintetizzare un contenuto e di analizzarlo 

in maniera, se non personale, almeno differente dalla spiegazione del testo. Le difficoltà maggiori 

sono derivate dal doversi esprimere in lingua straniera e da un’eccessiva fedeltà a quanto esposto dal 

manuale e dai testi consultati. Se ne deduce che non tutti gli alunni possono essere considerati in 

possesso di queste capacità: il gruppo trainante è oramai in grado di procedere autonomamente, 
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rielaborando criticamente i contenuti e fornendo le opportune valutazioni e gli adeguati raccordi in-

terdisciplinari. La maggioranza è pervenuta all’acquisizione delle capacità di sintesi, riuscendo in 

alcuni casi a fornire esaurienti interpretazioni personali. 

 

METODOLOGIA      

  

L’insegnamento della lingua e letteratura inglese ha avuto la finalità educativa di far comprendere 

l’importanza di una conoscenza adeguata della lingua straniera a motivo della crescente integrazione 

socio-politica del mondo moderno e, in particolare, della comunità europea. Infatti i sempre più 

frequenti scambi internazionali, lo sviluppo del turismo e dei rapporti di studio e commerciali con le 

altre nazioni moltiplicano le occasioni in cui è necessario conoscere la lingua straniera per 

confrontarsi con un altro gruppo linguistico. E’ stata, poi, sottolineata la valenza formativa ed 

educativa della lingua straniera. Essa è infatti inestricabilmente legata ad una civiltà ed è frutto delle 

esperienze, dei valori etici, culturali e sociali di un popolo. La conoscenza e la valutazione estetica di 

tali valori, il confronto con quelli relativi al proprio paese, offrono agli allievi l’opportunità 

dell’affinamento delle capacità estetiche e dell’ampliamento dei loro orizzonti culturali. In questa 

ottica è stato presentato lo studio della letteratura, non inteso come la memorizzazione di date e fatti, 

ma come osservazione, a livello operativo, della varietà linguistica della comunicazione letteraria. 

Attraverso l’analisi del testo letterario è infatti possibile identificare i suoi valori poetici in assoluto e 

nell’ambito dei momenti fondamentali della storia letteraria. A livello didattico, l’obiettivo precipuo 

dell’insegnamento è stato il potenziamento delle abilità di riconoscimento e produzione delle strutture 

linguistiche all’interno di contesti significativi in maniera da offrire agli allievi uno strumento 

adeguato all’approccio alla trattazione di tematiche di attualità e di letteratura.  Pur continuando a 

perseguire lo sviluppo armonico delle quattro abilità, particolare attenzione è stata dedicata alla 

capacità di decodifica del testo letterario. Attraverso tecniche quali skimming, scanning, Wh 

questions, true/false questions gli allievi sono stati guidati alla comprensione sia globale che 

dettagliata del testo, e all’analisi delle strutture morfologiche e lessicali in esso contenute. Le abilità 

produttive sono state potenziate stimolando gli allievi ad esprimere quanto appreso attraverso 

riassunti, redazioni di brevi saggi e composizioni. Considerando queste premesse, si può affermare 

che i discenti sono pervenuti ad una conoscenza abbastanza esauriente del panorama letterario e dello 

sfondo sociale, politico e storico dei periodi letterari. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Sono stati utilizzati i testi in adozione, ma anche Power Point , fotocopie  da altri testi letterari, video 

per gli approfondimenti e le esercitazioni scritte, e listening training da piattaforma INVALSI , per 

esercitazione prove Invalsi. Proiezione di alcuni film in lingua a scuola e a casa, con opportune 

riflessioni.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella valutazione si è tenuto conto di: profitto, coinvolgimento nel dialogo educativo, motivazione 

allo studio, approfondimenti personali dei contenuti, regolarità nell’impegno, conoscenza e 

comprensione dei termini della disciplina, possesso del linguaggio specifico. 

Giacchè l’anno scolastico precedente è stato svolto in prevalenza a distanza, in DDI, si è pensato di 

valorizzare ai fini della valutazione, anche il processo di apprendimento, oltre che la prestazione in 

sé. Si è tenuto conto, infine, della puntualità nelle consegne e della presenza alle lezioni, e della 

partecipazione ad esse, attraverso il dialogo con l’insegnante e l’interazione con i compagni di classe.  
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Programma svolto di Letteratura Inglese 

Industrial Revolution- 

The English Romantic poets 

Lyrical Ballads –The Preface pg 168 

W.Wordsworth(1770-1850): I wandered lonely as a cloud-pg170 

S.T.Coleridge-(1772-1834) 

The Rime of the ancient mariner-the plot and symbolism pg 175-176 

P.B.Shelley(1772-1822) : a poem-Ozymandias  

Byron:- a poem: So We'll go no more a-rowling  

Romantic fiction 

Mary Shelley(1797-1851) -Frankenstein- The Creation-pg 217 

The  Victorian Age  

Fiction in a Time of changes 

C.Dickens(1812-1870)- Oliver Twist:the plot –a text: Before the board pg 253 

Coketown-an industrial town pg 258-259  

 Emily Dickinson- (183-1886)a poem:Wild Nights –pg276 

      The Pre-Raphaelits 

The age of Aestheticism and decadence 

Oscar Wilde ( 1854-1900)-The Picture of Dorian Gray(1891) 

 -The Manifesto of British Aesteticism:The Preface 

 The Studio-from The Picture of Dorian Gray 

 L.Stevenson((1850-1894) travel fantasy novel: atmoshere and suspense- 

 Il mito del Doppelganger - The duality of Man -pg 296 

The duality of man pg 297 

Modernism 

 Technological innovations The advent of Modernism war novels and war poets  

Colonialism and literature 

Jhon McCrae(1872-1918)-a poem: IN FLANDERS FIELD  

E.Hemingway-Firewell to the arms 

The Bloombury group 

Virginia Woolf (1882-1941) pg 330-331 Mrs Dalloway  
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James Joyce(1882-1941)-The Dubliners-Ulysses –the plot 

Dystopian novel 

George Orwell (1903-1950) 

1984-the plot 

Educazione civica 

Legacy:The Magna Carta-Rosa Parks-Gandi 

Wellness: Stress in young people 

Digital awarness:The development of language in the era of emojis 

 

 

 

Torre Annunziata 03/05/2022                                                     Il Docente 

                                                                                               Prof.ssa Anna Pinto  
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MATERIA: MATEMATICA 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof.ssa Ilardi Raffaella 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 

Analisi della situazione della classe  

 

La classe, formata da 14 alunni, nel corso dell’anno scolastico ha mostrato disponibilità al dialogo 

didattico-educativo assumendo un atteggiamento propositivo durante le lezioni, seguendo con 

attenzione e partecipazione adeguata. Fin dall’inizio dell’anno gli alunni hanno manifestato interesse 

verso la disciplina, in particolare un piccolo gruppo di allievi che, evidenziando una maggiore 

predisposizione per le discipline scientifiche, ha partecipato con entusiasmo al progetto PLS svolto 

in collaborazione con l’università di Salerno.  

La classe, matura e dotata di uno spiccato senso di responsabilità, ha dimostrato di essere capace di 

modulare i propri comportamenti sulla base delle necessità o delle particolari situazioni affrontate, 

dovute in particolare alla situazione di emergenza sanitaria.  

La programmazione disciplinare nel corso dell’anno è stata rimodulata, adeguando i contenuti e le 

metodologie alle esigenze specifiche della classe.   

Nella prima fase dell’anno sono stati ripresi gli argomenti di raccordo del quarto anno e 

successivamente sono stati svolti i contenuti specifici del quinto anno. Lo sviluppo delle attività è 

stato calibrato sui ritmi di apprendimento della classe. Si è ritenuto proficuo dedicare un cospicuo 

numero di ore ad esercitazioni guidate ed attività di recupero e potenziamento di argomenti che sono 

risultati particolarmente ostici.  

Per le attività di Educazione Civica, in relazione alle linee guida del curricolo trasversale di 

Educazione Civica, sono stati sviluppati in un’ottica interdisciplinare i contenuti disciplinari relativi 

ai seguenti nuclei tematici: Costituzione- legalità- solidarietà; Sostenibilità, salute, benessere; 

Cittadinanza digitale  

Per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti programmati e l’acquisizione delle competenze e 

capacità, c’è da dire che nel corso dell’anno gli alunni hanno cercato di migliorare la loro preparazione 

di base ciascuno secondo le proprie possibilità. I risultati conseguiti non sono caratterizzati da una 

totale omogeneità. In particolare la classe appare divisa in tre livelli: il primo, formato da un gruppo 

di allievi che si sono distinti nell’arco di tutto il percorso per l’acquisizione di conoscenze in modo 

completo e approfondito e metodo di studio autonomo e produttivo, facendo registrare ottimi risultati; 

il secondo, costituito da un gruppo di alunni che hanno conseguito  buoni risultati per capacità e 

continuità nello studio della disciplina; il terzo, costituito da studenti che pur evidenziano una minore 

attitudine alla disciplina, opportunamente guidati e stimolati, hanno comunque conseguito risultati 

sufficienti o più che sufficienti.  

Gli studenti hanno acquisito conoscenze adeguate dei seguenti temi: 1. Equazioni e disequazioni 

goniometriche 2. Proprietà di funzioni 3. Limiti e continuità. 4. Calcolo differenziale.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Obiettivi formativi 
1. formare una buona coscienza critica; 

2. contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità degli allievi, alla maturazione 

dell’identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità decisionali degli allievi; 

3. educare al rispetto delle idee altrui; 

4. sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 

5. potenziare le capacità espressive per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, essenziale 

6. potenziare le capacità di formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, leggere e 

interpretare le risposte 

7. essere in grado di affrontare situazioni problematiche sapendo individuare con chiarezza gli 
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obiettivi, le risorse, il modello matematico più adatto, il percorso risolutivo usando con    competenza 

il linguaggio specifico e discutendo criticamente i risultati  

8. potenziare le abilità di applicazione, elaborazione, confronto dei modelli matematici, evitando 

un apprendimento meccanico e ripetitivo 

9. avere consapevolezza delle interazioni della matematica con il resto del sapere. 

 

Obiettivi didattici specifici 

Il docente si è proposto di: 

1. Risolvere semplici equazioni e disequazioni goniometriche  

2. individuare le principali proprietà di una funzione 

3. calcolare i limiti e applicarle allo studio di funzione 

4. calcolare la derivata prima (e di ordine superiore) di una funzione semplice, composta ed 

inversa 

5. conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili 

6. studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

7. introdurre il concetto di integrale 

 

 

Metodologia  
Nel corso dell’anno gli interventi formativi sono stati sviluppati privilegiando il coinvolgimento 

attivo degli alunni nel percorso di acquisizione delle competenze. Si è cercato di sensibilizzare 

l’interesse dei discenti verso questa parte della Matematica avendo avuto cura di spiegare, con ampie 

chiarificazioni ed in maniera interattiva, ogni nuovo concetto. Pertanto la trattazione teorica dei 

contenuti è stata accompagnata da: 

- da esempi e controesempi che ne rafforzino la comprensione e mettano in luce i casi 

particolari 

- esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere 

i procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite 

- impostazione didattica che renda possibili agganci e collegamenti interdisciplinari 

 

Strumenti, attrezzature, modalità e tempi di svolgimento della programmazione 
Per quanto riguarda i materiali utilizzati sono stati utilizzati libro di testo, appunti e software specifici.   

 

Verifiche  
Per quanto riguarda le verifiche, gli allievi sono stati invitati a partecipare attivamente alle lezioni e 

a rispondere, subito dopo la spiegazione, a domande inerenti l’argomento spiegato potendo, così, 

valutare la partecipazione, l’assiduità e l’impegno. Essi hanno sostenuto, inoltre, verifiche in itinere 

e di fine modulo strutturate con test, compiti e interrogazioni tradizionali per discutere sui concetti 

acquisiti.  

 

Valutazione 
Al termine di ogni verifica l’alunno ha saputo sempre il mio giudizio basato sui seguenti criteri: 

 Conoscenza dei contenuti, 

 Capacità espositiva e di applicazione; 

 Uso del linguaggio specifico 

 Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione; 

 Codifica grafica dei dati e dei risultati; 

al fine di poter migliorare la sua preparazione e contestualmente attivare una autovalutazione 

successiva. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

                                              

Equazioni e Disequazioni goniometriche  

Funzioni e loro proprietà: 

● funzioni reali di variabile reale; 

● proprietà delle funzioni; 

● funzione inversa; 

● funzione composta. 

Limiti di funzioni: 

● insiemi di numeri reali; 

● limite finito per x tendente ad un valore finito; 

● limite infinito per x tendente ad un valore finito; 

● limite finito per x tendente ad un valore infinito; 

● limite infinito per x tendente ad un valore infinito; 

● primi teoremi sui limiti (Senza dimostrazione): 

- Teorema dell’unicità del limite;  

- Teorema della permanenza del segno;  

- Teorema del confronto.  

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: 

● operazioni sui limiti; 

● forme indeterminate; 

● limiti notevoli; 

● infinitesimi, infiniti e loro confronto; 

● funzioni continue  

● teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): 

- Teorema di Weiestrass;  

- Teorema dei valori intermedi;  

- Teorema di esistenza degli zeri 

● punti di discontinuità di una funzione 

● asintoti; 

● grafico probabile di una funzione.  

Derivate: 

● rapporto incrementale 

● derivata di una funzione;  

● continuità e derivabilità; 

● derivate fondamentali; 

● operazioni con le derivate; 

● derivata di una funzione composta;  

● derivata della funzione inversa; 

● derivate di ordine superiore al primo;  

● retta tangente; 

● punti di non derivabilità; 

● definizione differenziale di una funzione  

 

Teoremi del calcolo differenziale: 

● Teorema di Lagrange (senza dimostrazione); 

● Conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione);  

● Teorema di Rolle (senza dimostrazione); 

● Teorema di Cauchy (senza dimostrazione); 

● Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

● Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
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Massimi, minimi e flessi 

 Massimi e minimi assoluti e relativi 

 Concavità e flessi 

 

Studio delle funzioni 

Integrale indefinito 

 Primitiva di una funzione 

 Definizione integrale indefinito  

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 

Educazione civica 

Proporzionalità, progressività e imposte 

Indagini statistiche sullo sviluppo sostenibile 

 

 

 

Torre Annunziata, 03/05/2022          Il Docente 

   Prof. Ilardi Raffaella 
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MATERIA: FISICA 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof. Maria Nappi 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe, formata da 14 alunni, risulta composta da studenti abbastanza omogenei per aspetto 

disciplinare, conoscenze pregresse e metodo di studio. Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte 

degli alunni, mostrando disponibilità al dialogo didattico-educativo, ha assunto un atteggiamento 

propositivo durante la lezione e ha seguito lo studio della Fisica con viva attenzione e partecipazione 

attiva. Il programma è stato svolto pienamente grazie allo studio costante e approfondito degli 

studenti.  

In generale, tutti gli studenti possiedono le conoscenze di base necessarie alla risoluzione autonoma 

di quesiti elementari. Una buona parte di essi ha acquisito una conoscenza completa e articolata 

riuscendo bene a collegare più aspetti della disciplina con i fenomeni della natura. La maggior parte 

degli studenti sa interpretare, con la giusta guida, i testi dei quesiti proposti in maniera corretta e 

riesce ad attuare una corretta strategia risolutiva utilizzando un ragionamento logico deduttivo. Gli 

studenti sono in grado di trasferire autonomamente nozioni e abilità a contesti diversi e complessi.  

Sono stati raggiunti totalmente gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico per conoscenza e 

competenza. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

Obiettivi formativi 
1. Formare una buona coscienza critica; 

2. Contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità degli allievi, alla maturazione 

dell’identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità decisionali degli allievi; 

3. Educare al rispetto delle idee altrui; 

4. Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 

 

Obiettivi didattici specifici 

Il docente si è proposto di: 

1. Stimolare le capacità di costruire un ragionamento organizzato secondo modalità pianificate; 

2. Promuovere l'abitudine all'osservazione dei fenomeni e delle situazioni; 

3. Suscitare e coltivare la coerenza logica; 

4. Sostenere l'attitudine a elaborare le informazioni e a utilizzare consapevolmente i metodi di 

calcolo; 

5. Sviluppare specifiche capacità, vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni 

scientifiche, recependole criticamente e inquadrandole in un unico contesto; 

6. Interpretare e capire un testo scientifico;  

7. Accompagnare gli allievi all'acquisizione di una cultura scientifica di base che, al termine del 

liceo, permetta loro di avere una visione critica ed organica della realtà sperimentale; 

8. Inserire i vari temi della disciplina nel loro contesto storico-filosofico. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Si è cercato di sensibilizzare l’interesse dei discenti verso questa parte della Fisica avendo avuto cura 

di spiegare, con ampie chiarificazioni ed in maniera interattiva, ogni nuovo concetto. Il metodo usato 

per svolgere il programma di Fisica è consistito nell’affrontare per ogni concetto aspetti teorici, ma 

soprattutto sperimentali. In questo modo si è potuto ribadire il carattere empirico di questa disciplina 

e la sua utilizzazione per lo studio della natura che ci circonda. Pertanto, sono state utilizzate le 

seguenti metodologie: lezioni frontali, partecipative, discussioni e brainstorming, attività 

laboratoriali.  
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Per quanto riguarda i materiali utilizzati, il docente si è attenuto al libro di testo integrandolo con 

appunti, file multimediali, pagine internet e video su esperimenti di laboratorio.  

 

VERIFICHE  
Per quanto riguarda le verifiche, gli allievi sono stati invitati a partecipare attivamente alle lezioni e 

a rispondere, subito dopo la spiegazione, a domande inerenti l’argomento spiegato potendo, così, 

valutare la loro partecipazione, l’assiduità e l’impegno. Essi hanno sostenuto, inoltre, verifiche in 

itinere e di fine modulo strutturate con relazioni di laboratorio e interrogazioni tradizionali per 

discutere sui concetti acquisiti.  

 

VALUTAZIONE 
Al termine di ogni verifica l’alunno ha saputo sempre il mio giudizio basato sui seguenti criteri: 

 Conoscenza dei contenuti, 

 Capacità espositiva e di applicazione; 

 Uso del linguaggio specifico 

 Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione; 

 Codifica grafica dei dati e dei risultati; 

al fine di poter migliorare la sua preparazione e contestualmente attivare una autovalutazione 

successiva. 

La conversione del voto in decimi ha tenuto conto delle griglie di valutazione stabilite dal 

dipartimento. 

 

PROGRAMMA DI FISICA V B CL. ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

1. La natura esclusiva dell’elettricità 

2. L’elettrizzazione per strofinio 

3. I conduttori e gli isolanti 

4. La definizione operativa della carica elettrica 

5. La legge di Coulomb 

6. L’esperimento di Coulomb 

7. La forza di Coulomb nella materia 

8. L’elettrizzazione per induzione  

9. La polarizzazione degli isolanti  

10. Problemi 

 IL CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE  

1. Le origini del concetto di campo 

2. Il vettore campo elettrico 

3. Il campo elettrico di una carica puntiforme  

4. Le linee di campo elettrico 

5. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

6. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

7. L’energia potenziale elettrica  

8. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

9. Le superfici equipotenziali 

10. La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

11. La circuitazione del campo elettrico 

12. Problemi 

 FENOMENI DI ELETTROSTATICA  

1. Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

2. Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e potenziale 
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3. Il problema generale dell’elettrostatica  

4. La capacità di un conduttore 

5. Il condensatore 

6. Verso le equazioni di Maxwell 

7. Problemi 

 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

1. I molti volti dell’elettricità 

2. L’intensità della corrente elettrica 

3. I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

4. La prima legge di Ohm  

5. I resistori in serie e in parallelo  

6. Le leggi di Kirchhoff 

7. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

8. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

9. Problemi 

 FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

1. Una scienza di origini medievali 

2. La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

3. Forze tra magneti e correnti  

4. Forze tra correnti  

5. L’intensità del campo magnetico 

6. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

7. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente  

8. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

9. Il motore elettrico  

10. L’amperometro e il voltmetro 

11. Problemi 

 IL CAMPO MAGNETICO  

1. La forza di Lorentz 

2. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  

3. Il flusso del campo magnetico  

4. La circuitazione del campo magnetico  

5. Le proprietà magnetiche dei materiali 

6. Il ciclo di isteresi magnetica 

7. Verso le equazioni di Marxwell  

8. Problemi 

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

1. La corrente indotta  

2. La legge Faraday-Neumann 

3. La legge di Lenz 

4. L’autoinduzione e la mutua induzione  

5. L’alternatore  

6. Il trasformatore  

7. Problemi 

 LA FISICA OGGI  

1. Le frontiere della fisica  

2. L’inizio della particele: il positone e il muone  

3. I neutrini  

4. I quark  
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5. Le forze elettromagnetica e forte  

6. Tre forze e tre famiglie di particelle-materia 

7. Il modello Standard  

8. Il lungo cammino verso l’unificazione  

9. Sguardo di insieme all’unificazione elettroforte 

10. Le costanti fisiche   

 

 

Torre Annunziata, 03/05/2022        Il Docente 

                                                                                            Prof. Maria Nappi 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof.ssa Borrelli Nunzia Maria 

 

 

CLASSE 5 BC       ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

RELAZIONE FINALE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Gli alunni, in generale, sono consapevoli dell’importanza che le discipline scientifiche rivestono per 

il progresso; quasi tutti usano in maniera appropriata il linguaggio specifico delle discipline 

codificandone, in qualche caso , uno altamente tecnico; riescono ad organizzare le conoscenze 

acquisite con sequenzialità logica; sono in grado di analizzare e interpretare i fenomeni descritti in 

modo critico; alcuni riescono a rappresentare, graficamente e/o attraverso applicazioni di strumenti 

multimediali, le problematiche specifiche.  

Le competenze sono possedute in misura diversificata, per studio ed applicazione; alcuni alunni 

hanno raggiunto buoni livelli nella rielaborazione ed esposizione dei contenuti oltre che nella messa 

a punto di proposte per la soluzione di problemi. Partendo dalle esigenze, dalle motivazioni e dagli 

interessi della platea, in considerazione della evidenza che la classe ha subito una discontinuità 

didattica ho inteso, attraverso lo studio delle scienze della terra, della chimica e della biologia, dare 

una valenza pluritematica al corso di scienze. Allo scopo di non disperdere un anno nelle mille 

possibilità che la disciplina offre, sono stati affrontati gli aspetti più attuali degli argomenti 

considerando che si dispone di sole due ore settimanali, che il calendario scolastico è stato 

caratterizzato più volte da impegni curriculari e, non di scarsa rilevanza, che l’esperienza della DDI 

di due anni scolastici ha lasciato il segno. Si è dato alla disciplina un taglio pratico calando nella realtà 

quanto più possibile i contenuti affrontati. Le tematiche sono state scelte dal docente e dagli allievi in 

un clima di fattiva e serena collaborazione. Sono stati trattati gli argomenti proposti nel piano per la 

chimica organica, la biochimica e le scienze della terra ma per le biotecnologie sono state trattate solo 

le applicazioni delle stesse in campo medico, ambientale e in agricoltura. 

 

ABILITÀ  
Gli studenti sono consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico e della complessità dei 

fenomeni naturali; hanno coscienza dell’impatto antropico sugli equilibri naturali e sulla dinamica 

esogena. Sono in grado di:  

- descrivere i fenomeni naturali e individuarne le cause e le conseguenze  

- collegare in modo organico fatti e fenomeni  

- utilizzare le proprie conoscenze in contesti nuovi  

- operare collegamenti con concetti esposti in discipline affini.  

 

METODOLOGIA 

Nella trattazione dei vari argomenti oggetto di studio, si è cercato sempre di introdurre la lezione 

attraverso un riferimento a situazioni riguardanti la realtà quotidiana e di sviluppare i contenuti sotto 

forma di risposte agli interrogativi che ne scaturivano. Gli allievi sono stati poi guidati alla 

organizzazione delle conoscenze acquisite in un insieme organico e nel collegamento dell’argomento 

trattato con altri già studiati o con problematiche di attualità. Come tecnica d’insegnamento è stata 

privilegiata la lezione frontale, cercando sempre di stimolare i discenti ad una partecipazione attiva e 

facendo spesso ricorso al libro di testo per facilitarne la decodificazione e per la lettura e 

l’interpretazione del fenomeno scientifico. E’stata proposta agli alunni una metodologia alternativa 

per uno studio accattivante degli argomenti studiati, gli stessi hanno risposto con l’approfondimento 

di alcuni blocchi tematici fornendone anche presentazioni innovative.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per i criteri di valutazione si rimanda ai lavori di Dipartimento agli atti della scuola.  

 

PROGRAMMA 

 

LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 

Il carbonio e gli idrocarburi 

I composti organici 

Gli idrocarburi 

Gli idrocarburi aromatici 

 

I GRUPPI FUNZIONALI 

Il ruolo dei gruppi funzionali 

Alcool, fenoli ed eteri 

Dalle aldeidi agli acidi carbossilici 

Dalle ammine ai polimeri              

 

LA BIOCHIMICA 

 

La diversita’ molecolare della vita 

Il carbonio e le biomolecole 

Le molecole della vita 

Strutture e funzione delle molecole biologiche 

La respirazione cellulare e la fermentazione 

Energia e metabolismo 

Gli enzimi e la loro regolazione 

Le tappe della respirazione cellulare 

Il metabolismo della cellula vegetale 

La fotosintesi 

Introduzione alla fotosintesi 

La fase luminosa della fotosintesi 

La fase oscura della fotosintesi 

Il valore globale della fotosintesi 

 

BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie e l’uomo 

Le biotecnologie per l’ambiente e per l’industria 

Le biotecnologie in campo medico 

 

Libro di testo utilizzato  

CAMPBELL     Biologia concetti e collegamenti    PLUS 

Cain- Dickey-Hogan-Jachson-Minorsky-Reece- Simon- Taylor- Timberlake- Urry- Wasserman 

PEARSON 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

IL VULCANISMO 

 

I FENOMENI SISMICI 
 

 L’ INTERNO DELLA TERRA 

Costruzione di un modello dell’interno terrestre 
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Litologia dell’interno della terra 

Il magnetismo terrestre 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE 

La suddivisione della litosfera in placche 

Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche 

 

L’espansione del fondo oceanico 

Morfologia e struttura del fondo oceanico 

Modalità e prove della espansione oceanica 

 

I margini continentali 

I tre tipi di margine continentale 

Collisioni e orogenesi 

 

Libro di testo 

Le Scienze della Terra 

TETTONICA DELLE PLACCHE D 

Italo Bovolenta Editore – ZANICHELLI 

 

 

 

                                                                                           Il Docente   

                                                    

 Torre Annunziata 03/05/2022                              Prof.ssa  Borrelli Nunzia Maria      
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

Prof.ssa Marino Margherita 

 

 

I tre anni trascorsi con gli alunni di questa classe hanno permesso di realizzare un percorso di crescita 

e di consapevolezza che ha generato un rapporto di collaborazione piena, nonché di scambio aperto 

e sincero.  Tutti si sono mostrati disponibili al confronto e profondamente interessati al dialogo 

educativo. La maggior parte degli studenti è apparsa partecipe e propositiva, dimostrando di saper 

utilizzare un metodo di studio corretto e funzionale. L'uso dei linguaggi specifici e l'organizzazione 

autonoma dei contenuti appresi risultano, infatti, buoni per la maggior parte degli alunni, ottimi o 

finanche eccellenti per quelli che evidenziano anche capacità critiche e logico-argomentative, 

riuscendo a destreggiarsi con competenza nei collegamenti interdisciplinari.  

Anche se l’anno scolastico 2021/22 si è svolto interamente in presenza, nell’applicazione e 

nel rispetto di tutte le norme ministeriali ed igienico-sanitarie previste, le linee generali della 

programmazione didattica e le relative azioni di verifica sono state rimodulate di volta in volta 

adattandole alle esigenze che la Didattica Digitale Integrata (DDI), all’occorrenza attivata, richiedeva. 

Pertanto, il processo di insegnamento, che era stato finalizzato a sviluppare negli alunni specifiche 

competenze, nella fase di emergenza è stato modificato, calibrandolo in base ai nuovi ritmi di 

apprendimento della classe e degli alunni costretti alla modalità digitale. 

Si è mirato, quindi, all’acquisizione delle seguenti competenze e finalità: 

 

COMPETENZE 

 Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico; 

 Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; 

 Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate. 

 

FINALITA’:  

 stimolare gli alunni alla responsabilità;  

 favorire il senso di appartenenza;  

 favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni;  

 garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento in modalità telematica  

 

In relazione alla nuova programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

 

CONOSCENZE 

Sul piano delle conoscenze si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi: 

 del contesto storico – culturale entro cui si forma e si esprime l’opera d’arte (avvenimenti, 

movimenti, correnti, tendenze culturali); 

 dei temi, soggetti, generi della raffigurazione (tipologie iconografiche); 
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 degli elementi espressivi del linguaggio artistico del singolo autore o di scuole e contenuti 

(metodi compositivi); 

 delle tecniche di realizzazione delle opere.  

L’approccio diretto e continuo con i manufatti artistici è stato il punto di partenza perché gli alunni 

riuscissero a storicizzare ed interpretare quanto loro proposto, operando un continuo confronto tra 

passato e presente. Nel contempo una buona parte della classe ha cercato di potenziare le abilità di 

analisi, sintesi e contestualizzazione dell’opera d’arte.  

Pertanto, attualmente ogni alunno sa: 

 Confrontare le iconografie e i linguaggi artistici con riferimento ai modelli studiati; 

 Cogliere i nessi con altri ambiti disciplinari, rilevando gli aspetti dei fenomeni artistici legati 

ai diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, tecnologico) e formulando adeguate 

conclusioni personali;  

 Sviluppare la capacità di orientarsi tra temi, dati, soluzioni proposte così da consentire 

l’organizzazione autonoma del proprio lavoro; 

 Utilizzare anche altri testi (monografie, riviste, periodici) in aggiunta ai manuali scolastici. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Lo svolgimento dei contenuti disciplinari, per i motivi sopra espressi, è stato ridotto soprattutto 

nella parte relativa alla seconda metà dell’Ottocento e al Novecento, tenuto conto che da quest’anno 

scolastico, il programma si è arricchito con l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 

L’Arte Barocca 

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Testa di Medusa; Canestra di Frutta; Bacco; 

Vocazione di San Matteo; Crocifissione di San Pietro; 

Morte della Vergine. 

Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne; Estasi di Santa Teresa e Cappella Cornaro; Piazza 

San Pietro. 

 

Il Neoclassicismo 

LA SCULTURA  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese; Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria. 

LA PITTURA  

Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Napoleone che valica il 

Gran San Bernardo. 

 

Il Romanticismo 

LA PITTURA IN SPAGNA 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Ritratto della Duchessa D’Alba; Maja 

vestida e Maja desnuda; la famiglia di Carlo IV; La Fucilazione del 3 

maggio 1808 
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IL PAESAGGIO ROMANTICO: PITTORESCO E SUBLIME 

Caspar David Friederich: Mare Artico o Il naufragio della Speranza; Il viandante sul mare di 

nebbia; 

J. Constable: La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo 

W. Turner: Ombre e tenebre. La sera del Diluvio  

 

LA PITTURA FRANCESE TRA CLASSICISMO E ROMANTICISMO: 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

 

Il Realismo  

 Gustave Courbet: Gli Spaccapietre  

 Jean-François Millet: Le Spigolatrici 

 Honoré Daumier: Il vagone di terza classe 

 

L'Impressionismo 

Éduard Manet: Colazione sull’erba; Olimpia; Il bar delle Folies Bergère 

Edgar Degas: Lezione di danza; L’assenzio 

Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; 

La Grenouillère 

Pierre Auguste Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 

 

Il Postimpressionismo 

Georges-Pierre Seurat: Una domenica pomeriggio alla Grand - Jatte 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna di Sainte Victoire            

Paul Gaugin: Il Cristo giallo; Ia Orana Maria; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi 

siamo?Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto; La notte stellata; Campo di grano con 

corvi. 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

 Art Nouveau 

SECESSIONE VIENNESE 

Gustav Klimt: Giuditta I e GiudittaII; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Danae 

SECESSIONE DI BERLINO 

 Edvard Munch: Sera nel Corso Karl Johann; L’Urlo 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

 

L'Espressionismo 

I FAUVES  

 Henri Matisse: La stanza rossa; La danza  

DIE BRÜCKE 

E.Kirchner: Marcella; Cinque donne in strada 

 

Il Cubismo 

Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica 

 

 

 



68 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Tutela del Patrimonio 

Il Patrimonio Culturale: Beni Culturali e Beni Paesaggistici; Storia della Tutela del Patrimonio 

Culturale: Lettera a Leone X (Raffaello, 1519); Quae publice utilia ac decora (Gregorio XIII, 

1574); La legislazione napoletana sulla tutela del patrimonio (1755); Sopra le antichità e gli 

scavi (1820); art.9 della Costituzione Italiana. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

La trattazione dei contenuti disciplinari ha avuto un procedimento tematico, che ha 

privilegiato non un’analisi cronologica, ma diacronica, evidenziando elementi comuni o tratti 

differenti in autori di periodi diversi, senza prescindere però dal loro inquadramento storico-culturale. 

Si sono adottate strategie didattiche in supporto alla DDI quali, ad esempio la presentazione degli 

argomenti mediante video e PowerPoint opportunamente realizzati per favorire la comprensione e 

per abituare l’allievo ad uno studio che non sia meramente ripetitivo, ma che si basi sulla ricerca e 

sull’elaborazione. A supporto, il libro di testo “Itinerario nell’Arte” vol.3 di Cricco e Di Teodoro, 

edito dalla Zanichelli. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica sono stati: colloqui atti a valutare il raggiungimento di una visione 

globale degli argomenti trattati e la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e con proprietà di 

linguaggio; questionari a risposta aperta per abituare gli alunni a confrontarsi con modalità di verifica 

attualmente utilizzate in vari ambiti; interventi spontanei o provocati per verificare la consapevolezza 

delle conoscenze. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto di: profitto, coinvolgimento nel dialogo educativo, 

motivazione allo studio, approfondimenti personali dei contenuti, regolarità nell’impegno, 

conoscenza e comprensione dei termini della disciplina, possesso del linguaggio specifico. 

 

   

 

 

Torre Annunziata, 03/05/2022                 Il Docente 

                                                                                               Prof. Margherita Marino 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA 

 

Prof. D’Antonio Alessandro 

 

 

 

  RELAZIONE FINALE 

 

 

Gli alunni per tutto l’anno scolastico hanno seguito con continuità e interesse mostrando una costante 

crescita psicomotoria. Il lavoro svolto è stato proficuo e si è creato un clima positivo e favorevole 

all’attività didattica. La classe, pur impegnandosi in tutte le attività proposte, ha mostrato maggior 

interesse per il gioco della pallavolo di cui ha compreso i fondamentali individuali, riuscendo ad 

applicare sempre i principi del gioco di squadra. 

Gli obiettivi formativi prefissati e realizzati sono in termini di: 

 

 

Conoscenze: 

Conoscere la struttura di sport individuali e di squadra (pallavolo, basket); 

Esercizi nelle varie stazioni e con piccoli attrezzi (palloni, funicelle, cerchi)       

Conoscere i principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di 

salute. 

 

Competenze: 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina; 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, all’aperto e in strada;  

Realizzare semplici sequenze motorie; 

Assumere posture corrette in palestra e nella vita di tutti i giorni. 

 

Capacità: 

Conseguire il benessere psico-fisico; 

Avere capacità di scelta autonoma e responsabile; 

Acquisire una cultura delle attività di moto e sportive come costume di vita. 
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PROGRAMMA 

 

 

 

Sviluppo e potenziamento delle capacità condizionali e coordinative; 

Miglioramento della mobilità;  

Potenziamento del sistema respiratorio e circolatorio, del tono e dell’elasticità.  

 

 

L’insegnamento delle Scienze Motorie vuole soprattutto combattere la sedentarietà e promuovere i 

sani stili di vita per il benessere dei giovani futuri adulti, obiettivi che si sono potuti riprendere 

quest’anno, dopo la lunga interruzione della DDI, che ha visto gli studenti costretti davanti a un 

computer, un tablet. Dal momento che è stata attivata anche quest’anno per alcuni alunni la DDI, è 

stato necessario rivedere la programmazione per passare dalla didattica in presenza alla modalità di 

didattica a distanza, da un insegnamento pratico, fatto di contatti, come è soprattutto quello della 

materia, a una relazione mediata. E’stata necessaria una revisione degli obiettivi disciplinari e, con il 

persistere del distanziamento, talvolta gli alunni si sono concentrati sull’aspetto teorico della materia, 

modificando e variando di conseguenza anche i contenuti essenziali che erano stati precedentemente 

individuati, i mezzi e gli strumenti didattici. Gli studenti hanno argomentato sui benefici dell’attività  

fisica, sull’alimentazione e sport, sulla traumatologia sportiva e primo soccorso, su alcool, droghe e 

doping, e per ogni argomento hanno compilato schede che riprendano i punti salienti ma che 

comunichino anche i pensieri, le idee, le esperienze. Gli alunni sono stati sensibilizzati 

sull’importanza di essere fisicamente attivi anche in una situazione di forzata permanenza domestica, 

come quella della quarantena covid, attraverso un approfondimento del concetto di salute e benessere, 

sono stati infine approfonditi gli aspetti teorici degli sport e delle differenti attività sportive proposte.  

 

 

 

 

Torre Annunziata, 03/05/2022                                                     Il docente 

 

                                                                                       Prof. Alessandro D’Antonio 
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RELAZIONE FINALE RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof. Citarella Flora 

 

CLASSE    5 sez B CL                   a.s.2021/2022 

 

La classe, durante quest’anno scolastico, ha manifestato interesse verso tutte le attività ed ha 

partecipato in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo e didattico. 

Il nucleo centrale della programmazione è stato il tema “Chiesa” come duplice modello 

conciliare, assemblea di credenti, sacramento di salvezza. Gli alunni sono stati stimolati a 

scoprire la Chiesa come comunità posta al servizio dell’uomo nella diffusione del Vangelo. 

Il processo storico culturale della programmazione ha permesso di cogliere i valori presenti 

nella dimensione religiosa. 

Data l’emergenza da COVID-19 l’ora di religione con la DaD ha acquisito un significato 

ancora più importante fatto di solidarietà, empatia e spirito d’intraprendenza, finalizzata ad 

arricchire il dialogo educativo e a promuovere pienamente il raggiungimento degli obiettivi 

previsti, dell’assiduità e della capacità di relazione a distanza. 

 

PROGRAMMA RELIGIONE CATTOLICA 

                                          

PREMESSA 

 

In considerazione delle novità rilevanti che hanno interessato la Scuola Secondaria di II 

grado in questi ultimi anni, il Dipartimento di Religione ha deliberato di ripensare il percorso 

didattico in prospettiva della VALUTAZIONE delle COMPETENZE.   

In particolare per l'elaborazione dei percorsi didattici sono stati presi in considerazione i 

seguenti documenti:   

  Le Indicazioni nazionali degli specifici obiettivi di apprendimento per i Licei.   

  Le Indicazioni per l'Insegnamento della Religione Cattolica nei Licei.    

  Schema per la certificazione delle competenze di base (D.M. 9/2010).   

  D.M. 139/2007 sulle competenze chiave di Cittadinanza.   

 

  Alcuni nuclei tematici del biennio saranno approfonditi proprio in vista della valutazione 

delle competenze; in particolare con riferimento alle competenze dell’asse linguistico.   

In generale l’attività didattica e la conseguente valutazione degli alunni si concentrerà sulle 

seguenti competenze, pertinenti alla peculiarità della Disciplina:   

 a) Asse dei linguaggi - “Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti” (uso 

pertinente del lessico, capacità di argomentare le proprie posizioni);   

 b) Asse storico-sociale – “Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

Persona, della Collettività e dell’Ambiente”: verrà posta attenzione alla dimensione 

relazionale dell’attività educativa proposta (capacità di ascolto, di rispetto delle diverse 

posizioni, sviluppo di un senso critico maturo e adatto alle sfide della complessità 

contemporanea). Inoltre verrà proposto un modulo di approfondimento sul tema “Matrici 

culturali (cristiana e laiche) della prima parte della Costituzione italiana (art. 154)”.   

 

  1. NATURA E FINALITA’ DELL’IRC   

 

“L'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale 
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e civile del Popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel 

quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro 

che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita 

civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'IRC, partecipando allo sviluppo degli 

assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e 

professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della 

specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; 

offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni 

epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico argomentativa, 

fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico 

umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella 

cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di 

senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.”   

 (Indicazioni sperimentali per l'IRC nel secondo ciclo di istruzione – Giugno 2012)  

  

La programmazione per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)  

- si fonda sulle “Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel 

secondo ciclo di istruzione e formazione”, adottate con l’“Intesa” del 28 giugno 2012 

tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza 

Episcopale Italiana; 

- si avvale del P.T.O.F. d’Istituto, quale punto di riferimento per gli obiettivi educativi 

e didattici comuni; 

- utilizza per lo svolgimento dell’attività didattica il libro di testo, la Bibbia, i 

documenti del Magistero ecclesiale e i mezzi audiovisivi e informatici più adatti; 

- favorisce la conoscenza esperienziale delle realtà religiose ed ecclesiali in 

particolare, attraverso visite guidate e la presenza di testimoni a scuola; 

- si attua attraverso lo svolgimento delle lezioni sia in modo frontale sia attraverso 

lavori di gruppo; 

- è attenta ai possibili rapporti interdisciplinari, interreligiosi, interculturali, in 

collaborazione con i docenti di altre discipline nei singoli consigli di classe; 

- prevede che i contenuti disciplinari siano declinati in competenze e obiettivi specifici 

di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l’istruzione 

generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto 

anno. 

 

COMPETENZE 

 

Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in condizione di: 

 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 
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CONOSCENZE 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 

 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

 

- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che 

essa propone; 

 

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e alla 

migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

 

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa; 

 

- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia 

sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

ABILITA’ 

Lo studente: 

 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

 

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica 

gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

 

2. OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE   

 

  L’IRC contribuisce assieme alle altre discipline alla formazione dell'uomo e del cittadino 

con particolare attenzione alla dimensione religiosa.   

   

3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSE    

 

Si rimanda agli allegati della programmazione annuale per le singole classi riservando ai 

singoli docenti la decisione di ampliarli, approfondendo o riducendo alcune linee tematiche 

a seconda del gruppo classe, della situazione generale degli studenti e della collocazione 

oraria. Considerati i vari indirizzi della Scuola e l’attenzione che il Liceo pone al profilo 

specifico dello studente nei diversi Indirizzi, si sono individuati alcuni nuclei tematici 

specifici che vadano a caratterizzare i singoli curricula  
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4. INTERVENTI E DIBATTITI   

 

 Nell'attività didattica ordinaria sarà dato spazio al dialogo e alle eventuali problematiche 

proposte dagli alunni, salvaguardando sempre l'aspetto culturale della riflessione.   

   

5. INDICAZIONI METODOLOGICHE   

 

Tenendo conto di questo e delle caratteristiche delle singole classi, i docenti nella 

programmazione indicano i nuclei tematici traversali e comuni, gli approfondimenti specifici 

per indirizzo, riservandosi la possibilità di fare una scelta fra le diverse unità di 

apprendimento, di ampliarle o di modificarle e/o di spostare qualcuna di queste, dall’anno in 

cui è inserita nella programmazione, ad un altro.  Un’attenzione particolare sarà rivolta a 

favorire il coinvolgimento degli Studenti e il dialogo in vista di un confronto costruttivo fra 

opinioni diverse; si aiuteranno gli studenti ad utilizzare in modo culturalmente critico 

documenti biblici, ecclesiali e, più in generale, appartenenti alla nostra tradizione storico-

culturale e interreligiosa. Dove sarà possibile verrà proposto il metodo della ricerca di 

gruppo; verranno inoltre utilizzati i diversi strumenti multimediali; si cercherà di potenziare 

la didattica laboratoriale e in via sperimentale, la classe rovesciata.   

Per quanto concerne le metodologie di coinvolgimento pedagogico si cercherà di volta in 

volta di combinare più sistemi comunicativi adattandoli alle singole situazioni didattiche.   

Si cercherà di potenziare il più possibile la conoscenza dei più significativi contenuti biblici, 

sia in collegamento con le altre discipline (letteratura, arte, filosofia) sia attraverso il 

coinvolgimento in attività proposte dall’esterno. 

Alla lezione frontale, a quella partecipata, saranno affiancate tutte quelle strategie atte ad un 

coinvolgimento sempre più ampio e attivo degli alunni.   

Il Libro di testo farà da supporto alla proposta didattica   

   

6. STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE   

 

La verifica dell'apprendimento degli studenti verrà proposta con modalità differenziate 

tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti, la multidisciplinarietà ed il 

processo di insegnamento attuato.   

 

 Interventi spontanei   

 Presentazione orale di argomenti   

 Questionari 

Elaborazione di mappe concettuali 

 Lavoro di ricerca di gruppo e produzione di materiale 

multimediale   

  

 

7. STRUMENTI 

Portale Argo, (condivisione documenti);  

 Google Suite for Education,  

 Google Moduli; 

 Altro. 

Saranno utilizzati:  

 libro di testo;  

 materiali online messi a disposizione dalle case editrici;  

 Canali quali Youtube, Raiplay, Raiscuola; 

 videolezioni  

 chat; 
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.  

  8. CRITERI DI VALUTAZIONE   

 

L'IRC esprime la valutazione per l'interesse e il profitto di ogni studente con modalità diverse 

dalle altre discipline. Gli studenti saranno valutati secondo i seguenti criteri:   

 Ottimo: L’alunno partecipa in modo attivo e vivace alle attività proposte, 

dimostrando interesse e impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza 

in modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al dialogo educativo.   

 • Moltissimo: L’alunno è responsabile e corretto, impegnato nelle attività; è partecipe 

e disponibile all’attività didattica e al dialogo educativo.   

 • Molto: L’alunno dimostra una discreta sicurezza nelle conoscenze e nelle 

applicazioni, usa in modo sufficientemente sicuro il linguaggio specifico. 

 • Sufficiente: L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti 

proposti, partecipa in modo discontinuo all’attività didattica in classe. E’ disponibile al 

dialogo educativo se stimolato.   

 • Insufficiente: L’alunno non ha acquisito, se non in modo incerto, gli elementi 

essenziali della disciplina e non sa procedere in modo corretto alla loro applicazione.   

 

1. IL VALORE DELLA VITA UMANA E LA BIOETICA 

 

1. Bioetica generale 

 La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 

 Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

 La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 

 Dio Signore della vita. La vita come valore 

 I principi della bioetica cristiana 

- Il principio del duplice effetto 

- Il principio dell’esposizione al pericolo di morte 

- Il principio della “diga” (“o “nessuna eccezione”) 

- Il principio della totalità 

2. Bioetica speciale 

 La questione morale dell’aborto procurato 

 La questione morale dell’eutanasia 

 La questione morale della clonazione 

 La questione morale della procreazione assistita: 

 Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale 

 Distinzione fra fecondazione – inseminazione omologa /eterologa 

 La questione morale dei trapianti 

 La questione morale delle manipolazioni genetiche 

 

2. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

 

 L’idea cristiana di amore e famiglia 

 Il matrimonio come vocazione 

 Il sacramento del matrimonio 

 

3. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

 

 Le caratteristiche del sapere scientifico l’evoluzione dell’idea di verità scientifica  

 La fede come struttura antropologica fondamentale 

 Il sapere della fede 
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 La complementarietà fra sapere scientifico 

 

Inoltre si è previsto di attivare i percorsi didattici interdisciplinari sui temi scelti dal nostro 

Istituto e di seguire le linee guida di cui all’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

“Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica”. Le Linee guida ribadiscono la 

conoscenza della Costituzione che, cardine del nostro ordinamento giuridico, esprime valori, 

diritti e doveri promuovendo il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini alla vita sociale, politica ed economica del Paese. I pilastri fondamentali da seguire 

saranno: 

- COSTITUZIONE ed il diritto nazionale ed internazionale, la legalità e la 

solidarietà; 

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio sul territorio; 

- CITTADINANZA DIGITALE: capacità di avvalersi delle nuove tecnologie con 

responsabilità ed in piena consapevolezza dei rischi che comportano. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER INDIRIZZO   
   

L’ETICA DELLE RELAZIONI: economia solidale 

  

I GRANDI INTERROGATIVI ESISTENZIALI DELL’UOMO 

 

IL LAVORO: la dottrina sociale della Chiesa.   

 

 

Torre Annunziata, 3 maggio 2022 

 

                                                                                             Il Docente 

 

                                                                                 Prof.ssa Flora Citarella 
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ALLEGATO N. 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA  PROVA 
 

 

INDICATORI 

GENERALI 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO  

 
Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo  

11 -12 Ideazione e pianificazione efficaci e correlate   

8 - 10 Ideazione e pianificazione correlate e ben 

organizzate 

 

5- 7 ideazione e pianificazione schematiche  

3- 4 ideazione e pianificazione scarsa e non 

adeguata 

 

Coesione e coerenza 

testuale  

 

 

9 -10 testo coerente, struttura organizzativa 

personale 

  

7 -8 testo coerente, articolato da connettivi 

linguistici appropriati 

 

5 -6 testo disposto in sequenza lineare, i connettivi 

basilari 

 

3 - 4 testo non sequenziale e coerente, connettivi 

non sempre appropriati 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

7 - 8 lessico specifico, vario ed efficace   

6 lessico appropriato  

4 -5 lessico generico, semplice, ma adeguato  

3 lessico generico, povero e ripetitivo  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficacia della 

punteggiatura 

9-10 articolata, espressiva e funzionale al contenuto   

7- 8 corretta e articolata  

5-6 abbastanza corretta, sufficientemente 

articolata 

 

3 -4 errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

9 -10 numerose conoscenze ed ampi riferimenti 

culturali 

  

7- 8 adeguate conoscenze e precisi riferimenti 

culturali 

 

5 - 6 sufficienti conoscenze e qualche riferimento 

culturale 

 

3 -4 scarsa o parziale conoscenza, trattazione priva 

di riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

9 - 10 interpretazione personale molto valida ed 

elevata capacità critica 

  

7- 8 taglio personale con qualche spunto di 

originalità 

 

5 - 6 rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione 

 

3 - 4 priva di originalità e capacità di rielaborazione  
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA ₌ TOTALE PUNTEGGIO (Max 100) 

 

 

 

…………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 

 

 

 

…………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n. 

65/2022 

 

 

 

…………………./15 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI 

SPECIFICI 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(lunghezza del testo, 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

7 - 8 completo  

6 adeguato  

4 - 5 essenziale  

3 parziale/incompleto  

Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici 

e stilistici 

11 -12 completa, pertinente e ricca  

8 - 10 Adeguata e corretta  

5- 7 essenziale e/o qualche errore  

3- 4 parziale /o inesatto  

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

 

9 -10 appropriata e approfondita  

7 -8 completa e adeguata  

5 -6 essenziale  

3- 4 carente e/o trascura alcuni aspetti  

Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

 

9 -10 articolata, personale, motivazioni critiche  

7 -8 corretta, motivata con considerazioni 

personali 

 

5 -6 adeguata con alcune considerazioni 

personali  

 

3- 4 Parziale, mancano le considerazioni 

personali 

 

  PUNTEGGIO TOTALE ……………./100 
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INDICATORI 

GENERALI 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO  

 
Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo  

11 -12 Ideazione e pianificazione efficaci e correlate   

8 - 10 Ideazione e pianificazione correlate e ben 

organizzate 

 

5- 7 Ideazione e pianificazione schematiche  

3- 4 Scarsa e non adeguata ideazione e 

pianificazione 

 

Coesione e coerenza 

testuale  

 

 

9 -10 testo coerente, struttura organizzativa 

personale 

  

7 -8 Testo coerente, articolato da connettivi 

linguistici appropriati 

 

5 -6 Testo disposto in sequenza lineare, i 

connettivi basilari 

 

3 - 4 Testo non sequenziale e coerente, connettivi 

non sempre appropriati 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

7 - 8 Lessico specifico, vario ed efficace   

6 Lessico appropriato  

4 -5 Lessico generico, semplice, ma adeguato  

3 Lessico generico, povero e ripetitivo  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficacia della 

punteggiatura 

9-10 Articolata, espressiva e funzionale al 

contenuto 

  

7- 8 Corretta e articolata  

5-6 Abbastanza corretta, sufficientemente 

articolata 

 

3 -4 Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

9-10 Numerose conoscenze ed ampi riferimenti 

culturali 

  

7- 8 Adeguate conoscenze e precisi riferimenti 

culturali 

 

5-6 Sufficienti conoscenze e qualche riferimento 

culturale 

 

3 -4 Scarsa o parziale conoscenza, trattazione priva 

di riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

9-10 Interpretazione personale molto valida ed 

elevata capacità critica 

  

7- 8 Taglio personale con qualche spunto di 

originalità 

 

5-6 Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione 

 

3 -4 Priva di originalità e capacità di 

rielaborazione 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA ₌ TOTALE PUNTEGGIO (Max 100) 

 

 

 

…………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 

 

 

 

…………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n. 

65/2022 

 

 

 

…………………./15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI specifici LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

10 – 15 presente  

11 – 12 nel complesso presente  

9 – 10 parzialmente presente  

5 – 8 scasa e/o nel complesso scorretta  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

13 – 15 approfondita e originale, pertinenti  

11 – 12 articolata e organica  

9 – 10 sufficiente, utilizza qualche connettivo  

5 - 8 scarsa coerenza e/o non utilizza connettivi  

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

9 – 10 corretti e del tutto congrui  

7- 8 corretti e abbastanza congrui   

5 -6 abbastanza corretti ma non del tutto congrui  

3 -4 carenti e/o poco congrui  

                                                                                                                                                                                                                                               PUNTEGGIO TOTALE ……………./100 
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INDICATORI 

GENERALI 

LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO  

 
Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo  

11 -12 Ideazione e pianificazione efficaci e correlate   

8 - 10 Ideazione e pianificazione correlate e ben 

organizzate 

 

5- 7 Ideazione e pianificazione schematiche  

3- 4 ideazione e pianificazione scarsa e non 

adeguata 

 

Coesione e coerenza 

testuale  

 

 

9 -10 testo coerente, struttura organizzativa 

personale 

  

7 -8 Testo coerente, articolato da connettivi 

linguistici appropriati 

 

5 -6 Testo disposto in sequenza lineare, i 

connettivi basilari 

 

3 - 4 Testo non sequenziale e coerente, connettivi 

non sempre appropriati 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

7 - 8 Lessico specifico, vario ed efficace   

6 Lessico appropriato  

4 -5 Lessico generico, semplice, ma adeguato  

3 Lessico generico, povero e ripetitivo  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficacia della 

punteggiatura 

9-10 Articolata, espressiva e funzionale al 

contenuto 

  

7- 8 Corretta e articolata  

5-6 Abbastanza corretta, sufficientemente 

articolata 

 

3 -4 Errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

9-10 Numerose conoscenze ed ampi riferimenti 

culturali 

  

7- 8 Adeguate conoscenze e precisi riferimenti 

culturali 

 

5-6 Sufficienti conoscenze e qualche riferimento 

culturale 

 

3 -4 Scarsa o parziale conoscenza, trattazione priva 

di riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

9-10 Interpretazione personale molto valida ed 

elevata capacità critica 

  

7- 8 Taglio personale con qualche spunto di 

originalità 

 

5-6 Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione 

 

3 -4 Priva di originalità e capacità di 

rielaborazione 
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TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi 

13 – 15 pienamente pertinente e coerente  
 

11 – 12 Pertinente e coerente  

9 - 10 abbastanza pertinente e coerente  

5 - 8 poco pertinente o in modo parziale  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

 

13 – 15 organica, articolata e lineare 
 

11 – 12 organica e lineare  

9- 10 sufficientemente organica e lineare  

5 - 8 disordinato e debolmente lineare  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

9- 10 ampie e del tutto articolati 
 

7- 8 corrette e abbastanza articolati  

5 -6 abbastanza corrette e non del tutto 

articolati 

 

3 -4 carenti e/o poco articolati  

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

……………./100 

                                                                                               

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ₌ TOTALE PUNTEGGIO (Max 100) 

 

 

 

…………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) 

 

 

 

…………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n. 

65/2022 

 

 

 

…………………./15 
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Conversione del punteggio della prima prova scritta 
Valutazione complessiva Punteggio in 

base 100 

Punteggio in 

base 20 

 

Punteggio 

in base 15 

 

Punteggio 

in base 10 

 

Scarso 20 4 3 2 

 25 5 4 2.5 

Gravemente insufficiente 30 6 4.50 3 

 35 7 5 3.5 

Insufficiente  40 8 6 4 

 45 9 7 4.5 

Mediocre  50 10 7.50 5 

 55 11 8 5.5 

Sufficiente  60 12 9 6 

 65 13 10 6.5 

Discreto  70 14 10.50 7 

 75 15 11 7.5 

Buono  80 16 12 8 

 85 17 13 8.5 

Distinto  90 18 13.50 9 

 95 19 14 9.5 

Ottimo  100 20 15 10 
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ALLEGATO N. 3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
                            Griglia per la valutazione della seconda prova scritta (latino)  

Allievo/a…………………………………..………………..classe……………data………..……… 
INDICATORI DESCRITTORI Punti 

 

 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo  

 Estremamente carente 

Carente 

Insufficiente 

Parziale 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

Eccellente  

1 

2 

        3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

 

 

Individuazione delle strutture morfosintattiche  

Scarsa 

Insufficiente 

Parziale  

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

 

Comprensione del lessico specifico 

 

 

Scarsa 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,50 

3 

 

 

Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo 

 

 

Scarsa 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

Ottima 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,50 

3 

 

Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 

 

 

 

Scarsa 

Insufficiente 

Parziale 

Sufficiente 

Discreta 

Completa 

Completa e approfondita 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

Totale punti   …………          

 

             TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO in BASE 20 IN PUNTEGGIO in BASE 10 
BASE 

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

BASE 

10 
0.50 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 7.50 8 8.50 9 9.50 10 

                                                                                                                    

 

 Voto   _________/ 10___                                                                                                                                                                                                         
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ALLEGATO N. 4 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 


