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Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 323 dei 23.07.98 (I Consigli di Classe entro il 15 maggio 
elaborano per la Commissione di Esame un apposito documento che esplicita i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, 
gli strumenti di valutazione adottati, e gli obiettivi raggiunti).  
  
e dell'art. 6 dell'O.M. n. 257  del 04/05/2017  
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la 
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica 
realizzata nell'ultimo anno di corso (articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 323/1998).  
  
2. Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e 
i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e 
significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza 
prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL. Omissis…. 7. Al documento stesso possono essere 
allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze 
di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla 
partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998.  
  
8. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento di cui ai commi 1 e 2 del 
presente articolo, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e 
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.  
  
9. Il suddetto documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato 
in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 

 

 

Profilo della scuola riferito al contesto socio-culturale in cui opera e dal quale 

provengono i propri alunni 

 

Il Liceo Orazio, che prende il nome dal celebre poeta Quinto Orazio Flacco, una delle massime voci 
della latinità classica, è una scuola pubblica che, secondo il dettato della Costituzione, garantisce 
l’istruzione e la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il sapere, che lo rende soggetto 
autonomo di democrazia, capace di interagire con gli altri nella costruzione della democrazia 
stessa. 
Il Liceo, presente nel territorio da circa 50 anni, opera nel quartiere (III Municipio) di Monte Sacro, 
dislocandosi nella sede centrale in via Savinio 40 (III Municipio, XII distretto) e nelle altre due sedi, 
rispettivamente in via Spegazzini 50 (IV Municipio, XIII distretto) e in Via Isola Bella (III 
Municipio).  
Il Liceo offre l’opportunità agli studenti di seguire, nell’ambito di una preparazione culturale 
unitaria, (trasmissione dei saperi scientifici, umanistici e linguistici), due indirizzi di studi: classico e 
linguistico. Essi, tuttavia, pur perseguendo come primaria finalità la maturazione personale e 
culturale dell’allievo, si contraddistinguono per specifiche peculiarità e prospettive culturali: 
conoscenza approfondita della tradizione e del pensiero classico – per l’indirizzo classico – e studio 
delle lingue e delle culture sopranazionali – per l’indirizzo linguistico.  Il progetto educativo della 
nostra scuola è, infatti, finalizzato a promuovere lo sviluppo della cittadinanza, nella riscoperta 
delle radici del nostro patrimonio culturale e in una dimensione universalistica capace di superare 
gli angusti confini del territorialismo. 

 
 
 
 
 



 
PROFILO FORMATIVO IN USCITA DEL LICEO GINNASIO STATALE ORAZIO 

 
COMPETENZE COMUNI ALL’INDIRIZZO CLASSICO E LINGUISTICO 

 
Lo studente del liceo Orazio, a conclusione del suo percorso didattico, possiede le seguenti 
competenze: 

 Esercita i diritti e i doveri del cittadino italiano che sono sanciti dalla Costituzione; 
 Dimostra di avere una adeguata padronanza della lingua che gli consente di esporre con 

chiarezza il proprio pensiero, di interagire con gli altri, di produrre testi scritti e di esporli 
secondo un ordine concettuale coerente ed efficace; 

 usa i linguaggi specifici e seleziona i termini ad essi funzionali; 

 ascolta gli altri, si confronta con loro, collabora nelle situazioni di lavoro; 
 individua gli elementi di discontinuità rispetto al passato e di innovazione rispetto al 

presente; 
 applica i metodi induttivo e deduttivo e possiede adeguate capacità di astrazione; 
 è informato sui grandi temi del mondo contemporaneo e sulle questioni più problematiche 

di natura etica, economica, ambientale; 
 sa distinguere le diverse fonti di informazioni, si interroga sulla loro provenienza, sa 

formarsi un’opinione indipendente e non appiattita sul senso comune. 
 

 
COMPETENZE IN USCITA SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO CLASSICO 
 
Lo studente del liceo classico, a conclusione del suo percorso didattico: 
 
 legge ed interpreta il presente come processo di sedimentazione culturale, di cui la civiltà 

classica è elemento fondamentale; 

 comprende ed interpreta testi e documenti, usandoli come strumento di accesso alla cultura 
che essi esprimono; 

 riconosce le fondamentali strutture morfosintattiche e le peculiarità stilistiche dei testi 
classici che traduce; 

 possiede, grazie allo studio della lingua latina e greca, una particolare competenza 
linguistica e comunicativa che gli consente di usare la lingua italiana con piena 
consapevolezza e di decodificarla anche sul piano etimologico; 

 possiede una conoscenza della cultura, letteratura e civiltà del mondo anglofono ed è in 
grado di usare la lingua inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa 
trasmette; 

 grazie allo studio della storia dell’arte, sa “leggere” ed interpretare un’opera d’arte ed è 
sensibile alla tutela del patrimonio artistico; 

 è in grado di utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
 comprende le strutture dei formalismi matematici introdotti; 
 utilizza gli elementi di calcolo differenziale; 
 sa analizzare un fenomeno individuando gli elementi significativi e le variabili che li 

caratterizzano; 

 è in possesso dei dati necessari per comprendere la natura dei processi chimici alla base dei 
fenomeni biologici dei viventi e per discutere i modelli della dinamica terrestre; 

 ha familiarità con gli strumenti informatici e li utilizza nelle attività di studio; 
 utilizza le tecniche e le tattiche della pratica sportiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE IN USCITA SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO. 
 
Lo studente dell’indirizzo linguistico, a conclusione del suo percorso didattico: 
 

 legge ed interpreta il presente come processo di sedimentazione culturale; 
 comprende ed interpreta testi e documenti, usandoli come strumento di accesso alla 

cultura che essi esprimono; 
 grazie allo studio di tre lingue straniere, sa muoversi in un contesto europeo con mezzi 

comunicativi adeguati; 

 attraverso esperienze dirette, ha conoscenza dei più importanti luoghi europei e dei loro 
aspetti artistici e culturali; 

 usa le lingue studiate come strumento di accesso ai testi più rappresentativi della 
letteratura europea; 

 grazie allo studio del latino, è in grado di apprezzare la permanenza del classico nelle 
culture moderne; 

 conosce le principali istituzioni europee; 
 è in grado di utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

 comprende le strutture dei formalismi matematici introdotti; 
 utilizza gli elementi di calcolo differenziale; 
 sa analizzare un fenomeno individuando gli elementi significativi e le variabili che li 

caratterizzano; 
 è in possesso dei dati necessari per comprendere la natura dei processi chimici alla base 

dei fenomeni biologici dei viventi e per discutere i modelli della dinamica terrestre e le 
problematiche ecologiche; 

 ha familiarità con gli strumenti informatici e li utilizza nelle situazioni di studio; 
 grazie allo studio della storia dell’arte, sa “leggere” ed interpretare un’opera d’arte ed è 

sensibile alla tutela del patrimonio artistico; 
 sa utilizzare le tecniche e le tattiche della pratica sportiva. 

 
Profilo della classe 

1. Studenti 
 
a) Elenco dei candidati:
[omissis]          

 

b) Frequenza: 
La frequenza della classe alle lezioni è stata nell’insieme regolare. 
 Alcuni studenti, in particolare, si sono distinti, oltre che per un’ottima condotta, per una 
frequenza assidua e continuativa alle attività didattiche, mentre sono presenti pochi casi di 
studenti con un numero di assenze e/o ritardi piuttosto elevato. 
 
 
c)  Partecipazione alla vita scolastica: 
 

La partecipazione all’attività scolastica è stata contraddistinta, in generale, da una buona 
attenzione al dialogo educativo e un impegno pressoché costante nel lavoro scolastico.  
Alcuni studenti, in particolare, si sono distinti per motivazione ad apprendere ed 
approfondire con contributi autonomi e personalizzati le varie proposte didattiche, mentre 
pochi si sono applicati in modo più superficiale e discontinuo Complessivamente però, gli 
alunni hanno risposto con interesse alle varie offerte formative proposte dalla scuola e dai 
docenti anche al di fuori delle attività curriculari, arricchendo in tal modo il proprio 
patrimonio culturale. 
Oltre alle uscite didattiche e alle conferenze organizzate nel corso dell’anno, che hanno 
coinvolto tutta la classe, significativi gruppi di studenti hanno partecipato alle attività 
sportive e agonistiche dell’istituto, e ad alcuni dei progetti proposti nel corso dell’anno.  
 
 
 



d) Itinerario scolastico nel triennio: 
 

 La classe è composta attualmente da 23 alunni, uno dei quali con Bisogni Educativi 
Speciali per il quale si rimanda alla lettura del fascicolo personale, depositato agli atti della 
scuola. 
 Il gruppo classe ha subito alcuni cambiamenti nel corso del triennio per l’inserimento di 3 
nuovi alunni provenienti da scuole diverse e la bocciatura di altri 4 compagni negli anni 
precedenti. 
Nonostante qualche incomprensione manifestatasi nel corso degli anni, la classe, ad oggi, 
è riuscita a raggiungere una certa coesione ed un miglioramento sul piano delle relazioni 
interpersonali. 
Più che buono il rapporto di condivisione e collaborazione con il corpo docente. 
 Alcuni studenti sono, comunque, caratterizzati da evidenti fragilità, dovute ad un metodo 
di studio ancora inadeguato e a carenze specifiche a livello linguistico o logico-
matematico, mai del tutto colmate nel corso degli anni. 
 Vi sono, poi, alcuni studenti che  si sono invece distinti per la partecipazione a progetti, 
attività dell’istituto, certificazioni linguistiche e concorsi culturali. 
 
 
  
  

2. Insegnanti 

  
C’è stata una complessiva stabilità nella composizione del corpo docente, ad eccezione 
delle seguenti materie: 
Tedesco: si sono avvicendati n°5 docenti nel corso del quinquennio, con i relativi docenti di 
conversazione. 
Scienze: quest’anno è cambiata la docente titolare 
Arte: nel corrente a.s. è subentrata una docente supplente della titolare, in malattia. 
 
 
 
 
 
 
 
Linguistico 
 

 DOCENTI 1 anno 2 anni 3 anni >3anni 

Religione/Materia 
alternativa 

CETERA ROBERTO    X 

Sostegno 
MIRRA GIOVANNA 
 

   X 

Lingua e letteratura 
italiana 

GALULLO M.RITA    X 

Inglese PRATO GIOVANNA    X 

Conversazione 
inglese 

ANTONELLI ANTONELLA    X 

 Spagnolo PROIETTI A.MARIA    X 

Conversazione 
Spagnolo 

TRINIDAD VALERIA    X 

Tedesco GENNARI LAURA X    

Conversazione 
tedesco 

WIRTH GABRIELE MARIA X    

Storia FACCHIN CRISTIAN    X 



Filosofia FACCHIN CRISTIAN    X 

Matematica CECI GIOVANNA    X 

Fisica CECI GIOVANNA    X 

Scienze naturali MUCIACCIA BARBARA X    

Storia dell’arte IMBERT CRISTIANA X    

Scienze motorie e 
sportive 

NESSO PAOLA    X 

 
 
 
 
Metodi e strumenti usati dagli insegnanti per diagnosticare le competenze degli 
studenti 
 
o Riflessioni tra gli insegnanti; 
o Analisi dei risultati dell’anno precedente; 
o Accertamenti iniziali soprattutto in riferimento alle carenze pregresse; 
o Test motori in entrata e in uscita. 
o Prove di laboratorio 
 
 
 
 Organizzazione dell’attività rispetto agli obiettivi fissati : 
 
 

Tipologie di lavoro collegiale 
 

- Consigli di classe : 
 I consigli di classe si sono svolti mediante il calendario prefissato, sia quelli riservati ai docenti, sia 
quelli aperti a studenti e rappresentanti delle famiglie. 
 
 
 
Nel corso del primo consiglio di classe sono stati stabiliti i programmi, i progetti, le strategie di 
intervento, i criteri di valutazione. Nei consigli successivi, sono stati esaminati i risultati raggiunti 
dagli allievi, individuando i casi problematici, per i quali si è provveduto alla convocazione dei 
genitori da parte della coordinatrice. Le famiglie sono state costantemente aggiornate 
sull’andamento scolastico degli alunni, oltre che nei  
Consigli di classe, anche attraverso i colloqui mattutini negli orari di ricevimento dei singoli docenti 
e i colloqui pomeridiani nonché attraverso la pubblicazione delle valutazioni sul portale della 
scuola. 

 
- Aree disciplinari: 
Durante l’anno si sono svolte due riunioni per ogni Dipartimento, dedicate rispettivamente alla 
programmazione, con l’elaborazione delle griglie, e la seconda all’adozione dei libri di testo 
delle classi del triennio e alla verifica dell’adempimento della programmazione iniziale . 

     Nelle riunioni di dipartimento programmate sono stati individuati i nuclei fondanti delle varie 
discipline, gli     
      obiettivi comuni e i criteri di valutazione. 
 

 
 

Svolgimento delle attività curricolari e organizzazione della didattica : 
 
o Procedure tradizionali: 
 



  L’insegnamento delle varie discipline è stato organizzato in moduli ed unità, come indicato 
dettagliatamente nei programmi allegati, tenendo conto di quanto deciso nelle riunioni di 
Dipartimento in merito a programmazione e criteri comuni di valutazione 
 L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. E’ stato fatto ricorso a :  
lezioni frontali interattive, lavori di gruppo, questionari, assegnazione di compiti a casa di varia 
tipologia; almeno due verifiche orali e due scritte in ognuno dei periodi.  
Area umanistica: è stata seguita una procedura diacronica e sincronica. 
Area scientifica: è stato seguito il metodo induttivo e deduttivo. 
Aree disciplinari: Didattica laboratoriale /per temi pluridisciplinari: l’uso dei laboratori linguistici e 
Multimediali, oltre che dei proiettori con schermo e computer presenti da quest’anno in tutte le aule 
dell’istituto, sono stati ampliamente utilizzati in maniera costante e sistematica nelle discipline 
linguistiche, scientifiche e artistiche. 

  
  
Attività CLIL:   
 
Per i dettagli si rimanda ai programmi delle singole discipline. 

a.s. 2014/15 C.L.I.L.: Educazione fisica in inglese: "Sport nazionali inglesi e americani" 

a.s. 2015/16 C.L.I.L. : Arte in inglese: ñMasaccio con opereò.           

a.s. 2015/16 C.L.I.L.: Storia in spagnolo: "La rivoluzione messicana" 

a.s. 2016/17 C.L.I.L.: Arte in inglese: ñImpressionismo e Post-Impressionismo: Monet e Cezanne 

con opereò. 

a.s. 2016/17 C.L.I.L.: Storia in spagnolo : "La guerra civile spagnola"   

 
 
 
 
 
Attività extracurricolari : 
 

      Laboratori didattici: 
 

-Certificazione  TEDESCO  (B1 Bartolini, Vulpis, Della Giulia, Blessich, Giacani, D'Innocenzo, 

Donato, Caraman, Votta) (B2 Izzo)  

-Certificazione DELE (A2 Moschitti, Donato) (B1 Di Maio, Caraman) (B2 Della Bernarda) (C1 

Carissimi) 

-Certificazione Cambridge (KET: Castellani, D'Innocenzo) (PET: Giacani, Izzo) (FCE: Di Maio, 

Della Giulia, Donato, Miluzzi, Blessich, Colavita, Vulpis, Caraman, Votta))  

 

-Corso di teatro in lingua inglese, con spettacolo finale (Shakespearean Show) 
 

a.s 2016/17: Corso di diritto ed economia con le proff. Mariagrazia Cucciniello e Laura Spatola 

(Bartolini, Della Giulia) 

 
 
 

 
 
Progetti seguiti: 
 
a.s. 14/15 PROGETTO CONOSCERSI 

a.s. 15/16 ATTENTI AL LUPO! 

a.s. 16/17 PROGETTO AD SPEM 

a.s. 16/17 PROGETTO SCIENZA E SOCIETAô 

 

- Mani Tese ,periodo di Natale, nelle librerie Feltrinelli di Roma: : Izzo, Moschitti, Di Maio, 

D'Innocenzo, Donato, Angelini, Della Bernarda 

- Progetto Villa Glori  allôAuditorium Parco della Musica (Izzo, Va 



- Progetto ñDavid di Donatelloò (Ungaro) 

- Olimpiadi di italiano - 2017 (Della Giulia, Votta) 

- Conferenza allôAccademia dei Lincei: ñI vacciniò.(Donato, Izzo, Pomer, Della Giulia, 

Carissimi,    

   Vulpis, Blessich, Votta)   

 

     Visite ai musei:  

 

Durante l’a.s. 2016/2017 è stata effettuata una visita ai Musei Vaticani durante il mese di febbraio 
acccompagnati dalla prof.ssa Imbert . 
 
 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche: 
 
a.s. 2013/14 camposcuola sportivo a Lignano Sabbiadoro 

     a.s  2014/15  - mostra Frida Kahlo 

a.s  2014/15  - visita al MAXXI 

a.s. 2016/17  - uscita didattica alla Roma barocca nellôambito dellôinsegnamento di Storia 

dellôarte durante il mese di febbraio. 

a.s. 2016/17  - visita guidata al Cimitero acattolico + museo Keats and Shelley 

 
      Scambi culturali/soggiorni-studio: 
 
a.s. 2015-2016 

-Scambio culturale Sidney ïin entrata: Vulpis, Carissimi 

-Scambio culturale Boston ïin uscita: Di Maio 

-Scambio culturale Duesseldorf -in uscita: Izzo 

 
a.s. 2014/15 viaggio di istruzione a Valencia 

a.s. 2015/16 viaggio di istruzione a Praga 

 

 

 

 
 
Attività teatrali:  
 

         a.s. 2015/16: 
 - Teatro spagnolo (Don Juan Tenorio, El perro del hortelano) 

 
 
Attività cinematografiche:  
 

a.s. 2014-2015 

-Cinema LUX ïñThe Imitation Gameò 

a.s. 2015-2016 

-Cinema LUX ïñMacbethò  

-Cinema LUX ïñSuffragetteò  

a.s. 2016-2017 

-Cinema LUX "Neruda" 

-Cinema LUX "Piuma" 

 
        
       Conferenze e dibattiti:  

 
a.s 2014-2015 Conferenza ñmusica, filosofia e matematicaò -  Università La Sapienza  

  Lectio magistralis Prof. Ghione 



a.s. 2015-2016 

- Nellôambito del Progetto "Scienza e societ¨"  Workshop ñCome formare allôEssere cittadini 

scientificiò- Ospedale Fatebenefratelli Lectio magistralis Prof. Tonelli 

-  Conferenza ñLa nostra Europaò ï Aula Magna. 

a.s. 2016- 2017  
-    SCIENZE- : CONFERENZA SUI TERREMOTI, CONFERENZA SUI VACCINI, 

                      INFORMAZIONE SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA E PREVENZIONE HIV 

-  Nellôambito del Progetto "Scienza e societ¨"  
 

 - Lezione in lingua inglese dell’università John Cabot su: Joyce, Woolf and Modernism 
 
 
   
   Sportello C.I.C.: 
 

- Sportello psicologico con la dott.ssa Trojani 
- a.s 2014-2015 

- -Incontro progetto “ Attenti al lupo!  

- –Prevenzione dell’Aids”. 
 
 

 
 
Concorsi e premiazioni: 

 
a.s. 2014-2015 
-Concorso "RaccontAbile" (Della Giulia) 
a.s. 2015-2016 
-Progetto "Scriviamoci" (Ungaro, Votta) 
a.s. 2016-2017 
-Borsa di studio gruppo Astaldi S.p.a "Puntiamo in alto" (Bartolini) 
 
 
 
 
 
 
 
Attività sportive: 
 
a.s. 2014-15 
-Corsa campestre dôIstituto: Ungaro, Giacani, Di Maio, Moschitti, Donato, Bartolini, Della Giulia, 

Valente 

-Corsa di Miguel: Moschitti 

-Torneo di Pallavolo dôIstituto misto: Angelini, Ungaro, Moschitti, D'Innocenzo, Blessich, Donato. 

-Torneo di Pallavolo d'Istituto femminile: Angelini, Ungaro, Moschitti, D'Innocenzo, Blessich, 

Giacani, Donato, Caraman 

A.S. 2015-2016 

-Corsa campestre dôIstituto: Giacani, Ungaro, Moschitti, D'Innocenzo, Angelini, Castellani, Valente 

-Corsa di Miguel: Giacani, Ungaro, Di Maio, Moschitti, Angelini, Bartolini, Della Giulia 

-Torneo di Pallavolo dôIstituto misto: Angelini, Ungaro, Moschitti, D'Innocenzo, Blessich, Donato, 

Bartolini, Pelagalli, Pagano 

-Torneo di Pallavolo d'Istituto femminile: Angelini, Ungaro, Moschitti, D'Innocenzo, Blessich, 

Giacani, Donato, Caraman 

a.s. 2016-2017 

-Corsa campestre d'Istituto: Ungaro, Giacani, Valente 

-Corsa di Miguel: Ungaro, Giacani 

- Volley Scuola: Ungaro 



 
 

 
Attività di supporto e di approfondimento:  
 

-Corsi di recupero attivati:  
Recupero in itinere. Gli alunni hanno avuto la possibilità di avvalersi di sportelli didattici attivati 
nella maggior parte delle discipline 

 
-Approfondimento 
Gli alunni hanno avuto la possibilità di frequentare corsi per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche .  
-Corso di potenziamento sulle Biotecnologie.  
 
 

 
 
Attività di orientamento 
 

Iniziative seguite: 

-Università Roma Tre (Ambito umanistico): Pomer, Della Bernarda 

-Università Roma Tre (Lingue): Della Giulia, Vulpis, Blessich 

-Orientamento Fiera di Roma: Di Maio, Moschitti, Castellani, Donato, Della Giulia, Carissimi 

- Orientamento IUSM  ( ambito attività motorie): Ungaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tipologie delle attività formative: metodi e mezzi 
 

Linguistico 

Materie 

Lezione 
frontale 

 mezzi 
audio-
visivi 

Lavoro di 
gruppo 

Insegna- 
mento 
individua- 
lizzato 

Lezioni in 
laboratori
o 

Biblioteca Lezione 
interattiva 

Religione/Materia 
alternativa 

X X X X   X 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X X   X 

Inglese       X     X X X    X      X 

Conversazione 
inglese 

      X     X X X X      X 

 Spagnolo       X     X      X X     X      X 

Conversazione 
Spagnolo 

X X X X X  X 

Tedesco X X X X X  X 



Conversazione 
tedesco 

X X X X X  X 

Storia      X     X  X    

Filosofia      X     X  X    

Matematica      X         X    X      X 

Fisica      X    X    X    X    X     X 

Scienze naturali      X    X    X X    X        X 

Storia dell’arte      X    X    X X      X 

¤ Scienze 
motorie e 
sportive 

     X   X      X 

 
 
 
 
 
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati            
(Vedere i criteri e gli strumenti adottati per singole discipline nei relativi allegati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA GENERALE SULLA TERZA PROVA SCRITTA 

 
 
Criteri seguiti per la progettazione della prova. 

 

Il Consiglio di Classe, ai fini della preparazione degli studenti allo svolgimento della terza prova 

scritta dell'esame, tenuto conto delle modalità previste dalla normativa, sia per quanto riguarda 

il numero delle materie, sia per la tipologia, ha proceduto alla scelta dopo aver preso in 

considerazione i seguenti elementi: 

la caratteristica dei percorsi didattici seguiti negli ultimi tre anni dalla classe nelle varie 

discipline, il profitto dimostrato, le esperienze svolte, le preferenze e le attitudini evidenziate 

dagli alunni nella trattazione in forma scritta degli argomenti attinenti alle discipline stesse. Il 

Consiglio ha pertanto individuato come particolarmente significative le seguenti discipline: 

 

 STORIA 
 FILOSOFIA 
 SPAGNOLO 

 ARTE 
 FISICA 

 



Su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione 
della terza prova scritta degli esami di Stato secondo le modalità indicate nella tipologia A e 
B (Trattazione sintetica di argomenti e Quesiti a risposta singola). 

 
  
 Descrizione particolareggiata con indicazione anche dei tempi di svolgimento 

assegnati: 
    

Tipologia della prova: quesiti a tipologia singola (tipologia B) 
Numero delle discipline coinvolte: cinque 
Numero dei quesiti per ciascuna disciplina: due per disciplina 
Lunghezza massima delle risposte: max. dieci righe 
Tempi di svolgimento: ore 2.30 
I quesiti proposti in entrambe le simulazioni sono allegati al presente documento. 
Si allega la griglia di correzione adottata 

 

Per quanto riguarda le lingue straniere si è sempre consentito l’uso del dizionario bilingue, 
da affiancare a quello monolingua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CONSIGLIO DELLA CLASSE      5 SEZ. F       Linguistico 
  
 
 
 

Materie DOCENTI Firma 

Religione/Materia alternativa CETERA ROBERTO  

Sostegno 
MIRRA GIOVANNA 
 

   X 

Lingua e letteratura italiana GALULLO M.RITA  

Inglese PRATO GIOVANNA  

Conversazione inglese ANTONELLI ANTONELLA  

 Spagnolo PROIETTI A.MARIA  

Conversazione Spagnolo TRINIDAD VALERIA  

Tedesco GENNARI LAURA  



Conversazione tedesco WIRTH GABRIELE MARIA  

Storia FACCHIN CRISTIAN  

Filosofia FACCHIN CRISTIAN  

Matematica CECI GIOVANNA  

Fisica CECI GIOVANNA  

Scienze naturali MUCIACCIA BARBARA  

Storia dell’arte IMBERT CRISTIANA  

Scienze motorie e sportive NESSO PAOLA  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Bonciolini 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allegati: 
 programmi delle discipline con relativi criteri di valutazione, griglie adottate dai Dipartimenti 

per le prove scritte e simulazioni di Terza prova effettuate. 

 Proposta di griglia per la valutazione del colloquio. 
 
 
 
 

 
 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A – Analisi del testo 
 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO PUNTEGGI 

PARZIALI 3 2 1 

Rispetto della 
consegna 

Completo e 
articolato 

Parziale, con 
qualche 
incertezza 

Superficiale, 
incompleto, 
confuso, scarso 

 

Struttura del 
discorso 

Coerente e coesa 
Schematica ma 
nel complesso 
organizzata 

Spesso 
disorganica, 
frammentaria, 
incoerente 

 



Analisi dei 
livelli e degli 
elementi del 
testo 

Esauriente e 
condotta con 
acume 

Con alcune lacune 
e imprecisioni, ma 
sostanzialmente 
esauriente 

Incompleta  

Attivazione 
delle attitudini 
critiche e delle 
capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
pregresse 

Presente con 
ampliamenti e 
approfondimenti 

Presente con 
qualche 
ampliamento 

Appena accennata 
/ Non presente 

 

Forma 
espressiva 

Corretta con 
registro linguistico 
adeguato e 
appropriato 

Con qualche 
errore e talune 
improprietà 

Con vari errori e/o 
diverse 
improprietà e 
imprecisioni. 
Elementare 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia B/C/D 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO PUNTEGGI 

PARZIALI 3 2 1 

Rispetto della 
consegna 

Completo e 
articolato 

Parziale, con 
qualche 
incertezza 

Superficiale, 
incompleto, 
confuso, scarso 

 

Struttura del 
discorso 

Coerente e coesa 
Schematica ma 
nel complesso 
organizzata 

Spesso 
disorganica, 
frammentaria, 
incoerente 

 

Individuazione 
della tesi 

Evidente e 
convincente 

Presente ma non 
ben sviluppata, 
con deboli 
motivazioni 

Appena 
accennata, senza 
motivazioni 

 



Attivazione 
delle attitudini 
critiche e delle 
capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
pregresse 

Presente con 
ampliamenti e 
approfondimenti 

Presente con 
qualche 
ampliamento 

Appena 
accennata / Non 
sempre coerente 
con gli altri dati 

 

Forma 
espressiva 

Corretta con 
registro linguistico 
adeguato e 
appropriato 

Con qualche 
errore e talune 
improprietà 

Con vari errori e/o 
diverse 
improprietà e 
imprecisioni. 
Elementare 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI 
SECONDA PROVA: LINGUA STRANIERA 
 
 
CANDIDATO____________________________________________ 
LINGUA________________________________________________ 
 
 

Comprensione del testo a) piena 15 
 

 b) con la maggior  
   parte delle informazioni 

13-14 

 c)   essenziale 10-12 
 

 d)   parziale 7-9 
 

 e)   gravemente lacunosa 1-6 



 

 

Competenza  espositiva  a) chiara, scorrevole, sintetica ma nel contempo 
esauriente 

13-15 

e lessicale b) comprensibile, troppo/poco sintetica, involuta 11-12 
 

 c) elementare, non sempre chiara, ricalca la forma 
italiana 

8-10 
 

 d) incomprensibile 1-8 
 

 

Correttezza morfo-sintattica a) corretta 
 

14-15 

 b) abbastanza corretta 
 

11-13 

 c) errori diffusi, ma non gravi 
 

8-10 

 d) errori gravi 
 

1-8 

 

Capacità di analisi e critica a) personale, con citazioni, documentata 
 

14-15 

 b) non molto approfondita 
 

10-13 

 c) appena accennata 
 

8-9 

 d) inesistente 
 

1-7 

 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN QUINDICESIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA - TIPOLOGIA B 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
 

PUNTI QUESITO 
I 

QUESITO 
II 

Conoscenza e 
comprensione dei 
contenuti 

Completa e approfondita Ottimo  7   

Completa e corretta Buono  6   

Più che essenziale Discreto  5   

Sostanzialmente corretta Sufficiente  4   

Non del tutto completa, imprecisa Mediocre  3   

Parziale e lacunosa Insufficiente  2   

Gravemente lacunosa o assente Scarsa o nulla  1   

Capacità di Pienamente adeguata e corretta  Buono-Ottimo  4   



sintesi, di 
argomentazione 
logica e di 
organizzazione 
della risposta 

Corretta e adeguata  Discreto  3,5   

Sostanzialmente adeguata Sufficiente  3   

Non del tutto adeguata Mediocre 2,5   

Non adeguata Insufficiente  2   

Scarsa o nulla Gravemente 

insufficiente 

1   

Uso del 
linguaggio 
specifico e 
padronanza 
linguistica  

Pienamente sicuro, padronanza 

completa 

Buono/Ottimo 4   

Corretto, discreta padronanza Discreto  3,5   

Sostanzialmente corretto Sufficiente 3   

Parzialmente corretto, impreciso Mediocre 2,5   

Non corretto, gravemente 

impreciso 

Insufficiente  2   

Scarso/a o nullo/a Del tutto 

insufficiente 

1   

  Punteggio 
quesito I 

Punteggio 
quesito II 

TOTALE 
 

 

 
 Ad ogni trattazione o quesito è attribuito un punteggio massimo di 15 
 Il punteggio della prova si ottiene sommando i punteggi ottenuti nei singoli quesiti e dividendo per il 

numero degli stessi. 
 La prova è sufficiente se il punteggio ottenuto è maggiore o uguale a 10/15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI  VALUTAZIONE COLLOQUIO (30/30) 
 

 
Punteggi  
Attribuiti 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 
(Punteggio massimo: 12) 

Scarsa e confusa 1-3 

 

Frammentaria e/o superficiale 4-7 

Sufficiente 8 

Ampia e articolata 9-10 

Completa e approfondita 11-12 

Capacità di collegare le 
conoscenze 
(Punteggio massimo: 6) 

Limitata 1-3 
 

Elementare 4 



Organica e completa 5-6 

Capacità di rielaborare le 
conoscenze 
(Punteggio massimo: 6) 

Limitata 1 -3 

 Essenziale 4 

Autonoma e critica 5-6 

Uso dei linguaggi 
specifici 
(Punteggio massimo: 6) 

Poco appropriato 1 -3 

 Corretto 4 

Efficace e consapevole 5-6 

TOTALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA SIMULAZIONE  

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (quesi ti a risposta aperta)  

 
 

Alunn..:           STORIA DELLôARTE 

Rispondere ai seguenti quesiti utilizzando solo lo spazio predisposto  Roma, 

 

 



 
 

Autore:ééééééééééééééééé.. 

Titolo:éééééééééééééééééé 

Anno:éééééééééééééééééé 

Tecnica:ééééééééééééééééé 
 

Attraverso la lettura dellôopera proposta, traccia i caratteri principali della scultura e della poetica 

dellôautore. 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE  

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (quesiti a risposta aperta)  

 
 



Alunn..:           STORIA DELLôARTE 

Rispondere ai seguenti quesiti utilizzando solo lo spazio predisposto  Roma, 

 

 

 
 

Autore:ééééééééééééééééé.. 

Titolo:éééééééééééééééééé 

Anno:éééééééééééééééééé 

Tecnica:ééééééééééééééééé 
Identifica lôopera riprodotta, descrivine poi il soggetto e la composizione, soffermandoti sugli 

aspetti iconografici e stilistici, cercando di trarre dallôopera le caratteristiche proprie dello stile 

dellôautore. 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

 



 

SECONDA SIMULAZIONE  

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (quesiti a risposta aperta)  

 
 

Alunn..:           STORIA DELLôARTE 

Classe: 

Rispondere ai seguenti quesiti utilizzando solo lo spazio predisposto  Roma, 

 

 

 

 
 

Autore:ééééééééééééééééé.. 

Titolo:éééééééééééééééééé 

Anno:éééééééééééééééééé 

Collocazione:ééééééééééééééé 

Tecnica:ééééééééééééééééé 

Dimensioni (pi½ o meno).éééééééééé 

 

Descrivi il dipinto evidenziando cosa raffigura, comô¯ strutturato, a quali modelli si ispir¸ lôautore per la resa 

delle figure e che differenze e affinità esistono con un altro dipinto che lo precede di pochi anni. Perché è 

considerato uno dei manifesti della pittura romantica? 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

. 

 

 

 



 

 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE  

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (quesiti a risposta aperta)  

 
 

Alunn..:           STORIA DELLôARTE 

Classe: 

Rispondere ai seguenti quesiti utilizzando solo lo spazio predisposto  Roma, 

 

 

 

 
 

Autore:ééééééééééééééééé.. 

Titolo:éééééééééééééééééé 

Anno:éééééééééééééééééé 

Collocazione:ééééééééééééééé 

Tecnica:ééééééééééééééééé 

Dimensioni (pi½ o meno).éééééééééé 
 

Descrivi questôopera evidenziandone le novit¨, comô¯ strutturata la composizione, da cosa trae 

spunto, quale preciso momento è raffigurato, che rapporto esiste con gli studi preparatori. In cosa 

può essere considerato ancora neoclassico e in cosa, invece, rivela già sensibilità tipiche di 

esperienze artistiche successive? 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 



Classe Vª F          1ª SIMULAZIONE DI TERZA PROVA          22-02-2017 
Tipologia B (due domande per materia, risposte in max. 10 righe) 

 

STORIA 
e) Descrivi le innovazioni nella produzione e gli effetti sul modo di lavorare apportati 
dall’introduzione del taylorismo. 

 

f) Perché Giolitti, dopo aver collaborato a lungo col PSI,  decise di abbandonare i 
socialisti e in quale occasione strinse i suoi primi accordi con i cattolici? 

 
 

           2ª SIMULAZIONE DI TERZA PROVA          28-04-2017 
Tipologia B (due domande per materia, risposte in max. 10 righe) 

 

STORIA 
 Quali caratteristiche ebbero i movimenti di protesta dei lavoratori nelle fabbriche in 
Italia durante il cosiddetto “biennio rosso” e come li affrontarono i governi 
dell’epoca? 

 

 Come fu organizzata e come si svolse la “marcia su Roma” ? 
 

 
 

Classe Vª F          1ª SIMULAZIONE DI TERZA PROVA          22-02-2017 
Tipologia B (due domande per materia, risposte in max. 10 righe) 

 

FILOSOFIA 
o Cosa intende Fichte quando parla di attività teoretica e pratica dell’Io sul non io e 

perché assegna a tale attività valore morale? 

 

o Quali sono le tre parti in cui Hegel divide il suo sistema filosofico e di quali ambiti 
della realtà trattano?  

 

2ª SIMULAZIONE DI TERZA PROVA          28-04-2017 
Tipologia B (due domande per materia, risposte in max. 10 righe) 

 

FILOSOFIA 

 

o Quali caratteristiche possiede la Volontà per Schopenhauer e quali effetti essa 
produce sulla vita degli esseri umani? 

 
o Cosa intende Kierkegaard con i concetti di “disperazione” e “angoscia” e perché non 

possono essere confusi tra loro?  
 
 
 

TRACCE TERZA PROVA - SPAGNOLO-    28/04/2017 

 

o El tema de la nostalgia en la obra del poeta Rafael Alberti 

 

o Trata de la personalidad de Bernarda Alba y el acontecimiento que origina el conflicto en la 

obra La casa de Bernarda Alba. 

 

 PROVA DI RECUPERO PER    Donato e Pelagalli in data 05/05 con i seguenti temi: 

o Trata del poema Romance de la pena negra de Federico García Lorca 

o El concepto de Generaci·n literaria aplicado a la Generaci·n del ó27 



CLASSE V F      ALUNNO 

SIMULAZIONE TERZA  PROVA    ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

TIPOLOGIA  B  (8-10 RIGHE) 

 

     MATEMATICA 

 

Data una funzione  , definire il   

Determinare il limite per  tendente al valore 4 della seguente funzione     
 
 
 
 
 
5ŜŦƛƴƛǊŜ ŎƘŜ ŎƻǎΩŝ ǳƴ ŀǎƛƴǘƻǘƻ Řƛ ǳƴŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜ 

Considerare la funzione          determinare se ammette asintoti ed in caso affermativo 

ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊƴŜ  ƭΩŜǉǳŀȊƛƻƴŜΦ wƛǇƻǊǘŀǊŜ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ǎǳƭ ƎǊŀŦƛŎƻ ŎŀǊǘŜǎƛŀƴƻ 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

 

 

 
      

SIMULAZIONE TERZA  PROVA    ANNO SCOLASTICO  2016/2017 

TIPOLOGIA  B  (8-10 RIGHE) 

 

 
 

FISICA  
 

 

 
 

o Che cosô¯ il potenziale elettrico o meglio la differenza di potenziale 

elettrico e quale è la sua espressione in un campo elettrico uniforme?  

o Illustra lôinterazione tra magneti e correnti descrivendo lôesperienza 

di Ampere.  

 

  
 
 



LICEO GINNASIO STATALE ORAZIO - ROMA  
Disciplina: Religione (a.s.2016/17) 

Classe: V sez. F 

Indirizzo linguistico  

 

Docente: Roberto Cetera 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Programma  di religione svolto nellôultimo anno 

 

- Il dibattito e i documenti principali del Concilio Vaticano II 

- Il rapporto tra Eresie e primi concili della Cristianità 

- I pontefici del XX e XXI secolo 

- Il 1943/44 a Roma: dal 19 luglio al 4 giugno,  ebrei e cristiani 

- Grazia e Giustificazione nel pensiero di Agostino di Ippona 

- Grazia e libero arbitrio 

- LôAmore fondamento della letteratura Giovannea 

- Il trascendentale del Bello nella teologia tomistica. 

- Il monachesimo: esperienza religiosa o antropologica? 

- Il riconoscimento della propria vocazione: fondamento della felicità. 

- Il ruolo della Chiesa di Giovanni Paolo II nella sconfitta del comunismo. 

- La Guerra fredda e la Chiesa: la Pacem in terris. 

- Lôesperienza politica dei cattolici italiani nel dopoguerra. 

- La DC: De Gasperi, Moro e il suo rapimento. 

- Il rapporto tra ragione e fede: Fides et Ratio. 

- Alle origini di papa Francesco: i Gesuiti. 

- Il confine labile tra naturale e sovrannaturale. 

- Diritto canonico e diritto ecclesiastico. 

- Le costituzioni nazionali e lôelemento religioso. 

- La secolarizzazione in Europa 

- Varie accezioni di laicità (Francia e USA) 

- Il carattere panteista delle filosofie orientali 

- I novissimi: elementi di escatologia cristiana. 

- Gli ordini religiosi: mendicanti e contemplativi. 

- Israele moderno: contraddizioni politiche e religiose 

- LôIslam radicale ha un fondamento religioso? 

- Il dualismo neoplatonico e il pensiero dei Padri. 

- Introduzione alla Spiritualità cristiana. 

- Riflessioni di carattere spirituale: alla scoperta del proprio Io 

- Freud, Jung, Frankl: Psicologia e Religione. 

- Riassunto comprensivo dellôIRC negli anni di liceo. Cultura religiosa 

- Riassunto comprensivo dellôIRC negli anni di liceo. Esperienza di formazione spirituale. 

     

Il docente                                                                                                    gli studenti 

 

 
 
 
 
 
     



       ITALIANO  

 

prof.ssa Maria L. R. Galullo            A.S. 2016-17 

 

Obiettivi raggiunti dagli alunni: le conoscenze, le competenze e le abilità raggiunte dagli studenti 

nella disciplina, seppur diversificate, possono dirsi nel complesso soddisfacenti.  Gli alunni hanno 

mostrato interesse nei confronti della  materia, che, unito per molti di loro a studio assiduo  e 

proficuo, ha dato risultati discreti e in alcuni casi  ottimi. Un solo alunno ha raggiunto risultati 

appena sufficienti 

Conoscenze: 

 conoscenza dei principali autori e delle linee fondamentali della produzione letteraria 

italiana dellôOttocento e del Novecento, nonch® di canti scelti del Paradiso di Dante. 

 conoscenza del mezzo linguistico sia nella ricezione che nella produzione orale e scritta. 

Competenze:  

 capacità di leggere, comprendere ed analizzare un testo letterario; 

 capacità di interpretare e produrre testi di varia tipologia (analisi e commento del testo 

poetico, analisi e commento del testo in  prosa, saggio breve); 

 capacità di produrre un testo scritto od orale secondo le regole della correttezza 

grammaticale e lessicale, della coerenza e sequenzialità delle argomentazioni. 

Abilità:  

 Conoscenza del mezzo linguistico sia nella ricezione che nella produzione. 

 Capacità di rielaborare criticamente sia nello scritto che nell'orale i contenuti trattati e di 

istituire motivati collegamenti interdisciplinari. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 Libri di testo; vocabolario; fotocopie; lavagna. 

 

Strumenti di verifica:  Prove scritte ed orali. 

Criteri e modalità di valutazione 

Nelle valutazioni si è tenuto conto non solo della preparazione specifica e delle capacità espositive, 

critiche e di rielaborazione personale dei contenuti, ma anche di altri fattori  (ritmo di 

apprendimento, impegno, eventuali difficoltà incontrate, disponibilità al dialogo educativo). 

Criteri di valutazione adottati per la prova scritta di Italiano:  Si è tenuto conto dei seguenti 

criteri: aderenza alla traccia, conoscenza dei contenuti (in base allôargomento proposto e al contesto 

di riferimento del testo), proprietà linguistica, correttezza e chiarezza formale, capacità di 

rielaborazione, senso critico e organicità di sviluppo. Sono state adottate griglie di valutazione. 

 

Libri di testo adottati:  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, volumi 4,5,6, Paravia; 

Sapegno, Antologia della Divina Commedia, La Nuova Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA  

 

Il Romanticismo: origine del termine; aspetti generali del Romanticismo europeo; il movimento romantico in 

Italia e la polemica con i classicisti; la questione della lingua. 

 Madame de Stael, Sulla maniera e lôutilità delle traduzioni; 

 P. Giordani, ñUn italianoò risponde al discorso della de Stael. 

 

Alessandro Manzoni: la vita; dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura; la novità 

della tragedia manzoniana (L' Adelchi); I Promessi Sposi: il romanzo storico; il quadro polemico del 

Seicento; l' ideale manzoniano di società; la concezione manzoniana della provvidenza; il problema della 

lingua. 

 

 Dalla ñLettre ¨ M. Chauvetò: Storia e invenzione poetica. 

 Dalla ñLettera sul Romanticismoò: L'utile, il vero, l'interessante. 

 Dalle Odi: Il cinque maggio. 

            DallôAdelchi:  Il dissidio romantico di Adelchi; Morte di Adelchi: la visione pessimistica           della 

storia; La morte di Ermengarda e la provida sventura; 

  Da I Promessi sposi: ñLa redenzione di Renzoò; ñLa conclusione del romanzoò 

 

 

Giacomo Leopardi: la vita; la teoria del piacere; pessimismo storico e pessimismo cosmico; poesia degli 

antichi e poesia dei moderni; la poetica del ñvago e indefinitoò; Leopardi e il romanticismo; gli Idilli; i 

ñGrandi idilli del '28-'30ò; il ñciclo di Aspasiaò; le Operette morali e l'arido vero; la Ginestra e l'idea 

leopardiana di progresso. 

 

 Dallo ñZibaldoneò: La teoria del piacere; Il vago, lôindefinito e le rimembranze della  fanciullezza;  

Teoria della visione e del suono; 

 Dagli  ñIdilliò: L'Infinito;  

 Dai ñGrandi Idilliò: A Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Canto  notturno di 

un pastore errante dellôAsia. 

 Dal ñCiclo di Aspasiaò: A se stesso; 

 Dalle Operette morali: ñDialogo della Natura e di un Islandeseò; ñCantico del gallo  silvestreò; 

ñDialogo di Tristano e di un amicoò. 

 La ginestra o il fiore del deserto. 

 

Il verismo: caratteri generali. 

Giovanni Verga : la vita; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa; lôideologia verghiana: il pessimismo e 

il suo valore conoscitivo e critico; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei vinti:I Malavoglia; 

Mastro-don Gesualdo 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

 Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l'irruzione della storia; I Malavoglia e la comunità del  

 villaggio; la conclusione del romanzo 

 Dalle Novelle rusticane: La roba. 

 

Il Decadentismo. Lôorigine del termine; la visione del mondo e la poetica; Decadentismo e Romanticismo; 

Decadentismo e Naturalismo. 

 

Gabriele DôAnnunzio: la vita; lôestetismo e la sua crisi; novit¨ narrative ne Il Piacere; D'Annunzio e 

Nietzsche; Il superuomo e l'esteta; Alcyone. La prosa notturna. 

  Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

      Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;  Una fantasia ñin bianco 

maggioreò 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Dal Notturno: La prosa ñnotturnaò. 

 

Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica del fanciullino; il fanciullino e il superuomo: due 

miti complementari;  i temi della poesia pascoliana; lo sperimentalismo stilistico; Myricae 

  

 Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

 Da Myricae:  Arano; L'assiuolo; Novembre; Temporale; Lampo; X agosto 

 

  

Il primo Novecento: 

 

 la stagione delle avanguardie: i futuristi 

 F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

 Bombardamento. 

 

La lirica : i crepuscolari 

G: Gozzano: Totò Merumeni. 

 

Italo Svevo: la vita; la cultura; La coscienza di Zeno; il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; 

l'inattendibilità di Zeno narratore; L'inettitudine 

 

 Da La coscienza di Zeno: La morte del padre; La salute ñmalataò di Augusta; La morte 

dell'antagonista; Psico-analisi. 

 

Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila; gli 

esordi teatrali; lo svuotamento del dramma borghese. La rivoluzione teatrale di Pirandello. Il teatro nel teatro 

 

Da Lôumorismo: Unôarte che scompone il reale. 

Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; 

Lettura integrale di: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

  

Esperienze poetiche tra le due guerre: 

G. Ungaretti: la vita; lôAllegria; lo stile e il linguaggio; i temi. 

  

 Da Lôallegria: Il porto sepolto; Veglia; Vanit¨; San Martino del Carso; Soldati,  Mattina. 

  

L'ermetismo. S. Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 

 

 

Dante, Paradiso, lettura e analisi dei canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 

 

 

Dal 15 maggio si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 

 

E. Montale: la vita; Ossi di seppia; la poetica; le soluzioni stilistiche; la tecnica del correlativo oggettivo;  Il 

secondo Montale: Le occasioni; La donna salvifica; Montale e Dante 

 

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino andando in un'aria di vetro. 

Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto; La casa dei doganieri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esempi di narrativa del secondo dopoguerra 

 

Moravia, Agostino 

P. Levi, Se questo è un uomo. 

Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 

 

                   Firma del docente                                                               Firma degli alunni 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 

Classe V F   Anno scolastico 2016-2017 
 

Prof. Cristian Andrea Facchin 

 

 

 
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA: acquisizione di una disposizione intellettuale e di un abito critico aperto 

al dialogo e al confronto con le diverse situazioni storico-culturali e socio-ambientali; accettazione 

consapevole delle regole della civile convivenza e del rispetto reciproco, la quale porta anche a vivere la 

scuola come occasione di crescita personale e di  educazione alla responsabilità; promozione della curiosità e 

del gusto per la ricerca personale; costruzione della capacità di sviluppare e comunicare, razionalmente e 

coerentemente, il proprio punto di vista. Educazione al confronto della propria posizione con tesi diverse, 

alla comprensione e alla discussione di una pluralità di prospettive. 

 

OBIETTIVI GENERALI REALIZZATI: conoscenza del pensiero degli autori e degli argomenti trattati; 

capacità di stabilire connessioni tra gli autori e le tematiche affrontate, stabilendo differenze e similitudini; 

utilizzo dei concetti e dei termini specifici della disciplina. 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO: lezioni frontali su tutti gli argomenti svolti nel programma; 

integrazione degli appunti delle lezioni con il manuale in uso. 

 

VERIFICHE: prove di verifica nelle varie tipologie previste; questionari scritti a trattazione sintetica, 

simulazioni di terza prova secondo la tipologia B. 

 

IL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA Ĉ DEFINITO: dallôacquisizione dei contenuti essenziali delle discipline 

(conoscenza manualistica di base) così come si individuano nelle singole programmazioni curricolari; dalla 

comprensione del significato delle nozioni studiate ed utilizzate; dalla capacità di utilizzare correttamente il 

lessico specifico e di formulare unôesposizione ordinata e lineare; dalla disponibilit¨ al dialogo educativo e 

culturale, con riferimento alle finalità delle discipline. 

 

Per ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e sugli obiettivi didattici si veda quanto riportato nel PTOF e 

nella Programmazione del Dipartimento di filosofia del corrente anno.  

 

 

Testi utilizzati:  Nicola Abbagnano ï Giovanni Fornero, Lôideale e il reale. Corso di storia della filosofia, 

vol. 3, Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, e, per lôidealismo tedesco, il vol. 2, DallôUmanesimo a 

Hegel, entrambi Paravia Editore, Milano 2013.  

 

 

RELAZIONE SULLôANDAMENTO DELLôANNO. Per tutto lôanno scolastico le attivit¨ didattiche si 

sono svolte in maniera regolare, senza difficolt¨ degne di nota, grazie allôatteggiamento 

collaborativo e costruttivo dimostrato dalla classe, che ha sempre affrontato con puntualità i propri 

impegni di studio. La 

Continuità del docente nel corso del triennio ha permesso agli studenti di acquisire un metodo di 

lavoro consolidato che ha favorito la loro crescita complessiva nel corso del tempo, sia a livello di 

capacità di organizzazione che nei risultati ottenuti. Gli studenti hanno, sin dal primo anno, 

manifestato interesse per la disciplina, sviluppando nel corso del triennio una maggiore capacità 

critica e di riflessione sugli argomenti trattati. Il tempo a disposizione non ha sempre permesso gli 

approfondimenti tematici o la diversificazione delle metodologie e degli strumenti didattici che la 

classe avrebbe meritato, ma pur svolgendosi nelle forme più tradizionali,la trattazione degli 

argomenti ha mirato, nei limiti del possibile, più alla qualità che alla quantità, favorendo una più 

approfondita assimilazione e comprensione dei contenuti.I risultati ottenuti, sia dal punto di vista 

della maturazione degli allievi che della realizzazione degli obiettivi disciplinari, sono  pienamente 

positivi, pur essendo rimaste, come è fisiologico, delle diversità nel livello di rendimento e nelle 

capacità di gestione del lavoro scolastico. 



 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti nel corso dellôanno: 

 

Fichte. Dal criticismo allôidealismo: la centralit¨ dellôIo nella filosofia fichtiana. La Dottrina della 

scienza e i suoi tre principi; il rapporto soggetto-oggetto e Io ï non io; il percorso dialettico dellôIo. 

Il cammino dellôuomo verso il sapere assoluto. La scelta tra idealismo e dogmatismo. La dottrina 

morale e la filosofia pratica. La missione dellôuomo e del dotto nella societ¨. Il pensiero politico e le 

sue fasi dal contrattualismo allo statalismo; la nascita del nazionalismo e la missione della 

Germania. 

 

Hegel. Le basi del sistema: il rapporto tra finito e infinito e tra ragione e realt¨; lôessere e il dover 

essere, la funzione della filosofia e il ñgiustificazionismoò hegeliano. I tre momenti della dialettica 

(conoscenza intellettiva e sapere razionale). La critica al kantismo e allôidealismo fichtiano. La 

partizione del sistema: Idea, Natura e Spirito; la Logica, la Filosofia della Natura e la Filosofia dello 

Spirito.  

  La filosofia dello Spirito: argomenti trattati. Lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; la 

famiglia, la società civile, lo Stato; le relazioni internazionali; la filosofia della storia).  

 

Schopenhauer. Le influenze culturali. Il mondo della rappresentazione, il velo di Maya e la 

conoscenza fenomenica. La scoperta del noumeno e la Volontà. Caratteristiche generali della 

Volontà; le sue manifestazioni nel mondo naturale e umano; la lotta per la vita. Il rifiuto 

dellôottimismo storico e sociale. Il pessimismo: la vita umana tra dolore, piacere e noia. Le vie di 

liberazione dal dolore: lôarte, la morale della compassione, lôascesi.  

 

Kierkegaard. La filosofia del ñsingoloò: lôunicit¨ della persona, la libert¨ e la scelta, la vita come 

possibilit¨. Il rifiuto dellôidealismo e del razionalismo. Gli stadi dellôesistenza: la vita estetica e il 

seduttore, la vita etica e il matrimonio, la vita religiosa. La fede come paradosso e scandalo; la 

critica delle chiese cristiane. Lôangoscia e la disperazione, la fede come salvezza dellôuomo. 

 

Il Positivismo. Caratteristiche generali del Positivismo come filosofia dellôet¨ della scienza e del 

progresso.  La nascita della sociologia. Differenza tra il positivismo sociale ed evoluzionistico.  

 

Comte. La legge dei tre stadi e le forme del sapere umano; la classificazione delle scienze; le fasi 

dello sviluppo storico delle società; caratteristiche della società futura. 

Caratteristiche generali del Positivismo evoluzionistico; le fasi dellôevoluzione della societ¨ in 

Spencer. 

 

Feuerbach. La Destra e la Sinistra hegeliane: il dibattito sullôeredit¨ di Hegel. Feuerbach: la critica 

allôidealismo e le origini del materialismo, la teoria dellôalienazione e lôinterpretazione della 

religione. 

 

Marx. La critica allôidealismo hegeliano e la filosofia della prassi; lôanalisi della societ¨ borghese e 

dello stato liberale (uguaglianza formale e diseguaglianza sostanziale). Il ruolo del lavoro nella 

societ¨, la teoria dellôalienazione, la critica del lavoro salariato e il passaggio al comunismo. La 

concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, forza produttive e rapporti di 

produzione, il concetto di ideologia. La storia come storia delle lotte di classe. La teoria della 

rivoluzione e le fasi del passaggio alla società futura. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Nietzsche. Le difficoltà interpretative (il carattere degli scritti, le manipolazioni in chiave 

ideologica). La Nascita della tragedia, lôapollineo e il dionisiaco nellôarte classica, la tragedia e la 

sua decadenza. La critica del razionalismo, della metafisica e delle visioni dualiste dellôuomo e del 

mondo. Le forme del sapere storico (monumentale, antiquario, critico) e lôoblio del passato. Il 

periodo ñilluministaò e la filosofia del mattino. La morte di Dio e il nichilismo. Il superuomo e la 

volontà di potenza. Il prospettivismo e la pluralità delle interpretazioni. Il metodo genealogico, 

lôorigine della morale e la polemica anticristiana. 

 

Freud. La fondazione della psicoanalisi dal metodo catartico alle associazioni libere. La scoperta 

dellôinconscio. La centralit¨ dei sogni e la loro interpretazione. La psicopatologia della vita 

quotidiana. Le fasi dello sviluppo della sessualità e il complesso edipico. La struttura della psiche: 

Es, Io e Super-io; il loro rapporto e lôequilibrio psichico. Le manifestazioni positive e negative 

dellôenergia dellôEs. Lôinterpretazione psicoanalitica della civilt¨ moderna e della religione.    

 

 

Roma, 08/05/2017 

Il docente                                                                         Gli studenti 

Prof. Cristian Andrea Facchin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA  
Classe V F   Anno scolastico 2016-2017 

Prof. Cristian Andrea Facchin 

 

 
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA: maturazione di una coscienza e di una cultura rivolte al 

riconoscimento e al rispetto della diversità, alla cooperazione e alla pace; apertura critica e 

responsabile ai problemi del nostro tempo; conoscenza approfondita dei contenuti ed acquisizione di 

un metodo fondato sulla capacità di rielaborazione e riflessione; formazione di una coscienza civica 

educata ai valori democratici e al rispetto dellôambiente. 

OBIETTIVI GENERALI REALIZZATI: conoscenza degli argomenti e delle problematiche 

affrontate; connessione tra eventi di natura politica, economica, sociale e culturale nella 

delineazione delle caratteristiche di un periodo storico; utilizzo dei concetti e dei termini specifici 

della disciplina. 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO: lezioni frontali su tutti gli argomenti svolti nel 

programma; integrazione degli appunti delle lezioni con il manuale in uso. 

 

VERIFICHE: prove di verifica nelle varie tipologie previste; questionari scritti a trattazione 

sintetica, simulazioni di terza prova secondo la tipologia B. 

 

IL GIUDIZIO DI SUFFICIENZA Ĉ DEFINITO: dallôacquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline (conoscenza manualistica di base) così come si individuano nelle singole programmazioni 

curricolari; dalla comprensione del significato delle nozioni studiate ed utilizzate; dalla capacità di 

utilizzare correttamente il lessico specifico e di formulare unôesposizione ordinata e lineare; dalla 

disponibilità al dialogo educativo e culturale, con riferimento alle finalità delle discipline.  

Per ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e sugli obiettivi didattici si veda quanto riportato nel 

PTOF e nella Programmazione del Dipartimento di storia del corrente anno.  

Testi utilizzati:  Andrea Giardina ï Giovanni Sabbatucci ï Vittorio Vidotto, Il mosaico e gli 

specchi, vol. 5, Dalla prima guerra mondiale allôet¨ contemporanea, e, per la parte finale dellô800, 

il vol. 4, Dallô ñancien r®gimeò allôet¨ dellôimperialismo, Editori Laterza, Roma-Bari, 2012. 

 

 

 
RELAZIONE SULLôANDAMENTO DELLôANNO. Per tutto lôanno scolastico le attivit¨ didattiche si 

sono svolte in maniera regolare, senza difficolt¨ degne di nota, grazie allôatteggiamento 

collaborativo e costruttivo dimostrato dalla classe, che ha sempre affrontato con puntualità i propri 

impegni di studio. La 

Continuità del docente nel corso del triennio ha permesso agli studenti di acquisire un metodo di 

lavoro consolidato che ha favorito la loro crescita complessiva nel corso del tempo, sia a livello di 

capacità di organizzazione che nei risultati ottenuti. Gli studenti hanno, sin dal primo anno, 

manifestato interesse per la disciplina, sviluppando nel corso del triennio una maggiore capacità 

critica e di riflessione sugli argomenti trattati. Il tempo a disposizione non ha sempre permesso gli 

approfondimenti tematici o la diversificazione delle metodologie e degli strumenti didattici che la 

classe avrebbe meritato, ma pur svolgendosi nelle forme più tradizionali,la trattazione degli 

argomenti ha mirato, nei limiti del possibile, più alla qualità che alla quantità, favorendo una più 

approfondita assimilazione e comprensione dei contenuti.I risultati ottenuti, sia dal punto di vista 

della maturazione degli allievi che della realizzazione degli obiettivi disciplinari, sono  pienamente 

positivi, pur essendo rimaste, come è fisiologico, delle diversità nel livello di rendimento e nelle 

capacità di gestione del lavoro scolastico. 

 

 

 

 

 



 

 
Argomenti svolti nel corso dellôanno: 

 

 

LôItalia unita: lôet¨ della Destra e della Sinistra storica.  

La Destra al governo: la situazione economica, sociale e culturale italiana al momento dellôunit¨; le 

istituzioni del nuovo stato (lo Statuto albertino, il centralismo), gli schieramenti politici; la politica 

economica e i suoi risultati; il brigantaggio. Il programma della Sinistra, le riforme realizzate e il 

trasformismo; il protezionismo economico e lôavvio dellôindustrializzazione; la questione 

meridionale e lôemigrazione. I governi Crispi e Giolitti; il movimento socialista e i Fasci siciliani; la 

politica estera e i primi passi del colonialismo. La crisi di fine secolo (il tentativo autoritario) e la 

svolta liberale. 

 

 

Lôimperialismo. Le motivazioni economiche e le giustificazioni ideologiche dellôimperialismo. Lo 

sfruttamento delle colonie e gli effetti culturali della colonizzazione. La rivalità anglo-francese per 

la spartizione dellôAfrica. Lôarrivo degli occidentali in Cina e la crisi dellôimpero cinese sino alla 

rivoluzione democratica. Lôascesa della potenza giapponese.   

 

 

Le relazioni internazionali tra le potenze europee. La politica estera tedesca nellôet¨ di Bismarck 

e lôequilibrio europeo: il sistema delle alleanze e le sue difficolt¨ (la situazione balcanica). Il ñnuovo 

corsoò tedesco con Guglielmo II; i mutamenti nelle relazioni internazionali e la crescente rivalità tra 

le potenze; la formazione della Triplice Intesa; la competizione e la corsa agli armamenti.   

 

 

La seconda rivoluzione industriale e la società di massa. La grande depressione e le sue 

conseguenze; le concentrazioni capitalistiche; il protezionismo, il ruolo delle banche e dello Stato. I 

nuovi sistemi di produzione (taylorismo e fordismo). Le caratteristiche generali della società di 

massa. La crescita dei ceti medi e della classe operaia. Lôestensione del diritto di voto, i grandi 

partiti e i sindacati. Lôemancipazione femminile. Lôistruzione e le comunicazioni di massa. 

Organizzazione e divisioni interne del movimento socialista (la Seconda Internazionale). Il 

rinnovamento della Chiesa e lôingresso dei cattolici in politica (Leone XIII, Rerum novarum). 

Ideologia e caratteristiche del nazionalismo; la diffusione del razzismo e dellôantisemitismo; la 

nascita del sionismo. 

 

 

LôItalia giolittiana. La strategia parlamentare e il progetto riformista. Le principali riforme 

realizzate. Il difficile rapporto con i socialisti. Lo sviluppo industriale e il divario Nord-Sud. 

Lôingresso nella politica dei cattolici. Il nazionalismo e la guerra di Libia. Il patto Gentiloni, le 

elezioni del 1913 e la crisi del sistema giolittiano.  

 

 

La Prima guerra mondiale. Le cause occasionali. Il piano militare tedesco e il suo fallimento; 

dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. LôItalia tra neutralismo e interventismo; le 

modalit¨ dellôintervento. La staticit¨ dei fronti e le grandi stragi nella fase centrale del conflitto. La 

guerra di trincea e la nuova tecnologia bellica. La svolta del 1917: la rivoluzione e il ritiro russo e 

lôintervento americano. Il fronte italiano da Caporetto alla vittoria. Il crollo degli Imperi centrali e la 

fine del conflitto. 

 

 

La rivoluzione russa. La caduta dello zarismo. Il governo provvisorio e i soviet. Il programma dei 

bolscevichi. La rivoluzione dôottobre e lôAssemblea costituente. La guerra civile e il ñcomunismo di 

guerraò. La vittoria bolscevica, la repressione politica e la svolta economica (NEP). 

 



 

 

 

 

 

 

 

I trattati di pace e il nuovo scenario internazionale. La conferenza di Versailles e i contrasti tra i 

vincitori; il progetto statunitense per il futuro dellôEuropa. Le condizioni imposte agli sconfitti e il 

nuovo assetto europeo. La Società delle Nazioni. La nuova situazione del Medio Oriente e le origini 

della questione palestinese.  

 

Il dopoguerra in Italia e lôascesa del fascismo. Le forze politiche vecchie e nuove, le elezioni e la 

fragilit¨ dei governi liberali. Il biennio rosso e lôoccupazione delle terre e delle fabbriche. Il 

nazionalismo: DôAnnunzio e lôimpresa di Fiume. Le origini del fascismo; le caratteristiche dello 

squadrismo e la sua diffusione. La debolezza e la divisione della sinistra; la nascita del Partito 

comunista. La crisi dello stato liberale, la marcia su Roma e la formazione del governo Mussolini. 

Economia e rapporti internazionali dal dopoguerra alla grande crisi. La crisi economica e 

sociale nei paesi europei nel dopoguerra, il movimento socialista e la Terza Internazionale (il 

ñbiennio rossoò). La situazione politica della Germania, la repubblica di Weimar e la questione delle 

riparazioni di guerra. I piani di risanamento dellôeconomia tedesca. La ripresa economica negli anni 

Venti; gli accordi di Locarno e la distensione internazionale. Gli effetti politici e sociali della grande 

crisi; il New Deal negli Stati Uniti e il nuovo ruolo dello stato nella vita economica.   

 

Il totalitarismo . Caratteristiche generali dei regimi totalitari del Novecento: il partito unico e il 

leader carismatico, il ruolo dellôideologia, la repressione delle opposizioni, il controllo 

dellôinformazione e della cultura, la ricerca del consenso e la mobilitazione delle masse.  

 

Il regime fascista in Italia. Le prime riforme del governo fascista. Lôomicidio Matteotti, lô 

ñAventinoò e la svolta autoritaria. Le leggi ñfascistissimeò e lôeliminazione delle opposizioni. I Patti 

lateranensi e il plebiscito. Il totalitarismo ñimperfettoò. Il controllo dei mezzi di comunicazione e la 

propaganda, il coinvolgimento della società nel progetto totalitario e la ricerca del consenso. La 

politica economica dal liberismo allôinterventismo; il corporativismo; la crisi negli anni Trenta lo 

stato imprenditore. Le leggi razziali e lôavvicinamento alla Germania. Organizzazioni ed attivit¨ 

dellôantifascismo. 

 

LôURSS nellôet¨ dello stalinismo. Lôaffermazione di Stalin al potere. I piani quinquennali, 

lôindustrializzazione accelerata e la collettivizzazione forzata. Il sistema totalitario e il culto della 

personalità. Il terrore staliniano e il gulag.  

 

Il nazismo in Germania. Lôascesa del partito nazionalsocialista. Hitler al potere: la fondazione del 

sistema totalitario. Lôideologia nazista. Lôantisemitismo e le leggi razziali. Gli obiettivi della 

politica estera tedesca. 

 

Le relazioni internazionali negli anni Trenta. La politica estera italiana e tedesca e il crescere 

della tensione internazionale. Lôespansionismo del Giappone in Asia. Lôiniziale distanza di 

Mussolini dal regime hitleriano. La guerra dôEtiopia e le sanzioni, la guerra di Spagna, la nascita 

dellôalleanza italo-tedesca (Asse Roma-Berlino) e lôavvicinarsi della guerra dai patti di Monaco alla 

crisi polacca.   

 

La seconda guerra mondiale.  Lôinizio del conflitto;   le vittorie tedesche a Occidente;  la guerra 

parallela italiana; lôattacco allôURSS e lôintervento americano.  Il ñnuovo ordineò nazista in Europa, 

il coinvolgimento dei civili e la politica di sterminio.   La svolta della guerra: le sconfitte 

 

 

 



 

 dellôAsse e del Giappone, la caduta del fascismo e lôarmistizio, la guerra in Italia e la Resistenza. 

Lo sbarco in Normandia, il crollo della Germania e del Giappone. 

 

 La classe ha svolto nel corso dellôanno, secondo le modalit¨ previste per lôinsegnamento di 

una disciplina non linguistica in una lingua straniera (CLIL), due moduli del programma di 

storia in lingua spagnola: la rivoluzione messicana e la guerra civile spagnola, in riferimento 

ai quali sono state svolte due prove di verifica, una scritta e una orale. 

 

Roma, 08/05/2017 

 

Il docente                                                                         Gli studenti 

Prof. Cristian Andrea Facchin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo Linguistico Orazio  A.S. 2016-2017 

Programma svolto di Scienze Naturali, classe V F 

Docente curricolare: Barbara Muciaccia 

 

Libri di testo: 

 

- Osservare e capire la Terra. La dinamica endogena. Edizione azzurra 

Lupia Palmieri - Edizioni Zanichelli 

- Dal carbonio agli OGM PLUS. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Multimediale 

Valitutti, Taddei et al. - Edizioni Zanichelli 

 

LINEE PROGRAMMATICHE E METODOLOGICHE 

Lôinsegnamento delle scienze ¯ stato impostato in modo tale da mettere gli alunni in grado di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Uso consapevole e critico del libro e di altri strumenti di consultazione 

 Capacità di analizzare un fenomeno complesso scomponendolo in elementi più semplici e 

capacità di ricomporre gli elementi, sapendone vedere le interazioni 

 Padronanza di contenuti fondamentali delle discipline scientifiche e di un linguaggio 

specifico corretto 

 Promuovere le capacità logiche ed intuitive 

 Acquisizione di conoscenze utili per un comportamento consapevole e responsabile nei 

riguardi della tutela della salute 

 Consapevolezza dellôimportanza delle scienze per comprendere la realtà che ci circonda, in 

continua evoluzione naturale e culturale, con particolare riferimento al rapporto degli 

equilibri naturali e della qualità della vita 

 Educare al rispetto ambientale e saper riconoscere le interazioni tra mondo vivente e non 

vivente 

 Capacit¨ di compiere alcune riflessioni critiche sulla comunicazione scientifica dei ñmediaò 
e capacità di riconoscere le fonti scientificamente attendibili delle informazioni divulgate. 

 Capacità di comprendere le soluzioni e i problemi posti dallôimpatto delle attivit¨ umane e 

dalle biotecnologie sullôuomo e sullôambiente 

 

La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

- Acquisizione dei contenuti specifici e miglioramenti conseguiti durante lôanno scolastico 

- Chiarezza espositiva e uso della terminologia specifica 

- Livelli di partenza e di arrivo 

- Continuit¨ dellôimpegno a casa e della frequenza scolastica 

- Grado di partecipazione alle attività in classe 

- Partecipazione allo specifico progetto ñScienze e Societ¨ò composto da conferenze 

scientifico-divulgative sulle Biotecnologie 

- Capacità di comprendere e rielaborare autonomamente gli approfondimenti monotematici 

proposti 

utilizzando i seguenti strumenti: 

 

 

 

 



 

 

- Relazioni scritte comprensive di commenti personali sui temi scientifici di attualità trattati 

durante le conferenze scientifico-divulgative tenute da esperti esterni 

- Verifiche orali individuali 

- Verifiche scritte in forma di questionari 

- Lavori di gruppo e produzione di presentazioni in power point 

Chimica organica e Biochimica 

 

La chimica del Carbonio:  

- gli orbitali ibridi e i tipi di legame chimico;  

- gli idrocarburi: alcani, alcheni e alchini.  

- isomeria di struttura e geometrica 

- cenni di nomenclatura 

- il benzene e i principali idrocarburi aromatici 

 

Principali Gruppi funzionali:  

- Alcoli, fenoli, aldeidi e chetoni e loro nomenclatura 

- Acidi carbossilici, esteri e ammine, generalità e cenni di nomenclatura 

 

Le biomolecole: 

- Le reazioni di condensazione e idrolisi 

- Lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo e suoi derivati) struttura e funzioni 

- Carboidrati: struttura e funzioni e classificazione (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi)  

- Proteine: aminoacidi e polipeptidi, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine; funzioni delle proteine. Gli enzimi come catalizzatori biologici 

- Gli acidi nucleici: nucleotidi, struttura e funzione del DNA ed RNA, sintesi del DNA 

(generalità. 

- Il codice genetico e la sintesi delle proteine, gli enzimi della duplicazione del DNA 

 

Corso di Potenziamento sulle Biotecnologie 

 

- Il DNA ricombinante:  

Sequenze palindromiche, enzimi di restrizione e loro meccanismo dôazione  

Vettori di clonaggio e dôespressione: plasmidici, fagici, eucariotici.  

- La trasformazione batterica e la selezione delle colonie mediante resistenza ad antibiotici.  

- La trascrittasi inversa e la sintesi del cDNA.  

- I farmaci ricombinanti: lôinsulina.  

- Librerie genomiche e dôespressione 

- Lôibridizzazione degli acidi nucleici, teoria e campi dôapplicazione. I DNA microarrays. 

- Elettroforesi degli acidi nucleici e proteine e loro trasferimento, tecniche di analisi Southern, 

Northen e Western blotting 

- Differenze tra clonaggio molecolare e clonazione.  

- La produzione degli OGM vegetali e animali 

- Analisi dei frammenti di restrizione, il DNA fingerprinting 

- Sequenziamento del DNA e la PCR 

- Le tecniche di biologia forense e lo studio della scena del crimine; analisi delle macchie di 

sangue, delle impronte digitali, identificazione di tracce biologiche con uso di lampade 

monocromatiche e reagenti tipo luminol. 

 

 



 
 

 

Osservazioni generali sulla classe 

 

La classe trascorso un primo periodo di adattamento, dovuto al cambio del docente curriculare, 

durante il quale è stato necessario riorientare il metodo di studio della classe da uno prettamente 

mnemonico ad una più sperimentale e induttivo, ha mostrato da subito un atteggiamento positivo e 

molto interessato alla disciplina delle Scienze Naturali. Le lezioni svoltesi sempre in forma 

interattiva hanno stimolato negli alunni la partecipazione e la riflessione critica sui fenomeni naturali 

studiati e sugli eventi ambientali succedutesi nel corso dellôanno scolastico. Anche le numerose 

conferenze proposte sono state accolte con entusiasmo, seguite con attenzione e serietà, ed hanno 

sempre innescato una rielaborazione critica negli alunni riferita poi in classe sotto forma di relazione 

scientifica in cui era possibile evincere lôimportanza e lôattualit¨ dei temi trattati, le riflessioni 

personali degli alunni circa il grado di comprensione degli argomenti, lô impatto nella societ¨ dôoggi, 

nonché il gradimento dellôevento stesso. Nel secondo quadrimestre la classe ha portato avanti lavori 

di gruppo sulle tematiche assegnate di scienze della terra mostrando buone capacità di ricerca, di 

approfondimento e di studio autonomo. Lôimpegno ¯ sempre stato costante nella maggior parte degli 

alunni denotando durante il corso dellôanno scolastico una crescente maturit¨, un netto 

miglioramento nel profitto e il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scienze della Terra 

 

- La Terra come Sistema Integrato 

- LôAtmosfera: ripasso delle principali caratteristiche, composizione, stratificazione, bilancio 

termico, temperatura, pressione. Lôeffetto serra e il buco dellôozono anche in relazione 

allôinquinamento atmosferico. Ciclo dellôacqua e il fenomeno delle piogge acide 

-  Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, aumento dellôeffetto serra e sue 

conseguenze ï permafrost e metano 

- Conoscenza mediante visione di filmato ufficiale sulle ricerche in corso nel continente 

Antartico ad opera del programma nazionale di ricerca in Antartide dellôItalia (PNRA) che 

da 30 anni lôENEA porta avanti in due basi scientifiche di ricerca (Mario Zucchelli e Dome 

C). 

- La crosta terrestre: i costituenti della crosta terrestre; i fondali marini, la classificazione delle 

rocce (generalità); il ciclo litogenetico; la degradazione meteorica delle rocce e tipi di 

erosione  

- I fenomeni vulcanici: tipi di vulcani, tipi di eruzioni e prodotti dellôattivit¨ vulcanica; 

vulcanismo effusivo ed esplosivo in relazione al tipo di magma, distribuzione geografica 

globale dei vulcani dorsali oceaniche e hot spot. 

- I fenomeni sismici: i terremoti, le faglie, ipocentro ed epicentro, le onde sismiche e la loro 

propagazione nei materiali rocciosi, il sismogramma, metodi di indagine della struttura della 

terra basati sulle onde sismiche, intensità e magnitudo, il rischio sismico. Distribuzione 

geografica globale dei terremoti. Tale parte è stata sviluppata anche mediante la 

partecipazione alla conferenza a tema tenuta dal dott. Burrato sismologo dellôINGV su 

ñTerremoti e sismi in Italia, rischio sismico, gli eventi recenti di Amatriceò 

- La tettonica delle placche: la struttura interna della terra, la struttura della crosta oceanica e 

continentale, isostasia, la dinamica interna della terra, le dorsali oceaniche e lôespansione dei 

fondali oceanici (paleomagnetismo e inversione del campo magnetico terrestre); margini 

divergenti, conservativi e distruttivi, il sistema arco-fossa, la subduzione in corrispondenza 

delle fosse abissali e lôorogenesi. La tettonica delle placche e la deriva dei continenti, i moti 

convettivi, la verifica del modello 

 

La classe ha partecipato alle seguenti conferenze previste dal Progetto Scienza e Società: 

 

- Conferenza Zanichelli La Scienza a scuola a cura del prof. Sciortino dal titolo ñ Costruire il 

DNAò sullôimpiego del DNA e le nanotecnologie Ottobre 2016. 

- Accademia Nazionale dei Lincei Roma 18-01-2017 Giornata di Lezioni Lincee di 

Biomedicina sul tema ñI Vacciniò : Vaccini e immunit¨, Storia delle vaccinazioni e 

andamento delle malattie infettive, La Salute globale, un bene prezioso. 

- Conferenza del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e lôanalisi dellôeconomia 

agraria, a cura della dott.ssa Ilardi dal titolo ñ Gli OGM vegetali dalla selezione classica alla 

modificazione degli organismiò marzo 2017. 

- Conferenza del dott. Burrato sismologo dellôINGV Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia dal titolo ñTerremoti e rischio sismicoò 7 aprile 2017  

 

 

Docente di Scienze Naturali     Rappresentanti studenti 

Prof.ssa Barbara Muciaccia 

 

Roma 8 maggio 2017 
 



 

 

SCHEDA INFORMATICA ANALITICA             Materia :  

MATEMATICA  
Docente: Giovanna Ceci     Classe V F   A.S. 2016-2017 

Libro di testo: ñMatematica.azzurroò vol. 3S            M. Bergamini  A. Trifone  G. Barozzi 

         Ed.   Zanichelli 

Finalità: 
 

Le finalità principali stabilite dal  dipartimento sono  il raggiungimento delle capacità di analisi e di 

sintesi, il potenziamento delle capacit¨ logiche e astrattive e lôarricchimento del lessico specifico 

con il conseguente potenziamento delle capacità espressive.  

 

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

 

Conoscenze:  
Riconoscere e descrivere funzioni algebriche e trascendenti 

Definire le proprietà delle funzioni 

Definire gli operatori matematici utilizzati nellôanalisi 

Enunciare i teoremi che riguardano le funzioni e gli operatori  

Distinguere gli elementi necessari allo studio della funzione ed alla costruzione del suo grafico  

 

Capacità:  
Elaborare lôalgoritmo di risoluzione di un problema tramite lôapplicazione di teoremi e tecniche di 

calcolo acquisite. 

Applicare gli operatori opportuni allo studio di una funzione  

Dedurre il risultato ottenuto dallôapplicazione delle tecniche di risoluzione e degli operatori 

Elaborare il grafico di una funzione 

 

Competenze:  
Completare la conoscenza delle tecniche  gi¨ acquisite, attraverso lôintroduzione dei concetti base 

dellôanalisi matematica e lôuso delle stesse finalizzato allo studio di funzione. 

Comprendere i concetti esposti nel linguaggio formale e saper esprimere in linguaggio formale le 

relazioni ed i concetti espressi nel linguaggio naturale. 

Potenziare le capacità di analisi di  un problema individuando e schematizzando i dati e le capacità 

di sintesi elaborando una soluzione adatta alla risoluzione. 

Saper applicare le conoscenze matematiche ad ambiti diversi quali fisica, economia e statistica . 

 

Gli studenti di questa classe hanno  mostrato interesse verso questa disciplina: sono stati sempre 

partecipativi in classe e hanno dimostrato un impegno costante e serio. 

Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli alunni per fasce di livello da quasi sufficiente a ottimo, ma 

nellôinsieme tutti hanno lavorato al fine di raggiungere gli obiettivi al meglio delle loro possibilità.  

 

Alcuni di loro sono stati condizionati da insicurezze date da preesistenti  lacune nella preparazione 

di base che hanno reso faticoso lo studio della materia altri invece hanno superato brillantemente 

queste difficoltà.  

Le incertezze maggiori si sono presentate nellôuso del linguaggio formale e nella capacità intuitiva  

e si è cercato di limitarle attraverso uno studio più accurato delle definizioni e una maggiore 

riflessione durante le esercitazioni. 

Sostanzialmente buona, in generale, la conoscenza acquisita relativamente alle tecniche di calcolo e 

di risoluzione e generalmente più che soddisfacente la competenza nella loro applicazione per lo 

studio di una funzione.  

Discretamente  adeguato è anche il livello raggiunto nellôuso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 



 

Contenuti disciplinari per nuclei tematici e periodo 
- Funzioni    (primo periodo) 

- Limiti di una funzione (primo periodo) 

- Continuità di una funzione (secondo periodo) 

- Derivate   (secondo periodo) 

- Studio di una funzione (secondo periodo) 

 

Metodologia 
La didattica è stata organizzata in rapporto alle capacità, agli interessi e ai ritmi di apprendimento 

degli studenti. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari gli argomenti sono stati  presentati in 

maniera rigorosa con una immediata applicazione degli stessi. La verifica dell'acquisizione dei 

contenuti e delle metodologie di lavoro è stata effettuata in classe mediante esercizi ed esempi 

applicativi e la rielaborazione individuale degli argomenti da parte degli alunni è stata attivata 

mediante l'ausilio di testi e la risoluzione di problemi. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi didattici sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti di 

lavoro: 

lezioni frontali e interattive 

esercitazioni guidate 

Tipologia delle prove  
La scelta degli strumenti di verifica ¯ stata finalizzata alla preparazione delle prove dellôEsame di 

Stato, pertanto sono state privilegiate le prove aperte di tipologia B ed il colloquio, anche se sono 

state utilizzate anche prove tradizionali. 

 

Criteri di valutazione del   TRIENNIO   (Risultati delle verifiche Voto in /10) 

Conoscenze molto complete ed approfondite, con collegamenti validi tra diversi settori della 

disciplina e/o di altre. Esposizione fluida, sicura, con lessico ricco ed appropriato. Autonomia ed 

originalità nella risoluzione di problemi complessi. Analisi molto approfondite; sintesi significative 

e ben strutturate; valide rielaborazioni critiche dei contenuti. 

10 
Conoscenze complete, approfondite e ampliate. Esposizione fluida e sicura, con lessico ricco ed 

appropriato. Autonomia ed originalità nella risoluzione di problemi complessi.  

Analisi approfondite; sintesi significative e ben strutturate; rielaborazioni critiche dei contenuti. 

9 
Conoscenze complete con approfondimenti autonomi.  

Esposizione chiara e corretta con apprezzabile padronanza lessicale. Approccio corretto alla 

risoluzione di problemi complessi. Analisi e sintesi autonome e complete. 

8 
Conoscenze complete ma non molto approfondite. Esposizione chiara e corretta con apprezzabile 

padronanza lessicale. Approccio corretto, anche se non del tutto autonomo, alla risoluzione di 

problemi complessi. Analisi e sintesi complete, ma con qualche incertezza. 

7 
Conoscenza e comprensione corretta dei contenuti essenziali con qualche difficoltà 

nell'organizzazione delle informazioni. Esposizione chiara con accettabile correttezza lessicale. 

Applicazione autonoma e corretta delle conoscenze minime. 

6 
Superficialità nella conoscenza e nella comprensione degli elementi essenziali della disciplina. 

Esposizione stentata e non sempre appropriata. Errori non gravi in semplici applicazioni. Analisi e 

sintesi parziali e/o imprecise. 

 

5 



Conoscenze carenti e lacunose. Esposizione difficoltosa e frammentaria, lessico impreciso e 

inappropriato. Errori nell'applicazione delle conoscenze minime. Analisi e sintesi parziali, scorrette 

e/o incoerenti. 

4Gravi difficoltà ad orientarsi nella disciplina, a cogliere il senso di un'informazione, ad applicare le 

conoscenze, a compiere analisi e sintesi. Esposizione confusa, impropria, limitata. 

 

3Conoscenze nulle. Totale rifiuto della disciplina 1-2 
 

Argomenti svolti in dettaglio 
 

[ΩLb{L9a9 59L b¦a9wL w9![L 
Sottoinsiemi di R: intervalli finiti ed infiniti; insiemi limitati e illimitati.   

Intorno di un punto. Distanza di due punti sulla direzione degli assi. 

 
FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Definizione di Funzione. Immagine di un elemento. 

Definizione di Dominio di una funzione 

Definizione di Grafico di una funzione 

Grafici di funzioni note (retta, parabola, iperbole equilatera, radice, logaritmo, esponenziale) 

Zeri di una funzione 

Intervalli di positività e negatività di una funzione. 

Limite finito e infinito di una funzione con x tendente allôinfinito.  

Limite infinito di una funzione in un punto. Limite finito di una funzione in un punto.  

Limiti destro e sinistro. 

Significato grafico del limite. 

Teoremi fondamentali sui limiti: dellôunicit¨ del limite; della permanenza del segno; criterio del 

confronto.  

Operazioni sui limiti 

Forme indeterminate o di indecisione 

Infiniti ed infinitesimi e confronto tra essi 

 

Funzioni continue: definizione. Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: Teorema di 

Weierstrass , Teorema dei valori intermedi e Teorema degli zeri (tutti senza dimostrazione) 

Somme e prodotti di funzioni continue, continuità delle funzioni composte. 

Punti di discontinuità delle funzioni.  

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui: definizioni e ricerca delle loro equazioni 

 

Funzioni monotone: crescenti e decrescenti. Funzioni costanti. 

Derivata di una funzione in un punto. Definizione e significato geometrico della derivata  

Calcolo della derivata della funzione in un punto 

Derivate delle funzioni elementari.  

Derivata della somma, del prodotto e del rapporto tra funzioni. 

Derivata di una funzione composta. 

Teorema di Lagrange e Teorema di Rolle con significato geometrico (senza dimostrazione). 

Studio degli intervalli di variabilità di una funzione data. 

Ricerca del massimo e minimo relativo di una funzione. 

Definizione dei punti di flesso e ricerca degli stessi. 

Ricerca degli intervalli di concavità positiva e negativa attraverso lo studio della derivata seconda. 

Elaborazione del grafico di una funzione per funzioni polinomiali, razionali, irrazionali e loro 

composte; cenni alle funzioni esponenziali e logaritmiche.  

 

         Prof.ssa Giovanna Ceci 
Gli alunni 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATICA ANALITICA             Materia :  FISICA  
 
Docente: Giovanna Ceci     Classe V F   A.S. 2015-2016 

 

Libro di testo: ñLE TRAIETTORIE DELLA FISICAò    vol.3         U. Amaldi             Ed.ZANICHELLI 

 

Finalità: 
Le finalità principali stabilite dal dipartimento sono lôacquisizione organica di contenuti e dei 

metodi finalizzati ad unôadeguata interpretazione della natura, lôacquisizione della consapevolezza 

del processo storico attraverso il quale si sono affermate ipotesi e teorie e lôarricchimento del lessico 

tecnico-scientifico con il conseguente potenziamento delle capacità espressive.  

 

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

 

Conoscenze:  
Descrivere i fenomeni riguardanti i campi Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico. 

Definire le grandezze riguardanti i campi Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico. . 

Enunciare e spiegare le leggi riguardanti i campi Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico. . 

Descrivere le caratteristiche dei campi di forze 

 

Capacità:  
Analizzare e saper spiegare il funzionamento di apparecchi e tecnologie di uso comune collegando 

lo schema di funzionamento con le leggi studiate. 

Analizzare testi riguardanti un argomento al fine di elaborare una presentazione cartacea o in 

PowerPoint in cui siano sintetizzati ed illustrati i punti salienti dellôargomento.  

Leggere e commentare articoli riguardanti problematiche attuali relative allôenergia, al campo 

elettromagnetico, alle applicazioni tecnologiche, ecc. 

 

Competenze:  
Potenziare lo spirito di osservazione e di deduzione descrivendo e riproducendo fondamentali 

esperienze  dando la necessaria formalizzazione delle leggi anche attraverso la dimostrazione 

matematiche.  

Favorire una mentalità di ricerca attraverso la conoscenza del contesto storico e delle ragioni che 

hanno portato alle differenti impostazioni dei problemi ed alla formulazione di determinate 

soluzioni.  

Stimolare lôinteresse verso i complessi problemi legati allo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

mondo contemporaneo 

 

Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli alunni in maniera molto eterogenea. 

La maggior parte ha mostrato interesse e partecipazione verso questa disciplina applicandosi con 

uno studio proficuo che ha fatto raggiungere loro buoni risultati, in alcuni casi più che buoni, sia 

nella capacità di analisi dei fenomeni che nella rielaborazione ed esposizione degli stessi. 

Per pochi altri i risultati raggiunti sono solo sufficienti a causa di un approccio allo studio più 

meccanico e meno analitico. 

Sostanzialmente buona la conoscenza acquisita e il livello raggiunto nel complesso nellôuso del 

linguaggio specifico della disciplina.  

 

Contenuti disciplinari per nuclei tematici e periodo 
- Campo elettrico      (primo periodo) 



- Legge di Coulomb      (primo periodo) 

 

 

- Potenziale elettrico      (primo periodo) 

- Leggi di Ohm       (primo periodo) 

- Campo magnetico e fenomeni magnetici fondamentali (secondo periodo) 

- Lôinduzione elettromagnetica e campo elettromagnetico (secondo periodo) 

 

Metodologia 
La didattica è stata organizzata in rapporto alle capacità, agli interessi e ai ritmi di 

apprendimento degli studenti. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari sono state attivate le seguenti 

strategie: 

Presentazione generale  degli argomenti e approfondimento successivo di leggi e fenomeni con 

rielaborazione individuale degli argomenti mediante l'ausilio di testi e  verifica dell'acquisizione dei 

contenuti e delle metodologie di lavoro mediante lôesposizione sia orale che scritta dei fenomeni 

studiati. 

 

Sono stata utilizzati i seguenti mezzi e strumenti di lavoro: 

lezioni frontali e interattive 

testi 

lavori di gruppo 

uso dei software didattici 

 

Tipologia delle prove  
La scelta degli strumenti di verifica ¯ stata finalizzata alla preparazione delle prove dellôEsame di 

Stato, pertanto sono state privilegiate le prove aperte di tipologia B ed il colloquio. 

 

Criteri di valutazione    del   TRIENNIO   (Risultati delle verifiche Voto in /10) 

Conoscenze molto complete ed approfondite, con collegamenti validi tra diversi settori della 

disciplina e/o di altre. Esposizione fluida, sicura, con lessico ricco ed appropriato. Autonomia ed 

originalità nella risoluzione di problemi complessi. Analisi molto approfondite; sintesi significative 

e ben strutturate; valide rielaborazioni critiche dei contenuti. 

10 
Conoscenze complete, approfondite e ampliate. Esposizione fluida e sicura, con lessico ricco ed 

appropriato. Autonomia ed originalità nella risoluzione di problemi complessi.  

Analisi approfondite; sintesi significative e ben strutturate; rielaborazioni critiche dei contenuti. 

9 
Conoscenze complete con approfondimenti autonomi.  

Esposizione chiara e corretta con apprezzabile padronanza lessicale. Approccio corretto alla 

risoluzione di problemi complessi. Analisi e sintesi autonome e complete. 

8 
Conoscenze complete ma non molto approfondite. Esposizione chiara e corretta con apprezzabile 

padronanza lessicale. Approccio corretto, anche se non del tutto autonomo, alla risoluzione di 

problemi complessi. Analisi e sintesi complete, ma con qualche incertezza. 

7 
Conoscenza e comprensione corretta dei contenuti essenziali con qualche difficoltà 

nell'organizzazione delle informazioni. Esposizione chiara con accettabile correttezza lessicale. 

Applicazione autonoma e corretta delle conoscenze minime. 

6 
Superficialità nella conoscenza e nella comprensione degli elementi essenziali della disciplina. 

Esposizione stentata e non sempre appropriata. Errori non gravi in semplici applicazioni. Analisi e 

sintesi parziali e/o imprecise. 

5 



Conoscenze carenti e lacunose. Esposizione difficoltosa e frammentaria, lessico impreciso e 

inappropriato. Errori nell'applicazione delle conoscenze minime. Analisi e sintesi parziali, scorrette 

e/o incoerenti. 

 

4 
Gravi difficoltà ad orientarsi nella disciplina, a cogliere il senso di un'informazione, ad applicare le 

conoscenze, a compiere analisi e sintesi. Esposizione confusa, impropria, limitata. 

3 

Conoscenze nulle. Totale rifiuto della disciplina 1-2 
 

Argomenti svolti in dettaglio 
IL CAMPO ELETTRICO 
Elettrizzazione: per strofinio, per contatto e per induzione 

Conduttori ed isolanti  

La carica elettrica e La legge di Coulomb  

Il vettore campo elettrico e Le linee di campo 

Energia potenziale in un campo elettrico uniforme 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Moto di una particella nel campo elettrico 

Il condensatore piano 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 
Intensità della corrente elettrica 

Generatori di tensione 

I circuiti elettrici e Le leggi di Ohm 

Resistori in serie e in parallelo (solo qualitativi) 

Effetto Joule  

La forza elettromotrice 

 

IL CAMPO MAGNETICO 
La forza magnetica 

Le linee di campo  

Forze tra magneti e correnti e forze tra correnti: 

Esperienze di Oersted, Esperienza di Faraday ed Esperienza di Ampere 

Forza di Ampere 

Intensità del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Legge di Biot-Savart) 

Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

La forza su una carica in moto (Legge di Lorenz) 

Il motore elettrico.  Lôelettromagnete 

 

[ΩLb5¦½Lhb9 9[9¢¢wha!Db9¢L/! 
La corrente indotta 

La legge di Faraday- Neumann e La legge di Lenz  

Lôalternatore e Il trasformatore  

Il campo elettrico indotto, il campo magnetico indotto (solo qualitativi) 

Flusso e circuitazione dei campi elettrico e magnetico (cenni)  

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Le onde elettromagnetiche (generazione e forma) e  Lo spettro elettromagnetico. 

Esempi: Le onde radio e il funzionamento della Radio, I raggi X  e le radiografie, Lo spettro visibile 

e i colori. 

Cenni su Fusione e Fissione nucleare 

Per alcuni argomenti sono state preparate delle dispense con appunti e fotocopie a semplificazione 

dello svolgimento fatto dal libro di testo. 

  Prof.ssa Giovanna Ceci                                                                     Gli alunni 



 

 

 

 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE ORAZIO - ROMA  

Disciplina: Storia dellôarte (a.s.2016/17) 

Classe: V sez. F 

Indirizzo linguistico  

 

Docente: Cristiana Imbert 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Libro di testo adottato: a cura di AA.VV., ARTE DI VEDERE 2-3 ED. MISTA, Bruno Mondadori, 2015 

 

Ore di lezione effettuate nellôanno scolastico 2016-2017: 58 

 

 Ore previste dal curriculum: 2 settimanali 

 

 Spazi: aula, aula 3.0 

 

Il Manierismo  

Palazzo Te a Mantova di Giulio Romano, architettura e ciclo pittorico 

La Pittura Veneta: 

Giorgione: La Tempesta, Pala di Castelfranco 

Tiziano: Amor Sacro e Amor Profano, La Venere di Urbino, lôIncoronazione di Spine, La Piet¨. 

Da Correggio alla grande decorazione barocca romana 

Correggio: Cupola del Duomo di Parma, Pietro da Cortona: Trionfo Divina Provvidenza, G.B. 

Gaulli, Trionfo del Nome di Gesù, P. Pozzo: Trionfo di santôIgnazio. 

Il classicismo carraccesco 

A. Carracci, Il Mangiafagioli, Trionfo di Bacco e Arianna 

Il Barocco 

Bernini: David, Apollo e Dafne, Cappella Cornaro 

Borromini: san Carlo alle Quattro Fontane, SantôIvo alla Sapienza 

Il Realismo caravaggesco: Ragazzo morso da un ramarro, Riposo durante la fuga in Egitto. 

Canestra di frutta, le tre cappelle romane, Morte della Verine, David con la testa di Golia 

Il Neoclassicismo 

Canova Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese 

David: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat 

Ingres: Ritratto di Mademoiselle Riviere, La Grande odalisca 

Il Preromanticismo 

 F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja Desnuda, Maja Vestida, Famiglia di Re Carlo 

IV, 3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio, Saturno che divora i suoi figli 

Il Romanticismo 

Il Pittoresco e il Sublime 

J. Constable: Il mulino di Flatford, Studi di nuvole,  

W. Turner: Didone costruisce Cartagine, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 

ottobre 1834,  

C.D. Friedrich: Viandante su un mare di nebbia, Monaco in riva al mare 

Th. Gericault, Ritratti di Alienati, La zattera della Medusa 

E. Delacroix, la Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri 

La Scuola di Barbizon e la pittra di paesaggio 

C. F. Daubigny, Tramonto sullôOise 

J.B.C Corot: Il ponte di Narni, Studio per il ponte di Narni 

 



 

 

 

 

 

Il Realismo 

G. Courbet, Funerale ad Ornan, Gli Spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna 

J.F. Millet: Le spigolatrici 

Premesse allôImpressionismo 

E. Manet: Colazione sullôerba, Olympia, Ritratto di Zola, Monet che dipinge sulla sua Barca, Il Bar 

delle Folies-Bergères 

LôImpressionismo 

Unità CLIL in lingua inglese: C. Monet: Regate ad Argenteuil, Impressione. Sole nascente, La 

Grenouillère, La cattedrale di Rouen, Le Ninfee e la pittura di ñin serieò 

E. Degas: LôAssenzio, La lezione di danza 

P.A. Renoir: La Grenouillère, Moulin del la Galette 

Il Postimpressionismo  

Il Pointillisme: G. Seurat: Una domenica pomeriggio allôisola della Grande-Jatte 

Unità CLIL in lingua inglese: P. Cezanne: La casa dellôimpiccato, Tavolo da cucina, Ritratto con 

caffettiera, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire vista da Lauves 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellate, La chiesa di Auverse sur Oise, Campo di grano 

co corvi 

P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Dove andiamo? 

E. Munch: Il grido, Sera sul viale Karl Johan, Adolescente 

 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DAL 15-5 ALLô8-6-2017 

 

Le Avanguardie artistiche del Novecento 

I Fauves   

H. Matisse: La danza, La stanza rossa  

Die Brucke  

E. L. Kirchner: Marcella, Postdammer Platz 

Nuova Oggettività 

Otto Dix: Prager Strasse, Trittico della Metropoli 

Il Cubismo  

P. Picasso: Les Demoiselles dôAvignon, Ritratto di Amboise Vollard, Guernica 

Il Futurismo  

U. Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità dello spazio 

G. Balla: Bambina che corre sul balcone  

 

 

 

Studenti                                                                                                      docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE ORAZIO - ROMA  

Disciplina: Inglese (a.s.2016/17) 

Classe: V sez. F   -   Indirizzo linguistico  

 

Docente: Giovanna Prato 

 

Obiettivi realizzati  

La classe nel suo complesso è in grado di collocare opere ed autori nel loro contesto storico, sociale 

e letterario, individuando temi e modalità narrative e poetiche. Pur avendo tutti migliorato la propria 

preparazione di base, il profitto generale non è del tutto omogeneo:  la maggioranza degli studenti 

espone i contenuti in modo sostanzialmente corretto; alcuni elementi possiedono ottime competenze 

linguistiche, per altri lôesposizione ¯ poco fluida e non esente da errori nella produzione scritta e  

orale. 

Purtroppo la riduzione delle ore di Inglese operata nel triennio linguistico non ha permesso una 

maggiore estensione del programma e un più accurato approfondimento delle tematiche trattate. 

 

Metodologia 

Gli autori sono stati inquadrati nel loro ambito storico-culturale e approcciati nella specificità dei 

testi prodotti.  

Agli studenti è stato richiesto di interpretare i testi in modo comparativo rispetto alle letterature 

delle altre lingue studiate, anche alla luce dellôattualit¨ . 

Mezzi e strumenti di lavoro. 

Sono stati usati  mezzi audiovisivi , presentazioni Power Point e film in lingua originale inerenti ad 

autori e tematiche studiati. 

 

Verifiche 

Sono state effettuate due verifiche scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo; due verifiche 

orali ogni quadrimestre.Lôespressione, scritta e orale, ¯ stata valutata con quesiti a risposta aperta su 

argomenti storico- letterari, e con simulazioni di seconda prova in cui sono state verificate le 

conoscenze specifiche, lôesposizione , la capacit¨ di analisi e sintesi oltre a quella di rielaborare in 

proprio i contenuti ed esprimere giudizi critici. 

 

Criteri di valutazione 

Per un'esatta valutazione del rendimento di ciascun allievo è stato considerato momento 

fondamentale quello di partenza e le relative fasi di apprendimento. Le verifiche scritte ed orali al 

termine di ciascuna unità didattica hanno mirato a valutare la rispondenza complessiva degli allievi 

alle situazioni ed alle strutture proposte ed a verificare l'acquisizione di competenze o le eventuali 

lacune del singolo alunno.  

 

È stato utilizzato il seguente schema valutativo elaborato in sede di riunione dipartimentale:  

Griglia di valutazione della produzione orale e scritta 

 

Sufficiente: l'efficacia comunicativa è salvaguardata, anche se la forma presenta qualche errore. La 

pronuncia non è sempre corretta e il lessico è poco vario. Il registro è sostanzialmente adeguato. I 

contenuti della risposta, anche se con minima elaborazione autonoma, sono organizzati in modo 

coerente. 

Discreto: il livello precedente è potenziato nella chiarezza e correttezza espositiva. Il lessico è 

abbastanza vario ed il registro ¯ appropriato. Lôesposizione ¯ abbastanza fluida seppure con qualche 

esitazione o ripetizione. I dati sono organizzati in modo coerente e pertinente alla richiesta.  

Buono-Ottimo: l'esposizione è formalmente corretta e supportata da un lessico ricco e adeguato al 

contesto, che si avvale di dati completi e ben organizzati e presenta riflessioni personali. 



Insufficiente: la comunicazione è compromessa dalla presenza di errori diffusi e da una pronuncia 

poco chiara. Il lessico è povero, la struttura della frase non è corretta. Il registro è inadeguato. 

Lôesposizione ¯ ostacolata da esitazioni e ripetizioni nonché carenze nei contenuti.  

Gravemente insufficiente: La comunicazione è gravemente compromessa dalla mancanza parziale o 

totale delle strutture linguistiche e dei contenuti.  

 

Programma di lingua e civiltà inglese           a.s. 2016/2017 

 

Libro di testo: Performer Culture & Literature 2/3   ed. Zanichelli 
LITERATURE  

 
THE ROMANTIC AGE 

The Age of Revolutions 
 

 WILLIAM BLAKE    

-Life and main works  

-Style and themes 

Poems: 

- London 

- The Chimney Sweeper 1-2 

- The Lamb 

- The Tyger 

 

The American War of Independence 

The Sublime: a new sensibility 

The Gothic Novel 

 
MARY SHELLEY  

  óFrankensteinô 

 

The Romantic Spirit 

Emotion vs Reason 
 

WILLIAM WORDSWORTH  
-Life and main works  

-Style and themes 

Poems:  - My Heart Leaps up 

             - I Wandered Lonely as a Cloud 

 

S.T. COLERIDGE 
- Life and main works  

- Style and themes 

Poems:  - The Rime of the Ancient Mariner 

-  Kubla Khan 

GEORGE GORDON BYRON 
-Life and main works  

-Style and themes 

Poems:   - Apostrophe to the ocean 

 

JOHN KEATS  
- Life and main works  

- Style and themes 

Poems:  - Bright star 

 

PERCY BYSSHE SHELLEY 
- Life and main works  

- Style and themes 

Poems:   - Ode to the West Wind 



 

JANE AUSTEN 
- Life and main works  

- Style and themes 

  óPride and Prejudiceô 

THE VICTORIAN AGE 
-The Age of Empire 

-The Victorian Novel 

- The Victorian Compromise 

- The mission of the colonizer :   RUDYARD KIPLING  

Text: the White Manôs Burden 

 

  CHARLES DICKENS  
-Life and main works  

-Style and themes 

Texts: 

Excerpts from  

óHard Timesô: The definition of a horse 

óOliver Twistô 

CHARL OTTE BRONTË  
-Life and main works  

-Style and themes 

Excerpts from óJane Eyreô :Punishment 

Charles Darwin and Evolution 
 

ROBERT LOUIS STEVENSON: Victorian hypocrisy and the Double in literature 

óthe Strange Case of Dr Jekyl and Mr Hydeô 

 

-The Pre-Raphaelite Brotherhood 

-Aestheticism 
 

OSCAR WILDE  
-Life and main works  

-Style and themes 

óThe Picture of Dorian Grayô 

óThe Importance of being Earnestô 

 

THE AGE OF MODERNISM 
-A time of war 

- A deep cultural crisis 

- Sigmund Freud: a window on the unconscious 

- The Modern Novel 

 

JAMES JOYCE 
- Life and main works  

- Style and themes  

- Excerpt from óUlyssesô: The funeral, His riot of emotions, I was thinking of so many things, Gabrielôs 

epiphany 

- Excerpt from óDublinersô : Eveline 

 

VIRGINIA WOOLF  
-Life and main works  

-Style and themes 

- Excerpt from óMrs Dallowayô : A very sad case 

- Excerpt from óTo the Lighthouseô:  The Window  

 

THE  DYSTOPIAN NOVEL 
  

GEORGE ORWELL  
-Life and main works  



- Style and themes 

óAnimal Farmô 

- Excerpt from ó1984ô: Big Brother is watching you 

 

Lô INSEGNANTE                                                                                                    GLI STUDENTI 

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 
 DELLA PROF.SSA ANTONELLA ANTONELLI, 

 a.s. 2016/2017 
 

DISCIPLINA: CONVERSAZIONE INGLESE 
CLASSI: V F LINGUISTICO 
 
Programma svolto fino al 15 Maggio 2017 
 
LIBRO di TESTO: Performer FCE (Student + Workbook) 

UNIT 10 

Reading 1     Warm-up, Discus, Multiple – choice 
 
Grammar 1            
 
Vocabulary   
Listening 1  
Speaking 1  
Reading 2  

Warm-up 
            Discuss 
            Multiple – choice 
Grammar 2 
Use of English 
Writing 

Review Units 9 10 
 

UNIT 11 

 
Reading 1     Warm-up, Discus, Multiple – choice 

 
Grammar 1            
 
Vocabulary   
Listening 1  
Speaking 1  
Reading 2  

Warm-up 
            Discuss 
            Multiple – choice 
Grammar 2 
Use of English 
Writing 

 

 

 

UNIT 12 

Reading 1     Warm-up, Discus, Multiple – choice 
Grammar 1            
Vocabulary   
Listening 1  
Speaking 1  
Reading 2  

Warm-up 
            Discuss 



            Multiple – choice 
Grammar 2 
Use of English 
Writing 
 
Review Units 11 12 
 
Workbook  
UNIT 10 Relationships      
UNIT 11 Crime 
UNIT 12 Money 

 

 

 
CLIL ï COMMON LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  

 

HISTORY OF ART        
 

2 modules : 

1 Claude Monet      

  2 Paul Cezanne 

 
HOW TO STUDY FOR (seconda prova)  

 

NARRATIVE TEXT  

 

 Before writing, think of the plot 

 Useful  language 

 Sample (Beginning- introduction ï Background -  Development of the story ï Conclusion) 

DESCRIPTIVE TEST  

 

 Before writing, remember to plan 

 Useful  language 

 Sample (Initial description ï Making a comparison ï Conclusion) 

ARGUMENTATIVE TEXT  

 

 A for and against essay 

 Before writing, read the argument 

 Useful language 

 An opinion essay 

 Sample (Explaining current situation ï Arguments against ï Arguments in favour ï 

Conclusion) 

SAMPLES: Tema Storico ïSociale ñCulture and Societyò by David Oswell    

 

 COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

 PRODUCTION 

Tema di Attualità  ñ Resilient Peopleò  Article by Athlyn Catheart-Keays 

 
 COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

 PRODUCTION 

Tema di Letteratura  ñThe Horse Whispererò by Nicholas Evans 

 
 COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

 PRODUCTION 

 

 



 

 

 

 

 

READING AND SUMMARISING  

HOW TO GIVE AN ORAL PRESENTATION  

 Planning, research and preparation. 

Oral Presentations; 

Angelini ï ñHuman brainò and ñMultiple intelligensesò;  Bartolini ï ñThe importance of 

musicò and ñWW1 Shllshock studies, War Poetsò Blessich - ñSons of Anarchy (Hamlet)ò and 

ñV for Vendetta-Orwellò, Carissimi- ñFreud and the Oedipus complex in Hamletò and 

ñShelleyò Caraman- ñHow food influences our lifeò and ñ Scott Fitzgerald- The Great 

Gatsbyò Castellani- ñTennisò and ñOscar Wilde The Importance of being Ernestò Colavita- 

ñThe Histiry of Rock and Rollò and ñWilde The Profundisò Della Bernarda- ñVenezuela and 

the conditions of prisonsò and ñ The Sublimeò Della Giulia- ñJaponism and its influence in 

Western Artò and ñ Globalisationò DôInnocenzo- ñWhy we love Musicò and ñ The Picture of 

Dorian Grayò Di Maio- ñMe before Youò and ñBeautyò Donato- ñ Turnerò and 

ñCompetitiveness- Audenò Giacani- ñSynchronized Swimmingò and ñAlice in Wonderlandò 

Izzo- ñ Love Travellingò and ñ Joyceò Miluzzi- ñ Ayurvedic Medicineò and ñVictorian 

Childhoodò Moschitti- ñ The Vegan Dietò and ñThe Suffragettes- the reaction of 

discrimination in timeò Pagano- ñ The Italian Renaissanceò and ( una seconda tesina) 

Pelagalli- ñ Steve Jobsò and ñ Ernest Hemingwayò Pomer- ñ Van Gogh- Painting as an 

obsession that exasperate neurosisò and ñVirginia Woolfò Ungaro ï ñ Smartphone addictionò 

and ñ Animal Farmò Valente- ñ I like to Danceò and ñ Albergo Eticoò Vota- ñ Northern 

Lightsò and ñUlysses- Joyceò Vulpis- ñ The Arthurian Legendò and ñ Frankensteinò  

 

How to analyse fiction:  Types of narrators, the setting, the characters and the theme. 

 

 

Alunni                                                                                            Prof. ssa Antonella Antonelli 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                         PROGRAMMA  
 

A.S. 2016-2017           Prof.ssa  PROIETTI            Materia  SPAGNOLO        

 

Libro di testo : L. Garzillo , R. Ciccotti, A. Gallego-González, A. Pernas-

Izquierdo    ñConTextos  Literarios ï del  Romanticismo a nuestros díasò   

vol II  ed. Zanichelli 
 

  
 
El siglo XX marco histórico social: del Reinado de Alfonso XIII a la Segunda República 
El Modernismo- Rubén Darío, de Azul “ Caupolicàn” 
 
                                          de Prosas Profanas,” Sonatina” 
 
La generación del’98- Antonio Machado, de Soledades Galerías y otros Poemas 
                                                                                “ El limonero” 
                                                          de Campos de Castilla   
                                                                                 “A un olmo seco 

                                                           versos en ocasión de la muerte de Leonor 

                                                                               “Retrato” 
                                                             “El crimen fue en Granada” 
                                                                                 
Muestras del Modernismo en el arte : Antoni Gaudí , monumentos en Barcelona 
 
                                                         
Miguel de Unamuno,               fragmentos capítulo XXXI de Niebla 
 

                 Lectura del documento Unamuno y Pirandello 
 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del ’27, el contexto cultural 
 
La guerra civil: de la guerra civil a la actual monarquía 
 
El marco artístico Picasso , el Guernica 
 
                          Dalì , La persistencia de la memoria 
 
La generación del’27- Federico García Lorca, de Romancero Gitano 
                                                              “ Romance de la pena negra” 
                                                              “ Romance sonámbulo” 
                                                              de Poeta en Nueva York 
                                                               “ La aurora” 
                                                              de Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías 
                                                              “ La cogida y la muerte” 
                               El teatro, las tragedias  
                  La casa de Bernarda Alba, fragmento Acto I Retrato de Bernarda 
                                                        Fragmento Acto I Un riguroso luto 
Lectura de los documentos para profundizar: El crimen fue en Granada de Pablo Neruda 
                                                                 Los símbolos en la obra de García Lorca 
Visión de la película de Ken Loach   Tierra y Liberad 
 
Rafael Alberti,  de Marinero en tierra    
 
                   



                                           “ El mar, la mar” 
                “ Si mi voz muriera en tierra” 

                      de Sobre Los Ángeles 
                                           “ Los ángeles muertos” 

 
                       de Entre el clavel y la espada 

                “ La paloma” 
                      De Retorno de lo vivo lejano 
                                     “Retorno frente a los litorales españoles” 
                       De Roma peligro para caminantes 
                                             Nocturno 
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI, contexto cultural 

                                                        
La novela, las cuatro promociones 
 

Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte (lectura integral) 
                          La colmena, capítulo primero, secuencia 41 

Visión de la película  Neruda 
 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 

 
Miguel Delibes, Cinco horas con Mario,  fragmento capítulo III 
                                                        fragmento capítulo XV 

 
 
La literatura hispanoamericana, características principales 
La poesía- Pablo Neruda, de Veinte poemas de amor y una canción desesperada,” Poema n. 20” 
                                    España en el corazón, Os explico algunas cosas 
                                    De Odas elementales,   Oda al tomate 
La novela- Gabriel García  Márquez, Cien años de soledad, la fundación de Macondo 
                                                  Crónica de una muerte anunciada (lectura integral) 

Isabel Allende, de Inés del alma mía fragmento,  
                                               “La guerra de Chile, Caupolicán” 

 
 
 

Roma 08 /06/2017        L’insegnante                                             Gli alunni 
 
                            Anna Maria Proietti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma svolto di Conversazione in Lingua Spagnola 

Anno scolastico 2016/2017  Classe: V F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa  Valeria Trinidad Loayza 

 

Ore settimanali: 1       Ore annuali previste: 33       Ore annuali svolte: 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l'anno scolastico gli alunni hanno trattati i seguenti temi: 

 

o Artículo de la revista de la Consejer²a del Reino Unido sobre ñDavid Bowieò 

o Exposición oral sobre las principales obras de Antoni Gaudí. 

o Casa Battló  

o La Sagrada Familia. 

o El Capricho. 

o Casa Calvet. 

o La Revolución Mexicana ( I Modulo CLIL). 

o Canci·n ñGracias a la vidaò de Violeta Parra, interpretada por Mercedes Sosa. 

o Art²culo del diario El Pa²s ñEl joven con Asperger que hizo normales a todos los mexicanosò (comprensi·n 
lectora). 

o Art²culo del diario El Pa²s ñY el P²ncipe se cruz· en su caminoò historia de Letizia Ortiz (comprensi·n lectora). 

o Lectura texto del libro ñCr·nica de una muerte anunciadaò de Gabriel Garc²a M§rquez.  

o La Guerra Civil Española  (II Modulo CLIL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, lì 9/05/17          

 Il docente                                                                                                    Gli Alunni                                                                                                                                                                      

prof.ssa Valeria Trinidad L. 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
CLASSE 5° F 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 3: TEDESCO 
Docenti: Gennari Laura – Gabriele Maria Wirth 

Libri di testo: Kursbuch: DEUTSCH LEICHT 3          G. Montali D. Mandelli N.Czernohous Linzi  - 
Loescher 

                         Literatur:  GESTERN UND HEUTE       R. Bergamaschi P. Gnani -  Zanichelli 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TITOLO DELLE 
UNITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI VALUTAZIONE 

 
1. Mobbing und                
Stalking in der 
Schule ( Deutsch 
Leicht 2) 
 
 
2. Rollenvertreilung 
    Deutsch Leicht 3 
    s. 146-154 
 
3. Probleme in der                         
Schule  
   Deutsch Leicht 3 
   s. 155-163 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Multikulti  
    Deutsch Leicht 3 
    s. 164-171 
 
 
 
 
5. Multimedia  
    s.172-179 
 
 
6. Aussehen und    
   Gesundheit  
   s. 180-188 
 
 
 
 
 
7. Fernsehen, Radio               
und Presse  
s. 189- 197 

Nebensätze mit als, 
während, wenn, 
obwohl.  
Passiv: Präsens, 
Präteritum und 
Perfekt.  
 
Konjunktiv II von 
schwachen und 
einigen starken 
Verben.  
Konjunktiv II von 
Modalverben  
Konjunktiv II - 
Vergangenheit  
Le subordinate 
comparative  
La subordinata modale 
introdotta da als ob  
Il condizionale al 
passato  
 
I Pronomi correlativi 
Subordinate relative 
 
 
 
La subordinata modale 
La subordinata causale 
introdotta da “da”  
Doppelkonjunktionen 
(nicht nur... sondern 
auch / je... desto / 
sowohl.... als auch / 
weder... noch  
 
 
 
 
Konjunktiv I / Il 
discorso indiretto  
Verbi con preposizioni  
Preposizioni + dativo e 
genitivo 
 

Saper esprimere 
desideri irreali, 
esprimere 
ipotesi.  
Saper parlare di 
diversi problemi 
relazionali fra i 
giovani.  
 
Saper descrivere 
comportamenti 
e fare confronti.  
 
Saper esprimere 
rimpianto, fare 
commenti e 
rimproveri. 
 
Saper parlare di 
influssi culturali 
e di problemi 
sociali.  
 
 
 
Saper spiegare 
come usare 
strumenti 
multimediali.  
 
Saper parlare di 
aspetto fisico e 
ideali di 
bellezza. Saper 
parlare di salute 
e benessere.  
 
Saper 
parlare dei 
media. 
Saper 
riferire 
discorsi 

 

 
 
 
 
Letture dal libro 
di testo, 
supporto di 
fotocopie, cd, 
dvd. 

Test in itinere 
(formativi) e test 
sommativi prove 
semi/strutturate, 
griglie, feedback 
dove necessario 
nelle diverse aree 
di competenza 
linguistica 

 



 
LETTERATURA: 

Aufklärung Der Begriff  “Aufklärung”  Pagg. 44-48 
 

Sturm und Drang Die Epoche und  die 
Hauptideale des Sturm und 
Drang  

 Pagg. 76-79 

Die Ballade  Das Volkslied  Das Kunstlied  Pag.   83 
 Johann  Wolfgang Goethe ErlKönig Pagg. 85-86 
Der Briefroman Johann  Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen 

Werthers 
Pagg. 97-101 

Klassik   Goethe und Schiller  Pagg. 102-107 
Die Ode Friedrich Schiller An die Freude Pagg. 113-115 

Romantik Der Begriff Romantik   Pagg. 136-143 
Lyrik Joseph F.von Eichendorff Sehnsucht Pagg. 147-148 
Das Märchen Jacob und Wilhelm Grimm Frau Holle Pagg. 153-156 

 
Junges Deutschland -
Vormärz - Biedermeier         

   
Pagg. 178-181 
 
 

Parodie Heinrich Heine Das Fräulein stand am 
Meere 

Pag.   186 

Engagment Heinrich Heine        Die schlesischen 
Weber 

Pag.   188 

Realismus Die Gründerzeit Der realistische Roman Pagg. 198-199 

Die Epoche 1880-1910   Dekadenzdichtung  Pagg. 226-227 
 Thomas Mann Tonio Kröger  (Brief an 

Lisaweta Iwanowna) 
Fotocopia 

Der Expressionismus Die Brücke-Hauptthemen des 
Expressionismus 

Georg Trakl - Grodek Pag.   269 

Die Weimarer Republik   Pagg. 288-289 
 Bertolt Brecht Anmerkungen zur Opera 

Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny  

Pagg. 290-291 

 
Durante le ore di Conversazione in lingua tedesca, sono stati sviluppati singoli aspetti degli argomenti 
affrontati  con l’ausilio di Video,  Film in lingua  e attraverso dibattiti in classe.  
Inoltre durante l’anno scolastico, durante le ore di Conversazione, sono state svolte esercitazioni in vista 
delle certificazioni per il conseguimento del livello B1,  alle quali ha partecipato tutta la classe 

I Docenti          I rappresentanti degli 
studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
CLASSE 5° F 

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3: TEDESCO 
RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: Gennari Laura 
PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe è composta da 23 studenti di cui uno con Bisogni Educativi Speciali, perfettamente 
integrato nella classe.  
Gli studenti si sono distinti per la correttezza del comportamento, per la puntualità  nell’esecuzione 
dei compiti assegnati e, nella maggioranza dei casi, per l’accuratezza nello studio . 
Pur non avendo potuto contare sulla continuità dell’insegnamento della disciplina, essendosi nel 
corso del quinquennio avvicendati numerosi insegnanti, - durante il corrente anno scolastico le 
insegnanti sono state due- la classe nel suo complesso ha raggiunto un buon livello di conoscenza 
della lingua. 
Accanto ai pochi elementi che faticosamente raggiungono gli obiettivi prefissati, si segnalano atri 
studenti  -la maggioranza- la cui preparazione può senza dubbio definirsi adeguata  e, in alcuni 
casi, ottima. 
Quattro studenti hanno conseguito la certificazione del B1, altri tre si stanno preparando a 
conseguirla entro quest’anno ed un’alunna ha conseguito il livello B2 durante un anno di soggiorno 
in Germania. 
La maggior parte degli studenti è stata perciò in grado di affrontare con disinvoltura le tematiche 
letterarie oggetto di studio del quinto anno, approfondendo singoli aspetti di interesse personale e 
coinvolgendo la classe con l’illustrazione di materiali individualmente elaborati, dimostrando  una 
notevole competenza linguistica. 
Il percorso compiuto dagli studenti, durante il periodo che va da novembre alla fine dell’anno 
scolastico, è stato caratterizzato per il complesso del gruppo classe da una crescita positiva tanto 
nelle conoscenze letterarie che nelle competenze linguistiche. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI  

Allo scopo di guidare la classe al raggiungimento di una competenza espressiva e 
comunicativa relazionata a vari contesti sociali e ai diversi registri linguistici si sono trattati 
vari argomenti in lingua straniera tanto di carattere letterario quanto di attualità. Tutti i 
testi analizzati sono stati contestualizzati storicamente e in relazione all’opera dell’autore. 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  
Diverse sono state le conoscenze, le competenze, le abilità raggiunte dagli studenti. 
 Alcuni si sono impegnati con interesse giungendo a risultati buoni o ottimi, sia per quanto riguarda 
l’analisi del testo sia per l’abilità espressiva e le conoscenze storico-culturali. 
 Pochi altri alunni infine, hanno raggiunto risultati meno ambiziosi anche a causa di carenze 
linguistiche pregresse o di uno studio discontinuo.  
Gli studenti risultano in grado di:  

1. comprendere testi orali, di carattere generale o letterario, in maniera globale o analitica  
2. sostenere conversazioni adeguate al contesto ed alla situazione comunicativa anche su 

argomenti di carattere letterario  
3. comprendere in maniera globale o analitica testi scritti d’interesse generale  
4. comprendere testi letterarii e cogliere le caratteristiche salienti  
5. produrre testi scritti con un sufficiente grado di coerenza e coesione  
6. individuare le strutture ed i meccanismi linguistici che operano ai diversi livelli  
7. individuare i generi testuali e le costanti che li caratterizzano  
8. conoscere in maniera più approfondita la cultura e la civiltà del paese straniero  
9. confrontare sistemi linguistici e culturali diversi  

10. attivare modalità di apprendimento autonomo 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA  
Per un'esatta valutazione del rendimento di ciascun allievo è stato considerato momento 
fondamentale quello di partenza e le relative fasi di apprendimento. Le verifiche scritte ed 
orali hanno mirato a valutare la rispondenza complessiva degli allievi alle situazioni ed alle 
strutture proposte ed a verificare l'acquisizione di competenze o le eventuali lacune del 
singolo alunno.  
E’ stato utilizzato il seguente schema valutativo elaborato in sede di riunione 
dipartimentale  
Griglia di valutazione della produzione orale e scritta  
Sufficiente: l'efficacia comunicativa è salvaguardata, anche se la forma presenta qualche 
errore. La pronuncia non è sempre corretta e il lessico è poco vario. Il registro è 
sostanzialmente adeguato. I contenuti della risposta, anche se con minima elaborazione 
autonoma, sono organizzati in modo coerente. 
Discreto: il livello precedente è potenziato nella chiarezza e correttezza espositiva. Il 
lessico è abbastanza vario ed il registro è appropriato. L’esposizione è abbastanza fluida 
seppure con qualche esitazione o ripetizione. I dati sono organizzati in modo coerente e 
pertinente alla richiesta.  
Buono-Ottimo: l'esposizione è formalmente corretta e supportata da un lessico ricco e 
adeguato al contesto, che si avvale di dati completi e ben organizzati e presenta riflessioni 
personali.  
Insufficiente: la comunicazione è compromessa dalla presenza di errori diffusi e da una 
pronuncia poco chiara. Il lessico è povero, la struttura della frase non è corretta. Il registro 
è inadeguato. L’esposizione è ostacolata da esitazioni e ripetizioni nonché carenze nei 
contenuti.  
Gravemente insufficiente: La comunicazione è gravemente compromessa dalla 
mancanza parziale o totale delle strutture linguistiche e dei contenuti.  
CRITERI DI SUFFICIENZA (STANDARD MINIMI) APPLICATI NELLA PROPRIA 
VALUTAZIONE  
E’ stato fatto riferimento alla griglia di valutazione della produzione orale e scritta 
elaborata in sede di riunione per dipartimenti che stabilisce gli standard minimi di 
sufficienza attraverso degli indicatori di competenze, abilità e conoscenze. Viene di seguito 
riportato l’indicatore corrispondente al criterio di sufficienza.  
Sufficiente: l'efficacia comunicativa è salvaguardata anche se la forma presenta qualche 
errore. La pronuncia non è sempre corretta e il lessico è poco vario. Il registro è 
sostanzialmente adeguato. I contenuti della risposta, anche se con minima elaborazione 
autonoma, sono organizzati in modo coerente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

SCIENZE MOTORIE  

 

CLASSE 5°  SEZ.  F 

 
 

Obiettivi realizzati :  

 potenziamento fisiologico;  

 rielaborazioni schemi motori;  

 conoscenza alcune attività sportive;  
 consolidamento del carattere;  

 sviluppo socialità e senso civico.  

 

Metodo d'insegnamento:  

 analisi dei livelli di partenza;  
 progressività delle esercitazioni (dal facile al difficile, dal semplice al complesso, 

dal globale all'analitico).  

 

Iniziative complementari integrative :  

 la classe  ha partecipato a i torne i dô istituto,  praticando le seguenti discipline :  

 
 corsa campestre;  

 pallavolo  (misto e femminile ) ;  

 tennistavolo.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro :  
 piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra.  

 

Strumenti di verifica:  

 osservazione deg li alunni in itinere ;  

 test motori;  
 verifiche scritte valide per lôorale (sulle attivit¨ sportive). 

 

Programma svolto  

 

 mobilità articolare e stretching;  

 corsa di resistenza, corsa veloce;  
 esercizi a carico natur ale e con piccoli sovraccarichi per il potenzi amento 

degli arti superiori e inferiori e muscoli del tronco;  

 esercizi con piccoli attrezzi;  

 esercizi con accompagnamento musicale ;  

 giochi sportivi: pallavolo, tennistavolo,  badminton.  
 compiti di arbitraggio.  

 

Alcuni alunni hanno partecipato alla Corsa di Miguel e al Volley Scuola.  

 

 
Gli alunni                                                                          Lôinsegnante 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO ORAZIO 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
EDUCAZIONE SPORTIVA 

CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE 
Regolamento degli sport Affrontati  Organizzazione delle informazioni al 

fine di produrre sequenze motorie 
Applicare le conoscenze possedute 
nella pratica di sport di squadra ed 
individuali  

Terminologia essenziale della 
disciplina 

Comprendere le finalità delle 
proposte didattiche 

Utilizzare e comprendere il lessico 
specifico della disciplina 

Tecnica e tattica individuale e di 
squadra 

 

Valutare la propria produzione 
motoria e saper all'occorrenza 
correggerla 

Utilizzare i fondamentali gioco nelle 
varie situazioni 

 
Tattiche e schemi di sport di 
squadra 

Saper interpretare situazioni di 
gioco anche complesse ed 
organizzare risposte motorie 
adeguate. 

Applicare le conoscenze in modo 
articolato al fine di realizzare 
strategie di gioco 

Principali gesti arbitrali e codice 
arbitrale di uno sport a scelta 

 

Interpretare e valutare situazioni di 
gioco dall'esterno e saper prendere 
decisioni in tempi brevi 

Espletamento di compiti di giuria, di 
organizzazione e di arbitraggio 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE 
Informazioni fondamentali sulla 
tutela della salute norme di 
comportamento sulla prevenzione 
degli infortuni  

Organizzazione delle informazioni al 
fine di adottare comportamenti 
corretti  

Gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento motorio in funzione 
dell'attività scelta e del contesto; 
usare adeguatamente le 
attrezzature dell'ambiente nel quale 
si lavora 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI VOTO 
Impegno 
Partecipazione 
Miglioramento evidenziato rispetto al livello di 
partenza 
Applicazione delle regole e dei principi tecnici 

Applica autonomamente i contenuti appresi in modo 
efficace e personale. Partecipa con atteggiamento 
propositivo e costruttivo. Comprende ed usa 
correttamente il linguaggio specifico ed il codice 
arbitrale 

9/10  

 Esprime un buon livello conoscitivo delle tecniche e 
della metodologia propria delle varie discipline 
sportive. Partecipa assiduamente con disponibilità 
ed interesse 

7/8  

 Evidenzia una sufficiente conoscenza dei contenuti e 
della terminologia, Se guidato partecipa in modo 
produttivo all'attività di gruppo  

6 

 Mostra conoscenze parziali riferite agli aspetti più 
elementari della tecnica e della terminologia e non 
sempre partecipa all'attività proposta 

5 

 Non partecipa alle attività proposte, denota scarsa 
conoscenza dei contenuti tecnici, della terminologia 
specifica, dei regolamenti degli sport affrontati e 
delle principali problematiche arbitrali  

3/4  

 

 

 

 

 


