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Anno scolastico 2022/23 Classe Indirizzo 

 
Presentazione dell'Istituto 

 
Lƭ [ƛŎŜƻ !ǊǘƛǎǘƛŎƻ Řƛ ±ŜǊƻƴŀ ƴŀǎŎŜ Ŏƻƴ ƭŀ ŘŜƭƛōŜǊŀ ŘŜƭƭŀ Dƛǳƴǘŀ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ƴΦ мнл ŘŜƭ омκлмκнлмнΥ άhǇŜǊŀȊƛƻƴŜ 
di dimensionamento: ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ƴǳƻǾƻ ƭƛŎŜƻ ŀǊǘƛǎǘƛŎƻΣ ƛƴ Ŏǳƛ ŎƻƴŦƭǳƛǎŎƻƴƻ ƭŜ Ŏƭŀǎǎƛ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ {ǘŀǘŀƭŜ 
ŘΩ!ǊǘŜ bŀǇƻƭeone Nani e del Liceo Artistico Umberto Boccioniέ Ŝ Ƙŀ ǾƛǎǎǳǘƻΣ Ŏƻƴ ƭŀ wƛŦƻǊƳŀ ŘŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ 
grado e le relative Indicazioni Nazionali, una profonda trasformazione ordinamentale. 
Si articola in sette indirizzi artistici: Architettura e Ambiente, Arti figurative, Audiovisivo  multimediale, 
5ŜǎƛƎƴ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭŜΣ 5ŜǎƛƎƴ ŘŜƭƭŀ aƻŘŀΣ DǊŀŦƛŎŀΣ {ŎŜƴƻƎǊŀŦƛŀ ŜŘ ŝ ƻƎƎƛ ƭΩǳƴƛŎƻ ƛǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜƭƭŀ tǊƻǾƛƴŎƛŀ Řƛ 
Verona a offrire tutte le declinazioni della formazione artistica previste dai nuovi ordinamenti e un corso di 
istruzione per adulti di secondo livello. Nella sua lunga storia ha saputo  far  emergere da ogni allievo 
quanto di unico e irripetibile risiede nella sua creatività, in armonia con il contesto sociale, culturale, 
economico internazionale, nazionale e locale, al fine di formare giovani cittadini e artisti consapevoli e 
responsabili. 
Gli studenti provengono da tutta la provincia di Verona e anche da province limƛǘǊƻŦŜΥ ǳƴΩŀǊŜŀ ŀƳǇƛŀ Ŝ 
fortemente differenziata geograficamente ed economicamente.  
Il nostro Istituto ha realizzato gli obiettivi formativi previsti dal nuovo ordinamento potenziando le 
competenze culturali di base degli studenti e valorizzando il carattere vocazionale e orientante delle 
materie artistiche.  
La ricchezza artistica della Città e del territorio costituisce un laboratorio permanente e un contesto 
straordinario di valorizzazione delle competenze e delle abilità dei nostri allievi.  
Il Liceo artistico offre 

accessibilità alle Facoltà universitarie, alle Accademie di Belle Arti, ai percorsi IFTS, agli Istituti Superiori 
di formazione artistica; 
accessibilità al mondo del lavoro (per i profili di disegnatore di architettura, designer, grafico 
pubblicitario, pittore, scultore, scenografo, regista, illustratore, stilista, fashion textile, decoratore, 
restauratore pittorico, restauratore del mobile, restauratore di edifici ecc.);  

si impegna a 
consolidare il  ruolo di polo di attrazione e formazione di personalità e professionalità artistiche 
indispensabili e riconosciute dal tessuto culturale e produttivo locale, nazionale e internazionale; 
incrementare ƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŜ ǊŜŀƭǘŁ ŎǳƭǘǳǊŀƭƛ Ŝ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛ Řƛ ±ŜǊƻƴŀΣ ŎƛǘǘŁ ŘΩŀǊǘŜΤ 
sviluppare una sempre più ampia sinergia con il mondo produttivo locale, formando intelligenze 
ŎǊŜŀǘƛǾŜΣ ǾŀƭƻǊƛȊȊŀƴŘƻ ƛƭ ƳŜǊƛǘƻΣ ŀǇǇŀǎǎƛƻƴŀƴŘƻ ŀƭƭŀ ǊƛŎŜǊŎŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜΦ 
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I nostri alunni e la nostra scuola 
 classi                    62 del corso diurno + 2 del corso serale  
 alunni              1415 
Il personale della scuola 
 Docenti                 174   Tecnici       4 
 Amministrativi       12   Ausiliari   23 

 
Integrazione scuola - territorio: attività e progetti  
Il nostro Istituto si propone come riferimento per le associazioni culturali, le istituzioni e le aziende che 
fanno della produzione artistica, della creatività, della progettualità le risorse del proprio sviluppo e la 
ragione sociale della loro esistenza.  
Anche nel corrente anno scolastico la scuola ha ricercato e realizzato positivi rapporti con le realtà del 
territorio, partecipando con successo a concorsi, mostre e progetti che hanno valorizzato le competenze 
artistiche e progettuali degli allievi. Significativo il rapporto con Enti, istituzioni, associazioni e aziende che 
hanno svolto un ruolo impegnativo di committenza e hanno saputo riconoscere e valorizzare i meriti degli 
studenti e dei docenti impegnati nello svolgimento dei lavori creativi. 
 
Strumenti tecnologici, multimediali e loro utilizzo nella scuola 
[ΩLǎǘƛǘǳǘƻ ŝ Řƻǘŀǘƻ di numerosi laboratori artistici, molti dei quali dotati di strumentazione informatica 
integrata per tutti gli studenti, e di cinque aule informatiche per rispondere alle esigenze più avanzate della  
didattica multimediale.  
Il pieno utilizzo dei laboratori ha consentito, per tutte le classi, un approccio al software di base connesso 
alla progettazione artistica, architettonica, grafica e del design: autocad, Photoshop, Illustrator e altro 
ancora. 

 
Indicazioni Nazionali - Profilo in uscita del Liceo Artistico 

 
άLƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ŘŜƭ ƭƛŎŜƻ ŀǊǘƛǎǘƛŎƻ ŝ ƛƴŘƛǊƛȊȊŀǘƻ ŀƭƭƻ ǎǘǳŘƛƻ ŘŜƛ ŦŜƴƻƳŜƴƛ ŜǎǘŜǘƛŎƛ Ŝ ŀƭƭŀ ǇǊŀǘƛŎŀ ŀǊǘƛǎǘƛŎŀΦ CŀǾƻǊƛǎŎŜ 
ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ  ŘŜƛ  ƳŜǘƻŘƛ  ǎǇŜŎƛŦƛŎƛ  ŘŜƭƭŀ  ǊƛŎŜǊŎŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 
e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 
nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜ ǇŜǊ ŘŀǊŜ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ŎǊŜŀǘƛǾƛǘŁ Ŝ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀǊǘƛέ ό5tw 
89/2010 art. 4 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

¶ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭŀ ǎǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀǊǘƛǎǘƛŎŀ Ŝ ŀǊŎƘƛǘŜǘǘƻƴƛŎŀ Ŝ ƛƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƻ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜ ŘΩŀǊǘŜ ƴŜƛ 
diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

¶ cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

¶ conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

¶ conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

¶ conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

¶ conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. 
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Indirizzo Arti figurative 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

¶ aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea 
nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici 
e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

¶ saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico; 

¶ conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

¶ conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ƳƻŘŜǊƴŀ Ŝ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ Ŝ 
le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

¶ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 
pittorica e scultorea. 

 

Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

¶ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŎƻǎǘƛǘǳǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƎƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛΣ ŜǎǘŜǘƛŎƛ Ŝ ŘŀƭƭŜ 
logiche costruttive fondamentali; 

¶ avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come 
metodo di rappresentazione; 

¶ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭŀ ǎǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀΣ Ŏƻƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ƳƻŘŜǊƴŀ Ŝ ŀƭƭŜ 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

¶ avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

¶ acquisire ƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ Ŝ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŘŜƭ ǊƛƭƛŜǾƻ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƎǊŀŦƛŎŀ Ŝ ǘǊƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƭŜ ŘŜƎƭƛ 
ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀΤ 

¶ saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-
tridimensionale del progetto; 

¶ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica. 

 

Indirizzo Audiovisivo e multimediale 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

¶ avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali 
negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 

¶ conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

¶ conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in 
funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

¶ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ Ŝ ǎŀǇŜǊ ŀǇǇƭƛŎŀǊŜ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊŎŜȊƛƻƴŜ ǾƛǎƛǾŀ Ŝ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳƳŀƎƛƴŜΦ 
 

Indirizzo Design (design industriale e design moda) 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

¶ conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

¶ avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive 
proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

¶ saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 
nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

¶ saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 
prototipo e del modello tridimensionale; 

¶ conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 

¶ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
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Indirizzo Grafica 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
ω conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
ω avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 

grafica e pubblicitaria; 
ω conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
ω saper  individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
ω saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
ω conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva. 
 

Indirizzo Scenografia 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

¶ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŎƻǎǘƛǘǳǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩŀƭƭŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ǎŎŜƴƛŎƻΣ ŘŜƭƭƻ ǎǇŜǘǘŀŎƻƭƻΣ ŘŜƭ ǘŜŀǘǊƻ Ŝ ŘŜƭ ŎƛƴŜƳŀΤ 

¶ avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione 
e della realizzazione scenografica; 

¶ saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle 
diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 

¶ saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla 
realizzazione degli elementi scenici; 

¶ ǎŀǇŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ ƭŜ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴƛ ǘǊŀ ƭŀ ǎŎŜƴƻƎǊŀŦƛŀ Ŝ ƭΩŀƭƭŜǎǘƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǎǇŀȊƛ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƛ ŀƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ 
(culturali, museali, etc); 

¶ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio 
scenico. 

 
tŜǊŎƻǊǎƛ ǇŜǊ ƭŜ /ƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ¢ǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛ Ŝ ƭΩhǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ 

 
La legge 107/2015 ha previsto per gli alunni di tutti i licei la partecipazione ai Percorsi per le Competenze 
¢ǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛ Ŝ ƭΩhrientamento nel corso del triennio conclusivo del percorso di studio, realizzate anche nelle 
ŦƻǊƳŜ ŘŜƭƭŀ άǎŎǳƻƭŀ-ƛƳǇǊŜǎŀέΣ ŘŜƭƭŀ άōƻǘǘŜƎŀ-ǎŎǳƻƭŀέ Ŝ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎƛƳǳƭŀǘŀΦ  
 
Arte in alternanza: percorsi per le competenze trasversali e ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ del Liceo Artistico di Verona  
 
Il Liceo Artistico di Verona realizza da anni forme di collaborazione con le realtà territoriali legate al mondo 
ŘŜƭƭŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛΣ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜΣ ŘŜƭƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀΣ ŘŜƭƭΩŀƭǘƻ ŀǊǘƛƎƛŀƴŀǘƻΣ ƻŦŦǊŜƴŘƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ƻǇǇƻǊtunità agli alunni 
di confrontarsi con i lavori in ambito creativo, culturale e artistico. 
Sono nati così i primi progetti sperimentali di alternanza scuola lavoro, di workshop con esperti del settore 
e di stage estivi. 
Con la legge 107 il Liceo Artistico ha integrato nel curricolo le tante esperienze di scuola/impresa - 
scuola/startup, scuola/bottega già sperimentate, alle quali si sono aggiunti gli stage estivi e in corso d'anno. 
Le attività di alternanza previste per le classi terze, quarte e quinte comprendono 
 
a) progetti di scuola impresa nell'ambito creativo, specifico di ciascun indirizzo.  

Tali progetti hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro in una situazione analoga a quella professionale. Gli 
alunni sviluppano un progetto creativo e professionale in un rapporto di collaborazione con realtà del 
ƳƻƴŘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΣ ǘŜǎƻ ŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŀǳǘŜƴǘƛŎŀΣ ǳƴ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ŀǊǘƛǎǘƛŎƻ ǊŜŀƭŜΣ 
anche su committenza. Tali esperienze 

¶ fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi; 
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¶ prevedono accordi e convenzioni operative con aziende, ditte, enti culturali ed artistici, studi 
professionali presenti sul territorio o artisti e liberi professionisti di fama nazionale e 
internazionale; 

¶ consentono sia la sperimentazione diretta del contesto lavorativo, sia la presenza delle imprese 
nella scuola, con esperienze di co-docenza, di coaching e di partnership; 

b) progetti in collaborazione e convenzione con soggetti esterni, prevalentemente in ambito culturale e 
artistico, che promuovono competenze trasversali e specifiche; 

c) attività di stage in realtà esterne ospitanti, prevalentemente nel periodo estivo di sospensione 
dell'attività didattica e anchŜ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ŘΩŀƴƴƻΣ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭΩƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŜȊƛƻƴŜ Ŝ Ǝƭƛ ƛƳǇŜƎƴƛ 
scolastici di studio; 

d) attività di formazione e approfondimento sulla sicurezza (su piattaforma di supporto Scuola & 
Territorio), sulla tutela della privacy (entro la conclusione del terzo anno), sul ŘƛǊƛǘǘƻ ŘΩŀǳǘƻǊŜΣ sulle 
professioni artistiche ecc. 

e) attività di orientamento alla scelta post-diploma rivolte soprattutto agli alunni di quinta e di quarta 
(incontri con testimoni d'impresa, master di orientamento, COSP, ecc.). 

Le attività di alternanza prevedono il coinvolgimento dei consigli di classe; per ogni classe è individuato un 
docente referente; ogni alunno è seguito da un docente tutor interno e da un tutor esterno. 
La valutazione delle attività è affidata: 

¶ ai docenti delle discipline coinvolte nei percorsi, con valutazione riportata nel registro 
elettronico; 

¶ al docente tutor interno e al tutor esterno mediante una scheda di certificazione delle 
competenze riferita al Quadro Europeo delle Qualifiche allegata al presente documento. 

 

Educazione Civica 
 
Il Collegio Docenti, 
vista ƭŀ ŘŜƭƛōŜǊŀ ŘŜƭ /ƻƭƭŜƎƛƻ ŘŜƛ 5ƻŎŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩмм ǎŜǘǘŜƳōǊŜ нлнл ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŀƭ tǊƻƎŜǘǘƻ ŘƛŘŀǘǘƛŎƻ ά9ŘǳŎŀȊƛƻƴŜ 
ŎƛǾƛŎŀέ e il Piano attuativo realizzaǘƻ ƴŜƭƭΩ!Φ{Φ нлнм-22, in cui sono stati individuati 14 traguardi di 
ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ Řŀ ǇŜǊǎŜƎǳƛǊŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩ9ŘǳŎŀȊƛƻƴŜ /ƛǾƛŎŀ ŘŜŦƛƴƛǘƛ ŘŀƭƭΩŀƭƭΦ / ŘŜƭ DM 35/2020, ha 
delegato i singoli Consigli di Classe alla scelta del percorso da realizzare ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ 
 

Primo percorso  

MODULO DISCIPLINA ORE 
DIRITTO 

ORE 
TOTALI 

Costituzione italiana e difesa del patrimonio artistico e paesaggistico 
ƛǘŀƭƛŀƴƻΥ ŘŀƭƭŜ ƭŜƎƎƛ ŦŀǎŎƛǎǘŜ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ ф 

{ǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ 3 5 

La nascita della Costituzione italiana Storia 3 7 

Il lavoro e le istanze di giustizia sociale, la conciliazione di libertà e 
uguaglianza 

Filosofia 2 4 

Progetto contro la violenza sulle donne T5,T7 Discipline 
Plastiche 

 5 

!ǎǎŜƳōƭŜŜ Řƛ ŎƭŀǎǎŜ ǇŜǊ ƭΩŜƭŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘƛ Discipline 
giuridiche  

 2 

Cyberbullismo Diritto 2 2 

Totale ore 25 

 

TOTALE ORE AMBITI DI PERTINENZA 

23 Ambito A ς COSTITUZIONE 

 Ambito B ς SVILUPPO SOSTENIBILE 

2  Ambito C ς CITTADINANZA DIGITALE  

10 In compresenza con Discipline giuridiche 
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Secondo percorso 

Traguardi di competenza 

1. /ƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŎƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭŜ ŜŘ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀ ŘŜƭ ƴƻǎǘǊƻ tŀŜǎŜ ǇŜǊ ǊƛǎǇƻƴŘŜǊŜ ŀƛ 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale  

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ ŎƘŜ ƭŀ ǊŜƎƻƭŀƴƻΣ Ŏƻƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀre 
riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
Ŧŀǘǘƛ ǇǊƻǇǊƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŀƳōƛǘƛ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ǎƻŎƛŀƭƛΦ  

5. Partecipare al dibattito culturale.  

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

8. wƛǎǇŜǘǘŀǊŜ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ŎǳǊŀǊƭƻΣ ŎƻƴǎŜǊǾŀǊƭƻΣ ƳƛƎƭƛƻǊŀǊƭƻΣ ŀǎǎǳƳŜƴŘƻ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ Řƛ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁΦ  

9. !ŘƻǘǘŀǊŜ ƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƛ ǇƛǴ ŀŘŜƎǳŀǘƛ ŀƭƭŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭŀ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ǇǊƻǇǊƛŀΣ ŘŜƎƭƛ ŀƭǘǊƛ Ŝ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ 
ƛƴ Ŏǳƛ ǎƛ ǾƛǾŜΣ ƛƴ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ƻǊŘƛƴŀǊƛŜ ƻ ǎǘǊŀƻǊŘƛƴŀǊƛŜ Řƛ ǇŜǊƛŎƻƭƻΣ ŎǳǊŀƴŘƻ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

10. tŜǊǎŜƎǳƛǊŜ Ŏƻƴ ƻƎƴƛ ƳŜȊȊƻ Ŝ ƛƴ ƻƎƴƛ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ Řƛ ƭŜƎŀƭƛǘŁ Ŝ Řƛ ǎƻƭƛŘŀǊƛŜǘŁ ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜ 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità saƴŎƛǘƛ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нлол ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭŜΦ  

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

Cŀǘǘŀ ǎŀƭǾŀ ƭΩƻōōƭƛƎŀǘƻǊƛŜǘŁ ŘŜƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ŀȊƛƻƴƛ ǘŜǎŜ ŀƭ ǊŀƎgiungimento del traguardo 1 per tutto il 
ǉǳƛƴǉǳŜƴƴƛƻΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ǊŜǎǘŀƴǘƛ м3 traguardi, ogni Consiglio di Classe ha selezionato, per ogni 
annualità, almeno quattro traguardi sui quali ha incentrato le proprie proposte didattiche e formative.  
9ǎǎŜ Ƙŀƴƴƻ ŀƴŎƘŜ ƛƴŎƭǳǎƻ ƭΩadesione e la partecipazione a progetti della scuola o iniziative promosse nel 
territorio, UDA appositamente realizzate per la classe (anche adattando i moduli predisposti dai vari 
ŘƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƛ ƭƻ ǎŎƻǊǎƻ ŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻύΣ ǳǎŎƛǘŜΣ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎŎƛŜƴȊŜ ƳƻǘƻǊƛŜΣ 
esperienze scuola-lavoro, realizzazione di progetti di cooperazione nazionale ed internazionale anche a 
distanza, esperienze laboratoriali per un numero totale di ore non inferiore alle 33. 
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Orientamento in uscita 
 
Il Liceo Artistico di Verona propone una serie di iniziative volte ad agevolare la scelta del percorso formativo 
post diploma. Fanno parte di queste iniziative gli incontri tra gli studenti delle classi quarte e quinte con i 
ŘƻŎŜƴǘƛ ƛƴŎŀǊƛŎŀǘƛ ŘŜƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ Lǎǘƛǘǳǘƛ Řƛ !ƭǘŀ CƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ !ǘŜƴŜƛ Ŝ !ŎŎŀŘŜƳƛŜ Ŝ ƭŀ 
partecipazione agli open day delle varie facoltà. 
La scuola fornisce agli studenti contatti e informazioni sui progetti COSP, che comprendono la 
ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀ άaŀǎǘŜǊ ŘΩƛƳǇǊŜǎŀέ Ŝ ŀŘ ƛƴŎƻƴǘǊƛ ǎǳƭƭŀ ǎŎŜƭǘŀ Ǉƻǎǘ-diploma e sul mercato del lavoro, sulla 
ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ŀƭǳƴƴƛΦ  
A partire dal secondo quadrimestre lΩAccademia delle Belle Arti di Verona ha svolto sedici workshop 
ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƛ ƴŜƛ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΦ 
Per gli studenti delle classi quinte la partecipazione documentata alle attività di orientamento viene 
riconosciuta come PCTO.  
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Composizione del corpo docente 
 

Materia Cognome e Nome Continuità  
sì/no 

Lingua e letteratura italiana 5ΩLǎŜǇǇƛ aƛŎƘŜƭŜ si 

Storia 5ΩLǎŜǇǇƛ aƛŎƘŜƭŜ si 

Lingua e cultura straniera Greco Francesco no 

Filosofia Maggi Andrea si 

Storia dell'Arte  Motta Valentina no 

Matematica  Sommacampagna Luca si 

Fisica  Sommacampagna Luca si 

Discipline progettuali De Giorgi Piero si 

Laboratorio di indirizzo Rebonato Arianna si 

Scienze motorie Zanderigo Riccardo si 

IRC Ferrigato Floriana si 

Educazione Civica De Iaco Lara no 

 
Note aggiuntive1: 
Χ 
 

Metodologie didattiche adottate dal C.d.C. 
 
Le metodologie di insegnamento adottate nelle varie discipline sono riassunte nella tabella successiva. Per 
gli obiettivi, i contenuti, i tempi, gli spazi e i materiali si rimanda alla relazione delle singole materie. 

 
Nella programmazione si sono privilegiate le attività che hanno promosso il ruolo attivo degli Studenti, le 
loro capacità di ragionamento di interpretazione personale e critica, di creatività e personalizzazione, con 
un approccio didattico quanto più possibile ƻǊƛŜƴǘŀǘƻ ŀƭƭƻ ǎǇƛǊƛǘƻ Řƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ 
ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾŀ ŜŘ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜƭƭƻ {ǘǳŘŜƴǘŜΣ ŀƭƭŀ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ Řƛ άƛƳǇŀǊŀǊŜ ŀ ƛƳǇŀǊŀǊŜέΦ 

 
Tipo di attività 

 

lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura inglese 

filosofia storia 
ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ 

matematica 

Lezione frontale x x x x x x 

Lezione interattiva   x x x x 

Lavori di gruppo       

Esercitazione guidata x  x  x  

9ǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ άǇŜŜǊ ǘǳǘƻǊƛƴƎέ (tutor 

άŀƭƭŀ ǇŀǊƛέΥ ǳƴƻ ǎǘǳŘŜƴǘŜ  ŀƛǳǘŀ ƛƭ ŎƻƳǇŀƎƴƻύ 
x x     

Esercitazione di laboratorio       

Studio autonomo o produzione grafica su 
consegna di un argomento concordato e 
ŘƛǎŎǳǎǎƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ 

    x  

Altro       

 
 

                                                 
1
 Eventuali supplenze prolungate e/o eventuale alternanza di docenti  



12 

 

Tipo di attività 
 

fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Lezione frontale x X x x x 

Lezione interattiva x X x  x 

Lavori di gruppo  X x x  

Esercitazione guidata  X    

9ǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ άǇŜŜǊ ǘǳǘƻǊƛƴƎέ (tutor 

άŀƭƭŀ ǇŀǊƛέΥ ǳƴƻ ǎǘǳŘŜƴǘŜ  ŀƛǳǘŀ ƛƭ ŎƻƳǇŀƎƴƻύ 
  x x  

Esercitazione di laboratorio  X x   

Studio autonomo o produzione grafica su 
consegna di un argomento concordato e 
ŘƛǎŎǳǎǎƻ Ŏƻƴ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ 

 X x   

Altro         x 

 
Valutazione degli apprendimenti  

 
Lessico di riferimento per la valutazione 
Lƭ /ƻƭƭŜƎƛƻ ŘŜƛ ŘƻŎŜƴǘƛ Ƙŀ ǎǘŀōƛƭƛǘƻ Řƛ ŘŜǎŎǊƛǾŜǊŜ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ƴŜƭƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ alunni in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. 
 

Conoscenze  
 

Acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure,  metodi, 
tecniche. È l'insieme delle conoscenze afferenti ad una o più aree disciplinari. 

Abilità 
 

Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche in contesti 
strutturati o portare a compimento compiti.  

Competenze  
 

Impiego significativo, consapevole e autonomo di conoscenze e abilità in situazioni in cui 
interagiscono più fattori e/o soggetti, in cui si debba dar prova di responsabilità, 
autonomia, pensiero critico. 
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Criteri di valutazione degli apprendimenti 
Il Liceo Artistico di Verona fa riferimento ai seguenti criteri di valutazione degli apprendimenti, deliberati 
dal Collegio dei docenti. Ciascun dipartimento di materia declina tali criteri nella specificità della propria 
disciplina e del proprio percorso formativo: 
 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

10 Eccellente 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza completa, ricca 
e approfondita dei 
contenuti, acquisita anche 
grazie a ricerche personali. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ŀǇǇƭƛŎŀ ƭŜ 
conoscenze in modo corretto 
e personale, anche in 
situazioni nuove. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀΣ 
confronta, collega e 
rielabora conoscenze e 
competenze in modo 
autonomo e con spirito 
critico. 

9 Ottimo 
[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ŀǇǇƭƛŎŀ ƭŜ 
conoscenze in modo corretto 
anche in situazioni nuove. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀΣ 
confronta, collega e 
rielabora conoscenze e 
competenze in modo 
autonomo. 

8 Buono 
[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza completa dei 
contenuti. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ŀǇǇƭƛŎŀ ƭŜ 
conoscenze in modo corretto 
in situazioni note. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀΣ 
confronta e collega 
conoscenze e competenze in 
modo autonomo. 

7 Discreto 
[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza soddisfacente 
dei contenuti. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ŀǇǇƭƛŎŀ ƭŜ 
conoscenze in situazioni note 
commettendo sporadici errori 
di lieve portata. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀ ƛƴ ƳƻŘƻ 
autonomo conoscenze e 
competenze, ma necessita 
di guida per confrontare e 
collegare. 

6 
Sufficiente: 
obiettivi minimi 
raggiunti 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza essenziale dei 
contenuti. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ŀǇǇƭƛŎŀ ƭŜ 
conoscenze in situazioni note 
e già sperimentate 
commettendo alcuni errori. 

{ƻƭƻ ƎǳƛŘŀǘƻ ƭΩŀƭǳƴƴo 
organizza e confronta 
conoscenze e competenze. 

5 

Insufficiente:  
obiettivi minimi 
parzialmente 
raggiunti 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza superficiale e 
parziale dei contenuti. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ŀǇǇƭƛŎŀ ƭŜ 
conoscenze in situazioni note 
e già sperimentate 
commettendo errori 
significativi. 

!ƴŎƘŜ ƎǳƛŘŀǘƻΣ ƭΩŀƭǳƴƴƻ Ƙŀ 
ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀǊŜ 
conoscenze e competenze. 

4 

Gravemente 
insufficiente: 
obiettivi minimi 
non raggiunti 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza lacunosa e 
frammentaria dei 
contenuti. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ applica le 
conoscenze con notevole 
difficoltà anche in situazioni 
note e già sperimentate. 

!ƴŎƘŜ ƎǳƛŘŀǘƻΣ ƭΩŀƭǳƴƴƻ Ƙŀ 
notevoli difficoltà 
ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀǊŜ ƭŜ 
conoscenze. 

3-1 

Totalmente 
insufficiente: 
obiettivi  non 
raggiunti 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ǇƻǎǎƛŜŘŜ ǳƴŀ 
conoscenza quasi 
nulla/nulla dei contenuti. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ƴƻƴ ŝ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ 
applicare conoscenze. 

[Ωŀƭǳƴƴƻ ƴƻƴ ŝ ƛƴ ƎǊŀŘƻ Řƛ 
organizzare le conoscenze. 

 
 

Valutazione del comportamento  
 

Il Collegio Docenti del Liceo Artistico ha deliberato i seguenti criteri ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ǿƻǘƻ Řƛ 
comportamento: άTenendo conto delle previsioni della norma, secondo cui  (Regolamento di valutazione 
alunni - DPR n. 122/2009). 

¶ la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici;  

¶ tale valutŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ǇǊƻǇƻƴŜ Řƛ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ŎƻǎŎƛŜƴȊŀ ŎƛǾƛƭŜΣ ōŀǎŀǘŀ ǎǳƭƭŀ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭŜȊȊŀ 
ŎƘŜ ƭŀ ƭƛōŜǊǘŁ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ǎƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀ ƴŜƭƭΩŀŘŜƳǇƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǇǊƻǇǊƛ ŘƻǾŜǊƛΣ ƴŜƭƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ Ŝ ƴŜƭƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ 
dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare; 
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¶ la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento 
ai casi individuati nel comma 2 del DPR n. 122/2009 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 
intermedio e finale.  

Il Collegio dei docenti del Liceo Artistico delibera che il voto di condotta va graduato con intenzione 
educativa, considerando i seguenti aspetti: 

¶ atteggiamento rispettoso e responsabile nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA e di 
ƻƎƴƛ ŀƭǘǊŀ ǇŜǊǎƻƴŀ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ǎƛ ŜƴǘǊŀ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀΤ 

¶ frequenza assidua delle lezioni e di tutte le attività proposte, salvo motivi gravi e documentati (si porrà 
particolare attenzione al problema dei ritardi frequenti, non dovuti a motivi gravi e documentati e non 
giustificati puntualmente); 

¶ svolgimento del lavoro per casa, rispetto delle consegne, partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni; 

¶ dotazione costante e cura del materiale necessario per la svolgimento delle attività previste; 

¶ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻǎƻ ŘŜƎƭƛ ŀƳōƛŜƴǘƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǊŜƎƻƭŜ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻΤ 

¶ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŁ ŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǊŜ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ Ŝ Ŏƻƴ ƛ ƎǊǳǇǇƛ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ǎƛ ŎƻƴŘƛǾƛŘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ Ŝ ƭŀ 
formazione. 

¶ puntualità nella presentazione delle giustificazioni 
Il Collegio sottolinea che la valutazione del comportamento va declinata su ogni singolo alunno, è 
irriducibile a griglie rigide e va graduata tenendo conto di comportamenti reiteratamente scorretti, di 
eventuali note, ammonizioni del DS e sanzioni disciplinari del C.d.C. 
[Ωǳǎƻ ŘŜƭ т Ǿŀ ǎǳǇǇƻǊǘŀǘƻ Řŀ ǎŀƴȊƛƻƴƛ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛ όƴƻǘŜ ǊƛǇŜǘǳǘŜ ƻ ŀƳƳƻƴƛȊƛƻƴƛ ŘŜƭ 5{ύ ƻ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ 
reiteratamente scorretto e/o anche in presenza di numerose assenze non giustificate; 
[Ωǳǎƻ ŘŜƭ с Ǿŀ ǎǳǇǇƻǊǘŀǘƻ Řŀ ǎŀƴȊƛƻƴƛ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛ ǇǊŜǎŜ Řŀƭ /ΦŘΦ/ όŎƻƴ ŀƭƭƻƴǘŀƴŀƳŜƴǘƻ ŘŀƭƭŜ ƭŜȊƛƻƴƛ ƻ 
sospensione con obbligo di frequenza e lavori socialmente utili e comportamenti offensivi o poco rispettosi 
della dignità della persona), 
Il 5 si attribuisce solo nei casi previsti dalla norma (DPR n. 122/2009, DPR 249/1998, DPR 235/2007), 
ŘŜōƛǘŀƳŜƴǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛΤ ƴŜƭƭƻ ǎŎǊǳǘƛƴƛƻ ŦƛƴŀƭŜΣ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ƭŀ ƴƻƴ ŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀƴƴƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻ ƻ 
ŀƭƭΩŜǎŀƳŜ Řƛ ǎǘŀǘƻέΦ 
 

Numero delle prove (medio per alunno) effettuate utilizzando le diverse tipologie di verifica 
indicate 
 

Tipologia lingua e 
letteratura 

italiana 

storia lingua e 
cultura 
inglese 

filosofia storia 
ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ 

matematica 

Interrogazione 3 3 1 4 6  

Questionario/ trattazione breve di 
argomenti / Verifica scritta con 
domande a risposta aperta 

1 4 2   6 

Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi  

6      

Analisi e soluzione di un problema       

Prove grafiche/ pratiche/esercitazioni      1  

Progetti       

Prova strutturata        

Quesiti a risposta multipla       

Quesiti a risposta Vero-Falso       

Completamento       

Collegamento       
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Tipologia fisica discipline 
progettuali 

laboratorio di 
indirizzo 

scienze 
motorie 

irc 

Interrogazione    2  

Questionario/ trattazione breve di 
argomenti 

6 2    

Tipologie previste dalle prove scritte 
degli esami conclusivi  

 2 2   

Analisi e soluzione di un problema      

Prove grafiche / 
pratiche/esercitazioni  

 4 3 4  

Progetti   4   

Prova strutturata       

Quesiti a risposta multipla      

Quesiti a risposta Vero-Falso      

Completamento      

Collegamento      

 
!Ȋƛƻƴƛ ƛƴ ǇǊŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ9ǎŀƳŜ Řƛ {ǘŀǘƻ 

 
Il Liceo Artistico ha svolto le simulazioni Řƛ ǇǊƻǾŀ ŘΩŜǎŀƳŜ e ha promosso alcune azioni in preparazione 

ŘŜƭƭΩ9ǎŀƳŜ Řƛ {ǘŀǘƻΥ 
1) Simulazioni delle prove dΩesame: 

- Simulazione della prima prova italiano: la prova è stata effettuata il ΧΦΦ aprile 2023. 
- Simulazione di seconda prova: in considerazione del fatto che la seconda prova per il liceo 
artistico si articola su più giornate, le simulazioni della seconda prova sono state effettuate in modo 
autonomo dalle classi e dai Dipartimenti, secondo le indicazioni ministeriali relative al contenuto. 

2) Progetto Editor: tale progetto mira a fornire agli studenti una consulenza per la preparazione della 
prova orale, relativamente ai Percorsi per le competenze trasveǊǎŀƭƛ Ŝ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻΦ 

 

{ƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻǾŜ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜ Řƛ ǎǘŀǘƻ  

ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŜ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ŘΩŀƴƴƻ όмϣ-2^ prova) 
 

Prova Discipline coinvolte Periodo di effettuazione 
Osservazioni 

(esiti, difficoltà, strumenti 
utilizzati ecc.) 

1^ prova Italiano 4 aprile  Esiti in linea con le capacità 
degli studenti (con alcuni 
miglioramenti). Strumenti: 
vocabolari, pc per alunni con 
pdp dsa. 

2^ prova Discipline audiovisive 

e multimediali 

15/16/17 marzo Risultati in linea con le 
valutazioni medie degli 
studenti; si registra tuttavia 
una certa difficoltà a gestire 
il poco tempo a disposizione 
rispetto alle richieste 
complesse della traccia 
ministeriale. 
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Si allegano al Documento i testi delle simulazioni e le griglie di valutazione di Istituto. 
 

Attività di ampliaƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ŦƻǊƳŀǘƛǾŀ Ŝ di approfondimento 
ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŜ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ŘΩŀƴƴƻ2 

 

¢ƛǘƻƭƻ ŘŜƭƭΩƛƴƛȊƛŀǘƛǾŀ 
di ampliamento e/o 
approfondimento 

Materie coinvolte 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Studenti destinatari 

    

    

    

    

    

 

Uscite didattiche realizzate nellΩa.s. 2022/23 
 

Meta  Data di effettuazione 
Docenti e materie  

coinvolti 
Breve descrizione e 
obiettivi formativi  

Lisbona (viaggio 
ŘΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜύ 

27-30 marzo 2023 
5ΩLǎŜǇǇƛ aƛŎƘŜƭŜ ς De Giorgi 

Piero 

Visita storico-culturale 
della città e del suo 
patrimonio artistico. 

Visita al 
Vittoriale 

13 aprile 2023 
Greco Francesco ς Maggi 

Andrea 
Visita storico-culturale. 

 

Attività di recupero cui hanno partecipato alunni della classe 
 

Materie  Numero Alunni 

Sportelli help di italiano 10 

  
 

Percorsi per le Competenze TǊŀǎǾŜǊǎŀƭƛ Ŝ ƭΩOrientamento 
Scheda riepilogativa delle attività svolte dalla classe durante il triennio: 
 

ESPERIENZE PCTO SVOLTE Periodo Titolo/  
breve descrizione 

Alunni 
partecipanti 

Corso base di sicurezza generale  A.s. 
2020/21 

Corso sulla sicurezza 
piattaforma Spaggiari 

X   Tutta la classe 

 ƴΦ ΧΧ ŀƭǳƴƴƛ 

tǊƻƎŜǘǘƛ Ŝ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ 
riconosciuti come attività di alternanza 
(ad esempio: Verona Minor Hierusalem , Archeoscuola ecc.) 

Ottobre 
2021 
12 ore 

Scuola estiva di 
filosofia (in 
collaborazione con 
ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ ±ŜǊƻƴŀύ 

 Tutta la classe 
X     n. 5 alunni 

tǊƻƎŜǘǘƛ Ŝ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ ƭΩŜǎǘŜǊƴƻ 
riconosciuti come attività di alternanza 

Ottobre 
2021 
Maggio 
2022 

Verona Minor 
Hierusalem 

 Tutta la classe 
X     n. 6 alunni 
 

Progetti di Scuola/Impresa    Tutta la classe 

                                                 
2
 Progetti, conferenze, corsi di approfondimento rivolti al gruppo classe, spettacoli teatrali e/o cinematografici ecc.  
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 ƴΦ ΧΧ ŀƭǳƴƴƛ 

Stage in itinere Dicembr
e 2021- 
marzo 
2022 

Cinema del reale  Tutta la classe 
X     n. 2 alunni 

Stage estivo Giugno/l
uglio 
2021/20
22 

Stage svolto presso 
aziende del territorio 
Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ 
acquisire competenze 
in ambito 
multimediale e grafico 

 Tutta la classe 
X     n. 20 alunni 

{ǘŀƎŜ ƭƛƴƎǳƛǎǘƛŎƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻ    Tutta la classe 

 ƴΦ ΧΧ alunni 

Attività di orientamento in uscita Marzo 
2023 

Attività di 
orientamento in uscita 
 

 Tutta la classe 
X     n. 9 alunni 

Attività di tutoraggio e formazione tra pari    Tutta la classe 

 ƴΦ ΧΧ ŀƭǳƴƴƛ 

Attività di formazione  (workshop, corsi, mostre) Novemb
re 
Dicembr
e 2022 
(4 ore) 

Convegno dal disegno 
al video 
 
Convegno Van Gogh 
superstar 

 Tutta la classe 
X     n. 11 alunni 

Attività di formazione  (workshop, corsi, mostre) Febbrai
o 2022 
6 ore 

Percorsi sul cinema 
italiano 

 Tutta la classe 
X     n. 2 alunni 
 

Viaggi o uscite didattiche di istruzione di 
particolare interesse per la formazione culturale 
e professionale degli studenti 

Dicembr
e 2020 

Visita museo del Pre-
cinema 

 Tutta la classe 
X     n. 2 alunni 
 

!ƭǘǊƻΧ    Tutta la classe 

 ƴΦ ΧΧ ŀƭǳƴƴƛ 
 

La valutazione delle attività di PCTO, come previsto dalla norma e ribadito dalla Guida operativa per le 
scuole elaborata dal MIM, prevede: 

1) /ŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŦƛƴŀƭŜ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀΣ ǎŜŎƻƴŘƻ ƛƭ ƳƻŘŜƭƭƻ ŀŘƻǘǘŀǘƻ ŘŀƭƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻ (in allegato), redatta 
dal tutor interno in collaborazione con il tutor esterno e con supervisione del referente di classe; 

2) Valutazioni nelle materie coinvolte nei percorsi di scuola impresa, riportate nel registro elettronico; 
3) Una ricaduta sul voto di condotta, sulla base di quanto risultante dalla certificazione di competenza 

e dal parere del tutor interno, che recepisce anche il parere del tutor esterno, tenendo conto 
ŘŜƭƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Ŝ ŘŜƭ ǎŜƴǎƻ Řƛ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƛ ƴŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ t/¢h όŘŜƭƛōŜǊŀ ŘŜƭ /ƻƭƭŜƎƛƻ ŘŜƛ 
Docenti del 2 settembre 2019).  

Relativamente alle attività di PCTO si presentano alla Commissione quale allegato del Documento del 
Consiglio di classe: 
-  Scheda riepilogativa delle attività effettuate da ogni singolo alunno; 
-  5ƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ alunno (convenzioni, scheda di valutazione finale 

ecc.). 
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Educazione Civica 
(Copiare e incollare le attività svolte, dalla Programmazione di Classe) 
 

N° 
TRAGUARDO 

ATTIVITÀ/ MODULO INSEGNAME
NTO/I 
COINVOLTI 

TEMPI COSA MISURERÀ LA PROVA DOCENTE 
VALUTANTE 

3 Costituzione e diritto del 
lavoro 

filosofia 
 storia  
Discipline 
multimedial
i 

¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore__5_ 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 

 

 

 

9 Agenda 2030 
 

Parità di genere 
 

Città e comunità sostenibili 

ed. civica  

¶ 2° quad 

 
Ore 3 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 

Prof.ssa 
Motta 

 

13 Conservazione, 
promozione e 

valorizzazione del 
patrimonio artistico 

storia 
ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ   
 
 

¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore___6 

 

 

Prof.ssa 
Motta 

 

1 La Costituzione italiana: 
nascita, caratteristiche e 

principi fondamentali 

Discipline 
giuridico -
economiche 

¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore__5_ 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 

prof.ssa De 
Iaco 

3 Diritto del lavoro Discipline 
giuridiche-
economiche 

¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore__5_ 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 

prof.ssa De 
Iaco 

14 Rispetto e valorizzazione 
del patrimonio culturale 

Discipline 
giuridiche-
economiche 

¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore__8_ 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 

prof.ssa De 
Iaco 

7 Comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
 
Incontro con ƭΩŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ 
Le. VIss 
 
 
Strade sicure 
 
Medici senza frontiere 
 
Giornata internazionale 
sulla violenza contro le 
donne 

Discipline 
giuridiche-
economiche 
 

¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore__10_ 
 

¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
Ore 2_ 
 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa De 
Iaco 
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2 Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
 
Immigration Usa 

Inglese ¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore__1_ 
 
 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 
 

Prof. Greco 

5 Partecipare al dibattito 
culturale 
 
!ǎǎŜƳōƭŜŀ ŘΩƛǎǘƛǘǳǘƻ 

 ¶ 1° quad 

¶ 2° quad 

 
ore__5_ 
 

¶ conoscenze 

¶ abilità 

¶ competenze 

¶ autovalutazione studente 

¶ autovalutazione classe 

 

 

Χ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati al Documento del Consiglio di classe 

Å Programma svolto nelle singole materie con le metodologie didattiche adottate (All. A); 

Å Modello scheda di certificazione delle competenze per le attività di PCTO; 

Å Relazione sulle attività interdisciplinari (se realizzate, All. C); 

Å Tracce delle simulazioni della prima e della seconda prova; 

Å Griglie di valutazione delle prove di simulazione. 
 
Documenti a disposizione della Commissione  

Å PDP per alunni con diagnosi DSA e con BES; 

Å Relazione relativa alle misure compensative e dispensative adottate per gli alunni con diagnosi DSA e 
Piano Didattico Personalizzato; 

Å Relazione sulle misure adottate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e Piano Didattico 
Personalizzato; 

Å Relazione, PEI e prove differenziate o equipollenti per alunni con certificazione L. 104; 

Å Scheda riepilogativa delle attività di PCTO effettuate da ogni singolo alunno (Scuola &Territorio e 
Curriculum studente); 

Å Documentazione relativa alle attività di PCTO effettuate da ogni singolo alunno (convenzioni, scheda di 
valutazione finale ecc.: a disposizione in Ufficio Alternanza). 
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Documento del Consiglio di Classe 5 H 
 

I Docenti del C.d.C. 
 

MATERIA COGNOME/ NOME FIRMA 

Lingua e letteratura italiana 5ΩLǎŜǇǇƛ aƛŎƘŜƭŜ  

Storia 5ΩLǎŜǇǇƛ aƛŎƘŜƭŜ  

Lingua e cultura straniera Greco Francesco   

Filosofia Maggi Andrea  

Storia dell'Arte  Motta Valentina  

Matematica  Sommacampagna Luca  

Fisica  Sommacampagna Luca  

Discipline progettuali De Giorgi Piero  

Laboratorio di indirizzo Rebonato Arianna  

Scienze motorie Zanderigo Riccardo  

IRC Ferrigato Floriana  

Educazione Civica De Iaco Lara  

 
Verona, 15 maggio 2023 
 

 Il coordinatore del C.d.C. 
Prof. Maggi Andrea 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Villa Daniela 
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Relazioni e programmi disciplinari 
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ALL. A 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
tǊƻŦΦ 5ΩLǎŜǇǇƛ aƛŎƘŜƭŜ 

  
Materia:          Lingua e letteratura italiana                  classe:      V             sez:      H            a.s.  2022/23 

  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

  
CONOSCENZE: 

- conoscere i tratti linguistici della lingua italiana: lessico, sintassi, registro, figure retoriche, generi 
letterari; 

- conoscere le varie tipologie di testo letterario e non: testi narrativi, espositivi, poetici e 
argomentativi; 

- conoscere gli aspetti  strutturali e formali che caratterizzano i testi della poesia, della narrativa e del 
teatro; 

- conoscere i limiti cronologici, le origini e i caratteri  delle principali tendenze storico ς letterarie 
della tradizione italiana e straniera; 

- conoscere in termini generali  la  vicenda biografica, il pensiero, la poetica e le principali opere degli 
autori presi in esame; 

- conoscere l'esatta collocazione cronologica, il genere, i contenuti, gli aspetti formali e stilistici delle 
ǇƛǴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ƻǇŜǊŜ ǎǘǳŘƛŀǘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ƭŜǘǘǳǊŀ Ŝ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ Řƛ Ǉŀǎǎƛ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾi; 

- conoscere le peculiarità testuali delle tre tipologie di prima prova: testo letterario in prosa  e in 
versi (tip. A); testo argomentativo e interpretativo (tip. B); testo espositivo-argomentativo su varie 
tematiche di attualità (tip. C). 

  
ABILITÀ: 

- individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo; 
- cogliere i caratteri specifici di un testo letterario: genere, aspetti metrico-formali, lessico, sintassi, 

registri comunicativi, figure retoriche, piani di significato; 
- saǇŜǊ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƻ ƛƭ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ǎƛŀ ƴŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǎŎǊƛǘǘŀ ŎƘŜ ƻǊŀƭŜΤ 
- inserire i testi letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento; 
- comprendere il significato letterale e le interpretazioni  di testi sia letterari sia non letterari  

spiegati, attraverso analisi testuali guidate; 
- comprendere e analizzare un testo letterario nei suoi aspetti formali, contenutistici, tematici; 
- cogliere le differenze tra varie fasi storico-letterarie, vari autori e varie opere; 
- effettuare collegamenti inter-disciplinari e pluridisciplinari a partire da un testo letterario analizzato 

in classe; 
- saper elaborare un testo scritto in forma espositivo-argomentativa; 
- saper analizzare un testo letterario ed argomentativo nei suoi aspetti formali contenutistici; 
- costruire testi espositivi  attinenti ad argomenti di studio, utilizzando le conoscenze essenziali 

acquisite, con un linguaggio sufficientemente coeso e appropriato da non comprometterne la 
chiarezza. 

  
 COMPETENZE: 

- saper riconoscere ed utilizzare i caratteri e le funzioni del linguaggio nei vari contesti comunicativi, 
ǎƛŀ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŀǊǘƛǎǘƛŎƻ-letterario, sia in quello scolastico, divulgativo e scientifico; 

- leggere, comprendere ed interpretare i testi della tradizione letteraria presa in esame 
riconoscendo i diversi contesti storico-culturali di riferimento; 

- organizzare e produrre testi procedurali  in vari ambiti come analisi e interpretazione di un testo 
letterario (tip. A);analisi e produzione di un testo argomentativo (tip. B); riflessione critica di 
carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (tip. C). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  
U.D. 1 ς Giacomo Leopardi 
Settembre-Ottobre / 9 ore 

- La vita 
- Il pensiero 
- La poetica del vago e indefinito 
- Leopardi e il Romanticismo 
- I Canti 
- Le Operette morali 

  
Testi: 

- T2a La teoria del piacere 
- ¢о [ΩƛƴŦƛƴƛǘƻ 
- T7 A Silvia 
- T8 La quiete dopo la tempesta 
- T11 Il passero solitario 
- T15 Dialogo della natura e di un Islandese 

  
U.D. 2 ς Positivismo-Naturalismo-Verismo 
Ottobre-Novembre / 8 ore 

- Giovanni Verga 
- La vita 
- I romanzi preveristi (cenni) 
- La svolta verista 
- [ΩƛŘŜƻƭƻƎƛŀ ǾŜǊƎƘƛŀƴŀ 
- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
- Vita dei campi 
- Il ciclo dei vinti 
- I Malavoglia 
- Il Mastro-don Gesualdo 
- [ΩǳƭǘƛƳƻ ±ŜǊƎŀ 

  
Testi: 

- T4 Rosso Malpelo 
- ¢с Lƭ ƳƻƴŘƻ ŀǊŎŀƛŎƻ Ŝ ƭΩƛǊǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘƻǊƛŀ 
- ¢у [ŀ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƻƳŀƴȊƻΥ ƭΩŀŘŘƛƻ ŀƭ ƳƻƴŘƻ ǇǊŜ-moderno 
- T11 La morte di mastro-don Gesualdo 

  
 
 
 
U.D. 3 ς il Decadentismo 
Dicembre-Gennaio / 10 ore 

- La visione del mondo decadente 
- La poetica del Decadentismo 
- Temi e miti della letteratura decadente 
- DŀōǊƛŜƭŜ 5Ω!ƴƴǳƴȊƛƻ 
- La vita 
- [ΩŜǎǘŜǘƛǎƳƻ Ŝ ƭŀ ǎǳŀ ŎǊƛǎƛ 
- I romanzi del superuomo 
- Le Laudi 
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- Alcyone 

  
Testi: 

- T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
- T3 Il programma politico del superuomo 
- T9 La pioggia nel pineto 

  
U.D. 4 ς Giovanni Pascoli 
Gennaio-Febbraio / 9 ore 

- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 
- [ΩƛŘŜƻƭƻƎƛŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ 
- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche 
- Myricae 
- I Poemetti 
- I Canti di Castelvecchio 
- I Poemi conviviali 

  
Testi: 

- T1 Una poetica decadente 
- T2 Arano 
- T3 X Agosto 
- ¢п [Ωŀǎǎƛǳƻƭƻ 
- T5 Temporale 
- T7 Il lampo 
- T12 Il gelsomino notturno 

  
U.D. 5 ς La stagione delle avanguardie e Italo Svevo 
Marzo-Aprile / 11 ore 

- I futuristi 
- Italo Svevo 
- La vita 
- La cultura di Svevo 
- Il primo romanzo: Una vita 
- Senilità 
- La coscienza di Zeno 

  
 
Testi: 

- T1 Le ali del gabbiano 
- ¢н Lƭ ǊƛǘǊŀǘǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴŜǘǘƻ 
- T3 Il fumo 
- ¢у [ŀ ǇǊƻŦŜȊƛŀ Řƛ ǳƴΩŀǇƻŎŀƭƛǎǎŜ ŎƻǎƳƛŎŀ 

  
U.D. 6 ς Pirandello 
Aprile-Maggio / 7 ore 

- La vita 
- La visione del mondo 
- La poetica 
- Le novelle 
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- L ǊƻƳŀƴȊƛΥ άƛƭ Ŧǳ aŀǘǘƛŀ tŀǎŎŀƭΣ ά¦ƴƻΣ ƴŜǎǎǳƴƻ Ŝ ŎŜƴǘƻƳƛƭŀέ 

  
Testi:  

- ¢м ¦ƴΩŀǊǘŜ ŎƘŜ ǎŎƻƳǇƻƴŜ ƛƭ ǊŜŀƭŜ 
- T2 Ciaula scopre la luna 
- T3 Il treno ha fischiato 
- ¢с bƻƴ ǎŀǇǊŜƛ ǇǊƻǇǊƛƻ ŘƛǊŜ ŎƘΩƛƻ Ƴƛ ǎƛŀ 
- T8 Nessun nome 

  
U.D. 7 ς Tra le due guerre: Ungaretti 
Maggio / 4 ore 

- La vita 
- [ΩŀƭƭŜƎǊƛŀ 

  
Testi: 

- T2 Porto sepolto 
- T4 Veglia 
- T7 San Martino del Carso 
- T9 Mattina 
- T10 Soldati 

  

  
U.D. 8 ς La Divina commedia ς il Paradiso 
¢ǳǘǘƻ ƭΩŀƴƴƻ κ мс ƻǊŜ 

- Canti: I ς XI ς XVII - XXXIII 

  
Ore di lezione: 74 (con educazione civica). 

  
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
(Lezione frontale, video lezione, lezione registrata, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM,  estensioni digitali del libro di testo, piattaforme 
ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ŜŎŎΦΦύ 

  
- Lezione frontale dialogata  
- Costruzione di mappe concettuali 
- Assegnazione di brevi lavori di ricerca individuale o in piccoli gruppi con relativa esposizione in 

classe 
- Domande e/o attività di brain-ǎǘƻǊƳƛƴƎ ǇŜǊ ǎƻƭƭŜŎƛǘŀǊŜ Ŝ ǘŜƴŜǊ ǾƛǾŀ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ 
- Peer tutoring 
- Esercizi e/o compiti per casa personalizzati 
- Visione di film, filmati o documentari a scopi didattici, inerenti ad argomenti del programma 
- Ricerche ed approfondimenti, in relazione agli stimoli individuali o di classe che emergessero 
ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ 

- Le lezioni svolte in classe saranno approfondite, supportate e integrate da letture e/o esercizi che 
gli alunni svolgeranno a casa come lavoro domestico 

- Esercitazioni scritte 
- Simulazioni prove Invalsi 
- Esercizi Invalsi 

  
Libro di testo utilizzato: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 3.1 e 
3.2, con ƭΩ!ƴǘƻƭƻƎƛŀ ŘŜƭƭŀ 5ƛǾƛƴŀ /ƻƳƳŜŘƛŀ, Pearson. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
{ǇŜŎƛŦƛŎŀǊŜ όǇǊƻǾŜ ǎŎǊƛǘǘŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎƘŜ ƻǊŀƭƛΣ ǘŜǎǘ ƻƎƎŜǘǘƛǾƛΣ ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇǊƻǾŜ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜΣ ǇǊƻǾŜ ƎǊŀŦƛŎƘŜΣ 
prove di laboratorio ecc.) se in presenza o a distanza 

  
- Verifiche scritte con domande aperte con un limite di righe 
- Interrogazioni orali 
- Simulazioni del colloquio orale di maturità 
- Simulazione della prima prova di maturità 
- Simulazione prova Invalsi 
- Produzione scritta (Tipologie: A, B, C) 

  
  

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 
in riferimento alla specifica disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, visite virtuali a mostre, 
visione di film e documentari, letture di approfondimento ecc.). 

  
- 5ǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǎǾƻƭǘƛ ƛƴ ŎƭŀǎǎŜ Ŝκƻ ŎƻƴǎƛƎƭƛŀǘƛ ŀƭŎǳƴƛ ŦƛƭƳκǾƛŘŜƻκŦilmati e testi di 

approfondimento facoltativo dei temi trattati. 

  
  

        Firma del Docente 

  
          aƛŎƘŜƭŜ 5ΩLǎŜǇǇƛ 
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ALL. A                                                                 

                                                                                                                                     

RELAZIONE DEL DOCENTE 

tǊƻŦΦ 5ΩLǎŜǇǇƛ aƛŎƘŜƭŜ 

  
  

Materia:         Storia                                classe:      V             sez:      H              a.s. 2022/23 

  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

  
CONOSCENZE: 

  
La classe ha raggiunto almeno gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione dipartimentale per quanto 
ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ Řƛ Ƴŀǎǎŀ ƛƴ hŎŎƛŘŜƴǘŜΤ ƭΩŜǘŁ ƎƛƻƭƛǘǘƛŀƴŀΤ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ƎǳŜǊǊŀ ƳƻƴŘƛŀƭŜΤ 
ƭŀ ǊƛǾƻƭǳȊƛƻƴŜ Ǌǳǎǎŀ Ŝ ƭΩ¦w{{ Řŀ [Ŝƴƛƴ ŀ {ǘŀƭƛƴΤ ƭŀ ŎǊƛǎƛ ŘŜƭ ŘƻǇƻƎǳŜǊǊŀΤ ƛƭ ŦŀǎŎƛǎƳƻΤ ƭŀ ŎǊƛǎƛ ŘŜƭ 
Ωнф Ŝ ƭŜ ǎǳŜ ŎƻƴǎŜƎǳŜƴȊŜ ƴŜƎƭƛ {ǘŀǘƛ ¦ƴƛǘƛ Ŝ ƴŜƭ mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi 
ŘŜƭ ·· ǎŜŎƻƭƻΤ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ƎǳŜǊǊŀ ƳƻƴŘƛŀƭŜΤ ƭΩLǘŀƭƛŀ Řŀƭ CŀǎŎƛǎƳƻ ŀƭƭŀ wŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Ŝ ƭŜ ǘŀǇǇŜ Řƛ 
ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŘŜƳƻŎǊŀȊƛŀ ǊŜǇǳōōƭƛŎŀƴŀΤ Řŀƭƭŀ άƎǳŜǊǊŀ ŦǊŜŘŘŀέ ŀƭƭŜ ǎǾƻƭǘŜ Řƛ ŦƛƴŜ bƻǾŜŎŜƴǘƻΥ ƭΩhb¦Σ ƭŀ 
questƛƻƴŜ ǘŜŘŜǎŎŀΣ ƛ ŘǳŜ ōƭƻŎŎƘƛΣ ƭŀ ƴŀǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀΦ 

  
ABILITÀ: 

- Elaborare schemi semplici individuando fatti, tempi, spazi, cause, effetti; 
- sapersi orientare nella lettura di una cartina geo-politica; 
- sapersi orientare nella scansione temporale; 
- riŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ ŘŜƭ ǘŜƳǇƻ Ŝ ŘŜƭƭƻ ǎǇŀȊƛƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŜǾŜƴǘƛ ǎǘƻǊƛŎƛ Ŝ Řƛ 

aree geografiche; 
- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 
- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
- comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto 

con la propria esperienza personale; 
- sapere esporre in maniera semplice gli argomenti trattati; 
- partecipare in modo corretto al dialogo scolastico; 
- leggere -anche in modalità multimediale- le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree 
geografiche; 

- essere puntuali nelle consegne. 

  
COMPETENZE: 

  
- ŎƻƴƻǎŎŜ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŜǾŜƴǘƛ Ŝ ƭŜ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ Řƛ ƭǳƴƎƻ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ Ŝ ŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀΣ 
ŘŀƭƭΩŀƴǘƛŎƘƛǘŁ ŀƛ ƎƛƻǊƴƛ ƴƻǎǘǊƛΣ ƴŜƭ ǉǳŀŘǊƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘƻǊƛŀ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜƭ ƳƻƴŘƻΤ  

- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; 
- sa leggere e valutare le diverse fonti;  
- guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente; 
- rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni; 
- coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; 
- si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale;  
- conosce i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, maturando altresì le necessarie competenze 
per una vita civile attiva e responsabile; 
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- ŀŎǉǳƛǎƛǎŎŜ ǳƴ ƳŜǘƻŘƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀƭƭΩƻƎƎŜǘǘƻ ƛƴŘŀƎŀǘƻΣ ǎƛƴǘŜǘƛȊȊŀ Ŝ ǎŎƘŜƳŀǘƛȊȊŀ ǳƴ ǘŜǎǘƻ 
espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀȊƛƻƴŜΣ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Ŝ ƛ 
significati specifici del lessico disciplinare; 

- conosce la terminologia essenziale; 
- comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 
e culturali; 

- ŝ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭ Ǉŀǎǎŀǘƻ ǳƳŀƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎǳƻ ŦǳǘǳǊƻΦ 

   
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  
U.D. 1 - Il Novecento, la Grande Guerra, la rivoluzione russa 
Settembre-Ottobre / 11 ore 

- 1866 Sadowa ς 1870 Sedan 
- Le tensioni della belle époque 
- Giolitti 
- La prima guerra mondiale 
- Guerra, opinione pubblica, intervento italiano 
- Lƭ ŎƻƴŦƭƛǘǘƻ Ŝ ƭŀ ǾƛǘǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭΩLƴǘŜǎŀ 
- La rivoluzione russa 

  
U.D. 2 ς Il dopoguerra e gli anni venti 
Novembre / 4 ore 

- La nuova Europa di Versailles 
- La terza internazionale 
- Lƭ ŘƻǇƻƎǳŜǊǊŀ ƴŜƭƭΩ9ǳǊƻǇŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ όDŜǊƳŀƴƛŀ Ŝ !ǳǎǘǊƛŀύ 
- Il dopoguerra dei vincitori. Gran Bretagna e Francia 
- L άǊǳƎƎŜƴǘƛέ ŀƴƴƛ ǾŜƴǘƛ ŘŜƎƭƛ ¦Φ{Φ!Φ όŎŜnni) 
- Il dopoguerra in Italia 

  
U.D. 3 ς Gli anni trenta: dal New Deal americano ai totalitarismi di Hitler, Stalin e Mussolini 
Dicembre-Gennaio-Febbraio-Marzo / 13 ore 

- La crisi del 1929 
- New Deal 
- Il totalitarismo fascista 
- 9ŎƻƴƻƳƛŀΣ ƎǳŜǊǊŀ ŘΩ9ǘƛƻǇƛŀΣ ƭŜƎƎƛ razziali 
- [ΩŀǎŎŜǎŀ ŘŜƭ ƴŀȊƛǎƳƻ 
- Il totalitarismo nazista 
- Il totalitarismo staliniano 

  
U.D. 4 ς La seconda guerra mondiale 
Aprile-Maggio / 9 ore 

- Le dittature in Europa e la guerra civile spagnola (cenni) 
- [ΩŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ǎǎŜ όмфоф-41) 
- Da Stalingrado a Hiroshima 
- Italia: Resistenza e guerra di liberazione 
- Shoah 

 
U.D. 5 ς Lƭ ƴǳƻǾƻ ƳƻƴŘƻ ŘŜƭ άƭǳƴƎƻ ŘƻǇƻƎǳŜǊǊŀέ 
Maggio / 4 ore 

- Le eredità della guerra 
- La guerra fredda (cenni) 
- [ŀ ƴŀǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ ŜǳǊƻǇŜŀ όŎŜƴƴƛύ. 
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APPORTI DELLA DISCIPLINA AL PIANO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Traguardo: n° 3 (partecipare al dibattito culturale) 
¢ƛǘƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΥ Costituzione e diritto del lavoro 
Ore: 3 
Contenuti affrontati: La costituzione italiana da un punto di vista storico 

  
Ore di lezione: 44 

  
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
(Lezione frontale, video lezione, lezione registrata, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, libro di testo, LIM,  estensioni digitali del libro di testo, piattaforme 
ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀpprofondimento ecc..) 
  

- Lezione frontale dialogata  
- Costruzione di mappe concettuali 
- Assegnazione di brevi lavori di ricerca individuale o in piccoli gruppi con relativa esposizione in 

classe 
- Domande e/o attività di brain-storming per sollecitare e tener vƛǾŀ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ 
- Peer tutoring 
- Esercizi e/o compiti per casa personalizzati 
- Visione di film, filmati o documentari a scopi didattici, inerenti ad argomenti del programma 
- Ricerche ed approfondimenti, in relazione agli stimoli individuali o di classe che emergessero 
ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ 

- Le lezioni svolte in classe saranno approfondite, supportate e integrate da letture e/o esercizi che 
gli alunni svolgeranno a casa come lavoro domestico 

  
Libro di testo utilizzato: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Spazio pubblico ς Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, vo. 3,  Pearson. 

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
{ǇŜŎƛŦƛŎŀǊŜ όǇǊƻǾŜ ǎŎǊƛǘǘŜΣ ǾŜǊƛŦƛŎƘŜ ƻǊŀƭƛΣ ǘŜǎǘ ƻƎƎŜǘǘƛǾƛΣ ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇǊƻǾŜ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜΣ ǇǊƻǾŜ ƎǊŀŦƛŎƘŜΣ 
prove di laboratorio ecc.) se in presenza o a distanza 

  
- Verifiche scritte con domande aperte con un limite di righe 
- Interrogazioni orali 
- Simulazioni del colloquio orale di maturità 

  
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 
in riferimento alla specifica disciplina (uscite didattiche, corsi pomeridiani, visite, visite virtuali a mostre, 
visione di film e documentari, letture di approfondimento ecc.). 

  
- ±ƛŀƎƎƛƻ ŘΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŀ [ƛǎōƻƴŀΤ 
- 5ǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀƴƴƻ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǎǾƻƭǘƛ ƛƴ ŎƭŀǎǎŜ Ŝκƻ ŎƻƴǎƛƎƭƛŀǘƛ ŀƭŎǳƴƛ ŦƛƭƳκǾƛdeo/filmati e testi di 

approfondimento facoltativo dei temi trattati. 

  
        Firma del Docente 
          aƛŎƘŜƭŜ 5ΩLǎŜǇǇƛ 
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ALL. A 
                                                    

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Prof. Francesco Greco  

 
 

aŀǘŜǊƛŀΥ [LbD¦! 9 /¦[¢¦w! {¢w!bL9w!  LbD[9{9       ŎƭŀǎǎŜΥ       5            sez:        H            a.s. 2022/2023 

 
ALL. A            
 

OBIETTIVI FORMATIVI/EDUCATIVI DELLA MATERIA  
 
[ƻ ǎǘǳŘƛƻ ŘŜƭƭŀ ƭƛƴƎǳŀ ǎǘǊŀƴƛŜǊŀ ŦŀŎƛƭƛǘŀ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ƴŜƭƭΩǳǎƻ ŘŜƭƭŜ competenze comunicative. La 
vicinanza a contesti multiculturali diversi da quello di origine stimola la creatività e allo stesso 
tempo agevola lo spirito collaborativo, la mediazione e la comprensione di culture diverse dalla 
propria. Infine, viene favorita la mobilità dei giovani consentendo di ottenere maggiori 
opportunità di studio e di lavoro. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Al termine del 5° anno gli allievi sapranno padroneggiare alcuni strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire ǳƴΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾŀ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŎƘŜ ǎƛŀ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭŜ 
al livello B2/B2+ del CEFR. Utilizzeranno la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 
risponderanno, con una buona ed efficace correttezza, ai quesiti proposti. Sapranno leggere per 
comprendere e interpretare testi scritti che si riferiscono ai differenti scopi comunicativi relativi ai 
vari indirizzi presenti nel nostro liceo. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:   
 
[ΩŜǘŁ ±ƛǘǘƻǊƛŀƴŀΥ 
Inquadramento storico del periodo.  
Il contesto letterario.  
Charles Darwin.  
Le sorelle Bronte.  
Charles Dickens, vita e opere.  
[Ω9ǎǘŜǘƛǎƳƻΥ hǎŎŀǊ ²ƛƭŘŜΣ Ǿƛǘŀ Ŝ ƻǇŜǊŜΦ  
 
Da Settembre a Dicembre.  
 
Il Novecento:  
 
vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀŦŦǊƻƴǘŀǘƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ŘŜƛ ƴǳŎƭŜƛ ǘŜƳŀǘƛŎƛΥ  
 
1. Lƭ {ƻƎƴƻ !ƳŜǊƛŎŀƴƻΥ Ǝƭƛ ŀƴƴƛ ǾŜƴǘƛ ƛƴ !ƳŜǊƛŎŀΤ CǊŀƴŎƛǎ {Ŏƻǘǘ CƛǘȊƎŜǊŀƭŘΩǎ ά¢ƘŜ DǊŜŀǘ Dŀǘǎōȅέ 
(lettura integrale della lettura graduata adottata); WΦ5Φ {ŀƭƛƴƎŜǊΩǎ ά/ŀǘŎƘŜǊ ƛƴ ǘƘŜ wȅŜέΤ ƭŀ .Ŝŀǘ 
Generation: Kerouac e Ginsberg.  
2. Il Secolo delle Grandi Guerre: the War Poets;  the  Lost Generation; T.S. EliotΩǎ ά¢ƘŜ ²ŀǎǘŜ 
[ŀƴŘέΤ  
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3. The Invention of the Self: la psiconanalisi di Freud; the stream of consciousness;  modernist 
prose: James Joyce e Virginia Woolf;  
 
Da Gennaio a Maggio.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
La lezione si svolgerà per quanto possibile in lingua straniera e la lingua verrà utilizzata come 
ǾŜƛŎƻƭƻ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀƴŎƘŜ ǇŜǊ ǎŎŀƳōƛ ǾŜǊōŀƭƛ ƴƻƴ ǎǘǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŎƻƴƴŜǎǎƛ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀΦ 
Si cercherà di dare agli allievi la più ampia possibilità di usare la lingua in attività comunicative, 
ǇǊƛǾƛƭŜƎƛŀƴŘƻ ƭŀ άŦƭǳŜƴŎȅέ ǇǳǊ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩάŀŎŎǳǊŀŎȅέΦ 
[ŀ ǊƛŦƭŜǎǎƛƻƴŜ ǎǳƭƭŀ ƭƛƴƎǳŀ ǾŜǊǊŁ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ ǎǳ ōŀǎŜ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŀ Ŏƻƴ ƭΩƛǘŀƭƛŀƴƻ όƻ Ŏƻƴ ŀƭǘǊŜ ƭƛƴƎǳŜ 
note agli allievi) e attraverso il confronto di diverse realtà socio-culturali si cercherà di far prendere 
ŎƻǎŎƛŜƴȊŀ ŀƭƭΩŀƭƭƛŜǾƻ ŘŜƛ ǾŀƭƻǊƛ ŘŜƭƭŜ ŀƭǘǊŜ ŎƛǾƛƭǘŁΦ 
[ŀ ƭŜȊƛƻƴŜ ŦǊƻƴǘŀƭŜ ƛƴǘŜǊŀǘǘƛǾŀ ŎƻǎǘƛǘǳƛǊŁ ƛƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ ǇŀǊǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘƛŘŀǘǘƛŎŀ Ƴŀ ŀŘ Ŝǎǎŀ ǎƛ 
affiancheranno momenti di lavoro con metodologie di Cooperative Learning ove necessario 
(gruppo, a coppie, di simulazione e role-playing, etc.). 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le prove, volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi programmati, sono consistite in: 
             verifiche orali 
             verifiche scritte con domande aperte  
             Verifiche strutturate con questionario su un autore studiato, con breve analisi di un 
estratto.  
 

 
  Firma del Docente 

               Prof. Francesco Greco  
 
  



32 

 

ALL. A              

                                                      

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Prof. Maggi Andrea 

 
 

Materia: FILOSOFIA                                           classe:         5          sez:           H         a.s. 2022/23 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE:  Il percorso didattico seguito ha consentito agli alunni di: 
conoscere i problemi e le categorie essenziali della tradizione filosofica occidentale; 
possedere un agile ed essenziale conoscenza delle nozioni fondamentali riguardanti le tematiche e 
gli autori trattati nello svolgimento del programma;  
ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǳƳŀƴŀ ƴŜƭƭŀ ǎǳŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ǎǘƻǊƛŎŀ Ŝ ƳŜǘŀŦƛǎƛŎŀ Ŝ ƴŜƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ŦƻǊƳŜ 
del sapere; 
ǎǾƛƭǳǇǇŀǊŜ ǳƴŀ ǊƛŦƭŜǎǎƛƻƴŜ ŎǊƛǘƛŎŀ ǎǳƭƭΩǳƻƳƻ Ŝ ǎǳƭƭŀ ŎƛǾƛƭǘŁΣ Ŏƻƴ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Řƛ 
problemi etici e concettuali; 
conoscere le modalità del ragionamento e i differenti lessici filosofici; 
possedere abilità di analisi, sintesi e di valutazione critica nella rielaborazione personale e nel 
dialogo interdisciplinare. 
 

ABILITÀ:  Gli alunni, in relazione alle loro inclinazioni attitudinali, hanno acquisito sufficienti 
capacità di: 
orientarsi riguardo ai problemi filosofici fondamentali (metafisico, logico-gnoseologico,    etico, 
ǇƻƭƛǘƛŎƻΣ ŜǎǘŜǘƛŎƻΧύΤ 

ƭŜƎƎŜǊŜ Ŝ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ƛ Ǉŀǎǎƛ ŦƛƭƻǎƻŦƛŎƛ ǇǊƻǇƻǎǘƛ ŘŀƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜΤ 

analizzare le dottrine filosofiche individuando i concetti-chiave; 
realizzare sintesi, confronti, collegamenti; 
ragionare sui probleƳƛ ŘŜƭƭŀ ǊŜŀƭǘŁ Ŝ ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀΤ 

riconoscere e utilizzare termini e lessico del linguaggio filosofico; 
formulare ed organizzare il discorso in modo logico, chiaro ed organico; 
avviare un lavoro autonomo di ricerca. 
classificare, valutare e confrontare; 
applicare alla vita possibili risultati della ricerca filosofica sul vero, sul bello, sul buono, ecc.. 
muoversi in prospettiva multidisciplinare.  
 

COMPETENZE:  Gli alunni, pur possedendo diverse attitudini e capacità, sono in grado di: 
riconoscere le fasi pǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŘŜƭƭΩƛǘƛƴŜǊŀǊƛƻ ŦƛƭƻǎƻŦƛŎƻ ŘŜƎƭƛ ŀǳǘƻǊƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛΤ 

confrontare le differenti risposte delle scuole e dei filosofi ai medesimi problemi; 
ricondurre il pensiero filosofico al contesto storico; 
utilizzare il sapere acquisito nella realtà quotidiana; 
usare in maniera sufficiente il linguaggio tecnico della disciplina; 
esporre in maniera abbastanza chiara i contenuti culturali; 
eseguire verifiche scritte utilizzando diverse modalità di risposta. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Kant e i nuovi compiti del pensiero. 
Il problema della morale nella Critica della Ragion pratica. (Come devo agire?) 
Lƭ ŎŀǊŀǘǘŜǊŜ ŀǳǘƻƴƻƳƻ ŜŘ ƛƴŎƻƴŘƛȊƛƻƴŀǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀȊƛƻƴƛ ƳƻǊŀƭƛ όƭΩƛƳǇŜǊŀǘƛǾƻ ŎŀǘŜƎƻǊƛŎƻύ 
I postulati della ragione pratica 
Il problema estetico nella Critica del Giudizio. (Come posso cogliere la bellezza e la finalità delle 
cose?) 
Il giudizio estetico 
Il sublime 
Il giudizio teleologico 
 

Periodo: settembre/ottobre.  (ore 8) 
 

Hegel e la razionalità del reale 
Le linee essenziali della filosofia hegeliana 
La Fenomenologia dello Spirito 
La filosofia della storia. La concezione hegeliana dello stato. 
La riflessione estetica 
 

Periodo: ottobre/novembre. (ore 6) 
 

[ŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ǎǳƭ ǎŜƴǎƻ ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀΦ {ŎƘƻǇŜƴƘŀǳŜǊ Ŝ YƛŜǊƪŜƎŀŀǊŘΦ 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
Oltre gli impulsi della volontà: le vie della liberazione. 
 

Periodo: novembre/dicembre. (ore: 5) 
 

Kierkegaard 
[Ŝ ǎŎŜƭǘŜ Ŝ ƭŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀΥ ƭŜ ǘǊŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŜǎƛǎǘŜƴȊƛŀƭƛ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻΦ 
La fede come paradosso e scandalo 
 

Periodo: gennaio (ore: 3) 
 
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 
 

Nietzsche. La Nascita della tragedia. Apollineo e dionisiaco 
[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ƎŜƴŜŀƭƻƎƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ƳƻǊŀƭŜ Ŝ ƭŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƴƛŎƘƛƭƛǎƳƻ 
Lƭ ǎǳǇŜǊǳƻƳƻ Ŝ ƭΩŜǘŜǊƴƻ ǊƛǘƻǊƴƻ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛŎƻΦ 
 

Periodo: febbraio marzo (Ore: 6) 
 

La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx. 
 

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 
[ΩŀƭƛŜƴŀȊƛƻƴŜ ǊŜƭƛƎƛƻǎŀΦ 
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Marx 
¦ƴŀ ƴǳƻǾŀ ŦƻǊƳŀ Řƛ ǎƻŎƛŜǘŁ ŎƻƴǘǊƻ ƭΩŀƭƛŜƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ 
Il materialismo storico 
La lotta per la trasformazione della società 
[ŀ ŎǊƛǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀΦ 
 

Periodo: marzo. (Ore: 6) 
 

Il positivismo. Comte 
Comte. La legge dei tre stadi 
La sociologia come nuova scienza della società 
 

J.S. Mill 
La difesa della libertà 
 

Max Weber. L'etica protestante è lo spirito del capitalismo.  
 

Periodo: aprile. Ore 2 
 

[ŀ ŎǊƛǎƛ ŘŜƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ Ŝ ŘŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ. 
 

Freud e la psicoanalisi. 
[ΩƛƴŎƻƴǎŎƛƻΦ 
La complessità della mente. 
[ΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ Ŝ ŘŜƭƭŀ ƳƻǊŀƭŜΦ 
 

Bergson. 
[Ωŀƴalisi del concetto di tempo.  
Tempo spazializzato e tempo della coscienza. 
Materia e memoria. 
 

Periodo: maggio. Ore: 5. 
  
ore complessive: 59 
 

APPORTI DELLA DISCIPLINA AL PIANO DI EDUCAZIONE CIVICA  
Traguardo: Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
ƭΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ ŎƘŜ ƭŀ ǊŜƎƻƭŀƴƻΣ Ŏƻƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ 
riferimento al diritto del lavoro.   
¢ƛǘƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΥ [ΩŀƭƛŜƴŀȊƛone del lavoro nel pensiero di Karl Marx.  
Ore: 2 
Eventuali ore in compresenza Ŏƻƴ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ Řƛ 9ŘǳŎŀȊƛƻƴŜ /ƛǾƛŎŀΦ [ΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ Řƛ ŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ 
civica ha affrontato i temi del diritto del lavoro 
 
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
I contenuti disciplinari sono stati scelti in base alla realizzabilità concreta, alla sinteticità, alla 

fungibilità multidisciplinare, alla possibilità di stimolare la curiosità dei ragazzi, cercando di 
adattare il programma alla fisionomia della classe. Le modalità didattiche utilizzate sono state: 

-          lezione frontale tradizionale,  analisi testuale. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le prove, volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi programmati, sono consistite in: 
             verifiche orali 
             verifiche scritte con domande aperte 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 

         
      
             Firma del Docente 
              PǊƻŦΦ !ƴŘǊŜŀ aŀƎƎƛΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ          
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ALL. A              
                                         

 RELAZIONE DEL DOCENTE 
Prof. Motta Valentina 

 
 

aŀǘŜǊƛŀΥ {¢hwL! 59[[Ω!w¢9                                           ŎƭŀǎǎŜΥ        5           sez:             H       a.s. 2022/23 

 

  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
  
CONOSCENZE: ƭΩLƳǇǊŜǎǎƛƻƴƛǎƳƻ Ŝ ƛƭ Ǉƻǎǘ-LƳǇǊŜǎǎƛƻƴƛǎƳƻΤ ƭΩ!Ǌǘ bƻǳǾŜŀǳ ƛƴ CǊŀƴŎƛŀΣ ƛƭ [ƛōŜǊǘȅ ƛƴ 
Lǘŀƭƛŀ Ŝ ƛƭ aƻŘŜǊƴƛǎƳƻ ƛƴ {ǇŀƎƴŀΤ ƭŜ {ŜŎŜǎǎƛƻƴƛΤ ƭŜ !ǾŀƴƎǳŀǊŘƛŜ ǎǘƻǊƛŎƘŜΤ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ Ŝ ƭΩŀǊǘŜ ŘŜƭ 
bƻǾŜŎŜƴǘƻ ƴŜƎƭƛ ¦{!Τ ƛƭ ŦŜƴƻƳŜƴƻ ŘŜƭ ǊƛǘƻǊƴƻ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŜΤ ƭŀ aŜǘŀŦƛǎƛŎŀ e Giorgio de Chirico; le 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜ ŀǊǘƛǎǘƛŎƘŜ ŘŜƭ bƻǾŜŎŜƴǘƻ όǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜΣ ƭŀ ƭŀƴŘ !ǊǘΣ ŜǘŎΧύΦ  
  
ABILITÀ: rƛŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ŜŘ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ƭŜǘǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ ŘΩŀǊǘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƛƭ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻ 
della disciplina, esporre ed ŀǊƎƻƳŜƴǘŀǊŜ ŎǊƛǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭƭΩŀǊƎƻƳŜƴǘƻ ǇǊƻǇƻǎǘƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀƴŘƻ 
collegamenti con altre discipline. 
  
COMPETENZE:  
ω wƛŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭŜ ƻǇŜǊŜ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘŜ Ŝ ǎŀǇŜǊƭŜ ŘŜǎŎǊƛǾŜǊŜ ƴŜƛ ƭƻǊƻ ǘǊŀǘǘƛ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛΤ 
ω {ŀǇŜǊ ŎƻƭƭƻŎŀǊŜ ƭŜ ƻǇŜǊŜ ǎǘǳŘƛŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ Řƛ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴȊŀ Ŝ nel periodo storico corrispondente; 
ω {ŀǇŜǊ ŘŀǊŜ ǳƴŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎǘƛƭƛǎǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎǳƻƛ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛ 
specifici; 
ω wƛŎƻƴƻǎŎŜǊŜ Ŝ ŀƴŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ƴŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ǎǘǳŘƛŀǘƻ 
ω /ŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ƭŜƎƎŜǊŜΣ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ Ŝ ŎƻƳǇŀǊŀǊŜ ǳn documento artistico individuando il contesto 
storico/culturale entro il quale il documento si è formato, la destinazione e la funzione, il 
ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ Ŝ ƛ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛ ǎǘƛƭƛǎǘƛŎƛ Ŝ ǘŜŎƴƛŎƛΣ ƭƻ ǎǘǳŘƛƻ ƛŎƻƴƻƎǊŀŦƛŎƻ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀΤ 
ω /ŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ ƛ ƳƻƭǘŜǇlici significati del documento anche mediante il confronto con 
altre opere; 
ω /ŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ŎƻƎƭƛŜǊŜ ƭŜ ǘǊŀŎŎŜ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ōƛƻƎǊŀŦƛŀ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ŀǊǘƛǎǘƛ ƴŜƭƭŜ ƭƻǊƻ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴƛΤ 
ω ¦ǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴŀ ǘŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ Ŝ ŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘŀΤ 
ω /ŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀre collegamenti tra le opere studiate o le iconografie in esse presenti 
trovando analogie e differenze 
ω {ŀǇŜǊ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƻ ƛƭ ƭŜǎǎƛŎƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀΦ 
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Contenuti affrontati  
1) [ΩLƳǇǊŜǎǎƛƻƴƛǎƳƻ όǎŜǘǘŜƳōǊŜ-ottobre 2022) 
Genesi, caratteri generali e contesto storico; 
9ŘƻǳŀǊŘ aŀƴŜǘΥ Ϧ5ŜƧŜƴŜǳǊ ǎǳǊ ƭΩƘŜǊōŜϦΣ ϦhƭȅƳǇƛŀϦΤ 
Oscar Claude Monet: "Impression, soleil levant", "Donne in giardino", "Donna con parasole e 
bambino", la serie delle ƴƛƴŦŜŜ Ŝ ƛƭ aǳǎŜƻ ŘŜƭƭΩhǊŀƴƎŜǊƛŜΣ ƭŀ /ŀǎŀ aǳǎŜƻ ŀ DƛǾŜǊƴȅΤ 
9ŘƎŀǊ 5ŜƎŀǎΥ ƭŀ ζ /ƭŀǎǎŜ Řƛ ŘŀƴȊŀ ηΣ ζ 5ŀƴǎ ǳƴ ŎŀŦŝ η Ŝ ƛƭ ǇŀǎǘŜƭƭƻ όά[ŀ ǘƛƴƻȊȊŀέύΣ Τ 
Pierre-!ǳƎǳǎǘŜ wŜƴƻƛǊΥ ϦwŀƎŀȊȊŜ ŀƭ ǇƛŀƴƻϦΣ ζ [ΩŀƭǘŀƭŜƴŀ ηΣ Ϧ.ŀƭ ŀǳ aƻǳƭƛƴŜ ŘŜ ƭŀ DŀƭŜǘǘŜέΤ 
Lƭ aǳǎŜƻ ŘΩhǊǎŀȅΦ 
2) La scultura moderna (ottobre-novembre 2022) 
!ǳƎǳǎǘŜ wƻŘƛƴΥ ŎŜƴƴƛ ōƛƻƎǊŀŦƛŎƛΣ Lƭ ōŀŎƛƻέ Ŝ ƭŀ άtƻǊǘŀ ŘŜƭƭΩLƴŦŜǊƴƻέΣ ƛƭ ƴƻƴ ŦƛƴƛǘƻΤ 
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aŜŘŀǊŘƻ wƻǎǎƻΥ ŎŜƴƴƛ ōƛƻƎǊŀŦƛŎƛΣ άLƭ ōƻƻƪƳŀƪŜǊέ Ŝ ά[ΩŜǘŁ ŘŜƭƭΩƻǊƻέΦ 
3) Il Post-Impressionismo o neo-Impressionismo (ottobre-novembre 2022) 
Vincent Van Gogh: biografia, "I mangiatori di patate", "La camera da letto", "Notte stellata", 
"Campo di grano con corvi"; approfondimento tramite la visione del film di J. Schnabel, « Van 
DƻƎƘΦ {ǳƭƭŀ ǎƻƎƭƛŀ ŘŜƭƭΩŜǘŜǊƴƛǘŁΤ 
Paul Cézanne: "La Ŏŀǎŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŎŎŀǘƻϦΣ ƭŜ ƴŀǘǳǊŜ ƳƻǊǘŜ ŀƭ aǳǎŜƻ ŘΩhǊǎŀȅΣ ζ 5ƻƴƴŀ Ŏƻƴ ŎŀŦŦŜǘǘƛŜǊŀ 
», "La montagna di Sainte-Victoire"; 
tŀǳƭ DŀǳƎǳƛƴΥ ƭΩŜǎƻǘƛǎƳƻ Ŝ ƭŀ ǎŎǳƻƭŀ Řƛ tƻƴǘ !ǾŜƴΦ !ƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜ Ϧ[ŀ ǾƛǎƛƻƴŜ ŘƻǇƻ ƛƭ ǎŜǊƳƻƴŜϦΣ 
"Ave Maria", "Manao Tupapao"; 
Georges tƛŜǊǊŜ {ŜǳǊŀǘ Ŝ ƭŜ ǘŜƻǊƛŜ ƻǘǘƛŎƘŜ Řƛ /ƘŜǾǊŀǳƭΥ Ϧ¦ƴŀ ŘƻƳŜƴƛŎŀ ǇƻƳŜǊƛƎƎƛƻ ŀƭƭΩƛǎƻƭŀ ŘŜƭƭŀ 
Grand Jatte", « Bagnanti ad Asniers »; 
Gaetano Previati e la tecnica previatiana, la "Maternità"; 
Il Divisionismo e Giovanni Segantini: "Ave Maria a trasbordo", il « Quarto Stato » di Pellizza da 
Volpedo. 
пύ [Ω!Ǌǘ bƻǳǾŜŀǳ όƴƻǾŜƳōǊŜ-dicembre 2022) 
[Ω!Ǌǘ bƻǳǾŜŀǳ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀΥ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛ ƎŜƴŜǊŀƭƛΤ ƭŀ CǊŀƴŎƛŀ Ŝ ƭŀ ǇŜƴǎƛƭƛƴŀ ŘŜƭƭŀ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴŀ Řƛ 
Guimard; 
Il Modernismo in Spagna e Gaudì : la Casa Battlò, il Parc Guell e la Sagrada Familia. 
5) Le Secessioni (dicembre-gennaio 2022) 
DǳǎǘŀǾ YƭƛƳǘ Ŝ ƭŀ {ŜŎŜǎǎƛƻƴŜ ǾƛŜƴƴŜǎŜΥ ŀƴŀƭƛǎƛ Řƛ άDƛǳŘƛǘǘŀ LέΣ άDƛǳŘƛǘǘŀ LLέ Ŝ άLƭ .ŀŎƛƻέΦ 
[ŀ {ŜŎŜǎǎƛƻƴŜ Řƛ .ŜǊƭƛƴƻ Ŝ aǳƴŎƘΥ ŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜ ά[ΩǳǊƭƻέΦ 
6) Le Avanguardie storiche (gennaio-febbraio 2023) 
Il Cubismo e Pablo Picasso. Il periodo blu ("Poveri in riva al mare"), il periodo rosa ("I 
saltimbanchi"), la nascita del Cubismo ("Le demoiselles d'Avignon"), il collage ("Natura morta con 
sedia impagliata"), "Guernica"; 
[ΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴƛǎƳƻΥ ƛ CŀǳǾŜǎ Ŝ IŜƴǊƛ aŀǘƛǎǎŜ όϦ[ŀ ǎǘŀƴȊŀ ǊƻǎǎŀϦύ Ŝ άLƭ ǇƻƴǘŜέ ƛƴ DŜǊƳŀƴƛŀ όYƛǊŎƘƴŜǊ Ŝ 
la serie dei ritratti di Marcela); 
Il Futurismo: il Manifesto futurista; Umberto Boccioni e "La città che sale", "Materia", "Forme 
uniche della continuità nello spazio"; Giacomo Balla, Bragaglia e il fotodinamismo: "Bambina che 
corre sul balcone"; 
Il Dadaismo e Marcel Duchamp: il ready-made ("Ruota di bicicletta" e "Fontana"); 
Il Surrealismo e Salvador Dalì tra performance e cinema; analisi del dipinto "Persistenza nella 
memoria". Approfondimento sulla Casa Museo di Figueres; 
[Ω!ǎǘǊŀǘǘƛǎƳƻ Ŝ YŀƴŘƛƴǎƪƧƛ όάtǊƛƳƻ ŀŎǉǳŜǊŜƭƭƻ ŀǎǘǊŀǘǘƻέύΦ 
7) L'arte in Europa nel primo Novecento (marzo-aprile 2023) 
Giorgio De Chirico e la Metafisica: "Le muse inquietanti"; 
Mario Sironi, il gruppo di Novecento e il "RitoǊƴƻ ŀƭƭϥƻǊŘƛƴŜϦΥ ƛ ǇŀŜǎŀƎƎƛ ǳǊōŀƴƛΣ Ϧ[ϥŀƭƭƛŜǾŀϦΣ ƭΩέLǘŀƭƛŀ 
ŎƻǊǇƻǊŀǘƛǾŀέ ƴŜƭ tŀƭŀȊȊƻ ŘŜƭƭϥLƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀ aƛƭŀƴƻΤ 
Lƭ ǊŀȊƛƻƴŀƭƛǎƳƻ ŀǊŎƘƛǘŜǘǘƻƴƛŎƻ Ŝ ƭŀ ά/ŀǎŀ ŘŜƭ CŀǎŎƛƻέ Řƛ ¢ŜǊǊŀƎƴƛΤ 
[Ŝ /ƻǊōǳǎƛŜǊΣ ƛ р Ǉǳƴǘƛ ŘŜƭƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀΣ ±ƛƭƭŜ {ŀǾƻȅŜ Ŝ ƭŀ /ŀǇǇŜƭƭŀ Řƛ wƻƴŎhamp. 
 
Gli argomenti successivi verranno svolti dopo la stesura del presente documento: 
8) Arte e architettura negli Usa (aprile-maggio 2023) 
CΦ[Φ ²ǊƛƎƘǘ Ŝ ƭŀ tǊŀƛǊƛŜ IƻǳǎŜΣ ƭŀ Ŏŀǎŀ ǎǳƭƭŀ ŎŀǎŎŀǘŀΣ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ƻǊƎŀƴƛŎŀΤ 
La Pop Art e Andy Warhol, la serie delle Campbell Soup e i ritratti di Marylin; confronto con 
Mimmo Rotella in Italia (il decollage e Marylin Monroe; 
WŀŎƪǎƻƴ tƻƭƭƻŎƪ Ŝ ƛƭ ŘǊƛǇǇƛƴƎ όǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ŦƛƭƳ άtƻƭƭƻŎƪέΣ ŀǾǾŜƴǳǘŀ ƎƛŁ ƴŜƭ ƳŜǎŜ Řƛ ƳŀǊȊƻύΦ 
фύ [ΩŀǊǘŜ ŘŀƎƭƛ ŀƴƴƛ {Ŝǎǎŀƴǘŀ  
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Il Nouveau Realisme in Francia: César e le Compressioni, Yves Klein tra Body Art e arte concettuale 
όƭŜ ά!ƴǘƘǊƻǇƻƳŜǘǊƛŜέύΤ 
WƻǎŜǇƘ .Ŝȅǳǎ Ŝ ƭŀ ŦƛƎǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛǎǘŀ-ǎŎƛŀƳŀƴƻ όά[ŀ ǊƛǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ǎƛŀƳƻ ƴƻƛέΣ άL ƭƻǾŜ !ƳŜǊƛŎŀ ŀƴŘ 
!ƳŜǊƛŎŀ ƭƻǾŜǎ ƳŜέύΤ 
[ΩŀǊǘŜ ŎƻƴŎŜǘǘǳŀƭŜ Ŝ YƻǎǳǘƘ όάhƴŜ ŀƴŘ ǘƘǊŜŜ ŎƘŀƛǊǎέύΦ 
млύ [Ŝ ŘƻƴƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊǘŜ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ 
Dƛƴŀ tŀƴŜ Ŝ ά!ȊƛƻƴŜ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘŀƭŜέΤ 
Vanessa Beecroft tra performance e Body Art; 
aŀǊƛƴŀ !ōǊŀƳƻǾƛŎ Ŝ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜΥ ά.ŀƭƪŀƴ .ŀǊƻǉǳŜέΣ ά¢ƘŜ ŀǊǘƛǎǘ ƛǎ ǇǊŜǎŜƴǘέΣ ά¢ƘŜ ƭƻǾŜǊǎέΦ 
11) La Street Art 
J.M. Basqǳƛŀǘ Ŝ ƭŀ DǊŀŦŦƛǘƛ !ǊǘΤ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭŀ ǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ŦƛƭƳ ά.ŀǎǉǳƛŀǘέ Řƛ Wǳƭƛŀƴ 
{ŎƘƴŀōŜƭΣ ǇǊƻƛŜǘǘŀǘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩ!ǎǎŜƳōƭŜŀ Řƛ LǎǘƛǘǳǘƻΤ 
.ŀƴƪǎȅΣ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ .ŀƴƪǎȅ Ŝ ƛ ƳǳǊŀƭŜǎ ƛƴ tŀƭŜǎǘƛƴŀΣ ǾƛǎƛƻƴŜ Řƛ ά9Ȅƛǘ ǘǊƻǳƎƘ ǘƘŜ ƎƛŦǘ ǎƘƻǇέΦ 
11) La Land Art 
/ƘǊƛǎǘƻ Ŝ ά¢ƘŜ ŦƭƻŀǘƛƴƎ ǇƛŜǊǎέΦ 
  
Ore svolte: 66 
  
 
APPORTI DELLA DISCIPLINA AL PIANO DI EDUCAZIONE CIVICA 
1) Traguardo: Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
¢ƛǘƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΥ il patrimonio storico-artistico europeo tra conservazione e valorizzazione: i 
Musei e le Case Museo. 
Ore: 3 
Contenuti affrontati: ƛ ŎƻƴŎŜǘǘƛ Řƛ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ Ŝ Řƛ ōŜƴŜ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜΣ ƭΩ¦b9{/hΣ ƛƭ aǳǎŜƻ ŘΩhǊǎŀȅΣ ƛƭ 
aǳǎŜƻ ŘŜƭƭΩhǊŀƴƎŜǊƛŜ ŀ tŀǊƛƎƛΣ ƭŀ Ŏŀǎŀ Řƛ DƛǾŜǊƴȅ Řƛ aƻƴŜǘ Ŝ ǉǳŜƭƭŀ ŀ /ŀƎƴŜǎ Řƛ Renoir, la casa di 
Dalì a Figueres. 
Tipologia di verifica: verifica scritta.  
  
2) Traguardo: operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 
¢ƛǘƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΥ la valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano, il progetto di 
άDŀƭƭŜǊƛŜ ŀǇŜǊǘŜέ Ŝ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƳƻǎǘǊŜ 
Ore: 3 
Contenuti affrontati: Achille Guzzardella e il duo Mapelli&Manenti; visite guidate alle mostre 
allestite presso la Galleria Aperta del Liceo Artistico e realizzazione di materiali per gli studenti e 
ǇŜǊ Ǝƭƛ ŀǊǘƛǎǘƛ όǊŜǇƻǊǘŀƎŜ ŦƻǘƻƎǊŀŦƛŎƻΣ ǾƛŘŜƻΣ ƛƴǘŜǊǾƛǎǘŜύ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǾŀƭƻǊƛȊȊŀǊŜ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƎƭƛ ŀǊǘƛǎǘƛΦ  
Tipologia di verifica: realizzazione di prodotti multimediali e/o di presentazioni, visite guidate alle 
mostre da parte di alcuni studenti della classe. 
N.B. si precisa che solo un gruppo di studenti ha partecipato a queste attività.  
  
3) Traguardo: compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettiǾƛ Řƛ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁ ǎŀƴŎƛǘƛ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нлол 
per lo sviluppo sostenibile; partecipare al dibattito culturale; esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica 
¢ƛǘƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΥ ƭΩ!ƎŜƴŘŀ нлол Ŝ ƭΩƛƴǎŜƎƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŎƛǾƛŎŀ ŀ ǎŎǳƻƭŀ 
Ore: 3 
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Contenuti affrontati: ƛ Ǉǳƴǘƛ р Ŝ мм όάǇŀǊƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜέ Ŝ άŎƛǘǘŁ Ŝ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛέύ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘƛ ƛƴ 
rapporto al programma ministeriale previsto per la classe quinta secondo due direzioni principali: 
le artiste contemporanee e il loro impegno in ambito civile; il rapporto Uomo-Natura e la 
sostenibilità ambientale. 
Tipologia di verifica: presentazione multimediale alla classe. 
  
Ore totali di educazione civica: 9 
  
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Lezione frontale e partecipata, powerpoint preparati dalla Docente e condivisi sul registro 
elettronico, visione di film e di documentari di ripasso e approfondimento, schede tratte da riviste 
ǎǇŜŎƛŀƭƛȊȊŀǘŜ ǎǳ ǎƛƴƎƻƭƛ ŀǊƎƻƳŜƴǘƛ Ŝ ŀǳǘƻǊƛΣ ƭƛƴƪ ŀƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ aǳǎŜƛ ŜǳǊƻǇŜƛ όaǳǎŜƻ ŘΩhǊǎŀȅύ Ŝ ŀƭƭŜ 
schede delle opere esposte, libro di testo (seguito solo in parte a causa delle numerose mancanze 
su argomenti di particolare interesse e attualità) 
  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
In vista della prova di maturità sono state privilegiate le valutazioni orali e le produzioni pratiche, 
mentre prodotti multimediali sono stati realizzati appositamente per le mostre allestite presso il 
Liceo. 
  
  

        Firma del Docente 
          Valentina Motta 
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ALL. A              
 

                                                                                                                                     

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Prof. Piero De Giorgi 
 

Materia: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI     classe: 5     sez: H     a.s. 2022/23 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE: 
La classe ha raggiunto in generale un livello più che sufficiente di conoscenze relative ai seguenti 
obiettivi: 
Conoscere la terminologia specifica della disciplina. 

¶ Conoscere le principali funzioni di ripresa della fotocamera digitale. 

¶ Conoscere i principi e le funzioni del montaggio cinetelevisivo. 

¶ Conoscere le fasi di scrittura e di realizzazione di un film. 

¶ Conoscere le funzioni dello storyboard, le diverse tipologie e le applicazioni nei vari settori 
della 

¶ comunicazione audiovisiva. 
 

ABILITÀ: 
La classe ha raggiunto in generale un discreto livello di abilità relative ai seguenti obiettivi: 

¶ Comprendere la terminologia specifica della disciplina. 

¶ Riconoscere e applicare le regole e le tecniche cinematografiche, al fine di realizzare ed 
elaborare una ripresa video. 

¶ Utilizzare i mezzi idonei alla realizzazione di una breve sceneggiatura. 

¶ Utilizzare i mezzi idonei alla realizzazione di un montaggio audiovisivo. 

¶ Tradurre un testo narrativo sotto forma di sequenze disegnate disposte in ordine cronologico. 
 

COMPETENZE: 
La classe ha raggiunto livelli di competenze più che sufficienti relativamente ai seguenti obiettivi: 

¶ Utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina. 

¶ Realizzare, in gruppo o autonomamente, una ripresa filmica, applicando le principali regole di 
composizione, scegliendo e utilizzando gli strumenti più idonei ai vari tipi di ripresa. 

¶ Scrivere una sceneggiatura finalizzata alla realizzazione di un cortometraggio. 

¶ DŜǎǘƛǊŜ ƛ ǾŀǊƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ŘŜƭƭΩŜŘƛǘƛƴƎ ǾƛŘŜƻΦ 

¶ Realizzare uno storyboard ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŦƛƭƳŀǘƻΣ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǊƛƻΣ ǎƛƎƭŀ 
televisiva, video musicale ecc. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Contenuti affrontati 
 

FORME BREVI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA ς settembre ς 12 ORE circa 

¶ Struttura di uno spot: Apertura, Presentazione del prodotto, Demo, Finale, Packshot, Ripresa. 

¶ Esercitazione: Analisi di uno spot pubblicitario sotto tutti i profili finora esaminati: 
inquadrature, montaggio, illuminazione, suono. 
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FORME BREVI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA ς settembre ς 12 ORE circa 

¶ Intro video web: analisi della struttura di una clip animata che introduce i contenuti di un 
canale tematico su YouTube. 

¶ Esercitazione: From Above,  video-animazione di oggetti e forme su un piano (una piccola 

sigla per un canale youtube che ospita al suo interno video dedicati ad un tema 

specifico). 
 

IL MODO DI RAPPRESENTAZIONE PRIMITIVO ς settembre ς circa 4 ORE 

¶ I fratelli Lumière: ƭΩƛƴǾŜƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƛƴŜƳŀǘƻƎǊŀŦƻΦ 

¶ George Méliès: ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǘƛŎŀ ŘŜƭ tableau ŀƭƭΩŜǎǘŜǘƛŎŀ ŘŜƭƭƻ shock. 

¶ La scuola di Brighton: i pionieri inglesi e la sistemazione linguistica. 

¶ Edwin S. Porter: alle origini del cinema americano. 

¶ David W. Griffith: ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƛƼ ŎƘŜ ŝ ǇŀǎǎŀǘƻΦ 
 

PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO AUDIOVISIVO: ITER REALIZZATIVO ς ottobre/novembre ς 30 
ORE circa 

¶ Percorso progettuale: schizzi preliminari, bozze, moodboard, soggetto, sceneggiatura, 
storyboard, relazione teorico-tecnica. 

¶ Opening credits: Analisi di esempi di titoli di testa relativi al cinema e alla tv. 

¶ Esercitazione: sequenza dei titoli di testa di un documentario (approfondimento culturale) 
ǎǳƭƭΩŀǊǘŜ ŘŜƭ /ollage digitale. 

 
L[ /Lb9a! w¦{{h 5Ω!±!bD¦!w5L! ς novembre/dicembre ς 16 ORE circa 

¶ Sergej Ejzenstejn: Il Montaggio delle Attrazioni; visione e analisi del film La corazzata 
Potemkin. 

¶ [ΩŜŦŦŜǘǘƻ YǳƭŜǑƻǾΥ la reazione condizionata dello spettatore in relazione al montaggio. 

¶ Esercitazione: ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǳƴ ǾƛŘŜƻ ŎƘŜ ǊƛǇǊƻŘǳŎŀ ƭΩŜǎǇŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ YǳƭŜǑƻǾΦ 
 

 

IL VIDEOCLIP MUSICALE ς dicembre/gennaio ς circa 16 ORE 

¶ Introduzione al linguaggio del video musicale: breve storia e generi del videoclip. 

¶ Esercitazione: realizzare il video per un brano a piacere. 
 

 

IL CINEMA ESPRESSIONISTA ς gennaio ς 8 ORE 

¶ [ΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴƛǎƳƻ ǘŜŘŜǎŎƻΥ Il contesto, i temi, lo stile. 

¶ I film: introduzione alle opere principali del periodo, Il gabinetto del Dottor Caligari, 
Metropolis, Nosferatu il vampiro. 

¶ I film: Analisi de Il gabinetto del Dottor Caligari, film muto del 1919, diretto da Robert Wiene; 
analisi di Metropolis, film muto del 1927, diretto da Fritz Lang. 

 

 

twLa! {La¦[!½Lhb9 59[[! {9/hb5! twh±! 5Ω9{!a9 ς marzo ς 6 ORE  
Durata della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

¶ La luna όǘǊŀŎŎƛŀ ƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜ Řƛ {ǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ нлмуκмфύΦ 

¶ Revisione partecipata: analisi e commento degli elaborati consegnati. 
 

ANIMATIC DI UNO SPOT ς febbraio/aprile ς circa 20 ORE 
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¶ IntroduȊƛƻƴŜ ŀƭƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ Ŝ ŀƭƭŜ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ŘŜƭƭΩŀƴƛƳŀǘƛŎΥ breve storia e generi del videoclip. 

¶ Esercitazione: realizzare il video per un brano a piacere. 
 

CINEMA E AVANGUARDIA ς maggio ς 6 ORE 

¶ Il cinema e le avanguardie in Europa: futurismo, dadaismo, astrattismo, surrealismo. 

¶ I film: analisi di Anémic Cinéma (1926) di Marcel Duchamp; 9ƴǘǊΩŀŎǘŜ (Intervallo, 1924) di René 
Clair; Un Chien Andalou, di Luis Buñuel e Salvador Dalí (1928). 
 

DAL NEOREALISMO ALLA NUOVA HOLLYWOOD ς maggio ς 4 ORE 

¶ Il cinema neorealista: cinema italiano del dopoguerra. 

¶ La nouvelle vague: il movimento cinematografico e la politica degli autori. 

¶ New Hollywood: ǊƛƴƴƻǾŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŎƛƴŜƳŀ ǎǘŀǘǳƴƛǘŜƴǎŜ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀƴƴƛ ΨслΦ 
 

SCRIVERE E GIRARE UN VIDEO-SAGGIO ς aprile/maggio 10 ORE circa 

¶ Processo creativo: titolo e nucleo tematico, soggetto, scaletta, trattamento, editing del video. 

¶ Esercitazione: ideare e realizzare un video-saggio su un nucleo tematico collegato 
ŀƭƭΩŀǳŘƛƻǾƛǎƛǾƻΦ 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PRh±! 5Ω9{!a9 ς marzo ς 6 ORE  
Durata della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

¶ La luna όǘǊŀŎŎƛŀ ƳƛƴƛǎǘŜǊƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜ Řƛ {ǘŀǘƻ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ нлмуκмфύΦ 

¶ Revisione partecipata: analisi e commento degli elaborati consegnati. 
 

Nella seconda metà di maggio sarà effettuata una seconda simulazione utilizzando esclusivamente 
le ore di discipline e laboratorio (per un totale di 18 ore). 
{La¦[!½Lhb9 59[[! {9/hb5! twh±! 5Ω9{!a9 ς maggio ς 8 ORE circa 
Durata della prova: 2 settimane circa. 
 

Ore di lezione di discipline audiovisive e multimediali svolte 157 
 

APPORTI DELLA DISCIPLINA AL PIANO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Traguardo: Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 
 

¢ƛǘƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁΥ Tempi moderni 
Ore: 3 
 

Contenuti affrontati  
!ǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǾƛǎƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ŦƛƭƳ Tempi moderni, di Charlie Chaplin, si stimolano riflessioni 
su tematiche importanti ŎƻƳŜ ƛƭ ƭŀǾƻǊƻΣ ƭŜ ƛƴƎƛǳǎǘƛȊƛŜ ǎƻŎƛŀƭƛΣ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ ǎǳƭƭŀ Ǿƛǘŀ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻ 
moderno del progresso economico e industriale. 
 

Ore di lezione totali svolte 160 
 

METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA D.D.I. 
Metodologie: lezione frontale e dialogata, lavoro di gruppo. Uso della piattaforma on-line di 
Google Drive per la produzione e condivisione di materiali didattici ed elaborati multimediali. 
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Attrezzature e materiali didattici: laboratorio audiovisivo, LIM e videoproiettore, dispense in pdf, 
lezioni condivise su piattaforma on-line e sul registro elettronico, materiale audiovisivo, 
dimostrazioni pratiche, fotocamera, cavalletto, lampade, tavoletta grafica 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Tutte le prove si sono svolte in presenza. La misurazione degli obiettivi raggiunti ŘŀƭƭΩŀƭǳƴƴƻ 
avviene tramite: prove pratiche in laboratorio, esercitazioni da svolgere in classe e a casa, verifiche 
scritte. Sono considerate le reali conoscenze apprese, le competenze tecniche raggiunte, le 
ŎŀǇŀŎƛǘŁ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘŜΣ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Ŝ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŘƛƳƻǎǘǊŀǘƻ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŀǊƎƻƳŜƴǘƛ ǘǊŀǘǘŀǘƛ Ŝ ǇƛǴ ƛƴ ƎŜƴŜǊŀƭŜ 
per la materia, i ritmi di applicazione e i progressi ottenuti. 
: ǎǘŀǘŀ ǎǾƻƭǘŀ ǳƴŀ ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ǇǊƻǾŀ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜ Řƛ {ǘŀǘƻΦ 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 
Una parte della classe ha partecipato a due seminari presso la Biblioteca Civica (Sala Farinati) dal 
titolo: 

¶ Dal disegno al video: William Kentridge, Matthew Barney e dintorni 

¶ Van Gogh Superstar: il documentario d'arte tra film-evento, film-saggio e bio-pic 
 

 

Firma del Docente 
 

Piero De Giorgi 
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ALL. A                                                                 
                                                                                                                                     

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Prof.ssa REBONATO ARIANNA 

 
 

Materia: LABORATORIO Audiovisivo e Multimediale                 classe: V               sez: H              a.s. 2022/23 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti discreti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: 

¶ Utilizzare correttamente la terminologia specifica della materia. 

¶ /ƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭΩǳǎƻ ŘŜƛ software per la creazione e gestione di prodotti audiovisivi. 

¶ Conoscere le caratteristiche tecniche delle forme brevi di audiovisivi. 

¶ Conoscere gli strumenti di produzione: preparazione del set, gestione della ripresa video, 
        set up luci, registrazione audio). 

¶ Conoscere il montaggio con software di video editing e animazioni digitali. 
 
ABILITÀ: 

¶ Saper elaborare un progetto audiovisivo, che rispecchi gli obiettivi comunicativi, seguendo un iter   
progettuale funzionale e significativo. 

¶ Saper elaborare ǇǊƻƎŜǘǘƛ ŀǳŘƛƻǾƛǎƛǾƛ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ǳƴŀ ǘŜŎƴƛŎŀ ŘΩŀƴƛƳŀȊƛƻƴŜΦ 

¶  Applicare le regole del linguaggio audiovisivo in fase realizzativa. 

¶ Saper utilizzare tecnologie e programmi di montaggio audio e video. 

 
COMPETENZE: 

¶ Saper applicare processi progettuali del prodotto audiovisivo e multimediale che rispecchino una 
corretta analisi e rielaborazione delle fonti con consapevolezza delle scelte progettuali. 

¶ Saper realizzare una forma breve della comunicazione mettendo in atto scelte autonome, creative e 
tecniche che dimostrino senso estetico e rigore formale. 

¶ {ŀǇŜǊ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ǳƴΩƻǇŜǊŀ ŀǳŘƛƻǾƛǎƛǾŀ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ǇŀǊǘŜƴŘƻ Řŀ ǾƛƴŎƻƭƛ Řƛ ŘǳǊŀǘŀΣ ŀǎǇŜǘǘƛ ŦƻǊƳŀƭƛ Ŝ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ 
comunicativi. 

¶ Saper analizzare il proprio lavoro in senso critico. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Contenuti affrontati 

 
Periodo: settembre ore 8 
Contenuti: conoscenza e approfondimenti del software Ae; (animazione degli oggetti sui tracciati, uso 
ŘŜƭƭΩEditor grafico nella gestione dei keyframes). 
Esercitazione Ŏƻƴ ǎƻŦǘǿŀǊŜ !ŜΥ ά.ǊŀȊƛƭƛŀƴέΦ 
 
Periodo: settembre ore 10 
Contenuti: aspetti progettuali e comunicativi del prodotto audiovisivo e multimediale. 
ProgettoΥ ά.ŀƴƴŜǊ ŜǾŜƴǘƻέ 
 
Periodo: ottobre ore 4 
Contenuti: conoscenza, ripasso e approfondimenti del software Ae (uso del parenting) 
Esercitazione Ŏƻƴ ǎƻŦǘǿŀǊŜ !ŜΥ ά!ƴƛƳŀȊƛƻƴŜ ōǊŀŎŎƛƻ ƳŜŎŎŀƴƛŎƻέ 
tǊƻƎŜǘǘƻΥ ά!ƴƛƳŀǊŜ ǳƴ ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƻέΤ tǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ǳǎƻ ŘŜƭ partentng tra i livelli 
 
Periodo: ottobre ore 18 
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Contenuti: conoscenza e approfondimenti del software Ae (uso delle maschere);  
ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ Ŝ ǳǎƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ όƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ άǎŜǘέ Ŝ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Řƛ ǊƛǇǊŜǎŀ ŀǳŘƛƻ Ŝ ǾƛŘŜƻύ Ŝ 
aspetti progettuali e comunicativi del prodotto audiovisivo e multimediale. 
Esercitazioni: άwƛǇǊŜǎŜ ŀǳŘƛƻǾƛǎƛǾŜ ǇŜǊ ŜǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ ƳŀǎŎƘŜǊŜ ŀƭǇƘŀΣ ƭǳƳŀΣ ǊƻǘƻǎŎƻǇƛƴƎέ 
 
Periodo: novembre ore 20 
Contenuti: ŀǎǇŜǘǘƛ ƎǊŀŦƛŎƛΣ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛǾƛ Ŝ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛ Řƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ŀǳŘƛƻǾƛǎƛǾƛ Ŝ ƳǳƭǘƛƳŜŘƛŀƭŜΥ άƭŀ ǘƛǇƻƎǊŀŦƛŀ 
ŎƛƴŜǘƛŎŀέΦ 9ǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴƛ ƛƴ !ŜΣ ŀƴƛƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ƳŀŎǊƻ Ŝ micro-tipografia. 
tǊƻƎŜǘǘƻΥ ά¢ƛǇƻƎǊŀŦƛŀ ŎƛƴŜǘƛŎŀέΦ 
 
Periodo: dicembre ore 30 
Contenuti: conoscenza e approfondimenti del software Ae (uso dello spazio 3D, uso delle camere e delle 
luci) 
Esercitazioni: ŜǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴƛ ƛƴ !ŜΥ ά!ƴƛƳŀȊƛƻƴŜ CŀǘǘƻǊƛŀέΣ ǳǎƻ ŘŜƭƭŜ ŎŀƳŜǊŜ Ŝ ŘŜƭƭƻ ǎǇŀȊƛƻ о5Φ 

 
Periodo: gennaio ore 30 
Contenuti: conoscenza e approfondimenti del software Ae (uso dello spazio 3D, uso delle camere e delle 
luci) 
Progetto: άǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǎŎŜƴŀ con animazione о5έΦ 

 
 
Periodo: febbraio ore 20 
Contenuti: aspetti progettuali e comunicativi ed espressivi del prodotto audiovisivo e multimediale. 
Esercitazione: ά!ƴƛƳŀǘƛŎ Řƛ ǳƴƻ ǎǇƻǘ ǇǳōōƭƛŎƛǘŀǊƛƻέΦ 

 
Periodo: marzo ore 10 
Contenuti: aspetti progettuali e comunicativi ed espressivi del prodotto audiovisivo e multimediale. 
Progetto: ά±ƛŘŜƻ ŎŜƭŜōǊŀǘƛǾƻ ŀƭƭǳƴŀƎƎƛƻέΦ 
 
Periodo: marzo - aprile ore 30 
Contenuti: conoscenza e approfondimenti del software Ae uso e approfondimento degli strumenti di 
ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ όƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ άǎŜǘέ Ŝ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Řƛ ǊƛǇǊŜǎŀ ŀǳŘƛƻ Ŝ ǾƛŘŜƻύ Ŝ ŀǎǇŜǘǘƛ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭƛ Ŝ ŎƻƳǳƴƛŎŀǘƛǾƛ ŘŜƭ 
prodotto audiovisivo e multimediale. 
Progetto: ά{ƛƎƭŀ ¢ǳǘƻǊƛŀƭ ǇŜǊ ƛƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ŎŀƴŀƭŜ ¸ƻǳ ǘǳōŜέΦ 

 
Periodo: aprile - maggio ore 30 
Contenuti: conoscenza e approfondimenti del software Ch, uso e approfondimento degli strumenti di 
produzione, progettazione del personaggio, animazione e registrazione audio. 
Progetto: ά[ŜƻƴŀǊŘƻ Řŀ ±ƛŎƛέΤ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊǎƻƴŀƎƎio in Ch. 

 
Ore di lezione svolte dal docente 195 

 
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
ω [ŜȊƛƻƴŜ ŦǊƻƴǘŀƭŜ 
ω LƴǾƛƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ όƭƛƴƪΣ ǘŜǎǘƛΣ tƻǿŜǊ tƻƛƴǘΣ ǾƛŘŜƻ ǘǳǘƻǊƛŀƭΣ ƛƳƳŀƎƛƴƛΣ ŜǎŜƳǇƛ Řƛ ǘŀǾƻƭŜ 

e lavori artistici ecc.) 
ω [ŜȊƛƻƴŜ ŘƛŀƭƻƎŀǘŀΣ interattiva (classe rovesciata, brainstorming ecc.) 
ω [ŀǾƻǊƛ Řƛ ƎǊǳǇǇƻ 
ω 9ǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴŜ ƎǳƛŘŀǘŀ 
ω 9ǎŜǊŎƛǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛƻ 
ω {ǘǳŘƛƻ ŀǳǘƻƴƻƳƻ ƻ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ƎǊŀŦƛŎŀ ǎǳ ŎƻƴǎŜƎƴŀ Řƛ ǳƴ ŀǊƎƻƳŜƴǘƻ ŀǎǎŜƎƴŀǘƻ 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
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¶ ǎƛƳǳƭŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇǊƻǾŜ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜ 

¶ prove grafiche ed esercitazioni audiovisive. 

¶ prove di pratiche di laboratorio. 
 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 
±ƛǎƛƻƴŜ ŜŘ ŀƴŀƭƛǎƛ ǘŜŎƴƛŎŀ Řƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ŀǳŘƛƻǾƛǎƛǾƛ Ŝ ƳǳƭǘƛƳŜŘƛŀƭƛΣ ŎƻǊǘƻƳŜǘǊŀƎƎƛ ŘΩŀǳǘƻǊŜΦ 

         
 
 

Firma del Docente 
              Arianna Rebonato 
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ALL. A                                                                 

                                                                                                                                     

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Prof. Luca Sommacampagna 

  
  

Materia:                          Matematica                           classe:   V  sez:   H    a.s. 2022-2023 

  

  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

  
CONOSCENZE 

Gli alunni della classe conoscono: 
¶ la definizione di funzione 

¶ la definizione di campo di esistenza 

¶ la definizione di intervallo e di intorno 

¶ la definizione di intorno di un punto 

¶ le definizioni inerenti le funzioni e le loro proprietà 

¶ la definizione di limite finito in un punto 

¶ la definizione di funzione continua e la classificazione di punto di discontinuità 

¶ la definizione di rapporto incrementale e di derivata, il significato geometrico di derivata, le regole 
di derivazione 

  
ABILITÀ e COMPETENZE: 

  

Gli alunni della classe sanno: 

¶ il concetto di funzione e determinare il campo di esistenza di una funzione 

¶ calcolare i limiti delle funzioni 

¶ determinare la continuità delle funzioni 

¶ classificare i punti di discontinuità di una funzione e determinare gli asintoti di una 
funzione. 

¶ determinare il rapporto incrementale e calcolare il suo limite 

¶ applicare le formule per calcolare la sua derivata di una funzione 

¶ determinare intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione e calcolare i punti di 
massimo e di minimo.  

¶ tracciare il grafico di funzioni razionali e di semplici funzioni  logaritmiche o esponenziali 

¶ riconoscere i punti di non derivabilità 
  
  
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  
Lezioni svolte in settembre e ottobre 

  
Le funzioni e le loro proprietà 

  
La definizione di funzione 
Il dominio e il codominio di una funzione 
Il campo di esistenza 
Le proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività e biiettività 
La monotonia delle funzioni: le funzioni crescenti e decrescenti, le funzioni monotone 
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La simmetria delle funzioni: le funzioni pari e le funzioni dispari 
[ΩƛƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŀǎǎƛ Ŝ ƛƭ segno della funzione 

  
Lezioni svolte da ottobre a dicembre 

  
I limiti 

  
Gli intervalli limitati e illimitati 
Gli intervalli chiusi e aperti 
[ΩƛƴǘƻǊƴƻ ŎƻƳǇƭŜǘƻ Ŝ ƭΩƛƴǘƻǊƴƻ ŎƛǊŎƻƭŀǊŜ Řƛ ǳƴ Ǉǳƴǘƻ 
[ΩƛƴǘŜǊǎŜȊƛƻƴŜ Ŝ ƭΩǳƴƛƻƴŜ Řƛ ŘǳŜ ƛƴǘƻǊƴƛ 
[ΩƛƴǘƻǊƴƻ ŘŜǎǘǊƻ Ŝ ƭΩƛƴǘƻǊƴƻ ǎƛƴƛǎǘǊƻ Řƛ ǳƴ Ǉǳƴǘƻ 
I punti isolati e i punti di accumulazione 
La definizione di limite finito in un punto e la sua verifica 
Il limite destro e il limite sinistro 
La definizione di limite infinito per x che tende a un numero finito in via intuitiva 
La definizione di limite finito per x che tende a infinito  in via intuitiva 
La definizione di limite infinito per x che tende a infinito   in via intuitiva 
La definizione di asintoto, gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui e la loro ricerca 

  
Il calcolo dei limiti 

  
Il limite della somma algebrica di due funzioni 
La forma indeterminata infinito meno infinito 
Il limite del prodotto di due funzioni 
La forma indeterminata zero per infinito 
Il limite della potenza 
Il limite della funzione reciproca 
Il limite del quoziente 
Le forme indeterminate zero fratto zero e infinito fratto infinito 

  
Lezioni svolte da a gennaio a febbraio 

  
Le funzioni continue 

  
La funzione continua in un punto 
La funzione continua a destra e a sinistra di un punto 
La funzione continua in un intervallo 
La discontinuità di una funzione: i punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
Gli asintoti obliqui 

  
 
 
Lezioni svolte da marzo a maggio 

  
La derivata di una funzione 

  
Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico 
La derivata di una funzione in un punto e il suo significato geometrico 
Il calcolo della derivata della funzione costante, della potenza n-ŜǎƛƳŀΣ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻƴŜƴȊƛŀƭŜ όŎƻƴ ōŀǎŜ άŜέύ Ŝ 
del logaritmo naturale 
I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni 
I punti stazionari e gli intervalli di crescenza e decrescenza della funzione 
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I punti di non derivabilità 

  
Ore totali: 57 
 
 
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Le lezioni sono state ǎǾƻƭǘŜ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ŦǊƻƴǘŀƭŜ Ŏƻƴ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ǎƛǎǘŜƳŀǘƛŎƻ ŘŜƭƭŀ [LaΣ ǎƛŀ ŎƻƳŜ 
ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ Řƛ ǎŎǊƛǘǘǳǊŀ ǎƛŀ ŎƻƳŜ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǇŜǊ ƭΩǳǎƻ Řƛ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻ ǇŜǊ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ƳŀǘŜƳŀǘƛŎŀ ό59{ah{ύΦ 
Gli argomenti sono stati trattati così come sono presentati sul libro di testo adottato. In alcuni casi sono 
state necessarie delle semplificazioni. 

  
  

Libri di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.azzurro volume 5, ed. Zanichelli 
  

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state svolte sei prove scritte durante l'anno scolastico, nelle quali sono stati richieste sia le conoscenze 
sia le competenze relative agli argomenti trattati. 

  
  

  
Firma del Docente 

  
Luca Sommacampagna 
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ALL. A              
                                                           

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Prof.Luca Sommacampagna 

  
  

Materia          Fisica          classe:        5         sez:        H         a.s. 2020-2021 

  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
  
CONOSCENZE: 

  
Gli alunni della classe conoscono: 

¶ i fenomeni elettrici e l'esistenza di due tipi di carica 

¶ la descrizione dei metodi di elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

¶ l'induzione elettrostatica e la polarizzazione 

¶ i materiali isolanti e i materiali conduttori 

¶ la legge di Coulomb e la costante dielettrica 

¶ il campo elettrico 

¶ la definizione di energia potenziale elettrostatica e di differenza di potenziale 

¶ la definizione della capacità elettrica e i condensatori 

¶ il campo elettrico in un condensatore piano 

¶ i condensatori in serie e in parallelo 

¶ la descrizione della corrente elettrica nei metalli e il legame metallico 

¶ l'intensità di corrente elettrica 

¶ la prima legge di Ohm 

¶ il concetto di resistenza elettrica e la sua interpretazione microscopica 

¶ le resistenze in serie e in parallello 

¶ la seconda legge di Ohm 

¶ la relazione tra resistività e temperatura 

¶ l'effetto Joule 

¶ la forza eletttromotrice (f.e.m.) 

¶ i fenomeni magnetici 

¶ il campo magnetico 

¶ l'esperienza di Oersted 

¶ l'esperienza di Faraday 

¶ la legge di Biot-Savart 

¶ l'esperienza di Ampere 

¶ la definizione dell'unità di misura della corrente elettrica (ampere) 

  
ABILITÀ e COMPETENZE: 

  
Gli alunni della classe sanno: 

¶ applicare le leggi di Coulomb per risolvere problemi di elettrostatica 

¶ applicare il concetto di campo elettrico per risolvere problemi relativi al campo elettrico generato 
da una carica puntiforme 

¶ applicare il concetto di capacità per risolvere problemi relativi ai condensatori a facce piane e 
parallele,anche con condensatori in serie e in parallelo 

¶ sanno risolvere problemi relativi ai circuiti elettrici applicando la definizione di intensità di corrente, 
le leggi di Ohm, anche con resistenze in serie e in parallelo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Lezioni svolte da settembre a gennaio 

  
Le cariche elettriche 

  
La carica elettrica 
[ΩŜƭŜǘǘǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ǎǘǊƻŦƛƴƛƻΣ ǇŜǊ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ Ŝ ǇŜǊ ƛƴŘǳȊƛƻƴŜ ŜƭŜǘǘǊƻǎǘŀǘƛŎŀ 
L'esistenza di due tipi di cariche 
I materiali conduttori e i materiali isolanti 
La legge di Coulomb e la costante dielettrica di un mezzo 
Il campo elettrico e le linee di campo 
Il campo generato da una carica puntiforme 
Il campo elettrico uniforme 
Il lavoro del campo elettrico 
[ΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ ƭŀ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀ Řƛ ǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜ 
La relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale 
La capacità elettrica 
Il condensatore a facce piane e parallele 
La capacità dei condensatori in serie e in parallelo 

  
Lezioni svolte da febbraio a maggio 

  
La corrente elettrica continua 

  
Il legame metallico e il moto delle cariche elettriche in un metallo 
La forza elettromotrice 
[ŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ Řƛ ŎƻǊǊŜƴǘŜ 
La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica 
La seconda legge di Ohm 
La relazione tra la resistività e la temperatura (terza legge di Ohm) 
Le resistenze in serie e in parallelo 
[ΩŜŦŦŜǘǘƻ WƻǳƭŜ 
[ΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ hŜǊǎǘŜŘ 
[ΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ CŀǊŀŘŀȅ 
La legge di Biot-Savart 
[ΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ Řƛ Ampere 
La definizione dell'unità di misura della corrente elettrica (ampere) 

  
Ore totali:57 

  
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
[Ŝ ƭŜȊƛƻƴƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǎǾƻƭǘŜ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ŦǊƻƴǘŀƭŜ Ŏƻƴ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ǎƛǎǘŜƳŀǘƛŎƻ ŘŜƭƭŀ [La Dƭƛ 
argomenti sono stati trattati così come sono presentati sul libro di testo adottato. In alcuni casi sono state 
necessarie delle semplificazioni. 

  

Libro di testo: Sergio Fabbri, Mara Masini: F come Fisica, Fenomeni Modelli Storia, corso di fisica 
per il quinto anno, SEI. 
  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state svolte sei prove scritte durante l'anno scolastico 

  
Firma del Docente 
Luca Sommacampagna                                                                       
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ALL. A              

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Prof. Riccardo ZANDERIGO 

 
Materia: SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE                classe:       5^            sez:        H        a.s. 2022/23 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

 
CONOSCENZE: 
 

¶ Conoscere le potenzialità del movimento del corpo, le posture corrette e le funzioni 
fisiologiche  

¶ Riconoscere il ritmo delle azioni  

¶ Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la preparazione motoria e sportiva
  

¶ Conoscere e riconoscere la differenza tra il movimento funzionale ed espressivo  

¶ Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica degli sport e il loro 
aspetto sociale ς educativo 

 
ABILITÀ: 
 

¶ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse  

¶ Assumere posture corrette, soprattutto in presenza di carichi  

¶ Consapevolezza di una risposta motoria efficacia ed economica  

¶ Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione  

¶ Trasferire e ricostruire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui si dispone  

¶ Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini  individuali. 
 

 
COMPETENZE: 
 

¶ Potenziamento fisiologico  

¶ Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale  

¶ Coordinazione, affinamento e integrazione degli schemi motori, equilibrio e orientamento  

¶ Espressività corporea  

¶ Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità  

¶ Gioco e gioco-sport 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Contenuti: 
 
U.D. - Modulo - Percorso Formativo ς Approfondimento 
 

1. Il movimento come mezzo per conseguire benessere e salute in armonia con spirito e 

ƳŜƴǘŜ όǘǳǘǘƻ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻύ  
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2. 18 esercizi dei monaci Shaolin (primo quadrimestre)  

3. Elaborazione di una propria progressioƴŜ Ŏƻƴ ƭΩ!Ǝƛƭƛǘȅ [ŀŘŘŜǊ όǇǊƛƳƻ ǉǳŀŘǊƛƳŜǎǘǊŜύ  

4. Esecuzione di una forma di TaeKwonDo (secondo quadrimestre)  

5. Esecuzione di una serie di 5 esercizi ginnici a corpo libero (secondo quadrimestre)  

6. Corpo e mente: sessioni di rilassamento su base musicale e/o con voce guida  

7. Giochi sportivi: Pallavolo, Pallapizza, Hit-ball e altri giochi con la palla; badminton; freesbee; 

unihockey 

 

 
ore di lezione svolte: 48 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
 

¶ Lezioni frontali  

¶ Visione di slides e filmati didattici  

¶ Gruppi di lavoro  

¶ Processi  individualizzati 
 
ALUNNO CERTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92  
Lƴ ŎƭŀǎǎŜ ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴ ŀƭǳƴƴƻ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƻ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƎŜ млпκфнΦ [ΩŀƭƭƛŜǾƻ Ƙŀ ǎŜƎǳƛǘƻ Ŏƻƴ 
interesse ed impegno, raggiungendo un ottimo profitto. Per lui si rimanda alla relazione finale 
ŘŜƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ Řƛ {ƻǎǘŜƎƴƻΦ 
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 

 

¶ Prove pratiche  

¶ Interrogazione orale su argomenti teorici 
 

 
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 
 

¶ A causa della notevole mole di lavoro per gli alunni e del poco tempo a disposizione, non sono 
state svolte attività di approfondimento in orario extrascolastico 

 
 

 
Firma del Docente 

 
Riccardo ZANDERIGO 
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ALL. A                                                                                                                                                                                             

RELAZIONE DEL DOCENTE 
Prof.ssa FERRIGATO FLORIANA 

 
 

Materia: IRC                                           classe:       5            sez:  H                  a.s. 2022/23 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti OBIETTIVI in termini di:   

CONOSCENZE:   

1. L'alunno conosce gli elementi essenziali relativi alle principali tematiche di bioetica di inizio 
vita e di fine vita   

2. [Ωŀƭǳƴƴƻ ŎƻƴƻǎŎŜ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŜǎǎŜƴȊƛŀƭƛ ŘŜƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀ ǾƛƎŜƴǘŜ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭŜ 
problematiche affrontate   

3. L'alunno conosce i fondamenti della Bioetica Cattolica relativi alle tematiche affrontate 
ABILITÀ:   

1. L'alunno è in grado di argomentare relativamente alle tematiche approfondite   
2. L'alunno è in grado di sostenere un confronto e motivare le sue posizioni etiche relative 

alle problematiche affrontate   
3. L'alunno è in grado di relazionare relativamente alla posizione della Morale Cattolica in 

merito alla Bioetica di Inizio Vita e di Fine Vita   
COMPETENZE:   

1. L'alunno sa sostenere le sue personali posizioni etiche in relazione alle problematiche 
affrontate, supportandole con conoscenze oggettive   

2. L'alunno, posto di fronte a scelte etiche personali, sarà in grado di rielaborare le 
conoscenze acquisite, operando una scelta cosciente, consapevole e responsabile   

3. L'alunno sa esprimere delle considerazioni soggettive in merito a fatti concreti che 
richiedano una valutazione morale, coinvolgendo nella stessa l'AZIONE e non il SOGGETTO 
che la compie, esimendosi quindi da un giudizio personale sull'Altro, ma operando 
considerazioni etiche sull'Azione in oggetto.   

  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Contenuti affrontati (articolati per temi e/o nuclei concettuali)   

Tematica 1: morale sessuale e familiare   

1. BRAINSTORMING SPECULARE: corporeità, erotismo, genitalità, sessualità.   
2. Analisi della terminologia specifica disciplinare   
3. Film: BAD MOMS: MAMME MOLTO CATTIVE   
4. /ǊŜǎŎƛǘŀ ŜŘ ŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩƛŘŜƴǘƛǘŁ Řƛ ƎŜƴŜǊŜΥ ŀƴŀƭƛǎƛ Ŝ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ ŘŜƛ ǇŜǊǎƻƴŀƎƎƛ ŘŜƭ ŦƛƭƳ Ŝ 
ŘŜƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ƛŘŜƴǘƛǘŀǊƛŀ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛΦ    

5. Preconcetto e pregiudizio; discrepanze ed affinità tra identità e ruolo socialmente codificati 
relativamente ai concetti di maschile/femminile, padre/madre, marito/moglie.   

6. LŘŜƴǘƛǘŁΣ ƎŜƴŜǊŜΣ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŀΥ ǎǘŜǊŜƻǘƛǇƛ ǎƻŎƛŀƭƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƭ άƳŀǎŎƻƭƛƴƻέ Ŝ άŦŜƳƳƛƴƛƴƻέ   
7. Io, Es e SuperIo/conscio, inconscio, subconscio; realizzazione del Sé Identitario come 

equilibrio tra le parti e armonia del tutto   
(SETTEMBRE ς NOVEMBRE)   

   Tematica 2: fondamenti della bioetica cattolica   

1. Principi Etici Universali   
a. Unicità ed irripetibilità della vita umana   
b. Sentimento di Creaturalità   
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c. Pari dignità della Vita Umana: caratteristica intrinseca e non estrinseca   
2. Percorso evolutivo naturale della vita umana   
3. Definizione e contestualizzazione della Bioetica Cattolica   

(DICEMBRE)   

Tematica 3: bioetica di inizio vita   

1. Lo statuto dell'embrione: approccio scientifico/giuridico ς approccio morale cattolico   
2. Contraccezione, contragestazione, IVG (legge 194/78)   
3. Fecondazione artificiale: legge 40/2004   
4. Principali pratiche che presentano problematiche etiche:  

a. cellule staminali e manipolazione genetica   
b. aborto selettivo   
c. selezione embrionale   
d. gravidanze senili   
e. maternità surrogata  

2. Film IL CASO SPOTLIGHT   
  (GENNAIO - MAGGIO)   

    

METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI   

1. Lezione frontale   
2. Brainstorming   
3. Discussione e dibattito relativamente a studio di casi   
4. Films   

    

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE   

Per la valutazione la docente provvederà ad assegnare un GIUDIZIO COMPLESSIVO, relativo ad 

impegno, partecipazione e comportamento dimostrati nel corso dell'anno scolastico.   

    

ORE DI LEZIONE SVOLTE DAL DOCENTE    

1. fino al 15 maggio ς 24 ore   
2. dal 15 magƎƛƻ ŀƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ ǇǊŜǾƛǎǘŜ о ƻǊŜ   

 

    
 

           Firma della Docente   
                FERRIGATO FLORIANA 
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ALL. A   

 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

Prof.ssa De Iaco Lara 
 
 

Materia: Educazione civica                                        classe: V                sez:    H              a.s. 2022/2023 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: La maggior parte della classe sa ŎƻƭƭƻŎŀǊŜ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ƛƴ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona e della 
collettività. La maggior parte della classe ha acquisito le principali conoscenze dei moduli svolti, qualcuno a 
un buon livello, altri a livello sufficiente. 
  
ABILITÀ: Dƭƛ ǎǘǳŘŜƴǘƛ Ƙŀƴƴƻ ŀǇǇǊŜǎƻ ƭΩŀōƛƭƛǘŁ Řƛ ǎŀǇŜǊ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ƛƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ Ǿƛǘŀ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƛ 
principi fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione; di comprendere il valore storico/artistico del 
proprio territorio, la necessità di conservare e valorizzare i beni culturali e artistici; di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità; di collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a 
garanzia dei lavoratori, di riconoscere opportunità e vincoli dei diversi rapporti di lavoro; di orientarsi nei 
ƳƻŘŜƭƭƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘƛǾƛ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻΦ 
 
COMPETENZE: Dƭƛ ŀƭǳƴƴƛΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀǇǇǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀΣ ƴŜƭƭŜ ǎǳŜ ǾŀǊƛŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛ 
(costituzionale, tutela del patrimonio culturale, tutela dei diritti ecc.) sono diventati, qualcuno con un livello  
nel complesso  mediamente buono  e qualcuno con un livello sufficiente, consapevoli del significato e della  
struttura della Costituzione e dei suoi principi fondamentali.  Hanno acquisito la consapevolezza del 
rispetto e della valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Hanno preparato le basi, 
attraverso lo studio di parte della disciplina legata al diritto del lavoro, per muovere i primi passi in tale 
ambito e per saper tutelare i propri diritti e poter agire secondo giustizia ed equità. Inoltre, hanno 
raggiunto maggior consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso lo 
studio degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Contenuti affrontati 
 
 La Costituzione italiana  
Periodo: novembre 2022 - dicembre 2023, 5 ore 
Contenuti. Traguardo 1. La Costituzione della Repubblica italiana (le caratteristiche fondamentali); la 
ƴŀǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭŀ /ƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƛǘŀƭƛŀƴŀ όƭΩ!ǎǎŜƳōƭŜŀ ŎƻǎǘƛǘǳŜƴǘŜΣ ƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴŜ Ŝ ƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜΣ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Ŝ 
struttura); i principi fondamentali. 
 
Il diritto del lavoro 
Periodo: dicembre 2022ς gennaio 2023, 5 ore 
Contenuti. Traguardo 3. Il lavoro tra di diritto e mercato (il mercato del lavoro, la formazione del salario); 
occupazione e disoccupazione (come si misura il lavoro, la ricerca di lavoro); il lavoro subordinato (le 
caratteristiche del lavoro subordinato, il contratto di lavoro, i diritti del lavoratore; gli obblighi del 
lavoratore); le diverse tipologie di contratti di lavoro (il contratto a tempo indeterminato e part-time, i 
contratti di lavoro speciali, il contratto di apprendistato); il ƭŀǾƻǊƻ ŀǳǘƻƴƻƳƻ Ŝ ƭΩƛƳǇǊŜǎŀ όƛƭ ŎƻƴŦƛƴŜ ǘǊŀ 
ŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Ŝ ŘƛǇŜƴŘŜƴȊŀΣ ƭΩƛƳǇǊŜǎŀΣ ƛƭ ǇǊƻŦƛǘǘƻ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻΣ ŎƻƳŜ ŘƛǾŜƴǘŀǊŜ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛύΤ ŎƻƳŜ ŎŀƴŘƛŘŀǊǎƛ 
per un lavoro (il curriculum vitae, il formato del curriculum vitae, la lettera di presentazione, il colloquio di 
lavoro). 
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Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 
Periodo: febbraio - aprile 2023, 8 ore  
Contenuti. Traguardo 14. Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale ( le fonti normative, il codice 
dei beni culturali e del paesaggio); la tutela dei beni culturali ( le tante tipologie di beni culturali, gli 
interventi a favore dei beni culturali; la tutela dei beni culturali); beni culturali: fruizione e valorizzazione (i 
ōŜƴƛ ŎǳƭǘǳǊŀƭƛ Řƛ Ŏǳƛ ŦǊǳƛǊŜΣ ƭΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ŀƭ ǇǳōōƭƛŎƻΣ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ƳǳǎŜŀle nazionale, perché valorizzare i beni 
ŎǳƭǘǳǊŀƭƛύΤ ƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ¦ƴŜǎŎƻ όƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŎƻƳŜ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ Řƛ ǇŀŎŜΤ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴŜǎŎƻΣ ƭŀ ǘŜŎƴƛŎŀ 
ŘŜƭƭŜ ƭƛǎǘŜύΤ ƛ ōŜƴƛ ƛƳƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴŜǎŎƻ ό ƭŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭŜ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴƛΣ ƭŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ƛƳƳŀǘŜǊiale); la 
ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭ ǇŀŜǎŀƎƎƛƻ όƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭ ǇŀŜǎŀƎƎƛƻΣ ƭŀ ƭŜƎƛǎƭŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇŀŜǎŀƎƎƛƻΤ ǘǳǘŜƭŀ Ŝ 
valorizzazione dei beni paesaggistici, la tutela internazionale del paesaggio). 
 
METODOLOGIE, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Lezione frontale, video lezione, slide, gruppi di lavoro, libro di testo, brain storming e mappe concettuali. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Prove scritte: quesiti a risposta multipla e a completamento. 
Interrogazioni. 

 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO REALIZZATE CON LA CLASSE 
Visione del video sulla Tutela del patrimonio italiano (Gli speciali di Rai Scuola); Visione del video RAY PLAY- 
Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco- Come si diventa sito Unesco. 
 
Le ore complessive di lezione svolte per la classe sono state in totale 20.  

 
 

Firma del Docente 
De Iaco Lara 

 
  



58 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 
 

al Documento del Consiglio di classe 
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All. B 
 
 
 
 
 

TRACCE DELLE SIMULAZIONI 
a.s. 2022-2023  CLASSE  
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a. s.  2022/2023 
 

Verona  04 aprile 2023 
 

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una  tra le seguenti proposte 
 

TIPOLOGIA A ς ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

PROPOSTA A1 
 
Eugenio Montale, Le parole, in Satura, Arnoldo Mondadori, Milano 1971, pp. 106-107. 

Le parole 

se si ridestano 

rifiutano la sede 

più propizia, la carta  

di Fabriano1Σ ƭΩƛƴŎƘƛƻǎǘǊƻ  

di china, la cartella  

di cuoio o di velluto  

che le tenga in segreto;  

 

le parole  

quando si svegliano  

si adagiano sul retro  

delle fatture, sui margini  

dei bollettini del lotto,  

le parole 

non sono affatto felici  

di esser buttate fuori  

come zambracche3 e accolte  

con furore di plausi  

e disonore; 

 

le parole 

preferiscono il sonno  

nella bottiglia al ludibrio4  

di essere lette, vendute,  

imbalsamate, ibernate; 

 

le parole 

sono di tutti e invano  
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sulle partecipazioni  

matrimoniali o di lutto;  

 

le parole  

non chiedono di meglio  

ŎƘŜ ƭΩƛƳōǊƻƎƭƛƻ ŘŜƛ ǘŀǎǘƛ  

ƴŜƭƭΩhƭƛǾŜǘǘƛ ǇƻǊǘŀǘƛƭŜ2 ,  

che il buio dei taschini  

del panciotto, che il fondo  

del cestino, ridottevi  

in pallottole; 

 

si celano nei dizionari  

ǇŜǊŎƘŞ ŎΩŝ ǎŜƳǇǊŜ ƛƭ ƳŀǊǊŀƴƻ5  

che dissotterra i tartufi  

più puzzolenti e più rari;  

 

le parole  

ŘƻǇƻ ǳƴΩŜǘŜǊƴŀ ŀǘǘŜǎŀ  

rinunziano alla speranza  

di essere pronunziate  

una volta per tutte  

e poi morire  

con chi le ha possedute. 

 
NOTE 
1
 carta di Fabriano: tipo di carta particolarmente pregiata. 

2
 Olivetti portatileΥ ƳŀŎŎƘƛƴŀ Řŀ ǎŎǊƛǾŜǊŜ ŦǊŀ ƭŜ ǇƛǴ ŘƛŦŦǳǎŜ ŀƭƭΩŜǇƻŎŀΦ 

3
 zambracche: persone che si prostituiscono. 

4
 ludibrio: derisione.  

5
 marrano: traditore. 

 
Nella raccolta Satura, pubblicata nel 1971, Eugenio Montale (1896-1981) sviluppa un nuovo corso poetico 
personale in cui i mutamenti, anche di tono, sono adeguati alla necessità di una rinnovata testimonianza di 
grandi sommovimenti sul piano ideologico, sociale, politico. Compito del poeta è, secondo Montale, quello 
Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ƭŀ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴŜ ŜǎƛǎǘŜƴȊƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻΣ ŘŜǎŎǊƛǾŜƴŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǇŀǊƻƭŀ ƭΩŜǎǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ŎƻǎŜ Ŝ 
racchiudendo in un solo vocabolo il sentimento di un ricordo, di un paesaggio, di una persona.  
 

Comprensione e Analisi  
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
domande proposte. 
 
1. Sintetizza i principali temi della poesia come si presentano nelle strofe. 

 
2. A tuo parere, perché le parole, quasi personificate e animate di vita propria dal poeta, preferiscono 

luoghi e ambienti umili e dimessi ed evitano sistemazioni più nobili e illustri?  
 
3. Quali sono le scelte lessicali della poesia e in che misura risultano coerenti con la tematica complessiva 

del testo? Proponi qualche esempio. 
 
4. Quale significato, a tuo avviso, si potrebbe attribuire alla strofa conclusiva della poesia? 
  
5. [ŀ ΨǾƛǘŀΩ ŘŜƭƭŜ ǇŀǊƻƭŜ ŝ ŘŜŦƛƴƛǘŀ Řŀƭ ǇƻŜǘŀ ŀǘǘribuendo loro sentimenti ed azioni tipicamente umane: 
ƛƭƭǳǎǘǊŀ ƛƴ ŎƘŜ ƳƻŘƻ aƻƴǘŀƭŜ ŀǘǘǊƛōǳƛǎŎŜ ƭƻǊƻ ǘǊŀǘǘƛ Řƛ ŦƻǊǘŜ ΨǳƳŀƴƛǘŁΩΦ 
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 Interpretazione 
 

La raccolta SaturaΣ Řŀ Ŏǳƛ ƭŀ ǇƻŜǎƛŀ ŝ ǘǊŀǘǘŀΣ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴŜ ŀƭƭΩǳƭǘƛƳŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ aƻƴǘŀƭŜΣ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŀ Řŀ 
uno stile colloquiale e centrata spesso su ricordi personali, temi di cronaca o riflessioni esistenziali. Rifletti 
ǎǳƭ ǘŜƳŀΣ ŎŀǊƻ ŀƭ ǇƻŜǘŀΣ ŘŜƭƭŀ ǇŀǊƻƭŀ Ŝ ŘŜƭ ƭƛƴƎǳŀƎƎƛƻ ǇƻŜǘƛŎƻΤ Ǉǳƻƛ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊŜ ƭΩŀǊƎƻƳŜƴǘƻ ŀƴŎƘŜ 
mediante confronti con altri testi di Montale o di altri autori a te noti. 
 

 
 
PROPOSTA A2 
  
Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, in Tutti i romanzi, Arnoldo Mondadori, Milano, 1973.  
 
Lƭ ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀ ŘŜ άLƭ Ŧǳ aŀǘǘƛŀ tŀǎŎŀƭέΣ ŘƻǇƻ ǳƴŀ ƎǊƻǎǎŀ ǾƛƴŎƛǘŀ ŀƭ ƎƛƻŎƻ ŀƭ ŎŀǎƛƴƼ Řƛ aƻƴǘŜŎŀǊƭƻΣ ƳŜƴǘǊŜ ǎǘŀ 
tornando a casa legge la notizia del ritrovamento a Miragno, il paese dove lui abita, di un cadavere 
identificato come Mattia Pascal. Benché sconǾƻƭǘƻΣ ŘŜŎƛŘŜ Řƛ ŎƻƎƭƛŜǊŜ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛƴƛȊƛŀǊŜ ǳƴŀ ƴǳƻǾŀ 
vita; assunto lo pseudonimo di Adriano Meis, ne elabora la falsa identità.  
 
ά5Ŝƭ ǇǊƛƳƻ ƛƴǾŜǊƴƻΣ ǎŜ ǊƛƎƛŘƻΣ ǇƛƻǾƻǎƻΣ ƴŜōōƛƻǎƻΣ ǉǳŀǎƛ ƴƻƴ ƳΩŜǊƻ ŀŎŎƻǊǘƻ ǘǊŀ Ǝƭƛ ǎǾŀƎƘƛ ŘŜΩ ǾƛŀƎƎƛ Ŝ 
ƴŜƭƭΩŜōōǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ƴǳƻǾŀ ƭƛōŜǊǘŁΦ hǊŀ ǉǳŜǎǘƻ ǎŜŎƻƴŘƻ Ƴƛ ǎƻǊǇǊŜƴŘŜǾŀ ƎƛŁ ǳƴ ǇƻΩ ǎǘŀƴŎƻΣ ŎƻƳŜ Ƙƻ ŘŜǘǘƻΣ ŘŜƭ 
ǾŀƎŀōƻƴŘŀƎƎƛƻ Ŝ ŘŜƭƛōŜǊŀǘƻ ŀ ƛƳǇƻǊƳƛ ǳƴ ŦǊŜƴƻΦ 9 Ƴƛ ŀŎŎƻǊƎŜǾƻ ŎƘŜΦΦΦ ǎƜΣ ŎΩŜǊŀ ǳƴ ǇƻΩ Řƛ ƴŜōōƛŀΣ ŎΩŜǊŀΤ Ŝ 
ŦŀŎŜǾŀ ŦǊŜŘŘƻΤ ƳΩŀŎŎƻǊƎŜǾƻ ŎƘŜ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ƛƭ Ƴƛƻ ŀƴƛƳƻ ǎƛ ƻpponesse a prender qualità dal colore del 
ǘŜƳǇƻΣ ǇǳǊ ƴŜ ǎƻŦŦǊƛǾŀΦ ώΧϐ  
aΩŜǊƻ ǎǇŀǎǎŀǘƻ ŀōōŀǎǘŀƴȊŀΣ ŎƻǊǊŜƴŘƻ Řƛ ǉǳŀ Ŝ Řƛ ƭŁΥ !ŘǊƛŀƴƻ aŜƛǎ ŀǾŜǾŀ ŀǾǳǘƻ ƛƴ ǉǳŜƭƭΩŀƴƴƻ ƭŀ ǎǳŀ 
giovinezza spensierata; ora bisognava che diventasse uomo, si raccogliesse in sé, si formasse un abito di vita 
ǉǳƛŜǘƻ Ŝ ƳƻŘŜǎǘƻΦ hƘΣ Ǝƭƛ ǎŀǊŜōōŜ ǎǘŀǘƻ ŦŀŎƛƭŜΣ ƭƛōŜǊƻ ŎƻƳΩŜǊŀ Ŝ ǎŜƴȊΩƻōōƭƛƎƘƛ Řƛ ǎƻǊǘŀΗ  
Così mi pareva; e mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, giacché come un 
uccello senza nido non potevo più oltre rimanere, se proprio dovevo compormi una regolare esistenza. Ma 
dove? in una grande città o in una piccola? Non sapevo risolvermi.  
/ƘƛǳŘŜǾƻ Ǝƭƛ ƻŎŎƘƛ Ŝ Ŏƻƭ ǇŜƴǎƛŜǊƻ ǾƻƭŀǾƻ ŀ ǉǳŜƭƭŜ ŎƛǘǘŁ ŎƘŜ ŀǾŜǾƻ ƎƛŁ ǾƛǎƛǘŀǘŜΤ ŘŀƭƭΩǳƴŀ ŀƭƭΩŀƭǘǊŀΣ ƛƴŘǳƎƛŀƴŘƻƳƛ 
in ciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via, quella tal piazza, quel tal luogo, insomma, di cui 
serbavo più viva memoria; e dicevo:  
ά9ŎŎƻΣ ƛƻ Ǿƛ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƻΗ hǊŀΣ ǉǳŀƴǘŀ Ǿƛǘŀ Ƴƛ ǎŦǳƎƎŜΣ ŎƘŜ ǎŞƎǳƛǘŀ ŀŘ ŀƎƛǘŀǊǎƛ ǉǳŀ Ŝ ƭŁ ǾŀǊƛŀƳŜƴǘŜΦ 9ǇǇǳǊŜΣ ƛƴ 
quanti luoghi ho detto: τ Qua vorrei aver casa! Come ci vivrei volentieri! τ. E ho invidiato gli abitanti che, 
quietamente, con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, potevano dimorarvi, senza conoscere 
quel senso penoso di precarietà che tien sospeso ƭΩŀƴƛƳƻ Řƛ ŎƘƛ ǾƛŀƎƎƛŀΦέ  
Questo senso penoso di precarietà mi teneva ancora e non mi faceva amare il letto su cui mi ponevo a 
dormire, i varii oggetti che mi stavano intorno. 
hƎƴƛ ƻƎƎŜǘǘƻ ƛƴ ƴƻƛ ǎǳƻƭ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀǊǎƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ƛƳƳŀƎƛƴƛ ŎƘΩŜǎǎƻ ŜǾƻŎŀ Ŝ ŀƎƎǊǳǇpa, per così dire, attorno a 
sé. Certo un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle sensazioni gradevoli che ci 
suscita in una percezione armoniosa; ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura non si trova 
ƴŜƭƭΩƻƎƎŜǘǘƻ ǇŜǊ ǎŜ ƳŜŘŜǎƛƳƻΦ [ŀ Ŧŀƴǘŀǎƛŀ ƭƻ ŀōōŜƭƭƛǎŎŜ ŎƛƴƎŜƴŘƻƭƻ Ŝ ǉǳŀǎƛ ƛǊǊŀƎƎƛŀƴŘƻƭƻ ŘΩƛƳƳŀƎƛƴƛ ŎŀǊŜΦ 
Né noi lo percepiamo più qual esso è, ma così, quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le 
ƴƻǎǘǊŜ ŀōƛǘǳŘƛƴƛ Ǿƛ ŀǎǎƻŎƛŀƴƻΦ bŜƭƭΩƻƎƎŜǘǘƻΣ ƛƴǎƻƳƳŀΣ ƴƻƛ ŀƳƛŀƳƻ ǉǳŜƭ ŎƘŜ Ǿƛ ƳŜǘǘƛŀƳƻ Řƛ ƴƻƛΣ ƭΩŀŎŎƻǊŘƻΣ 
ƭΩŀǊƳƻƴƛŀ ŎƘŜ ǎǘŀōƛƭƛŀƳƻ ǘǊŀ Ŝǎǎƻ Ŝ ƴƻƛΣ ƭΩŀƴƛƳŀ ŎƘŜ Ŝǎǎƻ ŀŎǉǳƛǎǘŀ ǇŜǊ ƴƻƛ ǎƻƭǘŀƴǘƻ Ŝ ŎƘŜ ŝ ŦƻǊƳŀǘŀ Řŀƛ ƴƻǎǘǊƛ 
ǊƛŎƻǊŘƛέΦ 
 

Comprensione e Analisi 
 
 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
domande proposte.  
 
1. {ƛƴǘŜǘƛȊȊŀ ƛƭ ŎƻƴǘŜƴǳǘƻ ŘŜƭ ōǊŀƴƻΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƴŘƻ Ǝƭƛ ǎǘŀǘƛ ŘΩŀƴƛƳƻ ŘŜƭ ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀΦ 
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2. {ǇƛŜƎŀ ŀ Ŏƻǎŀ ŀƭƭǳŘŜ !ŘǊƛŀƴƻ aŜƛǎ ǉǳŀƴŘƻ ǎƛ ŘŜŦƛƴƛǎŎŜ Ψǳƴ ǳŎŎŜƭƭƻ ǎŜƴȊŀ ƴƛŘƻΩ Ŝ ƛƭ ƳƻǘƛǾƻ ŘŜƭ ΨǎŜƴǎƻ 

penoso di preŎŀǊƛŜǘŁΩΦ  
 
3. bŜƭ ōǊŀƴƻ ǎƛ Ŧŀ ŎŜƴƴƻ ŀƭƭŀ ΨƴǳƻǾŀ ƭƛōŜǊǘŁΩ ŘŜƭ ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘŀ Ŝ ŀƭ ǎǳƻ ΨǾŀƎŀōƻƴŘŀƎƎƛƻΩΥ ŀƴŀƭƛȊȊŀ ƛ ǘŜǊƳƛƴƛ Ŝ 
ƭŜ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŜ ŘŀƭƭΩŀǳǘƻǊŜ ǇŜǊ ŘŜǎŎǊƛǾŜǊƭƛΦ  

 

4. Analizza i sentimenti del protagonista alla luce della tematica del doppio, evidenziando le scelte lessicali 
ed espressive di Pirandello.  

 

5. [Ŝ ƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴƛ ǎǳƎƭƛ ƻƎƎŜǘǘƛ ǇǊƻǇƻƴƎƻƴƻ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭ ǊƛŦƭŜǎǎƻΥ ŜǎŀƳƛƴŀ ƭƻ ǎǘƛƭŜ ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊŜ Ŝ ƭŜ ǇŜŎǳƭƛŀǊƛǘŁ 
della sua prosa evidenziando i passaggi del testo in cui tali osservazioni appaiono particolarmente 
convincenti.  

 

Interpretazione  
/ƻƳƳŜƴǘŀ ƛƭ ōǊŀƴƻ ǇǊƻǇƻǎǘƻ Ŏƻƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƛ ǘŜƳƛ ŘŜƭƭŀ ƭƛōŜǊǘŁ Ŝ ŘŜƭ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴŀ ΨǊŜƎƻƭŀǊŜ 
ŜǎƛǎǘŜƴȊŀΩΣ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘŜƴŘƻƭƛ ŀƭƭŀ ƭǳŎŜ ŘŜƭƭŜ ǘǳŜ ƭŜǘǘǳǊŜ Řƛ ŀƭǘǊƛ ǘŜǎǘƛ ǇƛǊŀƴŘŜƭƭƛŀƴƛ ƻ Řƛ ŀƭǘǊƛ ŀǳǘƻǊƛ della 
letteratura italiana del Novecento. 
 

TIPOLOGIA B ς ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

PROPOSTA B1 
 
Durante la II guerra mondiale i rapporti epistolari fra Churchill, Stalin e Roosevelt furono intensi, giacché il 
premier britannico fece da tramite tra Mosca e Washington, in particolare nei primi tempi del conflitto. 
[ΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ǎǘƻǊƛŎŀ Řƛ ǉǳŜƭƭŜ ƳƛǎǎƛǾŜ ŝ ƴƻǘŜǾƻƭŜ ǇŜǊŎƘŞ ŀƛǳǘŀ ŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ƭŀ Ŧƛǘǘŀ Ŝ ŎƻƳǇƭŜǎǎŀ ǘǊŀƳŀ Řƛ 
ǊŀǇǇƻǊǘƛΣ ŘƛŦŦƛŘŜƴȊŜ Ŝ ǊƛǾŀƭƛǘŁ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ŎƻǎǘǊǳƜ ƭΩŀƭƭŜŀƴȊŀ ǘǊŀ Ǝƭƛ ¦{!Σ ƭŀ DǊŀƴ .ǊŜǘŀƎƴŀ Ŝ ƭΩ¦w{{ ƛƴ 
tempo di guerra: le due lettere di seguito riportate, risalenti al novembre 1941, ne sono un esempio.  
 
Testi tratti da: Carteggio Churchill-Stalin 1941-1945, Bonetti, Milano 1965, pp. 40-42. 
 
 
 
Messaggio personale del premier Stalin al primo ministro Churchill - {ǇŜŘƛǘƻ ƭΩу ƴƻǾŜƳōǊŜ мфпм  
Lƭ ǾƻǎǘǊƻ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ Ƴƛ ŝ Ǝƛǳƴǘƻ ƛƭ т ƴƻǾŜƳōǊŜΦ {ƻƴƻ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ Ǿƻƛ ǎǳƭƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ŎƘƛŀǊŜȊȊŀΣ ŎƘŜ ƛƴ 
ǉǳŜǎǘƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ƳŀƴŎŀ ƴŜƭƭŜ ǊŜƭŀȊƛƻƴƛ ǘǊŀ ƭΩ¦Ǌǎǎ Ŝ ƭŀ DǊŀƴ .ǊŜǘŀƎƴŀΦ [ŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ŎƘƛŀǊŜȊȊŀ ŝ ŘƻǾǳǘŀ ŀ 
ŘǳŜ ŎƛǊŎƻǎǘŀƴȊŜΥ ǇŜǊ ǇǊƛƳŀ Ŏƻǎŀ ƴƻƴ ŎΩŝ ǳƴa chiara comprensione tra i nostri due paesi riguardo agli scopi 
della guerra e alla organizzazione post-ōŜƭƭƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ǇŀŎŜΤ ǎŜŎƻƴŘŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ƴƻƴ ŎΩŝ ǘǊŀ ¦Ǌǎǎ Ŝ DǊŀƴ .ǊŜǘŀƎƴŀ 
un accordo per un reciproco aiuto militare in Europa contro Hitler.  
Fino a quando non sarà raggiunta la comprensione su questi due punti capitali, non solo non vi sarà 
chiarezza nelle relazioni anglo-sovietiche, ma, per parlare francamente, non vi sarà neppure una reciproca 
ŦƛŘǳŎƛŀΦ /ŜǊǘŀƳŜƴǘŜΣ ƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ǎǳƭƭŜ ŦƻǊƴƛǘǳǊŜ ƳƛƭƛǘŀǊƛ ŀƭƭΩ¦ƴione Sovietica ha un grande significato positivo, 
ma non chiarisce il problema né definisce completamente la questione delle relazioni tra i nostri due paesi. 
Se il generale Wavell e il generale Paget, che voi menzionate nel vostro messaggio, verranno a Mosca per 
concludere accordi sui punti essenziali fissati sopra, io naturalmente prenderò contatti con loro per 
considerare tali punti. Se, invece, la missione dei due generali deve essere limitata ad informazioni ed esami 
di questioni secondarie, allora io non vedo la necessità di distoglierli dalle loro mansioni, né ritengo giusto 
ƛƴǘŜǊǊƻƳǇŜǊŜ ƭŀ Ƴƛŀ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇŜǊ ƛƳǇŜƎƴŀǊƳƛ ƛƴ Ŏƻƭƭƻǉǳƛ Řƛ ǘŀƭŜ ƴŀǘǳǊŀΦ ώΧϐ 
 
 



64 

 

W. Churchill a J.V. Stalin - Ricevuto il 22 novembre 1941  
Molte grazie per il vostro messaggio che ho ricevuto ora. 
Cƛƴ ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŀ ƎǳŜǊǊŀΣ Ƙƻ ŎƻƳƛƴŎƛŀǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ tǊŜǎƛŘŜƴǘŜ wƻƻǎŜǾŜƭǘ ǳƴŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜΣ ŎƘŜ Ƙŀ 
permesso di stabilire tra noi una vera comprensione e ha spesso aiutato ad agire tempestivamente. Il mio 
solo desiderio è di lavoraǊŜ ǎǳƭ ƳŜŘŜǎƛƳƻ Ǉƛŀƴƻ Řƛ ŎŀƳŜǊŀǘƛǎƳƻ Ŝ Řƛ ŎƻƴŦƛŘŜƴȊŀ Ŏƻƴ ǾƻƛΦ ώΧϐ  
A questo scopo noi vorremmo inviare in un prossimo futuro, via Mediterraneo, il Segretario degli Esteri 
9ŘŜƴΣ ŎƘŜ Ǿƻƛ ƎƛŁ ŎƻƴƻǎŎŜǘŜΣ ŀŘ ƛƴŎƻƴǘǊŀǊǾƛ ŀ aƻǎŎŀ ƻ ŀƭǘǊƻǾŜΦ ώΧϐ  
Noto che voi vorreste discutere la organizzazione post-bellica della pace, la nostra intenzione è di 
combattere la guerra, in alleanza ed in costante collaborazione con voi, fino al limite delle nostre forze e 
comunque sino alla fine, e quando la guerra sarà vinta, cosa della quale sono sicuro, noi speriamo che Gran 
Bretagna, Russia Sovietica e Stati Uniti si riuniranno attorno al tavolo del concilio dei vincitori come i tre 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƻǊƛ Ŝ ŎƻƳŜ Ǝƭƛ ŀǳǘƻǊƛ ŘŜƭƭŀ ŘƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƴŀȊƛǎƳƻΦ ώΧϐ  
Il fatto che la Russia sia un paese comunista mentre la Gran Bretagna e gli Stati Uniti non lo sono e non lo 
vogliono diventare, non è di ostacolo alla creazione di un buon piano per la nostra salvaguardia reciproca e 
ǇŜǊ ƛ ƴƻǎǘǊƛ ƭŜƎƛǘǘƛƳƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛΦ ώΧϐ  
 

Comprensione e Analisi  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
domande proposte.  
 
1. Riassumi entrambe le lettere, ponendo in rilievo i diversi obiettivi dei due uomini politici. 
 
2. Spiega il ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƻ ŘŜƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ΨŎƘƛŀǊŜȊȊŀΩ ǇƛǴ ǾƻƭǘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ Řŀ {ǘŀƭƛƴ ƴŜƭƭŀ ǎǳŀ ƭŜǘǘŜǊŀΥ ŀ Ŏƻǎŀ ǎƛ 

riferisce in relazione alla guerra contro la Germania?  
 
3. Illustra la posizione politica che si evince nella lettera di Churchill quando egli fa riferimento alle diverse 

ideologie politiche dei paesi coinvolti.  
 
4. Nelle lettere appare sullo sfondo un terzo importante interlocutore: individualo e spiega i motivi per cui 

è stato evocato.  
 
 

Produzione  
 

Prendendo spunto dai testi proposti e sulla base delle tue conoscenze storiche e delle tue letture, esprimi le 
tue opinioni sulle caratteristiche della collaborazione tra Regno Unito e Unione Sovietica per sconfiggere la 
Germania nazista e sulle affermazioni contenute nelle lettere dei due leader politici. Organizza tesi e 
argomenti in un discorso coerente e coeso.  
 

PROPOSTA B2  
 
Testo tratto da Manlio Di Domenico, Complesso è diverso da complicato: per questo serve 
multidisciplinarietàΣ ƛƴ άLƭ {ƻƭŜ нп ƻǊŜέΣ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘƻ bƼǾŀΣ с ƳŀǊȊƻ нлннΣ ǇŀƎΦ муΦ  
 
¦ƴŀ ǇŀƴŘŜƳƛŀ ŝ ǳƴ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ ŦŜƴƻƳŜƴƻ ōƛƻƭƻƎƛŎƻΣ ǎƻŎƛŀƭŜ ŜŘ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻΦ ά/ƻƳǇƭŜǎǎƻέ ŝ Ƴƻƭǘƻ ŘƛǾŜǊǎƻ Řŀ 
άŎƻƳǇƭƛŎŀǘƻέΥ ƛƭ ǇǊƛƳƻ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎŜ ŀƭƭŜ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ Řƛ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Ŝ ŀƭƭŜ ƭƻǊƻ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴƛΣ ƛƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ǎƛ ǳǎŀ per 
caratterizzare un problema in relazione al suo grado di difficoltà. Un problema complicato richiede molte 
risorse per essere approcciato, ma può essere risolto; un problema complesso non garantisce che vi sia una 
soluzione unica e ottimale, ma è spesso caratterizzato da molteplici soluzioni che coesistono, alcune 
ƳƛƎƭƛƻǊƛ Řƛ ŀƭǘǊŜ Ŝ ƳƻƭǘŜ ŜƎǳŀƭƳŜƴǘŜ ǾŀƭƛŘŜΦ ώΧϐ  
Ma perché è importante capire la distinzione tra complicato e complesso? Questa distinzione sta alla base 
degli approcci necessari per risolvere in maniera efficace i problemi corrispondenti. I problemi complicati 
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Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ Ǌƛǎƻƭǘƛ Ƴƻƭǘƻ ǎǇŜǎǎƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ǳƴ ŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ǊƛŘǳȊƛƻƴƛǎǘŀΣ ŘƻǾŜ ƭΩƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛΣ ǇŜǊ 
esempio uno smartphone, può essere scomposto nelle sue componenti fondamentali che, una volta 
comprese, permettono di intervenire, con un costo noto e la certezza di risolvere il problema. Purtroppo, 
per i problemi complessi questo approccio è destinato a fallire: le interazioni tra le componenti sono 
organizzate in modo non banale e danno luogo a effetti che non possono essere previsti a partire dalla 
ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ǎƛƴƎƻƭŜ ǇŀǊǘƛΦ ώΧϐ ¦ƴΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ǎƛƳƛƭŜ Ŧǳ Ŧŀǘǘŀ Řŀ tƘƛƭƛǇ !ƴŘŜǊǎƻƴΣ bƻōŜƭ ǇŜǊ ƭŀ CƛǎƛŎŀ 
nel 1977, in un articolo che è stato citato migliaia di volte e rappresenta una delle pietre miliari della 
scienza della complessità: «More is different». Anderson sottolinea come la natura sia organizzata in una 
ƎŜǊŀǊŎƘƛŀΣ ŘƻǾŜ ƻƎƴƛ ƭƛǾŜƭƭƻ ŝ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘƻ Řŀ ǳƴŀ ǎŎŀƭŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀΦ ώΧϐ hƎƴƛ ǎŎŀƭŀ Ƙŀ ǳƴŀ ǎǳŀ ǊƛƭŜǾŀƴȊŀΥ Ǝƭƛ 
oggetti di studio (particelle, molecole, cellule, tessuti, organi, organismi, individui, società) a una scala sono 
regolati da leggi che non sono banalmente deducibili da quelle delle scale inferiori. Nelle parole di 
Anderson, la biologia non è chimica applicata, la chimica non è fisica applicata, e così via.  
Questo excursus è necessario per comprendere come va disegnata una risposta chiara a un problema 
complesso come la pandemia di Covid 19, che interessa molteplici scale: da quella molecolare, dove le 
interazioni tra le proteine (molecole molto speciali necessarie al funzionamento della cellula) del virus Sars-
Cov-2 e del suo ospite umano (e non), sono in grado di generare alterazioni nel tradizionale funzionamento 
ŘŜƛ ƴƻǎǘǊƛ ǎƛǎǘŜƳƛΣ ŘŀƭƭΩƛƳƳǳƴƛǘŀǊƛƻ ŀƭ ǊŜǎǇƛǊŀǘorio, dal circolatorio al nervoso, causando in qualche caso ς la 
cui incidenza è ancora oggetto di studio ς problemi che interessano molteplici organi, anche a distanza di 
ǘŜƳǇƻ ŘŀƭƭΩƛƴŦŜȊƛƻƴŜΦ ±ƛǊƻƭƻƎƛΣ ōƛƻƭƻƎƛ ŜǾƻƭǳȊƛƻƴƛǎǘƛΣ ƛƴŦŜǘǘƛǾƻƭƻƎƛΣ ƛƳƳǳƴƻƭƻƎƛΣ Ǉŀtologi: tutti mostrano 
competenze specifiche necessarie alla comprensione di questa fase del fenomeno.  
aŀ ƴƻƴ ǎƻƭƻΥ ƭŀ ŎƛǊŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǾƛǊǳǎ ŀǾǾƛŜƴŜ ǇŜǊ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀŜǊŜŀΣ ώΧϐ Ŝ ƛƭ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ ǳƳŀƴƻΣ ŎƘŜ ǎƛ 
ŜǎǇǊƛƳŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŀƭƛǘŁΣ ŝ ƭŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŦƻƴǘŜ Řƛ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜΦ ! ǉǳŜǎǘŀ ǎŎŀƭŀ ŝ ƭΩŜǇƛŘŜƳƛƻƭƻƎƛŀ ƭŀ ǎŎƛŜƴȊŀ 
che ci permette di capire il fenomeno, tramite modelli matematici e scenari che testano ipotesi su 
ǇƻǘŜƴȊƛŀƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛΦ aŀ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ƻ ƳŜƴƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Ƙŀ ŜŦŦŜǘǘƛ ŘƛǊŜǘǘƛΣ ǘŀƭǾƻƭǘŀ ǇǊŜǾŜŘƛōƛƭƛ Ŝ 
ǘŀƭǾƻƭǘŀ ƛƳǇǊŜǾŜŘƛōƛƭƛΣ ǎǳƭƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳƻ Ŝ ƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁΥ Řŀƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜ όŦƛǎica e mentale) a quella pubblica, 
ŘŀƭƭΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀΦ ! ǉǳŜǎǘŀ ǎŎŀƭŀΣ ŜǎǇŜǊǘƛ Řƛ ǎŀƭǳǘŜ ǇǳōōƭƛŎŀΣ ǎƻŎƛƻƭƻƎƛŀΣ ŜŎƻƴƻƳƛŀΣ ǎŎƛŜƴȊŜ 
comportamentali, pedagogia, e così via, sono tutti necessari per comprendere il fenomeno.  
Il dibattito scientifico, contrariamente a quanto si suppone, poggia sul porsi domande e dubitare, in una 
Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ǇǊƻŎŜŘŜ ŎƻƳǇǊƻǾŀƴŘƻ ƛ Řŀǘƛ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀΦ 5ǳǊŀƴǘŜ ǳƴŀ 
pandemia gli approcci riduzionistici non sono sufficienti, e la mancanza di comunicazione e confronto tra le 
discipline coinvolte alle varie scale permette di costruire solo una visione parziale, simile a quella in cui vi 
ǎƻƴƻ ŀƭŎǳƴŜ ǘŜǎǎŜǊŜ Řƛ ǳƴ ǇǳȊȊƭŜ Ƴŀ ŝ ŀƴŎƻǊŀ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ƛƴǘǳƛǊƴŜ ƛƭ ŘƛǎŜƎƴƻ ŦƛƴŀƭŜΦ [ΩƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛŜǘŁ ƴƻn 
può, e non deve, più essere un pensiero illusorio, ma dovrebbe diventare il motore della risposta alla 
battaglia contro questa pandemia. Soprattutto, dovrebbe essere accompagnata da una comunicazione 
istituzionale e scientifica chiara e ben organizzata, per ridurre il rischio di infodemia e risposte 
comportamentali impreviste. 
 

Comprensione e Analisi  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
domande proposte.  
 
1. {ƛƴǘŜǘƛȊȊŀ ƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ Ŝ ǎǇƛŜƎŀ ƛƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ζaƻǊŜ ƛǎ ŘƛŦŦŜǊŜƴǘηΦ 

 
2. vǳŀƭƛ ǎƻƴƻ ƭŜ ǘŜǎƛ ŎŜƴǘǊŀƭƛ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ Ŝ Ŏƻƴ ǉǳŀƭƛ ŀǊƎƻƳŜƴǘƛ ǾŜƴƎƻƴƻ ǎƻǎǘŜƴǳǘŜΚ {ǇƛŜƎŀ 

anche le differenze esistenti tra un problema complesso e un problema complicato e perché un 
problema complicato può essere risolto più facilmente di un problema complesso. 

  
3. /ƘŜ Ŏƻǎŀ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀ ǳƴ άŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ǊƛŘǳȊƛƻƴƛǎǘŀέ Ŝ ǉǳŀƭƛ ǎƻƴƻ ƛ ǎǳƻƛ ƭƛƳƛǘƛΚ  
 
4. Quali caratteristiche peculiari della conoscenza scientifica sono state evidenziate dal recente fenomeno 

della pandemia?  
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Produzione  
 
5ƻǇƻ ŀǾŜǊ ƭŜǘǘƻ Ŝ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻΣ ŜǎǇǊƛƳƛ ƭŜ ǘǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴƛ ǎǳƭƭŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǘŁ Ŝ ƭŀ 
conoscenza scientifica, confrontandoti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 
tue letture e delle tue esperienze personali. Sviluppa le tue opinioni in un testo argomentativo in cui tesi ed 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  
 

 
 
PROPOSTA B3  
 
Philippe Daverio, DǊŀƴŘ ǘƻǳǊ ŘΩLǘŀƭƛŀ ŀ ǇƛŎŎƻƭƛ Ǉŀǎǎƛ, Rizzoli, Milano, 2018, pp. 18-19. 
 
Lo slow food ha conquistato da tempo i palati più intelligenti. Lo Slow Tour è ancora da inventare; o meglio 
è pratica da riscoprire, poiché una volta molti degli eminenti viaggiatori qui citati si spostavano in modo 
assai lento e talora a piedi. È struggente la narrazione che fa Goethe del suo arrivo a vela in Sicilia. A pochi 
di noi potrà capitare una simile scomoda fortuna. Il viaggio un tempo si faceva con i piedi e con la testa; 
oggi sfortunatamente lo fanno i popoli bulimici d'estremo Oriente con un salto di tre giorni fra Venezia, 
Firenze, Roma e Pompei, e la massima loro attenzione viene spesso dedicata all'outlet dove non comperano 
più il Colosseo o la Torre di Pisa in pressato di plastica (tanto sono loro stessi a produrli a casa) ma le griffe 
del Made in Italy a prezzo scontato (che spesso anche queste vengono prodotte da loro). È l'Italia destinata 
a diventare solo un grande magazzino dove al fast trip si aggiunge anche il fast food, e dove i rigatoni 
ŀƭƭΩŀƳŀǘǊƛŎƛŀƴŀ ŘƛǾŜƴǘŜǊŀƴƴƻ ǳƴ ƳƛǎǘŜǊƻ ƛƴƛȊƛŀǘƛŎƻ ǊƛǎŜǊǾŀto a pochi eletti? La velocità porta agli stereotipi e 
Ŧŀ ǊƛŎŜǊŎŀǊŜ ǎƻƭǘŀƴǘƻ ŎƛƼ ŎƘŜ ǎƛ ŝ ƎƛŁ Ǿƛǎǘƻ ǎǳ ǳƴ ƎƛƻǊƴŀƭŜǘǘƻ ƻ Ƙŀ ƻǘǘŜƴǳǘƻ ǇƛǴ άƭƛƪŜέ ǎǳ LƴǘŜǊƴŜǘΥ Ŧŀ 
confondere Colosseo e Torre di Pisa e porta alcuni americani a pensare che San Sebastiano trafitto dalle 
frecce sia stato vittima dei cheyenne.  
La questione va ripensata. Girare il Bel Paese richiede tempo. Esige una anarchica disorganizzazione, foriera 
di poetici approfondimenti.  
I treni veloci sono oggi eccellenti ma consentono solo il passare da una metropoli all'altra, mentre le aree 
del museo diffuso d'Italia sono attraversate da linee così obsolete e antiche da togliere ogni voglia d'uso. 
wƛƳŀƴŜ ǎŜƳǇǊŜ ǳƴŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴŜΣ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƭ ŦŜǎǘƛƴŀ ƭŜƴǘŜ ƭŀǘƛƴƻΣ Ŏƛƻŝ ŘŜƭ άCŀƛ ƛƴ ŦǊŜǘǘŀΣ Ƴŀ ŀƴŘŀƴŘƻ ǇƛŀƴƻέΦ /i 
sono due modi opposti per affrontare il viaggio, il primo è veloce e quindi necessariamente bulimico: il più 
possibile nel minor tempo possibile. Lascia nella mente umana una sensazione mista nella quale il falso 
ƭŜƎƛƻƴŀǊƛƻ ǊƻƳŀƴƻ ǾŜƴŘƛǘƻǊŜ ŘΩŀŎǉǳŀ ƳƛƴŜǊŀƭŜ ǎƛ ŎƻƴŦƻƴŘŜ Ŝ ǎƛ ŦƻƴŘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǳǘŜƴǘƛŎƻ ƳƻƴŀŎƻ ōŜƴŜŘŜǘǘƛƴƻ 
ŎƘŜ Ŏŀƴǘŀ ƛƭ ƎǊŜƎƻǊƛŀƴƻ ƴŜƭƭŀ ŎƘƛŜǎŀ Řƛ {ŀƴǘΩ!ƴǘƛƳƻΦ ώΧϐ  
All'opposto, il viaggio lento non percorre grandi distanze, ma offre l'opportunità di densi approfondimenti. 
Aveva proprio ragione GiacoƳƻ [ŜƻǇŀǊŘƛ ǉǳŀƴŘƻ ώΧϐ ǎƻǎǘŜƴŜǾŀ ŎƘŜ ƛƴ ǳƴ tŀŜǎŜ άŘƻǾŜ ǘŀƴǘƛ ǎŀƴƴƻ ǇƻŎƻ ǎƛ 
ǎŀ ǇƻŎƻέΦ 9 ŀƭƭƻǊŀΣ ŎƘŜ ǇƻŎƘƛ ǎƛ ǎŜƴǘŀƴƻ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛ ŀ ǎŀǇŜǊ ǘŀƴǘƻΣ Ŝ ǇŜǊ ǎŀǇŜǊ ǘŀƴǘƻ ƴƻƴ ǎŜǊǾŜ ǎŀǇŜǊ ǘǳǘǘƻ Ƴŀ 
aver visto poche cose e averle percepite, averle indagate e averle assimilate. Talvolta basta un piccolo 
museo, apparentemente innocuo, per aprire la testa a un cosmo di sensazioni che diventeranno percezioni. 
9 ǇƻƛΣ ŎƻƳŜ ǎƛ ŘƛŎŜ ŘŜƭƭŜ ŎƛƭƛŜƎƛŜΣ ŀƴŎƘŜ ǉǳŜǎǘŜ ǎŜƴǎŀȊƛƻƴƛ ŦƛƴƛǊŀƴƴƻ ƭΩǳƴŀ Ŏƻƭ ǘƛǊŀǊŜ ƭϥŀƭǘǊŀ Ŝ ƭŀǎŎƛŀǊŜ ǳƴ ǎŜƎƴƻ 
stabile e utile nella mente. 
 

Comprensione e Analisi  
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
domande proposte. 
 
1. {ƛƴǘŜǘƛȊȊŀ ƭŜ ŀǊƎƻƳŜƴǘŀȊƛƻƴƛ ŜǎǇǊŜǎǎŜ ŘŀƭƭΩŀǳǘƻǊŜ ƛƴ ƳŜǊƛǘƻ ŀƭƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ Řƛ ǳƴ ŘƛŦŦǳǎƻ ƳƻŘƻ 

contemporaneo di viaggiare.  
 
2. Illustra le critiche di Daverio rispetto al fast trip e inseriscile nella disamina più ampia che chiama in 

causa altri aspetti del vivere attuale.  
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3. Individua cosa provoca confusione nei turisti che visitano il nostro Paese in maniera frettolosa e spiega 
ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ǘǊŀ ƭŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ ǇǊƻǇƻǎǘŀ Ŝ ƭΩŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ƭŀǘƛƴŀ ΨŦŜǎǘƛƴŀ ƭŜƴǘŜΩΦ  

 
4. bŜƭ ǘŜǎǘƻ ƭΩŀǳǘƻǊŜ Ŧŀ ŜǎǇƭƛŎƛǘƻ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ a due eminenti scrittori vissuti tra il XVIII e il XIX secolo: spiega 

i motivi di tale scelta.  
 
 
 
Produzione  
 

La società contemporanea si contraddistingue per la velocità dei ritmi lavorativi, di vita e di svago: rifletti su 
questo aspetto e sulle tematiche proposte da Daverio nel brano. Esprimi le tue opinioni al riguardo 
elaborando un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 
coeso, anche facendo riferimento al tuo percorso di studi, alle tue conoscenze e alle tue esperienze 
personali.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA C ς RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
  
 

PROPOSTA C1  
 
¢Ŝǎǘƻ ǘǊŀǘǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ Řƛ Mauro Bonazzi, Saper dialogare è vitale, in 7-Sette supplemento settimanale del 
Ψ/ƻǊǊƛŜǊŜ ŘŜƭƭŀ {ŜǊŀΩΣ мп ƎŜƴƴŀƛƻ нлннΣ ǇΦ ртΦ  
 
Troppo spesso i saggi, gli esperti, e non solo loro, vivono nella sicurezza delle loro certezze, arroccati dietro 
il muro delle loro convinzioni. Ma il vero sapiente ŘŜǾŜ ŦŀǊŜ ŜǎŀǘǘŀƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻ ώΧϐΦ  
Spingersi oltre, trasgredire i confini di ciò che è noto e familiare, rimettendo le proprie certezze in 
discussione nel 
ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ŀƭǘǊƛΦ tŜǊŎƘŞ ƴƻƴ ŎΩŝ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ Ŧƛƴƻ ŀ ŎƘŜ ƛƭ ƴƻǎǘǊƻ ǇŜƴǎƛŜǊƻ ƴƻƴ ǊƛŜǎŎŜ ŀ ǎpecchiarsi nel 
pensiero altrui, riconoscendosi nei suoi limiti, prendendo consapevolezza di quello che ancora gli manca, o 
di quello che non vedeva. Per questo il dialogo è così importante, necessario - è vitale. Anche quando non è 
facile, quando comporta scambi duri. Anzi sono proprio quelli i confronti più utili. Senza qualcuno che 
contesti le nostre certezze, offrendoci altre prospettive, è difficile uscire dal cerchio chiuso di una 
conoscenza illusoria perché parziale, limitata. In fondo, questo intendeva Socrate, quando ripeteva a tutti 
che sapeva di non sapere: non era una banale ammissione di ignoranza, ma una richiesta di aiuto, perché il 
vero sapere è quello che nasce quando si mettono alla prova i propri pregiudizi, ampliando gli orizzonti. 
Vale peǊ ƛ ǎŀǇƛŜƴǘƛΣ Ŝ ǾŀƭŜ ǇŜǊ ƴƻƛ ώΧϐΦ  
 
! ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ ǇǊƻǇƻǎǘƻ Ŝ ǘǊŀŜƴŘƻ ǎǇǳƴǘƻ ŘŀƭƭŜ ǘǳŜ ŜǎǇŜǊƛŜƴȊŜΣ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŜ Ŝ ƭŜǘǘǳǊŜΣ ǊƛŦƭŜǘǘƛ 
ǎǳƭƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀΣ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ Ŝ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ŘƛŀƭƻƎƻ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ Ŝ ƴŜƭƭŀ Ǿƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ƴŜƛ ǎǳƻƛ ǾŀǊƛ 
aspetti e ambiti. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
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PROPOSTA C2  
 
9ƴǘǊŀƴƻ ƛƴ /ƻǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ƭŜ ǘǳǘŜƭŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ŘŜƭƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŁ Ŝ ŘŜƎƭƛ ŀƴƛƳŀƭƛ  
Tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione  
 

Articoli prima delle modifiche Articoli dopo le modifiche 

Art. 9  

La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca 

scientifica e tecnica.  

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione. 

Art. 9 

La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca 

scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione.  

¢ǳǘŜƭŀ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŁ Ŝ Ǝƭƛ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳƛΣ 

ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŘŜƭƭŜ ŦǳǘǳǊŜ ƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴƛΦ [ŀ 

legge dello Stato disciplina i modi e le forme di 

tutela degli animali. 

 

Art. 41  

L'iniziativa economica privata è libera.  

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o 

in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana.  

La legge determina i programmi e i controlli 

opportuni perché l'attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali. 

 

Art. 41  

L'iniziativa economica privata è libera.  

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o 

in modo da recare danno ŀƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜΣ ŀƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ 

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.  

La legge determina i programmi e i controlli 

opportuni perché l'attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali e ambientali. 

 

 
Sulla base della tabella che mette in evidenza le recenti modifiche apportate agli articoli 9 e 41 della 
Costituzione dalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, esponi le tue considerazioni e riflessioni al 
riguardo in un testo coerente e coeso sostenuto da adeguate argomentazioni, che potrai anche articolare in 
paragrafi opportunamente titolati e presentare con un titolo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
 
 
 
 
__________________________  
Durata massima della prova: 6 ore scolastiche.  
: ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ƭΩǳǎƻ ŘŜƭ ŘƛȊƛƻƴŀǊƛƻ ƛǘaliano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 

 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

15/16/17 marzo 2023 

Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI   

LA LUNA  

 

Buzz Aldrin nella foto scattata da Neil Armstrong il 20/07/1969 e la prima impronta umana sul suolo 

lunare.  

Il 20 luglio 2019 ricorreva il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna della 

Missione NASA Apollo 11, avvenuto nel 1969. Fino al 2024, allôinterno di alcuni planetari e 

musei che hanno aderito all'iniziativa, continueranno le celebrazioni  per ricordare questa 

importantissima ricorrenza. 

La luna ha sempre esercitato sullôuomo un enorme fascino, ne ha stimolato lôimmaginazione 

e la creatività; al nostro satellite sono state dedicate molte opere artistiche e fiumi di 

inchiostro sono stati versati per decantare questo pallido, argenteo lume notturno.   

La luna è stata osservata, analizzata e studiata, amata, odiata, temuta e venerata; essa è 

simbolo della femminilità ma anche della caducità, del perpetuo rinnovamento, della morte e 

della rinascita. Ancora oggi, nonostante le missioni spaziali, essa rimane avvolta da unôaura 

di mistero e fascinazione.  

Il tema del viaggio fantastico sulla luna ¯ ricorrente nella letteratura, da ñLa storia veraò di 

Luciano di Samosata allôñOrlando Furiosoò ai romanzi di Giulio Verne. Georges Meliés, tra 

i pionieri del cinema, con il suo ñLe Voyage dans la luneò del 1902 le dedicò un film che si è 

sedimentato nellôimmaginario collettivo perch® propone il tema del viaggio verso mondi 
sconosciuti e perché riesce con i suoi trucchi cinematografici ad umanizzare la superficie 

lunare dandole un vero e proprio volto.  
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Anche Giacomo Leopardi, nel componimento ñAlla lunaò, la umanizza e la avvicina, dandole 

del tu e dedicandole una poesia come fosse la donna amata.  

Alla luna    

O graziosa luna, io mi rammento  

Che, or volge lôanno, sovra questo colle  

Io venia pien dôangoscia a 

rimirarti:  E tu pendevi allor su 

quella selva Siccome or fai, che 

tutta la rischiari. Ma nebuloso e 

tremulo dal pianto  

Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci  

Il tuo volto apparia, che travagliosa  

Era mia vita: ed è, né cangia stile  

O mia diletta luna. E pur mi giova  

La ricordanza, e il noverar lôetate  

Del mio dolore. Oh come grato occorre  

Nel tempo giovanil, quando ancor lungo  

La speme e breve ha la memoria il corso  

Il rimembrar delle passate cose, 

Ancor che triste, e che lôaffanno 

duri!  

In un altro componimento di Leopardi, ñCanto notturno di un pastore errante dellôAsiaò, la 

luna diventa entit¨ divina alla quale rivolgere le eterne domande sullôessere umano. La sua 

silenziosità allude alla quiete del paesaggio naturale, ma, ancor di più, rappresenta la sua 

volontà di tacere sui misteri dell'esistenza.  
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Questa stessa atmosfera di silenzio si trova in alcune opere pittoriche di René Magritte, in cui 

il soggetto è proprio la luna.  

Pag.  3/3 

 
        René Magritte, Il maestro di scuola, 1955   René Magritte, Lôabito da sera, 1954  

Lôuomo ha spesso espresso il desiderio di raggiungere la luna, ma ogni volta che egli pensa di 

ñaverla tra le maniò, di averne svelato il mistero, in realt¨ si accorge che non la possiede 

affatto; e così torna a rappresentarla per poterla ammirare, celebrare, possedere.  

Alla luce delle riflessioni fin qui esposte, sulla base dei documenti forniti e di altri riferimenti 

artistici e scientifici a lui noti, il candidato progetti unôopera audiovisiva capace di celebrare 

in modo originale la ricorrenza dellôallunaggio. Il video verr¨ proiettato allôinterno dei 

planetari e dei musei che aderiranno agli eventi organizzati per ricordare questo anniversario.  

N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti 

gli studenti materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet 
prima dellôinizio della prova stessa. 

Sono richiesti:  

Å Titolo; 

Å Stesura del soggetto; 

Å Sceneggiatura; 

Å Schizzi preliminari e bozzetti; 

Å Storyboard; 

Å Realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; Relazione 

illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
____________________________  
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dallôinizio della 

prova solo se la prova stessa è conclusa. 
Ĉ consentito lôuso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi 

digitali e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. Ĉ consentito lôuso del dizionario della lingua 

italiana. 
Ĉ consentito lôuso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
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All. D  
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA E DELLA SECONDA PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
A.S. ______ / ______   

 CANDIDAT__ ___________________________________________ CLASSE ____ sez. ____ 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

¶ IG: indicatori generali 
( MAX 60 punti ) 

 

¶ IS: indicatori specifici 
( MAX 40 punti ) 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

Insufficiente /  
Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto / Buono 
 

Ottimo 
 

 

 
Punti  

1 - 8 
 

9 - 11 
 

12 - 13 
 

14 - 17 
 

18 - 20 

 
IG1 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

 
Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Spunti ideativi 
limitati e/o 
imprecisi; testo 
disorganico e 
alterato sul piano 
della coesione e 
coerenza. 

Spunti ideativi 
generici; 
imprecisioni 
ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
strutturale del testo: 
coesione e coerenza 
non conformi. 

Spunti ideativi  
semplici; 
ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
strutturale del testo 
è elementare, ma 
complessivamente 
corretta. 

Alcuni spunti ideativi 
interessanti; testo 
strutturato in modo 
organico, coeso e  
coerente. 

Testo originale e 
ricco di idee; 
struttura coesa e 
coerente, conforme 
alla specificità del 
tema trattato. 

 

 
IG2 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 

Lessico limitato e 
improprio; gravi e 
ripetuti errori 
grammaticali e di 
punteggiatura che 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio. 

Lessico generico e/o 
ripetitivo; diversi 
errori grammaticali 
e di punteggiatura 
che alterano a tratti 
la comprensione del 
messaggio. 

Lessico semplice, 
alcune ripetizioni e 
imprecisioni 
grammaticali che 
appesantiscono la 
lettura, ma non 
compromettono il 
messaggio. 

Lievi e rare 
imprecisioni lessicali e 
grammaticali; 
linguaggio scorrevole, 
ma con qualche 
appesantimento 
sintattico. 

Lessico ampio e 
preciso; il linguaggio 
è corretto e 
scorrevole, 
arricchito da scelte 
stilistiche ed 
espressive di rilievo. 

 

 
IG3 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 

Sviluppo carente e 
sintetico; mancano 
riferimenti culturali 
o sono incoerenti 
con la traccia; giudizi 
critici e valutazioni 
personali mancanti 
e/o errate. 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
ridotti e 
approssimativi; 
giudizi critici inesatti 
e/o valutazioni 
personali generiche 
o imprecise. 

Conoscenze 
essenziali, pochi ma 
corretti riferimenti 
culturali; valutazioni 
personali e giudizi 
critici generalizzati. 

Abbastanza ampie e 
solide le conoscenze e 
i riferimenti culturali; 
valutazioni personali e 
giudizi critici 
abbastanza articolati. 

Diffuse e valide 
conoscenze e 
riferimenti culturali; 
valutazioni personali 
e giudizi critici  
significativi. 

 

 
IS1 

 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad es., 
indicazioni circa la 
lunghezza del testo o la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 
 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

 

Non rispetta i vincoli 
posti nella consegna 
e/o commette 
gravissimi e ripetuti 
ŜǊǊƻǊƛ ƴŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ 
formale oppure 
omette la risposta. 

Rispetta 
parzialmente i 
vincoli nella 
consegna e/o 
commette alcuni 
gravi errori 
ƴŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŦƻǊƳŀƭŜ 
del testo o la svolge 
in parte. 

Rispetta in termini 
generali i vincoli 
posti nella consegna 
e/o, pur 
commettendo 
alcune imprecisioni 
ƴŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŦƻǊƳŀƭŜΣ 
ne coglie gli aspetti 
essenziali. 

Rispetta i vincoli posti 
nelle consegne e/o 
coglie correttamente i 
rilievi formali, anche se 
non in modo esaustivo. 

Rispetta tutti i 
vincoli posti nelle 
consegne e/o risulta 
puntuale e preciso 
nel cogliere gli 
aspetti formali del 
testo fornendo 
ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŀŘŜƎǳŀǘŀ 
e significativa. 

 

 
IS2 

 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 
 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo. 

Non coglie alcun 
aspetto del senso 
complessivo del 
testo, dei temi e 
degli snodi stilistici;  
interpretazione 
errata e fuorviante. 

Gravi errori nella 
comprensione del 
senso complessivo 
del testo e/o dei 
suoi snodi tematici e 
stilistici; 
interpretazione 
debole e talvolta 
errata. 

Alcune imprecisioni 
nella comprensione 
del senso del testo 
e/o dei suoi snodi 
fondamentali; 
interpretazione 
generica, ma nel 
complesso corretta. 

Coglie quasi tutti gli 
aspetti di 
comprensione del 
senso complessivo del 
testo e/o dei suoi 
snodi fondamentali; 
interpretazione 
corretta e abbastanza 
articolata. 

Coglie tutti gli 
aspetti del senso 
complessivo del 
testo e dei suoi 
snodi fondamentali; 
interpretazione 
corretta e 
ampiamente 
articolata. 

 

 

 

SOMMA PUNTEGGIO 
 

 

 

 

PUNTEGGIO SPECIFICO 
 

 

/100 
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/20 
 

 

 
 

Il docente 
 

_____________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

A.S. ______ / ______ 
 CANDIDAT__ ___________________________________________ CLASSE ____ sez. ____ 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 

 IG: indicatori generali 
( MAX 60 punti ) 
 

 IS: indicatori specifici 
( MAX 40 punti ) 

 

Gravemente 
insufficiente 

 

Insufficiente / 
Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto / Buono 
 

Ottimo 
 

 

 
Punti  

1 - 8 
 

9 - 11 
 

12 - 13 
 

14 - 17 
 

18 - 20 

 
IG1 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

 

Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Spunti ideativi 
limitati e/o 
imprecisi; testo 
disorganico e 
alterato sul piano 
della coesione e 
coerenza. 

Spunti ideativi 
generici; 
imprecisioni 
ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
strutturale del testo:  
coesione e coerenza 
non conformi. 

Spunti ideativi 
ǎŜƳǇƭƛŎƛΤƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊ
ione strutturale del 
testo è elementare, 
ma 
complessivamente 
corretta. 

Alcuni spunti ideativi 
interessanti; testo 
strutturato in modo 
organico, coeso e 
coerente. 

Testo originale e 
ricco di idee; 
struttura coesa e 
coerente, conforme 
alla specificità del 
tema trattato. 

 

 
IG2 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale.  
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 

Lessico limitato e 
improprio; gravi e 
ripetuti errori 
grammaticali e di 
punteggiatura che 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio. 

Lessico generico e/o 
ripetitivo; diversi 
errori grammaticali 
e di punteggiatura 
che alterano a tratti 
la comprensione del 
messaggio. 

Lessico semplice, 
alcune ripetizioni e 
imprecisioni 
grammaticali che 
appesantiscono la 
lettura,ma non 
compromettono il 
messaggio. 

Lievi e rare 
imprecisioni lessicali e 
grammaticali; 
linguaggio scorrevole, 
ma con qualche 
appesantimento 
sintattico. 

Lessico ampio e 
preciso; il linguaggio 
è corretto e 
scorrevole, 
arricchito da scelte 
stilistiche ed 
espressive di rilievo. 

 

 
IG3 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 

Sviluppo carente e 
sintetico; mancano 
riferimenti culturali 
o sono incoerenti 
con la traccia; giudizi 
critici e valutazioni 
personali mancanti 
e/o errate. 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
ridotti e 
approssimativi; 
giudizi critici inesatti 
e/o valutazioni 
personali generiche 
o imprecise. 

Conoscenze 
essenziali, pochi ma 
corretti riferimenti 
culturali; valutazioni 
personali e giudizi 
critici generalizzati. 

Abbastanza ampie e 
solide le conoscenze e 
i riferimenti culturali; 
valutazioni personali e 
giudizi critici 
abbastanza articolati. 

Ampie e solide 
conoscenze e 
riferimenti culturali; 
valutazioni personali 
e giudizi critici 
significativi. 

 

 
IS1 

 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto.  

 

Non coglie alcun 
aspetto richiesto del 
testo: confonde e 
fraintende la tesi e/o 
gli snodi 
argomentativi. 

Commette errori 
nella comprensione 
e individuazione 
della tesi e/o 
individua solo alcuni 
snodi argomentativi. 

Commette qualche 
imprecisione nella 
comprensione e 
individuazione della 
tesi e/o dei principali 
snodi argomentativi. 

Coglie in buona parte 
gli aspetti strutturali 
del testo: individua la 
tesi e/o la maggior 
parte degli snodi 
argomentativi. 

Coglie gli aspetti 
strutturali del testo: 
individua la tesi e/o 
i suoi snodi 
argomentativi. 

 

 
IS2 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti.  
 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazione.  

 

Costruisce un 
percorso ragionativo 
disorganico con 
gravi errori di 
connessione e 
coerenza testuale; 
assenti i riferimenti 
culturali o errati. 

Costruisce un 
percorso ragionativo 
debole e poco 
strutturato con 
alcuni evidenti errori 
di connessione e 
coerenza; rari i 
riferimenti culturali 
con imprecisioni e 
incongruenze. 

Costruisce un 
percorso ragionativo 
essenziale, 
strutturato in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
coerente nelle 
connessioni; pochi, 
ma nel complesso 
corretti e congrui, i 
riferimenti culturali. 

Costruisce un percorso 
ragionativo corretto, 
coeso e articolato nelle 
connessioni e negli 
spunti argomentativi; 
riferimenti culturali 
precisi, corretti e 
congrui. 

Costruisce un 
percorso 
ragionativo ampio, 
coerente e ben 
articolato nelle 
connessioni; efficaci 
e congrui i 
riferimenti culturali. 

 

 

 

SOMMA PUNTEGGIO 
 

 

 

 

PUNTEGGIO SPECIFICO 
 

 

/100 
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/20 
 

 

Il docente 
 

_____________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
A.S. ______ / ______ 

CANDIDAT__ ___________________________________________ CLASSE ____ sez. ____ 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 

¶ IG: indicatori generali 
( MAX 60 punti ) 

 

¶ IS: indicatori specifici 
( MAX 40 punti ) 

 

Gravemente 
 insufficiente 

 

Insufficiente / 
Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 
 

Ottimo 
 

 
 

Punti 
 

1 - 8 
 

9 - 11 
 

12 - 13 
 

14 - 17 
 

18 - 20 

 
IG1 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
 

Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Spunti ideativi 
limitati e/o 
imprecisi; testo 
disorganico e 
alterato sul piano 
della coesione e 
coerenza. 

Spunti ideativi 
generici; 
imprecisioni 
ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
strutturale del testo: 
coesione e coerenza 
non conformi. 

Spunti ideativi 
semplici; 
ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
strutturale del testo è 
elementare, ma 
complessivamente 
corretta. 

Alcuni spunti ideativi 
interessanti; testo 
strutturato in modo 
organico, coeso e 
coerente. 

Testo originale e 
ricco di idee; 
struttura coesa e 
coerente, conforme 
alla specificità del 
tema trattato . 

 

 
IG2 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale.  
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

 

Lessico limitato e 
improprio; gravi e 
ripetuti errori 
grammaticali e di 
punteggiatura che 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio. 

Lessico generico e/o 
ripetitivo; diversi 
errori grammaticali 
e di punteggiatura 
che alterano a tratti 
la comprensione del 
messaggio. 

Lessico semplice, 
alcune ripetizioni e 
imprecisioni 
grammaticali che 
appesantiscono la 
lettura, ma non 
compromettono il 
messaggio. 

Lievi e rare 
imprecisioni lessicali 
e grammaticali; 
linguaggio 
scorrevole, ma con 
qualche 
appesantimento 
sintattico. 

Lessico ampio e 
preciso; il linguaggio 
è corretto e 
scorrevole, arricchito 
da scelte stilistiche ed 
espressive di rilievo. 

 

 
IG3 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 

Sviluppo carente e 
sintetico; mancano 
riferimenti culturali 
o sono incoerenti 
con la traccia; giudizi 
critici e valutazioni 
personali mancanti 
e/o errate. 

Conoscenze e 
riferimenti culturali 
ridotti e 
approssimativi; 
giudizi critici inesatti 
e/o valutazioni 
personali generiche 
o imprecise. 

Conoscenze essenziali, 
pochi ma corretti 
riferimenti culturali; 
valutazioni personali e 
giudizi critici  
generalizzati. 

Abbastanza ampie e 
solide le conoscenze 
e i riferimenti 
culturali; valutazioni 
personali e giudizi 
critici abbastanza 
articolati. 

Ampie e solide 
conoscenze e 
riferimenti culturali; 
valutazioni personali 
e giudizi critici 
significativi. 

 

 
IS1 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ  
 

Elaborato non 
pertinente alla 
traccia; titolo 
assente o 
incoerente rispetto 
alla trattazione 
generale e/o alla 
paragrafazione; lo 
sviluppo è 
frammentario e 
disorganico. 

Elaborato 
parzialmente 
pertinente alla 
traccia;titolo non 
adeguato o curato 
rispetto alla 
trattazione generale 
e/o alla  
paragrafazione. 
Sviluppo a tratti 
frammentario. 

Elaborato nel 
complesso pertinente 
alla traccia; titolo 
conforme alla 
trattazione generale e 
alla paragrafazione.  
Sviluppo semplice e 
tendenzialmente 
lineare. 

Elaborato pertinente 
alla traccia; titolo 
curato e conforme 
alla trattazione 
generale e/o alla 
paragrafazione. 
Sviluppo ordinato e 
lineare. 

Elaborato 
pienamente 
pertinente alla 
traccia; titolo 
originale in linea 
con la trattazione 
generale e/o alla 
paragrafazione. 
Sviluppo ordinato e 
organico. 

 

 
IS2 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
risultano assenti, 
errati o 
inconsistenti; 
ƭΩŀǊǘƛŎƻƭŀȊƛƻƴŜ dei 
contenuti è 
frammentaria e/o 
incongruente. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
risultano limitati, 
imprecisi e articolati 
in modo 
giustapposto. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
risultano essenziali,  
corretti e articolati in  
modo semplice. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono abbastanza 
precisi, corretti e 
articolati in modo 
coerente. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono preci-si, 
corretti ed articolati 
in modo personale e 
originale. 
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DwLD[L! {t9/LCL/! ±![¦¢!½Lhb9 άtwLa! twh±!έ 5{! 9 [Φ млп h.L9¢¢L±L aLbLaL(La 

griglia non tiene conto delle parti barrate e si accorda alle specifiche indicazioni riportate nel PDP o nel PEI) 

A.S. ______ / ______ 
CANDIDAT__ ___________________________________________ CLASSE ____ sez. ____ 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

 

ǒ IG: indicatori generali ( 
MAX 60 punti ) 

 

ǒ IS: indicatori specifici ( 
MAX 40 punti ) 

 

Gravemente  
insufficiente 

 

Insufficiente /  
Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto / 

Buono 

 

Ottimo  
 

 

 

Punt

i 

 

1 - 8 
 

9 - 11 
 

12 - 13 
 

14 - 17 
 

18 - 20 

 
IG1 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del te-

sto. 
 

Coesione e coerenza te-

stuale. 

Spunti ideativi 

limitatie/o impre-
cisi; testo disorga-

nico e alterato sul 

piano della coesione 
e coerenza. 

Spunti ideativi gene-

rici; imprecisioni 
nellô organizzazione 

strutturale del testo: 

coesione e coerenza 
non conformi. 

Spunti ideativi  
semplici; 
lôorganizza-zione 

strutturale del testo è 

elementare, ma 
complessiva-mente 

corretta. 

Alcuni spunti 

ideativi interessanti; 
testo strutturato in 

modo organico, 

coeso e  
coerente. 

Testo originale e 

ricco di idee; 
struttura coesa e 

coerente, conforme 

alla specificità del 
tema trattato. 

 

 
IG2 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  
 

Correttezza 

grammatica-le 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggia-

tura  

Lessico limitato e 
improprio; gravi e 

ripetuti errori gram-

maticali e di punteg-
giatura che compro-

mettono la 

comprensione del 
messaggio. 

Lessico generico e/o 
ripetitivo; diversi 

errori grammaticali 

e di punteggiatura 
che alterano a tratti 

la comprensione del 

messaggio. 

Lessico 
semplice,alcune 

ripetizioni e 

imprecisioni gram-
maticali che appe-

santiscono la lettura, 

ma non compromet-
tono il messaggio. 

Lievi e rare 
imprecisioni 

lessicali e 

grammaticali; 
linguaggio 

scorrevole, ma con 

qualche 
appesantimento 

sintattico. 

Lessico ampio e 
preciso; il 

linguaggio è corretto 

e scorrevole, 
arricchito da scelte 

stilistiche ed 

espressive di rilievo. 

 

 
IG3 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
 

Espressione di giudizi 

cri -tici e valutazioni 

perso-nali 

Sviluppo carente e 

sintetico; mancano 

riferimenti culturali 
o sono incoerenti 

con la traccia; 

giudizi critici e 
valutazioni personali 

mancanti e/o errate. 

Conoscenze e 

riferimenti culturali 

ridotti e approssi-
mativi; giudizi 

critici inesatti e/o 

valuta-zioni 
personali gene-riche 

o imprecise. 

Conoscenze essen-

ziali, pochi ma cor-

retti riferimenti cul-
turali; valutazioni 

personali e giudizi 

critici generalizzati. 

Abbastanza ampie e 

solide le conoscenze 

e i riferimenti 
culturali; valutazioni 

personali e giudizi 

critici abbastanza 
articolati. 

Diffuse e valide 

conoscenze e 

riferimenti culturali; 
valutazioni personali 

e giudizi critici  
significativi. 

 

 
IS1 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna (ad 

es., indicazioni circa la 

lun-ghezza del testo o la 

for-ma parafrasata o 

sinteti-ca della 

rielaborazione). 
 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stili-

stica e retorica(se richie-

sta). 

Non rispetta i 

vincoli posti nella 

consegna e/o 

commette gravissimi 

e ripetuti errori 
nellôanalisi formale 

oppure omette la 

risposta. 

Rispetta 

parzialmente i 

vincoli nella 

consegna e/o 

commette alcuni 
gravi errori 

nellôanalisi formale 

del testo o la svolge 
in parte. 

Rispetta in termini 

generali i vincoli 

posti nella consegna 

e/o, pur 

commettendo alcune 
imprecisioni 

nellôanalisi formale, 

ne coglie gli aspetti 
essenziali. 

Rispetta i vincoli 

posti nelle consegne 

e/o coglie 

correttamente i 

rilievi formali, anche 
se non in modo 

esaustivo. 

Rispetta tutti i 

vincoli posti nelle 

consegne e/o risulta 

puntuale e preciso 

nel cogliere gli 
aspetti formali del 

testo fornendo 

unôanalisi adeguata 
e significativa. 

 

 
IS2 

 

Capacità di comprende-

re il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilisti-

ci. 
 

Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 

Non coglie alcun 

aspetto del senso 

complessivo del 
testo, dei temi e 

degli snodi stilistici;  
interpretazione 
errata e fuorviante. 

Gravi errori nella 

comprensione del 

senso complessivo 
del testo e/o dei suoi 

snodi tematici e 

stilistici; interpreta-
zione debole e 

talvolta errata. 

Alcune imprecisioni 

nella comprensione 

del senso del testo 
e/o dei suoi snodi 

fondamentali; 

interpretazione 
generica, ma nel 

complesso corretta. 

Coglie quasi tutti gli 

aspetti di compren-

sione del senso com-
plessivo del testo e/o 

dei suoi snodi 

fondamentali; inter-
pretazione corretta e 

abbastanza 

articolata. 

Coglie tutti gli 

aspetti del senso 

complessivo del 
testo e dei suoi 

snodi fondamentali; 

interpretazione 
corretta e ampia-

mente articolata. 

 

 

SOMMA PUNTEGGIO 
 

 

 

 

PUNTEGGIO SPECIFICO 
 

 

/100 
 

 

 

t¦b¢9DDLh  άtwLa! twh±!έ 
 

 

 

/20 
 

 
 
 
 

Il docente 
 

_____________________________ 



77 

 

 
 

DwLD[L! {t9/LCL/! ±![¦¢!½Lhb9 άtwLa! twh±!έ 5{! 9 [Φ млп h.L9¢¢L±L aLbLaL(La 

griglia non tiene conto delle parti barrate e si accorda alle specifiche indicazioni riportate nel PDP o nel PEI) 

A.S. ______ / ______ 
CANDIDAT__ ___________________________________________ CLASSE ____ sez. ____ 

TIPOLOGIA B:  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 

 

ǒ IG: indicatori 

generali ( MAX 60 

punti )  
 

ǒ IS: indicatori 

specifici ( MAX 40 

punti )  

 

Gravemente 
insufficiente 

 

Insufficiente / 
Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 
 

Ottimo  
 

 
 

Punt

i 
 

1 - 8 
 

9 - 11 
 

12 - 13 
 

14 - 17 
 

18 - 20 

 
 

IG1 

 

Ideazione, 

pianificazio-ne e 

organizzazione del 

testo. 
 

Coesione e coerenza 

testuale. 

Spunti ideativi 

limitatie/o imprecisi; 

testo disorganico e 

alterato sul piano della 

coesione e coerenza. 

Spunti ideativi 

generici; imprecisio-

ni nellôorganizzazio-

ne strutturale del te-

sto: coesione e coe-

renza non conformi. 

Spunti ideativi  
semplici; 

lôorganizza-zione 

strutturale del testo è 

elementare, ma 

complessiva-mente 
corretta. 

Alcuni spunti 

ideativi interessanti; 

testo strutturato in 

modo organico, 

coeso e  
coerente. 

Testo originale e 

ricco di idee; 

struttura coesa e 

coerente, conforme 

alla specificità del 

tema trattato. 

 

 
 

IG2 

 

Ricchezza e 

padronan-za lessicale.  
 

Correttezza 

grammati-cale 

(ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso 

cor-retto ed efficace 

della punteggiatura 

Lessico limitato e 

improprio; gravi e 
ripetuti errori 

grammaticali e di 

punteggiatura che 
compromettono la 

comprensione del 

messaggio. 

Lessico generico e/o 

ripetitivo; diversi 
errori grammaticali 

e di punteggiatura 

che alterano a tratti 
la comprensione del 

messaggio. 

Lessico 

semplice,alcune 
ripetizioni e 

imprecisioni 

grammaticali che 
appesantiscono la 

lettura, ma non 

compromettono il 
messaggio. 

Lievi e rare 

imprecisioni 
lessicali e 

grammaticali; 

linguaggio 
scorrevole, ma con 

qualche 

appesantimento 
sintattico. 

Lessico ampio e 

preciso; il 
linguaggio è corretto 

e scorrevole, 

arricchito da scelte 
stilistiche ed 

espressive di rilievo. 

 

 
IG3 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

per-sonali 

Sviluppo carente e 

sintetico; mancano 
riferimenti culturali o 

sono incoerenti con la 

traccia; giudizi critici e 
valutazioni personali 

mancanti e/o errate. 

Conoscenze e 

riferimenti culturali 
ridotti e approssi-

mativi; giudizi 

critici inesatti e/o 
valuta-zioni 

personali gene-riche 

o imprecise. 

Conoscenze 

essenziali, pochi ma 
corretti riferimenti 

culturali; valutazioni 

personali e giudizi 
critici generalizzati. 

Abbastanza ampie e 

solide le conoscenze 
e i riferimenti 

culturali; valutazioni 

personali e giudizi 
critici abbastanza 

articolati. 

Diffuse e valide 

conoscenze e 
riferimenti culturali; 

valutazioni personali 

e giudizi critici  
significativi. 

 

 
IS1 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazio-ni 

presenti nel testo 

proposto.  

Non coglie alcun 

aspetto richiesto del 

testo: confonde e 
fraintende la tesi e/o 

gli snodi 

argomentativi. 

Commette errori 

nella comprensione 

e individuazione 
della tesi e/o 

individua solo alcuni 

snodi argomentativi. 

Commette qualche 

imprecisione nella 

comprensione e in-
dividuazione della 

tesi e/o dei principa-

li snodi argomentat. 

Coglie in buona par-

te gli aspetti struttu-

rali del testo: indivi-
dua la tesi e/o la 

maggior parte degli 

snodi argomentativi. 

Coglie gli aspetti 

strutturali del testo: 

individua la tesi e/o i 
suoi snodi 

argomentativi. 

 

 
IS2 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un per-

corso ragionativo ado-

perando connettivi 

pertinenti .  
 

Correttezza e congru-

enza dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere 

l'argomenta-zione.  

Costruisce un percorso 
ragionativo 

disorganico con gravi 

errori di connessione e 
coerenza testuale; 

assenti i riferimenti 

culturali o errati. 

Costruisce un 
percorso ragionativo 

debole e poco 

strutturato con 
alcuni evidenti errori 

di connessione e 

coerenza; rari i 
riferimenti culturali 

con imprecisioni e 

incongruenze. 

Costruisce un 
percorso ragionativo 

essenziale, 

strutturato in modo 
semplice e 

sostanzialmente 

coerente nelle 
connessioni; pochi, 

ma nel complesso 

corretti e congrui, i 
riferimenti culturali. 

Costruisce un 
percorso ragionativo 

corretto, coeso e 

articolato nelle 
connessioni e negli 

spunti 

argomentativi; 
riferimenti culturali 

precisi, corretti e 

congrui. 

Costruisce un 
percorso ragionativo 

ampio, coerente e 

ben articolato nelle 
connessioni; efficaci 

e congrui i 

riferimenti culturali. 
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griglia non tiene conto delle parti barrate e si accorda alle specifiche indicazioni riportate nel PDP o nel PEI) 
A.S. ______ / ______ 

CANDIDAT__ ___________________________________________ CLASSE ____ sez. ____ 

TIPOLOGIA C:  
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO -ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
 

 

ǒ IG: indicatori generali 
( MAX 60 punti ) 

 

ǒ IS: indicatori specifici 
( MAX 40 punti ) 

 

Gravemente 
 insufficiente 

 

Insufficiente / 

Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto /  
Buono 

 

Ottimo  
 

 
 

Punt

i  

1 - 8 
 

9 - 11 
 

12 - 13 
 

14 - 17 
 

18 - 20 

 
IG

1 

 

Ideazione, pianificazio-

ne e organizzazione del 

testo. 
 

Coesione e coerenza 

testuale. 

Spunti ideativi 

limitati e/o 
imprecisi; testo 

disorganico e 

alterato sul piano 

della coesione e 

coerenza. 

Spunti ideativi 

generici; imprecisioni 
nellôorganizzazione 

strutturale del testo: 

coesione e coerenza 

non conformi. 

Spunti ideativi  
semplici; lôorganiz-
zazione strutturale 

del testo è ele-

mentare, ma com-

plessivamente 

corretta. 

Alcuni spunti 

ideativi interessanti; 
testo strutturato in 

modo organico, 

coeso e  
coerente. 

Testo originale e 

ricco di idee; 
struttura coesa e 

coerente, conforme 

alla specificità del 

tema trattato. 

 

 
IG

2 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale.  
 

Correttezza grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della 

punteggiatura 

Lessico limitato e 

improprio; gravi e 
ripetuti errori 

grammaticali e di 

punteggiatura che 
compromettono la 

comprensione del 
messaggio. 

Lessico generico e/o 

ripetitivo; diversi 
errori grammaticali e 

di punteggiatura che 

alterano a tratti la 
comprensione del 

messaggio. 

Lessico 

semplice,alcune 
ripetizioni e 

imprecisioni 

grammaticali che 
appesantiscono la 

lettura, ma non 
compromettono il 

messaggio. 

Lievi e rare 

imprecisioni 
lessicali e 

grammaticali; 

linguaggio 
scorrevole, ma con 

qualche 
appesantimento 

sintattico. 

Lessico ampio e 

preciso; il 
linguaggio è corretto 

e scorrevole, 

arricchito da scelte 
stilistiche ed 

espressive di rilievo. 

 
 

 
IG

3 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  
 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 
 

Sviluppo carente e 

sintetico; mancano 
riferimenti culturali 

o sono incoerenti 

con la traccia; 
giudizi critici e 

valutazioni personali 

mancanti e/o errate. 

Conoscenze e riferi-

menti culturali ridotti e 
approssimativi; giu-

dizi critici ine-satti e/o 

valutazioni personali 
generiche o imprecise. 

Conoscenze 

essenziali, pochi ma 
corretti riferi-menti 

culturali; valutazioni 

perso-nali e giudizi 
critici generalizzati. 

Abbastanza ampie e 

solide le conoscenze 
e i riferimenti 

culturali; valutazioni 

personali e giudizi 
critici abbastanza 

articolati. 

Diffuse e valide 

conoscenze e 
riferimenti culturali; 

valutazioni personali 

e giudizi critici  
significativi. 

 

 
IS1 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell'eventuale 

paragrafazione. 
 

Sviluppo ordinato e 

lineare dellôesposizione  

Elaborato non per-

tinente alla traccia; 

titolo assente o in-

coerente rispetto alla 
trattazione ge-nerale 

e/o alla para-

grafazione; lo 
svilup-po è 

frammentario e 

disorganico. 

Elaborato 

parzialmente 

pertinente alla traccia; 

titolo non adeguato o 
curato rispetto alla 

trattazione generale 

e/o alla  paragrafa zio-
ne. Sviluppo a tratti 

frammentario. 

Elaborato nel com-

plesso pertinente 

alla traccia; titolo 

conforme alla trat-
tazione generale e 

alla para-grafazione. 

Svilup-po semplice 
e ten-denzialmente 

lineare. 

Elaborato pertinente 

alla traccia; titolo 

curato e conforme 

alla trattazione 
generale e/o alla 

paragrafazione. 

Sviluppo ordinato e 
lineare. 

Elaborato piena-

mente pertinente 

alla traccia; titolo 

originale in linea 
con la trattazione 

generale e/o alla pa-

ragrafazione. 
Sviluppo ordinato e 

organico. 

 

 
IS2 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

risultano assenti, er-

rati o inconsistenti; 
lôarticolazione dei 

contenuti è fram-

mentaria e/o 
incongruente. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

risultano limitati, 

imprecisi e articolati in 
modo giustapposto. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

risultano essenziali,  

corretti e articolati 
in  
modo semplice. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono abbastanza 

precisi, corretti e 
articolati in modo 

coerente. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono preci-si, 

corretti ed articolati 
in modo personale e 

originale. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ς Audiovisivo e multimediale       STUDENTE ____________________________________  
 

INDICATORE DESCRITTORI DI LIVELLO  Livello  Fasce Punti 

/ƻǊǊŜǘǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƛǘŜǊ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭŜ  Utilizzare 
un metodo di lavoro per  lo sviluppo del 
progetto organizzato con coerenza per fasi 
successive,  proporzionato ai tempi, agli 
spazi,  alle strumentazioni disponibili. 

Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o le  applica in modo scorretto ed errato. I 0,25 - 2  

Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in 
modo incompleto. II 2,5 ς 3 

 

Applica le procedure progettuali in modo generalmente  corretto e appropriato. Sviluppa il 
progetto in modo complessivamente coerente. 

II
I 

3,5 ς 4,5 
 

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abilità e con elementi di 
originalità. Sviluppa  il progetto in modo completo. 

I
V 

5 ς 6 
 

Pertinenza e coerenza con la traccia   

Elaborare un progetto pertinente e  
coerente con i dati forniti dalla traccia. 

Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta o gravemente 
incompleta. 

I 0,25 ς 1 
 

Analizza ed interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in  maniera parziale e le recepisce in modo 
incompleto. 

II 1,5 ς 2,5 
 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i 
dati forniti e recepiti in modo appropriato nella proposta progettuale. 

II
I 

2,5 ς 3,5 
 

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i 
dati forniti anche  con spunti originali e recependoli in modo completo nella  proposta progettuale. 

I
V 

4 ς5 

 

Padronanza degli strumenti, delle  
tecniche e dei materiali  

Utilizzare strumenti, tecniche e materiali in 
relazione alle proprie finalità  progettuali. 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche  Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ όƴŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ 
bozzetti e storyboard), i software di editing video e di elaborazione digitale in modo scorretto o 
errato. 

I 0,25 ς 1 

 

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di  ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ όƴŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ 
bozzetti e storyboard), i  software di editing video e di elaborazione digitale in modo  non sempre 
corretto, con alcune inesattezze e approssimazioni. 

II 1,5 ς 2 

 

Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 
ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ όƴŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ ōƻȊȊŜǘǘƛ Ŝ ǎǘƻǊȅōƻŀǊŘύΣ ƛ ǎƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ ŜŘƛǘƛƴƎ ǾƛŘŜƻ Ŝ Řƛ 
elaborazione digitale. 

II
I 

2,5 

 

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 
ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ όƴŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ ōƻȊȊŜǘǘƛ Ŝ ǎǘƻǊȅōƻŀǊŘύΣ ƛ  ǎƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ ŜŘƛǘƛƴƎ 
video e di elaborazione digitale. 

I
V 

3 

 

Autonomia e originalità della  
proposta progettuale e degli 
elaborati   

Interpretare i dati di contesto e  
realizzare gli elaborati in modo 
autonomo e originale: dimostrare  
autonomia operativa, prestando  
particolare attenzione alla produzione 
digitale della fotografia, del  video, 
ŘŜƭƭΩŀƴƛƳŀȊƛƻƴŜ ƴŀǊǊŀǘƛǾŀ Ŝ  informatica. 

Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa autonomia operativa. I 0,25 ς 1  

Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota una autonomia operativa 
parziale. II 1,5 ς 2 

 

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i 
dati forniti e recepiti in modo appropriato nella proposta progettuale. 

II
I 

2,5  
 

Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata autonomia operativa. I
V 

3 
 

Efficacia comunicativa  
Comunicare con efficacia il proprio 
pensiero concettuale e progettuale: 
esporre, descrivere e  motivare 
correttamente le scelte  fatte nel 
proprio percorso progettuale. 

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo confuso e frammentario le 
scelte effettuate. I 0,25 ς 1 

 

Riesce a comunicare non sempre efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 
parziale le scelte  effettuate. II 1,5 ς 2 

 

Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al  progetto. Giustifica in modo coerente le 
scelte effettuate. 

II
I 

2,5 
 

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica 
in modo completo e approfondito le scelte effettuate. 

I
V 

3 
 

 

Punteggio finale_ 
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MODELLO DI ATTESTATO DEL PERCORSO DI PCTO 
 

Si attesta che lo studente (Cognome __________________________ Nome _____________________), 
nato a ____________________________________ il _______________ frequentante la classe ___________ del 
Liceo Artistico di Verona, ha partecipato al progetto PCTO in scuola impresa άTitolo del progetto 
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψέ ƴŜƭƭΩa.s ____________ per un monte ore complessivo 
di ________ ore.  

Certificazione di competenza 
Si certifica il raggiungimento delle seguenti competenze, descritte secondo il Quadro Europeo di riferimento (EQF). 

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORI 

Livello di competenza  
dello studente* 

i 1 2 3 4 

Comportamento, 
interesse, 
curiosità 

Rispetto delle regole e dei tempi in ambiente di apprendimento      

Capacità di relazionarsi correttamente e di collaborare in gruppo.      

Interesse, curiosità, partecipazione attiva, impegno.      

Relazione con il tutor e altre figure adulte.      

Percorso 
progettuale, 
autonomia, 
creatività. 

!ǳǘƻƴƻƳƛŀ ƴŜƭƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƴŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΤ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ      

Tempi di realizzazione delle consegne.      

tǊŜŎƛǎƛƻƴŜ Ŝ ŘŜǎǘǊŜȊȊŀ ƴŜƭƭΩǳǎƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜΦ      

Ricerca e gestione delle informazioni.      

Riferimenti culturali.      

Uso del linguaggio specifico.      

Capacità di riflettere sul proprio percorso e di descriverlo.      

Prodotto, 
realizzazione 

/ƻǊǊŜǘǘŜȊȊŀ Ŝ ǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŜ ŎƻƴǎŜƎƴŜ Ŝ ŀƭƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻΦ       

Completezza del lavoro/prodotto/performance.      

Originalità del lavoro/prodotto/performance.      

Presentazione e motivazione del lavoro /prodotto/performance e delle scelte 
progettuali. 

     

 

*Livelli di competenza della certificazione, con riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

(nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia) 

Livello i Difficoltà a lavorare o studiare anche se sotto la diretta supervisione e in un contesto strutturato. 

Livello 1 Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione e in un contesto strutturato.  
corrisponde al livello 1 

ŘŜƭƭΩ9vC 

Livello 2 Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia. 
corrisponde al livello 2 

ŘŜƭƭΩ9vC 

Livello 3 
!ǎǎǳƳŜǊŜ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ Řƛ ǇƻǊǘŀǊŜ ŀ ǘŜǊƳƛƴŜ ŎƻƳǇƛǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘǳŘƛƻΤ adeguare 
il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. 

corrisponde al livello 3 
ŘŜƭƭΩ9vC 

Livello 4 
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

corrisponde al livello 4 
ŘŜƭƭΩ9vC 

  
Giudizio complessivoΥ [Ωŀƭǳƴƴƻ ____________________________________________ ha svolto il percorso di alternanza scuola lavoro 
con frequenza regolare/irregolare, conseguendo un scarso / sufficiente / discreto / buono / eccellente livello di apprendimento e 
migliorando / approfondendo le proprie competenze culturali e professionali. 

 

 
 


