
1 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “CHRIS CAPPELL COLLEGE” 

Viale Antium n°5 – 00042 Anzio (RM)  

 - ☎ 06/121126745 - ✉ rmpc41000c@istruzione.it  

43° Distretto Scolastico -Cod. Fiscale 07183021000 
 

 

Esami di Stato – Liceo Scienze Umane 

Anno scolastico 2022 – 2023 
 

 

DOCUENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE V – SEZ. DS 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  RELIGIONE:      MORICONI VITTORIA 

  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:    BARTUCCA FABRIZIO 

  LINGUA E CULTURA LATINA:    BARTUCCA FABRIZIO 

  SCIENZE UMANE:     PIZZATO ANGELA 

  STORIA:    POMES PAOLO 

  FILOSOFIA:    PERPETUINI LAURA 

  LINGUA E CULTURA INGLESE:    RIZZELLO GIORGIA 

  MATEMATICA:     LAURINO MARIA LUCIANA 

  FISICA:    LAURINO MARIA LUCIANA 

  SCIENZE NATURALI:    LATTANZI ALESSANDRO 

  STORIA DELL’ARTE:    SAPONARA LAURA 

  SCIENZE MOTORIE:    LONGHI CHIARA 

  DIRIGENTE SCOLASTICO:    DANIELA PITTIGLIO 

 

ALUNNI N. 16 (2 maschi e 14 femmine) 

 



2 

 

INDICE 
➢ composizione della classe:  .….. pag. 3 

➢ continuità didattica: .….. da pag. 3 a pag. 6 

➢ inquadramento generale:  .….. pag. 7 

➢ verifiche e valutazioni generali: .….. pag. 8; 

➢ educazione civica: .….. pag. 9 

➢ percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO): 

.….. pag. 8 

➢ obiettivi generali: .….. pag. 9 

➢ obiettivi didattico-educativi: .….. pag. 9 

➢ obiettivi trasversali: .….. pag. 10 

➢ attività: .….. pag. 11 

➢ contenuti: .….. pag. 12 

➢ organizzazione dei “contenuti”: .….. pag. 12 

➢ tabella riassuntiva: “metodi” .….. pag. 13 

➢ tabella riassuntiva: “strumenti” .….. pag. 14 

➢ misurazione e valutazione .….. pag. 15 

➢ tabella riassuntiva: tipologia delle prove .….. pag. 16 

➢ Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO): 

.….. da pag. 76 a pag. 79 

 

DISCIPLINE E PROGRAMMI 

➢ NUCLEI TEMTICI .….. pag. 17 

   

➢ Lingua e Letteratura Italiana: .….. da pag. 18 a pag. 22 

➢ Lingua e Cultura Latina: .….. da pag. 23 a pag. 27 

➢ Storia: .….. da pag. 28 a pag. 31 

➢ Filosofia: .….. da pag. 32 a pag. 34 

➢ Scienze Umane: .….. da pag. 35 a pag. 37 

➢ Lingua e Cultura Inglese: .….. da pag. 38 a pag. 42  

➢ Matematica: .….. da pag. 43 a pag. 45  

➢ Fisica: .….. da pag. 46 a pag. 49  

➢ Scienze Naturali: .….. da pag. 50 a pag. 53  

➢ Storia dell'Arte: .….. da pag. 54 a pag. 57  

➢ Scienze Motorie: .….. da pag. 58 a pag. 60 

➢ Religione Cattolica (IRC): .….. da pag. 61 a pag. 64 
   

➢ Educazione Civica: .….. da pag. 65 a pag. 75 
 

ALLEGATI (GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NELLA CLASSE 

➢ Prima Prova: Tipologia A .….. da pag. 80 a pag. 81  

➢ Prima Prova: Tipologia B .….. da pag. 82 a pag. 83  

➢ Prima Prova: Tipologie C .….. da pag. 84 a pag. 85  

➢ Seconda Prova .….. pag. 86  

➢ Griglia Valutazione BES .….. pag. 87 a pag. 92  
 

SIMULAZIONI PROVE ESAMI 

➢ Simulazioni Prove .….. da pag. 93 a pag. 105 



3 

 

 

RESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

COMPOSIZIONE CLASSE 
 

La classe è composta da 16 alunni di cui 2 maschi e 14 femmine, non tutti gli alunni 
frequentano dalla classe prima, difatti vi sono presenti 2 alunni provenienti da altri 
indirizzi scolastici ed altri 2 alunni precedentemente bocciati. 

Questi numeri sono il risultato di una selezione avvenuta durante tutte le classi 
precedenti; inoltre, due studenti all’inizio dell’anno scolastico hanno presentato la 

richiesta di trasferimento in un altro istituto scolastico. 
Nella classe, sono inoltre presenti 2 alunne/i PDP – DSA ed un/a alunna/o PDP – 
BES.  

 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

COMPOSIZIONE DOCENTI “BIENNIO” A.S.: 2018 – 2019; 2019 – 2020; 
 

CLASSE I SEZIONE Ds (A.S. 2018 – 2019) 
 

n° MATERIE DOCENTI INCARICO 
 

1 RELIGIONE: LAVIOLA ANNA  
2 ITALIANO: MASTROBATTISTA LARA  
3 LATINO: ALFANO TERESA COORDINATRICE 

4 GEOSTORIA: ALFANO TERESA  
5 LINGUA INGLESE: RIZZELLO GIORGIA  

6 MATEMATICA: LAURINO MARIA LUCIANA  
7 SCIENZE NATURALI: LATTANZI ALESSANDRO  
8 SCIENZE UMANE: ROMA CRISTIANA  

9 DIRITTO: MARANO ANTONIO  
10 SCIENZE MOTORIE: LONGHI CATERINA  
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CLASSE II SEZIONE Ds (A.S. 2019 – 2020) 
 

n° MATERIE DOCENTI INCARICO 
 

1 RELIGIONE: LAVIOLA ANNA  
2 ITALIANO: BARTUCCA FABRIZIO  
3 LATINO: SURIANA CONCETTA MARIA  

4 GEOSTORIA: SURIANA CONCETTA MARIA  
5 LINGUA INGLESE: RIZZELLO GIORGIA  

6 MATEMATICA: LAURINO MARIA LUCIANA  
7 SCIENZE NATURALI: LATTANZI ALESSANDRO COORDINATORE 
8 SCIENZE UMANE: PIZZATO ANGELA  

9 DIRITTO: MARANO ANTONIO  
10 SCIENZE MOTORIE: LONGHI CATERINA  

 
 
 

 
COMPOSIZIONE DOCENTI “TRIENNIO” A.S.: 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 - 

2023 

CLASSE III SEZIONE Ds (A.S. 2020 – 2021) 
 

n° MATERIE DOCENTI INCARICO 
 

1 RELIGIONE. MORICONI VITTORIA  
2 ITALIANO: BARTUCCA FABRIZIO  

3 LATINO: BATUCCA FABRIZIO  
4 SCIENZE UMANE: PIZZATO ANGELA  

5 LINGUA INGLESE: RIZZELLO GIORGIA  
6 MATEMATICA: LAURINO MARIA LUCIANA  
7 FISICA: LAURINO MARIA LUCIANA  

8 STORIA: POMES PAOLO (titolare) 
sostituito da: 

PASCALI ROBERTA 
sostituita da: 
RADICO MARIO 

 

9 FILOSOFIA: POMES PAOLO (titolare) 
sostituito da: 
PASCALI ROBERTA 

sostituita da: 
RADICO MARIO 

 

10 STORIA DELL’ARTE: SAPONARA LAURA  
11 SCIENZE NATURALI: LATTANZI ALESSANDRO COORDINATORE 
12 SCIENZE MOTORIE: LONGHI CATERINA  
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CLASSE IV SEZIONE Ds (A.S. 2021 – 2022) 
 

n° MATERIE DOCENTI INCARICO 
 

1 RELIGIONE: MORICONI VITTORIA  
2 ITALIANO: BARTUCCA FABRIZIO  
3 LATINO: BATUCCA FABRIZIO  

4 SCIENZE UMANE: PIZZATO ANGELA  
5 LINGUA INGLESE: RIZZELLO GIORGIA  

6 MATEMATICA: LAURINO MARIA LUCIANA  
7 FISICA: LAURINO MARIA LUCIANA  
8 STORIA: POMES PAOLO (titolare) 

sostituito da: 
PASCALI ROBERTA 

 

9 FILOSOFIA: SILVESTRI MARCO  
10 STORIA DELL’ARTE: SAPONARA LAURA  
11 SCIENZE NATURALI: LATTANZI ALESSANDRO COORDINATORE 

12 SCIENZE MOTORIE: LONGHI CATERINA  
13 POTENZIAMENTO: GAETA GERARDINA  

 

 
 

 
CLASSE V SEZIONE Ds (A.S. 2022 – 2023) 

 

n° MATERIE DOCENTI INCARICO 
 

1 RELIGIONE: MORICONI VITTORIA  

2 ITALIANO: BARTUCCA FABRIZIO  
3 LATINO: BATUCCA FABRIZIO  
4 SCIENZE UMANE: PIZZATO ANGELA  

5 LINGUA INGLESE. RIZZELLO GIORGIA  
6 MATEMATICA LAURINO MARIA LUCIANA  

7 FISICA: LAURINO MARIA LUCIANA  
8 STORIA: POMES PAOLO  
9 FILOSOFIA: PERPETUINI LAURA  

10 STORIA DELL’ARTE: SAPONARA LAURA  
11 SCIENZE NATURALI: LATTANZI ALESSANDRO COORDINATORE 
12 SCIENZE MOTORIE: LONGHI CATERINA  
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CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

n° MATERIE DOCENTI CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

 

1 RELIGIONE: MORICONI VITTORIA 3 ANNI 
2 ITALIANO: BARTUCCA FABRIZIO 4 ANNI 

3 LATINO: BATUCCA FABRIZIO 3 ANNI 
4 SCIENZE UMANE: PIZZATO ANGELA 4 ANNI 

5 LINGUA INGLESE: RIZZELLO GIORGIA 5 ANNI 
6 MATEMATICA: LAURINO MARIA LUCIANA 5 ANNI 
7 FISICA: LAURINO MARIA LUCIANA 3ANNI 

8 STORIA: POMES PAOLO 1 ANNO 
9 FILOSOFIA: PERPETUINI LAURA 1 ANNO 

10 STORIA DELL’ARTE: SAPONARA LAURA 3 ANNI 
11 SCIENZE NATURALI: LATTANZI ALESSANDRO 5 ANNI 
12 SCIENZE MOTORIE: LONGHI CATERINA 5 ANNI 

 
 
Nel Triennio A.S. 2020 – 2021; A.S. 2021 – 2022; A.S. 2021 – 2022 non vi è stata 

“continuità didattica” per le seguenti discipline scolastiche: 
➢ “STORIA”; 

➢ “FILOSOFIA”; 
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INQUADRAMENTO GENERALE 
 

La classe si è mostrata partecipe ad ogni iniziativa didattica, ha partecipato al dialogo 
didattico educativo, anche se l’elaborazione personale e lo studio a casa non sempre 
hanno soddisfatto le esigenze dei docenti. 

Solo alcuni studenti si sono sempre distinti per costanza e rendimento scolastico, a 
differenza della maggior parte della classe che ha manifestato alcune lacune mai 

colmate. 
Da sottolineare che alcuni studenti insieme alle loro famiglie nei precedenti A.S. 2020 
– 2021, 2021 - 2022, purtroppo sono stati colpiti, anche più di una volta, dal Covid, 

ciò non ha permesso di affrontare gli studi con serenità. 
Il periodo di didattica a distanza nel pieno della pandemia, vissuto a cavallo del terzo 
anno e del quarto anno di liceo, non ha certamente favorito gli studenti più fragili di 

questa classe che hanno vissuto periodi di grande sconforto e disorientamento, 
alternati a brevi periodi di normalità. Tutto ciò ha indebolito la loro concentrazione e 

resistenza ad uno studio più impegnativo. 
Anche durante il quinto anno si sono verificate molte assenze da parte degli studenti 
dovute a Covid ed a diverse patologie influenzali, per tale motivazione molti alunni 

non sono riusciti a mantenere un ritmo di studio costante e duraturo. 
Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi, nel gruppo classe si distinguono 

tre fasce di livello: un piccolo gruppo formato da alunni che sono in grado di costruire 
percorsi di apprendimento autonomi, articolati e documentati e hanno dimostrato di 
raggiungere buoni, in alcuni casi ottimi, risultati, mostrando un impegno ed una 

partecipazione sempre attivi e costanti; una seconda fascia, la più numerosa, formata 
da alunni che globalmente hanno raggiunto gli obiettivi anche se con delle differenze, 
talvolta sostanziali, nelle diverse discipline; ed infine un ultimo gruppo formato da 

alunni che, a causa di carenze di base, manifesta ancora qualche fragilità ed 
incertezze generalizzate e non sempre hanno raggiunto sufficientemente gli obiettivi 

disciplinari, soprattutto nelle discipline di lingua e letteratura italiana e lingua e 
cultura inglese, matematica e fisica. 
La produzione degli elaborati scritti presenta ancora delle incertezze sia dal punto di 

vista grammaticale che nell’esposizione a tratti poco articolata ed esplicativa.  
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VERIFICHE e VALUTAZIONI 
 

Le verifiche sono state effettuate seguendo le diverse tipologie previste per gli Esami 
di Stato, e sono state valutate nel rispetto delle indicazioni e delle griglie definite dai 
Dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti. Tali griglie, sono allegate al presente 

Documento. 

Le simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato, sono state effettuate nelle 

seguenti date: 

➢ Lunedì 3 Aprile (ITALIANO); 

➢ Martedì 4 Aprile (SCIENZE UMANE); 

Prove Invalsi, sono state effettuate nelle seguenti date: 

➢ Lunedì 20 Marzo (Italiano e Inglese); 

➢ Venerdì 24 Marzo (matematica); 

 

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

La classe ha partecipato al progetto di Educazione Civica deliberato dal Collegio 

dei docenti e coordinato dal Prof.re Pomes Paolo. 
Sono state svolte dai docenti del “Consiglio di Classe” delle lezioni trasversali e 

multidisciplinari sviluppando nel corso dell’anno scolastico tre UDA 
riguardanti: 
 

➢ la cittadinanza digitale nell’ambito della “macroarea 3”; 
➢ un’altra afferente alla “macroarea 1”; 
➢ l’ultima nell’ambito della “macroarea 2”. 

 

 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORINTAMENTO (PCTO) 

 

Gli allievi durante il triennio hanno partecipato al progetto di PCTO, compresi i corsi 

obbligatori su salute e sicurezza e le attività proposte da “School Up”.  
Come deliberato dal Collegio dei Docenti, al termine delle attività, i tutor hanno 
valutato gli studenti e tale valutazione ha contribuito al voto finale di tutte le 

materie, quindi anche al credito scolastico. 
Le attività svolte sono elencate in allegato al presente Documento. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

1) Acquisizione critica del metodo di studio. 
2) Acquisizione critica di principi e categorie come strumenti interpretativi e    
    rappresentativi del reale. 

3) Acquisizione critica di competenze operative e procedurali. 
4) Acquisizione critica di linguaggi specifici dei vari ambiti disciplinari specie delle  

    discipline afferenti alle scienze umane. 
5) Formazione di una prospettiva storica e critica. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 
 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

COGNITIVI 

CONOSCENZA 
Acquisizione dei contenuti disciplinari 
supportata dalla conoscenza di termini, 

fatti, regole, principi, teorie e strutture 

COMPETENZA 

Comprensione del senso di una 
informazione e capacità di esporre e 
trasformare con modi e mezzi adeguati ai 

vari ambiti disciplinari, intesa come 
trasposizione, rielaborazione, 

estrapolazione e applicazione di principi e 
regole 

APPLICAZIONE 
Capacità di far uso di quanto conosciuto 
per risolvere problemi nuovi, capacità di 

generalizzare o esemplificare 

 EDUCATIVI 

RESPONSABILITÀ 
Senso di autocontrollo e rispetto verso le 

persone, le regole e il materiale 

SOCIALIZZAZIONE 
Comprensione del rapporto relazionale 
con gli altri, singoli o gruppo 

PARTECIPAZIONE 
Presenza attiva in classe e nella vita 
scolastica, puntualità nell’esecuzione dei 

propri compiti a scuola e a casa 

ORGANIZZAZIONE 
Metodo di lavoro inteso come ordine, 
concentrazione, attenzione e cura del 

materiale didattico 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
 

1 

Consolidamento e potenziamento di un metodo di studio e dei 

prerequisiti all’apprendimento quali capacità di: attenzione- 
concentrazione- osservazione- memorizzazione e precisione 

2 

Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline quali capacità 
di: esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto 

nei concetti; utilizzare con correttezza i linguaggi specifici delle singole 
discipline, documentare i propri lavori. 

3 

Potenziamento delle capacità di: analisi, sintesi, utilizzazione di 
conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove; rielaborazione 

personale di quanto appreso; collegamento di conoscenze in ambiti 
differenti 

4 

Potenziamento della criticità quale capacità di: organizzare il proprio 

tempo: articolare il pensiero in modo logico; utilizzare razionalmente 
le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in ambiente 
non scolastico; partecipare alla vita scolastica e sociale in modo 

autonomo, creativo e costruttivo. 

 



11 

 

ATTIVITÀ 
 
 

CURRICOLARI: 

➢ a.s. 2022 - 2023: …. convegno sulla “Giornata del Ricordo” 

➢ a.s. 2022 - 2023: …. convegno sulla “Giornata della Memoria” 

➢ a.s. 2022 - 2023: …. convegno “AVIS” 

 

 
 
 

EXTRACURRICOLARI: 

 

➢ a.s.  2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023 progetto PCTO  
➢ a.s.  2022-2023: …. incontro con l’autore “Il Treno dei Bambini” 

➢ a.s.  2022-2023: …. incontro con l’autore “Addio al Domani” 
➢ a.s.  2022-2023: …. Stage Linguistico (1 solo alunno) 

 

 

 
 
 

VISITE D’ISTRUZIONE 

 

➢ a.s. 2022/2023: …… uscita “Casa Circondariale di Velletri”;  

➢ a.s. 2022/2023: …… visita “Scuola Montessoriana”; 
➢ a.s. 2022/2023: …... uscita museo di “Van Ghog”. 
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CONTENUTI 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Programmi disciplinari allegati: 

 
I programmi, nel massimo rispetto dell’autonomia didattica e metodologica dei docenti 
delle singole discipline, sono stati svolti tutti con regolarità. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

TAVOLA RIASSUNTIVA 

 

 M UD P T A 

Lingua e letteratura 

italiana 

X X    

Lingua e letteratura 
latina 

X X    

Scienze Umane X X X   

Storia X X    

Filosofia X X    

Lingua e letteratura 
inglese 

X X X   

Matematica X X    

Fisica X X    

Scienze Naturali X X    

Storia dell’arte X X    

Scienze Motorie X X    

IRC X X    

Legenda Moduli 
Unità  

didattica 

Percorsi  

monotematici 
Tradizionali Altro 
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METODI 

 
TAVOLA RIASSUNTIVA 

 

 LF L GL PI LP 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

X   X X 

Lingua e 
letteratura 
latina 

X   X X 

Scienze Umane X  X X X 

Storia X  X X X 

Filosofia X   X X 

Lingua e 
letteratura 

inglese 

X  X X X 

Matematica X   X X 

Fisica X  X X X 

Scienze Naturali X   X X 

Storia dell’arte X  X X X 

Scienze Motorie X  X X X 

IRC X  X X X 

Legenda 
Lezione 
frontale 

Laboratorio 
Gruppi 

di  

lavoro 

Processi  
individualizzati 

Lezione  
partecipativa 
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STRUMENTI 
 

TAVOLA RIASSUNTIVA 
 

 Biblioteca Web LIM Testi Palestra Laboratori 

Lingua e 

letteratura  
italiana 

 X X X   

Lingua e 
letteratura  

latina 

 X X X   

Scienze Umane  X X X   

Storia  X X X   

Filosofia  X X X   

Lingua e 
letteratura  

inglese 

 X X X   

Matematica  X X X   

Fisica  X X X   

Scienze  X X X   

Storia dell’arte  X X X   

Scienze motorie  X X X X  

IRC  X X X   
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Linee comuni di valutazione 

Il Consiglio di Classe ha adottato le linee comuni di valutazione che, in questo liceo, 
considerano i seguenti punti: 

➢ raggiungimento degli obiettivi fissati; 
➢ progresso rispetto alla situazione di partenza; 

➢ partecipazione al lavoro di classe. 
 

Il livello di sufficienza, considerando le fasce di partenza della classe e del singolo 

studente, è attestato da: 
➢ possesso dei dati indispensabili per le singole discipline; 

➢ capacità di operare semplici collegamenti concettuali; 
➢ uso di un linguaggio chiaro e corretto nella lingua italiana. 

 

CRITRI ADOTTATI NELLA CLASSE 

In relazione ai criteri generali disciplinari indicati nei diversi Dipartimenti, il Consiglio 
di Classe ha fissato i seguenti obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza: 

 
 

COMPRENSIONE / PRODUZIONE ORALE (LIVELLO STANDARD) 
 

 

AREA “UMANISTICA” 
 

 

AREA “SCIENTIFICA” 
 

 

➢ Conoscenza dell’argomento nelle 

linee generali 
 

➢ Comprensione e interpretazione di 

un testo nelle linee generali 
 

➢ Esposizione in un linguaggio 

semplice ma corretto nella lingua 
italiana e sostanzialmente 
corretto nella lingua straniera 

 

➢ Capacità di operare semplici 
collegamenti 

 

➢ Conoscenze dei concetti 

fondamentali delle discipline 
anche se non in modo 
approfondito 

 

➢ Comprensione di un testo 
scientifico nelle linee generali 

 

➢ Esposizione in un linguaggio 
         tecnico corretto anche se  

         essenziale 
 

➢ Capacità di applicare le 

         conoscenze in compiti semplici  
         senza commettere errori 
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PRODUZIONE SCRITTA IN LINGUA ITALIANA 

(livello standard) 
 

➢ Presenza e pertinenza di informazioni di base 

➢ Presenza di una organizzazione coerente e coesa nelle linee generali 
➢ Uso proprio del lessico 
➢ Assenza di gravi e ripetuti errori morfosintattici 

➢ Presenza di valutazioni personali 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 

TAVOLA RIASSUNTIVA 
 

 APERTE SEMI 
STRUTTURATE 

STRUTTURATE PRATICHE 

Lingua e 
letteratura  

italiana 

X X   

Lingua e 
letteratura  
latina 

X X   

Scienze Umane X  X  

Storia     

Filosofia SOLO ORALE 

Lingua e 
letteratura  

inglese 

X X   

Matematica X X   

Fisica X X   

Scienze Naturali SOLO ORALE 

Storia dell’arte X X   

Scienze motorie  X  X 

IRC  X   
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DISCIPLINE E PROGRAMMI 
 

 

TIPOLOGIE DI LAVORO COLLEGIALE:  
  

➢ Dai Dipartimenti sono stati definiti le linee di programmazione generale, 
l’impiego di strumenti e modalità di verifica e gli obiettivi disciplinari e 
trasversali, nonché i criteri di valutazione. 

 
➢ Il Consiglio di classe, durante l’intero anno scolastico, ha affrontato percorsi 

trasversali alle diverse discipline, al fine di favorire e migliorare le competenze 

personali, comunicative, interpersonali e critiche con le quali gli studenti si 
troveranno ad agire sia nell’Esame di Stato, sia nel mondo universitario o 

lavorativo. 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

N° TITOLO 

1 ➢ realtà e apparenza; 

2 ➢ il ruolo della donna nella letteratura, nelle arti e nella scienza; 

3 ➢ l’educazione e l’infanzia; 

4 ➢ la cultura, i sistemi e gli strumenti dei regimi totalitari; 

5 ➢ la crisi delle certezze e la cultura del dubbio; 

6 ➢ l’amore nell’arte e nella letteratura; 

7 ➢ la globalizzazione; 

8 ➢ l’economia e la pubblicità dal mondo moderno a quello contemporaneo; 

9 ➢ l’alienazione; 

10 ➢ la devianza; 

11 ➢ la crisi dell’individuo nell’era moderna; 

12 ➢ il ruolo della scienza e dello scienziato;  

 

➢ I programmi delle varie discipline sono stati condivisi con gli studenti e firmati.  
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022 - 2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 

DOCENTE: Prof.re Fabrizio Bartucca 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Gli argomenti sono stati articolati in Moduli disciplinari, suddivisi in Unità Didattiche. 

L’insegnamento dei contenuti della disciplina ha privilegiato i due versanti: letterario 
e linguistico.  
In ambito letterario è stata affrontata la conoscenza dei generi letterari, degli autori e 

delle loro opere, con particolare riguardo al momento storico, politico e sociale di volta 
in volta preso in esame. 

Nell’ambito linguistico sono stati analizzati i più rappresentativi testi poetici e di 
prosa, con approfondimento del piano contenutistico e di quello stilistico-formale.  
Riguardo alla Divina Commedia, l’ultima cantica è stata presentata nella sua struttura 

generale, con lettura e analisi integrale di alcuni canti. 
 

METODO 
 

L’insegnamento è stato condotto ribadendo la centralità del testo sia per l’aspetto 

linguistico che per quello letterario, attraverso lezioni frontali e partecipative, nel corso 
delle quali gli allievi sono stati sollecitati a mettere in atto le loro capacità di deduzione 

e collocazione dell’autore o del testo nel contesto culturale di riferimento. 
 

MISURAZIONE E VAUTAZIONE 
 

Sono state gradualmente impiegate le diverse tipologie di verifica previste dall’Esame 

di Stato, utilizzando le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere, in 
base alle linee-guida del MIM. La valutazione delle prove scritte è stata indicata oltre 
che in decimi anche in ventesimi. 

 

TEDSTI ADOTTATI: 
Panebianco, Gineprini; Seminara, Vivere la letteratura, vol.2, Zanichelli. 

Panebianco, Gineprini; Seminara, Vivere la letteratura, vol.3, Zanichelli, 
Dante Alighieri la Commedia, a cura di Bruscagli, Giudizi, Zanichelli, 2011. 
 

ANZIO: 12/05/2023 Prof.re Fabrizio Bartucca 

                 (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022 - 2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 

DOCENTE: Prof.re Fabrizio Bartucca 
 

La letteratura dell’Italia postunitaria: 
 

➢ Quadro storico, sociale e culturale 
➢ La contestazione ideologica e stilistica egli scapigliati: caratteri generali 

 

L’età del Realismo 
 

➢ Progresso, scienza e Positivismo 
➢ Il Naturalismo francese 

➢ Il Verismo: protagonisti e peculiarità rispetto al Naturalismo 
➢ Lettura e analisi del seguente passo: I fondamenti teorici da Il romanzo 

sperimentale di E. Zola. 
 

Giovanni Verga 
 

➢ La vita e le opere 

➢ La poetica e la tecnica narrativa del Verga verista: impersonalità, “eclissi” 
dell’autore e regressione del narratore, la morale dell’ostrica; 

➢ L’ideologia verghiana 
➢ Da Vita dei campi: lettura ed analisi della novella “Rosso Malpelo”. 
➢ Il ciclo dei Vinti e la «fiumana del progresso» 

➢ Lettura e analisi dei seguenti passi tratta dal Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia”; 
“La fiumana del progresso”. 

➢ Da Mastro don Gesualdo: lettura e analisi del testo “Addio alla roba e la 
morte”. 
 

Decadentismo e Simbolismo 
 

➢ Le origini del Decadentismo in Francia: visione del mondo e poetica 
➢ Charles Baudelaire e I fiori del male: lettura e analisi di Corrispondenze; lo 

Spleen; L’Albatro; Corrispondenze; Perdere l’aureola da poeta. 
➢ Paul Verlaine: Lettura e analisi di Languore 
➢ Il Decadentismo in Italia 
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Gabriele D’Annunzio 
 

➢ La vita e le opere 
➢ L’ideologia e la poetica: estetismo, superomismo, panismo 

➢ L’estetismo: Il Piacere: lettura e analisi dei seguenti testi: “Il ritratto di Andrea 
Sperelli”; “L’attesa di Elena”. 

➢ I romanzi del superuomo:  
➢ Le Vergini delle Rocce. 
➢ Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 
➢ Da Alcione: lettura ed analisi de’ “La pioggia nel pineto” 

 

Giovanni Pascoli 
 

➢ La vita e le opere 
➢ La visione del mondo e l’ideologia politica: dal socialismo al nazionalismo 

➢ La poetica: il fanciullino e la poesia pura 
➢ La novità della poesia pascoliana: temi e soluzioni formali 
➢ Da Myricae: L’Assiuolo; Lavandare; X Agosto; 
➢ Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Le avanguardie 
 

➢ Il Futurismo: caratteri generali 
➢ Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 
➢ Il Surrealismo: caratteri generali. 
➢ Il Dadaismo: caratteri generali. 

 

Italo Svevo 
 

➢ La vita e le opere 
➢ La particolare fisionomia intellettuale di Svevo 

➢ I romanzi e la figura dell’«inetto» 
➢ Da Una vita, lettura e analisi del seguente testo: “Quanto poco cervello occorre 

per pigliare pesce”; 
➢ La coscienza di Zeno: lettura e analisi dei seguenti testi: “Prefazione” “Il dottor 

S.”; “Il vizio del fumo”; “Lo schiaffo del padre”; 
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Luigi Pirandello 
 

➢ La vita e le opere  
➢ Il pensiero: il vitalismo, il rifiuto della socialità e il relativismo gnoseologico 

➢ La poetica dell’umorismo: l’arte e il sentimento del contrario; lettura e analisi 
del testo: “Il sentimento del contrario”; 

➢ Le Novelle per un anno: lettura e analisi del seguente testo: “Il Treno ha 
fischiato”. 

➢ La produzione letteraria: fasi, generi, caratteristiche 
➢ I romanzi: dal Fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila 

➢ Il fu Mattia Pascal: trama, tematiche e personaggi, lettura e analisi dei 
seguenti testi: “Anselmo spiega la sua teoria: la “lanterninosofia”; 

➢ Da Uno, nessuno e centomila: “Il naso di Vitangelo Moscarda” 

➢ Il teatro: il «teatro nel teatro» (Sei personaggi in cerca d’autore) 
 

Giuseppe Ungaretti 
  

➢ La vita e le opere 

➢ La poetica 
➢ Da L’allegria: I fiumi  

   Veglia 
   Mattina 
   Soldati 
 

Eugenio Montale 
  

➢ la vita e le opere 

➢ La poetica 
➢ Da Ossi di seppia:  I limoni.  

                          Non Chiederci la Parola 
                                Meriggiare pallido e assorto.  
            Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 

Il Neorealismo: 
 

➢ caratteri generali; 

➢ Calvino: I sentieri dei nidi di ragno. Lettura del brano “Le formazioni 
partigiane”. 

➢ Morante: La Storia; Lettura del brano “L’introduzione delle leggi razziali”; 
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Raccontare l’impossibile 

Primo Levi: 
  

➢ Biografia; 
➢ Le opere: Se questo è un uomo;  
➢ Analisi dei seguenti testi: “Arbeit Macht Frei”; “I tedeschi non c’erano più”; 

 

Pier Paolo Pasolini: intellettuale corsaro 
 

➢ Biografia; 

➢ Le opere: scritti corsari; I romanzi: Ragazzi di Vita e Una vita Violenta; 
➢ Lettura da Ragazzi di vita: “Il furto del Riccetto”; 
➢ Le Ceneri di Gramsci. 

➢ Lettura “Il pianto della Scavatrice”. 
 

Dante Alighieri  
 

➢ Lettura e analisi di Paradiso, I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. 
 
 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 
sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte. 

 
 
 

 

 
ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)  

Prof.re Fabrizio Bartucca 
                (firmato)  
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022 - 2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “LINGUA E CULTURA LATINA” 

DOCENTE: Prof.re Fabrizio Bartucca 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Il programma dai contenuti tradizionali è stato articolato in moduli a loro volta 
suddivisi in UD, che hanno privilegiato gli autori più rappresentativi dell’Età 
Imperiale. 
 

METODO 
 

L’insegnamento si è svolto con lezioni frontali nelle quali è stata ribadita la centralità 

del testo dal quale si è cercato di far emergere le caratteristiche dell’opera e dell’autore. 
Si è privilegiato un criterio cronologico per far comprendere le implicazioni storico-
sociali di un’opera, anche se non è mancato il confronto tra i generi letterari. 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte di letteratura. 

 
 
Testi adottati 

Balestra, Scotti, Mollica, Sisana, Fervet opus est, Zanichelli. 
 

 
 

ANZIO: 12/05/2023 Prof.re Fabrizio Bartucca 

                 (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022 - 2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “LINGUA E CULTURA LATINA” 

DOCENTE: Prof.re Fabrizio Bartucca 
 

L’età dei Giulio – Claudia   
 

Quadro storico-culturale 
 

➢ Gli intellettuali e il potere 
➢ La vita culturale e l’attività letteraria 

➢ Lo stoicismo come ideologia del dissenso 
 

Scrittori ed opere 
 

Fedro 
 

➢ La vita 
➢ Il genere favolistico 

➢ Lettura in traduzione e analisi testuale della favola “Il lupo e l’agnello” I, 1; “La 
mucca, la capra, la pecora e il leone” I, V;  

 

Seneca 
 

➢ La vita 

➢ I Dialoghi 
➢ I trattati 
➢ Le epistole 

➢ Le tragedie: caratteristiche generali; 
➢ Lo stile della prosa senecana 

➢ Lettura in traduzione e analisi testuale dei seguenti passi: 
➢ De Brevitate Vitae: “Non poveri di tempo, ma sciuponi” (I); “Il valore del tempo 

passato” (10, 1-5); “Gli affaccendati e i sapienti” (12, 1-2; 14. 1-2); De Ira: 

“L’esame di coscienza” (3,36); Consolatio ad Marciam: “La morte non è nulla” 
(19, 4-6); De Vita Beata: “Gli Indifferenti e i preferibili” (22); Epistulae Morales 
ad Lucilium: “Il tempo e l’interiorità” (I,1); “Servi? No uomini” (47, 1-4;5-6; 10); 
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Lucano 
 

➢ La vita. 

➢ Il “Bellum civile” 

➢ Il contenuto del Bellum civile 
➢ Le caratteristiche dell’èpos e del linguaggio poetico di Lucano 
➢ Lettura in traduzione, analisi e commento dei seguenti passi: “Guerre 

Fratricide” (B.C. I, 1-32); “Il cadavere di Pompeo” (B.C. 8, 698-711); 
 

Persio 
 

➢ La vita 

➢ La poetica della satira.  
➢ La forma e lo stile delle satire di Persio 

 

Petronio 
 

➢ La vita. 
➢ Il “Satyricon”: il contenuto e il genere letterario dell’opera 

➢ Il realismo petroniano. 
➢ Lettura in traduzione dei seguenti passi: “L’entrata in scena di Trimalchione” 

(32-34); “L’ascesa sociale di Trimalchione” (75,8; 76,8;77,4-7); “Fortunata, la 

moglie di Trimalchione” (37); “La matrona di Efeso” (111-112); 
 

L’età dei Flavi 
 

Quadro storico-culturale 
 

➢ L’assolutismo imperiale 

➢ La politica culturale 
➢ L’organizzazione della cultura 

Scrittori ed opere:  

Plinio il Vecchio 

 

➢ La vita 
➢ La Naturalis historia 
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Quintiliano 
 

➢ La vita.  
➢ L’ “Institutio oratoria”: le finalità e i contenuti dell’opera. 

➢ La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano.  
➢ La pedagogia di Quintiliano; 

➢ Lettura in traduzione e analisi dei seguenti passi: “Apprendere giocando” 
(I,1,20); “Meglio la scuola pubblica” (1,2,17-21); “Rifiuto delle punizioni 
corporali” (1,3,14-17); “L’insegnante ideale” (2,2,4-8); 

 

Marziale 
 

➢ la vita 

➢ La poetica 
➢ I temi e lo stile degli Epigrammata. 
➢ Lettura in traduzione ed analisi dei seguenti passi: “Una poesia che ha il sapore 

dell’uomo” (10,4); “Vita da cliente” (9,100); “Matrimoni d’interesse” (1,10; 10,8; 
10,43); 

 

L’età di Traiano e di Adriano 
 

➢ Quadro storico-culturale 

➢ La vita culturale e l’attività letteraria 
   
Scrittori ed opere: 
 

Plinio il Giovane 
 

➢ La vita 

➢ Il Panegirico di Traiano 
➢ L’Epistolario 

 

Svetonio 
 

➢ La vita 
➢ De viris illustribus 
➢ De vita Caesarum 
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Tacito 
 

➢ La vita e le opere: 
➢ L’ “Agricola” 

➢ La “Germania”     

➢ Le opere storiche: le “Historiae” e gli “Annales” 
➢ La concezione storiografica di Tacito 

➢ Lo stile e la lingua 
➢ Lettura in traduzione e analisi testuale dei seguenti passi: Germania, 2, 1-4 “I 

Germani un popolo incontaminato”; Agricola, 3 “Il ritorno alla storia”; Agricola, 
30 “Il discorso di Calgaco”; Historiae I,1 “Il proemio delle Historiae”;  

  
Giovenale 
 

➢ La vita 
➢ La poetica  
➢ La produzione satirica: le satire dell’indignatio   

➢ Lettura dei seguenti passi: “Invettiva contro le donne” (6,vv.136-152); 

Dall’età degli Antonini al V° secolo 

 

Scrittori ed opere: 
 

Apuleio 

 

➢ la vita 

➢ De Magia 
➢ Le Metamorfosi: contenuto e struttura dell’opera. 

➢ Lettura in traduzione dei seguenti passi: Met. I,1 “Apuleio presenta la sua 
opera”; Met.3,26 Lucio si trasforma in asino; Met.XI,13 “Il ritorno alla condizione 

di uomo; Met. IV 28 “La presentazione di Psiche” Met. V, 22 “Psyche contempla 
Amore”; Met. 5,23-25 “La curiositas e la sua punizione”; 

 

 
 

 
 
ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
   (firmato)  

Prof.re Fabrizio Bartucca 
                (firmato)  
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “STORIA” 

DOCENTE: Prof.re Paolo Pomes  
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Il programma è stato articolato in unità didattiche, nelle quali si è cercato di fornire 
agli studenti gli strumenti cognitivi per comprendere la complessità del mondo 

contemporaneo alla luce degli sviluppi storici con l’obiettivo di formare un pensiero 
riflessivo e critico. In tal modo, si è cercato di far cogliere agli studenti la specificità 
del XX secolo come risultato di un processo storico che arriva fino ai nostri giorni. 

 
METODO 

 

Gli argomenti sono stati sviluppati in classe tramite lezioni frontali, supportate da 
contenuti audio-visivi e da altro materiale come slide, mappe concettuali caricate su 
ClassRoom. Nel corso delle lezioni è stata stimolata la partecipazione attiva di 

ognuno, tramite domande che portavano a collegare tra loro eventi e problematiche. 
Gli studenti sono stati inoltre invitati a realizzare degli approfondimenti su alcuni 

degli eventi centrali della storia contemporanea. 
 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche si sono svolte tramite prove scritte (realizzazione di power point) e orali, 
volte a testare conoscenze e competenze tramite l’esposizione sintetica di argomenti. 

La valutazione è stata di carattere formativo e sommativo, in modo da incoraggiare 
una continuità nello studio dei contenuti proposti. La valutazione finale ha inoltre 

tenuto in considerazione il progresso individuale nel percorso formativo e la 
partecipazione attiva alla lezione. 
 

 
LIBRO DI TESTO: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Civiltà della memoria 3 – Il 

Novecento e oggi - Einaudi scuola 
Materiale didattico aggiuntivo: Slide e Mappe fornite dal docente e caricate su 
ClassRoom. 

 
 
 

ANZIO: 12/05/2023 Prof.re Paolo Pomes 

                 (firmato)                
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “STORIA” 

DOCENTE: Prof.re Paolo Pomes 

 

 
LA GRANDE GUERRA (1914-1918) 

 

➢ Le cause della Prima Guerra mondiale. 
➢ Espansione economica in Europa e la corsa agli armamenti.  
➢ Dalla guerra-lampo alla guerra di trincea.  

➢ I fronti di guerra: occidentale e orientale.  
➢ L’Italia in guerra (interventisti e neutralisti, il Patto di Londra).  
➢ La guerra totale: l’intervento Stati uniti e ritiro della Russia.  

➢ La fine del conflitto e i trattati di pace. La Società delle Nazioni  
  

 
 

GLI ANNI DEL DOPOGUERRA (1919 – 1939) 

IN ITALIA, GERMANIA, RUSSIA, STATI UNITI 
 

 
RUSSIA 

La Rivoluzione russa e nascita dell’Unione Sovietica 
 

➢ Il 1917: guerra e rivoluzione. La prima fase (febbraio 1917). L’intervento di 
Lenin: le tesi di Aprile. La Rivoluzione bolscevica (ottobre 1917).  

➢ La 1918-21: il comunismo di guerra. La guerra civile. La vittoria dell’Armata 
rossa 

➢ 1921-24: la NEP. La morte di Lenin. 

➢ 1924-28: la lotta per il potere. Le due strategie: “rivoluzione permanente 
(Trotzkij)” o “comunismo in un solo paese (Stalin)”.   

➢ Il totalitarismo staliniano: ovvero il partito decide su ogni ambito (sociale, 
militare, economico, morale, ideologico). 

➢ L’economia pianificata. Il culto della personalità.  
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ITALIA 
 

La crisi dello stato liberale in Italia 
 

➢ Il biennio rosso. La crisi dello Stato liberale. I nuovi partiti di massa: il partito 
Popolare cattolico (1919), il partito Comunista (1921). I Fasci di combattimento 
(1919) e l’impresa di Fiume.  

➢ Lo squadrismo fascista. L’appoggio della monarchia e dei conservatori al 
fascismo. La marcia su Roma. 

 
 

La costruzione della dittatura fascista in Italia 
 

➢ Verso il regime: il delitto Matteotti. Le “leggi fascistissime”. Il corporativismo. La 
politica economica.  

➢ Politica e ideologia del fascismo (controllo della comunicazione di massa, 
consenso e repressione. 

➢ Il rapporto con la Chiesa: i Patti Lateranensi. 
 
 

L’avanzata del fascismo in Italia negli anni ‘30 
 

➢ Il capitalismo di stato.  

➢ Cultura e propaganda fascista: la scuola, l’organizzazione della gioventù, la 
famiglia, la radio, il cinema.  

➢ L’imperialismo fascista: l’invasione dell’Etiopia e la formazione dell’Impero. le 

leggi razziali del ’38. L’asse Roma-Berlino  
 

 
STATI UNITI 

 

La Grande depressione 
 

➢ Il Crollo della Borsa di Wall Street e le cause congiunturali della crisi. La 

diffusione della crisi in tutto l’occidente.  
➢ La presidenza Roosevelt. Le teorie di Keynes.  
➢ Il New Deal e la ripresa americana. L'economia mista. 
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GERMANIA 
 

L’ascesa del nazismo in Germania 
 

➢ Il dopoguerra tedesco. L’umiliazione della Germania: il trattato di Versailles. 
➢ La nascita della Repubblica di Weimar. Esperienza democratica e debolezza 

dello Stato. I tentativi di rivolta delle masse proletarie: la lega di Spartaco. 

➢ I gruppi paramilitari di ex-combattenti (i corpi franchi) creano disordini e 
alimentano la violenza. Si consolida una base favorevole al nazismo. 

➢ L’ascesa di Hitler. Il fallito colpo di stato di Monaco (1923). Il programma 
nazista: purezza della razza, antisemitismo e spazio vitale. 

➢ La base sociale del nazismo. La persecuzione degli ebrei tedeschi. Le leggi di 

Norimberga e la “notte dei cristalli”.  
➢ Il dominio totalitario della società. Militarismo e espansionismo della Germania 

nazista: annessioni dell’Austria e della Boemia.  
 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

➢ Le cause della Seconda Guerra Mondiale. L’aggressione alla Polonia. L’Italia e 

la non belligeranza. La strategia della guerra-lampo. L’attacco alla Francia.  
➢ L’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. La guerra nei Balcani e in 

Africa. L’aggressione all’URSS.  

➢ Lo sterminio degli ebrei: la shoah 
➢ L’espansionismo giapponese: 1941. L’intervento degli USA. Il 1942: la svolta. 

La Resistenza in Europa  
➢ Il crollo del fascismo in Italia. La caduta di Mussolini e l’armistizio. La guerra di 

liberazione e le stragi naziste  

➢ La fine della guerra. Da Teheran allo sbarco in Normandia. Gli accordi di Yalta. 
La fine del III Reich e il processo di Norimberga. La bomba atomica e la sconfitta 

del Giappone 
 

 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 
sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 
 

 
 

ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato) 

Prof.re Paolo Pomes 
              (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “FILOSOFIA” 
DOCENTE: Prof.ssa Laura Perpetuini 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Lo svolgimento del programma ha seguito una modalità storico-diacronica, che ha 
privilegiato una scansione temporale di tipo tradizionale, inserendo il pensatore 

all’interno della temperie socio-culturale di riferimento. 
 
 

METODO 
 

Lezione frontale e discussione partecipata.  

 
 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Colloquio orale sia per accertare la capacità di rielaborazione degli argomenti e 

l’utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina, sia per verificare la competenza di 
saper collegare conoscenze afferenti ad altre discipline storico-umanistiche. 
 

 

 

 

  

   
ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Laura Perpetuini 

                  (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “FILOSOFIA” 
DOCENTE: Prof.ssa Laura Perpetuini 

 
 

➢ Hegel e l'idealismo come sfondo culturale del primo '800 
 

Identificazione delle radici comuni della critica al pensiero di Hegel. I critici 

dell'hegelismo. Panoramica (Schopenhauer, Kierkegaard, La sinistra hegeliana e 

Feuerbach).  

 

➢ Schopenhauer  
 

Le radici del pensiero. Critica all'idealismo hegeliano. Il Mondo come Volontà e 

Rappresentazione. Il "Velo di Maya" e il concetto di rappresentazione. L'oggettivazione 

della Volontà: il Corpo come prova e sperimentazione della Volontà. La volontà come 

noumeno. I caratteri della Volontà. Le vie di liberazione dal dolore.  

 

➢ Kierkegaard 
 

Contro la ragione assoluta: critica a Hegel e la rivincita del finito sull'infinito. Il 

concetto di Esistenza. Possibilità e scelta. Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e 

religioso. L’angoscia e il pensiero del nulla. Disperazione e fede. L'esistenza autentica 

come possibilità e fede.  

 

➢ Destra e Sinistra hegeliana. 
 

Le principali critiche al pensiero di Hegel in ambito logico, teologico, giuridico.  

 

➢ Feuerbach 
 

La critica alla logica hegeliana: inversione di predicato e soggetto. Il rapporto religione 

e filosofia in Hegel. L'essenza del cristianesimo. L'essenza della religione. Il concetto 

di alienazione. L'antropologia come essenza della filosofia e della teologia. Umanismo 

antropologico e visione materialistica dell'uomo.  

 

 

 



34 

 

➢ Marx 
 

Il percorso teorico di Marx. Critica al diritto dello stato di Hegel. Critica al sistema 

hegeliano. Il concetto di ideologia. Esame del testo "Ideologia tedesca". Critica al 

materialismo di Feuerbach. Il materialismo storico. Materialismo/Idealismo come 

opposizione e concetto di prassi come sintesi dialettica. La scoperta dell'economia 

politica. Critica dell'economia politica positivistica. I concetti chiave: proprietà, salario 

e profitto. Il lavoro e l'alienazione. Filosofia ed emancipazione umana. Il comunismo.  

 

➢ Nietzsche 
 

Introduzione. Critica del pensiero e della civiltà positivistica. La formazione culturale. 

Analisi della “Nascita della Tragedia”. Il senso tragico del mondo: Apollineo e 

Dionisiaco. Il rapporto con la musica. Nascita della morale e della filosofia 

intellettualistica. L'inizio della Décadence. Il linguaggio e la storia. La metafisica come 

negazione dell'Uomo. La demistificazione della tradizione e la ricerca della 

trasvalutazione dei valori. La morte di Dio. Il Nichilismo: passivo e attivo. L’Oltreuomo 

e l’eterno ritorno. L'eterno ritorno e la temporalità. La Volontà di Potenza.  

 

➢ Freud 

Dagli studi sull’ipnosi alla psicanalisi: isteria e inconscio. l’Inconscio e i metodi per 

accedervi: i sogni e gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La I e la II topica. Le fasi dello 

sviluppo psicosessuale. La terapia psicanalitica. La meta psicologia: Il Complesso di 

Edipo. Il problema della “Civiltà” (ontogenesi e filogenesi)  

 

➢ Bergson: il tempo della memoria 

 

➢ Hannah Arendt: Il totalitarismo; La banalità del male 

 
ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 
sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 

 

 

ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)                                                 

Prof.ssa Laura Perpetuini 
                  (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds - A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: Prof.ssa Angela Pizzato  
 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

Gli argomenti sono stati articolati in moduli disciplinari a loro volta suddivisi Unità 
Didattiche. In ambito antropologico e sociologico sono state affrontate le tematiche 
più vicine al dibattito contemporaneo di tali discipline, favorendo collegamenti e 

confronti critici e riflessivi. In ambito pedagogico lo studio dello sviluppo storico 
dell’istruzione, è stato affiancato sempre da una attenta comparazione tra metodi 
educativi ed esigenze del contesto in cui prendevano forma e, i bisogni degli allievi che 

esse stesse evidenziavano, e le conoscenze psico-cognitive proprie del periodo. 
 

METODO 
 

Viene privilegiata una metodologia attiva che coinvolga gli studenti stimolando in loro 

curiosità, interesse e partecipazione. Gli argomenti sono stati approfonditi con 
dispense, video e letture prese anche da altri testi. 
 

VALUTAZIONE 
 

Le verifiche scritte e le verifiche orali, insieme alla realizzazione di mappe concettuali, 

hanno monitorato costantemente, l’apprendimento degli studenti favorendo anche la 
presenza di DSA all’interno del gruppo classe. Per le valutazioni sia scritte che orali 

sono state usate le griglie di Dipartimento, realizzate secondo le linee guida del Miur; 
al di là dell’uso delle griglie, l’attenzione è sempre stata volta allo sviluppo negli 
studenti, di una personale consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, in 

una prospettiva di autovalutazione mirata al miglioramento delle proprie competenze.  
 
TESTI IN ADOZIONE: Scienze Umane quinto anno. “LO SGUARDO da vicino e da 

lontano” Corso integrato: Antropologia, Sociologia, Editore PEARSON-PARAVIA, 
“EDUCAZIONE AL FUTURO la pedagogia del Novecento e del Duemila” Editore 

PEARSON-PARAVIA  
 
 

ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Angela Pizzato 

                 (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds - A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “SCIENZE UMANE” 

DOCENTE: Prof.ssa Angela Pizzato  
 

PEDAGOGIA 
 

➢ PEDAGOGIA E SCUOLA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO la scuola in Italia 

dalla legge Casati alla Daneo-Credaro, la Riforma Gentile. 
➢ IL RINNOVAMENTO EDUCATIVO IN EUROPA le Scuole Nuove in Europa (Le 

scuole convitto nel Regno Unito, le Scuole Nuove in Francia, le scuole nuove in 

Italia “Rosa e Carolina Agazzi”, “La rinnovata” di Giuseppina Pizzigoni, il 
Pragmatismo (Peirce, James, Dewey), J. Dewey (la Scuola Attiva e la dimensione 
sociale dell’educazione). 

➢ L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO con E. Claparède, O. Decroly e M. 
Montessori; l’Attivismo francese Cèlestin Freinet, l’attivismo Cattolico Jacques 

Maritain, l’Attivismo marxista Anton Semënovic Makarenko e Antonio Gramsci. 
➢ L’EDUCAZIONE “ALTERNATIVA” IN ITALIA don Lorenzo Milani e l’educazione 

del popolo (la Scuola di Barbiana). 

 
ANTROPOLOGIA 

 

➢ M. Augé (accelerazione della storia e restringimento del pianeta, luoghi e non-
luoghi) 

➢ L’analisi del fenomeno religioso in una prospettiva generale, la secolarizzazione, 
la difesa della libertà di religione. 

 

SOCIOLOGIA 
 

➢ NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA E CONTROLLO: norme, istituzioni e 

burocrazia; la devianza e le teorie (Merton, Labelling theory); il controllo sociale 
(gli strumenti di controllo, le istituzioni totali con Irving Goffman), le istituzioni 
penitenziarie (la nascita del carcere, la funzione sociale delle istituzioni 

carcerarie (interpretazioni retributive, utilitaristiche e riabilitative). 
Stratificazioni sociali e disuguaglianze (Marx e Weber); la nascita delle classi 

medie (W. Mills), l’omogeneizzazione degli stili di vita; mobilità sociale; lo stato 
sociale (nascita e sviluppi del welfare). 

➢ IL POTERE E LA POLITICA: i caratteri costitutivi del potere, il carattere 

pervasivo del potere e la microfisica del potere (Michel Foucault), il potere 
nell’analisi di Max Weber, la democrazia liberale, analisi critica sulla democrazia 

(maggioranza e conformismo Alexis Tocqueville, la “tirannide dell’opinione 
comune Joan Stuart Mill), i problemi delle democrazie contemporanee (il 
conflitto di interessi, il populismo, il totalitarismo). 
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➢ FORME E DIMENSIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE: i presupposti storici, 

economici e sociali; globalizzazione economica (il commercio e la produzione, 
la delocalizzazione, i mercati finanziari), politica (gli organismi internazionali 

ONU-OMS-FAO-UNICEF e le ONG), la diffusione della democrazia (spinte 
“endogene e “esogene” al processo di democratizzazione), e culturale ( il 
processo di omogeneizzazione; le disuguaglianze del mondo globale (il divario 

tra ricchezza e povertà), l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile (il riscaldamento 
globale e le iniziative internazionali), le posizioni critiche (il movimento no-
global, la teoria della decrescita di Serge Latouche e un nuovo modelle 

economico; globalizzazione e sfera privata (l’interdipendenza globale, Bauman e 
la modernità liquida, Beck e la società del rischio).  

 
 

CULTURA E SOCIETÀ DI MASSA 
 

➢ dalla carta stampata alla televisione (la TV tra apocalittici e integrati), dai mass 
media ai new media (gli intellettuali di fronte alla cultura di massa). 

 

➢ LA DEVIANZA E LE CARCERI: la pena secondo la legislazione italiana art.27 
della Costituzione; un percorso finalizzato al reinserimento, l’inammissibilità 

della pena di morte.  
➢ IL PROTOCOLLO DI KYOTO: l'impegno degli Stati contro il riscaldamento 

globale; lo sviluppo sostenibile negli obiettivi 10 (ridurre le disuguaglianze), 12 
(consumo e produzioni responsabili) e 13 (lotta contro il riscaldamento 
climatico) 

 
 
ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 

sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 
 

 
 
 

 
ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)  

Prof.ssa Angela Pizzato  
                (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “LINGUA E CULTURA INGLESE” 

DOCENTE: Prof.ssa Giorgia Rizzello 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Nello svolgimento del programma si è cercato di fornire una visione organica della 

realtà storica, sociale e culturale del Settecento, dell’Ottocento e del Novecento inglese. 
Sono stati trattati gli autori e i testi più significativi dei vari periodi storico-letterari 
affrontati e, in particolare, si è privilegiata l’analisi dei brani attraverso i quali sono 

state evidenziate le caratteristiche letterarie degli autori e del loro contesto mentre 
un’enfasi minore è stata data alla loro biografia.  
Le ore di lezione da dedicare alla revisione di alcuni aspetti grammaticali e linguistici 

e di esercitazioni di Reading, Listening e Use of English in preparazione delle prove 
Invalsi, sono state svolte grazie al supporto del sito Zanichelli.  

 
METODO 

 

Le lezioni sono state finalizzate allo sviluppo delle capacità critiche e al miglioramento 
delle competenze comunicative. A tal fine si è cercato di effettuare collegamenti fra 
epoche diverse e all’interno della stessa epoca; è stata utilizzata la metodologia della 

lezione frontale alternata alla lezione partecipata, strumento indispensabile per 
fornire agli studenti un’adeguata motivazione nei confronti dello studio della lingua 

straniera. Nell’ottica di un approccio comunicativo i testi (soprattutto quelli in prosa), 
sono stati analizzati e poi tradotti incoraggiando comunque prima una comprensione 
globale o talvolta offrendo la traduzione più dettagliata di quelle parole e/o frasi chiave 

e frasi isolate che avrebbero potuto impedire la corretta comprensione e 
interpretazione del testo.  
Gli strumenti didattici usati sono stati il libro di testo, presentazioni in Power Point, 

mappe concettuali e la visione di brevi filmati. Diversi materiali forniti dall’insegnante 
sono stati messi a disposizione sulla piattaforma Google Classroom. 

 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Le varie tipologie di prove, scritte ed orali, sono state tese ad accertare la comprensione 
di testi, la conoscenza dei contenuti e dei registri linguistici proposti, le capacità di 
rielaborazione e interpretazione e la competenza comunicativa. La valutazione ha, 

inoltre, tenuto in considerazione il progresso individuale nel percorso formativo e la 
partecipazione secondo le griglie di valutazione del Dipartimento di Lingue Straniere 

e la griglia per la valutazione formativa della didattica a distanza e della didattica 
integrale. 
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• Libri di Testo:  
         Spiazzi, M. - Tavella, M. – Layton M., Performer Heritage, vol. 1 e 2, Zanichelli  
         Editore, 2017; 
 

• Sito Zanichelli: 
         Prove Invalsi  
 
 

 
                                                                          

ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Giorgia Rizzello 

                 (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “LINGUA E CULTURA INGLESE” 

DOCENTE: Prof.ssa Giorgia Rizzello 
 

 
THE ROMANTIC AGE 

 

The literary context: 
 

➢ Between Classicism and Romanticism; 
➢ The features of the English Romantic poetry; 
➢ The Sublime; 

➢ The development of the novel; 
 

Authors and texts 
 

➢ William Wordsworth: Daffodils; 
➢ Mary Shelley: life and works;  

          Frankenstein, or The Modern Prometheus (plot, origins, influences, themes) 
          Lettura e analisi testuale del brano: “The creation of the monster”; 

➢ Jane Austen: life and works; 
          Pride and Prejudice (plot, characters, themes, style) 
          Lettura del brano: Mr and Mrs Bennet 
 

THE VICTORIAN AGE 
 

The historical and social context: 
 

➢ The dawn of the Victorian Age; 
➢ The Victorian Compromise;  

➢ The Jingoism; 
➢ Reading and use of English: Life in Victorian Britain; 

 

The literary context: 
 

➢ The Victorian novel; 

➢ Types of novels; 
➢ Aestheticism and Decadence;  
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Authors and texts 
 

➢ Charles Dickens: life and works; main themes and style;   

          The workhouses; 
          The objective lesson; 

          Oliver Twist: plot, setting and characters;  
          Hard Times: plot and main features;  

          Lettura e analisi testuale del brano: “Oliver wants some more” (extract from  
          Oliver Twist);  
          Lettura e analisi testuale del brano: “Mr Gradgrind” (extract from Hard Times:  
          lines 1-8); 
 

➢ Charlotte Brontë: life and works; 
           Jane Eyre: plot, settings, themes and style;  

            Lettura e analisi del brano: “Women feel just as men feel” (extract from Jane  
            Eyre). 
 

➢ Robert Louis Stevenson: life and works; main themes and style; 
           The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and main features;  

           Lettura e analisi testuale del brano: “Jekyll’s experiment” (extract from The  
           Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: lines 1-4; 15-20;). 
 

➢ Oscar Wilde: life and works; the rebel and the dandy;  
           The Picture of Dorian Gray: plot, characters and narrative technique;  

           “The Preface” to The Picture of Dorian Gray;  
           Lettura e analisi testuale del brano: “The painter’s studio” (extract from The  
          Picture of Dorian Gray, lines 1-20).  
 

THE MODERN AGE 
 

➢ The historical and social context: 

          From the Edwardian Age to the First World War (accenni);  
 

➢ The literary context:  

           Slide Zanichelli e slide riassuntive, elaborate dalla docente, sui seguenti  
           argomenti: 

           The age of anxiety; the Modernism; the modern novel; the Interior  
           Monologue.  
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Authors and texts 
 

➢ The War Poets 
 

➢ Rupert Brooke: The Soldier 
 

➢ Wilfred Owen: Dulce et Decorum est 
 

➢ James Joyce: life and works; main themes and style;  

          Dubliners: structure and setting, characters, realism and symbolism, the use    
          of Epiphany, style;  
          Lettura e analisi testuale del brano: “Eveline” (extract from “The Dead”,  

          Dubliners); 
          Lettura e analisi testuale del brano: “Gabriel’s epiphany” (extract from “The  

          Dead”, Dubliners); 
 

➢ Virginia Woolf: life and works; main themes and style;  
           Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes and style.   
           Lettura e analisi testuale del brano: “Clarissa and Septimus” (extract from        

           Mrs Dalloway); 
 

➢ George Orwell: early life; the artist development, social themes; 
           Nineteen Eighty-Four: plot, setting, characters and themes; 

           Lettura e analisi testuale del brano: “Big brother is watching you” (extract     
           from Nineteen Eighty-Four).       
 

Approfondimento: 
  

➢ The Women's Suffrage Movement  
  
 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 
sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 

 
 
 

 
ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)  

Prof.ssa Giorgia Rizzello 
                (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “MATEMATICA” 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Luciana Laurino  
 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Gli argomenti sono stati articolati in Moduli disciplinari. La trattazione della teoria è 
stata semplificata e sintetizzata al massimo, pur mantenendo il rigore e un livello di 
spiegazione adeguato a guidare lo studente attraverso i passaggi logici fondamentali 

della disciplina. Gli esercizi proposti sono stati pensati per condurre gradualmente 
lo studente alla comprensione della teoria dell’analisi matematica, oggetto del 

programma previsto al quinto anno del liceo. 
 

METODO 
 

Nell’ottica di una didattica per competenze, si è cercato di cogliere l’utilità pratica dei 

concetti ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e delle conoscenze. 
In particolare i modelli proposti sono stati utilizzati per interpretare dati, 
privilegiando quelli legati all’interpretazione dei grafici. 

 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Sono state svolte prove scritte e orali, volte all’accertamento delle competenze 

operative e di analisi sia sotto forma di esercizi diretti che sotto forma di lettura di 
grafici. Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei singoli interventi, della 
partecipazione oltre che dell’interesse mostrato sia nello svolgere i compiti a casa 

che nel rispetto delle scadenze. 
 
 

 
 

                                                           
ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Maria luciana Laurino 

                 (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “MATEMATICA” 
DOCENTE: Prof.ssa Maria Luciana Laurino 

 

FUNZIONI 
 

➢ Classificazione delle funzioni 

➢ Campo di esistenza di una funzione algebrica 

➢ Studio del segno di una funzione: insieme di positività e di negatività 

➢ Codominio di una funzione 

➢ Funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biunivoca 

➢ Funzioni pari e dispari 

➢ Funzione inversa 

➢ Funzioni composte 

LIMITI 
 

➢ Definizione di limite lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

➢ Teorema di unicità del limite (enunciato) 

➢ Teorema della permanenza del segno (enunciato) 

 

CALCOLO DEL LIMITE E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 
 

➢ Operazioni sui limiti 

➢ lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙 

➢ lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ 

➢ lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 

➢ lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

➢ Forme indeterminate: 
∞

∞
, 
0

0
, +∞-∞ 

➢ Funzioni continue 

➢ Punti di discontinuità di una funzione 

➢ Asintoti: verticale, orizzontale, obliquo 
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DERIVATE 
 

➢ Derivata di una funzione: significato geometrico e significato analitico 

➢ Continuità e derivabilità 

➢ Derivate fondamentali 

➢ Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

➢ Derivata della somma di funzioni 

➢ Derivata del prodotto di funzioni 

➢ Derivata del quoziente di due funzioni 

➢ Derivata di una funzione composta: derivata della potenza di una funzione 

➢ Derivata seconda 

➢ Retta tangente  

➢ Punti di non derivabilità: punto di cuspide, punto angoloso 

 

MASSIMI MINIMI E FLESSI 
 

➢ Funzioni crescenti e decrescenti 

➢ Massimi e minimi relativi e assoluti 

➢ Flessi a tangente orizzontale e a tangente obliqua 

➢ Analisi delle funzioni elementari: retta, parabola, funzione esponenziale y=ax, 

funzione logaritmica y=logax, funzioni periodiche y=cosx, y=senx y=tgx, 

funzione y=|𝑥| 

➢ Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) 

➢ Teorema di Rolle, Cauchy e Lagrange (solo enunciati) 

➢ Teorema di continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

➢ Analisi di un grafico di una funzione 

➢ Dall’analisi di una funzione al grafico 

➢ Dall’espressione analitica di una funzione al grafico 

➢ Studio completo delle funzioni algebriche intere e fratte 

➢ La curva di Gauss 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 

sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 
 

 

 

 

ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
   (firmato)  

Prof.ssa Maria Luciana Laurino 
                         (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE 
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “FISICA” 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Luciana Laurino 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Gli argomenti sono stati articolati in Moduli disciplinari. Per ogni modulo si è curato 
non solo l’aspetto puramente descrittivo dei fenomeni fisici ma anche la parte 

operativa, risolvendo problemi di livello base ma a volte anche sviluppando quesiti 
più elaborati. Non da ultima si è posta l’attenzione sul linguaggio tecnico specifico.  
Pur trattandosi di un indirizzo non scientifico, non si è trascurato l’aspetto formale e 

dimostrativo di alcuni risultati fondamentali nell’ambito dell’elettromagnetismo.  
 

METODO 
 

Sono state svolte lezioni frontali e dialogate. È stato seguito il libro di testo da cui 
sono stati tratti i problemi presentati come esempi durante le lezioni, spesso di un 

livello di difficoltà maggiore rispetto a quelli assegnati per casa o a quelli inseriti 
nelle prove scritte. Si è ricorso alla visione di brevi filmati di animazione per lo studio 
di fenomeni elettromagnetici.  

  
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Sono state svolte prove scritte e orali, volte all’accertamento delle competenze 

operative e di analisi di alcuni fenomeni fisici nell’ambito dell’elettromagnetismo. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei singoli interventi, della 

partecipazione oltre che dell’interesse mostrato sia nello svolgere i compiti a casa 
che nel rispetto delle scadenze. 
 

 
ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Maria Luciana Laurino 

                         (firmato) 
 

 

 
  



47 

 

LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VDS- A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “FISICA” 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Luciana Laurino 
 

• Le cariche elettriche 
 

➢ Elettrizzazione per strofinio, per contatto per induzione 

➢ I conduttori e gli isolanti 

➢ La carica elettrica: il coulomb 

➢ La conservazione della carica elettrica 

➢ La legge di Coulomb 

➢ La forza elettrica e la forza gravitazionale 

➢ La polarizzazione degli isolanti 

 

• Il campo elettrico 
 

➢ Il vettore campo elettrico 

➢ Il campo elettrico di una carica puntiforme 

➢ Il campo elettrico di più cariche puntiformi e il principio di 

sovrapposizione 

➢ Le linee del campo elettrico 

➢ Il campo elettrico uniforme 

➢ Il flusso del campo elettrico 

➢ Il teorema di Gauss (con dimostrazione) 

 

• Il Potenziale elettrico 
 

➢ L’energia potenziale elettrica 

➢ Energia potenziale di due cariche puntiforme 

➢ Il potenziale elettrico di una carica puntiforme 

➢ La differenza di potenziale elettrico 

➢ Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

➢  Le superfici equipotenziali 

➢ Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici 

equipotenziali 

➢ Fenomeni di elettrostatica: dimostrazione di come si distribuiscono le 

cariche sulla superficie di un conduttore 
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➢ Il condensatore 

➢ Campo elettrico di una distribuzione piana di cariche 

➢ Il campo elettrico all’interno di un condensatore 

➢ Il moto di una carica all’interno di un campo uniforme 

 

• La corrente elettrica 
 

➢ L’intensità della corrente elettrica 

➢ Il verso della corrente elettrica 

➢ La corrente continua 

➢ I generatori di tensione 

➢ I circuiti 

➢ La prima legge di Ohm 

➢ La seconda legge di Ohm 

➢ I resistori in serie e in parallelo 

➢ Le leggi di Kirchhoff 

➢ L’effetto di Joule 

➢ La forza elettromotrice 

 

• Il campo magnetico 
 

➢ Il magnete: la forza magnetica e le linee del campo magnetico 

➢ Il campo magnetico terrestre 

➢ Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 

➢ L’esperienza di Oersted 

➢ L’esperienza di Faraday 

➢ L’esperienza di Ampere 

➢ La definizione dell’ampere 

➢ La definizione del coulomb 

➢ L’intensità del campo magnetico 

➢ La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

➢ La legge di Biot-Savart 

➢ Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

➢ La forza di Lorentz 

➢ Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

➢ Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 

➢ Le proprietà magnetiche dei materiali 
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• L’induzione elettromagnetica 
 

➢ La corrente indotta 

➢ La legge di Faraday-Neumann 

➢ La forza elettromotrice indotta istantanea 

➢ La legge di Lenz 

 

• Le onde elettromagnetiche 
 

➢ Il campo elettromagnetico 

➢ Le onde elettromagnetiche 

 

• La relatività ristretta 
 

➢ La crisi della fisica classica: l’invarianza della velocità della luce 

➢ La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 

 
 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 

sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 

 

 
 
 

 
ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)  

Prof.ssa Maria Luciana Laurino 
                        (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “SCIENZE NATURALI” 

DOCENTE: Prof.re Alessandro Lattanzi 
 

ORGANIZZAZIONE dei CONTENUTI 
 

Gli argomenti trattati durante l’A.S. 2022 - 2023 di “Scienze Naturali”, sono stati 

articolati per discipline in tre “Moduli”: 
➢ MOD.1: “GEOLOGIA”; 
➢ MOD.2: “ECOLOGIA”; 

➢ MOD.3: “CHIMICA ORGANICA”; 
I contenuti dei tre “Moduli” in base agli argomenti trattati, sono stati a loro volta 
suddivisi in diverse “Unità Didattiche”. 

 

METODO 
 

L’insegnamento è stato condotto mediante lezioni frontali, lezioni partecipative e 
discussione degli argomenti in classe, nel corso delle quali gli allievi sono stati 
sollecitati a mettere in atto le loro capacità di interpretazione e contestualizzazione 

degli argomenti. 
È stato utilizzato il libro di testo, ma soprattutto dispense ed appunti in vari formati, 
scritti appositamente dall’insegnate per la classe. Si è provveduto alla visione dei lavori 

in Power Point ricchi di immagini scientifiche prodotti dall’insegnate per la classe. 
 

MISURAZIONE e VALUTAZIONE 
 

Sono state svolte diverse tipologie di “verifiche orali” utilizzando le griglie di 
valutazione elaborate dal Dipartimento di “Scienze Naturali”, in accordo con linee-

guida del Miur.  
 

LIBRO di TESTO 

TITOLO: CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE, TETTONICA 
AUTORI: H. CURTIS, N. SUE BARNES, A. SCHNEK, A. MASSARINI, L. GANDOLA, L. 
LANCELLOTTI, R. ODONE 

VOLUME: UNICO, LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE 
CASA EDITRICE: ZANICHELLI 
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MATERIALE DIDATTICO AGGIUNTIVO: è stato scritto ed organizzato 

appositamente dal docente per la classe ed è stato caricato sulla Piattaforma Digitale 
di “ClassRoom” 

➢ Slide ed immagini; 
➢ Mappe concettuali e schemi; 
➢ Dispense in Power Point; 

➢ Dispense in PDF; 
 
 

 
 

 
ANZIO: 12/05/2023 Prof.re Alessandro Lattanzi 

                    (firmato) 
 

                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “SCIENZE NATURALI” 

DOCENTE: Prof.re Alessandro Lattanzi 
 

MOD. 1 GEOLOGIA: 
 

➢ le “rocce primarie”:  

- le rocce ignee “effusive”; 
- le rocce “ignee intrusive”; 

➢ le “rocce secondarie”: 

- le rocce “metamorfiche”; 
- le “rocce sedimentarie”; 

➢ il “suolo terrestre”; 

➢ i “fossili”; 
➢ i “combustibili fossili” 

- “gas naturale”; 
- “carbone”; 
- “petrolio”; 

➢ la “litosfera terrestre” 
- “litosfera oceanica”; 

- “litosfera continentale”; 
➢ la “struttura interna della Terra” (gli “strati concentrici”); 
➢ i fenomeni endogeni ed esogeni; 

➢ “Wegener” e la teoria della “Deriva dei Continenti”; 
➢ la teoria di “Arthur Holmes”; 
➢ la teoria della “Tettonica a Placche”; 

➢ il “vulcanismo primario”; 
➢ i “terremoti”; 

 

MOD. 2 ECOLOGIA: 
 

➢ l’atmosfera terrestre; 
➢ l’inquinamento e gli inquinanti; 

➢ l’inquinamento indoor 
➢ l’inquinamento biologico; 

➢ l’inquinamento “locale” e “globale”; 
➢ l’inquinamento atmosferico; 
➢ l’inquinamento del suolo e le discariche; 

➢ l’inquinamento idrico 
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MOD. 3 CHIMICA ORGANICA: 
 

➢ il “carbonio” (caratteristiche e proprietà); 
➢ le “molecole organiche” (lineari; ramificate; ad anello spaziale; ad anello 

planare; ad anello con ramificazione); 
➢ le formule: 

- formule brute; 
- formule di struttura; 
- formule di semistruttura; 

- formule a zig - zag; 
➢ gli idrocarburi saturi: 

- gli alcani; 
- i cicloalcani; 

➢ i radicali alchilici; 

➢ gli idrocarburi insaturi: 
- gli alcheni; 
- gli alchini; 

➢ gli isomeri: 
- isometria di posizione; 

- isomeria cis - trans; 
➢ i composti “aromatici”: 

- composti aromatici monociclici; 

- composti aromatici policiclici; 
➢ i “gruppi funzionali”; 

 

 
 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 

sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 

 
 
 

 
 

 
 

ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)  

Prof.re Alessandro Lattanzi  
                    (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds - A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “STORIA DELL’ARTE” 

DOCENTE: Prof.ssa Laura Saponara  
    

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENTUTI 
 

Il programma ha coperto il periodo storico-artistico dal Neoclassicismo al Dada (entro 
il 15 maggio). Ulteriori argomenti saranno trattati dopo tale data.  
La presentazione di ciascun nuovo periodo storico o fenomeno artistico è avvenuta 

secondo il seguente schema logico: spiegazione del periodo visto nel suo complesso 
specificandone limiti cronologici, elementi formali o stilistici, contenuti poetici, 

confronto con i movimenti che lo hanno preceduto o coevi; individuazione dei 
principali artisti di quel periodo o di quella corrente; individuazione delle opere 
paradigmatiche; spiegazione dei concetti fondamentali che il nuovo movimento 

artistico ha introdotto nel modo di intendere o praticare l’arte. 
 

METODO 
 

La disciplina è stata affrontata proponendo lezioni frontali o dialogate: partendo 
dall’analisi di un’opera e risalendo all’autore o al movimento che l’ha prodotta o, 

secondo un percorso inverso, presentando i caratteri generali di uno stile o di una 
corrente e cercando di ritrovarne i caratteri distintivi in opere specifiche. La 
trattazione degli argomenti ha affrontato la fitta rete di rapporti che lega le arti al loro 

tempo storico, al loro contesto sociale e culturale e insieme ha messo in luce le 
specifiche caratteristiche del linguaggio artistico attraverso l’analisi iconografica e 
formale delle opere. 

 

MISURA E VALUTAZIONE 
 

Sono state somministrate verifiche scritte e orali, con la prevalenza di quelle orali. 
Per le valutazioni sono stati presi in considerazione fattori quali: partecipazione e 
interesse durante la lezione, impegno e responsabilità nei confronti dello studio, 

comportamento collaborativo e progressione nell’apprendimento. 
              
                                                          

ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Laura Saponara 

                 (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds - A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “STORIA DELL’ARTE” 

DOCENTE: Prof.ssa Laura Saponara  
 

IL NEOCLASSICISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  
J.J. Winckelmann                                                                                                                                      
A. Canova. Tecnica scultorea - Museo Canova a Possagno                                                                     

A. Canova Amore e Psiche 
A. Canova  Ercole e Lica 
J.L. David   Morte di Marat 
F. Goya Il sonno della ragione genera mostri 
F. Goya  Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 
 

IL ROMANTICISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 
Le categorie estetiche del Sublime e del Pittoresco  

C.D. Friedrich      Viandante sul mare di nebbia 
J. Constable Studio di cirri e nuvole 
J. Constable  La cattedrale di Salisbury 
W. Turner           Ombra e tenebre. La sera del Diluvio 

T. Gericault  Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 
T. Gericault  Serie degli Alienati 
T. Gericault  La zattera della Medusa   
E. Delacroix  La Libertà che guida il popolo 

E. Delacroix  La barca di Dante 
F. Hayez          Il bacio 
 

LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  

G. Courbet  Gli spaccapietre 
 

I MACCHIAIOLI - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  
G.Fattori La rotonda dei bagni Palmieri 
 

I PRERAFFAELLITI - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 
J.E. Millais  Ophelia 
 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO - Analisi storico-artistica, sociale e 

culturale 
Le Esposizioni Universali 
Il Palazzo di Cristallo 

La Torre Eiffel 
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LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO - Analisi storico-artistica, sociale e 

culturale  
La Fotografia 

E. Manet  Colazione sull’erba 
C. Monet  Impressione, sole nascente  
C. Monet  La Grenouillère                                           
C. Monet La Cattedrale di Rouen 
C. Monet La serie dei Covoni 
P.A. Renoir  La Grenouillère  
E. Degas La lezione di danza  
E. Degas  L’assenzio 
 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  

P. Cézanne  I giocatori di carte 
V. van Gogh  I mangiatori di patate  
V. van Gogh  I girasoli 
V. van Gogh  Notte stellata 
 

ART NOUVEAU - Analisi storico-artistica, sociale e culturale.                                                              

G. Klimt Giuditta I                     
G. Klimt Il bacio 
 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE  
I FAUVES - Analisi storico-artistica, sociale e culturale                                                                                               
H. Matisse La danza   
 

L’ESPRESSIONISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  
E. Munch Sera nel corso Karl Johann 
E. Munch Il grido  
 

IL CUBISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale  
Pablo Picasso, dal blu al rosa  
P. Picasso Poveri in riva al mare                   
P. Picasso Famiglia di saltimbanchi      
P. Picasso  Les demoiselles d’Avignon         
P. Picasso Guernica 
 

IL FUTURISMO ITALIANO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 
U. Boccioni La città che sale 
G. Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 

IL DADA - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 
M. Duchamp Fontana 
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* IL SURREALISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

S. Dalì  La persistenza della memoria 
M. Ernst La vestizione della sposa 
R. Magritte Il tradimento delle immagini 
 

* L’ASTRATTISMO - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 

Der Blaue Reiter 
V. Kandinsky Il cavaliere azzurro 

V. Kandinsky Composizione VI 
 

* ARCHITETTURA FASCISTA - Analisi storico-artistica, sociale e culturale 
Il Razionalismo in Italia e l’urbanistica fascista 

G. Guerrini, E. Lapadula e M. Romano  Palazzo della Civiltà Italiana 
 

*L’argomento verrà svolto dopo il 15 maggio 

➢ L’arte contesa: Canova, Quatremere de Quincy, Napoleone, due papi. 
➢ Uscita didattica alla mostra “Vincent van Gogh” presso Palazzo Bonaparte a 

Roma. Come cambia l'esperienza di visita in musei sempre più orientati 

al digitale e alle dinamiche immersive per superare i limiti spaziali e scoprire la 

bellezza del patrimonio culturale con un semplice click 

 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in cui 

sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 

 

MANUALE DI RIFERIMENTO: Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’età dei 

Lumi ai giorni nostri. Quarta edizione, Versione verde, VOL. 3, Zanichelli. 

Per la parte inerente il Novecento è stato usato anche il testo di Mario De Micheli, 

Anguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli.  

 
 
 

 
ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)  

Prof.ssa Laura Saponara 
                (firmato) 

 
 



58 

 

LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VDS- A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “SCIENZE MOTORIE” 

DOCENTE: Prof.ssa Caterina Longhi  

 
METODI 

Attività di recupero: modalità IN ITINERE, percorsi individualizzati, gruppi di 

livello, attività di tutor tra pari 

 

MISURAZIONE e VALUTAZIONE 
 

CRITERI VALUTATIVI: in congruenza con i criteri di Dipartimento 
 

Per la parte pratica: dopo la valutazione del livello iniziale di preparazione, oltre 

all'osservazione costante e puntuale durante le lezioni, le valutazioni sono state 

effettuate in base a griglie specifiche relative a prestazioni individuali sui 

fondamentali tecnici trattati, utilizzate per tutte le classi ed indirizzi dell'Istituto. 
 

Per la parte teorica: prove di verifica strutturate a risposta multipla. 

Oltre al rendimento specifico nella disciplina ed alle qualità motorie finali in 

rapporto alle caratteristiche personali ed ai livelli di partenza, sono stati tenuti 

in considerazione: 

➢ continuità e correttezza nella partecipazione 
➢ interesse dimostrato 
➢ collaborazione con il gruppo 

 
 
 

 
ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Caterina Longhi 

                  (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE VDS- A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “SCIENZE MOTORIE” 

DOCENTE: Prof.ssa Caterina Longhi 

 

Le attività svolte sono state concordate e sono descritte, con maggiori dettagli, nella 

Programmazione di Dipartimento agli Atti di questo Istituto. Vengono indicati di 

seguito gli argomenti trattati in modo particolare in questa classe.  

 

         ATTIVITÀ LUDICA: 
 

➢ in forma codificata e non 

➢ a corpo libero e con attrezzatura 

➢ in forma individuale 

➢ per il potenziamento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza 

➢ per il miglioramento delle capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-

manuale, coordinazione oculo-podalica 
 

SPORT DI SQUADRA: calcio, pallavolo, basket 
 

➢ esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esecuzione 

individuali, a coppie 

➢ regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 
 

SPORT INDIVIDUALI E DI COPPIA: tennis, tennistavolo, badminton 
 

➢ esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esercitazioni 

individuali, a coppie 

➢ regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 
 

ATTIVITÀ DI ALLENAMENTO: 
 

➢ individualizzato tramite l'utilizzazione di macchinari specifici per il 

potenziamento dell'attività aerobica (cardiofitness). 

➢ individualizzato tramite camminata veloce e registrazione della seduta con 

programmi di contapassi. 

➢ esercizi coordinativi 

➢ esercizi di mobilizzazione 

➢ esercizi sul ritmo e coreografie 

➢ esercizi di potenziamento fisiologico 

➢ ginnastica posturale 

➢ ginnastica respiratoria 

➢ preatletica 

➢ esercizi di defaticamento 
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PROGRAMMA DI TEORIA SVOLTO: Cenni 

 

➢ Apparato scheletrico e articolare 

➢ Tessuti, organi 

➢ Rachide e paramorfismi 

➢ Apparato cardio – circolatorio 

➢ Sistema muscolare 

➢ Apparato respiratorio 

➢ Sistema nervoso 

➢ Alimentazione e problematiche alimentari (inerente anche all’Educazione 
Civica) 

➢ Sviluppo psicomotorio nell’età evolutiva 

➢ Storia dell’educazione fisica 

➢ Diritto alla salute (inerente anche all’Educazione Civica) 

➢ Dipendenze (inerente anche all’Educazione Civica) 

 

PROGETTO 3000 PASSI 
 

➢ Il progetto prevede l'utilizzazione delle ore di lezione, nelle sedi 

succursali, per camminate veloci con tragitti, diversi e differenziati in 

base al livello di difficoltà, tracciati sul territorio limitrofo alla scuola. 

➢ Tale attività è tesa ad indicare l'utilità e l'efficacia di un semplice lavoro 

aerobico ai fini del controllo individuale del consumo calorico, 

mantenimento del peso forma, miglioramento delle prestazioni aerobiche 

e dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 

 

 

ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in 

cui sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte 

 

 

 

 

ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
    (firmato)  

Prof.ssa Caterina Longhi 
                (firmato) 

                                                                

 

 

 

 
 



61 
 

LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “INSEGNAMENTO RELIGIONE 

CATTOLICA” 
DOCENTE: Prof.ssa Vittoria Moriconi 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Nello svolgimento del programma si è privilegiato il confronto tra il 
cristianesimo, le altre religioni e i sistemi di significato proposti dai vari 
argomenti, per favorirne la comprensione critica dei contenuti proposti e la 

maturazione del rispetto verso le varie posizioni etico-religiose. In tal modo gli 
alunni sono stati messi in grado di passare gradualmente dal piano delle 

conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e 
dei valori del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita 
individuale e sociale dell’uomo contemporaneo. I contenuti sono stati 

organizzati in Moduli e U.A.  e sviluppati secondo le seguenti direttrici: 
Educazione alla sessualità; Bioetica e Riscoperta dei valori cristiani nella società 

contemporanea. 
 

METODO 
 

Le lezioni sono state finalizzate allo sviluppo delle capacità critiche degli 
studenti, abilitati al confronto tra la Bibbia, i documenti principali della 

tradizione cristiana e alla contestualizzazione storico/sociale dei temi proposti. 
Una particolare cura è stata dedicata all’acquisizione sia del linguaggio religioso 
in genere, sia di quello specificamente cattolico. Nello svolgimento del 

programma è stata utilizzata la metodologia della lezione partecipata, strumento 
indispensabile per fornire agli studenti un’adeguata motivazione per 

l’acquisizione e la rielaborazione delle questioni etiche, che restano oggi ancora 
aperte. Gli strumenti didattici usati sono stati: il libro di testo; le presentazioni 
in Power Point prodotte dai lavori di gruppo; le schede fornite dall’insegnante; 

la visione di film o video tratti dal web. Gli argomenti sono stati presentati 
mediante lezioni interattive, che hanno stimolato gli studenti alla partecipazione 

attiva, all’espressione del senso critico e del gusto personale.  
     

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

I colloqui orali hanno accertato conoscenze, competenze linguistico-espositive e 

capacità di rielaborazione secondo i parametri e criteri di valutazione concordati 
nel Documento del Dipartimento. Le verifiche sono state effettuate sia attraverso 
osservazioni, esposizione dei lavori di gruppo, discussioni guidate ed 

interrogazioni tradizionali, sia attraverso l’utilizzazione di test semistrutturati, 
per agevolare gli alunni che prediligono la forma scritta. 
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TESTI USATI 

Luigi Solinas, Arcobaleni, vol. unico, casa ed. SEI. 
 

 
 
                                                                

ANZIO: 12/05/2023 Prof.ssa Vittoria Moriconi 
                 (firmato) 
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LICEO CLASSICO, MUSICALE E DELLE SCIENZE UMANE  
“CHRIS CAPPELL COLLEGE” ANZIO 

CLASSE V Ds A.S. 2022-2023 
PROGRAMMA SVOLTO DI “INSEGNAMENTO RELIGIONE 

CATTOLICA” 
DOCENTE: Prof.ssa Vittoria Moriconi 

 

MODULO 1– Una società fondata sui valori cristiani 
 

U.D. 1 La bioetica laica e cristiana 

− I campi d’indagine della disciplina 

− Questioni ancora aperte 
− Orientamento laico e cristiano 
− La sacralità della vita 

 
U.D. 2    La morte e l’eutanasia  

− La “buona morte”, il caso Welby e Dj Fabo 

− L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 
− Il giuramento di Ippocrate 

− DAT: Legge n.219/2017  
 

U.D. 3 La fecondazione assistita  

− Il dramma dell’infertilità 
− Tecniche di PMA (IUI; FIVET e FIVET-ICSI) 

− Un figlio è un dono o un diritto? 
− Gli embrioni soprannumerari 
− L’adozione: una soluzione alternativa 

 
U.D.4 Interruzione volontaria della gravidanza  

− L’embrione è una persona? 

− Il diritto alla vita 
− La video-testimonianza di Gianna Jessen 

− Legge n.194/1978 
 

U.D.5 La clonazione  

− La creazione di organismi identici 
− Perdita della diversità nella specie 

− Unicità e irripetibilità individuale 
− Cellule staminali: CSA e CSE 

 

U.D.6     Donazione e trapianto degli organi  
− Don Carlo Gnocchi e la donazione volontaria degli organi 
− La morte della persona e la morte encefalica 

− D.L. 235/1957  
− Come diventare donatore: indicazioni del Ministero della salute 
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MODULO 2 – I valori cristiani 
 

U.D. 1    La dignità della persona 
  

➢ L’individuo per la società 
➢ La società per la persona 

➢ La dignità umana 
➢ Che cos’è la persona? 
➢ La pena di morte 

 
U.D. 2    La paura del diverso 
 

− “Diversa abilità” non “handicap” 
− Ogni uomo ha dei talenti 

− Tecnica del capro espiatorio 
− L’ipnosi di massa 
− L’eugenetica nazista 

 
U.D. 3   Il razzismo 
 

➢ Che cos’è il razzismo? 
➢ La shoah e le nuove forme di discriminazione razziale 
➢ Immigrazione e razzismo 

➢ Il rispetto di chi è diverso 
➢ L’ignoranza è all’origine del razzismo 

 
U.D.4      La salvaguardia dell’ambiente 
 

➢ L’uomo è custode, non dominatore, del creato 
➢ L’ecologia per uno sviluppo sostenibile 
➢ Cooperare per il bene della natura e degli altri 

➢ Perché l’ecologia 
➢ L’acqua: un bene prezioso 

 
U.D.5      Un’economia globale 
 

➢ Lo sviluppo sostenibile 
➢ La globalizzazione: rischio o opportunità? 
➢ L’idolatria del dio denaro 

 
ED. CIVICA: per gli argomenti trattati, si fa riferimento allo specifico allegato in 

cui sono inserite le UDA deliberate e le discipline coinvolte. 

 

 
ANZIO: 12/05/2023 
 

 

gli ALUNNI: 
  

Prof.ssa Vittoria Moriconi 
                (firmato) 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(estratto dal PTOF) 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno 
introdotto l’insegnamento trasversale di Educazione Civica a partire dall’a.s. 

2020/21. Si tratta di un’opportunità culturale volta a una più sistematica e 
intenzionale azione formativa orientata verso la promozione delle competenze di 
cittadinanza, uno dei traguardi di apprendimento previsto dall’Unione Europea 

per consentire a ciascun ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella vita 
sociale. La proposta formativa del nostro Istituto approfondisce i significati e le 
modalità operative attraverso cui realizzare tale insegnamento secondo 

una modalità collegiale: 

partecipazione del Collegio dei docenti per quanto riguarda la definizione del 

Curricolo d’Istituto, la scelta delle tematiche da affrontare per classi parallele e i 
criteri di valutazione  

coinvolgimento dei Consigli di classe per quanto attiene allo sviluppo e alla 

realizzazione delle singole UDA sui diversi temi indicati dalla normativa. 

Conoscenze 

Riguardo alle conoscenze, senza le quali le abilità e le competenze non possono 
essere esercitate, esse si fondano sull’acquisizione di contenuti, concetti e fenomeni 

di base riguardanti gli individui, i gruppi, lo Stato e i suoi organi, le organizzazioni 
internazionali, la società, l’economia e la cultura, il pianeta e le problematiche 

globali. Nel dettaglio: 

Costituzione italiana/UE/ONU/Consiglio d’Europa e Tutela dei diritti umani. 

La conoscenza della Carta Costituzionale Repubblicana quale progetto di vita 

comune; la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del 
trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla 

consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi 
rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 

società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce 
all’identità europea. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità 
integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e 

di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo 
decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 

internazionale. La conoscenza di base si affianca all’aggiornamento continuo sulle 
vicende contemporanee, a partire dall’ interpretazione critica dei principali eventi 
della storia nazionale, europea e mondiale. 
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Agenda 2030 ONU/UNESCO e tutela del patrimonio artistico e culturale 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
– Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per 
un totale di 169 ‘target’ o traguardi, da raggiungere nel 2030. I 17 obiettivi sono 

tesi allo stesso scopo: passare ad un modello di sviluppo e di società sostenibili.  
La nostra azione educativa all’interno di questo tema mira alla formazione di 
giovani rispettosi dell’ambiente così da preservare il pianeta per le generazioni 

future. Ciò implica la comprensione degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici, dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti 

climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. Significa anche 
stimolare la riflessione sull’importanza dell’innovazione tecnologica, lo 
sfruttamento di fonti di energia pulita, la riduzione degli sprechi. Ancora la garanzia 

di cibo e acqua sufficienti per tutti, un’istruzione adeguata, l’accesso alle cure 
mediche e condizioni di lavoro dignitose. La conoscenza dell’UNESCO e la 

consapevolezza della necessaria tutela del patrimonio artistico e culturale del 
nostro territorio arricchiranno il percorso di Ed. Civica degli studenti del nostro 
liceo. 

Cittadinanza digitale/bullismo e 66yber bullismo. 

La cittadinanza digitale fa leva sulla capacità di accedere ai mezzi di comunicazione 
sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, con 
attenzione alla tutela della privacy e al rispetto delle persone, nonché la 

comprensione del ruolo e delle funzioni dei media nelle società democratiche. Il 
contrasto al bullismo e al 66yber bullismo costituisce il presupposto di un 

atteggiamento responsabile e costruttivo anche nell’uso dei device, e presuppone 
disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli, 
comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e 

della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di 
pace e non violenza.  

Organizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
 

Come da linee guida del PTOF il programma di Educazione Civica è stato condotto 
in modalità trasversale e multidisciplinare e organizzato in unità didattiche 
di apprendimento (UDA, allegate alla fine del presente documento) riconducibili alle 

tre macro aree tematiche individuate dal progetto d’Istituto.  
 

Metodi e Strumenti 
 

Considerato il carattere trasversale dell’insegnamento di questa disciplina la 
metodologia utilizzata è stata improntata all’apertura al dialogo, all’ascolto attivo, 

all’invito alla partecipazione, e si è concretizzata nelle forme della lezione frontale 
frutto dell’intervento del singolo docente o della codocenza con l’esperto diritto. 
Riguardo agli strumenti, sono stati utilizzati libri di testo,   dispense,  filmati, 

navigazione guidata su internet,  le videoconferenze sincrone, video-lezioni e audio-
lezioni, stimoli e suggerimenti degli allievi. 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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PERCORSO “EDUCAZIONE CIVICA” 

DOCENTI REFERENTI DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

N° A.S. DOCENTE REFERENTE 
   

1 2022 – 2023 Prof.re Paolo Pomes  
   

2 2021 – 2022 Prof.ssa Angela Pizzato 
   

3 2020 – 2021 Prof.re Paolo Pomes 
sostituito da: 

Prof.ssa Roberta Pascali 
sostituita da 

Prof.re Mario Radico 
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MACROAREA 1 
COSTITUZIONE, DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

Discipline Coinvolte Storia/Filosofia (4 ore); Scienze umane (4 ore); IRC/Mat.  Alt.   (2 ore). 

Non si richiedono co-docenze né compresenze. 

Non si richiede la copresenza del docente di diritto 
NB: le discipline doppie sono affidate a un unico docente 
 

Classe V Ds Liceo delle Scienze Umane 

 
 
 

 
 
Attività 

a) Riflessione sulla genesi storica della Costituzione italiana: l’Assemblea 
costituente, il Referendum istituzionale; 

b) Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana; 
c) Analisi dei Principi fondamentali della Costituzione italiana (confronto con 

lo Statuto Albertino); 
d) Riflessione sui diritti fondamentali e sui principi di libertà garantiti dalla 

Costituzione italiana (diritto all’istruzione; diritto alla salute; libertà di 
culto; autonomia della ricerca scientifica) 

e) Analisi degli organi costituzionali (confronti con altre realtà statuali 
europee ed extra- europee) 

 

 

 

Contenuti didattici 

Storia/Filosofia: genesi storica, struttura e principi fondamentali della 
Costituzione italiana; la tutela del diritto allo studio; 
Scienze umane: Obbligo scolastico e art. 34 della Costituzione. il cammino 
dell'obbligo scolastico (Legge Casati, Coppino, Daneo-Credaro, Riforma 
Gentile) 
IRC / Mat. Alt: libertà religiosa e di culto e i rapporti tra stato e religioni (art. 
7, 8 e 19); i diritti inalienabili della persona. 

 

Competenze 

coinvolte 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare (tutte le 
materie) Competenze in materia di cittadinanza: collocare l'esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione 

 
Obiettivi 
formativi e di 
apprendimento 

- Acquisizione delle caratteristiche della Costituzione italiana 
- Saper leggere e interpretare i fenomeni storici e i fattori giuridici in 

relazione alla pratica quotidiana del dettato costituzionale 
- Acquisire il senso di appartenenza alla Costituzione come tutela di diritti 

individuali e collettivi 
- Saper collegare i concetti di legalità, rispetto delle regole, tutela dei 

diritti allo spirito della convivenza democratica e della Costituzione 
- Acquisire uno stile di studio autonomo e flessibile, fondato sulla ricerca 
- Saper reperire, confrontare e utilizzare fonti di diverso tipo. 
- Saper rielaborare informazioni ed esprimere argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto anche nell’affrontare compiti di 
realtà. 

- Saper comunicare con efficacia e pervenire a valutazioni autonome 

Titolo - La Costituzione repubblicana: la centralità dei diritti inalienabili della persona e la tutela 

del diritto all’istruzione nella formazione della coscienza civica 
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in merito agli argomenti trattati 

Tempi di 

Realizzazione 

  
10 ore complessive  

Strumenti utilizzati - Lezione frontale e partecipata 
- Presentazione di produzioni autonome sia “cartacea” sia digitale; 

Elementi per la 
valutazione 

- Valutazione di processo: partecipazione, interesse, impegno, 
motivazione, collaborazione, 

- puntualità nelle consegne. 
- Prova finale: produzione di un elaborato finale (testo espositivo-

argomentativo o elaborazione di un PowerPoint o mappa concettuale). 
 
NB: per i criteri di valutazione, si veda la griglia allegata (griglia di Istituto) 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 
Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

 
1. 

Individua e assume 
le proprie 

responsabilità 

  
Avanzato 
(9-10) 

Assume funzioni di guida all'interno del gruppo in contesti 
complessi 

All'interno del gruppo in contesti inediti Intermedio 
(7-8) 

Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti Base 
(5-6) 

 
2. 

 

Riconosce la natura 
individuale del suo 

punto di vista. 
Accetta e 

riconosce come 
valore il punto di 

vista dell'altro 

È in grado di mediare all'interno del gruppo in situazioni 
complesse 

avanzato       
(9-10) 

 
Interagisce nel gruppo facendosi promotore del suo 
punto di vista confrontandolo con quello degli altri 
in contesto inedito 

 
intermedio 
(7-8) 

 

Esprime il proprio punto di vista e acquisisce quello dell'altro in 
contesto noto 

 
Base 
(5-6) 

 
3. 

 

Riflette sulla 
propria identità 

culturale e manifesta 
 curiosità verso la 
diversità culturale 

 

Interagisce con le altre identità culturali in maniera autonoma e 
critica 

avanzato 
(9-10) 

 
Consapevole della propria identità culturale si confronta con le 
altre in contesti inediti 

 
intermedio 
(7-8) 

Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali e si 
confronta con esse in un contesto noto. 

Base 
(5-6) 

 
4. 

Si informa e mette a  

fuoco le 
problematiche locali 

e globali 

Coglie i mutamenti in atto e promuove con consapevolezza 
azioni volte alla soluzione di problematiche locali e globali. 

avanzato 
(9-10) 

  

È consapevole delle problematiche locali e globali e partecipa 
con responsabilità al dibattito in contesto noto 

intermedio 
(7-8) 

Si predispone ad una corretta informazione circa le 
problematiche nazionali e internazionali, con la mediazione di 
un adulto. 

base 
(5-6) 
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MACROAREA 2 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE,  

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 

Titolo: 

ONU E AGENDA 2030: LA GESTIONE E L’UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI  

Discipline coinvolte 

 

Scienze (4h) – Storia (1h) – Filosofia (1h) – Scienze umane (2h) – 

Inglese (1h) – Storia dell’Arte (1h)  
Non si richiedono co-docenze né compresenze. 

Non si richiede la copresenza del docente di diritto 

Classe 5 Ds Liceo delle Scienze Umane 

Attività  - Riflessione sugli organismi internazionali: l’Onu e l’Unesco. 

- Riflessione sull’Agenda 2030 dell’Onu-Unesco: i valori e le 

politiche dei sistemi sostenibili.  

- Analisi dei goals 7, 8, 11, 12 e 16. 

- Individuazione ed esposizione dei principi e dei traguardi 

imprescindibili per una società rispettosa dell’ambiente e improntata 

a una crescita economica equa e responsabile. 

Competenze coinvolte  

 

- Competenza alfabetica funzionale (italiano, inglese) 

- Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 

- imparare (tutte le materie) 

- Competenze in materia di cittadinanza: comprensione dei testi 

sottoposti, capacità di ricerca autonoma in rete; capacità di leggere i 

grafici; interesse scientifico per le problematiche trattate e attenzione 

per i temi ambientali e sociali. 

Obiettivi formativi e di 

apprendimento 

 

- Acquisizione delle caratteristiche degli organismi internazionali 

dell’Onu e dell’Unesco (genesi e finalità degli organismi) 

- Acquisizione degli aspetti costitutivi del documento dell’Agenda 

2030 (visione, principi condivisi, ruolo delle istituzioni nazionali e 

internazionali, obiettivi e traguardi) 

- Saper leggere e interpretare i fenomeni sociali ed economici 

sottoposti in una prospettiva internazionale, multiculturale ed 

inclusiva 

- Saper collegare gli aspetti dei fenomeni naturali, economici e sociali 

affrontati alla complessità dei macrosistemi di riferimento e dei 

traguardi di cooperazione internazionale 

Tempi di realizzazione 

 

10 ore così indicativamente articolate: 4 ore lezioni frontali, 4 ore lezioni 

interattive o produzione autonoma degli studenti, 2 ore verifica finale. 

Strumenti e metodi 

 

- Lezione frontale e partecipata 

- Presentazione di produzioni autonome sia “cartacea” sia digitale 

Verifica e valutazione  - Valutazione formativa: partecipazione, puntualità, impegno, 

interesse, collaborazione; 

- Valutazione della produzione autonoma intermedia; 

- Verifica finale. 

NB: per i criteri di valutazione, si veda la griglia allegata (griglia di Istituto) 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

1. Individua e 

assume le proprie 

responsabilità 

Assume funzioni di guida all'interno del gruppo in contesti complessi 

 

Avanzato 

(9-10) 

All'interno del gruppo in contesti inediti Intermedio 

(7-8) 

Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti Base 

(5-6) 

2. Riconosce la 

natura 

individuale del 

suo punto di 

vista. Accetta e 

riconosce come 

valore il punto di 

vista dell'altro 

È in grado di mediare all'interno del gruppo in situazioni complesse avanzato 

(9-10) 

Interagisce nel gruppo facendosi promotore del suo punto di vista 

confrontandolo con quello degli altri in contesto inedito 

intermedio 

(7-8) 

Esprime il proprio punto di vista e acquisisce quello dell'altro in 

contesto noto 

base 

(5-6) 

 

3. Riflette sulla  

propria identità 

culturale e 

manifesta 

curiosità verso la 

diversità 

culturale 

Interagisce con le altre identità culturali in maniera autonoma e critica avanzato 

(9-10) 

Consapevole della propria identità culturale si confronta con le altre in 

contesti inediti 

intermedio 

(7-8) 

Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali e si confronta con 

esse in un contesto noto. 

base 

(5-6) 

4. Si informa e 

mette a fuoco le 

problematiche 

locali e globali 

Coglie i mutamenti in atto e promuove con consapevolezza azioni volte 

alla soluzione di problematiche locali e globali. 

avanzato 

(9-10) 

È consapevole delle problematiche locali e globali e partecipa con 

responsabilità al dibattito in contesto noto 

intermedio 

(7-8) 

Si predispone ad una corretta informazione circa le problematiche 

nazionali e internazionali, con la mediazione di un adulto. 

base 

(5-6) 
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Promemoria dei goals dell’Agenda 2030 proposti:  

- Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 

e moderni; 

- Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

- Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

- Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile. 

 

 

Eventuali argomenti di alcune materie coinvolte (NB: solo delle proposte o degli spunti: ognuno 

intervenga secondo le proprie esigenze didattiche e contenutistiche): 

- Storia e Filosofia: Legge 92/19 e DM 35 22/06/2020; ONU e goal (3,5,8,10,11) dell’Agenda 

ONU 2030: quadro generale propedeutico alle altre discipline; art. 2, 3, 13 Costituzione 

Italiana (Storia/Filosofia); nascita di Onu e Unesco; la riflessione sul progresso tra Ottocento 

e Novecento  

- Inglese:  

- Storia dell’Arte: Manifesto dell’Architettura futurista di Sant’Elia/ architettura e urbanistica 

nel Novecento / le politiche per la tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale) 

- Scienze naturali: politiche di accesso a energie rinnovabili e pulite / risorse rinnovabili, 

l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate/ gestione eco-

compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita (ho preso 

dall’agenda 2030 

- Scienze Umane: L’antropologia nel mondo contemporaneo: la sfida ai processi di 

globalizzazione 
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MACROAREA 3 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 
 

Discipline Coinvolte  Matematica/Fisica (4h) – Filosofia (2h) - Storia (2h) - Scienze Umane (2h)  

Non si richiedono co-docenze né compresenze. 

Non si richiede la copresenza del docente di diritto 
Classe VDs Liceo delle Scienze Umane  

Attività a. Le principali forme di comunicazione in rete e il problema della 

cybersecurity;  

b. Processi di globalizzazione: luogo e non luogo 

c. La rete e l’utopia della “democrazia diretta” 

d. Sviluppo storico della società della tecnica moderna 

Contenuti didattici  Matematica/Fisica (4h): identità digitale, furto di identità e phishing, cybersicurity; 

Storia: sviluppo della società della tecnica moderna 

Filosofia: “Il principio di responsabilità” di Jonas 

Scienze Umane: Il progetto sociale: diritti e cittadinanza; la capacità dell’individuo 

di partecipare alla società online con diritti e doveri; Processi di globalizzazione: 

luogo e non luogo  
Competenze coinvolte Competenza alfabetica funzionale (il “linguaggio” informatico e del web); 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare; 
Competenze in materia di cittadinanza: esercitare i principi della cittadinanza 

digitale con consapevolezza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 
Obiettivi formativi e di 

apprendimento 
Comprendere e adottare comportamenti adeguati nel rispetto degli altri e nella 

tutela della sicurezza propria e altrui; 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza in maniera 

critica e consapevole rispetto alle modalità e alle potenzialità della comunicazione 

web. 
Tempi di realizzazione 10 ore complessive  

Strumenti utilizzati • Lezione frontale e partecipata 

• Presentazione di produzioni autonome sia “cartacea” sia digitale; 

• Ricerca autonoma e guidata per la realizzazione di un elaborato finale (testo 

informativo o elaborazione di un PowerPoint o mappa concettuale) 

Elementi per la valutazione • Valutazione di processo: partecipazione, interesse, impegno, motivazione, 

collaborazione, puntualità nelle consegne. 

• Valutazione di produzione intermedie: ricerche autonome; compiti autentici o 

di realtà. 

• Prova finale: produzione di un elaborato finale (testo informativo o elaborazione 

di un PowerPoint o mappa concettuale). 

NB: per i criteri di valutazione, si veda la griglia allegata (griglia di Istituto) 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

1. Individua e assume le proprie 

responsabilità 

Assume funzioni di guida all'interno del gruppo in 

contesti complessi 

Avanzato 
(9-10) 

All'interno del gruppo in contesti inediti Intermedio 
(7-8) 

Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti Base 
(5-6) 

2. Riconosce la natura 

individuale del suo punto di vista. 

Accetta e riconosce come valore il 

punto di vista dell'altro 

È in grado di mediare all'interno del gruppo in 

situazioni complesse 
avanzato 
(9-10) 

Interagisce nel gruppo facendosi promotore del suo 

punto di vista confrontandolo con quello degli altri in 

contesto inedito 

intermedio 
(7-8) 

Esprime il proprio punto di vista e acquisisce quello 

dell'altro in contesto noto 
base 
(5-6)  

3. Riflette sulla propria identità 

culturale e manifesta curiosità verso la 

diversità culturale 

Interagisce con le altre identità culturali in maniera 

autonoma e critica 
avanzato 
(9-10) 

Consapevole della propria identità culturale si 

confronta con le altre in contesti inediti 
intermedio 
(7-8) 

Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali e si 

confronta con esse in un contesto noto. 
base 
(5-6) 

4. Si informa e mette a fuoco le 

problematiche locali e globali 

Coglie i mutamenti in atto e promuove con 

consapevolezza azioni volte alla soluzione di 

problematiche locali e globali. 

avanzato 
(9-10) 

È consapevole delle problematiche locali e globali e 

partecipa con responsabilità al dibattito in contesto noto 
intermedio 
(7-8) 

Si predispone ad una corretta informazione circa le 

problematiche nazionali e internazionali, con la 

mediazione di un adulto. 

base 
(5-6) 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
PCTO 

 

PREMESSA 
 

Nel nostro istituto l’ASL si attua già dall’a.s. 2013/14 come Progetto per la 

valorizzazione delle eccellenze (inserito nel POF e deliberato dagli organi 
collegiali). Quindi l’obbligatorietà introdotta dalla L. 107/2015 “La buona scuola” è 
stata da noi accolta come la possibilità di offrire a tutti gli studenti del triennio le 

stesse opportunità, inizialmente riservate alle eccellenze, di poter usufruire di una 
didattica laboratoriale e in collegamento con il mondo del lavoro ai fini di un 

orientamento post diploma lavorativo/universitario più motivato e consapevole. 
Grazie alla legge  del 30 dicembre 2018, n. 145, i PCTO, che le istituzioni 
scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono 

ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli 
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre 

maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una 
logica centrata sull’auto-orientamento. 

La nostra scuola dopo aver analizzato i bisogni formativi degli studenti ha proposto 
una serie di percorsi diversificati a seconda dell’indirizzo scolastico scelto dai 

ragazzi, non escludendo però la possibilità di lascare la scelta agli alunni di 
partecipare anche a percorsi diversi da quelli proposti per il proprio indirizzo. 
 

Alcune attività proposte dal nostro istituto 
➢ percorsi centrati sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, 

il potenziamento dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, degli 

strumenti scientifici o di situazioni immersive in lingua straniera, anche 
all’estero. 

➢ percorsi centrati sull’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e 

competenze tecnico-professionali, potendo offrire agli studenti la possibilità 
di sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici e 

professionali o professionalizzanti. 
➢ percorsi per alunni diversamente abili presenti nelle classi, per i quali i 

Consigli di Classe, in accordo con la famiglia, hanno previsto la realizzazione 

di percorsi di formazione finalizzati allo sviluppo dell'autonomia e 
all'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

La realizzazione di questi percorsi, ha consentito di implementare gli apprendimenti 
curriculari, di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze 

trasversali, in quanto gli studenti hanno sperimentato compiti di realtà e hanno 
agito in contesti operativi nuovi con un percorso co-progettato, situato e finalizzato. 
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FINALITÀ 
 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in 
aula con la futura esperienza pratica; 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze trasversali che facilitino l’orientamento nel 

mondo del lavoro; 
3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con il mondo del lavoro e della società civile; 

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 

5. Acquisire conoscenze e competenze circa l’ideazione di progetti di 
imprenditorialità 

6. Promuovere e migliorare il processo di inclusione degli alunni disabili  

 
A causa della emergenza epidemiologica, si è dovuto nell’anno precedente effettuare 
i percorsi di Pcto con una modalità on line e ridurre l’offerta a quei progetti che si 

prestavano a ciò. Alcuni enti, come le Università o gli Istituti di ricerca o alcune 
Associazioni, hanno pertanto a tal fine rimodulato le loro proposte garantendo 

comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi richiesti. Nel corrente anno 
scolastico è stato possibile riprendere alcuni percorsi in presenza, seppure con 
piccoli gruppi di alunni. 

 
COMPETENZE 

Per quanto riguarda le competenze non si può prescindere dal fare riferimento alle 

“competenze chiave per l’apprendimento permanente” dalle quali si possono 
estrapolare le quattro competenze trasversali più consone a PCTO:  

➢ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

➢ competenza in materia di cittadinanza;  

➢ competenza imprenditoriale;  

➢ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
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ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

I percorsi sono stati diversificati e personalizzati tenendo conto delle aspirazioni e 
dell’interesse degli studenti. Tale differenziazione dei percorsi è stata possibile 

grazie alla somministrazione di uno strumento di indagine conoscitiva: PIP – 
PROGETTO D’INTERVENTO PERSONALIZZATO nella cui compilazione i ragazzi 

hanno potuto indicare gli ambiti professionalizzanti/lavorativi che più li 
interessano indicando anche le aspettative per un tale percorso. 
L’analisi del PIP ha portato a creare dei gruppi eterogenei di alunni accomunati 

da aspirazioni ed interessi simili. I gruppi, più o meno grandi, sono risultati formati 
da alunni di terza, di quarta e di quinta in modo da sviluppare nei ragazzi 

maggiorenni il senso di responsabilità e di protezione verso i più piccoli. 
Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di non riproporre all’esterno, presso 
gli enti, le stesse dinamiche della classe e far sì che tutti partecipino con interesse, 

e impegno allo svolgimento degli stage. Questo ha garantito la buona riuscita di 
tutte le attività proposte con soddisfazione anche da parte degli enti ospitanti. 
Questa diversificazione dell’offerta per l’attuazione dei percorsi di PCTO è stata 

necessaria anche a causa di: 
a) un elevato numero di studenti coinvolti nelle attività (circa 600) 

b) i tre indirizzi di studio, classico, musicale, scienze umane, di cui si è dovuto 
tener conto in quanto il PECUP (Profilo educativo culturale professionale) è 
diverso per ognuno di essi  

 
Numerosi sono stati gli enti e le aziende, le università e gli enti privati che hanno 
collaborato nell’attivazione dei percorsi (come si evince dalle tabelle allegate). 

 
VALUTAZIONE 

 

Secondo la normativa di riferimento, la certificazione delle competenze sviluppate 
attraverso le attività di PCTO determina una ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di comportamento, sviluppando soft skill. Pertanto nell’anno 
scolastico 2018/2019 i Consigli di classe hanno considerato la valutazione di detti 
percorsi come parte integrante nelle valutazioni delle singole discipline e nel voto 

di comportamento, così come stabilito dal Collegio docenti e come indicato nel Ptof 
d’Istituto. Negli ultimi due anni scolastici, a causa della emergenza epidemiologica, 

per le difficoltà di garantire a tutti, con le stesse opportunità e tempistiche, tali 
attività, il Collegio docenti si è espresso nella direzione di non farle pesare sulle 
valutazioni delle singole discipline, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi 

studenti. Il graduale ritorno ad una situazione di normalità ha consentito da 
quest’anno che i Consigli di classe , individuata la/le  disciplina/e da ritenersi 
attinenti ai percorsi effettuati dagli alunni, esaminate le certificazioni e le 

competenze acquisite, abbiano potuto deliberare sull’incremento dello 0,5 nella 
proposta di voto della/e  disciplina/e  attinente/i , solamente però in caso di 

valutazione da “ buono” a “ ottimo” da parte del tutor aziendale  e qualora la 
proposta di voto della/e discipline attinente/i non fosse insufficiente. 
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ANNO 2022- 2023 

 

ENTE NOME PERCORSO 

UNIVERSITÀ “ROMA TRE” “UNIAMOCI A DISTANZA” 

ALT ACADEMY PROMOZIONE 

E PRODUZIONE TEATRALE 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL 

TEOREMA DELLA RANA” 

CHRIS CAPPELL COLLEGE PIP FINALE 

 
 

ANNO 2021- 2022 
 

ENTE NOME PERCORSO 

“UNIVERSITÀ LUMSA” DI 
ROMA 

START UP IN “ECONOMIA” 

“CENTRO DI CULTURA 
ANTICO E MODERNO” 

GIORNATA MONDIALE DEL LATINO 

LICEO CHRIS CAPPELL “PIP INTERMEDIO” 

CENTRO DI CULTURA 
“ANTICO E MODERNO” 

VIDEO CONFERNZA AICC LA STORIA 
DIETRO LA STORIA 

FONDAZIONE CHRISTIAN 
CAPPELLUTI 

LIBRIAMOCI CCC RADIO WEB 

 
ANNO 2020- 2021 

 

ENTE NOME PERCORSO 

M.I.U.R. CORSO SULLA “SICUREZZA” 

“UNIVERSITÀ LUMSA” DI 
ROMA 

CORSO IN MASCHERA 

LICEO CHRIS CAPPELL 

COLLEGE 

BILANCIO COMPETENZE INIZIALI 

CLASSE TERZE – PIP 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 

testo; 
coesione e coerenza 

testuale 

Il testo è organizzato e costruito in 

maniera: 

 
    

   
/100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 
Ben 

strutturata 
24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente 
adeguata 

15 
Efficace e 
originale 

30 

Ricchezza e padronanza 

lessicale; 
correttezza 

grammaticale, uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e 
lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco 

corretto 
4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 
Corretto e 
appropriato 

16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente 
adeguato 

10 
Molto 
accurato 

20 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni 

personali: 

 
/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 
Adeguate e 

articolate 
7 

Limitate e poco 
adeguate 

3 
Ampie e 
pertinenti 

8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente 
adeguate 

5 
Approfondite 
e personali 

10 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Nullo 1 Adeguato 6 
/100 

Limitato 2 Appropriato 7 
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Superficiale 3 Buono 8 

Impreciso 4 Accurato 9 

Parzialmente 

adeguato 
5 Completo 10 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 

stilistici 

Carente 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Superficiale 3 
Ben 

sviluppata 
8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente 

adeguata 
5 

Approfondita 

e consapevole 
10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica (e retorica, ove 

richiesta) 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Coerente 7 

Incerta 3 
Ben 

sviluppata 
8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente 
adeguata 

5 Esauriente 10 

Interpretazione corretta 

e articolata del testo 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Sviluppata 7 

Limitata 3 
Ben 
sviluppata 

8 

Superficiale 4 
Sicura e 
coerente 

9 

Parzialmente 

adeguata 
5 

Consapevole e 

pertinente 
10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 
 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
 

 
  



82 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA B – ANALISI E UN PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo; 
coesione e coerenza 

testuale 

Il testo è organizzato e costruito in 
maniera: 

 

    

   

/100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente 
adeguata 

15 
Efficace e 
originale 

30 

Ricchezza e padronanza 

lessicale; 
correttezza 
grammaticale, uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e 
lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco 
corretto 

4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 
Corretto e 
appropriato 

16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente 
adeguato 

10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni 
personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 
Adeguate e 
articolate 

7 

Limitate e poco 
adeguate 

3 
Ampie e 
pertinenti 

8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente 
adeguate 

5 
Approfondite e 
personali 

10 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 
Nulla 2 

Corretta nelle 
linee generali 

12 /100 
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presenti nel testo 
proposto 

Scorretta 4 Precisa 14 

Limitata 6 Articolata 16 

Superficiale 8 Molto articolata 18 

Parzialmente 
corretta 

10 
Completa e 
consapevole 

20 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionativo 
adoperando connettivi 

pertinenti 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Superficiale 4 Approfondita 9 

Parzialmente 
adeguata 

5 
Consapevole e 
personale 

10 

Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti culturali per 

sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti risultano:  

Assenti 1 
Corretti e 
pertinenti 

6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre 
corretti 

4 Ben articolati 9 

Corretti ma non 
pertinenti 

5 
Consolidati e 
consapevoli 

10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 

 
NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo; 

coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è organizzato e costruito in 
maniera: 

 

    

   
/100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente 
adeguata 

15 
Efficace e 
originale 

30 

Ricchezza e padronanza 
lessicale; 
correttezza 

grammaticale, uso 
corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e 
lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco 
corretto 

4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 
Corretto e 
appropriato 

16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente 
adeguato 

10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni 
personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 
Adeguate e 
articolate 

7 

Limitate e poco 
adeguate 

3 
Ampie e 
pertinenti 

8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente 
adeguate 

5 
Approfondite e 
personali 

10 
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Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza nella 

formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Nulla 2 
Corretta nelle 
linee generali 

12 

/100 

Scarsa 4 
Pienamente 
corretta 

14 

Limitata 6 Accurata 16 

Superficiale 8 Molto accurata 18 

Parzialmente 
corretta 

10 
Pienamente 
corrispondente 

20 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

L’esposizione risulta:  

Lacunosa 1 Organica 6 

/100 

Confusa 2 Equilibrata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Disordinata 4 Coinvolgente 9 

Parzialmente 
organica 

5 Impeccabile 10 

Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

I riferimenti/le conoscenze risultano:  

Assenti 1 
Corretti e 
pertinenti 

6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre 
corretti 

4 Ben articolati 9 

Corretti ma non 
pertinenti 

5 
Consolidati e 
consapevoli 

10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) /20 

 
NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE 2^PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO– LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 
Indicatori coerenti con l’obiettivo 
della prova 

Livelli Tema 
punt. 

Q.1 
punt. 

Q.2 
punt 

Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali 
delle scienze umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i problemi, le tecniche 
e gli strumenti della ricerca afferenti 
agli ambiti disciplinari specifici. 

Conoscenze precise ed esaurienti 7 7 7 

Conoscenze precise e ampie 6 6 6 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 5 5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 4 4 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 3 3 

Conoscenze gravemente lacunose 2 2 2 

Conoscenze assenti 1 1 1 

     

Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova 
prevede. 

Comprensione completa di informazioni e 
consegne 

5 5 5 

Comprensione adeguata di informazioni 
e consegne 

4 4 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli 
elementi essenziali 

3 3 3 

Comprensione parziale di informazioni e 
consegne 

2 2 2 

Fuori tema; non comprende informazioni 
e consegne 

1 1 1 

     

Interpretare 
Fornire un'interpretazione coerente 
ed essenziale delle informazioni 
apprese, attraverso l'analisi delle fonti 
e dei metodi di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 4 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 3 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 2 2 

Interpretazione frammentaria 1 1 1 

     

Argomentare 
Effettuare collegamenti e confronti tra 
gli ambiti disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici 

Argomentazione chiara, numerosi collegamenti 
e confronti pur in presenza di errori formali. 

4 4 4 

Argomentazione con sufficienti collegamenti 
e  confronti pur in presenza di errori formali 

3 3 3 

Argomentazione confusa, con pochi 
collegamenti e confronti 

2 2 2 

Argomentazione confusa, collegamenti 
non coerenti o assenti 

1 1 1 

Punteggio Parziale    

Punteggio medio parziale   

Punteggio medio finale  

 

Per gli alunni DSA in relazione al quarto descrittore si deve considerare un punteggio non 

inferiore alla sufficienza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI  DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo;  

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera:    

 /20 

Lacunosa  2  Adeguata  12  

Sconnessa  4  Strutturata  14  

Poco organica  6  Ben strutturata  16  

Superficiale  8  Efficace  18  

Parzialmente 

adeguata  
10  Efficace e 

originale  
20 

 

Ricchezza e padronanza   

lessicale; originalità delle   

soluzioni espressive 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo 

è: 
/10 

Scorretto  

Improprio e 

poco corretto 

Poco 

adeguato  
Generico  

Parzialmente 

adeguato  

1  Adeguato  

Corretto  

Corretto e 

appropriato 

Accurato  
Molto accurato  

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali;  

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: /20 

Carenti  2  Adeguate  12  

Frammentarie  4  Adeguate e 

articolate  
14 

 

Limitate e poco 

adeguate  
6  Ampie e 

pertinenti  
16 

 

Superficiali  8  Approfondite  18  

Parzialmente 

adeguate  
10  Approfondite e   

personali  
20 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

Nullo  

Limitato  

Superficiale  

Impreciso  

1  Adeguato  

Appropriato  

Buono  

Accurato  

6 /10 

2  7 

3  8 
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Parzialmente 

adeguato  

4  Completo  9 

5  10 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Carente  2  Adeguata  12 /20 

Limitata  4  Sviluppata  14 

Superficiale  6  Ben sviluppata  16 

Imprecisa  8  Approfondita  18 

Parzialmente 

adeguata  
10  Approfondita e   

consapevole  
20 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica (e 

retorica, ove richiesta) 

Nulla  

Inadeguata  

Incerta  

Imprecisa  

Parzialmente 

adeguata  

1  Adeguata  

Coerente  

Ben sviluppata  

Approfondita  

Esauriente  

6 /10 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Nulla  1  Adeguata  6 /10 

Inadeguata  2  Sviluppata  7 

Limitata  3  Ben sviluppata  8 

Superficiale  4  Sicura e 

coerente  
9 

Parzialmente 

adeguata 
5 Consapevole e   

pertinente  
10 

TOT  /100 

 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5)  /20 

 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI  DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo;  

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera:    

 /20 

Lacunosa  2  Adeguata  12  

Sconnessa  4  Strutturata  14  

Poco organica  6  Ben strutturata  16  

Superficiale  8  Efficace  18  

Parzialmente 

adeguata  
10  Efficace e 

originale  
20 

 

Ricchezza e padronanza   

lessicale; originalità delle   

soluzioni espressive 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo 

è: 
/10 

Scorretto  

Improprio e poco 

corretto Poco 

adeguato  
Generico  

Parzialmente 

adeguato  

1  Adeguato  

Corretto  

Corretto e 

appropriato  

Accurato  

Molto accurato  

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali;  

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: /20 

Carenti  2  Adeguate  12 
 

Frammentarie  4  Adeguate e 

articolate  
14 

 

Limitate e poco 

adeguate  
6  Ampie e 

pertinenti  
16 

 

Superficiali  8  Approfondite  18 
 

Parzialmente 

adeguate  
10  Approfondite e 

personali  
20 

 

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Nulla  

Scorretta  

Limitata  

Superficiale  

2  Corretta nelle 

linee generali 

Precisa  
Articolata  

Molto articolata  

12 /20 

4  14 

6  16 
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Parzialmente 

corretta  

8  Completa e 

consapevole  

18 

10  20 

Capacità di sostenere con   

coerenza un percorso   

ragionativo adoperando   

connettivi pertinenti 

Nulla  1  Adeguata  6 /10 

Limitata  2  Sviluppata  7 

Difficoltosa  3  Efficace  8 

Superficiale  4  Approfondita  9 

Parzialmente 

adeguata  
5  Consapevole e 

personale  
10 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali per   

sostenere l’argomentazione 

I riferimenti risultano:  

Assenti  

Scorretti  

Limitati  

Non sempre 

corretti  

Corretti ma non 

pertinenti  

2  Corretti e 

pertinenti  

Accurati  

Articolati  

Ben articolati  

Consolidati e 

consapevoli  

12 /20 

4  14 

6  16 

8  18 

10  20 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5)  /20 

 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità  

 

INDICATORI  DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo;  

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera:    

 /20 
Lacunosa  2  Adeguata  12 

Sconnessa  4  Strutturata  14 

Poco organica  6  Ben strutturata  16 

Superficiale  8  Efficace  18 

Parzialmente 

adeguata  
10  Efficace e originale  20 

Ricchezza e padronanza   

lessicale; originalità delle   

soluzioni espressive 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo 

è: 
/10 

Scorretto  

Improprio e 

poco corretto 

Poco adeguato  
Generico  

Parzialmente 

adeguato  

1  Adeguato  

Corretto  

Corretto e 

appropriato  

Accurato  

Molto accurato  

6 

2  7 

3  8 

4  9 

5  10 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali;  

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: /20 

Carenti  2  Adeguate  12 

Frammentarie  4  Adeguate e 

articolate  
14 

Limitate e poco 

adeguate  
6  Ampie e pertinenti  16 

Superficiali  8  Approfondite  18 

Parzialmente 

adeguate  
10  Approfondite e 

personali  
20 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella   

formulazione del titolo e   

dell’eventuale paragrafazione 

Nulla  

Scarsa  

Limitata  

Superficiale  

2  Corretta nelle 

linee generali 

Pienamente 

corretta  
Accurata  

12 /20 

4  14 

6  16 
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Parzialmente 

corretta  

8  Molto accurata  

Pienamente 

corrispondente  

18 

10  20 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

L’esposizione risulta:  

Lacunosa  1  Organica  6 /10 

Confusa  2  Equilibrata  7 

Difficoltosa  3  Efficace  8 

Disordinata  4  Coinvolgente  9 

Parzialmente 

organica  
5  Impeccabile  10 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

I riferimenti/le conoscenze risultano:  

Assenti  

Scorretti  

Limitati  

Non sempre 

corretti  

Corretti ma non 

pertinenti  

2  Corretti e 

pertinenti  

Accurati  

Articolati  

Ben articolati  

Consolidati e 

consapevoli  

12 /20 

4  14 

6  16 

8  18 

10  20 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5)  /20 

 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 
 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO  

PROPOSTA A1 
 
UMBERTO SABA 

Donna 
Quand’eri giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede t’era un’arma, o selvaggia. 
 
Eri difficile a prendere. 

Ancora giovane, ancora sei bella. I segni 
degli anni, quelli del dolore, legano le anime nostre, una ne fanno.  

E dietro i capelli nerissimi che avvolgo 
alle mie dita, più non temo il piccolo bianco puntuto orecchio demoniaco. 
 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino 
Umberto Saba (1883-1957) confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, 

che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba rimase sempre 
fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole 
comuni, rese profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della 

metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della raccolta Parole. Come altre liriche di 
Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 
l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni 
conflitti, ai quali sono dovuti gli accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 

 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 
1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la 

struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi verbali e dei pronomi (tu, noi, 

io). 
2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della 

donna, cogliendone la duplicità. 
3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, 

col trascorrere del tempo, soffermandoti su ciò che ha cementato il loro 

legame. 
4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la 

metrica. 
 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano 
più significative. In particolare, puoi approfondire: il collegamento di Donna con 

altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel contesto letterario 
italiano della prima metà del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 
Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo 

di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere. Durante l'estate 
frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 

ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui 
è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi 
una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile 

amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce 
assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che 
aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela tenessero 

nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non 
voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti 

lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo 
con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le 
orecchie irrequiete, sferzandosi 

5 i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non 
sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo 
d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. 
Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche 
boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. 

10     - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come 

gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. 
Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva 
avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in 
fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e 

spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli 
sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

15       cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva 

l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. 
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. 

Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si 
metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad 
ascoltare con quel 

20  lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle 
bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli 
accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle 
volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran 

lavorio si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di sì col 
capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino 
mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe 

rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 
25  cappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse 
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poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette 

don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e 
finiva col fare quel sorriso furbo.» 

 

Comprensione e analisi 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 

comprenda le risposte alle domande proposte. 
Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e  

immagini legate più al mondo della natura che a quello degli uomini.  

Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare. 

Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena  
accennata, ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali  

caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo  

rapporto con Jeli? 

Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel  

comportamento del giovane pastore? 
 

INTERPRETAZIONE 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita  

dalla diversa condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche  

pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o  
alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la  

vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario,  

ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di  

dibattiti, ricerche, testi letterari. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO
  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 
fondò la casa editrice che porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono 
state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando 

Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 
con altri saggi per “Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un 
giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi le ascolta aprono la 
voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia 

avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori 
addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza 
con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico 

diventa parente. Lo spazio e 

5     le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più 
non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che 
è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono 

tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, 
mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori 

continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un 
incrocio, alzano il braccio col 

10  bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una 

capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e 

tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che 
è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non 
della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle 

mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si 
dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15    giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa 
faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la 
sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la 
scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: 

una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha 
sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo 

per entrare in casa, 
20     accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: 

“Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, a 

invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere 
alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, 
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durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid 

sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra 
una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 

25    giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La 

vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a 
orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno 
scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come 

l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese 
quelle piú radicate, per rendere 

30  disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà 
si vanno rarefacendo e le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della 
verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: 

quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti 
stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del 

piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla 
Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non 
è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

35 forma di sopravvivenza.» 
 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo 
ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del 
provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con 
‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: 
attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad 

avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della 

tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento 
sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di 
scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale 

che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente 
e coeso. 
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PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della 

riflessione, ecco perché la solitudine ci spaventa. 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-

diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-

spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi 

versi: “Solo e pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi 

e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono 

rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più 

giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. 

Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per 

collocarli nella 

5 storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure 

è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della 

solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia 

endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. 

Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla 

mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre 

meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e 

lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come 

un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, 

maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, 

nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da 

una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai 

dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale 

figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-

porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in 

anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, 

stia realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e 

dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la 

solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una 

incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una 

relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusione di essere 

presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta 

effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto 
retorica. 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle 
che risuonano negli antichi versi di 

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e 

non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci 

parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre 

pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora 

intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e 

“pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni 

artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, 

solitari e incapaci di riflettere. 

30    […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia 

soltanto una brutta sensazione magari prodotta da una giornata storta. E 

allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta 

di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la 

nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo 

risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In 

primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo 

giorno e che 

35     invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di 

direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario 

tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare 

questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a 

riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della 

solitudine che 

40    non siamo più capaci di utilizzare. 
 
 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse 
accezioni; analizzane il senso e soffermati in particolare 

sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi 
morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di 

socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 
 

 
 



100 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della 
tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento 
sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società 

contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo 
ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul 
tempo - La giornata mondiale – Il Sole 24 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 

 
«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato 
di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto questa curiosa risposta: «Se 

devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo 
conoscere il mondo come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli 
scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che l’ingegnere 

Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui 
ricordare che ieri, 23 aprile, è 

5     stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza 
nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, per sottolineare quanto siano 

indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come 
grano per i magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. 

Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza metamorfosi del libro: 
dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla 
tavoletta di plastica che ha aperto un’altra dimensione, complementare 

alla carta. 
10  Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato 

la soglia del 10% e che il tanto temuto attacco all’editoria tradizionale non 

solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno 
perduto. […] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta 

comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (non a sostituirsi) alle 
altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per 
il quale scriviamo o leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare 

emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 
15 esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-

funzione del linguaggio informatico. Scrivere è un’operazione che salva, 
cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza 
che ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per 

scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga a niente se non al 
tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua 
individualità e il suo essere dentro una determinata epoca. Diamo 

anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il 
periodo 

20 che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si 
può veramente definire una guerra illustra contro il Tempo… 
[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, 

eppure si attiene ad una trama ordita nel momento in cui qualcuno ci ha 
immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel 
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mondo. 
Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato 
il futuro che egli, da imprenditore, 

25     aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già 
questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari non sono stati ancora 

scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come 
sarà domani. Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro 
la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce con pazienza, 

sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i 
caratteri di una tradizione e di una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega 
del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

30     sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del 
nostro illuderci circa l’eternità in nome di quella regola che ripetiamo 

inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore 
di storie secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.» 

 

Comprensione e analisi 
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi 

argomentativi. 
2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. 

Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 
4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in 

rapporto con la produzione letteraria? 
 
Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di 
raccontare la sua storia e di leggere le testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura 
abbia rappresentato la memoria e la ricerca incessante di un senso dell’eternità da 
parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
PROPOSTA C1 

 
L’italiano ha fatto l’Italia. 
“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e 

modernizzandosi) per dimostrare il senso profondo dell’unità di un popolo che ha 
solo tardato a farsi unità di Stato?” 
“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e 

insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, 
ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre 

dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto 
di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non 
interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. 

Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. 
Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. 
È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della 
“Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti 

dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. 
Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane 
alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. 

Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di 
ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle 

parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un 
momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, 
che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 

nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, 
l’italiano non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio 
con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa settanta dialetti e 

linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di 
un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di 

una nazione.” 
Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 
Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 
1999 al 2006, riflette sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla 
sua specificità, in correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha avuto nella 

costruzione dell’identità nazionale. 
Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e 

letture personali. 
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PROPOSTA C2 

 
Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria 
Express, ha lasciato Rimini da circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. 

Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna 
le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 
Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda 

classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati 
anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. La 
scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante 

dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un 
eccidio senza precedenti.” 

 
Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, 
pubblicato per la prima volta nel 1992, saggio che riprendeva i contenuti e i 

materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico 
sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore 
definisce, nel titolo, “La notte della Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato 
caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla 

inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare 
il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non 
a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, 

l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 
Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro 

Paese; anzi, in tutto il mondo, è diventato sempre di più un terribile strumento di 
lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 
Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle 

tue letture, alle esperienze personali e alla tua sensibilità. 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati 
e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi 

coerente il contenuto. 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua 
del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna 
delle tracce. 
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LICEO CHRIS CAPPELL COLLEGE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
2022/23 

 
Tema di scienze umane 
 

La devianza sociale 
 
Parte prima 

 
La devianza non è una proprietà di certi atti o comportamenti, ma una qualità che 

deriva dalle risposte, dalle definizioni e dai significati attribuiti a questi dai membri 
di una collettività o dalla grande maggioranza di questi. Il candidato svolga la 
seguente traccia, con riferimento alle sue conoscenze in ambito sociologico, 

antropologico e pedagogico. 
 

Documento 1 
“Un atto è criminale quando offende gli stati forti e definiti della coscienza 
collettiva……….In altri termini non bisogna dire che un atto urta la coscienza 

comune perché è criminale , ma che è criminale perché urta la coscienza comune. 
Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo “E. 
Durkheim” La divisione del lavoro sociale” 2016) 

 
Documento 2 

“…. L’uomo non può vivere se non vede davanti a sé nulla di piacevole. Il vero 
stimolo della vita umana è la gioia di domani e nella tecnica pedagogica tale gioia 
rappresenta uno dei più importanti strumenti di lavoro. Prima bisogna organizzare 

questa gioia, chiamarla alla vita e farne una realtà. In secondo luogo, bisogna 
trasformare insistentemente le forme più semplici della gioia in forme più 

complesse e umanamente importanti. Viene così tracciata una linea interessante: 
dalla soddisfazione primitiva per aver mangiato qualche dolciume fino al più 
profondo senso del dovere. Ciò che noi apprezziamo di più nell’uomo è la forza e la 

bellezza. Ambedue si formano nell’uomo esclusivamente in base al suo 
atteggiamento nei confronti della prospettiva. L’uomo che determina la sua 
condotta in base alla prospettiva più vicina, in base al pranzo d’oggi, proprio di 

oggi, è il più debole di tutti. Se egli si accontenta della sua sola prospettiva 
individuale, sia pure lontana, può apparire forte, ma non suscita in noi il senso 

della bellezza della personalità e del suo vero valore. Quanto è più ampio il collettivo 
alle cui prospettive l’uomo si informa, facendole proprie, tanto più egli ci appare 
bello ed 

elevato. Educare l’uomo significa educare in lui le prospettive verso le quali si 
indirizzerà la sua gioia di domani. È possibile scrivere un’intera metodica su questo 
importante lavoro. Esso consiste nell’organizzare nuove prospettive e sfruttare 

quelle già esistenti, sostituendole gradualmente con altre di maggior valore. Si può 
incominciare anche da un buon pranzo e da una visita al circo o dalla pulizia dello 

stagno, ma bisogna sempre far nascere e sviluppare gradualmente le prospettive di 
un intero collettivo, portandole fino alle prospettive di tutta l’Unione.” 
(A.S.Makarenko “Poema pedagogico”) 
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Parte seconda 

 
Il candidato risponda a due delle seguenti domande: 

1) Che cos’è e quali conseguenze ha l’etichettamento del soggetto deviante secondo 
la teoria di Howard Becker? 
2) Robert Merton afferma che la devianza dipende dal divario tra mezzi e fini sociali. 

Il candidato chiarisca il significato di questa affermazione. 
3) Il candidato rifletta sulla funzione rieducativa della pena come statuito 
dall’art.27 co.3 Cost. 

4) Il candidato tratti della concezione del “collettivo pedagogico”  
 

 
 
 

ANZIO: 12/05/2023 
 

 

il Coordinatore di Classe   

Prof.re Lattanzi Alessandro 
              (firmato) 

il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Pittiglio Daniela 
              (firmato) 

 
 
 

 
 
 

 


