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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
COORDINATORE: prof. Pietro Domenico Giovannoni 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La 5a Scientifico articolata nasce dall’unione della 4a Scientifico internazionale formata, nell’anno 
scolastico 2021-2022, da 8 studenti e della 4a Scientifico tradizionale formata, nell’anno scolastico 
2021-2022, da 22 studenti. L’unione delle due classi è stata una scelta dell’Ufficio scolastico provinciale 
a cui la nostra scuola si è opposta per ovvie ragioni didattiche ed educative. Ma, come è ormai assodato 
da anni, l’unico criterio che guida lo Stato nell’amministrazione della scuola è il risparmio, pena 
qualsiasi riguardo all’interesse e alla serenità degli studenti. Poco importa se le ore di cinese previste 
nell’internazionale siano state per forza di cose concentrate nel pomeriggio e poco importa se il numero 
della classe sia arrivato, a settembre 2022, a 30. O poco importa se gli stessi programmi delle due ex 
quarte non fossero, come è facile intuire, allineati.  
Se l’attuale numero degli studenti è di 27 questo si deve al fatto che tre studenti si sono ritirati in itinere.  
Il primo elemento da mettere in evidenza è dunque che al quinto anno, quando solitamente il gruppo 
classe è ormai consolidato, studenti e professori si sono dovuti impegnare per creare una diversa e nuova 
comunità educativa. I problemi non sono stati pochi ma il Consiglio di Classe riconosce che gli studenti 
hanno sopportato con pazienza una decisione pedagogicamente e didatticamente “scellerata” ed hanno 
saputo superare le difficoltà.  
Dobbiamo infine ricordare che anche le “singole” storie delle due classi non sono state affatto lineari e 
semplici. Per quanto riguarda la sezione internazionale nell’anno scolastico 2020-2021 la classe terza 
nasceva dall’unione della 2A e della 2B per un totale di 20 studenti. Da venti studenti della terza 
internazionale siamo passati a soli 8 della quarta: si sono infatti trasferiti in altri istituti sei studenti e 
altri sei nella nostra 4a scientifico tradizionale. Sempre nella 4a tradizionale entravano durante l’anno 
scolastico 2021-2022 quattro studenti provenienti da altra scuola.  
 
Da marzo 2020 le tre classi (2A e 2B internazionale e 2A scientifico) hanno svolto l’attività didattica 
dell’anno in DAD. La programmazione di quell’anno è dunque stata rimodulata, le lezioni sono state 
svolte, in accordo con il piano di Didattica a Distanza approntato dalla scuola, tramite le applicazioni di 
G-Suite, come Meet o Classroom, e la valutazione degli apprendimenti ha seguito i criteri delle Griglie 
di Valutazione approvati dal Collegio Docenti. Il periodo di DAD è stato affrontato abbastanza bene 
dalle classi: la frequenza è stata sostanzialmente costante per tutti gli alunni che hanno seguito, sia pur 
a livelli differenziati, le attività proposte. Il terzo anno si è svolto con periodi di lezioni in presenza e 
periodi di lezioni in DDI, svolte secondo quanto stabilito dal piano di Didattica Digitale Integrata 
dell’Istituto. I periodi di DDI sono stati affrontati abbastanza bene dalle classi. Il quarto anno si è svolto, 
invece, regolarmente senza ricorso alla DAD.  
 
La classe è composta quindi da 13 maschi e da 14 femmine. Sono presenti tre studenti con DSA e tre 
BES linguistici. Un alunno infine è atleta professionista ma non si avvale del BES sportivo.  
 
Nelle prime settimane dell’anno non è stato facile costruire un clima sereno e produttivo di lavoro: 
l’atteggiamento infantile e non idoneo al lavoro di gruppo di una piccola parte di studenti rendeva 
difficile per gli altri mantenere un livello alto di attenzione. La situazione è andata a migliorare salvo la 
persistenza di sporadici episodi di indisciplina.  
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Si deve tuttavia registrare che alcuni studenti, con la palese complicità e copertura dei genitori, hanno 
ripetutamente e insistentemente fatto assenze strategiche sottraendosi a verifiche scritte o a verifiche 
orali anche programmate. Questi comportamenti hanno comprensibilmente infastidito non solo il corpo 
docente ma anche la maggior parte della classe che ha invece dimostrato maturità, senso del dovere e 
volontà di un rapporto adulto con i propri insegnanti.  
 
Nonostante queste annotazioni negative la classe, nella sua maggioranza, ha affrontato l’anno scolastico 
con spirito positivo e costruttivo preparandosi all’esame finale giorno per giorno.  
 
Un momento particolarmente costruttivo è stato il viaggio di istruzione in Belgio tra il 20 e il 25 marzo 
con la visita di Bruxelles, Bruges, Anversa e Gand e al quale ha partecipato la maggior parte della classe.  
 
Per quanto riguarda il programma di Latino si precisa che, poiché all’inizio dell’anno scolastico la classe 
presentava nel complesso conoscenze grammaticali sufficienti ma competenze traduttive incerte, nonché 
lacune difficilmente sanabili a questo punto del percorso di studi, la docente ha ritenuto opportuno non 
proporre alla classe, come attività di verifica, la traduzione e la comprensione di testi latini non noti.  
Si segnalano inoltre alcune difficoltà, riscontrate in buona parte della classe, nelle competenze di 
scrittura in lingua italiana: nonostante i progressi e i miglioramenti ottenuti nel complesso nel corso del 
triennio, permangono fragilità per quanto riguarda, soprattutto, il rispetto delle regole grammaticali e 
l’utilizzo di un lessico chiaro e specifico.  
Per quanto riguarda il programma di Lingua e Letteratura italiana, la docente ha ritenuto opportuno non 
inserire nella programmazione la lettura e l’analisi di canti del Paradiso di Dante: tale scelta è stata 
motivata dal fatto che le due classi accorpate avevano affrontato negli anni scolastici precedenti percorsi 
didattici diversi, al punto che è parso preferibile sfruttare il tempo a disposizione per studiare la 
letteratura di Otto e Novecento, già molto vasta e complessa.  
 
Per quanto riguarda il programma di Scienze gli argomenti sono stati trattati direttamente non tramite 
ausilio dei testi indicati (comunque riportati come riferimento) ma attraverso fornitura di materiali 
digitali e la condivisione di elaborati preparati dal docente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE DEGLI ALUNNI 5 SC. INTERNAZIONALE 

* I numeri degli studenti del primo e secondo anno sono la somma degli studenti della sezione A e B.  

 



5 

 

CLASS

E 

ALUNNI 
N°. INIZIALE 

PROVENIENZA 
 
N.  
ALUNNI 
FINALE 

ESITO FINALE TRASFERITI 

M F TOT CO SC PROM 
NON  
PROM 

IN 

ITINER

E 

FINE  
ANNO 

I 14 17 31 6 14 31 26 5   

II 11 14 25 4 11 25 25 0   

III 9 11 20 1 8 20 15 5   

IV 4 4 8 0 1 8 8 0   

V 4 4 8 0 1 8     

 

SITUAZIONE DEGLI ALUNNI 5 SC. TRADIZIONALE 

 

CLASS

E 

ALUNNI 
N°. INIZIALE 

PROVENIENZA 
 
N.  
ALUNNI 
FINALE 

ESITO FINALE TRASFERITI 

M F TOT CO SC PROM 
NON  
PROM 

IN 

ITINER

E 

FINE  
ANNO 

I 8 9 17 2 11 17 13 4   

II 9 10 19 3 11 19 19 0   

III 7 8 15 3 7 15 14 1   

IV 12 11 23 3 12 23 22 1   

V 9 10 19 1 12 19     

 

Legenda: 

CO   = convittori 

SC    = semiconvittori 

PROM   =  promossi 

NON PROM  = non promossi 

 

SITUAZIONE DEI DOCENTI 5 SC. INTERNAZIONALE 

*I professori indicati nei primi due anni sono rispettivamente della sezione A e B 
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Disciplina I II III IV V 

Religione Fiorillo/Rollo Fiorillo/Tomasi Tomasi Fiorillo Fiorillo 

Italiano Cantileno /Martorana Biancalani/Jossa D’Anna D’Anna Cerini V.  

Latino  Fazio/Cantileno Grossi/Porciatti Grossi Grossi Cerini V.  

Cinese Bozzano/Pecorale Liang/Pecorale Pecorale R. / Xie Pecorale /Li Beibei Pecorale/Li B. 

Inglese Mugavero/Casalsoli Mugavero/Di Cicco Mugavero Mugavero/Caputo Manetti E.  

Storia   Giovannoni P.D. Giovannoni P.D. Giovannoni P.D. 

Filosofia   Giovannoni P.D. Giovannoni P.D. Giovannoni P.D. 

Scienze naturali Atzori /Ricevuto Atzori/Simoni Ariu/Baggiani Donnarumma Atzori M.  

Matematica Capone /Picchi Zhapaj/Picchi 

 

Moccia Moscardi Capone N.  

Fisica  Capone/Riccio Moccia Moscardi  Capone N.  

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Pirolo/Bonsignore  Pirolo/Sanzi  Pirolo Pirolo  Pirolo G. 

Scienze motorie e 
sportive 

Consorti /Chiarella D’Amico/Chiarella Chiarella Ursumando Chiarella E.  

Storia e Geografia Di Renzo /Fazio D’Anna    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE DEI DOCENTI 5 SC. TRADIZIONALE 
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Disciplina I II III IV V 

Religione Fiorillo Fiorillo Fiorillo Fiorillo Fiorillo C.  

Monteleone  M.  

( Alternativa) 

Italiano Martorana Cerini Cerini Cerini Cerini V.  

Latino  Fazio Cerini Cerini Orlandini/Pastina Cerini V.  

Inglese Mannocci Di Cicco Di Cicco Manetti Manetti E.  

Storia   Mollicchi/Scarpelli Mollicchi S.  Giovannoni P.D. 

Filosofia   Mollicchi/Scarpelli Mollicchi S.  Giovannoni P.D. 

Scienze naturali Atzori Atzori Atzori Atzori Atzori M.  

Matematica Capone Fossi 

 

Capone  Capone Capone N.  

Fisica    Capone Fisica Capone N.  

Disegno e Storia 
dell’Arte 

    Pirolo  Pirolo  Pirolo G. 

Scienze motorie e 
sportive 

Lucci D’Amico D’Amico Chiarella Chiarella E.  

Storia e Geografia Cantileno Bersotti    

 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 
1. FINALITÀ GENERALI 

 

● Studiare le discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

● praticare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

● esercitare lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e interpretare 
le opere d’arte;  

● praticare l’argomentazione e il confronto;  

● curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
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● utilizzare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

  

OBIETTIVI 

2.1 OBIETTIVI GENERALI 

 

●     acquisire una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 
i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

●     saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

●    comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura;  

●     saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  

●     aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 
una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

●     essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

●     saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA 
 

1. Area metodologica  

 

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
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2. Area logico-argomentativa  

 

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

 

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni.  

 

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
 

3.  Area linguistica e comunicativa  

 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da 
quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 

● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne.  

 

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

4. Area storico umanistica  

 

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

 

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

 

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
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e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione.  

 

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. • Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

 

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.  

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 

● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.  

 

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e dell’informatica, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

  



11 

 

● 3. 1 METODI DI LAVORO 
 
Metodi ITA LAT CINE ED CIV ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X X 

Lezione laboratorio  X X X      X    

Lavoro di gruppo  X X X X     X  X X 

Discussione guidata X X 

 

X X X X X X X X X X X 

 

3.2 MEZZI E STRUMENTI 
 
 ITA LAT ED CIV ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Testi vari X X X X X X X X X X X X 

Lavagna X X X X X X X X X X X X 

LIM X X X X X X X X X X X X 

Computer  X  X   X X X X X X 

Piattaforme multimediali X X  X   X X  X X X 

Audiolezioni 

Videolezioni 

     X X X X    X  X 

 Attrezzature sportive           X  

Fotocopie   X 

 

X   X X  X  X 

Materiale grafico o digitale X X X X X X X X X  X X 

 
 

3.3 SPAZI 
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 ITA LAT CINE ED CIV ING STO FIL MAT FIS SCI ART SC M REL 

Aula X X X X X X X X X X X X X 

Aula virtuale X X X X X X X X X  X X  

Aula multimediale              

Palestra            X  

 
 

3.4   TEMPI 
 

Ore annuali di insegnamento previste dal curriculum di studi per lo scientifico internazionale 

 
Discipline I II III IV V 

RELIGIONE 33 33 33 33 33 

ITALIANO 132 132 132 132 132 

LATINO  99 99 99 99 99 

CINESE 230 165 165 165 165 

INGLESE 99 99 99 99 99 

STORIA - - 66 66 66 

STORIA e 
GEOGRAFIA 

99 99 - - - 

FILOSOFIA - - 66 66 66 

SCIENZE 
NATURALI 

66 66 99 99 99 

MATEMATICA 165 165 132 132 132 
FISICA 66 66 99 99 99 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

     

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

66 66 66 66 66 

TOTALE      
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Ore annuali di insegnamento previste dal curriculum di studi per lo scientifico tradizionale  

 
Discipline I II III IV V 

RELIGIONE 33 33 33 33 33 

ITALIANO 132 132 132 132 132 

LATINO  99 99 99 99 99 

INGLESE 99 99 99 99 99 

STORIA - - 66 66 66 

STORIA e 
GEOGRAFIA 

99 99 - - - 

FILOSOFIA - - 66 66 66 

SCIENZE 
NATURALI 

     

MATEMATICA 165 165 132 132 132 

FISICA 66 66 99 99 99 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

     

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

66 66 66 66 66 
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3.5 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  
per periodo scolastico 

Si rimanda alla programmazione deliberata nelle 
riunioni dei dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento  
 

Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal 
Collegio dei docenti inserite nel PTOF 

Credito scolastico Si rimanda ai fascicoli degli studenti 

3.6 PCTO 

Gli studenti, nel corso del secondo biennio e quinto anno hanno svolto i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento riassunti nella seguente tabella: 

PROSPETTO PCTO V SCIENTIFICO TRADIZIONALE  

 Benelli 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -    “I maestri del lavoro” 
-       “Prato film festival” 

25 
3 

5^ ANNO -       “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 

  
Bianchi 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

5^ ANNO -       “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 
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Braccesi 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla sicurezza 
-       Corso di diritto 
-       Presentazione percorsi 

di alternanza scuola-
lavoro 

-       Presentazione PCTO 
-       Formazione di area 
-       Autoimprenditorialità 
-       Corso sulla sicurezza 

12 
6 
2 
  
  
1 
4 
2 
2 

4^ ANNO -       “I maestri del lavoro” 25 

5^ ANNO -       “Premio Asimov 
-       “WARNING 3 - 

Scienza e/è…” 

30 
8 

  
 Caporaso 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “MEP” 
-       “We can job” 

8  
28 
20 

4^ ANNO -       “I maestri del 
lavoro” 

25 

5^ ANNO -       “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 

  
 Cappellini  
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -    Corso sulla sicurezza 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
10 
40 

4^ ANNO -       Stage presso 
“Interauto SRL” 

176 
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Yi 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -       “I maestri del 
lavoro” 

-       “Letture in lingua 
madre” 

-       Beyond education, 
Summer Camp 

25 
7 
  
14 

  
Masi 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso “Sicurezza 
nella scuola, 
sicurezza sul lavoro”  

-       Corso di formazione 
sulla sicurezza 

-       Seminario “I colori 
della vita” 

-       Lezione magistrale 
UNISIENA 

-       Seminario sulla 
tossicodipendenza – 
UNISIENA 

-       Seminario su 
epigenetica  

-       Museo di Palazzo 
Pretorio 

-       Musei diocesani di 
Prato 

-       Museo del tessuto 
-       Fondazione per le arti 

contemporanee 

4 
  
  
12 
  
12 
  
2 
  
2,5 
  
  
2 
  
5 
  
5 
  
10 
5 

4^ ANNO -       “I maestri del lavoro” 25 

5^ ANNO -       “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 
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Nuzzo 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -    Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -    “I maestri del lavoro” 25 

5^ ANNO - “WARNING 3 - 

Scienza e/è…” 

8 

  
Ramos 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -   Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -  “I maestri del lavoro” 
-       “Premio Asimov” 

25 
30 

  
Toccafondi 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -    Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

5^ ANNO -      “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 
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Tudorache 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -     Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

5^ ANNO -       “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 

  
  
Vanni 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla sicurezza 
-       Corso di diritto 
-       Presentazione percorsi 

di alternanza scuola-
lavoro 

-       Presentazione PCTO 
-       Autoimprenditorialità 
-       Corso sulla sicurezza 

12 
6 
2 
  
  
1 
2 
8 
  

4^ ANNO -       “I maestri del lavoro” 25 

5^ ANNO -       “Premio Asimov 
-       “WARNING 3 - 

Scienza e/è…” 

30 
8 

  
Vitiello 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -     Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -       “I maestri del 
lavoro” 

25 

5^ ANNO -       “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 
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Wang  
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -       “I maestri del 
lavoro” 

-       Letture in lingua 
madre 

25 
7 

  
Xu 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -       “I maestri del 
lavoro” 

-       Letture in lingua 
madre 

25 
7 

  
 Yu 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -       “I maestri del 
lavoro” 

-       Letture in lingua 
madre 

-       Summer Camp 

25 
7 
10 
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Zanieri 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla sicurezza 
-       Corso di diritto 
-       Presentazione percorsi 

di alternanza scuola-
lavoro 

-       Presentazione PCTO 
-       Formazione di area 
-       Autoimprenditorialità 
-       Corso sulla sicurezza 

12 
6 
2 
  
  
1 
4 
2 
2 

4^ ANNO -       “I maestri del lavoro” 25 

5^ ANNO -       “Premio Asimov 
-       “WARNING 3 - 

Scienza e/è…” 

30 
8 

  
Zhang 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “We can job” 

8  
30 
20 

4^ ANNO -       “I maestri del 
lavoro” 

-       Letture in lingua 
madre 

25 
7 
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PROSPETTO TRIENNIO PCTO V INTERNAZIONALE  
  
Armiento  
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

4^ ANNO - Letture in lingua 

madre 

5 

 Bianchi 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

5^ ANNO -       “WARNING 3 - 
Scienza e/è…” 

8 

  
Botto 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

4^ ANNO -       Letture in lingua 
madre 

5 

5^ ANNO -       Seminario al CNR 
dell’8/02/23 

-       Seminario al CNR 
del 4/05/23 

4 
  
4 
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Cipriani  
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -       Corso sulla 
sicurezza 

-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

4^ ANNO -       Letture in lingua 
madre 

5 

  
 
 
 
 
 
Huang  
 

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -  Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

4^ ANNO - Letture in lingua madre 5 

  
Innocenti  
 

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -  Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

4^ ANNO -       “MEP” 28 
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 Papi 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO -  Corso sulla sicurezza 
-       “Premio Asimov” 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8  
30 
10 
40 

4^ ANNO -       Letture in lingua 
madre 

5 

  
Rosella 
  

Anno Attività Ore 

3^ ANNO - Corso sulla sicurezza 
-       “Latine video” 
-       “China files” 

8 
10 
40 

4^ ANNO -       Premio Asimov  
-       Letture in lingua 

madre 

30 
5 

  
 
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e degli apprendimenti  
(vedere PTOF) 

 
 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

NOTA: Con l’asterisco (*) si indicano gli argomenti delle varie discipline affrontati dopo il 15 
maggio. 
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4.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Prof.ssa Valentina Cerini       

   
Obiettivi raggiunti:  

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 

● leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario; 
● collocare testi e autori nel generale contesto storico e culturale; 
● individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali di un testo; 
● riconoscere le caratteristiche di un genere letterario, le figure retoriche fondamentali e le strutture 

metriche di un testo; 
● istituire riferimenti intratestuali e intertestuali; 
● utilizzare metodi e strumenti adeguati per l’analisi testuale; 
● individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario; 
● cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l’evoluzione storica della civiltà 

letteraria italiana; 
● riconoscere la continuità e la discontinuità di elementi tematici attraverso il tempo; 
● confrontare modelli letterari; 
● produrre un discorso orale sufficientemente corretto; 
● produrre testi di vario tipo complessivamente corretti. 

 

Libri di testo:  

R. Carnero, G. Iannaccone, Vola alta parola, volume 4, Giunti T.V.P. (testo utilizzato anche nel 
precedente anno scolastico); R. Carnero, G. Iannaccone, Vola alta parola, volumi “Leopardi”, 5 e 6, 
Giunti T.V.P. 
 
Attività di recupero: 

Recupero in itinere e durante il periodo previsto dall’Istituto. 

 

Contenuti: 

I testi letti contrassegnati dal simbolo T e il numero d’ordine sono quelli antologizzati sul libro di testo; 
quelli privi di tale riferimento sono stati forniti agli studenti in formato digitale (tramite il registro 
elettronico) o assegnati come lettura individuale domestica. 
  
Scrittura: 
esercitazioni per lo svolgimento di temi delle diverse tipologie testuali (A, B, C) dell’Esame di Stato; 
ripasso di elementi grammaticali e di analisi di un testo poetico (metrica, principali figure retoriche); 
consolidamento delle competenze di scrittura. 
  
Letteratura: 
Romanticismo in Europa e in Italia; poetica classicistica e romantica; caratteristiche dell’eroe romantico 
(ribellione, titanismo e vittimismo); l’articolo Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni di Madame de 
Staël e la polemica tra Classicisti e Romantici in Italia; lettura del testo di Madame de Staël e di Pietro 
Giordani (estratti); caratteristiche peculiari del Romanticismo italiano; concetti di popolo e 
nazionalismo. 
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Alessandro Manzoni: 
cenni biografici, opere principali, temi, stile, poetica; idee letterarie, religiose, politiche e civili; il 
rapporto con l’Illuminismo e il Romanticismo; la riflessione sulla lingua e il ruolo dell’autore nella 
formazione di una lingua nazionale.  
I Promessi Sposi: trama, genere letterario, vicenda editoriale, temi, tecniche narrative e scelte 
linguistiche, personaggi; la poetica del vero; i temi della Provvidenza, del male e del rapporto con la 
giustizia e con il potere; lettura integrale dei capitoli 1-8, 12, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 34 del romanzo. 

Percorsi tematici individuati nel romanzo: 
● La rappresentazione della natura: lettura, analisi e commento di estratti del cap. 8 (T12), del cap. 

17 (T15) e del cap. 33 (“Palestra di scrittura”, sul libro di testo); 
● La guerra: lettura, analisi e commento del capitolo 29 e di estratti dai capitoli 12 e 31;  
● Confronto tra le figure femminili di Lucia e di Gertrude: lettura, analisi e commento dei capitoli 

2, 9, 10, 21 e della conclusione del capitolo 38 (T19). 
  
Giacomo Leopardi: 
cenni biografici, opere principali, fasi ed evoluzione del pensiero, opere principali (Zibaldone di 
pensieri, Operette morali, Canti), temi, poetica e stile; il rapporto con l’Illuminismo e il Romanticismo. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  
Zibaldone, 1982-1983, 4293, 4418, 4426, 4174-4175 (T6), 165-167 (T5); Dialogo di Ercole e di Atlante, 
Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo della Natura e di un'anima, La scommessa di Prometeo, 
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare (T7), Dialogo della Natura e di un islandese (T8), 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, Cantico del gallo silvestre (T9), Il Copernico, Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere (T11), Dialogo di Tristano e di un amico dalle Operette 
morali; L’infinito (T14), La sera del dì di festa (T15), A Silvia (T17), Il sabato del villaggio (T21) dai 
Canti. 
  
  
L’età del secondo Ottocento in Europa e in Italia: contesto storico, politico, sociale e culturale (cenni); 
Positivismo e determinismo; Darwinismo. 
Le caratteristiche del romanzo europeo nella seconda metà dell'Ottocento: Realismo e Naturalismo; le 
idee fondamentali di Flaubert e Zola; il rapporto degli autori naturalisti con il Positivismo; confronto tra 
Naturalismo francese e Verismo italiano.  
  
  
Giovanni Verga: 
cenni biografici, pensiero, temi, idee, personaggi, stile e tecniche narrative, opere principali (Storia di 
una capinera, Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle rusticane, Mastro-don Gesualdo); il progetto del 
Ciclo dei vinti. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Fantasticheria, Rosso Malpelo (T2), La lupa (T3) da Vita dei campi; Libertà (T4), La roba (T5) dalle 
Novelle rusticane; sezione IV del cap. 5 di Mastro-don Gesualdo (T6); Prefazione (T7), parte del cap. 1 
(T8), del cap. 3 (T9), del cap. 11 (T11) e del cap. 15 (T12) dei Malavoglia. 

Lettura critica: I Malavoglia come romanzo storico?, tratto da Verga di Pierluigi Pellini (sul manuale); 
Il tema del diverso in Verga, tratto da L'orgoglio e la disperata rassegnazione: natura e società, 
maschera e realtà nell'ultimo Verga di Romano Luperini. 
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Decadentismo: origine del movimento, temi e motivi, precursori e autori principali. Simbolismo ed 
Estetismo in Europa e in Italia. 
C. Baudelaire e I fiori del male: cenni. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: L’albatro (T9), Spleen (T13) da I fiori del male; Perdita 
dell’aureola (T1) da Lo spleen di Parigi. 
  
Giovanni Pascoli: 
cenni biografici, poetica, pensiero, opere principali (Il fanciullino  e Myricae), stile, temi; i livelli 
espressivi dell’autore secondo il critico G. Contini; l’“accordo eretico con la tradizione”; il simbolismo. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Il fanciullino, I; III; XI (T1); Prefazione alla raccolta 
Myricae; Lavandare (T14), X Agosto (T16), Temporale (T18), Il lampo (T19), Il tuono (T20), Novembre 
(T21) da Myricae; Il gelsomino notturno (T5) dai Canti di Castelvecchio.  

Lettura critica: Il “nido” e la paura del mondo, tratto da Regressione e rimozione nella poesia del 
Pascoli di E. Gioanola (sul manuale). 
  
Gabriele d’Annunzio: 
cenni biografici, opere principali (Il piacere, Le vergini delle rocce e Alcyone); la personalità dell’autore 
e l’attività di propaganda; il ruolo di poeta vate e pubblicitario; il rapporto con la cultura di massa e la 
partecipazione politica; la figura dell’esteta e del superuomo; il panismo e il tema della metamorfosi; 
stile e temi della raccolta Alcyone. 
Visione del documentario D’Annunzio: l’uomo che inventò se stesso (regia di F. Pirani e S. Viali). 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Il piacere I, cap. 2 (T2); La sera fiesolana (T8), La pioggia 
nel pineto (T9) da Alcyone. 
 
  
Il primo Novecento: contesto storico, politico, sociale e culturale; la crisi dell’oggettività e le teorie di 
Einstein, Bergson, Freud (cenni); la società di massa e il disagio della società. 
  
Italo Svevo: 
cenni biografici; il rapporto con James Joyce e con la psicanalisi freudiana; trama essenziale e 
protagonisti dei romanzi Una vita e Senilità; lettura integrale e analisi del romanzo La coscienza di Zeno 
(trama, struttura, tecniche narrative, stile, caratterizzazione del protagonista e sistema dei personaggi, 
tema della malattia e influenza delle teorie di Freud). 

Lettura critica: testo tratto da La menzogna dell’identità, di K. A. Appiah. 
  
Luigi Pirandello: 
cenni biografici, pensiero, poetica, temi, opere principali (Novelle per un anno, L’umorismo, Il fu Mattia 
Pascal, Uno, nessuno e centomila, Così è (se vi pare) e Sei personaggi in cerca d’autore); le fasi della 
stagione teatrale; il teatro nel teatro; i temi della follia, della “maschera” e della disgregazione del 
soggetto. 
  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: estratto da L’umorismo sulla figura di don Abbondio; Il 
treno ha fischiato (T3), Tu ridi, La mosca, La patente, L’abito nuovo, La carriola, Ciaùla scopre la luna 
dalle Novelle per un anno; Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (T9), parte del cap. 13 (T11) 
da Il fu Mattia Pascal; parte del cap. 4 del libro 8 (finale del romanzo) da Uno, nessuno e centomila; 
Così è (se vi pare) e Sei personaggi in cerca d’autore. 
  
Crepuscolarismo e Futurismo: aspetti fondamentali (principali autori, temi, stile). 
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Lettura e commento dei seguenti testi: Totò Merùmeni da I colloqui di G. Gozzano (T3); Fondazione e 
Manifesto del Futurismo di F. Marinetti (T1); E lasciatemi divertire da L’incendiario e Chi sono? dai 
Poemi di A. Palazzeschi (T4 e T5). 
  
Giuseppe Ungaretti: 
cenni biografici; temi, poetica e stile de L’Allegria. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: In memoria (T3), Il porto sepolto (T4), Veglia (T5), 
Fratelli (T7), Sono una creatura (T8), I fiumi (T9), San Martino del Carso (T10), Mattina (T12), Soldati 
(T14) da L’Allegria.      
 
* Eugenio Montale: 
cenni biografici; temi, poetica e stile della raccolta Ossi di seppia. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Non recidere, forbice, quel volto da Le occasioni; Ho 
sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale da Satura; Meriggiare pallido e assorto e Spesso 
il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia. 
  

  
Lettura integrale individuale dei seguenti testi:  

● Madame Bovary di G. Flaubert; 
● La metamorfosi di Kafka; 
● La coscienza di Zeno di I. Svevo; 
● Così è (se vi pare) e Sei personaggi in cerca d’autore di L. Pirandello; 
● Il sentiero dei nidi di ragno di I. Calvino; 
● La casa in collina di C. Pavese. 
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4.2 LATINO   
Prof.ssa Valentina Cerini       

     
 
Obiettivi raggiunti: 

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 

● esporre le conoscenze fondamentali relative alla storia letteraria e alla produzione degli autori 
studiati; 

● collocare autori e testi nel contesto storico e culturale di riferimento, cogliendo i legami con la 
situazione politica, sociale e letteraria del tempo; 

● analizzare tematiche, stile e caratteristiche principali dei passi studiati, ponendo i testi in rapporto 
con l’opera e il pensiero degli autori; 

● tradurre, comprendere e analizzare testi latini non complessi, con la guida del docente; 
● individuare, attraverso i testi, i tratti più significativi del mondo romano; 
● cogliere il valore fondante della classicità romana per la cultura e la tradizione europea; 
● riconoscere i principali tratti distintivi della cultura e della civiltà latina, riconoscendo la 

continuità e la discontinuità di alcuni temi attraverso il tempo; 
● produrre un discorso orale sufficientemente corretto e chiaro sugli argomenti studiati. 

 
 

Libri di testo:  

G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem  volumi 2 e 3, Pearson. 

 

Attività di recupero: 

Recupero in itinere e durante il periodo previsto dall’Istituto. 

 

Contenuti: 

I testi letti contrassegnati dal simbolo T e il numero d’ordine sono quelli antologizzati sul libro di testo; 
quelli privi di tale riferimento sono stati forniti agli studenti in formato digitale (tramite il registro 
elettronico) o assegnati come lettura individuale domestica. 
  
Lingua: ripasso di elementi di morfologia, sintassi e costrutti notevoli a partire dai testi letti. 
  
L’età augustea: contesto storico, politico, sociale e culturale dell’epoca. 
  
Publio Ovidio Nasone:  
cenni biografici; caratteristiche, temi e stile delle opere principali (Amores, Heroides, Ars amatoria, 
Metamorfosi); la concezione dell’amore nelle diverse opere; il rapporto con il genere epico. 
Lettura integrale in traduzione italiana, analisi e commento delle Metamorfosi, con particolare 
riferimento ad alcune storie e miti presenti nell’opera: l’origine del mondo, il mito di Licaone e il diluvio, 
Deucalione e Pirra, Apollo e Dafne, Io, Fetonte (libro I); Callisto, Europa (libro II); Semele, Narciso ed 
Eco (libro III); Piramo e Tisbe, Salmacide ed Ermafrodito (libro IV); Muse e Pieridi, Proserpina (libro 
V); Aracne, Progne, Tereo e Filomela (libro VI); Medea e Giasone (libro VII); Dedalo e Icaro, Filemone 
e Baucide (libro VIII); Ercole e Nesso, Ifide (libro IX); Orfeo e Euridice, Pigmalione, Mirra e Cinira 
(libro X); Mida, Peleo e Teti (libro XI); Paride ed Elena, morte di Achille e lotta per le armi (libro XII); 
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Ecuba, Enea, Scilla (libro XIII); Sibilla, Polifemo e Ulisse, Circe, deificazione di Enea, Romolo (libro 
XIV); Pitagora, Cesare e Augusto (libro XV). 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei seguenti testi: Metamorfosi I vv. 1-4 e 533-558 (T8). 
  
L’età giulio-claudia: la successione di Augusto e l’impero di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone; il 
contesto storico, politico, sociale e culturale dell’epoca. 
  
Fedro: 
cenni biografici e opera; il genere della favola; temi e stile; le finalità, la brevitas  e la varietas delle 
favole; la visione della realtà, la “legge del più forte” e l’esaltazione della libertà individuale. 

Lettura in latino, traduzione e analisi di Fabulae I 1 (Il lupo e l’agnello), I 2 (Le rane chiedono un re). 
  
Seneca: 
cenni biografici, pensiero, opere principali (Dialogi, trattati, Epistulae ad Lucilium, tragedie); il suicidio 
stoico, il rapporto con il potere politico e la filosofia; i temi fondamentali, con particolare riferimento al 
concetto della virtù, del tempo, della morte e della divinità, al rapporto tra otium e negotium e alle 
caratteristiche del sapiens; lo stile e l’uso delle sententiae; il rapporto tra razionalità e furor e lo scopo 
pedagogico delle tragedie. 

Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti testi: Epistulae ad Lucilium I (L'uso del tempo), 
III (La vera amicizia), IV (Il saggio non teme la morte), XXVIII (È l'animo che devi cambiare, non il 
cielo sotto cui vivi), XXXV (Invito alla vera amicizia), XXXVII (Il difficile esercizio della virtù), XLVII 
(La schiavitù), LXIII (Anche nei lutti più gravi non bisogna affliggersi oltre misura), XCVI (Bisogna 
sopportare serenamente le sventure), CX (Errati giudizi sulla felicità umana), CXVI (Bisogna cacciar 
via le passioni); De clementia I, 1, 1-4 (T4); De tranquillitate animi 4 (T14). 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei seguenti testi: De providentia II 1 e 4; Epistulae ad Lucilium I 
1, 1-2 (T6). 

Lavoro domestico a gruppi e presentazione alla classe di approfondimenti sulle tragedie Medea e Fedra 
(trama, caratteristiche dei personaggi, rappresentazione delle passioni, stile dell’autore e gusto per 
l’orrido, fortuna delle protagoniste nella cultura successiva). 
  
Lucano: 
cenni biografici; struttura, argomento, temi e stile del Bellum civile, con particolare riferimento al 
rapporto con il modello virgiliano e la tradizione epica, all’ideologia stoica e filorepubblicana e alla 
caratterizzazione dei personaggi. 

Lettura in traduzione italiana, analisi e commento dei seguenti testi: Bellum civile I 1-32 (T1), I 129-157 

(T2), II 380-391 (T3), VI 719-735, 750-767, 776-787, 795-820 (T4), VII 545-646. 

Lettura in latino, traduzione e analisi di Bellum civile I 8-20 (T1). 
  
Petronio: 
cenni biografici (il ritratto di Petronio in Tacito e la morte); trama, temi, personaggi e stile del Satyricon, 
con particolare riferimento alla definizione di “romanzo”, all’influsso degli altri generi letterari, al 
realismo dell’opera e alle scelte linguistiche. 

Lettura in traduzione italiana, analisi e commento dei seguenti testi: Satyricon 26, 7-34, 9 (La cena di 
Trimalchione); 37-38 (T3, La presentazione dei padroni di casa); 61, 6- 62, 10 (T6, Il lupo mannaro); 
71, 1-8, 11-12 (T4, Il testamento di Trimalchione); 110, 6-112 (T8, La matrona di Efeso). 
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Lettura in latino, traduzione e analisi dei seguenti testi: Satyricon 15, 1 e 15, 5 (T1, Il manifesto 
programmatico); 51, 1-6 (La novella del vetro infrangibile). 
 
  
L'età flavia: l’anno dei quattro imperatori, la definizione giuridica del principato da parte di Vespasiano, 
le gravi calamità avvenute durante l’impero di Tito, le tendenze autocratiche di Domiziano;  il contesto 
politico, storico, culturale dell’epoca (cenni).  
  
Marziale:  
cenni biografici; genere, poetica, argomenti, lingua e stile degli Epigrammata, con particolare 
riferimento al rapporto con il genere satirico, alla varietà tematica degli epigrammi, alla rappresentazione 
dei tipi umani, ai riferimenti autobiografici e alla tecnica del fulmen in clausula. 

Lettura (solo in italiano), analisi e commento dei seguenti testi: Epigrammata XI 62 (Lesbia), I 47 
(Medico e becchino), I 73 (La moglie di Ceciliano), I 97 (L’avvocato Nevolo), I 10, X 8, X 43 (T6, 
Matrimoni di interesse), X 10 (T8, Il console cliente), XII 18 (T10, La bellezza di Bilbili), XII 32 (T5, 
Il trasloco di Vacerra), XII 57 (La vita in città). 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei seguenti testi: Epigrammata III 26 (Il ricco spilorcio), X 4 (T2, 
Una poesia “che sa di uomo”), X 47 (T1, Una vita felice), XI 44 (T7, Guardati dalle amicizie 
interessate), V 34 (T12, Erotion). 
  
L’età del principato adottivo: la scelta di Nerva e la massima estensione dell’impero raggiunta con 
Traiano. 
  
Tacito:  
cenni biografici; contenuto, temi, ideologia e stile delle opere principali (Agricola, Germania, Historiae, 
Annales), con particolare riferimento al rapporto tra letteratura e potere [inserito anche nel percorso di 
Educazione civica], al confronto tra Germani e civiltà romana, alla concezione storiografica dell’autore, 
al pessimismo in merito alla natura umana e alla visione del principato. 
La Germania: genere e argomento; struttura, fonti e temi; la rappresentazione ambigua dei costumi dei 
Germani; il rapporto tra l’opera e l’ideologia nazista. 

Lettura (solo in italiano), analisi e commento dei seguenti testi: Agricola, 3 (T1, Dopo una vita trascorsa 
nel silenzio); Annales, IV, 34 (T10, Cremuzio Cordo); XIII, 15-16 (T11, L’uccisione di Britannico); 
XIV, 5; 6, 1; 7 (T12-13, Un incidente in mare); XV, 38-39 (T16, L’incendio di Roma); XV, 44, 2-5 
(T17, La persecuzione dei Cristiani). 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei seguenti testi: Germania, 4 (T3, Purezza razziale e aspetto 
fisico dei Germani); Annales I, 1 (T9, Il proemio). 
 
*Apuleio: 
cenni biografici; titolo, trama, temi e caratteristiche delle Metamorfosi.  

Lettura integrale in traduzione italiana, analisi e commento della Favola di Amore e Psiche. 
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4.3 RELIGIONE/ALTERNATIVA 

Prof.ssa Chiara Fiorillo / Prof.ssa Miriam Monteleone     
 

 
Libro di testo: T. Cera A. Famà,  La strada con l’altro - volume unico, lezioni percorsi + e book. 

Obiettivi raggiunti: Attraverso l’insegnamento di Religione cattolica, gli allievi hanno sviluppato un 
maturo senso critico riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; in particolare sono riusciti a 
motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 
libero e costruttivo, riconoscendo il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività alla luce della 
lettura che ne dà il cristianesimo. 

Contenuti: 

Bioetica generale: a) la vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea della proposta biblica, la 
vita come valore; 

la questione del relativismo, soggettivismo e dell’utilitarismo morale; la riflessione sull’idea di bene. I 
principi della bioetica cristiana. 

Bioetica speciale: le questioni morali su: aborto, eutanasia, procreazione medicalmente assistita, pena 
dio morte, clonazione. 

 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA ( Prof.ssa Monteleone, a partire da fine 
gennaio 2023) 

Obiettivi raggiunti:  

- Maggiore conoscenza di alcuni documenti nazionali e internazionali in tema di diritti umani e 

delle istituzioni previste per la loro attuazione; 

- Maggiore consapevolezza e conoscenza della complessa genesi culturale e della progressiva 

determinazione dei diritti dell’uomo nel corso della storia; 

- Maggiore conoscenza e consapevolezza delle dinamiche di convivenza internazionale e civile 

alla luce dei fatti storici contemporanei con particolare attenzione ai temi legati alla Cittadinanza 

europea. 

 

Libri di testo nessuno 

Attività di recupero: nessuna 

Contenuti:  

- Selezione di argomenti legati a Pacifismo, alla lotta al Razzismo e alla difesa dei fondamentali diritti 

umani nel Novecento.  

-Approfondimento sulla Guerra in Ucraina 



32 

 

4.4 INGLESE     

Prof.ssa Eleonora Manetti  
 

Obiettivi raggiunti: 

● Analizzare e confrontare testi di diverse tipologie e generi; 
● Esprimersi creativamente; 
● Comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale;  
● Usare competenze comunicative efficaci; 
● Sviluppare capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti letterari studiati;  
● Confrontare temi letterari, creando comparazioni e collegamenti tra autori e testi similari;  
● Inserire un testo letterario nel suo contesto storico-culturale di riferimento.  

Libri di testo:  Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton. Performer Heritage Blu. From the 

Origins to the Present Age.  

 

Attività di recupero: 

Recupero in itinere e durante il periodo previsto dall’istituto.  
 

Contenuti: 

 

Mary Shelley  

● Life and works p. 183 
● Frankenstein (origins, the influence of science, literary influences, narrative structures, themes) 

pp. 184-185 

William Wordsworth 

● Life and works p. 188 
● The Manifesto of English Romanticism p. 188 
● The relationship between man and nature p. 188 
● The importance of the senses and memory p. 189 
● The poet’s task and style p. 189 
● Analisi Daffodils p. 190 

Jane Austen 

● Austen and the novel of manners p. 214 
● Austen’s analysis of characters p. 214 
● The theme of marriage p. 215 
● Pride and Prejudice (plot, setting, characters, themes, style) p. 216 
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Queen Victoria’s reign pp. 224-225-226 
 
The Victorian novel 

● Readers and writers p. 236 
● The publishing world p. 236 
● The Victorians’ interest in prose p. 236 
● The novelist’s aim p. 236 
● The narrative technique p. 236 
● Setting and characters p. 236 
● Types of novels p. 237 
● Women writers p. 237 
● The realistic novel p. 237 
● The psychological novel p. 237 

Charles Dickens 

● Life and works p. 242 
● Characters p. 243 
● A didactic aim p. 243 
● Hard Times (plot, setting, structure, characters, a critique of materialism) p. 244 

Oscar Wilde 

● Life and works p. 274 
● The rebel and the dandy p. 275 
● The Picture of Dorian Gray (plot, setting, characters, narrative technique - p. 276). Analisi The 

Painter’s studio - p. 277. Lettura del libro The Picture of Dorian Gray (Black Cat B2.2). 
Analisi della tematica The Eternal Youth e collegamento con il film del 2015 The Age of 
Adaline.  

The Modern novel 

● The origin of the English novel p. 322 
● The new role of the novelist p. 322 
● Experimenting with new narrative techniques p. 322 
● A different use of time p. 322  
● The stream-of-consciousness technique p. 322 
● Three groups of novelists p. 323 

The interior monologue 

● Subjective consciousness p. 324 
● Main features of the interior monologue p. 324 
● Types of interior monologue p. 324 
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The War Poets (primo paragrafo a p. 330)  
James Joyce 

● Life and works pp. 372-373-374 
● Dubliners (structure, setting, characters, realism and symbolism, the use of epiphany, style - 

pp. 375-376). Analisi di “Eveline” p. 377-378-379 

George Orwell 

● Early life p. 390 
● First-hand experiences p. 390 
● An influential voice p. 390 
● The artist’s development p. 390 
● Social themes p. 391 
● Nineteen Eighty-Four (plot, historical background, setting, characters, themes - pp. 392-393) 

Analisi “Big Brother is watching you” pp. 394-395. 

4.5 CINESE      
Prof. Roberto Pecorale / Prof.ssa Beibei Li 

Obiettivi raggiunti 

Lingua: 
- Acquisire una competenza linguistica a livello intermedio (B1) 
- Saper comprendere e tradurre testi su argomenti noti inerenti alla sfera sociale e personale 
- Saper comprendere e tradurre, con la guida dell’insegnante, testi letterari 
- Saper rielaborare un testo e/o produrre una composizione su un argomento 
- Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto 
- Riflettere sugli elementi linguistici (fonologia, morfologia, sintassi, lessico e usi relativi) 

 

Letteratura:  
- Saper collocare un autore, un testo letterario e un movimento letterario nel contesto storico-

sociale e culturale 
- Riconoscere e commentare lo stile di un autore, collocandolo nel contesto letterario e nella 

rispettiva epoca storica 
- Saper comprendere e tradurre, con l’ausilio dell’insegnante, testi letterari 

 
Libri di testo:  

- Federico Masini, Zhang Tongbing, Tiziana Lioi, Gloria Gabbianelli, Wang Rui, Parliamo Cinese 3. 我

们说汉语。Corso di lingua e cultura cinese, Hoepli, Milano, 2020.  

- Valentina Pedone, Serena Zuccheri, Letteratura cinese contemporanea. Correnti, autori e testi dal 

1949 a oggi, Hoepli, Milano, 2015.  

- Dispense a cura del docente 

Attività di recupero: attività di ripasso in itinere 
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Contenuti lingua:  

- Salute e cibo: esprimere malessere, chiedere e descrivere sintomi, descrivere problemi fisici su 

parti del corpo, esprimere disappunto e incertezza, fare una prescrizione medica, dare consigli 

sulla salute, fare ipotesi.  

- lettura e traduzione testo in lingua sulla Medicina Cinese Tradizionale  

- lettura e traduzione della storia di Shennong, scopritore della MTC  

- Religione e credenze: fare supposizioni, chiedere e dare informazioni sul credo religioso, parlare 

della cultura tradizionale, parlare di credenze e superstizioni, parlare di valori della vita, fare 

comparazioni.  

- Geografia: presentare dati e caratteristiche geografiche, descrivere spazio geografico e clima, 

discutere di protezione ambientale, argomentare questioni relative all’inquinamento e al 

cambiamento climatico 

- lettura e traduzione articolo Fridays for Future 

- Italia - Cina: una lunga storia di amicizia 

-  Lavoro di comprensione e rielaborazione del testo in vista della prova d’esame:  
- 说地道汉语 写典雅文章（Prova d’esame 2019） 
- 出国留学：有挑战也有收获 (Prova d’esame 2018) 

Letteratura: 

La nascita della letteratura cinese moderna 

I movimenti di riforma politico-letteraria nella Cina d’inizio Novecento:  

- Il movimento del 4 Maggio 
- Le riviste e le società letterarie  
- La letteratura in vernacolo opposta a quella in lingua classica: Hu Shi, Lu Xun e gli altri 

personaggi che hanno ideato o appoggiato i movimenti di riforma 
- Primi esperimenti in lingua parlata: la poesia di Wen Yiduo e Xu Zhimo.  
- Lu Xun: vita, opere e tematiche (lettura, traduzione e analisi in lingua di alcuni estratti da Diario 

di un pazzo, lettura del testo integrale in italiano) 
- Ding Ling: scrittrice e rivoluzionaria  
- La Shanghai degli anni Trenta: Zhou Xuan  

Testi in lingua: 
- Wen Yiduo: “I colori” in Hongzhu, Le candele rosse 
- Xu Zhimo: “Una notte a Firenze” (estratto) 
- Lu Xun: “Diario di un pazzo” (estratto) 
- Lao She: “Ma e suo figlio”, “Città di gatti” (riassunti)   
 
Testi in traduzione:  
-  Lao She: I due Ma  
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Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, Capitolo 8: “La rivoluzione letteraria”, “Primi esperimenti 
di letteratura in lingua parlata”, “Il movimento del 4 maggio 1919”, “Correnti letterarie”, “Lu Xun”.  
Supplemento del Il Manifesto In Asia dedicato al Movimento del 4 maggio.  
 
Le politiche letterarie di Mao Zedong e il realismo socialista 

- “La nascita della Nuova Cina (1949-1960)”, profilo Storico, profilo Letterario 

- “La rivoluzione della cultura”, profilo storico, profilo letterario 

- La letteratura al servizio della politica 

- Il Movimento dei Cento Fiori 

- La narrativa a tema rivoluzionario 

- I manifesti di propaganda (Chinese Propaganda Poster). 

 

Testi in traduzione: 

- Mao Zedong, “Discorsi alla conferenza di Yan’an sulla letteratura e l’arte” 

- Wang Meng, “È arrivato un giovane alla sezione organizzativa” 

- Ding Ling, “Il sole splende sul fiume Sanggan” 

- Zhao Shuli, “Sanliwan” 

 

La Rivoluzione Culturale 

La rivoluzione della cultura: profilo storico e letterario. 

Testi in traduzione: 

- Zhang Yang: “La seconda stretta di mano” 

- Hao Ran: “Giorni assolati” 

- Shi Zhi: “Questa è Pechino alle quattro e otto minuti” 

Materiale video: visione parziale del documentario di Michelangelo Antonioni "Cina- Zhongguo". 

 

La letteratura del dopo Mao 

Verso la modernizzazione e l’inizio di una nuova era, profilo storico e letterario.  

La letteratura delle cicatrici o ferita. La poesia oscura.  

Testi in traduzione: 

- Lu Xinhua “La ferita” 

- Zhang Xianliang: “Spirito o carne” 

Testi in lingua: 

- Gu Cheng “Generazione” 

- Shu Ting “Forse. In risposta alla solitudine di un lettore” 

- Cui Jian: intervista al musicista 
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La letteratura delle radici e l’avanguardia (1985-1989).  

Profilo storico e letterario 
 

Testi in traduzione: 

- A Cheng: “Il re degli scacchi” (estratto) 

- Yu Hua “Un tipo di realtà” (estratto) 

- Su Tong “Mogli e concubine” (estratto) 
 

Testi in lingua:  

- Haizi: “Di fronte al mare, nella primavera in fiore” 

 

Letteratura e mercato 

Testi in traduzione: 

- Fang Fang: “Il sole del crepuscolo” (estratto) 

- Zhu Wen: “Dollari la mia passione” (estratto) 

 

La letteratura contemporanea 

Il debutto delle belle scrittrici, critiche al sistema educativo cinese e la nascita del fenomeno balinghou. 

La scena musicale underground e la generazione dakou.  

La letteratura di Taiwan  

 
 

Testi in traduzione: 

- Han Han: “Le tre porte” (estratto) 

- Mian Mian: “I bambini buoni avranno le caramelle” (estratto) 

- Zhou Weihui: “Shanghai baby” (estratto)  
 

Testi in lingua: la poesia migrante 

-Tong Dahuan: “Cina, ti prego, aspetta le tue anime” 

- Xie Xiangnan: “Ascoltando una canzone nell’attesa di una corsa infinita di un treno” 
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4.6 STORIA      
Prof. Pietro Domenico Giovannoni 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: 

I caratteri della società di massa occidentali e le conseguenze nei rapporti sociali - La democrazia 

industriale di Giolitti nei suoi aspetti economici, sociali e politici - La Grande Guerra. Le conseguenze 

nel breve e nel lungo periodo - La Rivoluzione Russa - La crisi del liberalismo e l’avvento delle dittature 

in Italia, Germania ed Europa Orientale - Il fascismo - Il Nazismo - La Resistenza e la nascita della 

Repubblica in Italia 

Abilità: 

Saper cogliere le specificità del XX secolo - Saper cogliere le grandi linee dello scontro sociale nel 

secolo XX - Saper definire le caratteristiche degli Stati totalitari - Saper cogliere la specificità della 

Resistenza italiana e dell’unità nazionale raggiunta con la Costituzione.  

Competenze:  

Saper legare fenomeni sociali, economici e politici della cronaca ai loro nessi storici con il passato - 

Saper valorizzare uno sguardo globale ai problemi e alle sfide del XXI secolo - Giudicare in autonomia 

i principali fatti della cronaca politica cercando di fondare le proprie tesi su analisi di fenomeni passati 

e presenti.  

Libri di testo: Alessandro Barbero - Chiara Frugoni - Clara Sclarendis, La storia. Progettare il futuro. 

Il Novecento e l’età attuale.  

Attività di recupero:Attività di ripasso e di recupero in itinere 

Obiettivi minimi per competenze: 

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione geostorica degli eventi 

- Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali - Comprensione delle fonti studiate, di 

documenti storici e testi storiografici - Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti.  

Contenuti: 

Unita didattica 1 - L’imperialismo europeo dal 1874 al 1915 

1. Colonialismo, imperialismo, neocolonialismo 2. Il Congresso di Berlino  3. La Conferenza di Berlino 

e la spartizione dell’Africa   
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Unita didattica 2 - L’età giolittiana in Italia  

 

1. La crisi di fine ‘800 2. La novità del governo Zanardelli  3. Giolitti tra riforme e conservazione 4. La 

guerra di Libia 5. Il suffragio universale e il Patto Gentiloni  

  

Unità didattica 3 La prima guerra mondiale (1914-1918) 

 

1. Le cause remote della guerra  2. Sarajevo: 28 giugno 3. Dalla guerra lampo alla guerra di trincea: i 

fronti 4. L’Italia tra interventisti e neutralisti: il 24 maggio 5. La disfatta di Caporetto  6. L’ingresso degli 

Stati Uniti e l’armistizio tra Germania e Russia 7. I trattati di pace  

 

Unità didattica 4  La Rivoluzione Russa e lo stalinismo (1917-1939) 

 

1. Le forze politiche in Russia  2. La Rivoluzione di Febbraio: dal governo L’Vov a Kerensky 3. La 

Rivoluzione di Ottobre 4. La guerra civile e il comunismo di guerra  5. La NEP e la nascita dell’URSS 

6. Il regime di Stalin  

  

Unità didattica 5 Il fascismo in Italia (1919-1939) 

1. Le forze politiche nelle elezioni del 1919: Partito Popolare, Partito socialista e Fasci di combattimento 

2. La crisi del regime liberale  3. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini *4. La Legge Acerbo 

e il delitto Matteotti: le “leggi fascistissime” *5. La fascistizzazione degli italiani *6. I patti lateranensi 

*7. Il corporativismo *8. La guerra di Etiopia e l’alleanza con la Germania. 

 

*Unità didattica 6 Il nazismo e la seconda guerra mondiale  

1. La Repubblica di Weimer - L’ascesa di Hitler - L’antisemitismo e l’eliminazione delle vite non degne 

di esseere vissute - Lo spazio vitale e il riarmo - L’annessione dell’Austria e l’occupazione della 

Cecoslovacchia - L’inizio della guerra: Polonia, Francia, Inghilterra - L’ingresso dell’Italia e la guerra 

parallela - L’aggressione all’URSS - La guerra mondiale - La fine della Germania e del Giappone  

 

 

 

Unità didattica 7 L’Italia dal 1943 al 1948 (Educazione Civica)  

1.La crisi del fascismo 2. Il governo Badoglio 3. L’armistizio e la nascita dei gruppi partigiani 4. La 

svolta di Salerno 5. Linea Gustav e Linea Gotica  6. Il processo costituente  
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4.7 FILOSOFIA      

Prof. Pietro Domenico Giovannoni 
 
Obiettivi raggiunti: 

 

Concettualizzare: ricondurre una serie più o meno ampia di cose, di eventi o di esperienze, a un unico 

termine e a un’unica idea che ne individui gli aspetti simili.   

Argomentare: saper produrre argomentazioni cioè una catena di argomenti logicamente collegati, per 

sostenere una tesi o un punto di vista. 

Problematizzare: formulare domande filosofiche e saperle rielaborare concettualmente, analizzandole, 

invece di affrontarle in modo immediato, soggettivo e spesso emotivo.  

 

Libri di testo: Enzo Ruffaldi - Piero Carelli, La formazione filosofia. Storia, concetti e problemi della 

filosofia. Volumi 2B - 3A  

 

Attività di recupero: 

Recupero in itinere  

Obiettivi minimi: 

Comprensione del significato dei termini e delle nozioni utilizzate - Saper comprendere e analizzare un 

testo filosofico - Corretta e pertinente impostazione del discorso - Esposizione chiara, ordinata e lineare. 

Contenuti: 

Unità Didattica 1 - KANT 

1. Critica della Ragion Pura  

a. Estetica trascendentale  b. Logica trascendentale  c. Dialettica trascendentale  d. L’io-penso 

2. Critica della Ragion Pratica 
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Unità didattica 2 - HEGEL 

1. I presupposti del sistema e il Sistema  

     a. Logica 

     b. Filosofia della Natura  

     c. Filosofia dello Spirito  

2. La Fenomenologia dello Spirito 

      a. Le figure della Fenomenologia  

4. Lo spirito oggettivo 

       - Il diritto astratto  a. la proprietà 

                                     b. il contratto 

                                      c. il diritto contro il torto  

         - La morale          a. intenzione 

                                      b. proponimento   

                                      c. bene contro il male  

         - L’eticità              a. la famiglia  

                                       b. la società civile  

                                       c. lo Stato etico  

5. Lo spirito assoluto 

  

UNITÀ DIDATTICA  3 -  SCHOPENHAUER 

1. La gnoseologia di impronta kantiana 

2. Il “Velo di Maya” e la conoscibilità del noumeno: la Volontà. 

3. Il pessimismo 

4. Le vie di liberazione dal dolore 

5. Schopenhauer e Leopardi 

 

UNITÀ DIDATTICA 4 - KIERKEGAARD 

1. L’esistenza come autentica categoria filosofica e la critica a Hegel  

2. Aut-Aut: i tre stadi dell’esistenza  

3. L’angoscia e la disperazione 
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UNITÀ DIDATTICA 5 - MARX 

1. Pensiero marxiano, marxismo e comunismo 

2. La critica al panlogismo di Hegel  

3. Il materialismo storico e dialettico  

4. Il Manifesto del Partito Comunista 

5. Il Capitale. 

 

UNITÀ DIDATTICA 5 - NIETZSCHE  

1.La nascita della tragedia  

2. “Le considerazioni inattuali”: la storia 

3. “L’illuminismo” di Nietzsche: “Umano troppo umano” 

*4. La rivelazione di Zarathustra 

*5. L’oltre-uomo: verità e falsità della “volontà di potenza” 

 
4.8 MATEMATICA   
Prof. Nicola Capone     

 

Obiettivi raggiunti: 

● Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi 
N, Z, Q, R.  

● Risolvere equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed equazioni o 
disequazioni ad esse riconducibili. 

● Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del 
triangolo.  

● Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.  
● Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei 

numeri reali o su un suo sottoinsieme.  
● Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle funzioni 

polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro 
composizioni semplici.  

● A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del 
suo grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni 
correlate: il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche. 

● Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, 

per x che tende a 0, di ,  e limiti ad essi riconducibili.  
● Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali 

teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.  
● Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.  
● Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.  
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● A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione 
integrale.  

● Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree. 
● Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione 

o per parti. 

 

Libri di testo: Claudio Zanone, Leonardo Sasso “Colori Della Matematica” - Ed.Blu Volume 4 

GAMMA + eBook e Volume 5 gamma + eBook - Petrini editore 

 

Attività di recupero: recupero in itinere e durante il periodo previsto dall’Istituto. 

 

Contenuti: 

Modulo 1 I limiti e la continuità delle funzioni 

  

● Ripasso sulle funzioni, grafici di funzioni elementari, funzioni crescenti e decrescenti.  
● Elementi di topologia della retta reale: estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo di un 

insieme di numeri reali.  
● Introduzione grafica ed intuitiva al concetto di limite. Esempi introduttivi al concetto di limite 

destro e limite sinistro.  
● Definizione formale di limite di una funzione di variabile reale per la variabile indipendente 

che tende ad un valore finito. Definizione di limite infinito di una funzione di variabile reale 
per la variabile dipendente che tende ad un valore infinito (FACOLTATIVA) 

● Teoremi sui limiti: del confronto (limite e punto reali), di esistenza per le funzioni monotone, 
di unicità, della permanenza del segno. (TUTTI CON DIMOSTRAZIONE FACOLTATIVA) 

● Teorema di unicità del limite e teorema dei carabinieri (CON DIMOSTRAZIONE 
FACOLTATIVA).  

● Limiti di funzioni razionali frazionarie. 
● Forme di indecisione di funzioni algebriche. 
● Forme di indecisione di funzioni trascendenti.  
● Limiti notevoli di funzioni trascendenti con dimostrazioni. 
● La continuità delle funzioni, definizione di continuità in un punto, definizione di continuità nel 

dominio; punti di discontinuità e loro classificazione.  
● Il teorema di esistenza degli zeri, il teorema di Weierstrass, il teorema dei valori intermedi 

(solo enunciati).  
● Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui, definizioni; ricerca degli asintoti. 
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Modulo 2 Il calcolo differenziale 

  

● Derivata di una funzione in un punto, definizione. 
● Funzione derivata. 
● Se una funzione è derivabile in un punto, allora è ivi continua (con dimostrazione). 
● Derivate delle funzioni elementari. 
● Regole di derivazione: linearità della derivata; derivata del prodotto, del quoziente, della 

funzione composta di due funzioni derivabili (senza dimostrazione). 
● Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione); derivata delle funzioni circolari inverse. 
● Punti di non derivabilità e loro classificazione. 
● Significato geometrico della derivata. 
● Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat, teoremi di Rolle e Lagrange (SENZA 

DIMOSTRAZIONE). 
● Punti di max e min relativi e assoluti, criterio di monotonia per le funzioni derivabili, criterio 

per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima. 
● Criterio di monotonia per le funzioni derivabili; analisi dei punti stazionari in base alla derivata 

prima; ricerca di massimi e minimi relativi; funzioni concave e convesse, punti di flesso. 
● Il teorema di de l'Hospital (senza dimostrazione) 
● Lo studio di funzione, schema per lo studio di funzione. 
● Problemi di ottimizzazione. 

Modulo 3 Il calcolo integrale 

  

● L’integrale indefinito. 
● Integrali immediati; integrazione delle funzioni composte, integrazione per sostituzione. 
● Integrazione per parti. 
● Integrali di funzioni razionali frazionarie. 
● L’integrale definito. 
● Interpretazione geometrica dell'integrale definito, proprietà dell'integrale definito e teorema del 

valor medio (senza dimostrazione), funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo. 
● Esercizi su calcolo di aree. 

*Modulo 4 La Probabilità 

● *La definizione classica di probabilità. 
● *Probabilità dell’unione e dell’evento contrario. 
● *Probabilità composte ed eventi indipendenti. 
● *Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes. 
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4.9 FISICA   
Prof. Nicola Capone     

 

 

Obiettivi raggiunti: 

● Rappresentare il valore di una grandezza fisica nelle unità di misura appropriate. Rappresentare 
e interpretare, tramite un grafico, la relazione tra due grandezze fisiche.  

● Determinare e discutere il moto di punti materiali e corpi rigidi sotto l’azione di forze.  
● Determinare l’energia cinetica di un punto materiale in moto e l’energia potenziale di un punto 

materiale sottoposto a forze.  
● Mettere in relazione la variazione di energia cinetica, di energia potenziale e di energia 

meccanica con il lavoro fatto dalle forze agenti.  
● Utilizzare la conservazione dell’energia nello studio del moto di punti materiali e di corpi rigidi 

e nelle trasformazioni tra lavoro e calore.  
● Determinare la lunghezza d’onda, la frequenza, il periodo, la fase e la velocità di un’onda 

armonica e le relazioni tra queste grandezze.  
● Discutere fenomeni di interferenza con riferimento a onde armoniche sonore o 

elettromagnetiche emesse da due sorgenti coerenti.  
● Descrivere l’azione delle forze gravitazionali elettriche e magnetiche mediante il concetto di 

campo. Rappresentare un campo elettrico o magnetico utilizzando le linee di forza.  
● Utilizzare il teorema di Gauss per determinare le caratteristiche di campi elettrici generati da 

distribuzioni simmetriche di cariche.  
● Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le caratteristiche di un campo magnetico 

generato da un filo percorso da corrente e da un solenoide ideale.  
● Descrivere e interpretare fenomeni di induzione elettromagnetica e ricavare correnti e forze 

elettromotrici indotte.  
● Determinare la forza agente su un filo di lunghezza infinita percorso da corrente in presenza di 

un campo magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi da corrente. 
● Saper calcolare la f.e.m. indotta in un circuito utilizzando la legge di Faraday-Neumann. 
● Saper descrivere qualitativamente la propagazione di un’onda elettromagnetica. 
● Conoscere le ragioni che hanno messo in crisi la descrizione classica. 
● Saper applicare i Principi della Relatività ricavando la deformazione dello Spazio e del tempo. 
● Saper confrontare le grandezze cinematiche classiche con quelle relativistiche. 

 

Libri di testo: Cutnell John D. Johnson Kenneth W. Young D. Stadler S. “La Fisica di Cutnell e 

Johnson” Volume 3; Cutnell John D. Johnson Kenneth W. Young D. Stadler S. “I Problemi della fisica” 

volume 2 

 

Attività di recupero: recupero in itinere e recupero durante il periodo previsto dalla scuola. 

Contenuti: 
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Modulo 1 Forze elettriche, campo elettrico e potenziale 

● Ripasso: il campo elettrico, il potenziale elettrico. 
● Il condensatore piano. 
● Potenziale elettrico generato da una carica puntiforme, potenziale elettrico di un campo 

elettrico uniforme.  

Modulo 2 Circuiti elettrici 

● La corrente elettrica, circuiti elettrici, la d.d.p. 
● Le leggi di Ohm. 
● La potenza elettrica, l’effetto Joule. 
● La resistenza, connessione di resistori in serie e parallelo. 
● Le leggi di Kirchoff, risoluzione di semplici circuiti utilizzando le leggi di Kirchoff. 

Modulo 3 Campo magnetico 

● Il campo magnetico, la forza di Lorentz, definizione operativa del campo magnetico. 
● Moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico (nel piano). 
● Il lavoro su una carica in moto in un campo elettrico e in un campo magnetico. 
● Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
● Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, campo magnetico 

generato al centro di una spira circolare, campo magnetico generato lungo l’asse di un 
solenoide. 

● Forze magnetiche tra correnti 
● Il teorema di Gauss per il campo magnetico 
● Il teorema di Ampère, derivazione della formula di Biot-Savart utilizzando il teorema di 

Ampère. 

Modulo 4 Elettromagnetismo 

● L’induzione elettromagnetica, la legge di Fraday-Neumann-Lenz. 
● L’alternatore, la corrente alternata. 
● Potenza e valori efficaci in corrente alternata. 
● Il teorema di Ampère generalizzato, la corrente di spostamento. 
● Le equazioni di Maxwell. 
● Le onde elettromagnetiche, la velocità della luce, l’esperimento di Hertz. 

Modulo 5 Relatività Ristretta 

● I Principi della Relatività Ristretta e confronto con quelli della Relatività Galileiana. 
● La dilatazione dei tempi. 
● La contrazione delle lunghezze. 
● Le trasformazioni di Lorentz. 
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4.10 SCIENZE NATURALI     
Prof. Mattia Atzori 

 
Obiettivi raggiunti: 

- Conoscere ed usare la terminologia di base. 

- Saper raccogliere dati ed elaborarli. 

- Conoscere le caratteristiche della Terra e studiarne l’origine. 

- Comprendere le relazioni esistenti tra l’attività interna del nostro pianeta e le sue manifestazioni in 

superficie, soprattutto in relazione alla natura delle rocce, i fenomeni vulcanici e le attività sismiche. 

- Conoscere le principali biomolecole e comprenderne l’importanza anche a livello alimentare. 

- Conoscere i principali processi metabolici. 

- Conoscere i principali meccanismi correlati alle informazioni genetiche. 

- Conoscere significato e scopo delle biotecnologie. 

Libri di testo:  

- PIGNOCCHINO F.C.; ST - SCIENZE DELLA TERRA + DVD - PER IL QUINTO ANNO / 

STRUTTURE E MODELLI; SEI. 

- SADAVA D., HILLIS D. M., HELLER G.; CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). 

ORGANICA, BIOCHIM. BIOTECN. (LDM) / CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, 

BIOTECNOLOGIE; ZANICHELLI EDITORE. 

Attività di recupero: 

Recupero in itinere 

 

 

Contenuti: 

CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio. Le caratteristiche dei composti organici. Saturazione e insaturazioni. 

Idrocarburi: proprietà generali. Gli idrocarburi alifatici e aromatici e loro nomenclatura. Composti 

organici principali e gruppi funzionali. 
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BIOCHIMICA 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. ATP. Il metabolismo: catabolismo ed 

anabolismo. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Le vie metaboliche. Respirazione cellulare: 

glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa (catena di trasporto degli elettroni e sintesi dell’ATP). 

Fermentazione: alcolica e lattica. Fotosintesi: fase luminosa e fase oscura. Struttura del mesofillo della 

foglia. DNA e RNA: struttura e proprietà. Eterocromatina ed eucromatina. Duplicazione, trascrizione, 

traduzione, regolazione nei procarioti (concetto di operone; l’esempio dell’operone lac) e regolazione 

negli eucarioti (metilazione e acetilazione degli istoni, metilazione dei geni, fattori di trascrizione, 

splicing, capping, e tailing). Il codice genetico. Fenomeni epigenetici. I virus: ciclo litico e ciclo 

lisogeno. 

 

 BIOTECNOLOGIE 

Significato e scopo. Le colture cellulari. Clonazione e vettori di clonazione. Vettori di espressione. 

Genoteca e lo screening di una genoteca. Amplificazione del DNA: la PCR. Gli OGM. Il progetto 

genoma e il progetto encode. 

GEOLOGIA 

Minerali: caratteristiche generali. Classi di minerali. Rocce ignee, metamorfiche e sedimentarie. Il ciclo 

litogenetico. Forze esogene ed endogene. Vulcanismo: tipi di vulcani e di attività.*Vulcanismo 

secondario. Il processo magmatico. I sismi: teoria del rimbalzo elastico e tipi di onde sismiche. Concetto 

di scala Richter e di scala Mercalli. Superfici di discontinuità. Struttura della Terra. Concetto di 

magnetismo terrestre. La tettonica delle zolle: margini convergenti, divergenti e conservativi. Il motore 

della tettonica. Concetto di hot spot. 

 

Gli argomenti sono stati trattati direttamente non tramite ausilio dei testi indicati (comunque riportati 

come riferimento) ma attraverso fornitura di materiali digitali e la condivisione di elaborati preparati dal 

docente. 
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4.11 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof. Giulio Pirolo     

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Abilità Competenze disciplinari 

• Conoscere, di ogni 

periodo studiato, le 

principali fasi stilistiche 

e i principali fenomeni 

del contesto storico 

culturale. 

• Conoscere i principali 

artisti di ogni periodo e le 

loro opere più note. 

• Conoscere le tecniche 

artistiche più importanti 

e più comunemente 

utilizzate. 

• Conoscere il valore delle 

opere d’arte soprattutto 

in relazione al territorio 

nel quale si vive. 

• Conoscere i principali 

termini specifici della 

disciplina. 

• Saper leggere gli aspetti 

salienti di un’opera d’arte 

e/o di un’architettura. 

• Capacità di orientarsi 

minimamente 

nell’evoluzione dei 

fenomeni artistici e nei 

contesti di riferimento. 

• Saper esporre, almeno 

sinteticamente, ma in 

maniera comprensibile e 

con l’uso corretto dei 

termini specifici. 

• Saper fare confronti e 

collegamenti elementari 

sia con opere dello stesso 

periodo che con opere di 

epoche diverse. 

• Aver acquisito una 

minima consapevolezza 

del valore del patrimonio 

artistico, archeologico, 

architettonico, 

paesaggistico e del ruolo 

avuto nello sviluppo 

della civiltà. 

 

 
 
Libri di testo: 

Chiave di volta, dal Neoclassicismo  ai giorni nostri. E.Tornaghi, V.Tarantini, F.Cafagna, S. 

d’Alessandro Manozzo. Volume 3. Edizioni  Loescher. 

Geometrie del bello,  Franco Formisani. Volume B. Edizioni Loescher 
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Contenuti: Storia dell’Arte 

● Volume 2 

Capitolo 38 

La pittura Impressionista. 

• La poetica impressionista. 

• Gli impressionisti e il loro tempo. 

• La teoria dei colori di Chevreul. 

• Il lessico del colore. 

• Edouard Manet, La colazione sull’erba 1862, Olympia 1863 Il bar delle Folies-Bergère 

1881. 

• Claude Monet, Impressione, sole nascente 1872, La serie delle Cattedrali di Rouen 1892-94. 

• Pierre-Auguste Renoir, La colazione dei canottieri 1880, Ballo al Moulin de la Galette 

1876. 

 

Volume 3 

1. Verso il Novecento 

Capitolo 1 

Il Postimpressionismo 

• Il Neoimpressionismo o Pointillisme. 

• George Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 1884-86. 

• Giapponismo, mania collettiva. 

• La luce come rivelazione. 

• Paul Cézanne, I giocatori di carte 1890-95, la serie delle grandi bagnanti, la serie della 

montagna Sainte-Victoire. 

• Paul Gauguin, Il Cristo giallo 1889, La visione dopo il sermone 1888, Ia Orana Maria 

1891, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 1897-98. 

• Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate 1885, La camera da letto 1888, Autoritratti, La 

notte stellata 1889, Campo di grano con corvi 
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2. Il Novecento, dalle Avanguardie al Ritorno all’Ordine 

Capitolo 3 

Il mondo dell’Espressionismo. 

• I principi estetici dell’Espressionismo. 

• I protagonisti e i luoghi dell’Espressionismo europeo. 

• Edvard Munch, L’urlo 1893. 

 

I Fauves, le belve di Parigi. 

• Andrè Derain, La Danza 1906. 

• Focus: arte e cultura, Primitivismo e Modernismo. 

• Henri Matisse, La stanza rossa 1908, La gioia di vivere 1906, La danza 1909-10 

I gruppi dell’Espressionismo tedesco. 

• Il gruppo Die Brücke. 

• Grafica e riviste: alla ricerca del pubblico. 

• Le fonti. 

• Da Dresda a Berlino. 

• Karl Schmidt-Rottluff. 

• Erich Heckel. 

• Max Pechstein. 

• Otto Müller. 

• Emil Nolde. 

• Ernst Ludwig Kirchner, Marcella 1910, Donna allo specchio 1913, Cinque donne nella 

strada1913.  

L’Espressionismo austriaco. 

• La pittura espressionista austriaca. 

• Oskar Kokoschka, La sposa del vento 1914, Autoritratto 1913. 

• Egon Schiele, Autoritratto con alchechengi 1912, La famiglia 1917. 

 

La Scuola di Parigi. 
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• Il ruolo storico della periferia. 

• Georges Rouault. 

• Amedeo Modigliani, Lunia Czechowska 1918, Nudo sdraiato a braccia aperte 1917. 

• Marc Chagall, Autoritratto con sette dita 1912-13, La passeggiata 1917-18, Crocefissione 

bianca 1938. 

• Chaim Soutine. 

Capitolo 5 

Il Cubismo. 

• Le linee del Cubismo europeo secondo Apollinaire. 

• L’eredità di Cézanne. 

• Costruire lo spazio. 

• Rappresentare il tempo: la quarta dimensione. 

• Vedere a “piccoli cubi” 

• Pablo Picasso. Sintesi dell’itinerario artistico di Picasso. Gertrude Stein e il 

Cubismo. Les Demoiselles d’Avignon1907, ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 

1910, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 1937. 

• Georges Braque. 

 

Capitolo 6 

Il Futurismo. 

• Le matrici culturali del Futurismo. 

• I Manifesti, i principi del Futurismo secondo Marinetti. 

• L’icona del tempo: l’automobile. 

• Marey e Muybridge: fotografare il movimento. 

• Umberto Boccioni, Autoritratto 1908, La città che sale1910, Stati d’animo, Forme 

uniche della continuità dello spazio1913. 

• Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio1912, Compenetrazioni iridescenti e 

Linee andamentali1912. 
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Capitolo 7 

L’Astrattismo. 

• Una conquista collettiva e inevitabile. 

• Un puro veicolo espressivo. 

• Vasilij Kandinskij, Primo acquerello astratto1910, Composizione VIII 1923, Alcuni cerchi 

1926. 

• Lo Spirituale nell’arte: sintesi della teoria pittorica di Kandinskij. 

• Kazimir Malevič, e il Suprematismo. Quadrato nero su fondo bianco 1915. 

 

Il Costruttivismo e l’arte della Rivoluzione. 

• Vladimir Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale 1919-20. 

• La rivoluzione russa delle arti, programma del Gruppo Produttivista. 

• Piet Mondrian e il Neoplasticismo. L’astrazione a partire dall’albero, Composizione in 

rosso, blu e giallo 1930, Victory boogie-woogie 1942-44. 

• La rivista De Stijl, Casa Schröder 1924, di Gerrit Thomas Rietveld. 

• L’arte e il numero. 

○  

○ Il Bauhaus. 

• Il Bauhaus a Weimar: 1919-1925. 

• Il Bauhaus a Dessau: 1925-1932. 

• Il Bauhaus a Berlino: 1932-1933. 

• Disegnare un nuovo modo di vivere. 

• Fotografare un nuovo modo di essere. 

Contenuti: Disegno geometrico 

Prospettive centrali e accidentali 

● Prospettiva centrale con il metodo dei punti di distanza di strutture  architettoniche. 

   

● Prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori di una composizione di volumi. 

   

● Prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori di un oggetto di  arredamento. 
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4.12  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   Prof.ssa Elena Chiarella  

 

Obiettivi raggiunti e contenuti: 

PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ 

MOTORIE ED ESPRESSIVE 

La maggiore padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive 

ha permesso agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere e applicare, in alcuni casi 

anche attraverso coordinazione fine, alcune metodiche di allenamento. 

Gli studenti sanno discretamente valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata e 

intensità. 

Gli studenti hanno inoltre imparato a conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento, tali da 

poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello. 

CONOSCENZE (parte teorica) 

➢ La salute dinamica 

➢ Gli aspetti mentali del movimento 

➢ La postura corretta/back school/cinesiterapia 

➢ Paramorfismi e dismorfismi 

➢ Concetto e classificazione delle capacità condizionali 

➢ I principi dell’allenamento sportivo 

➢ Il concetto di carico allenante 

➢ I principi e le fasi dell’allenamento 

➢ I mezzi dell’allenamento 

➢ L’allenamento al femminile 

➢ Le capacità condizionali o organico-muscolari 

➢ La forza 

➢ La velocità 

➢ La resistenza 

➢ La flessibilità 

 

 ABILITÀ (parte pratica applicativa) 

Gli studenti, durante l’anno, hanno imparato a: 

❖ rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori 

❖ analizzare e riprodurre schemi motori semplici e complessi 
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❖ mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni diverse o non abituali 

❖ mantenere e controllare le posture assunte 

❖ riconoscere le principali capacità coordinative coinvolte nei vari movimenti 

❖ riconoscere le capacità condizionali/organico-muscolari 

❖ eseguire esercizi segmentari a corpo libero o con piccoli attrezzi 

❖ eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità di allenamento 

❖ eseguire in percorso o in circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per 

migliorare i propri livelli di prestazione 

❖ adeguare l’intensità di lavoro alla durata della prova 

❖ controllare la respirazione durante lo sforzo adeguandola alla richiesta della prestazione 

❖ eseguire esercitazioni in coppia e a piccoli gruppi 

 

LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

Gli allievi hanno dimostrato un buon coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione di 

esercitazioni di diverse specialità sportive. 

Gli studenti sanno cooperare in gruppo, utilizzando e valorizzando, solo in alcuni casi con la guida 

dell’insegnante, le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti; affrontano il confronto 

agonistico con etica corretta. 

 

CONOSCENZE: 

➢ Le regole degli sport praticati, i ruoli e le caratteristiche 

➢ I gesti fondamentali 

➢ Principi etici riferiti a discipline sportive 

➢ L’aspetto educativo e sociale dello sport 

 

ABILITÀ (parte pratica applicativa): 

❖ partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche 

❖ fare scelte di attività o ruoli più adatti alle proprie capacità fisico- tecniche 

❖ rispettare il livello di gioco dei compagni 

❖ elaborare sia individualmente sia collettivamente strategie di gioco per l’obiettivo comune 

❖ accettare tutte le decisioni arbitrali 

❖ trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito sportivo 

 
 

 



56 

 

4.13 EDUCAZIONE CIVICA      
 

UDA Religione cattolica: Dall’inizio alla fine: diritti e doveri 

● Art. 2, 3 e 32 della Costituzione italiana e legislazione successiva inerente alla tematica dell’UDA 

UDA Storia: La Costituzione italiana 

● Conoscenza del contesto storico: dalla caduta del fascismo al 18 aprile 1948 
● Le formazioni partigiane, i partiti del CLN e le culture politiche dell’Assemblea Costituente.  
● La struttura della Costituzione. I principi fondamentali.  

UDA Latino: Libertà intellettuale e potere 

● Il rapporto tra intellettuale potere politico in Seneca, Lucano e Tacito.  

UDA Italiano: Il rapporto tra intellettuali e potere durante il Fascismo: il “Manifesto degli intellettuali 

fascisti” e il “Manifesto degli intellettuali antifascisti”.  

● La letteratura della Resistenza 
● Libertà e potere nella Dichiarazione dei diritti umani (art, 1, 2, 19, 27) e nella Costituzione 

italiana (art. 2, 21).  

UDA Matematica: I modelli matematici: dalle equazioni differenziali alla teoria del caos. 

Un’applicazione ai modelli climatici 

● Equazioni differenziali 
● Modelli matematici descritti mediante equazioni differenziali 
● Introduzione alla teoria del Caos 
● Il Premio Nobel a Giorgio Parisi 

UDA Scienze: Etica e genetica: potenzialità e limiti 

● Tecniche moderne di ingegneria genetica 
● OGM e loro utilizzo 
● Il progetto genoma umano  

UDA Scienze Motorie: Salute, benessere e prevenzione 

● La salute dinamica: i pilastri della salute e i rischi della sedentarietà  

UDA Inglese: Cittadinanza Digitale 

● Introduzione all’intelligenza artificiale: pro e contro.  
● L’intelligenza artificiale nella vita quotidiana: shopping online e pubblicità, ricerca web, 

assistenti personali digitali, case intelligenti, trasporti e salute. 
● L’intelligenza artificiale e l’autopilota: il caso di TESLA.  
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ALLEGATO n. 1 
 

 

Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 
 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 
 

 

Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 

 

ALLEGATO n. 3 
 

 

Simulazione della terza prova dell’Esame di Stato per l’indirizzo 

internazionale  
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Prof.ssa Valentina Cerini 
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Prof. Valentina Cerini  
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Prof. Roberto Pecorale 
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Prof. Pietro D. Giovannoni 
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Prof. Pietro D. Giovannoni 
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Prof. Nicola Capone 

 

 
Fisica 

 
Prof. Nicola Capone 
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Prof. Mattia Atzori 
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Prof. Giulio Pirolo 
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Prof.ssa Elena Chiarella 
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Prof.ssa Chiara Fiorillo 
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